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RAEFATIO 

Utilitas ftu 
diorum An¬ 
tiquitatis 

Iberalìfjimorum, quae circum antiqua monumenta verfantur, ab ineunte aetate 

lu_ / _ ftudiorum admiratione atque amore captus fr agnovi ea non modo fttavifjima (i) 

Vn" & uttlilTma •> & piares partes compiedi probe perfpexi, pulchrarum 

artium exempla praeclara demonjlrent, atque commendent, ac praeterea, 

Quae nccef- antl(iuam hiftoriam, prifcofque ufus mirum in modum Ulujlrent (2). Hinc facile mihi perfuafi 

frantufe9in’eum clItl -Antiquarii nomen , famam fibi comparare velit, fruftra contendere, non 

Antiquari». modo in flortraflaiulis antiquis monumentis exercitatione plurimum valeat, fed iis artibus, 

illi 

(1) Supervacaneum eget (te voluptate ingenuo quovis 

homine digna loqui, quae a fludiis rei antiquariae pro- 

fleifeitur . Id cnmulatijjhne praeftiterunt plures eruditijjimi 

viri, quos inter celeberrimus Caylus in fua praefatione ad 

voi. W. Anti quit, quam nemo bonarum artium amator fine 

magna deleflatione perleget, 

(2) Quantum Jolidae utilitatis in reliquas fere omnes 

difciplinas ex bis iifdem (ludiis facile derivetur, idem 

Caylus ( loc cit. & praefat. ad voi. 3.) fufe perfequitur. 

Contendit enim neminem , qui haec fiudia minime colue¬ 

rit , aut magnum hi (lori cum aut jatis eruditum hominem 

evafurum; quin ij fieri vix pofie, ut maximos in philojo- 

phicis progrejfus habeat. Sane vetufia monumenta anti¬ 

quorum mores , artes . ingenia , errores , ac Jalja judicia, 

vel praejudicatas opiniones clari fime nobis vjlendunt, quae 

omnia no (cere debeat, cumque noftris comparare, qui cum¬ 

que futurus efi philojophiae laude perfeflus. Hinc illud 

Ciceronis (pro Domo Jua cap. 45.) Certe peritiores ve- 

tuftas facit. Caeterum quidquid de Philofophia fit (In¬ 

tuendum, ut (ludiorum Antiquitatis demonfir et ur utilitas, 

futis erit ad praeclarum opus (e fe convertere De Uiu & 

Praedantia Numifmatum a celeberrimo Spanhemio edi¬ 

tum . Demonfir at enim hic au Pior, quantum ad Hifioriae, 

ad Politicae , ad Geographiae , ad Cbronu.ogiae cognitio¬ 

nem , quin & ad animalium plantarumque notitiam , & 

ad dijcipHnas quafdam , a quibus videretur vel maxime 

aliena, rei nummariae (cientia conferre pofit ac foleat. 

Unum efi quod iis omnibus a Spanhemio gravi fime pronun¬ 

ciati s addendum putem : quantum Jcilicet rei numijmati- 

cae (cientia , quae fludiis Antiquitatis continetur, ad no- 

Jcenda pulchrarum Artium , praecipue Jculpturae, magis 

minufve felicia tempora conferat. Sane (i nummos Confu¬ 

tai es , ac deinde nummos Imperatorum diligentius infpi- 

ciamus, qua primum tempefiate Romae florere pulchrae 

Artes, qua ad fummam perfeflionem pertingere, it em que 

qua fenfim langue fiere, ac deinde in pe jus omnino ruere 

vifae fuerint, ac demum plane interierint facile comperi- 

mus. Scilicet Imperatorum fimulacra, anaglypha Arcus 

Titi, anaglypha Arcuum Septimii Severi, itemque Arcus 

Confiant ini, qui maximam partem ex anaglyphis ad Traia- 

num Ipeflantibus compofitus fuit, ac demum anaglypha 

Marci Aurelii, quam arflo vinculo res nummaria cum 

fculptura conjungatur, ipfis oculis intuentium quodammodo 

patefaciunt. Ex nummis ipfis apparet Augufio regnante 

pulchras artes Romae florui(fe vel maxime, ac fubjecutis 

etiam vigui fle temporibus, donec aetate Commodi decli¬ 

nare vifae funt, ac pofhnodum Jub Septimio Severo majus 

detrimentum pafiae, retroque fnblapjae nujquam jplendo- 

rem priftinum recuperare potuerunt. Neque enim hoc loco 

nobis objici poflet effe in Mufeo Farnefiano antiquum Ca¬ 

racallae caput tanta elegantia elaboratam , ut artis flatua- 

riae miraculum jure vocari queat. Enimvero noftris etiam 

temporibus pulchrae artes fere jacent: extitit tamen 

Mengs, qui maximum piflurae ornamentum , ac decus 

addidit. Itaque ex uno vel altero exemplo non potefl, 

quod generalius dicitur, falfttatis argui. Sic etiam ex 

nummis Urbium, vel Magnae Graeciae, vel Siciliae, Re¬ 

gum Macedoniae, Regum Ptolomaeorum, Regum Sfiriae , 

Pergami &c. quae incrementa, vel decrementa in iis 

regionibus pulchrae Artes habuerint , cognofcimus. Ex 

nummis Parthorum Regum Sculpturam apud eos omnino 

jacui (fe comperimus. Hoc exiguum efi fpecimen eorum, 

quae dici pofie nt, ut fidentiam rei nummariae praecipuum 

documentum (uppeditare ad tempora, ac loca nofcenda, 

quibus pulchrae Artes floruerint, oflenderemus. Hinc 

illud etiam colligitur Winkelmannum, qui pulchrarum 

Artium hiftoriam confcribendam Jufceperat, multo feli¬ 

cius, quod fibi propofuerat, exequuturum fui fle, fi rei 

nummariae fidendam impenflus colere volvijjet. 



VII 

PREFAZIONE 

fila dalla mia adolefcenza effendo flato prefo dall’ amore, e dall’ammirazione dei belli 

fludii fpcttanti agli antichi monumenti, ho ben comprefo effer quelli non Colo molto 

aggradevoli (i ) ma di più utilizimi, ed abbracciare molte parti, le quali dimohrano,. 

e commendano i chiariffimi efempii delle belle Arti, e inoltre illuflrano maraviglio- 

famente l’antica ifloria, e i vecchi coflumi (2). Quindi facilmente io reflai perfuafo, che 

quello il quale vuole acquiilarfi il nome, e la fama di Antiquario invano lì affaticherà, fe 

non folamente non ha moltiffimo efercizio, e cognizione degli antichi monumenti, ma 

fe 

(1) Sarebbe inutile di parlare del piacere degno di 

qualunque perfona ingenua, il quale deriva dagli 

ftudii antiquarii. Molti eruditillìmi letterati hanno 

efeguito ciò pienamente, tra i quali il celeberrimo 

Caylus nella fua prefazione al voi. V. dell’antichità, 

che ciafcuno amante delle belle arti leggerà con 

gran diletto. 

(2) Il medelìmo Caylus (loc. cit. e Pref. del 3.voi.) 

copiofamente fpiega quanto da quelli ftudii facilmente 

derivi di folida utilità in tutto quafi il reflante delle 

feienze. Imperocché egli pretende, che quello che 

non abbia coltivato queffi ftudii non potrà mai dive¬ 

nire un grande iftorico, e un uomo molto erudito, 

anzi appena potrà fare gran progredì nelli ftudii fllo- 

fofici. Certamente gli antichi monumenti chiarifll- 

niamente ci dimoftrano i coftumi degli antichi, le 

arti, gl’ingegni, gli errori, i falli giudizii, o pregiu- 

dizii, le quali cofe tutte deve conofeere, e parago¬ 

narle colle noftre, chiunque defidererà edere un per¬ 

fetto filofofo. Perciò Cicerone ( Cic. prò Domo fua 

cap. 45. ) difte : Certamente l'antichità ci fa più periti. 

Del rimanente qualunque cofa debba ftabilirfi intorno 

alla fìlofofia, per provare l’utilità degli ftudii dell’an¬ 

tichità ballerà dare un’ occhiata alla eccellentiftima 

opera del celebratiftìmo Spanemio De Vju& Praefiantia 

JNtimijmatum. Quello autore dimoftra quanto la feienza 

delle medaglie polla,.e foglia conferire alla cognizio¬ 

ne dell’ Iftoria, della Politica, della Geografìa, della 

Cronologia, e di più alla notizia delle Piante, e degli 

Animali: e a certe altre Scienze, da cui parrebbe edere 

moltiftimo aliena. Una cofa viòla quale penfo doverli 

aggiungere a tutte quelle cofe affermate fapientiffi- 

mamenteda Spanemio, vale a dire quanto la feienza 

numifmatica, la quale fi comprende negli ftudii dell’ 

antichità , giovi a conofeere i tempi più o meno felici 

delle belle Arti, fopra tutto della fcultura . Se noi 

offerveremo diligentemente le Medaglie Confolari, e 

poi quelle degl’ Imperatori, noi evidentemente ve¬ 

dremo in quali tempi fiorirono in Roma le belle Arti, 

e quando pervennero alla gran perfezione, e quando 

a poco a poco principiarono a languire, e dipoi a dare 

in una gran decadenza, e finalmente precipitarono 

del tutto. Le immagini degl’imperatori, i balli rilievi 

dell’ Arco di Tito, e quelli degli Archi di Settimio Se¬ 

vero, e dell’Arco ùmilmente di Conftantino, il quale 

la maggior parte fu compofto de i halli rilievi fpet- 

tanti a Traiano, e finalmente i balli rilievi di Marco 

Aurelio, manifeftano in certo modo agli occhi degli 

fpettatori, quanta ftretta conneftlone ha la feienza 

numifmatica con la fcultura. Dalle medaglie ftefte ap¬ 

parile che fotto l’impero di Augufto fiorirono mol- 

tiflimole belle Arti in Roma, e furono ancora in vi¬ 

gore nei tempi confecutivi, che poi nell’età di Com¬ 

modo fi veddero declinare, ed a gran palTì s’avanzò 

la decadenza ne i tempi di Settimio Severo , ed effendo 

precipitate del tutto, in neffun luogo non ricuperarono 

mai il prillino fplendore.Poiché non ci fi potrebbe obiet¬ 

tare trovarli nel Mufeo Farneflano la fella antica di Ca¬ 

racalla lavorata con tanta eleganza, che meritamente 

può chiamarfi miracolo dell’ arte ftatuaria . Certamente 

ancora nei noftri tempi fono quali decadute . Tuttavia è 

venuto fuori un Mengs che ha aggiunto grandiflimo 

ornamento, ed onore alla pittura. Pertanto da uno, o due 

efempii non fi può convincere di fallita ciò che gene¬ 

ralmente fi dice. Così ancora dalle medagliedi Città, 

della Magna Grecia, della Sicilia, de i Re della Ma¬ 

cedonia, de i Rè Tolomei, de i Rè di Siria, e Per¬ 

gamo ec. comprendiamo quali progredì, e decadenze 

fecero in quei paefì le belle Arti. Dalle Medaglie poi 

de i Re de i Parti fi conofce la barbarie in cui era 

appreffo loro la Scultura. Quello è un piccolo faggio, 

di quello che li potrebbe dire fopra quella materia, 

per dimoftrare che la feienza numifmatica ci fommi- 

niftra un licuro documento per conofeere in che 

tempi, ed in che luoghi liano fiorite le belle Arti. 

Da quello li comprende che Winkelmann, che intra- 

prefe di fcrivere l’iftoria delle belle Arti, molto più 

felicemente avrebbe efeguito quello che s’era propo- 

fto, fe avelfe voluto più coltivare la feienza Numif¬ 

matica. 

Utilità de "li 
/ludi dell’An¬ 
tichità . 

Requifìti in¬ 
cedavi per un 
Antiquario . 



vnt PRAEFATIO 

illi praecipue , quae delineandi modum feu regulam edocet, <gr picturae, [empturae, nec non 

fcalpendi rette facilitati quodammodo fundamenta ponit, diligenti [imam operam navare mi¬ 

nime detrettaverit. Etenim qui fecus fecerit, quomodo propria poterit fiatnere tempora , 

quibus praeclara quaedam opera elaborata fiunt, fuoque faeculo eadem ajjignare ? Quomodo 

praeceptorum pulcherrimarum Artium ignarus atque expers inter tot fai fa monumenta , 

quae recentioribus temporibus renata Sculpturae , Scalpturae, ac Pittar ac exercitatione 

felicibus enfia fiunt, vera genuina poterit a fittppofitis , aut fpuriis retto judicio dificer- 

tiere ? (3) 

Hifice igitur (ludiis fir plures in patria mea impendi annos, ac deinde Romam, in eam 

ficilicet urbem delatus, in qua, fi pedem moveas, excellentijfima ubique antiquitatis monumenta 

offendas, per vigiliti annos operam dedi. Equidem eo toto tempore quotidie magis intellexi, 

homines innumerabiles Antiquariorum appetere famam-, paucis tamen datum e fi e ftudiis hifice 

revera c lar efcere . Perfaepe autem clolni ampli fimis hominibus , qui dottrina tantum ex an¬ 

tiquorum librorum lettione quaefita eminent, fucum quotidie fieri, dum iis pro veris atque 

antiquis fpuria, fig recentia opera venditamur . Id videlicet praefertim in gemmis evenit, 

quibus Scalptores noflri nomen prifici alicujus artificis addunt, ut illas nimirum auttoris ma¬ 

xime fama commendent. Itaque in eam [pe m facile veni, ut fa It em his grati firn am rem a me 

fattimi iri arbitrarer , fi gemmas hattenus repertas, fir antiqui alicujus artificis nomine non 

(imitiate [gnatas colligerem atque illuftrarem ; confittas vero referrem , atque refpuerem. 

Hoc enim auxilio quifiquis facile fibi quafidam regulas ejfurmabit, quibus adverfius hafice va¬ 

frorum hominum infidias fie fie tueri pojfit (4). 

Ne- 

(3) Ad affequendam perfetti Antiquarii famam non fa¬ 

tis ejl Jais in (ludiis ad libros dumtaxat recurrere : opor¬ 

tet in monumentis antiquitatis maximum habere ufum, & 

delineandi artem callere, ut tuto, & de pretio, & de tempore 

eorum dijudicetur, atque ita vetufla opera a recentioribus 

di (Unguuntur. Hac in re parumper peccavit celeberrimus 

Manette, qui in opere de gemmis in Mufeo Cbrifiimuffimi 

Regis exigentibus imi fas elegantiffme tabulas dedit, Jed 

antiquum in illis minime fiervavit filylum ; quamvis, quod 

pertinet ad caetcra, res ad jcribendum fibi propojltas mi¬ 

rifice pertrattaverit. Multo magis hac in re peccavit Win- 

kelmannus, qui plurima dedit in opere Juo de antiquis mo¬ 

numentis infelici fime delineata, atque non pauca, quae ad 

antiquam normam non fiunt exprefia, quod Jane fecit, quia 

delineandi artem , & antiquum, ut vocare (olemus, chara- 

tterem ignorabat. Ea videlicet vitia non o ffenduntur in ope¬ 

re praejlantiffmi Antiquarii Comitis de Caylus, quod ficili- 

cet de Antiquis monumentis evulgavit. Equidem negare non 

audeo pofife multas eruditionis antiquae partes ab aliquibus 

hoc defiitutis praefidio pertrattari ; fied ri fu eos excipiendos 

arbitror, qui (ine buj tifino di auxiliis de veterum monumen¬ 

torum praefiantia difierere audent , praefiertim (i de Sta¬ 

tuis, de Anaglyphis , de Gemmis inftituatur fiermo. 

(4) Od11 minime decipi vult his in rebus, quin & in re¬ 

liquis omnibus ad antiqua monumenta fpcttantihus , non 

modo quid omnino laude dignum in veterum artificum ope- 

E.rrnta in ribus inveniri (oleat, fied etiam quid cenfiria virga notan- 

ffafififffif dum jaepius occurrat, bene comprebenfimn animo habeat, 

necefje efi. Equidem hic firequentiora quaedam ipfiurum 

errata brevi fime notabo, ut cautiores in iis aefiimandis 

meos lettores efficiam . Primo quidem filet generaliter 

in iis notari monumentis femoris curvamen, praefier¬ 

tim ab inguine ad latus , magis elevatum ac muficulofium , 

quam juvenilis pulchritudo ferre videatur . Deprehen¬ 

ditur hoc vitium in Apollinis etiam ( qui di Belvedere 

dici folet ) pereximid flatua reliquis omnibus artis numeris 

abfioluta . Praeterea pedes ac digitos eorum, quos filantes, 

nimirum pedibus ac digitis innixos, exhibebant, velati 

jufipenfios , ac nulla ratione depreffios e (formabant : quod ta¬ 

men vitium in ftatuis Aegyptiis etfi rudibus, & male fcul- 

ptis minime notatur : in iis enim pedes lati, atque in filo 

firmiter pofiti , di giti que ut. natura fert compre fi depre¬ 

henduntur . Vitium boc antiquorum animadvertit, ac pro¬ 

pter artis peritiam fingit (immortalis Michael Angelus Buo¬ 

narroti, qtei tum in ea filatila Servatoris humani generis, 

quae Romae in Templo S..Mariae fiupra Minervam colitur, 

tum in alia Davidis colofifea, quam Florentiae in Platea 

Magni Ducis appellata miramur, pedes ut revera fiolent 

in hominibus effe filantibus dilatatos , atque comprefifos ex¬ 

hibuit. Errarunt etiam faepe veteres Artifices in veftibus 

exprimendis . Sub illis enim voluerunt corpus fere nudum 

offendere . Id efficit, ut qui in bitjufimodi /ignis repraefien- 

tantur velis aqua madentibus amitti videantur . Hoc in 

celebri filatila Florae Farncfianae adnotatur, cui ve fies 

adeo carnibus adhaerent, ut genu fiere nudum afpicientibus 

ofientet. Contra veritatem ac rerum naturam id effe nemo 

non 



IX PREFAZIONE. 

fe di più non ha fatto grande Audio delle belle Arti, di quella foprattutto che infegna le 

regole del difegno, ed in certo modo getta i fondamenti della Pittura, della Scultura, 

c dell’ arte d’incidere. Imperocché chi altramente facelì'e,come propriamente potrà dabilire 

i tempi, ne i quali fono date certe opere illudri lavorate, ed sdegnarne il fecoloPCome 

uno ignaro, e privo dei precetti delle belle Arti, tra tanti fallì monumenti che fono dati 

fatti ne i tempi più moderni, felici per eder rinato l’efercizio della Scultura, della Pittura, 

e dell’Arte d’incidere, potrà conofcere con giudo difcernimento i veri, e genuini, da i 

fallì (3)? 

Io mi fono efercitato molti anni in quefti dudii nella mia patria, dipoi portatomi a 

Roma v’impiegai venti anni in quella Città, nella quale fe muovi un piede, da pertutto 

tu ritrovi eccellenti monumenti di Antichità . Certamente in tutto quel tempo ogni giorno 

più compre!!, che innumerabili Perfone ambifcono la fama di Antiquario, ma tuttavìa a 

pochi è concedo di farli in quedi dudii realmente un gran nome. Spedìllìmo poi mi dollì 

che quotidianamente li ted’ano inganni a rilpettabilidìme Perfone eminenti per la dottrina 

acquidata folo dalla lezione degli antichi libri, mentre lì vendcn loro per vere, ed antiche, 

opere fpurie, e moderne. Ciò principalmente addiviene nelle gemme, alle quali i nodri 

incifori aggiungono il nome di alcuno antico artefice per renderle più pregiabili colla fama 

dell’Autore . Pertanto io facilmente mi fon lulingato di poter fare una cola almeno a quedi 

tali graditiflìma, fe raccogliedì ed illudradì le gemme finora ritrovate, e non falfamente 

degnate col nome di alcuno antico Artefice, le fìnte poi riportali!, e rigettadi. Ciafcheduno 

con quello ajuto lì farà certe regole , colle quali li potrà difendere contro gl’inganni degli 

uomini fcaltri (4). b Nò 

(3) A confeguire la fama d’ un perfetto Antiquario 

non bada dudiando ricorrere folamente ai libri, bi- 

fogna avere una maflìnia pratica antiquaria, e faper 

bene il difegno per giudicare con ficurezza, e del pre¬ 

gio, e del tempo degli antichi monumenti, ed in quella 

maniera 11 diftinguono le opere antiche dalle moderne. 

In quello mancò un poco il celebre Manette che nell’ 

opera delle gemme efillenti nel Mufeo del Re Criftia- 

niflìmo diede i fuoi rami molto bene incili, ma non vi 

li feorge fempre il vero carattere antico; benché del 

rello abbia fcritto eccellentemente in quella materia. 

Maggiormente peccò in quello Winkelmann, il quale 

nella fua opera degli Antichi Monumenti incife molti 

rami mefehinamente, e ne" diede non pochi che non 

hanno il carattere antico : la qual cofa egli fece , perchè 

ignorava f arte del difegno, e come fi fuol dire, il ca¬ 

rattere antico. Quelli tali errori certamente non li tro¬ 

vano nell’opera degli Antichi Monumenti dell’eccel¬ 

lente Antiquario Conte di Caylus. Io non nego, che 

mancando quelli ajuti pur fi pollano trattare molte par¬ 

ti di erudizione antiquaria ; ma io giudico degni di rifo 

coloro, che mancando di quella facoltà hanno l’ardire di 

fcrivere dell’ eccellenza degli antichi monumenti, parti¬ 

colarmente fe fi parla di Statue, BafTìrilievi, egemme. 

(4) Chi non vorrà effere ingannato in quelle cofe, anzi 

in tuttociò che rifguarda a i monumenti antichi, è 

necelfario che non folamente ben comprenda quello, 

che è degno di lode nelle opere degli antichi artefici, 

ma ancora quello che è da correggerli, e criticare. 

Io brevemente noterò certi errori più frequenti dei 

medefimi, acciocché i lettori fi rendano più cauti nell’ Errori in cui 

apprezzarli. Primieramente, fi fuole in generale cjf fono caduti gli 

fervare in quelli monumenti la piegatura della cofcia, 

fpecialmente dall’inguine al fianco, più rifentita, e di 

maggiore mufculatura, di quello che convenga ad una 

giovanile bellezza . Quello errore fi ofì’erva ancora 

nella famofifiìma llatua di Apollo detta di Belvedere, 

perfettiflìma in tutto il rimanente . Inoltre facevano 

i piedi ed i diti di coloro che rapprefentavano in pie¬ 

di, vale a dire appoggiati fu i piedi, e diti, come fo- 

fpefi in aria,e non ifpianati in alcun modo. Contuttociò 

quello difetto non fi offerva nelle ftatue Egiziane, 

benché rozzamente, e malamente (colpite, imperocché 

in quelle fi veggono i piedi larghi, e che pofano bene 

in terra , e i diti fpianati conforme al naturale. Quello 

errore degli Antichi lo confiderò l’immortale Miche¬ 

langelo Buonarroti, e l’evitò per la perizia dell’arte, 

non folamente nella llatua del Salvatore, la quale fi 

venera in Roma nella Chiefa di S. M. della Minerva, 

ma ancora nella llatua coiolfale del David, che am¬ 

miriamo nella piazza del Gran Duca in Firenze, e fece 

i piedi come fogliono effere negli uomini che Hanno 

in piedi, dilatati, e fpianati. Errarono ancora fpeffo 

gli antichi artefici nel formare le vedi, perchè fotto 

quelle hanno voluto far quali trafparire la nudità: 

ciò cagiona, che le llatue così formate, pajano coperte 

da un velo bagnato. Quello fi offerva nella famofa 

llatua della Flora di Farnefe, le di cui vedi talmente 

fono attaccate alla carne , che modra quali nudo il 

ginocchio; ciafcuno conofce efièrciò contro la verità, 

e la 



X PRAEFATIO 
Neque vero me ab hoc opere ftifcipiendo deterruit, quod vir Cl. Philippus de Stofch mihi 

fi^ar.^dé praeiverit in defcribendis Antiquorum Scalptorum commentariis {in opere quod inferi hi tur 

Stoidi, Gemmae Aut. ) Nam primo quidem illuftri eo viro e vivis fublato non paucae repertae 

funt gemmae Artificum nomine infignitae, quarum plurimae pro genuinis haberi debent, 

aliae vero merito refpuendae funt. Deinde ille (ibi propofiit, ut veterum, qui in gemmis inci¬ 

dendis praefliterunt, nomina immortalitate donaret, quae fine liter arum atque Infiorine prae- 

fidio omnino periiffent. Nimirum id fecutus videtur, quod immortalis Vitruvius {de Arebit. 

Praefi lib. VII. ) tantopere commendavit. Majores , inquit, cum iapieater, tum etiam uti¬ 

liter indituerunt per commentariorum relationes cogitata tradere poderis, uti ea non in¬ 

terirent, fed lingulis aetatibus crefcentia yoluminibus edita gradatim pervenirent vetuda* 

tibus ad fummam doctrinarum utilitatem. Itaque non mediocres, fed infinitae funt his 

agendae gratiae, quod non invidiofe (ilentes praetermiferunt, fed omnium generum fen- 

fus confcriptionibus memoriae tradendos curaverunt. Namque fi ita non fecifient, non 

potuidemus fcire, quae res in Troja fuillent geflae; nec quid Thales, Democritus, Ana- 

xagoras, Xenophanes, reliqui Phy fici fenfiifent de Rerum Natura, quafque Socrates, 

Plato, Aridoteles, Zenon, Epicurus, aliique Philofophi hominibus agendae vitae termi¬ 

nationes finivilfcnt; feu Croefus, Alexander, Darius, caeterique Reges, quas res, aut qui¬ 

bus rationibus egilfent, fuillent notae: nili majores praeceptorum comparationibus omnium 

memoriae ad poderitatem commentariis extulident. Id igitur quoad antiquos gemmarumfcal- 

ftores praeflitit Stofch quamquam ab fit invidia verbo, non omni ex parte quod ob oculos 

habuit exequutus efi, atque perfecit. Etenim faepius de operibus eorum,de quibus vel maxi¬ 

me fer mone m habere deberet, minime habet, e a que filent io praetermittit, quae ad inflit u- 

tum opus vel maxime pertinere videbantur : cujus equidem rei caufam prorjus ignoro. Cae- 

ter un eius eruditione, quoties datum efi, proficere & ipfe ftudui, quin & aliquando iis 

ufus etiam fum, quae ihe ad gemmas explicandas affert. Attamen ea omnia multo magis 

ampi flear e contendi, ut <ffi* amoeniorem, utiliorem operis mei le Bionem efficerem; quod 

& praeflare idem Stofch in animo habuit ; ait enim { Praef. pag. io. ) Ad explicanda au¬ 

tem gemmarum, quas exhibemus, argumenta addidimus commentaria, fed non ea eru- 

A^dita ope- ditione, ac eloquentia referta quae in hujufmodi feriptis requiri nunc folent. Itaque ut 

Stofch. quod Stofch deerat fupplerem de omnibus fcalptoribus, quorum occurrit mentio, agere volui, 

meafque de fin ulis conjeBuras, ubi poftulet res ipfa, proponere, cum de materia agatur, 

in qua veteres feriptores nullam nobis lucem fuppeditant. Neque vero dubitavi aliorum An¬ 

tiquariorum errores aliquando mode fle corrigere. 

Haud equidem nego, fed potius aperte praedico, me feriptorum omnium in meis expli- 

non^Gcm- cationi bus profecijfe doBriua ; neque umquam quod alienum efi, tamquam meum venditare 

marum. aufiis fum ; quod Ji Wink e Imannum non femel praefiitiffe dixero, nemo me pfofeBo calum¬ 

niae aut mendacii arguet (5). 

Rem 

non videt. Non potefi facile affi gnari ratio propter quam 

antiqui tum Sculptores , tum Gemmarum Scalptores in ho¬ 

minum oculis ejformandis & pupillas, & palpebras, & 

fupercilia praetermittere confueverint. Ea de re quondam 

a me interrogatus Raphael Mengs , vir ille ad pulchrarum 

artium gloriam reftituendam natus, qui potifftmum ex 

antiquis monumentis, & ex miraculis Raphaelis Sanflii 

diurna notfurnaque per multos annos diligentia confideratis, 

pingendi artis prodigium evafit, ingenue fagus efi, ratio¬ 

nem , qua veteres moverentur artifices, fibi quidem igno¬ 

tam ege . Id autem eo mirandum efi magis, quod earum 

rerum omnium ex prego non parum, praecipue in trucibus 

ac ferocibus vultibus, ad imitationem naturae conferre vi¬ 

deretur . Sane protoma Caracallae Farnefiana, C7 fiatua, 

quae vulgo dicitur /'Arrotino in Magni Ducis nofiri Mufeo, 

cum rebus hi fice non careant, truces ita exhibent vultus , 

ut magis ad vivum effingi minime potuerint. 

(5) Unum hoc loco, ut magis cautos le flor es meos efficiam, 

exemplum proferam errorum, in quos Antiquarii facile 

la- 



XI PREFAZIONE. 
Né mi difiornò da intraprendere quefta opera 1’ avermi prevenuto il Chiarim¬ 

mo Filippo Stofch nello fcrivere le memorie degli Antichi Incifori ( nell’ Opera intitolata ofi'aUis/o- 

Gemmae Ant. ). Imperocché dopo la morte di sì illufire uomo fi fono trovate molte gemme J'°' 

col nome dell’Artefice, delle quali deliramente molte fono genuine, altre meritamente devono 

rigettarli. Oltracciò egli fi propofe di eternare la memoria degli Antichi incifori di Gemme, 

la quale fenza l’ajuto delle Lettere, e della Ifioria farebbe perita. Pare certamente eh’egli abbia 

feguitato ciò che dice l’immortale Vitruvio ( de Archit. Praef. lib. VII. ). Ebbero gli An¬ 

tichi il favio, ed utile cofani c di tramandare ai pofteri i loro penfamenti per le relazioni dei 

Commentarii, acciocché non fòlo non perifièro , ma anzi crefcendo fempre piu col regijlrarfi 

in volumi fi giunge fie così di grado in grado col tempo alla ultima perfezione del papere . 

Pertanto fi debbono rendere a cofloro non mediocri, ma infiniti ringraziamenti,perchè non han¬ 

no invidiofamente tralafciato di parlarne ; ma hanno procurato cogli fcritti di tramandare a'po¬ 

fteri la memoria de’ loro pentimenti in ogni genere. Imperocché fie non avejjero patto così, non 

avremmo potuto fapere i fatti dei Troiani, nè quello che crederono intorno alla Natura 

delle cofe Talete , Democrito, Anajfagora , Xenopane, e quali regole di vita per gli uomini 

pr e peri ve fiero Socrate, Platone, Ari/tote le-, Zenone, Epicuro, ed altri Fi loffi, e neppure 

Farebbero noti i fatti, e in che maniera operarono Crefo , Alefiandro , Dario, e altri Rè, fi 

i noftri maggiori coi paragoni dei precetti non gli ave fiero inalzati nei loro Commentarii alla 

memoria di tutti ipofteri. Ciò dunque fece Stofch riguardo agli antichi Incifori di gemme, 

benché, per dirlo ingenuamente, non efeguì, e non ridulfe a fine totalmente ciò che fi era 

propofio. Poiché fpefiò egli tralafcia'di parlare delle opere loro, delle quali principalmente 

dovea parlare , c palla lotto lìlenzio alcune cofe, che formavano il principale oggetto dell’ 

opera fua ; della qual cofaper verità non fo comprendere il motivo . Del rimanente per quanto 

mi è fiato permeilo ho procurato di profittare della di lui erudizione, ed alle volte ancora mi 

fon fervito delle fue fpiegazioni fopra le gemme. Contuttociò io ho cercato di ampliarle 

molto più per render più amena, ed interefiante la mia opera; mentre il medeiìmo Stofch 

aveva intenzione di ftrlo, dicendo ( Praef. pag. 20.) Tour expliquer les fujets reprefintez 

pur les pierres de ce recneil, f y ai joint un petit commentarne, qui rì efi pas, a le ve- 

ritè, r empii eia ut ant d’eloquence, & cV e rii diti on, quon en demende a prePent dans ces Mgìuvteait 
^ . 1 .v , ' . . , Opera dì Sto- 

fortes des matieres. Pertanto io ho voluto fupplire ciò che mancava a Stofch in quella/^. 

opera degli antichi incifori, e proporre le mie congetture fopra ciafcheduno, quando lo ri¬ 

chiede l’occalìone, trattandoli di una materia, nella quale gli antichi fcrittori non ci 

fomminifirano alcun lume. E non ho avuto difficoltà di corregger talora modeftamente 

gli errori degli altri Antiquarii. 

Io non nego, anzi apertamente dico di aver profittato nelle mie fpiegazioni della 

dottrina di tutti gli fcrittori, ne ho giammài avuto l’ardire di fpacciare per mia la roba Del,a 

altrui: Lo che fe io dirò aver fatto Winkelmann più d’ una volta, nefiuno certamente G*mme • 

mi riprenderà di calunnia, o di menzogna (5). 

b 2 Io mi- 

e la natura delle cofe. Non può a degnar fi facilmente 

la ragione, perchè gli antichi Scultori, ed Incifori di 

gemme nel fare gli occhi agli uomini fono flati foliti 

di tralafciare le pupille, le palpebre, ed i fopracigli. 

Interrogato da me Raffaello Mengs, quell’uomo nato 

per reflituire la gloria alle belle Arti, il quale princi¬ 

palmente per avere molti anni con iflancabile dili¬ 

genza confiderati gli antichi monumenti, e le maravi- 

gliofe opere di Raffaello, diventò un prodigio dell’ 

Arte del dipingere, mi confefsò ingenuamente efferli 

ignoto il motivo per cui ciò faceffero. Ciò poi deve 

recare tanto più maraviglia, che l’efpredìone di tutte 

quelle cofe non poco giovava a rapprefentar la na¬ 

tura particolarmente nei volti truci , e feroci, come 

nel bullo del Caracalla Farneltano, e nella ftataa, la 

quale fi dice dell’Arrotino nel Mufeo del Granduca, 

che avendo quelle tali cofe rapprefentano volti truci, 

in modo che non potevano efprimerfìpiù al naturale. 

(5) In queflo luogo, acciochè i miei lettori fi ren¬ 

dano più cauti, addurrò un efempio degli errori, nei 

quali 



XIJ PRAEFATIO 

Rem gratam le il or ibus me fa Ha rum effe Jperavì, fi iis quae propius ad gemmarum 

a?m flllatarum pert'ment explicationem, varia tum ex hi fona, tum ex fabula, tum ex anti- 

piicanones ■ quìs floetìs delibata faepius adderem-, quae quidem argumento, quod praecipue ob oculos 

habendum eft, aliquam lucem afferrent. Equidem hoc loco eadem affirmare poffum, quae 

Plinius habet (lib. 2. Epift. 5. ) Adnixi certe fumus, ut quaelibet diverfa genera lectorum 

per plures dicendi fpecies teneremus. Ac ficut veremur, ne quibufdam pars aliqua fecun¬ 

dum fuam cujufque naturam non probetur; ita videmur poife confidere, ut univerlita- 

tem omnibus varietas ipfa commendet. Nam & in ratione conviviorum, quamvis a ple- 

rifque cibis linguli temperemus , totam tamen coenam laudare omnes folemus, nec ea , 

quae llomachus no.ftcr recufat, adimunt gratiam illis, a quibus capitur. 

Hoc 

liabuntur, quod cimi non femel animadverterim, Pententi ac 

illorum Jaepius ad examen revocandas, quam temere am- 

pletlendas duxi. Illi nimirum, quum vetus aliquod fignutn 

aut protomam, praejertim dotta manu ad artis Jiatuariae 

regulas exactam, & ex antiquorum aedificiorum ruderibus 

in lucem prolatam injpiciunt, Jlatim quem virum aut heroa 

repraefentet certo certius Jiat ner e Jefe pojje judicant. Qua¬ 

nam ratione Jine prvfunda nummorum Jcientia Imperato¬ 

rum , & tot Regum , atque illuftrium virorum protomae 

fognofei pojfimt i Oportet ergo eorum virorum exijlant num¬ 

mi , ex quibus de ipforum effigie judicari certo pojjlt, aut 

aliqua ftatua vel protoma cum antiqua injeriptione inve¬ 

niatur , ex qua ipforum nomina cognojcamus. Si ea, quae 

dicimus argumenta, aut fundamenta defiint, quiidquid ad 

eorum monumentorum explicationem affertur ad arbitrium 

omnino dicitur. Primus in boc genere peccajfe videtur 

Fulvius Urfinius, vir caeteroquin de literis optime meri¬ 

tus , ac deinde Caninius, Bellorius, Gronovius, aliique ce¬ 

lebres Antiquarii, quos inter gemmarum editores, ut 

Mariette ( Fruite pc. ) & Gorius ( in Mujeo Florentino ) 

Vulgus autem Antiquariorum non fotum ipjorum veftigiis 

inhaefit, Jed in imponendis temere nominibus, ubi anti¬ 

qua infpiceret figna, modum omnem excefft. Hinc illi 

Anacreontes, Democriti, Se/niramides , Titi Livii, Ovidii, 

Hejìodi, Cai i Marii, Virgilii, Arni Icar es, Agamemno- 

nes, caeterique. Sed ut brevitati Jerviam unicum huju- 

finodi errorum, idque luculentiffnnum, documentum hoc 

loco proferam . Erant in Mujeo Capitolino infignia duo mar¬ 

morea . capita, videlicet antiqua ; quibus Epicuri nomen 

erat impofitum ; neque ea de re Antiquarii dubitare vi¬ 

debantur. Accidit autem ut revuljis Bajilicae Liberianae 

gradibus duplex inveniretur Herma marmoreus Epicurum 

ac Metrodorum repraejentans cum antiquis injeriptionibus 

ex una parte EOIKOTPOC, ex altera MHTPOAHPOC, 

quem quidem Hermam Bene ditius XIV. P. M. inter pre- 

tiojijffmas Graecae ac Romanae magnificentiae reliquias in 

Mufeo Capitolino collocari jufft. Hinc facili quifque ne¬ 

gotio vidit ob manifejlam vultuum diffinilitud'nem Jigna 

eiufdem Mujei, quae pro Epicuris antea venditabantur, 

Epicurus omnino dici non poffc . Eruditijfmam de illo 

H*rma Jcripft epijlolam Abbas Buonaccorfi, in qua plu¬ 

rima ., quae quicquid diximus manifejlo confirmant, fnje 

perfiequitur ( V. Lettera Jcritta all' Accademia Etrujca di 

Cortona da un Accademico della medefima Jopra la vera 

immagine di Epicuro). Ille quidem ex eodem Henna in¬ 

fert Epicurum exiberi l ab. IV. & XXV. primi volumi¬ 

nis Mufei Capitolini, & in fig. Tab. XXX. imaginum vi¬ 

rorum illuftrium, quas Augufilinus Venetus excalpfit. Con¬ 

jicit etiam fore, ut ex boc .eodem monumento alia Epi¬ 

curum regraejentantia cognofcantur . Neque enim fieri po- 

teft, quin plura hujufmodi detegantur figna, cum ex Plinio 

(lib. 3 5. cap. 2.) difcamus non modo in cubiculis Epicuri 

imagines fuiJJe fiervatas, fed ipftus affeclas eafdem fecum 

circumtuliffe; Cicero autem nos moneat (lib. 5. de Finib. 

cap. 1. ) non modo in tabulis, fed etiam in poculis 

& in annulis Epicurum repraefentari cunfiieviffe. Haec 

prudentijjime a Cl. viro differuntur. At quid ea firnula- 

cra evaferunt, quae antea in Capitolino Mujeo fervuta 

Epicurum referre videbantur ? Nimirum nova eis ad li- 

bitunt impofita nomina. Unum ex iis effe Li fiam Jori bit 

Auffor deferiptiunis Mujei Capitolini (in 4. pag. 38.), 

cujus alia duo Jigna caput repraefentantia JeJe alio loco 

prolaturum Jpondet. Si Lifiae aut nummi, aut antiqua 

Jigna cum antiquis injeriptionibus minime dubiae fidei re¬ 

perir entur, equidem in animum inducere pojfem ea, quae 

Jcribit hic au [tur, veritate contineri. At cum res omnino 

aliter jefe habeat, quis non eum quafi divinantem loquu- 

tum fuijfe fateatur? Inter hujufmodi Antiquarios ii vi¬ 

derentur excufatione digni, qui fidem jecuti fiunt numi- 

friatum majoris moduli circum Imperatoris Theodofii 

tempora cujorum, quae ab ornamentis in ambitu difpofi- 

tis Contorniati dicuntur ab Antiquariis. Verum & ho¬ 

rum monumentorum valde exigua eft auFloritas; quia 

ita conflata fiunt, ut infelicem iis temporibus pulchra¬ 

rum Artium flatum prae Je ferant; tum quia Caefiares 

antiquioris aetatis, quemadmodum Neronem, aut Traja¬ 

num, ita exhibent efftlos, ut injpeflis vetuftioribus num¬ 

mis veras eorum imagines adhuc fervant i bus vix ali¬ 

qua levis vultuum Jimilitudo deprehendi poffit. Plurima 

ex numifimatibus praefertim a G e(nero ( numi fin. viror. 

Illuftr. Tab. 1. 2. 3. & 4. ) relatis manifejlo fai fa fiunt, 

ut quivis, dummodo fudi a Antiquitatis e limine Jaluta- 

ve- 
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P R E F A Z ! 0 N E. XIII 

Io mi fon lufingato che farei per far cofa grata ai lettori, fe io aggiungerti fpehò alla 

fpiegazione delle gemme che riporto varie cofe prefe sì dalla ilioria, sì dalla favola, e 

dagli antichi poeti, le quali cofe fomminiflrano qualche lume ali’argumento che abbiamo IPiezaziom ■ 

preferite. Io certamente pollò affermare le medefime cofe che dice Plinio ( Lib. 2. Ep 5.) 

Io veramente mi fono sforzato con la gran varietà delle cofe di foddisfare a diverfi generi 

dei lettori. Aia ficcome temiamo, che una cofa che piace ad alcuni, non fa fecondo il gufo 

degli altri, così noi ci pojfiamo htfingare, che l’iftejfa varietà farà lodata da tutti. Imperoc- 

che nei conviti, quantunque ciafcuno fi aftenga dalla maggior parte de’ cibi -, nondimeno 

tutti noi fiamo filiti di lodare tutta la cena; nè quelle cofe, che il noftro ftomaco ri cu fa, 

tolgono la grazia a quelle, le quali ci piacciono. 

Io 
quali facilmente fono caduti gli Antiquarii, lo che 

avendo più volte avvertito, giudicai che i fentimenti 

di loro più fpeflb dovettero chiamarli ad efame, che 

fenza conliderazione abbracciarli. Certamente quelli 

quando veggono qualche fiatua, o bullo venuto alla 

luce dalle rovine degli antichi monumenti, partico¬ 

larmente fatto dalla mano di eccellente artefice , giu¬ 

dicano di poter dire con tutta la licurezza che rappre¬ 

soti qualche Uomo illuflre, o Eroe. Come mai li 

polfono conofcere fenza la feienza profonda delle me¬ 

daglie i bulli degli Imperatori, e di tanti Rè, ed Uo¬ 

mini iliuftri? Bifogna adunque, che di tali perfonaggi 

ci lieno delle medaglie, dalle quali li polfano ricavare 
licuri fondamenti della loro effigie, o pure li trovi 

qualche llatua, o bullo coll’antica ifcrizione, dalla 

quale li pollano argumentare i loro nomi : fe mancano 

tali dati, 0'fondamenti fono ficuramente battefimi. 

Si vede che Fulvio Orlini fu il primo che cadelfe in 

quello errore, perfona però di merito infinito nella 

letteratura, e dipoi Canini, Bellori, Gronovio, ed altri 

celebri Antiquarii, tra i quali gli editori di gemme, co¬ 

me Mariette (Traitè ec.) e Gori (Mufeum Florentinum) 

Il volgo poi degli Antiquarii, non folamente ha fe- 

guitato le loro pedate, ma ancora ha fuori di modo 

arbitrato col porre nomi a capriccio, quando ha veduto 

antiche llatue . Da quello ne fono venuti gli Ana¬ 

creonti, i Democriti, le Semiramidi, i Titi Livii, gli 

Ovidii, gli Efiodi, i Caii Marii, i Virgilii, gli Amil- 

cari, gli Agamennoni, e tanti altri. Per dir tutto in 

breve addurrò un folo , ma inllgne documento di 

quelli errori. Erano nel Mufeo Capitolino due celebri 

antiche telle di marmo, alle quali era fiato pollo il 

nome di Epicuro, nè di ciò dubitavano gli Anti¬ 

quarii. Accadde che nello fcavare la fcalinata della 

Bafilica Liberiana fu trovato un doppio Erma di mar¬ 

mo rapprefentante Epicuro, e Metrodoro, e da una 

parte l’antica ifcrizione EniKOTPOC , dall’ altra 

MHTPOAHPOC, il quale Erma Benedetto XIV. P. M. 

comandò che fotte collocato nel Mufeo Capitolino tra 

i monumenti più preziofi della Greca, e Romana ma¬ 

gnificenza . Ciafcuno chiaramente vedde per la mani- 

fella difiomiglianza dei volti, che quei butti delme- 

defimo Mufeo ,i quali fi fpacciavano per Epicuri, non 

potevano realmente dirfi tali. Sopra quello Erma ab¬ 

biamo una eruditiffima lettera dell’Abate Buonaccorfi, 

nella quale fi confermano chiaramante molte cofe, 

che noi abbiamo dette (V. Lettera fcritta all’Acca¬ 

demia Etrufca di Cortona da un Accademico della 

medefima fopra la vera immagine di Epicuro). Egli 

inferifee da quello Erma, che la Tav. IV. e XXV. del 

primo volume del Mufeo Capitolino rafiomiglia Epi¬ 

curo, ficcome quella della Tav. XXX. delle immagini 

degli Uomini illufiri incife da Agoftino Veneziano. 

Congettura ancora, che da quello monumento fe ne 

conofceranno altri rapprefentanti Epicuro . Imperoc¬ 

ché non può effere altrimenti, che non fi fcuoprano 

molti di lui ritratti, mentre afferma Plinio (lib. 35. 

cap. 2.) che non folo tenevano nelle fianze i ritratti 

di quello filofofo, ma ancora i di lui difcepoli li 

portavano addoffo. Cicerone ci infegna ( lib. 5. de 

Finibus cap. 1.) che non folo erano foliti di rappre- 

fentare Epicuro nelle pitture , ma ancora negli anel¬ 

li, e fino nelli bicchieri. Quelle cofe fono fiate dette 

con gran faviezza dal Chiar. Autore . Ma cofa di¬ 

ventarono quei bulli del Mufeo Capitolino, i quali 

per 1’avanti erano fiati giudicati per Epicuri? Cer¬ 

tamente fono fiati polli loro dei nuovi nomi a 

capriccio: uno di quelli è diventato Lillà fecondo 

l’Autore della definizione del Mufeo Capitolino (in 

4. pag. 38. ) di cui promette che in altro luogo 

riporterà altri due bulli. Se di Lilla noi avelli- 

mo medaglie , o bulli coll’ antica ifcrizione non 

farebbe da dubitarne , e certamente crederei ciò 

che fcrive l’autore, ma llando quello altrimenti chi 

non confefferà aver egli tirato ad indovinare? I più 

fcufabili tra gli Antiquarii fono quelli che li fono 

fondati fopra i Medaglioni, che fi chiamano dagli 

Antiquarii Contorniati battuti intorno ai tempi dell’ 

Imperator Teodofio. Ma è di piccol pefo l’autorità 

di quelli monumenti ; perchè fono di un lavoro che 

dimoftra troppo la decadenza delle belle Arti in quei 

tempi, ficcome ancora alcuni di quelli Contorniati 

rapprefentano degli Imperatori dell’ alto Impero, 

come Nerone, Traiano, di modo che offervate le 

loro medaglie antiche, appena vi fi riconofce la loro 

fomiglianza. Molte medaglie principalmente ripor¬ 

tate dal Gefnero (Numifm. Viror. Illufir. Tav. 1. 2. 

3. e 4. ) fono manifefiamente falfe, come ciafcuno 
che 
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Hoc autem opus ab anno 17 56. aggrejfius fueram, illudane ad umbilicum perductum, 

Sroo'pufTn^ a cetiforibus audloritate publica mihi ajjignatis probatum, tabulis aere incijis etiam pa- 

ccpr-ani tii ■ yai'ls anno ijóS. tu manus hominum emittere cogitabam ; cum repente in tempora incidi, 

<7//^ fortunas omnes meas labefactarunt, ac fere deleverunt, nifi Patroni mei Romani, 

pe 'L'/V prae ferti m ex Principibus unus, animi bonitate, munificentia omnino Jiugulari, 

puSj ii°c tie- praejio fuijjet, me prorjus animum defpondere coegifient. Cujus enim non fregi fient ani' 

mum calamitates, quibus, quamvis innocens, modo non extindus Romam pulchrarum Ar¬ 

tium, liber aliumque Jhidiorum parentem, altricemque dulcijjimam relinquere, ac patriam 

remeare coadus fui ? Quamquam autem iis infortuniis utcumque relevatus videri pojjem, 

eorum tamen effectus aliquos, qui mihi fcilicet magno fiet erunt, evitare nullo modo contigit. 

//2 enim tumultu, ac perturbatione rerum furto mihi fublatae fiunt tabulae plure s aeneae. 

Tabularum <7#^ nimirum ad hoc pertinebant opus, ac praefertim antiquiffima colledio delineationum in 

fifij fiffi foliis tranfverfis ducentorum circiter monumentorum opere anaglypha Romae maximam 

partem exifientium. Sublata fiunt etiam nonnulla, quae delineari jam curaveram, alteri 

hujus operis volumini defanata, & inter haec aliquot veterum monumentorum delineatio¬ 

nes , quas poftmodum Wiukelmaun publici juris fecit. Importunum hic ejfet libros fir 

pretiofos, cfi raros, nec non commentaria de rebus antiquis a me confiripta enumerare, 

quorum j aduram eadem calamitate ferre debui; illudque potius commemorabo, viri de 

liter arum Repubblica optime meriti Praefulis Foggiai curis ac diligentia faduni effe , ut 

pecunia redimere poffem, pof annos circiter decem, plerafque tabulas aeneas, de quibus 

fixi, Romae in Monte, qui vulgo dicitur Pietatis, oppigneratas (6). His malis tandem 

re- 

verit, gatim percipit. Hujufmodi fiunt numijmata Pria¬ 

mi, Helenae, Artcmifiae, Didonis, Arifiotelis, Themifto- 

clis, Hettoris, aliorumque Heroum. His invi Bis argu¬ 

mentis poterit evidenter inferri quam paucae virorum 

illuffrium genuinae imagines in plerijque Europae Mujeis 

inveniantur. Ego de iis fermonem inftituere nolo, quia 

nimis in longum abiret oratio. Satis e equidem dixi. Si vir 

quifpiam illuflris in aliquem /apjus ejl errorem, id illico 

efficit ut plures alii labantur : quoniam plerique anciores 

fi fi invicem deferibunt, moleftiamque recujant examinis 

earum rationum, propter quas aliquid affirmatur. In eos 

aliquo modo quadrare poffet quod magnus Cicero ( Lucui* 

lus lib. 1. cap. 3. ) in qnofdam pbilojophos graviffime 

pronunciavit. Nam cacreri primum anre tenentur ad¬ 

it ricti , quam, quid efTet optimum, judicare potue¬ 

runt. Deinde infirmiHimo tempore aetatis, aut obfe- 

cuti amico cuidam, aut una alicujus, quem primum 

audierunt, oratione capti, de rebus incognitis judi¬ 

cant , Sc ad quamcumque funt dilciplinam quali 

temperate delati , ad eam , tamquam ad faxum ad- 

haerefeunt. Nam, quod dicunt omnia fe credere ei, 

quem judicent fuifTe lapientem, probarem, li ipfum 

rudes & indo&i judicare potuilient. Itemque illa ( De 

Natura Deor. lib. i .cap. 30.) Quam bellum erat velle 

confiteri potius nefeire, quam ilta effutientem nau¬ 

seare, atque ipfum libi difplicere . Equidem Ja/tper 

mihi cavendum effe duxi, ne bujufmodi homines imitarer . 

Hinc fané fattimi ejl ut plurima in Mujeisr & Daclylio- 

tbecis & libris fimulacra nominibus ad arbitrium impofi- 

tis expoliarem ; quaeque dubia effe debeant omnino dubia 

effe pronunciarem . An ideo mihi literati homines jure Juc- 

cenjeant? Minime quidem. Iis enim, qui dottrina & eru¬ 

ditione delettantur, praejudicatis opinionibus omnino con¬ 

temptis , nihil veritate effe debet antiquius. Itaque, quod 

ego larvam mendacio detraxerim, gratias illi potius age¬ 

re mihi debebunt, aut Jaltem labores meos aequi bunique 

conflere . Gloriofiorem aliqui fortaffe me hoc loco dicent. 

Sed cur Horatianum illud fume fuperbiam quelitam me¬ 

ritis Jemel ufirpare non poterai Id fi mihi negetur, certe 

Liter arum Rempttblicam, quod pertinet ad antiqua monu¬ 

menta , magnis erroribus , quei s per 200. Annos involuta 

fuerat, a me liberatam fuiffe mihi gratulabor. 

(6) Hominibus , qui lit er as colunt, nihil carius effe debet, 

quam ea librorum & calamo exaratarum chartarum Juppd- 

lex, quae colendis iifdem litteris in fervit. Hinc liceat mihi 

lignificare, ut Ji quis forte penes fe habet dominum agno- 

Jcat, & fi cofdentiae fiimulis agitatur, noverit cui refii- 

tuerc debeat, in illa perturbatione mearum omnium re¬ 

rum furto mihi fuiffe fublatum inter tot libros Mufei 

Pembrokiani librum oppido rariffimum Vituli pelle eum 

aureis ornamentis contettum. Ut facilius agno fatur liber 

addam, initio ante tituli chartam duos effe verfus manu 
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Io aveva principiato quella mia opera nell* anno 1756. ed era condotta al termine 

nell’anno 1768. con le tavole incifc in rame, e fenza dilazione penfava di pubblicarla ffpJafpopérà 

edendo già data approvata dai Cenfori dalla Pubblica Autorità dedinati, quando ali’im¬ 

provvido io m’imbattei in circodanze di tempi che danneggiarono, e quali rovinarono 

del tutto le mie fortune, e fe non mi avedero adìdito i miei Protettori Romani, e par- Motivo dei 
. „ ritardo dell' 

ticolarmente un Principe di bontà, e di munidcenza totalmente (ingoiare, avrebbero opera. 

del tutto abbattuto il mio fpirito. Poiché qual coraggio avrebbe potuto relidere alle cala¬ 

mità, per le quali, quantunque innocente, quafi ridotto al nulla, fui codretto a iafciar 

Roma Madre, e Nutrice dolcidima delle belle Arti, e dudii liberali, e ritornarmene alla 

Patria? Benché poi potede parere che io fodi alquanto follevato da tante difgrazie, con 

tuttociò non potei in alcun modo evitare alcuni effetti di quelle, che per verità mi cofla- 

rono adai. In quedo tumulto, e confudone di cofe, mi furono rubati molti rami della 

mia opera, ed una copioddima raccolta di difegni in foglio per traverfo di ducento in ^ 

circa badi rilievi, la maggior parte elidenti in Roma. Inoltre mi furono portati via molti 

difegni dedinati per il fecondo tomo della mia opera, e tra quedi alcuni monumenti 

inediti Antichi , che poi ha pubblicato Winkelmann. E' inutile di numerare i preziolì, e 

rari libri, e varie Memorie manofcritte da me fpettanti alle Antichità, la qual perdita io 

ho dovuto ancora in quella mia difgrazia fopportare. Rammenterò più todo che per le pre. 

mure, e la diligenza di Monfignor Foggini tanto benemerito della Repubblica Letteraria , io 

potetti dopo dieci anni in circa ricuperare co’miei danari la maggior parte dei rami, dei quali 

io ho parlato, che erano dati impegnati in Roma nel Monte di Pietà (6). Finalmente fol- 

le- 

ed altre 

che folamente fa iniziato nelle Antichità, potrà fu- 

bito comprendere. Di tal forte fono le Medaglie di 

Priamo, di Elena, di Artemifia, di Didone, di Ari- 

ftotile, di Temi (lode, e di Ettore, e tanti altri 

Eroi. Con quelli incontrallabili argumenti fi potrà 

ad evidenza dedurre quanto pochi finceri ritratti 

d’uomini illuftri fi ammirano nella maggior parte dei 

Mufei di Europa. Io non voglio parlarne diftinta- 

mente, perchè troppo m’inoltrerei nel difeorfo. Io 

ho detto abbaflanza . Se qualche perfona illullre è 

caduta in qualche errore, ciò fubitamente fa che 

molti altri vi cadano; poiché la maggior parte de¬ 

gli autori fi copiano l’un l’altro, e sfuggono la pena 

di efaminare i fondamenti, fui quali alcuna cofa fi 

afferma. Potrebbe in qualche maniera adattarli a 

colloro ciò che il gran Cicerone ( Lucull. lib. 2. 

cap. 3 ) pronunciò gravilTìmamente contro alcuni fi- 

lofofi. Imperocché primieramente gii altri Ji trovano ob¬ 

bligati avanti che abbiano potuto giudicare quello che era 

ottimo. Dipoi ne tempi più deboli dell'età, 0 per com¬ 

piacere ad un amico, 0 prefi da un filo difeorfo di qual¬ 

cuno che hanno afio/tato la prima volta giudicano di cofe 

incognite, ed a qualunque facoltà fono fati portati, come 

da una tempejìa, vi f attaccano come ad uno foglio. 

Poiché quanto a ciò che dicono di credere tutto a colui 

che giudicano efere fato fapiente, io ( approverei, (e per¬ 

fine rozze ed ignoranti avejfero potuto giudicare queflo 

ifiefo. E parimente quelle parole (De Natur. Deor. 

lib. 1. cap. 30.) Quanto bella coja era il voler piuttofo 

ccnfejjare di non japere, che naufeare parlando così fiac¬ 

camente, e dijpiacere a fi (lofio. Io fempre ho (limato 

bene di guardarmi dall’ imitare tali perfone. Con 

quelli miei precetti ho fpogliato molte immagini di 

uomini illuftri, che fono ne’Mufei, nelle raccolte di 

Gemme, e ne’ libri, dei nomi podi ad arbitrio, ed 

ho fempre affermato effer cofe dubbiofe, quelle che 

dubbiofe effer debbono . Forfè i letterati potranno 

perciò meco fdegnarfi? Io non lo credo. Imperocché 

quelli i quali fi dilettano della dottrina ed erudizio¬ 

ne, deprezzati totalmente i pregiudizii, neffuna cofa 

devono avere più a cuore che la verità. Pertanto per¬ 

chè io ho levato la mafehera alla menzogna mi do¬ 

vranno piuttofto ringraziare, o almeno dovràrinopren- 

dere in buona parte le mie fatiche. Alcuni forfè di¬ 

ranno, che in quello luogo io dimoftro della vanità: 

ma perchè non potrò io una volta dire con Oiazio. 

Invefliti d' una fuperbia cercata coi meriti ? Se mi fi 

negherà ciò, certamente mi congratulerò con me 

fteffo di avere illuminata la Repubblica Antiquaria, 

la quale farà circa a 200. Anni che era involta in 

quelli notabiliftìmi errori . 

(6) Niente è più caro alle perfone, che amano la 

letterarura, che una raccolta di libri, e manoferitti, 

la quale ferve per coltivarla . Quindi mi fia permeffo 

di manifeftare, affinchè fe taluno ritiene per avven¬ 

tura tali cofe, fappia chi ne è il vero Padrone, e fe 

è (limolato dalla cofcienza, fappia a chi debba refti- 

tuire, che in quella mia difgrazia mi fu rubato tra tanti 

libri il rariffimo libro del Mufeo di Pembrock legato 

magnificamente in Vitellino colle coperte dorate, ed 

acciochè più facilmente fi conofca detto libro, dirò, 

che avanti il principio del titolo vi è una carta bian¬ 

ca. 
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recreatus, nec non doctijjimi Praefulis ornaùjfimique viri Angeli Vaironi, er nobilijjtmt 

viri Percy ex Angliae optimatibus gemmarum antiquarum amantijjimi confi his e5N auctoritate 

impiilfiis, tabulas aeneas, quae mihi deerant, rurjus incidi curavi, & opus perpolivi. 

Tabube a e- Habes itaque, Letfor humaniffime, pretiofam gemmarum antiquarum collectionem, ha- 

Stofch. bes etiam monumentorum ineditorum copiam minime contemnendam. Quod attinet ad gem¬ 

mas , feptuaginta funt illae, evulgavit Stofch, centum faltem vigiliti proferam. 

Tabulae ae- Tres feipra quinquaginta volumen hoc comflc Aitar, altero reliquas dabo, & fi quas alias 

Operis. 1 in apricum proferet aetas addam libens Genio bonarum artium, quantum potero, fatis jactu¬ 

rus . Neque enim me latet, hac praefertim tempeflate, fere quotidie antiqua monumenta e 

ruinis extrahi, vel e tenebris ac fitu in lucem proferri : fed infinita res ejfet, fi omnia quae 

prodire pojfint expettare vellem, finem inveftigandi fingulis hominibus aliquando effe 

faciendum nemo eft qui non videat, plane que non Jentiat. Plufquam centum tabulas aeneas 

primum comprehendet volumen , totidem alterum, quae jam maximam partem incifae fiunt ; 

nifi forte ab humanis aliquibus viris, ftudiorum antiquitatis amantibus novae , quas 

adjiciam, fuppeditabuntur gemmae, quod ut faciant eofdem enixe rogo . 

Iam vero9 quae gemmis addidi, monumenta magna ex parte inedita erant; pauca 

quaedam etiam edita; verum illa produxi, ut lux gemmis lifdem affulgeret, nuli ut voltt- 

Dc fcaiptori- Wé7/ amplificarem. 
bus ac deli- -1 J 
neatoribus gemmas delineandas, 0° incidendas homines adhibui, quantum mihi datum efl, prac- 

adhibuisPl fiant ifjimos (7), ac formas ipfas, aut typos diligenter eleganter que exprimi curavi. Ali- 

Cur antiquas quis me for t affé reprehendet, quod gemmas aliquas veteres ediderim, quibus recentr anti- 

Snominibus /?/// alicujus artifici s nomen fuit appofitum ; fed ille probabit confilium meum, fi me id egiJfe 

ArXm1 fciet, ut Antiquitatis amantes ab erroribus liberarem (8). Neque vero immodice id feci, ut 

ibu.fpusqnc^i* fucile quifque perfe cognoficere poterit, poflquam animadverterit quanta gemmarum copia fit 

di curaverim a me perjfeAu , quibus ut majus accederet pretium Graeci alicujus illuftris Artificis adje- 

Aum eft nomen : fiunt enim homines aliqui in iis confingendis omnino callidijjimi. 

Monumenta 
inedita. 

Cae- 

fcriptos ab inclyto viro Thorna Hollis Equite Anglo, qui 

inibi illum liber ali ter dono dederat. Item ereptum ejl 

Vai liant ii opus in tribus voluminibus in 4. editionis Ro¬ 

manae : Jiugulare id habebat, ut pretia cujufcumque nummi 

non typis, at calamo dejcripta exhiberet. Praeterea ere¬ 

ptus eft Vitruvius editionis Neapolitanae per celeberrimum 

Gallieni adornatae. Pag. 1 3 1. brevem continet adnotationem 

mea manu deferìptam. Inter libros calamo exaratos, qui 

tunc mihi fublati funt, unus erat monumentorum de Roma 

antiqua ac recentiore, alter de ratione incidendi ab an¬ 

tiquis ufitata ,fcilicet quod pertinet ad gemmas atque Cam¬ 

me a. Demum luculentum commentarium de operibus, at¬ 

que aliis ad recentiore s fca/ptores fpedantibus. 

(7) Delineatores adhibui Joannem Cajanova, quem ad 

delineanda antiqua monumenta erudivi, quique adeo profe¬ 

cit , ut tjtriufquc Siciliae Rex illum ad antiqua monu¬ 

menta in celeberrimo fervata Hcrculanenji Mufeo deli¬ 

neanda vocaverit, quod non fine magna is laude perfecit ; 

ac deinde JaCobum Savore Ili, qui diligentiJfime piti uras 

ambulacri Vaticani Rapbaelis Sandii delineavit, atque 

inter celebriores veterum monumentorum delineatores me¬ 

rito recenjetur. Caelatores habui celebrem Carolimi Gre- 

gori, Silvefirum Pornar e de, Paulum Antonium Pazzi, & 

in Europa univerfa modo laudati/Jimum Bartolozzi. Non¬ 

nullae tabulae ab artificibus minus notis elaboratae junt; 

fed nihilominus antiquum ii fervant morem , & firmas. 

Tabulae etiam pro altero volumine ficalptae a prae didis 

celebribus Caelatoribus prodierunt. 

(S) Omni aetate fuerunt, qui vetera monumenta con¬ 

fingerent , quos vulgo falfarios appellamus , in Italia prae- 

fertim, hodieque non defiunt. Non minor autem eft eorum 

numerus, qui gemmas falfis additis nominibus difirabere 

fiuduerunt, & aliquando rarum & finga lar e argumentum 

ex integro fabricati funt majoris lucri faciendi gratia. 

Satis erit pro inultis exemplis unum afferre a Dodore Fran¬ 

ci fco Maria Dolci relatum in jua dejeriptiune Mufei Cbri- 

ftiani Deben voi. 3. pag. 68. ubi ait. Alius Juvenis te¬ 

nens fuper humeros Throcum : compofitio vitrea fum- 

pta ex caelatura in Chalcedonio: Refert ipfum Win- 

kelmann Tab. 1 y6. explicat Tom. 2. fui traci. Mo- 

num, 
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follevato da quefte difgrazie, e dimoiato dai configli, c dall’autorità di Monfignor Fab- 

broni perfonaggio dottitfimo, ed ornatifiìmo, e da Milord Percy amantiftìmo delle gem¬ 

me antiche, io ho procurato di fare incidere quei rami che mi mancavano, ed ho polio 

l’ultima mano all’Opera. 

Ecco pertanto benigniiTimo, Lettore una preziofa raccolta di gemme antiche, ed una co¬ 

pia di monumenti inediti aliai pregiabile. Le gemme antiche, che pubblicò Stofch, fono fet- 

tanta: le mie almeno faranno cento venti. Cinquantatre ne comprende quello volume, le al¬ 

tre le darò nel fecondo, e fe ne verranno in quello tempo alla luce, le aggiungerò volentieri 

per foddisfare per quanto potrò al genio delle belle Arti. Io fo benilhmo che particolar¬ 

mente in quelli tempi, quali giornalmente s’ edraggono antichi monumenti dalle mine, 

o dall' oblio ove cran fepolti, e li mettono alla luce ; ma bifogna por fine una volta, e non 

Tempre afpettare ciò che può venir fuori, e ciafcun vede, e conviene, che ognuno una 

volta deve por termine alle fue ricerche. Più di cento rami comprende il primo volume, 

altrettanti ne conterrà il fecondo, che fono la maggior parte incili, fe per forte non mi 

faranno fomminidrate nuove gemme da aggiugnerli per mezzo di perfone cotteli, ed 

amanti degli dudii dell’antichità, che io grandemente prego a farmi quello favore. 

Già la maggior parte dei monumenti, che fono aggiunti alle gemme, fono inediti, 

alcuni pochi ancora pubblicati; i quali ho prodotto, non per accreicere il volume, ma 

per illudrare maggiormente la fpiegazione delle mie gemme. 

Per difegnare ed incidere quelle gemme, io mi fon fervito per quanto io ho po¬ 

tuto dei più valenti Profedòri (7) che li trovafiero, ed ho procurato che fodero fatti i 

rami colla maggior diligenza, ed eleganza . Forfè alcuno mi riprenderà, perchè io abbia pub¬ 

blicate alcune gemme antiche, alle quali è dato podo modernamente il nome di un antico 

artefice; ma egli approverà il mio fentimento, fe faprà avere io fatto ciò a bella polla 

per difingannare gli Amanti delle antichità (8) Nè io ho fatto ciò eccellìvamente, come fa¬ 

cilmente ciafcuno da per fe potrà conolcere; confiderando, che innumerabili gemmo 

da me vedute, cui per accrefcerne il prezzo hanno aggiunto il nome di qualche iliuftre 

Greco Artefice; imperocché ci fono alcuni uomini del tutto adutidìmi nel formare tali 

nomi. 

c Da 

Rami dell' 

Opera di 

Stofch. 

Rami della 

mia Opera . 

Monumenti 
mediti. 

degl' Inciso¬ 

ri , e Dijegna- 

tori dell’ 0- 

pera. 

Perchè ho lu¬ 

ci fo delle gem¬ 

me antiche col 
nome di Greco 

Artefice fatto 

recentemente. 

ca, ove fono due verfi fc ritti dal Sig. Tommafo Hol- 

lis Cav. Inglefe perfonaggio d’ infinito merito , il 

quale generofamente me ne fece un dono. Simil¬ 

mente mi fu rubato il Vaillant della edizione di Ro¬ 

ma in tre volumi in 4. con i prezzi fcritti a penna a 

ciafcheduna medaglia • Inoltre mi fu tolto il Vitru- 

vio dell’edizione di Napoli fatta dal celeberrimo Gal- 

liani, ed alla pag. 131. vi è una breve nota fcritta 

di mia mano. Tra i Manofcritti che mi furono invo¬ 

lati, uno era di Memorie eli Roma Antica, e Mo¬ 

derna, altro della maniera d’incidere in Gemme e 

Cammei, ufata dagli Antichi. Finalmente un mano- 

fcritto copiofo fpettante alle Opere dei Moderni In- 

cifori. 

(7) Per i difegnatori ' mi fon valuto del Sig. Gio¬ 

vanni Cafanova, il quale io aveva iftruito a difegnare 

gli antichi monumenti fui gufto antico, e tale fu il di 

lui profitto, che fu chiamato dal Rè delle due Sicilie 

per difegnare gli antichi monumenti del Mufeo di 

Ercolano, il che ha fatto con gran lode, e dipoi del 

Sig. Giacomo Savcrelli, il quale difegnò egregiamente 

le Loggie del Vaticano di Raffaello da Urbino; c 

meritamente fi annovera tra i più celebri difegnatori 

degli antichi monumenti. Per incifori mi fon valuto 

del celebre Carlo Gregori, Silveftro Pomarede, Paolo 

Antonio Pazzi, e del famofo Bartolozzi rinnomatoper 

tutta 1’ Europa. Alcuni rami fono fiati lavorati da Pro- 

felibri meno noti, ma contuttociò confervano il carat¬ 

tere, e gufto antico. I Rami ancora del fecondo vo¬ 

lume fono fiati incili dai prefati celebri incifori. 

(8) In ogni età fono fiati i falfificatori degli antichi 

monumenti, e principalmente oggi giorno abbondano 

in Italia . Non minore è il numero di quelli che met¬ 

tono qualche nome d’iliuftre artefice Greco alle gem¬ 

me, ed alle volte formano di nuovo qualche foggetto 

raro e {ingoiare per vendere a più caro prezzo i loro 

lavori. Ballerà addurne un folo efempio riportato dal 

Sig. Dottore Francefco Maria Dolci nella Definizione 

del Mufeo di Criftiano Dehen voi. 3. p. 68. dove così 

egli s’efprime. Altro giovine, il quale tiene fovra le [palle 

il Troco, pajla /unta da un intaglio in Calcedonio ; riporta 

ejfo Winkelmann alla Tav. ip6. lo.[piega al tom. 2. del 

Ino 
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Cur aliquas Caetcnrm a reccntiorìbus quibufdam fcriptoribus aliquot Graecorum Artificum nomina 

gemmas in- memorantur, de quibus non le vis oritur dubitatio. 'Nonnullorum ex iis neque gemmas vi- 

r-lvcrimV ' der e potui, neque e arum ectypa, quamvis non mediocrem ad id diligentium adhibuerim, 

ut meum de illis judicium ferre pojfem. Celeber, vir Kuperus in tractatione de Ele¬ 

phantis ( Sallengre Nov. Thef voi. 3. pag. Sq.) gemmam exhibet cum tribus capitibus pro- 

bofeidi Elephantis caduceum tenentis impojttis ( hujuf nodi gemmae ab Antiquariis Chimaerae 

appellantur') nomine inferipto ETEAniCTOT, quod credit Artificis. Id fine dubio effe non 

poteft; nec fatis dignum videtur confutatione. Clarijf. etiam Mariette ( Traiti des Pier res 

Gravées p. 1 10. ) narrat Domino Thom fuiffe caput Antonini Pii in Cammeo (utimur enim 

hac voce pro Latina, quam Antiquariorum quin eff vulgi iifus jamdiu recepit) excellenter a 

Graeco Artifice, cui nomen MAXALAS, elaboratum. Eruditi facile confentient haec omnia 

fimiliaque nomina a recentioribus Artificibus fui]]e confici a, ut fu a ipfi opera incautis obtru- 

De Antiquis dereut, ac venditarent. De Greacis autem vel Latinis Artificibus, de quibus in magna objeu- 

Scuiutoniuis yitdtc ver famur , aliquando non potero nifi probabiles conjeci uras afferre. Tunc apud ae¬ 

quos Le edor es magni infiorici Titi Livii fient entia utar aj entis (lib. 5. cap. 21. pag., 412.) 

Sed in rebus tam antiquis, fi, quae Umilia veri funt, pro veris accipiantur, fatis habeam. 

De pun&uiis ^oco‘> ne fiiePlus eadem in opere dicenda recurrant, aliquid de p unci u lis delibabo, 

1 nt“erarirn^ clnac 111 plerifque gemmis cum Artificis nomine ad litterarum extremitates obfervantur. Cla- 

extremitates piff. Baro de Stofch ( Gem. Antiq. pag. 37.) Peireskii feutentiam rade confutat opinantis 

hujufnodi pullulila, ficu parva foramina ad metallum, quo hujufnodi liter ae plenae f cùf¬ 

fie nt, retinendum excavata fuiffe. Subdit autem. Sed, pace Peireskii, tanti viri, dixerim, 

& in aliis gemmis inferiptis, praefertim ejufdem Diofcoridis, Evodis,ac Eutychis, atque 

aliorum foraminula illa, fi attentius oculoque armato infpiciantur, invenire eft: quamobrem 

putaverim ipfa ad iiteras didribuendas, Scredo- ac aequo ordine aptandas in uniufcujufque 

carum extremitate fcalptores efFormaffe: atque ii, qui hoc artificium pratermifere, inae¬ 

quales ac inelegantes, ut in pluribus aliis gemmis obfervatur, infculpferunt. Equidem 

autumo hujufnodi punctula ad liter arum fines, qualia etiam in nummis antiquis praefertim 

Magnae Graeciae, ut exempli caufii Veliae, notantur, ad ipfurum liter arum ornamentum 

fuijje appofita . Neque probo quod Cl. Caylus opinatus eft> eos qui gemmas, fir Camme a 

» inci- 

num. Ant. pag. 4. cap. p. num. 3. & non folum fup- 

ponit ipfum antiquae caelaturae, fed jadut ejus pof- 

feftbrem faepius laudatum Dominum Byres. Deceptus 

eft ipfe in prima aflertione, non autem in fecunda. 

Apofphragilma ejus caelaturae dedit ipfi idem Domi¬ 

nus Byres, & numquam ipfi afferuic effe caelaturam 

antiquitus elaboratam, ut valens atque veridicus idem 

vir faepius mihi teftatus eft. Erravit igitur Winkel- 

mann in prima aftertione, cum apofphragifma habi¬ 

tum a Domino Byres eftet caelaturae fadae a Joanne Pi- 

kler,etiamnum in vivis agente. Putavi hoc monendum 

effe, ut orbis fciat, quoniam res publica eft. Rurfus 

erravit IVinkelmann de hoc opere verba faciens in additio¬ 

ne ad biftoriam Pulchrarum Artium Italice redditam Voi. 

z. pag. 23 .De bis f al fariis valde conqueritur Cl. Baro 

Stojcb in Praef. pag. zo. & Cl. Viciarius in Differt. Glypt. 

pag. 98. quos vide. Celeberrimus etiam Scipio Maffejus 

in bos homines invehitur ( Voi. 4. degli Anfiteatri lib. I. 

cap. 11. pag. i2i.) inquiens, efte hoc folum crimen, 

quod impune committitur, & in quod non animadver¬ 

titur, quamvis hic latrocinium faepe cum fraude con¬ 

jungatur . Ii quidem mererentur affici poena, quam Cl. 

Mariette in libro, cui tit. Traiti des Pierres Gravées p. 

102. a Gallieno Imp. datam homini non multum abfimi- 

lis criminis reo deferiti t, iifdemque vehementer exoptat. 

Nos eam hifioriam verbis referemus Trebellii Pollionis 

in Gallieno cap. 1 2. pag. 21 8. Idem quum quidam gem¬ 

mas vitreas pro veris vendidiffet ejus uxori, atque 

illa, re prodita, vindicari vellet, furripi quali ad 

Leonem venditorem juffit. Deinde e cavea Caponem 

emittit, mirantibufque eundis rem tam ridiculam , 

per Curionem dici juffit : Impofiuram fecit, & Pafius 

eft. Deinde negotiatorem dimifit. 



XIX PREFAZIONE. 

Da alcuni moderni fcrittori è fatta menzione di alcuni nomi di Greci Artefici, 

dei quali è molto da dubitare. Io non ho potuto vedere le loro gemme, neppure le im- 

preftìoni delle medefime, quantunque io abbia ufato ogni diligenza, per poterne dare il 

mio giudizio. Il celebre Cupero nel trattato degli Elefanti ( Sallengre Nov. Thef. voi. 3. 

pag. 89. ) riporta una gemma con tre tede unite alla probofcide di un Elefante, che tiene 

un caduceo (Tali gemme dagli Antiquari fono chiamate Chimere) col nome ETEAHICTOT, 

Per eh} f r> 

tralafciato d* 

incidere alcu¬ 

ne gemme. 

che egli crede il nome dell’Artefice: il che fenza dubbio non può elfere, ne merita* ciò 

confutazione. Il Chiariflìmo ancor Sig. Manette (Traitè des Pierres Gravées pag. ilo.) 

narra, che il Sig. Thom poifedeva una teda di Antonino Pio in un Cammeo, eccellente¬ 

mente lavorata da un Greco Artefice nominato MAXALAS. Gli Eruditi facilmente 

converranno, tutti quedi c fomiglianti nomi edere dati fatti da moderni Artefici per in¬ 

gannare gl’incauti, e crefcerne il prezzo. Parlando poi dei Greci, e Latini Artefici in¬ 

torno ai quali fiamo molto all’ofcuro, alcune volte potrò fidamente recare probabili con¬ 

getture. Allora mi fia da benigni Lettori accordato di valermi di quella fentenza dei 

grande Idorico Tito Livio (lib. 5. cap. 21. pag. 41 2. ) che dice : Ma in cofe tanto antiche, 

è b filante, che fi ricevano per vere quelle coje che fono verifimili. 

In quedo luogo per non ripetere più volte nell’opera 1' ideilo dirò qualche cofa dei 

punti, che fi offervano nell’ edremità delle lettere nella maggior parte delle gemme col 

nome dell’Artefice. 11 Chiaridìmo Baron Stofch (Geni. Ant. pag. 37.) confuta favia- 

mente il Pentimento di Peirefcio, che crede che quedi puntini, o buchi fcrvidero per rite¬ 

nere il metallo, del quale quede lettere erano ripiene. Egli foggiunge Mais quii me foit 

pennis de dire, finis voulo'ir ojfenfer le celebre Peiresk, qu ii fe trouve aujjì (Fautres 

Pierres aver des Infcriptions gravées par DioJ corife, Evade, E utj eh e, & cV a utres, cu il 

y a de ces petit s trous, que fon peut aifement remar quer fi on les regar de de près, <fiJ 

avec un Microfeepe : Ce qui me fait croire que ce font des points, que le Graveur a mar- 

qnez pour drejfer le lettre s, & les rendre e gaie s, qui paroifjent e licore a l'cfre¬ 

mite de chacune : en forte que les Ouvrìers, qui ont neglige celie precautìon, ont fait 

leurs cara Aeres ìuegaux & les ont grave z avec beauconp ir ohi s de proprete, corame il 

paroit par plufieurs autres Pierres. Io credo che quedi puntini nell'edremità delle let¬ 

tere, quali appunto s’ofiervano in molte Medaglie della Magna Grecia, come quelle di 

Velia, liano dati podi per ornato delle ideile lettere. Nè approvo il Pentimento del Ch. 

c 2 Cay- 

Degli antichi 

Ineijori. 

Dei puntini 

nelle gemme 
nell' e (ir enti¬ 

tà delle let¬ 

tere . 

fio tratt. Mon. Ant. pag. 4. cap. 9. num. 3. e lo fuppo- 

tie non Julo di antica incijìone ; via ne vanta pojfejgore il 

più volte lodato Sig. Byres. Fallò egli nella prima aJJ'er- 

tiva, non per altro nella feconda. E impronta ditale in¬ 

taglio gliela die effo Sig. Byres, e mai gli fuppofe efgere 

1' intaglio di antico lavoro, come un tal valente, e veri¬ 

dico uomo più volte mi ha attejìato. Fallò dunque il Win- 

kelmann nella prima ajfertiva, mentre l'impronta avuta 

dal Sig. Byres era di una incijìone fatta da Giovanni Pi- 

kler, Incijore ora vivente. Ho creduto di avvertire ciò, 

accioché il Mondo ne fa intefo ; giacche la cofa ora è pub¬ 

blica . Sbagliò nuovamente il Sig. Winkeimann di 

quella opera parlando nell’aggiunta all’Iftoria delle 

Belle Arti tradotta in Italiano V. 2. p. 23. Di quedi 

falfarii molto fi lamenta il Ch. Baron Stofcli nella 

Pref. pag. 20. ed il Ch. Vettori nella Differt Glypt. 

pag. 98. che è da vederli. Il celeberrimo Scipione 

Maffei (V. 4. degli Anfiteatri lib. 1. c. 11. p. 121.) 

s’inveifee contro quedi uomini, dicendo, Ffier quefio 

il fio delitto che f commette a man jalva, e che punir 

non Jì vede, benché il latrocinio fa qui congiunto col tra¬ 

dimento . Meriterebbero codoro di fubir la pena , la 

quale deferive il Ch. Mariette ( Traitè des Pierres 

Gravées pag. 102.) edere data data da Gallieno Imp. 

ad un uomo reo di confimil delitto, e defidera gran¬ 

demente che liano cadigati nell’ ideila forma. Noi 

riporteremo l’ idoria colle parole di Pollione ( in Gal¬ 

lieno cap. 12. pag. 218. ) Avendo un certo vendute alla 

di lui moglie gemme di compofizione di vetro per vere, e 

volendo ella , Jcopertofi l'inganno, eger vendicata, /’ Im¬ 

peratore comandò che fogge pref nafeoftamente quefìo ven¬ 

ditore , ed ejpofo a un Leone, dipoi ordinò Jegretamente , 

che fi rilajciafge dalla cavea dell' Anfiteatro un Cappone, 

e m aravi gli andò fi tutti d'una coja tanto ridicola, comandò 

che fogge pubblicato per un Banditore: fece l’impodura, 

e la foffrì. Dipoi lajciò il Negoziante libero. 



XX 

EnoiHZH ‘ 

PRAEFATIO 

incidendi profitebantur artem nomen proprium in fuis operibus per Ce non inferipfijje, verum 

aliis artificibus ufos fuiffe , qui tantum in id incumbebant, ut Uter as effer mare ;;t. Equidem 

tantummodo dicam pulchritudinem liter arum in operibus Diofcoridis, jEvadis , Eutychis , 

Cnei i &c. eorumdem opertem pulchritudini refpondere (9). 

De Antiquis vili quid etiam hic dicendum de antiquorum Sculptorum, Fidorum, aliorumque artificum 

Àmridbiis confuetudine, qui Jais quandoque operibus itifcripti enem apponeba-tt E noi 1 fiy EI701HSH 

ptionem ap-ideft faciebat & fecit. FUnius ( /7/ Praef. p 42. ) ?// hanc rem haec habet. Ut Apelles 

EiioiEi & faciebat, aut Polycletus, tamquam inchoata femper arte, St imperfetta , ut contra judi¬ 

ciorum varietates fuperelfet artifici regrefius ad veniam velut emendaturo quidquid defi- 

deraretur, fi non efiet interceptus. Quare plenum verecundia illud eft, quod omnia opera 

tamquam novifilma infcripfcrc , Sc tamquam fingulis fato adempti . Tria non amplius, ut 

opinor, abfolute quae traduntur inferipta: Ille fe cit: quae fuis locis reddam; quo apparuit, 

fummam Artis fecuritatem Amtori placuifte , Sc ob id magna invidia fuere omnia ea. 

Neque tamen ita facile eft dijudicare utra ex iis inferiprtionibus effet modeflior. Etenim ut 

ex Plinii verbis apparet, qui inferibebant faciebat, evafionem contra obtrectatores quaeri¬ 

tabant , perinde ac fi dicer erit illa opera non omni adhuc ex parte ab artifice fuiffe perfetta . 

Igitur ii fuperbiae, cfi inanis gloriae defiderio ferviebant, non fecus ac fi jattarent fiefe quid 

inulto melius potuife, fi per tempus licuiffet, efficere. Infcriptio tamen illa Fecit videtur 

etiam prima fronte gloriofior. Elis quidem in rebus animus praecipue inferii)entis fpettandus 

efi. Nam fe quis opus futim non omnibus effe numeris ab follitum, neque omnibus artis regulis 

ex omni parte fati sfacer e lignificatimi velit, modeftus habendus eft. Contra qui fe quidquid 

fecerit multo melius potuiffe facere prae fe fert vanijfimi animi dat indicia . Caeterum ipfa 

per fe infcriptio Faciebat quamdam animi demiffionem, alia contra nefeio quam elationem 

indicat. Utrumque tamen prudentis lettoris judicio ftatuendum relinquo (ho), lam vero ad 

imitationem Sculptorum atque Pittorum Artifices in gemmis ficalpendts exercitati non modo 

proprium nomen, fied & verbum Error EI, & EnoiHSE Faciebat, & Fecit in gemmis iifdem 

non raro e formarunt. Ex Alexandri Magni hiftoria liquido confiat Veteres non minoris 

ar- 

(9) Confile in hanc rem Cl. Mitriate Traiti &c. 

pag. 100. 

(10) Sculptorum, qui verba Faciebat, aut Fecit fin- 

tuis appo fuerunt, quae nunc quidem Juperfint, figna haec 

fiunt : Statua Papirii cum Matre in Villa Ludovifia Me¬ 

nelai opus: Truncus Herculis in Vaticano a udore Apollo¬ 

nio ; Hercules Farnejtanus Glyconis : Gladiator pugnans 

in Villa Pinciana Agafiae : Duo Centauri in Capitolio 

Arijlaeae , & Papiae ; Anaglypbum Bacchantium cum 

Fauno in Mufieo Capitolino Callimachi : Vas Cajetae Bacchi 

nativitatem repraefentans Salpionis : Apotbeojis Humeri 

in Aedibus Columnenfibus audore Archelao. Carolus Dati 

( Vite de Pittori Antichi pag. 117.) dicit Angelum Cini in 

mifcellaneis cap. 46. aflerere fe vidifle Romae in Ae¬ 

dibus Mellini in bali marmorea fequentem inferiptio- 

nem SEAETKOS BASIAETS ATHlinoS EFIOIEI. 

Seleucus Ilex Lyjippus faciebat. De qua inficriptionc valde 

equidem dubito. In Pallade Viridarii Ludovifii inferi- 

ptum legitur, Linax Alexandri Faciebat ( Car. Dati 

loc. cit. pag. 110.) Ad flatuam Veneris, quae Romae 

Anno 1760. in ruinis prope templum S. Gregorii inventa 

ejl, infcriptio valde legitur peculiaris 

Ano THC EN TPflAAT AOPOATTHC 

MHNOOANTOC EOOIEI 

Ex Venere Troiana Menophantes Faciebat. 

Praeterea pulcherrimum opus Mufivum Herculani inven¬ 

tum Bacchanale repraefentans cum figuris quatuor inferi- 

ptum habet. AIOXKOTPIAEIX SAMIOS EFIOIHIH. 

Diofcorides Samius Fecit. Supervacaneum efiet de Sta¬ 

tuariis aliis, ac Pi dor ibus loqui, nimirum qui propria no¬ 

mina fuis operibus inferipjerunt, ut videre ejl apud eum- 

dem Carolimi Dati ( luco cit. p. 1 1 2. ) & apud Junium 

in opere cui titulus Catalogus Arcbited. Pidor. &c. cui 

quidem operi ego nonnullas additiones feci, quas in altero 

hujus operis volumine publici juris faciam. 



XXI PREFAZIONE. 
Caylus, che grincifori di gemme e cammei non incidefTero da per fe il loro nome nelle 

lor opere, ma lì fervilTero di quelli artefici che facevano la fola profdfione di far 

le lettere. Io dirò folamente quello, che la bellezza delle lettere nelle opere di Diofco- 

ride, Evode, Eutiche, Cneio ec. corrifponde fempre alla bellezza dell’opere loro (9). 

Diremo ancora qualche cofa della confuetudine, che gli Antichi Scultori, Pittori, ed al- D KAntìchi 

tri Artefici avevano di porre alle volte alle loro opere Pifcrizione tnoiEl, e EnoiilSE. Cioè Arufict che r r mettevano L 

Faceva, e Fece. Plinio ( Praef. pag. 42.) fopra quello propolìto così s’ efprime. Sicco-{ 

me Apelle, e Policleto faceva, come cT un’ opera fempre cominciata, e non terminata, ac- euoihse . 

cicche contro i varii fentimenti refiajfe all' Artefice una frappatola, per ifeufarfi, che ejfo 

avrebbe emendato, quello che fi ricercava ,je non fojje morto. Perlaqualcofa quefta maniera 

è piena di modeftia che faceffer Pifcrizione in tutte le loro opere come fe fejfiro nuove 0 

non terminate, e come eia faina per la loro morte non avejfero potuto finire. Tre opere, e 

non piu, come io p enfio, fi trovano le quali portano ifrizione affo luta Egli fece, delle quali 

ne darò contezza a Juo luogo : per lo che apparifee che all' autore fia piaciuta la fiamma 

ficurezza dell' arte, e perciò tutte quefie cofie produjfero grande invidia. Non è facile di 

poter giudicare qual lìa più modella di quelle ifcrizioni: imperocché dalle parole di Pli¬ 

nio li deduce, che quelli che fcrivevano Faceva, cercavano una Scappatoia contro i mal¬ 

dicenti, come fe dicelìero, che quelle opere non erano Hate dall’Artefice in ogni parte 

perfezionate. Adunque quelli erano orgogliolì, e fuperbi, come fe lì vanagloriallero, che 

avrebbero potuto far meglio, fe avellero avuto il tempo di finir l’opere loro. Con- 

tuttociò a prima villa Pifcrizione Fece pare un titolo più gloriofo, e di vanità. In quelle 

cofe bisognerebbe conofcere Pintenzione di quello che Scrive; imperocché fe egli vuol 

Significare, che la Sua opera non riempie tutta l’idea dell’Arte, fi deve giudicare mode- 

fio; ma fe egli poi vuol dire, che egli avrebbe potuto far meglio, e che per mancanza di 

tempo non ha potuto Spiegare tutti i Suoi talenti, dimoflra di agire per principii di va¬ 

nità. Del rimanente Pifcrizione Faceva indica, mi pare, una certa modehia, l’altra un 

non So che di Superbia: ma lafcio di giudicar di ciò al prudente lettore (io). Pertanto all* 

imitazione degli Scultori, e dei Pittori, gli Artefici che s’efercitavano nell’incidere le 

gemme, Spelìe volte nelle gemme ideile, non Solamente formavano il proprio nome, ma 

ancora la parola EHoiEl, ed EnoiHSE Faceva, e Fece. Dall’idoria di Alelfandro Magno 

fi deduce evidentemente, che gli Antichi non apprezzavano meno Parte d’incidere nelle 

(p) Vedi a quello propolìto il Ch. Mariette Trai- 

tè ec. pag. 100. 

(io) Degli Scultori, che hanno meffo le parole 

Faceva, e Fece, alle loro dame, le quali prefente- 

mente elìdano, fono.- La dama di Papirio con la Ma¬ 

dre in Villa Lodovilì, opera di Menelao, il Tronco 

di Ercole nel Vaticano di Apollonio, l’Èrcole Far- 

nelìano, di Glicone, il Gladiator combattente di Villa 

Pinciana , d’Agalla, i due Centauri del Campidoglio, 

di Aridea, e Papia: Il Badòrilievo delle Baccanti con 

un Fauno nel Mufeo Capitolino, di Callimaco: il Va¬ 

do di Gaeta rapprefentante la nafeita di Bacco, di 

Salpione, S Apoteolì d’Omero nel palazzo Colonna, di 

Archelao. Carlo Dati ( Vite de’ Pittori Antichi p. 117.) 

dice che Angelo Cini nelle mifcellanee al cap. 46. aJJ’e- 

rifee di aver veduto in Roma in cafa i Atei lini in una bafe 

di marmo la feguent e ifrizione. SE A ET KOS BASI A EPS 

ATSIllnOS EllOIEI. Seleuco Rè Lilìppo faceva. 

Della quale ideazione certamente dubito affai. Nella 

gem- 

Pallade del Giardino Lodovilì lì legge l’ideazione : Li- 

nace di Aleffandro Faceva ( Carlo Dati loc. cit. 

pag. 110.) In una datua d’una Venere, trovata a 

Roma nel 1760. nelle rovine vicino alla Chiela di 

S. Gregorio, vi è queda ifcrizione molto lingolare. 

Ano THC EN TPOAAI A^POAITHC 

MHNOO>ANTOC EllOIEI. 

Dalla Venere Troiana Menofanto Faceva . 

Un bellidìmo Modaico trovato in Ercolano rapprefen¬ 

tante un Baccanale con quattro figure ha l’ideazione 

AIOSKOTPIAHS SAMIOS EilOlHSH . Diofcoride 

di Samo Fece. E duperduo di parlare degli altri Statua¬ 

rii, e Pittori, i quali hanno podo il proprio nome 

alle loro opere, come lì può vedere in Carlo Dati 

(loc. cit. pag. 112. ) e appred'o Giunio nel libro in¬ 

titolato Catalogus Archited. Pidor. ec. al qual libro 

io ho fatto varie aggiunte , le quali pubblicherò nel 

fecondo volume di queda mia opera. 



XXII P R A E FA TI O 
artem incidendi gemmas, quam ip fa in Sculpturam , <jy Picturam aeftinmviffe. Hic enim He¬ 

ros , ///• 7/67/70 praeter Pyrgotelem hac in arte praejlantijjimnm imaginem fluam in gemmis 

incideret, imperavit. Tejlatur id Plinius ( /#. 37. cap. 1. ) in quiens : Edi cium Alexandri 

Magni, quo vetuit in gemma fe ab alio fcalpi , quam a Pyrgotcle, non dubie clarillimo 

artis ejus, Et lib. 7. cap. 37. Idem Imperator edixit, ne quis ipfum alius quam Apelles 

pingeret, quam Pyrgoteles fcalperet, quam Lyfippus ex aere duceret; quae artes pluribus 

inclaruere exemplis : quibus quoad Apellem ac Lyfippum notijjima confonant Horatii carmina 

Epifl.'lib. 2. Epift. 1. v. 230. Alia quae ad hanc rem faciant, exempla proferri poffent. Cae¬ 

laturae autem gemmarum ea maxima eft utilitas, quod cum Picturae facile deleantur, ac 

marmora ipfa , aereaeque fatuae diferiminibus aliquibus obnoxiae fint, flabiliores gemmae 

videntur effe, quae tanta duritie flint, ut vix adamantis cedant acuminibus , ut Marbodeus 

cecinit ( De Gemmarum Lap. p. 11. v. 9. ) 

Hujus fragmentis gemmae fculpuntur acutis. 

Cur ad orna- jam vero plures hujuflmodi gemmas ad hujus operis ornamentum fub finem quarum- 

aeneas in fi- dum explicatiouum apponere decreveram ; feci cum opus hoc & Latina flr Italica lingua 
ne CXpllCcl** * ' • 
tionum non confcriptum fit, fingili as fub textu Latino, flr Italico imprimere coactus efjem, quod impor- 

appofuenm • tunum fine dubio futurum fuijfet . Itaque univerfas ad operis calcem cum aliis aeneis ta¬ 

bulis rejeci. 

iuim expika" Aliquid jam dicendum effet de fabularum, aut hiftoriarum , ad equas gemmae referri 

rione. jolent, explicationibus. Eas enim , quo major iifdem gemmis lux affulgeret, ita adornavi, ut 

lectoris faftidium evitans ejufdem de fiderio fati sfacer em. At ne nimis in longum abeat oratio, 

in memoriam lectorum revocabo, ita quandoque obfcuras quafdam fabulas inveniri, ut de 

fingulis iis quaeftionibus praedicari poffit, quod ait Cicero de Natura Deorum lib. 3. in fne 

Quam enim ea qiiaeftio edet obfcura, & quam difficiles explicatus haberet, non flmel in 

libris de illa confcriptis Romanae parens eloquentiae fignificavit. 

Cum autem Latinos Poetas in vernaculam vertere linguam debui interpretatione ple¬ 

rumque ufus fim, quam verfibus fecerunt Mediolani, qui Poetas eofdem Latinos in ea urbe 

fiimul edi curaverunt. 

!)3DeHsri°i?ei ^ ^uius Praefationis calcem rejeci defenfionem meam contra eos , qui me graviter 

ciypeo voti- reprehendendum c en fuerunt, quod contra Winkelm annum in Praefatione ad Italicam diffler- 

tationem de Ciypeo Votivo plura feripferim . Ii autem arguere rurfus me poffent, quod fy 

hoc iu opere, neque uno quidem in loco, quantopere Winkelmann, dum fluo nimis fdit ju- 

Winkclmnn- dicio , a veritate aberraverit, aperte fignifico. Inter eos eminet Celeber Rouffleau (11) Ephe- 

num lciipie mer]gum fdlicet ,quae Bullonii publici juris fiunt, ancior . At fi Winkelmann opus meum , 

quod nondum viderat, improbare , quin flr contumeliis pro findere auflus eft, fi meas ta¬ 

bulas aeneas confle qui curavit, ut aliquid n anci feretur, in quo me carperet, fi me impo- 

florem ac deceptorem per flammam appellavit injuriam , non mihi licuit me honor em que meum 

in ea 

nin 

Cur non fi-m. (xi) Ratio propter quam , cum de Italicis, aut Gal- 

Pe: .cr'-n' ' licis aut aliis agitur cognominibus, eadem (aepe ad Latini 

rum more in. fer moni s ingenium non verto, (ed aut eodem modo, quo 

\eiteiun. vernaculae linguae pronunciane, aut terminatione tan¬ 

tummodo parum immutata, nt moris eft apud Latinos, 

affero, ea demum ejt, quod aliter non poffent ita facile 

i nielli p. Quis enim pro Maurocenis Aloccnigo , pro Cor¬ 

nelii s Cor naro figni(icari diceret, nifi ea nobili (fim aram 

familiarum cognomina aliunde noffet? Itaque hac etiam 

in re fecutus fum illud Alanilii {In Afiron. Lib. 3. v. 39.) 

Ornari res ipfa negat, contenta doceri; 

Et h qua externa referuntur nomina lingua, 

Hoc operis, non vatis erit: Non omnia fle£H 

Polfunt, & propria melius fub voce notantur. 
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gemme, che la Scultura, e la Pittura. Imperocché quello Eroe comandò , che neffuno fcoì- 

pitie la fua immagine nelle gemme fuori che Pirgotele eccellentifììmo in quella arte. Af¬ 

ferma ciò Plinio ( Lb. 37. cap. 1.) dicendo: Un editto di AleJJandro Magno, nel quale 

proibì, che neffuno incidere la fua immagine nelle gemme, fuori che Pirgotele, il quale 

feuza dubbio era celeberrimo in quefta arte : e nel lib. 7. cap. 37. Il me de fimo /llefiandro 

comando che neffun altro lo dipingere fuorichè Apelle, che lo fcolpijfe fuori eh e Pirgotele, 

che lo gettajje in bronzo fuorichè Lfippo: le quali arti furono illufinite per molti e [empii 

degli Artefici: alle quali parole di Plinio quanto ad Apelle, e Litìppocorrifpondono i no- 

tiffimi vertì di Orazio Epid. lib. 2. Epiflr. 1. verf. 239. Si potrebbero addurre a quello 

proposito altri efempi. Il maggior vantaggio delle incifioni delle gemme li è, che mentre 

le Pitture facilmente (i didruggono, ed i marmi fedì, e le fatue di bronzo fono (ottopode 

ad alcuni pericoli, le gemme refidon più, e fono di tanta durezza che appena cedono 

alle punte del Diamante, come cantò Marbodeo ( De gemmarum Lap. pag. 11. verf. 9.) 

Con pezzi acuti del Diamante ftejfo S'incidono le gemme. 

Io aveva debilito di porre per ornamento di queda opera varie Kmme alla dne Herebe non bo 
1 r U r ° # potuto mette- 

d’alcune fpiegazioni. Ma decome doperà è fcritta in lingua Latina, ed Italiana, farei re trami per 
. , • ■ r • . ornato alla fi- 

dato codretto di mettere V ideila gemma fotto il redo Latino, ed Italiano: la qual cofa ve delie fpìe- 

fenza dubbio farebbe data molto impropria: perciò le ho collocate tutte cogli altri ramC 

alla fine dell’opera. 

Bifogna ancora qualche cofa dire delle fpiegazioni delle favole, e delle idorie, le quali leiiffà 

fi riferifeono alle gemme. Poiché io per illudrare maggiormente le gemme le ho adattate vole• 

in modo da foddisfare il dedderio del Lettore, fenza che egli s’infadidifca. Ma perche 

il difeorfo non vada troppo in lungo, rammenterò ai Lettori trovarli certe favole talora 

tanto ofeure, che può dirli di tali quedioni ciò che affermò Cicerone nel dne del lib. 3. 

della Natura degli Dei. Giacché il Padre della Romana Eloquenza più volte in quei libri 

dichiarò quanto una tal quefiione fijfe ofcura , e quanto difficile a [piegarfi. 

Nella traduzione dei Poeti Latini per lo più io mi fon fervito dell’edizione deili 

Poeti Latini colla traduzione in veri! fatta a Milano. 

Alla dne di queda Prefazione ho collocato la mia dìfefa contro coloro, i quali Dififa 
... 1 v „ _ -1 mia opera 

mi hanno ingiudamente provocato, perchè io nella Prelazione al Clipeo Votivo abbia deicupcoVo- 

fcritto molte cofe contro Winkelmann. Quelli forfè mi riprenderanno di nuovo, perchè 

io in queda opera, ed in più d’un luogo, chiaramente dimodro quanto grandemente Win- 

kelmann abbia sbagliato, fidandoli troppo del fuo giudizio. Il principale tra quedi è il 

celebre Roud'eau (u) Autore del Giornale di Bouillon. Ada fe è dato lecito a Winkel- Perché ho 

1 • > • « ««i • « • « • p?lio contro 
marni di attaccare la mia opera, che non per anco aveva veduto la luce, anzi di dirne Winkelmann. 

tutto il male poffibile, e fe procurò di avere in mano le (lampe della mia opera, 

per trovar qualche cola, da criticarmi, fe egli con fomma ingiuria mi chiamò impodore, 

per- 

ln) La ragione , per cui quando fi parli dei Cafati 

Italiani, Francelì, o d’altre Nazioni, io fpeflo non li 

traduco fecondo il genio della lingua Latina, ma li 

porto nella maniera, come lì pronunziano nella lin¬ 

gua nativa, o un poco mutata la tern^ìnazione, come 

è il collume apprelfo i Latini, lì è perchè altrimenti 

non s intenderebbero con tanta facilità. Imperocché 

chi mai potrebbe intendere per i Mauroceni, Moce- 

nigo,eper i Cornelii, Cornato, fe non lì fapeffero al¬ 

tronde quelli Cafati di nobililììme famiglie?Pertanto 

io ho in quello feguitato Manilio ( Aftron. lib. 

verf. 39.) 

Fregi, e ornamenti la materia {lega 

Non addimanda, fol contenta, e paga 

Di farji altrui palefe, e fe in efterna 

Lingua qualche vocabolo fìa detto , 

Non del Poeta, ma dell' opra è colpa. 

Poiché di ben ridar non é conceffo 

Le cofe tutte, e qualche volta fono 

Meglio dimoflre in lor natia favella. 

3 . Perchè non ho 

fempre tra¬ 

dotto i Cafati 
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in ea Praefatione acerrime defindere, ac contumelias in eum, qui tam inique ijfas con¬ 

flaverat , atque profuderat, evidenti ratione detorquere ? Celeber Arnaldus, ut fcribit Si- 

gnor e Ilius ( Lettere Critiche p. 32. ) in opere quodam fuo geometrice demonftravit. Qu’d 

e fi permis de fe fervir des expreflions fortes, que le Public appelle injures, quand il s’agit 

de la defenfe de la veritè .Quanto magis igitur mihi fas erit veritatem, ac memetipfum con¬ 

tra alienas injurias tueri ? Etenim contra Winkelmann fiapientijfima ufurpare pojfum Divi 

Auguftini verba ( Oper. voi. 2. Epifi 238. ad P afe entium ) Iniquum eli, ut quiique de alio 

judicare velit, & judicari de fe nolit: & ad finem ejus Epifiolae inquit : Da veniam , ii 

quid liberius dixi, non ad contumeliam tuam, fed ad defeniionem meam, quia potes con¬ 

fiderai , quantam mihi refpondendi neceffitatem impofueris . Equidem puto y fi Winkelmann 

quae faepius fcripferat relegifjet, futurum fuiffe ut tot errores , queis opera featent ipjius , 

agnofeceref, cum Ovidio, diceret ( Lib. 1. de Ponto Eleg. 5. v. 15.) 

Cum relego fcripfilTe pudet, quia plurima cerno 

Me quoque, qui feci , judice, digna lini. 

Praeterea Winkelmanni maxima contra rem antiquariam peccata detegere necejjarium 

fuit, quia ledorum plerique in aliorum verba jurare filiti quidquid a ftmofis quibufdam 

traditur audoribus nullo deledu habito accipiunt, eofque tamquam pecudes fediti in errores 

1 unum er abile s facillime delabantur . Elaee fi vera funt non aliud fupereft, quam ut aequi 

rerum aeflimatores, quae centra Winkelmann fcrigfi fingala ad examen revocent, argu¬ 

menta quaeque perpendant, & praejudicatis quibufque opinionibus omnino fepofitis ex utra 

parte fiet veritas fludiofius inquirant ; quod ut praejient enixe eos rogo atque obfecro ; rem 

enim & mihi, & dodis hominibus univerfis (ine dubio gratifimam faduri funt. Id revera 

prae flit it, quod pertinet ad operis de Clypeo Votivo Praefationem, Audor Florentinarum 

Ephemeridum, quae Notizie Letterarie dicebantur, ad diem fexto Idus lanias anui 1771. 

Is itaque affert in hanc rem Plinii verba ( Epifl lib. 1. Ep. 10.) Ut enim de Fidiore, 

Sculptore, Ficlore, nili Artifex judicare, ita nili fapiens nemo potefl perfpicere fapientem. 

Ait autem ea verba ob oculos habenda effe, qui judicium hujufmodi Jibi proponat, ne id 

fibi contingat, quod Winkelmanno, cujus plura audader, atque imperite dida duodecim 

ejus Praefationis paginis perpenduntur ; ut fcilicet ipfum & in re antiquaria non fatis 

peritum, jr hominem vanum, ac Jublefiae fidei effe per(picitis rationibus oftendatur . Vide¬ 

licet , aut fuppofitae fiunt atque con fidae Vinkelmanni (enteriti ae , quas in mea Praefatione 

affero , ac reprehendo , aut totidem verbis ab ipfo prolatae. Alterum (1 quis dixerit fit (itatis, 

jam atque mendacii me convincat, fi pote(l. Quod (i alterum verum effe fateatur, quid jam 

ad Winkelmanni defenfionem afferre poterit, quominus is in pulchrarum Artium, de quibus 

inftitui t feribere , notitia fere hofpes ac peregrinus appareat? Ille quidem in fu a Praefatione, 

cum de omnibus Zoili more obloqui (oleret, eos qui Artium feripferunt hifioriam carpit, ut 

bifloriam Monnier, Tradlatum de pidlura antiqua Turnbull, hifioriam piclurae antiquae 

Durand, quae opera univerfa nullo modo fpernenda effe dodi viri confentiunt ; ac deinde ea 

(abdit ( utor interpetratione Italica Mediolani fada in 4. pag. 14. ) Equidem Ciceroni cre¬ 

dam Aratum, quin edet Aftronomus, pulchrum de Agronomia poema feribere potuiiTe: 

ille tamen totius eloquentiae fuae viribus numquam mihi perfuadebit, hominem alicujus 

artis cognitione carentem pofle de arte ipfa probabiliter feribere. lam vero haec omnia tam 

bene in Winkelmannum quadrant, quam quae maxime. AggreJJits enim e fi pulchrarum 

Ar- 
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perchè non farà flato lecito a me in quella Prefazione di difender fortemente l’onor mio, 

e di ribattere con evidenti ragioni quelle contumelie contro di lui, che tanto ingiuda- 

mente aveva contro di me pronunziate? 11 celebre Arnaldo d’Andyllj, come feri ve Si- 

gnorelli ( Lettere Critiche pag. 32. ) ha geometricamente in un’ Opera fua dimodrato, 

Ou il eft permis de fe fervir des expreffìons fortes, que le Public appelle injures, quaud 

il s’agit de la defenfe de la verità. Quanto più dunque converrà a me di difendere la 

verità, e la mia propria perfona contro l’ingiurie altrui ? Poiché io potrò fervirmi con¬ 

tro Winkelmann delle parole di S. Agoflino ( Oper. voi. 2. Epid. 238. ad Pafcentium ). 

E cofa ingiufia che alcuno voglia giudicare di un altro, e non voglia egli fiejfo ejfer giu¬ 

dicato, ed alla fine di quella Epidola dice: Perdonami, fe ho detto qualche cofa piu libe¬ 

ramente, non per inguriarti, ma per la mia di fifa , perchè tu puoi confederare, in che 

necefjità mi hai meffe di rifponderti. Certamente fon perfuafo , che fe il Sig. Winkelmann 

avelie letto più volte quello che aveva fcritto, avrebbe conofciuto tanti errori, dei quali 

abbonda la fua opera, ed avrebbe detto con Ovidio (lib. 1. de Pont. Eleg. 5. verf. 15.) 

Se 7 rileggo ho roffor di averlo fcritto, Perchè Giudice io fteffo che lo feci 

Piu cofe da emendarfe entro vi feorgo . 

Inoltre fù necelfario feoprire i grandi errori di Winkelmann fpettanti alle Anti¬ 

chità, perchè la maggior parte dei Lettori Politi a giurare Lulle parole altrui credono lènza 

nelluna conliderazione qualunque cofa, che è Hata detta da certi celebri autori, e fluitan¬ 

doli come pecore facililfimamente cadono in innumerabili errori. Se quelle cofe fon ve¬ 

re, non reda altro, fe non che i giudi apprezzatori delle cofe richiamino all’efame ciò che 

ho fcritto contro Winkelmann, e conlìderino bene tutti gli argomenti, e meda da parte 

ogni forte di pregiudizi colla maggior diligenza ricerchino da qual parte dia la verità , 

pregandogli, e fcongiurandoli, che lì dieno tutta la pena di far ciò ; imperocché ficura- 

mente faranno una cofa gratillìma a me, e a tutti i Letterati. Fece ciò l’Autore della 

continuazione delle Notizie Letterarie di Firenze in un edratto degli 8. Giugno 1771. par¬ 

lando intorno alla Prefazione dell’Opera del Clipeo Votivo. Egli riporta a quedo pro- 

polìto le parole di Plinio (Epid. lib. i. Ep. io. ) Imperocché come del Pittore, dello Scul¬ 

tore, e del Modellatore di terra non pub giudicare fe non l’Artefice, cosi nejfuno può 

conofcere perfettamente un fapi ente fuori che un fa pi ente. Ei dice che tali parole debbonli 

avere in conliderazione da chi fi prefigge di giudicare intorno a quede cofe, acciochè 

non gli accada ciò che accadde a Winkelmann, di cui in dodici pagine di quella Pre¬ 

fazione fi efaminano più cofe dette con ardimento, ed ignoranza, di modo che fi di- 

modra con chiare ragioni efièr lui dato non molto perito Antiquario, e vano, e da non 

fidarfene ciecamente. O fono fuppode,e finte l’efpredìoni di Winkelman, che io riporto 

nella mia Prefazione, e le correggo, o fono l’ideile parole dette da lui. Se taluno dirà, 

la prima cofa mi convinca di fallita, e di menzogna fe può: ma fe confelferà elTer 

vera la feconda, come potrà difendere Winkelmann licchè egli che fcride delle Belle 

Arti non apparifea ed'er privo della cognizione delle medelìme? Egli nella fua Prefazione 

conforme Zoilo edendo folito di parlar male di tutti, riprende acremente quelli che fcrif- 

fero l’idoria delle Arti. Tali fono la fiori a de W Arte di Monnier, il Trattato di Tarn* 

bull falla Pittura antica, e la Storia dell antica Pittura di Dar and. Quede opere hanno 

meritato la dima dei Lettori. Dipoi egli foggiunge ( mi fervo della Traduzione fatta in 

Milano in 4. pag. 14. ) Crederò a Cicerone che Arato fenza e/fere Aflronomo abbia potuto 

fcrivere un bel poema di Aftronomia ; ma egli con tutta la fua eloquenza non ghignerà 

mai a perfuadermi che un nomo, fenza aver cognizione dell Arte, goffa di quefia ferivamo, 

degnamente. Già tutte quede cofe mirabilmente quadrano contro Winkelmann, che fcride 

d l’ido- 
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Artium confiribere, cum fere ejjet expers cognitionum ad eas artes pertinentium, ut evi¬ 

denter in opufculo meo de corrigendis in eo libro demonftrabo ; in quo quidem opufculo- varia 

documenta ad hiftoriam eamdem /pedantia proferam. 

Sed, ut initio propofui, cum Alidore Ephemeridum Bullonii praecipue mihi res effe debet. 

Is enim ad diem Nonas May 1772. haec totidem verbis habet. Dilfertazione fopra un Clipeo 

Votivo. M. Bracci pouvoit dilTerter bien, ou mal, fur ce bouclier votif, fans infulter a h 

memoire du celebre Abbè de Winkelmann, infiniment plus inflruit que 1’Auteur, & 

regarcìè dans 1’Europe entiere, comme un tres-fqavant Antiquaire, comme un homme d’une 

critique fure, & d’un jugement exquis. Quel a eté le but de A4. Bracci? de ternir Ia cele- 

britè de M. Winkelmann, ou de donner atteinte a fa reputation? C ed a quoi tres aflu- 

rement il ne reudira point; & comme a-t’il pu croire que fur de vagues injures, & fur 

des adertions plus vagues encore on reviendroit de fedirne generale, & meritée donnec 

a M. Winkelmann , qui peut-etre n’auroit composè une longue diflertation pour nous 

apprendre que ce bouclier votif, trouvè dans les marais de Sienne, eft du V. fede, qu’il 

pefe 5. Iiv7res 7. onces d’argent, Se que fon diametre ed d’un pied, 3. pouces, & 5. lignes. 

Al. Winkelmann s’occupoit d’objets plus importants,& etoit trop fqavant pour furcharger 

fes ouvrages des pareilles futilités. Id legens facile mihi perfuadeo haec (enfi non a celebri 

Roufeau earum Ephemeridum tantopere laudatarum Alidore prodiife, ftd ab aliquo invido 

fuijfe fubmifja, ac fine examine, ut non raro fit in hujufmodo feriptionibus fuijfe, typis im- 

prejfa. 

Qualis in elevanda Winkelmanni audoritate finis Bracci praeftitutus fuerit, fatis vi¬ 

dimus : jufta videlicet contra iniquum aggrejforem defenfio . Neque vero vagae dici poffunt 

injuriae , ac magis vagae ajfertiones, quae ille profert, cum ipfa Winkelmanni afferat verba, 

& quantum contra communem fenfum, Artem Criticam, fir rerum antiquarum fcientiam 

ille peccaverit luculentiffimis in ejus Differtationis Praefatione, atque alibi exemplis 

oftendat. Turpiter ille Audcr hallucinatus eft in Gemma Q^ Alexae ( vide pag. 3. & 4. 

meae Praefationis,& pag. 42. & feq. huius Pr. Voi.) In Gemma limonis Lanuvinae a Cneio 

incifa mulierem putat effe virum ; praeterea Caprae caput cum cornibus omnino vifibilibus 

Leonis pellem autumat ( loc. cit. Praefi p. 5. ér pag. 270. hujus Pr. Voi. ) Nam haec levia 

f!,t •» Antiquario errata, quae in fciolo quovis homine rideremur ? Fateor a me hominem, 

qui caeteros tam facile contemnebat, ut plagiarium in ferula Archigalli ( loc. cit. Praef. p. 7. ) 

fuiffe tradudum . Fateor etiam me ( loc. cit. pag. 8. ) quaedam ipfius verba retuliffe , quae 

fummam, quod pertinet ad pulchras artes, imperitiam prae fe ferant. Num haec vagae funt 

injuriae, aut illiberales contumeliae , quae minime dubia, & cujufque fubjeda oculis veri¬ 

tate continentur ? 

Quale autem eft illud, quod ait Ephemeridum Audor, Winkelmannum de futilibus rebus 

tam longam Differtationem non fuiffe compofiturum ! Si verbis ipfius habenda fides efiet, non 

aliud ego praeftitiffem, quam Clypei Votivi locum, ubi det edus eft, magnitudinem, pondus , 

deferibere, cum obiter ea dicam, ac magna necejfitas poftulet ut dicam. Quis enim futilem 

rem effe dicat Vetus Monumentum, quod inter praeftantijfimas, & finga lari firn as Anti¬ 

quitatis reliquias habendum effe eruditi omnes confentiunt; praefirtim cum epigraphe etiam 

haud dubie antiqua Jit praeditum ? Pauca fune majoris pretii, aut quae magis antiquam 

hiftoriam, & ex parte pulchras Artes illuftrent, inter univerfia a Wmkelmanno allata, 

& explicata inveniri poterunt. Dace, inquam, mihi juftam injiciunt fufpicionem dodiffi- . 

mum earum Ephemeridum Audor em in meam Differt ationem oculos minime conjeciffe, & 

alie- 
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1’ idoria delle Belle Arti, edendo privo delle cognizioni fpettanri alle medelime, come 

dimodrerò evidentemente in una mia operetta delle correzioni da lardi a detto libro, nella 

quale darò vari documenti riguardanti l’idoria delle Belle Arti. 

Ma come ho propodo nel principio, qui devo rifpondere principalmente all’ Autore 

del Giornale Enciclopedico di Bouillon dei 5. Maggio 1772. Egli s’ efprime con quede 

parole: Dijjertazione [opra un Clipeo Votivo. Al. Bracci pouvoit dij[erter bien, 011 mal, 

far ce bouclier votif fans infulter a la me moire du celebre Abbè de Winkelmann, infini- 

ment plus infirnit que fiAnte tir , fu regar dè dans l’Europe enti ere, comme un tre s-feci' 

vant Aliti queir e , comme un homme dinne critique pire, fu di un jugement exquis. Quel 

a et e le but de AI. Bracci ? de ternir la celebritè de Al. Winkelmann, ou de donner att cinte 

a fa reputation ? Cefi a quoi tres ajjurement il ne reufjira point ; fu comme a-t’il pii croire 

que far de vaglies injures, fu far cles afjertions plus vagites encore on reviendroit de l'efi¬ 

rn e generale, & ineriiée donnée a Al. Winkelmann, qui peut-etre 11auroit compose mie loti' 

gue dijjertation pour nous appratire que ce bouclier votif, trouvè dans les marais de 

Sienne, e fi du V. Siede, quii pefe 5. livres 7. onces A urge ut, fu que fon diametre e fi d'Un 

pied, 3. ponces, fu 5. lignes. Al. Winkelmann s’occupoit diobjets plus importants , fu etoit 

trop fcavant pour far eh urger fes ouvrages des pareilles futilités. lo ciò leggendo facil¬ 

mente mi perfuado, che quedi fentimenti .non diano efeiti dalla penna del celebre Sig. 

Rouff'eau autore del Giornale meritamente lodato, ma diano dati mandati da qualche invi- 

diofo, e fenza aver letto il mio libro , come frequentemente accader fuole in limili opere, 

diano dati dampati. 

Quale da dato l’oggetto deli’ Abate Bracci nell’attaccare l’autorità di Winkelmann 

abbadanza l’abbiamo veduto; cioè una giuda difefa contro l’ingiudo aggredòre. Nè 

pollono dirli vaghe ingiurie, ed alìerzioni ancora più vaghe i fuoi detti, quando riporta 

l’ideile parole di Winkelmann dimodrando con copioliifimi efempi nella Prefazione della 

fua Didertazione, ed altrove quanto abbia egli peccato contro il Buon Senfo, l’Arte Cri¬ 

tica, e la Scienza Antiquaria. Egli vergognolamente sbagliò nella gemma di Quinto Aleffà 

( vedi pag. 3. Se 4. delia mia Prefazione, e pag. 42. di quedo Pr. Voi. ) Nella gemma di 

Giunone Lanuvina incila da Cncio prende una donna per un uomo, inoltre afferma la 

teda d’una Capra con le corna vilìbiliffìme edere la pelle d’un Leone (loc. cit. pag. 5. e 

pag. 270. di quedo pr. Voi.) Forfè fon quedi leggieri errori in un Antiquario, i quali fareb- 

bono medi in deridone in qualunque fciolo? Confeb'o di aver attaccato quedo uomo, che tanto 

facilmente deprezzava tutti, come un plagiario nella Sferza dell’Archigallo (loc. cit. p. 7. ) 

confedo ancora (loc. cit. pag. 8.) di aver riportato l’ideile fue parole, le quali dimodrano 

la grande di lui imperizia fpettante alle belle Arti. Forfè quede, amatidìmo Giornalida, 

fon vaghe ingiurie, o groffolane contumelie confidendo in una verità chiaridìma, c da 

poterli veder cogli occhi da ciafcuno ? 

Io redo forprefo che il Sig. Giornalida dica che Winkelmann non avrebbe comporta 

una fi lunga Diffèrtazione di cofe tanto inutili. Se fi deve predar fede alle di lui parole, 

io non avrei fitto altro che deferivere il luogo dove fù trovato il Clipeo Votivo, la 

grandezza, il pefo; quando dico ciò di pallaggio, ed è di gran neceffìtà il doverli dire. Chi 

dirà mai che quello monumento fia una cofa di poca confiderazione, quando tutti gli 

Eruditi convengono, che fi deve ffimare tra i più preziofi e fingolari monumenti dell’an¬ 

tichità, particolarmente effondo arricchito dell’antica ifcrizione? Mi nominino tra tutti i mo¬ 

numenti riportati, e fpiegati da Winkelmann, quelli che fiano di maggior pregio, e che illuffri* 

no più l’ifforia,ed in qualche parte le belle Arti. Quede tali cofe mi formano un giudo fo- 

fpetto, che il dottiffìmo Giornalida di Bouillon non abbia letto la mia Didertazione, e che 

d 2 piut- 
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alienae potius hac quidem in re fidei caeco modo fuiffe fubnixum. Id fr eruditiores con¬ 

fanti e ut homines, dummodo, ut Lallant ii verbis utar ( lib. 3. lift. cap. 3. par. 213.) non 

trahantur auctoritate cujufquam, feci veritati potius faveant, ac cedant. Illi nimirum a udóri- 

minime confenferunt feriptores Ephemeridum dodorum hominum, quae prodeunt Pari/iis , 

ubi ftudium Antiquitatis in pretio eft. Quoniam illi meum legerant librum (ine ullo partium 

fiudio de ipfo tulere judicium. (Vide Iournal des Sgavants pour l’ A mule 1774. Sep:emb. 

pag. 597.) Etenim monumenti, quod illufrandum fufeeperam, pretium fi fe magni facere 

oflendunt, cum fumma diligentia, quidquid meum continet opufculum, in pauciora contrahant. 

Ipfi quidem rationes per fer ut ari fe fe nolle dicunt, quae me ad feribendum acrius contra 

Winkelmannurn impulerunt ; fed me juftis omnino rationibus fuijfe motum fatis agnofeunt, 

dum inquiunt. Dans une longue Preface mecontent de la maniere, dont l’avoit traite feu 

M l’Ab. Winkelmann ne fait pas grand cas de Iumieres,& de la capacitò de fon Critique. 

Il lui reproche a fon tour plulìeurs bévues, & des jugements tres-errones. Mais c’cft a quoi 

nous ne crojons nous devoir arreter . Equidem judicibus id genus difcept antibus quaeftionem 

in (litui velim, uter damnandus ('it, an Winkelmann , qui opus meum, antequam videret, 

infedatus eft, an ego qui Eccleflaflici praecepto ( cap. 41. v. 1 5. ) parui : Curam habe de 

bono nomine. Ii fané Indices edicent cum Tacito ( Annal. lib. 13. cap. 20. ) cuicumque de- 

fenfionem tribuendam. Ii contra Winkelmannurn verum effe pronuueiabunt Diogenis Laertii 

effatum : Injuria injufte irrogata ejus eft infamia qui facit, & illud Arifot eli s (lib. i.Ethic. 

cap. 5. pag. 86. ) Cum ex voluntate laeferit quifpiam, tunc demum injuftus ac pravus 

x eft. Sane Winkelmannurn ea carpentem, quae nondum viderat, & rationes elevantem, quas 

nondum intellexerat, gravi fime reprehenderet Cicero, poneret in eorum numero , de 

quibus ea fcripfit ( Voi. 2. Luculi, cap. 3. pag. 10. ) Sed nefeio quomodo plerique errare 

malunt, eamque fententiam, quam adamaverunt, pugnacifhme defendere, quam fine per¬ 

tinacia, quid confiantillime dicatur, exquirere, Et cap. 8. pag. 20. Quid ? quod , fi ifia 

vera funt, ratio omnis tollitur, quali quaedam lux lumenque vitae, tamen ne in ifta pra¬ 

vitate perflabitis? Me autem non modo praeftantiffimus Orator abfolveret, fed & ea inciti- 

caret, quae lib. 3. de officiis praeceperat. Qui non defendit, nec oblidit injuriae, fi poted, 

tam eft in vitio, quam fi parentes, aut amicos , aut patriam deferat. 

Denique ad extremum hoc loco fufpicionem, quae mihi [aboritur, candide patefaciam : 

A adorem fcilicet articuli Ephemeridum Bullonii, quoniam ipfum non fui (fi Roujjeau fatis 

apparet, non modo ofeitanter ac negligenter meam leclitavijfe Differtationem, fed in ipfos 

Winkelmanni libros tantopere laudatos vix oculos conjeciffi . Illud etiam filent io praeterire 

non pc ftim, in rebus, quae ad Antiquitatis [cientiam , ad pulchras artes pertinent, nullo 

modo teretes aures , aut eruditos oculos habui fe . Id feribendi ratio ipfa, quam ille [equitur, 

fatis mihi quidem oftendit. Quod fi quis aliter de illo opinetur , tunc magis ac magis eum 

effe reprehendendum fateatur nec effe eft. Ut enim, utar aliis ejnfdem Tullii verbis ( Lib. 2. 

Tufcul. cap. 4. ) fi Grammaticum fe profelfus quifquam barbare loquatur, aut li abfurde 

canit is, qui fe haberi velit Muficum,hoc turpior fit, quod in eo ipfo peccet,cujus pro¬ 

fitetur fcientiam .* ita magis ridendum fife exhiberet, qui pulchras artes, & [dentiam 

Antiquitatis colere fe fe diceret, & fimul de ipfis artibus ipfaque [cientia tot ab fur da pro¬ 

ferret . 

Is qui me tam indigna cenfura profequutus eft, mihi dicat, an ego Winkelmanni errores 

re cie notaverim, an ego ipfitis verba corruperim, aut quid fingillatim meis reponere pojfit argu¬ 

men- 
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torto in qncrto affare fiafi ciecamente fidato di un altro. Gli uomini più eruditi conver¬ 

ranno di ciò, purché, per fervirmi delle parole di Lattanzio ( lib. 3. Inft. cap. 3. pag. 213.) 

non fi ano tirati dall" autorità di alcuno, ma piutofto favorìfc ano, e cedano alla verità. 

Non convennero coll’Autore i dotti Giornalirti di Parigi, dove lì coltiva con gran paf- 

iione lo Audio delle Antichità. Imperocché avendo eglino letto il mio libro ne riportarono 

imparzialmente il loro giudizio (vedi Journal des fqavants pour BAnnée 1774. Se- 

ptemb. pag. 595.) Eglino dimortrano di rtimar grandemente querto monumento, che 

io aveva intraprefo d’illurtrare, e con fomma diligenza rertringono in poche parole ciò 

che contiene la mia operetta. Elfi veramente dicono di non volere indagare le ragioni, 

che mi hanno dimoiato a fcrivere un poco afpramente contro Winkelmann ; ma ricono- 

fcono abbartanza che io fono flato morto da giurte ragioni, mentre così parlano. Dans 

une longue Preface mecontent de la maniere, dont l’avoit tratte feti Al. l’Abbè Winkel¬ 

mann t/e fait pas grand cas des lumieres, & de la capacità de fon Critique. Il lui repro- 

che a fon tour piufieurs bévue s , ér des jagements tres-erronés ; mais cefi a quoi nous ne 

crojous nous devoir arreter. Prelio Giudici di tal forte io vorrei che fi promovert'e la queftione, 

chi di due deva condannarli, fe Winkelmann, che ha vituperata la prima Opera prima d’a¬ 

verla veduta, o io che ho obbedito al precetto deH’Ecclelìartico (cap. 41. verf. 15.) Abbi 

cura del buon nome. Certamente quelli Giudici diranno con Tacito ( Annal. lib. 13. 
1 

cap. 20.) thè a ci a fimo deve concederfi la difefa. Quelli pronuncieranno colle parole di 

Laerzio: L ingiuria fatta ad altrui ridonda in infamia di chi la fa, e con quelle d’ Ari¬ 

notele (lib. 1. Ethic. cap. 5. pag. 8d. ) Quando fi fa offe (0 alcuno per volontà, allora! uomo 

è in gì ufo, e maligno. Certamente Winkelmann, che riprendeva quelle cofe le quali ancora 

non aveva veduto, e criticava le] ragioni che non aveva intefe, farebbe gravilfimamente 

riprefo da Cicerone, e porto nel numero di coloro, dei quali così fcrirte ( Voi. 2. Loculi, 

cap. 3. pag. io. ) Ma non fo perchè la maggior parte vogliono piu topo errare, e dfen¬ 

dere a tutto cofto quel pentimento che hanno molto amato, che ricercare fenza oflinazìone 

quello che con maggior coftanza fi affermi. Et cap. 8. pag. 20. Che direni poi, che fe 

quefle cofe fon vere, fi toglie ogni ragione, quafi una certa face, e lume della vita, con- 

tntt odo perfevererete in quefta maliziai L’eccellentillìmo Oratore non foio mi alle¬ 

verebbe, ma di più m'inculcherebbe i precetti dati nel lib. 3. degli Officii. Chi non fi 

difende , nè fi oppone alla ingiuria fe può, incorre nel vìzio, come fe abbandoni i Genitori, 

0 gli amici, 0 la patria. 

Finalmente in querto luogo palcferò con fincerità un fofpetto che mi nafce nell’ani¬ 

mo : cioè che l’Autore dell*articolo di Bouillon qualunque da, giacché bartantemcnte è 

dimortrato non edere fiato Roulfeau, non folo ha letto con gran trafcuratezza la mia Dif- 

fertazione, ma-appena ha veduto i libri di Winkelmann che tanto loda. Non pollò an¬ 

cora pallare fotto lìlenzio che nelle cofe appartenenti alla fcienza Antiquaria, ed alle Belle 

Arti egli non aveva punto di buon gurto: ciò quanto a me dimortra la maniera rtelT'a 

che egli tiene fcrivcndo di quelle cofe; che fe alcuno penfa di lui altrimenti conviene 

che allora conferti elfer molto più degno di riprensione: Poiché, per Servirmi di altre pa¬ 

role di Cicerone ( lib. 2. Tufcul. cap. 4.) come fe taluno profetando la Grammatica parli 

barbaramente, 0 fe canti fuor di tuono chi vuol ejjer filmato Mufico, è più biafmevole 

per quefto, che pecca in quella iftejfa cofa di cui profejfa la fcienza, così renderebbe!! più 

ridicolo chi dicerte di coltivar le belle Arti, e la Scienza dell’Antichità, ed inlìeme pro- 

ferifi’e tanti fpropofiti intorno all’irtelfe arti, ed all’irterta Scienza. 

Mi dica cortui che mi ha tanto indegnamente cenfurato, fe io ho rilevato giu- 

rtamente gli errori di Winkelmann, fe ho alterato le fue parole , o cofa ha da rifpondere 

in 
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mentis. Quae de ipfius erratis animadverfia finit incurrunt in oculos omnium, qui recto 

utuntur fenfu. Igitur eae non funt Ephemeridum auctoris juflae animadverfiones. Igitur 

iufte concludere potero ab eo librum meum non fiuijje lectum, aut fortajfe non fiuijfe iute lic¬ 

itum , cfi ideo mea clarijjhna, (fi invicta argumenta non fuijje percepta. Sed hunc tandem 

Winkelmanni Patronum dimittamus. Iu toto quidem opere meo neminem injuriis lacerivi: 

fi quando in aliorum fententias ire non potui, rationes meas ita indicavi, ut nemo fiefe male 

habitum conqueri pojfiet. Impofterum fi aliquis injurias mihi ingeret , queis me defendam, 

arma non deerunt. 

Omnibus autem iis illuftribus viris gratias ago, qui focietatem ineuntes ad expenfiis 

hujus operis multum contulere. Ideo fingulas tabulas aeneas dicavi finguhs , ut erga eos 

grati animi virtutem tamquam veros Maecenates demonfirarem . Aliquas tamen tabulas 

aliorum illuflrium hominum Patronorum , aut Amicorum nominibus in (igniri curavi ,c'A fi qui¬ 

dam ex iis fato jam cejferint. Ii quidem homines fiemper adamajje videntur praeceptum 

Platonis ad Archytam feriptum , ut refert Tullius ( De Finibus lib. 2. cap. 14. pag. 150.) 

Non (ibi fé foli natum meminerit, fed Patriae, led fuis: nec non fiemper illud Aeliani 

( Var. Hift. lib. 12. cap. 59. ) videntur meminijfie : Pythagoras dicebat, haec duo divinitus 

hominibus data elle pulcherrima, veritatem amplecti, & aliis benefacere, & addebat, utrum¬ 

que cum Deorum operibus comparari polle; itemque illud Synefii ( Epifl. 31. ) Bene aliis 

facere hoc folum habent homines cum Deo commune. 

Equidem gratiffimam erga eos voluntatem geram, qui me de meis erratis amice mone¬ 

bunt , e orum que dottrina prof cere conabor ; quaeque mihi communicaverint in altero volu¬ 

mine addere, quidquid corrigendum effe probaverint corrigendo, non erubefeam . Etenim 

Terentiani illud ( cap. 2. de Syllabis v. 46. pag. 1249. ) omnino probo , mihi ad imitan¬ 

dum propono. 

Corrigenda fi qua fané vifa vobis hic erunt 

Non ero fluite repugnans , aut amans prave mea, 

Quin ftatim culpanda delens praebeam re&is locum. 
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in particolare ai miei argumenti. Ciochè fi è notato intorno alle mancanze di lui falta agli 

occhi di tutte le perfone di buon fenfo. Adunque quelle critiche del Giornalilla non 

fon giufte; adunque potrò giuliamente concludere che da lui non è fiato Ietto il mio 

libro, X) forfè non è fiato capito, e perciò i miei chiarilfimi, e convincenti argumenti 

non fono fiati compre!!. Ma lafciamo una volta quello Protettore di Winkelmann. Io 

in tutta la mia opera non ho ingiuriato alcuno, e le non ho feguitato le altrui opinioni 

io ho indicato le mie ragioni, in modo che nefiuno potrà lamentarfene. Se di nuovo 

farò a torto ingiuriato, non mi mancheranno armi per difendermi. 

Io rendo infiniti ringraziamenti a tutti quei Perfonaggi, i quali coll’alTociarfi hanno 

contribuito alle fpefe della mia opera; perciò ho dedicato a eiafeuno di elfi un rame, per di- 

moftrar a loro una eterna riconofcenza, come veri Mecenati. Io ancora ho voluto illa- 

ftrare altri rami col nome di alcuni Protettori, ed Amici, benché taluni già diano morti. 

Quelle perfone hanno moftrato di amar moltifiìmo quel precetto di Platone fcritto ad 

Archita, e riferito da Cicerone (de finibus lib. 2. cap. 14. pag. 150.) Cbe fi ricordi che 

non è nato folamente per fe, ma per la Patria , e per i fitoi. Ed hanno altresì moftrato di 

ricordarli di quel palio di Eliano ( var. Hill. lib. 12. cap. 59.) Diceva Pittagora che qitefti 

due doni degli Dei fatti agli uomini fon i pili belli, /’ abbracciare la verità, ed il beneficare 

gli altri, ed aggiungeva, che I’ uno, e /’ altro fi pub paragonare colle opere degli fte(fi Dei. 

E Umilmente quel palio di Sinelio ( Epill. 31.) Gli uomini hanno folamente comune con 

Dio il beneficare gli altri. 

Quelli che amichevolmente mi avvertiranno dei miei errori, profefierò a loro una 

lineerà riconofcenza, e procurerò di profittare della loro dottrina, e non mi vergognerò 

di aggiugnere nel fecondo volume quello che avranno provato doverli correggere. Imperoc¬ 

ché io approvo del tutto ciò che dice Terenziano, (de Syllabis verf. 46. pag. 1249.) e mi 

propongo d’imitarlo. 

Se alcune cofe qui parranno a voi 

Degne di correzzione, io foltamente 

Non cfterb, nè degli ferriti miei 

Sarò sì amante, che non dia ben toflo 

Luogo alle cofe rette cancellando 

Quelle che degne fembreran di biafimo. 
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I. 

HERCULES BIBAX. 

ADMONIS OPUS, 

Carne ohe incifum. 

EX DACTYLIOTECA D. CAROLI MOLINARI (i) OLIAI APUD BELGAS 

LEGATI PONTIFICII. 

Trufeam gentem olim opibus, & imperio quod ab infero ad fuperum 

Mare, & Alpes protulerat, inclytam, artibus quoque, & inventis 

clariorem, variis agitatam cajibus, & frattam Romanorum viribus 

tandem eorum jugum fubire compulfam fuijfe, nemo ignorat. Poflquam 

vero politijjimis Graecorum artibus in Italiam aditus patefacias efl, 

Graecia capta ferum vi&orem cepit, & artes 

Intulit agrefli Latio &c. (2) 
Tunc illae pariter in vicinam Etruriam commigrarunt. Non paucb 

monumenta Etrufcorum quae adhuc exflant, id fatis evincunt. 

Quo loco aut aetate Admon, quem oblivione fepuhum in lucem 

revocamus vixerit, profetilo certum non efl : verum fi penitus obfcura 

atque ignota conjectura aliquid afe qui permijfum efl, Etrufcum fuiffe opinarer ; nam opificium operis 

adamantis cufpide elaboratum , liter arum forma, ( quibus nomen appofuit fuum ) promijfaque barba 

Etrufcum Artificem defignant, & ultima viguijje astate qua haec inclyta natio fcientia & artium pul¬ 

chritudine viguit; nec infeliciter fuijfe Graecos imitatum, nec poflremtwi locum obtinuiffe gemma noflra 

declarat, ut quibufeumque patebit, qui in fculpturae ratione Aegyptiis, Etrtificis, Graecis, Romanis ufitata 

hofpites plane non fint. Non ita tamen Graecorum vefligiis inftitiffe animadvertimus , ut penitus ab 

Etrufcorum confuetudine dejeiverit ; fed horum propriam duritiem molliori illorum flilo temperafle, 

ideo que gemmam hanc eximiis Etrufcorum operibus admmerandam merito effle. 

Stat Hercules, finiflra clavam er e Clam, gravem,pluribufque nodis afperam, dextera fcyphum geflat, 

quem ori admovet, pellis Nemeaei Leonis ab humeris pendet, quam circa pe cius nodus ex eadem pelle 

nexus coercet: Corporis Herculei habitus luculenter exprimit ubique robur, & fortitudinem ; lacerti 

enim eminent validi, ac bene compacli, torofum pcclus, latera, genuaque bene firma, nervofa crura, 

crines breves ac crifpi, caput totum decorum, forma tamen nonnihil for t affle brevitate culpanda (3). 

Numen hoc 71011 folum a Romanis, Graecifque, fed ab omnibus fere nationibus praecipua fupeiflitione 

in honore habitum efl, quamvis in multis iifque dijfitis regionibus, atque ubique fere terrarum plures 

eodem nomine colerentur Dii, quemadmodum a Aiythologis monemur ; nullus tamen fuit Argivo Hercule 

cele- 

( 1 ) Nunc apud Haeredes ■ adfervatur , in quo Apollo & Bacchus uno latere, in altero 

(2) Horat. lib. 2 F.p. 1, v. r Mercurius & Hercules cum clava & fcypho nojlrae gemmae 

(3) Iu Filiae Burgbeftae viridario anaglyphum in cippo opus perfmilis . 
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i. 

ERCOLE BIBACE- 

OPERA D' ADMONE, 

Incifa in Corniola. 

DEL MUSEO DEL FU MONSIGNOR CARLO MOLINAM NUNZIO PONTIFICIO 

A BRUSELLES (i). 

’Etrufca Nazione celebre per le ricchezze, e per l’impero che 

fiendevafi dall’inferiore fino al mare fuperiore, e le Alpi, ma per 

Farti, e per l’invenzioni ancora più illuftre, finalmente da varie 

vicende agitata fu cofiretta a foffrire il duro giogo dal Romano 

valore. Ma dopo che i Romani difirutto ebbero l’impero dei 

Greci, e trafportate le Belle Arti nell’ incolto Lazio (2), fecero effe 

parimente paffaggìo nella vicina Etruria, come non pochi monu¬ 

menti degli antichi Etrufchi ancora efiftenti ne fanno eviden- 

tiffima prova . 

Non è certo in qual luogo, e in qual tempo fia viffuto Admone 

che noi abbiami richiamato dall’oblio. Ma fe è permeilo il con¬ 

getturar qualche cofa in tanta ofcurità, io {limerei effere fiato Etrufco; imperocché dal di lui 

lavoro fatto a punta di diamante, e dalla forma delle iettere, (colle quali ha refo illufire il fuo 

nome), e dalla lunga barba dell’Èrcole da lui incifo, viene caratterizzato Artefice Etrufco, ed 

effere viffuto negli ultimi tempi, nei quali quell’inclita Nazione nelle Scienze, e nelle belle Arti 

fioriva. Quefia noffra gemma dimoffra bafiantemente avere Admone imitato i Greci, nè avere 

in quell’arte {ingoiare confeguito l’ultimo luogo, come ciafcuno conofcitore della maniera dei 

lavorare degli Egiziani, Etrufchi, Greci, e Romani potrà ofl'ervare; febbene però egli abbia fegui- 

tato le veftigia dei Greci, nulladimeno non fi è fpogliato totalmente del fuo carattere Etrufco, 

come fopra abbiamo olìervato, ma ha addolcito la durezza del lavorare degli Etrufchi con lo ftìle 

più delicato dei Greci. Perciò quella gemma meritamente tra le Opere più eccellenti degli Etrufchi 

deve effcre annoverata. 

Si vede in effa Ercole in piedi, che tiene con la finiffra alzata la clava grave, e nodofa, e nella 

delira la tazza, eh’ei s’accolla alle labbra, pendendogli dalle fpalle la pelle del Leone Nemeo, la 

quale con un nodo tien legata dinanzi al petto. Quella figura d’Èrcole efprime egregiamente in tutte 

le fue parti la robuftezza e la fortezza; imperocché apparifeono le di lui braccia gagliarde, il petto 

di forte mufcolatura, i fianchi e le ginocchia bene ftabili, le gambe nerborute, i capelli corti, 

c ricciuti, il capo maeffofo ; contuttociò quefia figura ha il difetto d’effere un poco tozza (3). 

Quella Deità non folamente dai Romani, e dai Greci, ma ancora da quali tutte le Nazioni 

con particolar fuperftizione era veneratale quantunque quello gran culto nella maggior parte del 

Mondo molti Ercoli avellero, ficcome c’infegnano i Mitologi, tuttavolta neffuno era più famofo 

A z dell’ 

(1) Ora appreflo gl* Eredi. nel quale fono fcolpiti in baflo rilievo da una parte Apollo, 

(a) Orazio Lib. 2. Ep. 1. v. if<£. e Bacco, e dall’altra Mercurio ed Ercole con la clava c 

(3) Nel Giardino di Villa Borghefe fi conferva un Cippo, tazza, fomigliantifllmo alla noftra Gemma. 
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celebrior, cui uni vulgi opinio tribuit (4) exantlatos labores, magnarne illa ac praeclara facinora, 

quae a Graecis Poetis de Hercule celebrantur, 

Quare noftrum bibacem Herculem Argivum ejje cenfeo, quem coma barbarne terribilem, (5) ac 

validis lacertis, (6) clava, & pelle Leonis (7) pertimescendum, Graeci fimul & Latini vates nobis 

depingunt ; Saepe etiam Mythologi aliique veteres Scriptores in Herculis manu fcypbum reponunt. Hercules 

fcypbum tenens non obfcure indicatur tanquam bibax ; & fané omnium bibacijfimus celebratur ab Athenaeo 

lib. 1 o. p. 41 z. provocatum eum a Ljepreo fuijfe ad compotationem, uter plus biberet, Herculi que parem non fuijfe 

Le pretini (8). Hunc fcypbum nobilitare jluduerunt gloriofi quidam Graeculi, qui eo ufttm Herculem maria 

tranfiliife fabulati funt. ILos inter Pf under apud Athenaeum memoriae prodidit (9) . Poculum id, in quo 

Hercules Oceanum navigavit, Solis fuifte alferit, quod Hercules ipfe acceperat ab Oceano. 

Gaudebat aliquando Heros maioribus poculis; quare poetae, hiftoricique per jocum eum in poculo 

mare navigale in fabulis dixerunt. Sed anicularum fabellas longe fuperat quod ab Apollodoro relatum 

efl (10) de Hercule pererrante Lyhiae campos. Ali ubi in itinere Solis radiis calefieret, arcum in Deum 

ipium intendere non erubuit. Hic vero hominis vires admiratus Herculem aureo poculo donavit, 

quo Oceanum trajecit. Sed haec a fabulofis repetita temporibus merito ridenda funt. Praejiat, quae 

Macrobius lib. 5. c, 21, Satum, erudite commentatur in Virg. lib. 8. v. 278. huc transferre. 

Et facer implevit dextram fcyphus 

■ ’ ! 1 
i 1 ? 

Scyphus Herculis poculum eft, ita ut Liberi Patris Cantharus. ;Herculem vero fifdores veteres 

non fine caufa cum poculo fecerunt, & nonnumquam quaftabundum & ebrium, non follim quod 

is Heros bibax fuifle perhibetur, fed etiam quod antiqua hiftoria eft, Herculem poculohanquam 

navigio, ventis immenfa maria tranfifte .... Ego tamen arbitror non poculo Herculem maria tran- 

fveftum, fed navigio, cui Scypho nomen fuit: ita ut fupraCantharum,& Carchefium, &a Cymbis 

derivata Cymbia omnia haec afteruimus efte navigiorum vocabula (11). 

(4) Omnis fere natio fuum velati Herculem fibi fnxiffe vi¬ 

detur ; clariores tamen prae caeteris Aegyptius , Phoenix, & 

Argivus ; & quidem priores duo Argivo antiquiores, qua de 

Te confidendus Herodotus lib. 2. Multa pariter doceri pof- 

fumus ab Arriano de Alexandri expeditione, qui candide, 

ac erudite de Tyrio Hercule loquitur. Quae praeclare ab 

utroque Hercule gefta acceperat, ea ad fuum Argivum Herculem 

omnia tranfiulit Graja gens vanijfma . Quare Argivi Herculis 

gloria, caeterorum eiufdem nominis lumina obftruxit ; nam 

quum ubique notum orbem coloniis infedijfent Graeci, eum 

pariterfitis fuperf itionibus infecerunt, Herculis praecipue , quo 

maxime gloriabantur, Huc accedit , quod fexccntas fabulas 

commenti funt ad excitandam fultijfmi vulgi erga hoc Numen 

obfervantiam , i deoque Herculem praedicarunt potenti fimum , vi¬ 

di orem , domitorem tyrannorum, monflrorumque, ac maxime 

lucri & divitiarum largitorem , ita ut avari facra ipfi facerent, 

prout Crajfus ille, qui inexplebili opum fiti laborans, ante¬ 

quam in Parthos fufeiperet expeditionem, fuartim fortunarum 

ratiof/e fubdulia, decimam Herculi confecravit, a quo longe 

uberiores divitias fibi repenfum iri fperabat . Ad hanc rem 

Perfius Sat. 2. v. 10. 

.Et Ó fi 

Sub raftro erepet argenti mihi feria dextro 

Hercule. 

Vide Horat. fat. 6. lib, 2. v. 10. 

Nil mirum igitur fi Herculea fuperfiitio , quae Romae domi¬ 

nabatur , Etruriam quoque invaferat. 

Smyr- 

(5) Antholog. Megiferi lib. i. p. 8. Antipat. 

.Herculis 8c comam 

Barbam & terribilem 

(6) Priapeia Carni. 36. p. 31. Herculem habet lacer- 

tofum . 

(7) Leonis pelle amicitur Hercules , quam velati trnphaeum 

villi , & expoliati Leonis ge [labat ; praeterea pelle utebatur, 

ut corporis munimentum effet in pugnis . Theocritus in Hercule 

Leonis iuterfeNore Idil. 26. p. 190. fic ipfum loquentem inducit : 

Ipfis pellem Leonis fcindere unguibus. 

His celeriter excoriavi, & membris indui , 

Ut munimentum mihi efiet in pugnis, in quibus 

Corpora vulnerantur &c. 

Ita Hercules clava utebatur ad pugnam , nec clava tantum, 

fed & fagittis . Quare a Tertulliano de Pai. c. 4. ut uno 

nomine compofita omnia fignificaret, Hercules nuncupatur fcy- 

talofagittipellifer a clava , fagittis , pelle , quae gerebat . 

(8) Hoc idem habet Ael. Var. Hijl. lib. 1. c. 24. vide 

Antholog. lib. 4. Epigr. 12. 

(9) Vide Athen. lib. 11. c. 6. p. $91. 

(ro) Apollod. Bibliot. lib. 2. p. 278, 

(11) Multa bibacis huius Herois monumenta fervantur , ut iu 

gemmis Augufiini p. 1. tab. 11. Caufeique Mufeo Romano feli. 2. 

tab. 
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dell’ Ercole Argivo (4). A quello Ercole il volgo ha attribuito tutte le gefla più illullri che vengono 

dai Poeti Greci decantate. 

Giudico adunque il nollro Ercole Bibace effere 1’Argivo, quale ce Io dipingono i Greci ed 

i Latini Poeti, ifpido nei capelli e nella barba (5), e formidabile per le nerborute braccia (6) come 

per la clava, e per la pelle del Leone (7). Spedo ancora i Mitologi, ed altri antichi Scrittori pon¬ 

gono nelle mani d’Ercole la tazza. Ercole tenendo la tazza chiaramente ci viene indicato per biba¬ 

ce, ed è celebrato da Ateneo lib. io. ^.402. per bibacifhmo (8) fopra di tutti, dicendo che provocato 

Ercole da Lepreo a chi di più di loro bevefle, Lepreo fu vinto da Ercole. Certi ridicoli Greci s’af¬ 

faticarono di nobilitare quella tazza d’Ercole, avendo favoleggiato che fe ne fervide per barca per 

palfare il mare. Tra quelli Pifandro apprelfo Ateneo ci lafciò ferino, che (9) la Tazza nella quale 

Ercole navigò per F Oceano, era fiata del Sole, e che F iftejfo Ercole F aveva avuta dall’ Oceano in dono : che fi 

dilettava talora queft' Eroe di.tazze maggiori ; per la qualcofa i Poeti, e gl' 1 fi orici difiero per ifcherzo 

aver' egli in una tazza [oleato il mare. Ma di gran lunga fupera le favole delle vecchiarelle ciò che 

riferifee Apollodoro (io) d’Èrcole, che andava, vagando per li campi della Libia. Dice egli, che 

Ercole nel fuo viaggio rifcaldato ecceflìvamente dai raggi del Sole non li vergognò di faettare 

1’illelTo Dio, che avendo ammirata la di lui fortezza gli diede in dono una tazza d’ oro, onde tra- 

palTalfe 1’ Oceano. Ma quelle cofe de’tempi favolofi fono veramente degne di rifo. Fa d’uopo 

bensì riferire l’erudite olìervazioni di Macrobio lib. 5'. c. zi. Satur. al verfo di Virgilio lib. 8. v. 278. 

Ed il [aerato [cìfo empie la deflra . 

La tazza d’ Ercole è appunto come il cantaro ( vafo ) di Bacco. Gli antichi Scultori non [enza ra¬ 

gione fecero Ercole con la tazza, ed alle volte vacillante, ed ebrio, non [olamente perchè queft0 Eroe 

fi dice efiere fiato bibace, ma ancora perchè porta V antica Iftoria che Ercole navigale immenfi mari in 

■una tazza, come in una nave dai venti regolata. Io contuttociò /limo che Ercole non navigale i mari in una 

tazza, ma in un naviglio, il di cui 'nome fu [cìfo, come [opra un Cantaro, 0 Carchefio, e perchè dai 

Cimbi ( vafi da bere a foggia di nave ) è derivato Cimbia barca, così tutti queftì vocaboli fono nomi 

comuni di vafi, e di navigli (11). 

(4) Pare che quali ogni nazione fi fia formata il fuo 

Ercole ; nulladimeno i più celebri furono 1’ Egizzio , il 

Fenice, e 1’ Argivo . I primi due furono più antichi dell’ 

Argivo , come il diligentiflìmo Iftorico Erodoto nel Lib. 2. 

racconta . Molte erudizioni intorno ad Ercole polliamo im¬ 

pararle da Arriano nel Libro della fpedizione di Aleflan- 

dro Magno , dove giudiziofamente difeorre dell* Ercole 

Tirio . La vanifiìma nazione de’ Greci aveva attribuite le 

illuftri imprefe dell’ uno e dell’ altro Ercole al fuo Argivo. 

Per la qual cofa la fama dell’Èrcole Argivo ofeurò la gloria 

di tutti gli altri Semidei di quello nome : imperocché i 

Greci da per tutto avevano Colonie, nelle quali trafpor- 

tarono il culto fuperlliziofo delle loro deità , e principal¬ 

mente d’ Ercole , di cui tanto fi vanagloriavano. Aggiunger 

fi può ancora , che per eccitare maggiormente lo lloltilTìmo 

volgo alla venerazione di quello nume , mille favole in¬ 

ventarono , e perciò divulgarono Ercole efiere il potentif- 

fimo , il vincitore , e il domatore de’ Tiranni , e quegli 

che aveva domato tutti i mollri ; principalmente che era 

il difpenfatore delle ricchezze e del lucro , di maniera che 

gli avari gli facevano i loro fagrifizj, come appunto Crafio 

infaziabile di denaro, avanti che intraprenderti; la fpedi¬ 

zione contro i Parti , avendo fatto il computo dei fuoi Beni, 

confacrò la decima ad Ercole , fperando che lo ricompen- 

fafie con più abbondanti ricchezze : ed a quello propofito 

Perfio Sat. 2. v. io. 

Et ò piaccia ad Alcide allor eh’ accinto 

Io fon col rallro a coltivar la terra, 

Che pien d’argento un’ampio vafo rompa. 

Vedi Orazio lib. 2. fat. 6. v. 10. 

La 

Niente adunque è da maravigliarli fe la fuperllizionc d’Èr¬ 

cole , la quale aveva prefo portello in Roma, invaderti! 

ancora 1’ Etruria . 

(5) Antholog. Mefigeri lib. 1. p. 3. Antipat. Ercole teni¬ 

bile per la barba e per i capelli ec. 

(6) In Priap. Carm. 35. p. 31. è chiamato Ercole ner¬ 

boruto di braccia . 

(7) Ercole fi copriva colla pelle di Leone come trofeo di 

fue vittorie ; in oltre nei combattimenti fi ferviva di quella 

iftefla pelle per fua difefa come c’infegna Teocrito nell’ 

Ercole Lionicida Idil. 25. p. i$i. traduzione d’Ant. M. 

Salvini , così inducendolo a parlare : 

Quivi alcun degV Iddìi mi pofe in cuore 

Scorticare il Leon coll* ugna proprie , 

Colle quai feci preftamente V opra . 

Poi me lo «tifi alle mie membra intorno, 

Acciò di Marte, che le carni taglia , 

Servijjè egli al mio dojjo di fortezza . 

Ercole fi ferviva per combattere della clava , e delle faette; 

perciò da Tertulliano nel lib. de Pali. c. 4. è chiamato con 

un fol nome comporto , che lignifica i principali fuoi attributi 

fcytalofagittipellifer, cioè che porta la clava , le faette, e la 

pelle. 

(8) Similmente Elian. Var. Hill. 1. 1. c. 24. VediAnthol. 

1. 4. Ep. 12. 

(9) L. 11. c.6. p. $91. 

(10) Apollod. Bibl lib. 2. p. 278. 

(11) Molti antichi monumenti fi confervano di quello 

bibace Eroe, come ciafcuno può vedere nelle Gemme dell' 
Ago- 
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Smyrnenfem Civitatem Herculem maxime veneratam fuijfe teflantur non pauca numifmata Nervae, 

Alexandri'Severi, Maximini, Maximi, plurimaque alia quae brevitatis cauda praetermitto .Tantummodo 

Caracallae, & Plaut illae mutuofe refpi cientium nummum memorabo (12), cuius inscriptio ex parte rubi¬ 

gine confumpta haec eft, ATT. K. M. ANTHNEINOC Imperator Caefar Marcus Antoninus, averfa pars habet 

Herculem, qui dextra fcyphum geftat ,finiftra clavam & Leonis exuvias cum epigraphe Eni KEETAPIOT 

CMIPNAIHN fub Cretario Smyrnenfiupi, 

Thebani quoque hoc numen venerabantur ut eorum liberatorem, ficuti Diodorus narrat (13). Jjhtd 

mea Jentent ia monumentum immortalitate donatum eft a Thebanis in nummis (14) exhibentibus in re Lia 

Centum ac vas cum manubriis, & defuper clavam cum epigraphe 0EB. ideft Thebanorum. Vas pro fello ad 

Herculis bibacitatem, & fcutum in memoriam facinoris contra Erginum patrati referri arbitror, eo quod 

Hercules arma ex templis detraxerat, quibus Thebanorum patriam in libertatem vindicavit. Ah er item 

Thebanorum nummus a Gefnero relatus (15), in re Lia 0E. Thebanorum, caput Herculis barbatum hedera 

redimitum habet, in poftica fcutum, in cuius medio Herculis clava , 

Alia Graeca numifmata Herculeam bibacitatem notant, ficati in Boeotiorum numifmatibus penes 

Gefnerum (16), ubi fculptum eft vas cum manubriis, defuper clava, a latere uvae racemus, id tue ab 

Athenaeo comprobatur (17). Principio (inquit ) quidem fictiles fuerunt fcyphi, ad quorum imitationem 

argenteos poftea funt fabricati, Boeotii primum magnae claritatis, & dignitatis, praefertim eos quos 

Herculeos vocitarunt, quia primus genere Boeotius in expeditionibus Hercules illis ufus fit, quae 

appellationis caufa eft. Nonnus cecinit in Dionyfiacis lib. 40. v. 580. 

Hic vero mente deleflabatur. 

Et praebuit Herculi, quem coeleftis elaboravit ars 

Auro refplendentem craterem luciferum. 

Quod probabiliter cum nummo Thraciae Pautaliae congruit, de quo in Notis locuti fumus, quamobretn Bacchi 

exemplo Alexander confentaneum munus confecravit, fcilicet huiufmodi vafculorum genus, quod Herculea 

origine febi placebat magnus Macedo. Herculi Tyrio (ait Q. Curtius lib. 4. c. 8.) ex auro craterem cum 

triginta pateris dicavit. Scyphus Herculis ingens fuit poculum, quo utebantur largiori fe mero ingurgi¬ 

tare a fueti. Hoc fibi exitium properavit Alexander, fi Senecae fides eft ep. 83. Alexandrum tot itinera, 

tot praelia, tot hyemes, tot maria tutum dimiferunt; intemperantia bibendi, & ille Herculaneus 

ac fatalis fcyphus condidit (18). Quam immanis fuerit ille Herculis fcyphus, Athenaei locus declarat 

lib. 1 o. p. 434. quo Senecae verba illuftrantur, & confirmantur „• Alexander igitur poculum, quod duas 

choas 

tal. a 8. in quibus Herculem cum clava & poculo videre eft. In 

Mufei Capitolini ambulacro ara rotunda Herculi [aera repe¬ 

rì tur cum inferiptione a Gruferò edita Voi. i. p. 50. n.' 3. 

HERCULI VICTORI &c. infra Herculis fcyphus , in quo vitis 

folia caelata funt , in uno latere Hercules Cerberum trahit, 

in altero aprum &c. Winkelmann in deferiptione gemmarum 

Baronis de Stofch p. 189. aliam exhibet inferiptionem non antea 

vulgatam , in qua fcyphus Herculi dedicatur . 

HERCVL1 • 

IVLIVS • HERMA' 

D- D' L’ M' 

CVM • SCYPHO • 

(12) In Thracia Pautalia pariter colebatur , ut ait Spanhe- 

mius de Prae fi. & Ufu Numifm. p. 145. in 4. afferens duos 

nummos , in quorum uno Bacchus cum cantharo, in altero 

Hercules cum fcipho . Confale Gotlieh Numi fin. p. 319. 320. 

340. & 387. & Haym Tef. Brit. voi. 1. p. 160. pluribufque in 

locis Vaillant Num. Graeca . 

(13) Diod. Sicul. lib. 4. p. 255. Ergino enim Minyarum regi, 

tum Thebani parebant; qui quotannis non fine contumelia, 

tributum fibi pa&um exigebat. Hercules igitur eorum emi¬ 

nentia , qui jugo fervili civitatem opprefierant , nequaquam 

abfterritus, facinus laude dignum aggreditur . Mifios enim 

qui flipendia efflagitarent , cum petulanter illud agerent , 

truncatis ex urbe membris expellit. Mox Ergino auttorem ad 

lupplicium expofetnte , Creon Thebanorum Princeps , dum 

adverfariae molem potentiae reformidat , ad dedendum reum 

jam paratus erat ; at Hercules ad recuperandam patriae liber¬ 

tatem juvenes exhortatus , arma templis adfixa , quae de 

fpoliis hoflium majores Diis confecrarant , detrahit. Nihil 

enim ufquam privatae armaturae inveniebatur . Ita civitatem 

Minyae exarmaverant, ut nec cogitatio defefrionis Thebanis 

efiet reliqua . Audito igitur Erginum cum exercitu adven¬ 

tare , in angufto quodam tranfitu , ubi nullus magni agminis 

ufus, hofti occurfat, Erginumque ipfum praelio viftum 

occidit, & univerfas fere copias ejus delet. 

(14) Numifm. Pembrok. Syllog. pars 11. tal. u. 

(15) Gefn. Num. Pop. & Urb. T. 23. n. 9. 

(16) L. cit. Tab. 15. n. 9. 

(17) Athen. lib. n. p. 500. 

(18) Plut archiis in Alexandri vita alios ficutus au Lior es 

famae confulens Alexandri , febri eum correptum inquit, non 

exficcato Herculis poculo. 
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La Città di Smirne aveva in fomma venerazione il nollro Ercole, come ne fanno redimo- 

manza molte medaglie di Nerva, d’Aleifandro Severo, di Malììmino, di Maffimo, tralafcian- 

done infinite altre per brevità. Ne addurrò lolamente una di Caracallae Plautilla fua Moglie, die 

fi guardano di faccia. La leggenda di quella medaglia è in parte confumata nel diritto, che è quello 

ATT. K. M. ANTHNEINOC JJ Imperatore Cefitre Marco Antonino. Nel rovefcio vi è Ercole tenendo 

nella delira la tazza e la clava, e le fpoglie del Leone nella lìnillra, con la leggenda: ELII KPETAPIOT 

CMIPNAION fiotto Cretario (12). 

I Tebani ancora adoravano quello Nume come il loro liberatore, conforme ci narra Diodoro 

Siculo (13), ed a mio credere ne perpetuarono la memoria nelle loro medaglie (14), nel dritto 

delle quali è uno feudo, e nel rovefcio un vafo con i manichi, e fopra una clava, con l’ifcri- 

2Ìone©EB. cioè dei Tebani. Il vafo giudico che ficuramente convenga alla bibacità d’Èrcole, e lo 

feudo alla memoria dell’imprefa contro Ergino perchè Ercole aveva tolte dai Tempj le armi, con 

cui liberò la patria dei Tebani. Un’ altra medaglia Umilmente dei Tebani è riportata dal Gefnero (1 5), 

nel di cui dritto è la teda d’Èrcole barbato cinta d’ellera, nel rovefcio uno feudo, nel mezzo del 

quale la clava d’Ercole, 

Molte altre medaglie Greche autorizzano la bibacità d’Èrcole, come appunto le medaglie dei 

Beozj appreffo Gefnero (16) dove è fcolpito un vafo con i manichi, fopra del quale una clava, e 

da una parte un grappolo d’uva, e ciò vien comprovato da Ateneo (17). Nel principio certamente 

le tazze furono di terra, ad imitazione delle quali poi furono fabbricate d'argento . I Beozj furono i primi 

a farle di gran bellezza, e pregio, particolarmente quelle che chiamarono Erculee, perchè Ercole d’ori¬ 

gine della Beozia fe ite fer vi il primo nelle fpedizioni, e perciò i vajì Beozj fon detti Erculei. Nonno ne 

Dionifiaci lib. 40. v. 580. cantò che Bacco donò ad Ercole una tazza rijplendente e fiammeggiante di oro 

la quale da arte celefie era fiata travagliata. (E probabilmente la medaglia di Tracia Pautalia, della 

quale nelle Note abbiamo parlato avrà a ciò relazione ) . Per la qual cofa Aleilandro Magno 

a imitazione di Bacco gli confacrò una tazza come per riconofcere da eflo la fua origine. A Er¬ 

cole Tirio (dice Quinto Curzio lib. 4. c. 8.) confacrò una tazza d'oro con trenta patere. Lo feifo d’Èr¬ 

cole certamente fu una gran tazza, della quale li fervivano quelli affuefatti ad inebriarli, e fe pre¬ 

diamo fede a Seneca nelYep. 83. ella fu al gran Macedone fatale. Non fecero danno ad Alejfandro 

tanti viaggi, tante battaglie, tanti inverni, tanti mari, ma lo feifo d'Ercole fu il fio fepolcro (18). Quanto 

fmifurato folle lo feifo d’Èrcole, Ateneo ( lib. io. p. 434.) chiaramente il dimodra, illudrando, 

e confermando il fentimento di Seneca: Alejfandro avendo domandato una tazza, che conteneva due 

choe, 

AgolHni p. i.t. i r. e nella ChaufTe Mufeo Romano fezione 2.. 

T. 28.. Ercole con la clava , e tazza . Nel corridore del 

Mufeo Capitolino efifle un’ Ara rotonda confacrata ad Ercole 

con 1* ifcrizione pubblicata dal Grutero voi. i. p. 50. n. 3. 

Herculi Vietori ( ad Ercole Vincitore ). Sotto vi è la tazza , 

nella quale fono fcolpite alcune frondi di vite , in una delle 

parti laterali Ercole che ftrafeina il Cerbero, dall’ altra 

un Cinghiale. L’Abate Winkelmann nella deferizione delle 

Gemme di Stofch p. 289. riporta un’ altra Ifcrizione ine¬ 

dita , dove c uno feifo ad Ercole dedicato . 

HERCVLI* 
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(12) Parimente nella Tracia Ercole aveva i fuoi adoratori,, 

come lo dimoftra il celebre Spanemio nel fuo aureo Libro 

de Praffi. & Ufu Numifm. p. 145. tu 4. Due Medaglie della 

1 racia Pautalia , in una delle quali vedefi Bacco col Cantaro , 

nell’ altra Ercole con lo feifo ec. Vedi Gotlieb Numifmata 

p. 319. 320. 340. 387. & Haym Teforo Britan. voi. 2. 

p. 260., e in molti luoghi Vaillant nelle Medaglie Greche.. 

(13) Diod. Sic. lib. 4. p. 2yj. ci dice.. Erano i Tebani 

fottopofli a Ergi no. Rè dei Minii , il quale fi faceva da loro 

pagare ogn' anno un vergognofo tributo . Ercole adunque niente 

fpaveutato dalla potenza di coloro , i quali avevano ridotta la 

Città ad un giogo fervile , fi accinfe ad una imprefa degna di 

memoria ; imperocché tutti quegli, che erano (lati mandati a 

rifeuotere il tributo , facendo, ciò sfrenatamente gli cacciò 

malconci fuori della Città . Quindi Ergino rìcbìefe che glifojjc 

dato nelle mani I' autore ; Creonte Re de’ Tebani dal di lui potere 

atterrito s' apparecchiava a confegnargli il reo ; ma Ercole 

efsitando i giovani a ricuperare la libertà della Patria , tolfe 

dai Templi le armi che agl' Iddìi dai loro Maggiori erano 

fiate confacrate , come trofei dei Nemici : perciocché non fi ri¬ 

trovavano più nella Città armi private, le quali per comando 

del Re erano fiate levate ai Tebani per fofpetto di ribellione . 

Avendo intefo Ercole , che Ergino fi a (pròfintava con l'efercìto, 

gli va incontro , e ad un pago firetto , dove ne fimo poteva per 

I' anguflia combattere V afiàlta , e f uccide , e disfa quafi tutta 

la fua armata . 
(14) Numifm. Pembrok. Syllog. p. 2. t. rr. 

(15) Gefner. Numifm. Popul. & Urb. t. 23. n. 9. 

(16) Loc. cit. tab. ij. n. <?. 

(17) Athen. L 11. p. joo. 

(18) Plutarco avendo feguitato altri autori; nella vita 

d’ Aleffandro , dice che morì di febbre violenta , non per 

l’intemperenza di bere ec. 



8 COMMENTARIA DE ANTIQUIS SCALPTORIBUS 
choas capiebat, cum popofciflet, Proteae id praebibit. Ille vero fumptum multis laudibus Regem 

profequutus, exhaufit cum applaufu omnium . Ac paulo pod, poculum idem podulavit, rurfumque 

Alexandro propinans id haufit. Rex autem generofe quidem ebibit; fed perferre non potuit, in 

pulvinar reclinatus, & poculo e manibus rendilo, ac jam inde morbo correptus interiit (19). Nulli 

dedecori fuit, nec Herculeis, nec pofterioribus temporibus vino indulgere, nam Homerus fuos Heroes vinofos 

oftentat, uti praecipue prudentijjimum Nejtorem, quare mirum non ejl fi hic etiam Foeta eo morbo labora¬ 

bat, ait enim Horat. lib. 1. ep. 19. v. 6. 

Laudibus arguitur vini vinofus Homerus, 

Ennius ipfe pater &c. 

Magis vero mirandum veteres ex vinolentia laudem fuijfe aucupatos, idque glortofum fibi reputajfe. 

In Darii PerJarum Pegis Sepulchro, tefie Athenaeo 1. 10. p. 434. injcriptum fuit, ipfum potuilfe 

multum bibere, & vinum ferre commode. Ibidem loc. cit. p.437. narratur : Ad tumulum Calani, Indi 

Philofophi, gymnicos ludos, ac mulleos Alexandrum edidide, & qua laudaretur funebrem orationem 

haberi praecepide. Tum etiam, quoniam Indi bibaces erant, merae potionis certamen propofuilTe, 

cuius praemium edet primario vittori talentum, fecundario minae triginta, tertio decem; eorum 

qui tum vinum avidius biberunt, triginta quinque perfrigeratos mox expiraffe, in tentoriis autem 

1'ex exiguo pod intervallo periilfe, vittoriani obtinuiife quemdam nomine Promachum epotis 

meri congiis quatuor (:o). Quis vero crederet Xenocratem Platonis difcipulum continentiae fama 

celeberrimum vino pariter indulfijfe? In Fedo Dionylii ( S ir ac ufarimi Tyranni ) quod choas vocant, 

praemium propodtum ed ei, qui plus bibidet, aurea corona, & vicit Xenocrates Chalcedonius. Ita 

Aelianus Var. Hi‘fi. lib. 2. c. 141. qui refert nomina quorumdam, qui dr libenter, & multimi biberent. 

Nec flenda infanta Mithridatis acerrimi Romanorum hofiis, quibufeum quadraginta annis bellum geffit. 

Hunc ( ut P lutar chus narrat fymposlib. t . quaefi.6.) in certaminibus quae indituit, aiunt etiam prae¬ 

mium propofuide ei, qui plurimum edidet, & ei qui bibidet plurimum, ipfum utnufque rei vitto¬ 

riani confecutum ede. Omnino autem plus folitum bibere, quam quifque ea aetate hominum; 

indeque eum Dionyfii, quod ed Bacchi cognomentum reportade (2 1). Filius Ciceronis binos congios 

haurire folebat; hanc nimirum gloriam auferre voluit interfe fiori patris fui Marco Antonio, qui ante 

Ciceronem avidiffime apprehenderat hanc palmam, edito etiam Volumine de fua ebrietate (22). 

Neque folum nobis hifloria fuppeditatur de celeberrimis bibacibus, fed etiam de foeminis, inter quas 

illufiris fuit quae ab Athenaeo memoratur (23), quae j ei una bibebat tres congios. Famofa quoque fuit 

Clio, de qua ita loquitur Aelianus (24). Clio, ut perhibent, non folum cum foeminis, fed etiam cum 

viris bibacibus certare aufa, valentidima fuit bibendo, & omnes fuperavit, turpidimam idam 

quidem, me judice, confequuta vittoriani (25), 

fi¬ 

ca Choam eetmdem menfuram ac congium , duodecim en¬ 

fiente: Cotylas fuiffe , plerique putant , quarum Jingulae decem 

pondere aequabant uncias , ideo duarum choarum poculum illud 

vigiliti vini librarum capax fuiffe cenfendum . 

(20) De Calano & Promae,bo vide Aelianum Var. Hifl. Lib. 2. 

f. 41. Diog. Laer. lib. 4. in vita Xenocratis . 

(21) Quod magis mirer e , vinolentiae homines , ac temulentiae 

deditos non neglexit Hi foria , eofque pojler itati commendandos 

putavit, prout ab Aeliano traditur lib. 2. c. 41. & lib. 12. c. 26. 

qui praecipue recenfet Xenagoram Rhodium quem Amphoram 

vocabant, Heraclidem pugilem, Proteam Lanieae quidem filium 

cum Alexandro Rege fimul educatum , fed Alexander ipfe plu¬ 

rimum omnium bibiffe dicitur. Plures alios refert P lutar ch. 

Sympof. lib. 1. quaefl. 6. 

(22) P Un. Hifi. lib. 14. c. 22. de vitanda ebrietate . 

(23) Athen. lib. 11. p. 486. 

(24) Ael. Var. Hifl. lib. 2.c. 41. è? Ub. 1. c. 26. 

(25) De magnis bibacibus vide Athen. Ub. 10. p. 434. & 

feq. lib. ii. & Aelianum voi. 1. lib. 2. c. 41. & voi. 2. lib. 15. 

c. 26. 
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choc, la bevve, prima di Protea, il quale dal Re provocato a bere, con appi'aufo univerfale tracanno l'am¬ 

pia tazza, encomiando pero Sommamente il gran Macedone. Dopo un breve intervallo di tempo Protea chiefe 

P ifi e fifa tazza, e di nuovo la tracanno, e prefentolla ad Aleffandro, il quale francamente la bevve, ma 

non potendo refiftere a un tal di far dine ,fi getti) fopra un guanciale, e cadutagli dalle mani la tazza, prefo 

da una violente malattiafene morì (19). Non era ficuramente negli antichi tempi d'Èrcole, e nei 

pofleriori attribuito a difonore P effer gran bevitore, imperocché Omero fa pompa de’Tuoi Eroi 

dediti al vino, e particolarmente di Neftore reputato da tutti prudentilhmo: Onde non è da ma- 

ravigliarfi fe quello divin Poeta era attaccato da quella malattia di bibacità, come ce l’infegna 

Orazio lib. 1. ep. 19. v. 6. 

Laudibus arguitur vini vinofus Homerus, 

Ennius ipfe pater ec. 

Reca bensì maraviglia che gli Antichi fe ne faceffero una gloria, mentre Ateneo al lib. 1 o. p. 43 4, 

dice che nel fepolcro di Dario Rè di Perlia leggevafi l’apprelTo epigrafe: che aveva potuto bere molto 

vino e fenza incomodo . L’i fìclTo Autore nel luogo cit. p. 437. narra, al fepolcro di Calano Indo filofofo 

aver fatto Aleffandro celebrare giochi gimnici, e mafie ali, ed aver comandato, che fafferò le fue lodi con 

una orazion funerale celebrate .-Propofe inoltre agl Indi bibaci una disfida a chi piu di loro bevejfe. Il 

premio del primo vincitore era un talento, del fecondo trenta mine, del terzo dieci, ma trentacinque di 

quelli, i quali più avidamente bevvero, fubito dal freddo caddero morti. Sei dopo un breve intervallo 

di tempo perirono nelle tende. La vittoria confeguilla un certo Promaco, che tracanni) quattro eoe cioè 40. 

libbre (20) di puro vino. Chi mai crederebbe, che Senocrate Calcedonio difcepolo di Platone per la 

fua continenza famofo, li rendelfe illulìre per la fua bibacità: Helle fefle di Dionifio Tiranno di Si- 

racitfa fu propoflo il premio d'una corona d'oro a chi piu bevejfe: Senocrate fu vincitore: come afferma 

Eliano var. ifi. I. 2. c. 41. (dove riferifeei nomi di molti bevitori) . Non dee palfarli fotto filenzio 

Pinfama grande dell’acerrimo nemico de’Romani Mitridate Rè di Ponto che per 40. anni fece loro 

la guerra, Quefii (come narra Plutarco nel lib. 1. delle quelìioni convivali quefi. 6.) Nei combatti¬ 

menti che ifi ititi, propofe un premio per chi più mangi affé, e bevejfe, ed egli fieffo nell uno, e nell' altro 

re fio vincitore, avendo fuperato in ciò tutti gli uomini di quei tempi, onde riportarne il cognome di 

Bacco (21). Il figlio di Cicerone era Polito di bere due congj di vino, e quella gloria volle to¬ 

gliere a Marc’Antonio uccifore del padre fuo: Imperocché quelli avanti Cicerone avidilfimamente 

aveva confeguito la palma di gran bevitore, avendo dato ancora alla luce un Volume fulla fua 

ebrietà (22). 

Non fidamente l’Hloria ci fomminillra dei gran bevitori, ma ancora delle grandi bevitrici, 

tra le quali fi refe illulìre quella nominata da Ateneo (23) che a digiuno beveva tre congj di vino. 

Famofa ancora fu Clio, della quale così s’efprime Eliano (24): Clio non folamente, come dicono, ardì 

di contendere colle femmine, ma ancora cogli uomini bevitori, e fu valor ofifilm a nel bere, e fugerò tutti, e 

a giudizio mio confeguì una vergognofijfima vittoria (25). 

Tom. I. B TI- 

(rp) La maggior parte de’Letterati convengono la Cboa 

effere l’ifleffa mifura che il Congio che comprende dodici 

colile , ciafcuna delle quali pelava dieci oncie , onde quella 

tazza conteneva venti libbre di vino . 

(20) Di Calano e Promaco vedi Eliano Var. Hill. lib. 2. 

c. 41. Vedi Diogene Laerzio], 4. nella vita di Senocrate. 

(21) Quello che maggiormente ancora dee forprendere , 

fi è che gl’ Inorici non hanno trafeurato di nominare e 

commendare ai polleri gli Uomini dediti al bere , ed all’ 

ubriachezza, come fi può vedere in Eliano lib. 2. cap. 41. 

& lib. 12. c. 26. , il quale principalmente fa menzione di 

Senagora di Rodi che per foprannome fu chiamato Anfora , 

Eraclide Pugile , Protea figlio di Lanica educato con Alef¬ 

fandro ; ed Aleffandro medefimo. Molte altre perfone di 

fimil tempra fi nominano da Plutarco Sympof. lib. 1. q 6. 

(22) Plin. Hill. lib. 14. c. 22. degno d’ effer letto , de 

vitanda ebrietate. 

(23) Athen. lib. 11. p. 481?. 

(24) Ael. lib. 2. c. 41. 

(259 Di quelli gran bevitori di vino vedi il detto Ateneo 

lib. io. p. 434. e feq. e lib. 11. ed Eliano voi. 1. lib. 2. c. 41. 

e voi. 2. lib. 12. c. 26. 
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II. 

TIBERIUS 
AELII OPUS, 

Carneolae incifim. 
APUD DUCEM CORSINI ROMAE. 

TUnc maxime ingenitis artibus fplendoris plurimum accedere confuevit, cum eas a viris principibus in 

pretio haberi contigit, & decora ingenia ad illas expoliendas, perficiendafque propojitis praemiis 

excitata Junt. Hinc faltum ejl, ut Alexandri, Auguflique felicibus aetatibus ad fummum illae 

perduclaefaftigium diu floruerint. Deinde labentibus annis immortalis Familiae Me dice ae beneficio praecipue 

e fitu & tenebris emerferunt, & ad lucem unde quaque funt revocatae. Nec poflrema Francifci 1. & 

Ludovici Magni laus efl, quod eorum munificentia & praefidio difciplinarum, atque artium fines produrli 

fint. Alia pariter ex Moecenatum favore dimanat utilitas, quod etiam pofl eorum obitum aliquandiu 

pulchrorum operum remanent vefligia, quae ceteri imitentur. Auguflaeum illud faeculum fummorum 

virorum proventu celeberrimum eximios opifices protulit, e quorum ludo poflea alumni haud dijfimiles 

prodiere. Hos inter Tiberii aetate Aelius nofler non vulgarem fiibi vindicat locum, etfi veterum Scriptorum, 

qui fuperfunt, elogio c are at, nam quantum ingenio manuque valeret, hoc opere patefacit .Is nempe Romanis 

Artificibus adnumerandus non temere videtur, & Aeliae gentis, cuius fortaffe libertus fuerat, nomen mutua- 

tus, quod libertis ufuvenijfe comperimus (i). 

Sed quicumque Aelius ille fuerit,fcalpendi gemmas peritijfimum fuijje fatendum ejl, artemque aemu¬ 

latum Diojcaridis, qui in gemma Augufli, ut Plinius narrat, exprejfit imaginem, qua poflea Imperatores 

liter as obfi gnare confueverunt (2). Aelius it a que Tiberium adverfum e finxit in gemma, quam proferimus, 

eademque quantum is arte valeret abunde declarat, nihil enim mollius oris forma, quam prae fe f ert 

effigies, nihil elegantius capillis venu fle [cheque difcijfis : Fortaffe in hac gemma fculptus efl Tiberius adhuc 

juvenis, cum magnis rebus geflis adverfus Barbaros regrejfius efl, quod prudenter fufpic atur in Commentariis 

ad Mufeum Odejcalchi gemmam haud abfimilem referens eruditijfimus P. Nicolaus Galeotti (3). 

Tiberius fummus fuit fimulandi, diffimulandique magifler, ingenio vafro, verfipelli, ad vindiciam 

pr ono, crudelitati immani, monflrofifque libidinibus obnoxio, quae vitia fenfim exeruit, & omnia fimul 

longius aetate prove cius effudit, maxime que in Capreenfei fecejfiu, quo fe ad extremum contulit, ut procul 

a confpeclu hominum fefe totum liberius, ac fecretius focordiae manciparet, foedijfimis indulgendo volupta¬ 

tibus. Inutile quidem efl de hoc iniquitatis monflro hominibus invijo amplius inquirere, cuius infanda 

flagitia relatu indigna duximus, altijfimoque damnanda filentio (4), quamquam fuperfunt adhuc illius aevi 

Scri- 

(1) Aeline gentis complures clarifjimaeque fami Un e Romae 

fuerunt, Catorum , Tuberonum, hami arum &c. Nondum Tiberii 

aetate immutata nominum ratio videtur , fed inferioribus tem¬ 

poribus Aelii nomen in praenomen abige ; vide Spart. in Adr. 

p. iso. in Sev.p. a 10. & 632. in Refe. Nigr. 

p. 631. & Lamprid. in Alex. Sev. p. 1044, & 1048. 

(2) Vide Plin. lib. 37. c. 1. & Svet. in Aug. c. $0. 

(3) Muf. Odefc. voi. t. p. 37. & 33. 

(4) Confale Tacit. lib 6. Annat, c. r. &c. Svet. in Tib. 

c. 61. Dion. Cafs. lib. S7- & 58. & S. Aur. Viet. Epit. 

p. 418. Animadvertendum tamen ejl aliqua huius immmodicae 

lafciviae monumenta fuperejfe , quae ab Antiquariis abufive 

Spintriae nuncupantur £vide Svet. in vita Tib. c. 43. ) . Variae 

turpes aiiiones , quas bonejlo lettori pudet referre, bifee nummis 

expri- 
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II. 

TIBERIO 
. 

OPERA D' ELIO, 

Incifa in Corniola. 

APPRESSO IL DUCA CORSINI IN ROMA. QUando le belle Arti, e le Scienze fono premiate dai Sovrani, non mancano belli Ingegni che 

in elle facciano fpiccare il loro talento ; come appunto ne’felici tempi d’Aleffandro il Gran¬ 

de, e d’Augufto fucceffe, nei quali mediante il loro patrocinio all’ultima perfezione perven¬ 

nero, e per tanto tempo fiorirono. Non minor gloria in quello s’acquillò l’immortale famiglia de’ 

Medici, che fece tutte le belle Arti, e tutte le Scienze riforgere dalle denfe tenebre, nelle quali per 

tanto tempo erano fiate ofcurate, ed involte, e dopo quello avvenimento da per tutto fi propa¬ 

garono. Degni fimilmente d’eterna lode furono Francefco I. Rè di Francia, e Luigi il Grande 

che per la loro munificenza, e protezione fecero prendere alle belle Arti nelle Gallie nuovo vigore. 

Il buono effetto ancora che producono i grandi Mecenati, è che ne’tempi fuccefiivi al loro regno 

reftano almeno per qualche fpazio di tempo illuftri feguaci. Quindi è che dopo l’aureo fecolo 

d’Augufto per tanti inligni letterati, ed artefici famofo non mancò chi feguitaffe le loro vefti- 

gia. Merita tra quelli un luogo diffinto il noffro artefice Elio vifi'uto fiotto Tiberio, benché 

dagli antichi Scrittori che ci rimangono, non ne Ila fiata fatta menzione ; nulladimeno la fua Opera 

dimofira quanto in quell’arte folle eccellente. Quelli certamente può giudicarfi tra i Romani ar¬ 

tefici, ed aver prefo il nome dalla gente Elia, della quale facilmente era Liberto, come fappiamo 

che foieva farli a riguardo dei Liberti (i). 

Chiunque folle quell’Elio, ciafcuno confedera effere fiato un celebre incifore di gemme, 

ed avere imitato Diofcoride, il quale, come racconta Plinio, efprefie in una gemma l’immagine 

d’ Augufto colla quale fi fervirono dipoi gl’ Imperatori per figillare le lettere (2). Elio adunque 

fcolpì in quella noftra gemma Tiberio di faccia, e quanto in quella arte egli valelfe baftantemente 

lo fa conolcere la morbidezza ed il lavoro del volto di quello Imperatore, ed i capelli della tefla con 

tanta eleganza, e maeftria divifi. Facilmente è fiato fcolpito in quella gemma Tiberio nell’età 

fua giovanile, quando ritornò vittoriofo dall’ imprefa felicemente condotta contro i Barbari, come 

giudiziofamente congettura l’eruditilìimo Padre Galeotti nell’ Offervazioni al Mufeo Gdefcalchi (3) 

riportando una gemma conlimile. 

Tiberio fu gran maeftro nell’arte del fimulare, e diffimulare, di naturale finto, ed aftuto, in¬ 

clinato alla vendetta, dedito alla crudeltà, e ad ogni più moftruofa lafcivia, i quali vizj appoco 

appoco fi fcoperfero, e tutti finalmente nella fua avanzata età fi manifeftarono, e principalmente 

nel ritirarli allTfola di Capri, dove lontano dall’afpetto degli uomini, più liberamente, e più fe- 

gretamente fi diede in preda alla pigrizia, ed ai fozzi piaceri. Di quello moftro di fcellerag- 

gini odiofo a tutti gli uomini non interefià il farne più ricerca, avendo noi firmato bene palfar 

fiotto filenzio le fue inenarrabili iniquità (4), quantunque fi fono trovati Ifforici, i quali non fola- 

B 2 mente 

(1) Inanire, e chiarilTìme famiglie della Gente Elia fu¬ 

rono in Roma, come de’Cati, Tuberoni, Lamia ec. All’ 

età di Tiberio (1 vede non effere ancora mutati i nomi, 

ma però nei tempi più balli offerii convertito il nome d’Elio 

in prenome. Vedi Spaziano in Adr. p. 150. in Sev. p. dio. 

e 632., in Pefc. Nigr. p. (Jyi,, e Lampridio in Alex. Sev. 

p. 1044. e 1048. 

(2) Vedi Plinio lib. 37. c. 1. e Svctonio in Augufto c. 50. 

(3) Muf. Od. voi. 1. p. 37. e 38. 

(4) A quello propolito può vederfi Tacit. lib. 6. ann. c. r. 

Svet. in Tib. cap. 61. Dion. Caff. lib. 5:7. e 58. e Seft. 

Aur. Vitt. p. 428. Ci reftano alcuni monumenti d’ Anti¬ 

chità di quelli eccelli di lafcivia in alcune piccole meda¬ 

glie, che abuiìvamcnte dagli Antiquari chiamanfi Spin¬ 

tile. ( Vedi Svet. in Tiber. c. 43.) In quelle medaglie 

fono rapprefentate diverfe infami azioni, con un Numero 
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Scriptores, qui non modo de Tiberii fceleribus (onticefcunt, fed velini optimi Principis exemplar ipfum 

nobis obtrudunt (5). Quo corporis habitu fuerit Tiberius, referre fupervacaneum foret, nifi hoc ad gem¬ 

mam, de qua fermo efl, illuflrandam infer vir et. De illo itaque Svetonius (6) ait: Colore erat candido, 

capillo pone occipitium fubmifUore, ut cervicem etiam obtegeret, quod gentile in illo videbatur; 

facie honelia, in qua tamen crebri, & fubtiles tumores cum praegrandibus oculis ; incedebat cervice 

rigida & obftipa(7): addufto fere vultu, plerumque tacitus. Mento fuit etiam proietto. 

Ad huius Tabulae ornamentum exhibeo Carneum, quod exjlat in Mufeo celeberrimi Antiquarii, Mar¬ 

chi onis Commendatarii Francifci Vittori (*), in quo Tiberius exprejfus efl, cuius effigies defcriptioni Svetonii 

apprime convenit. Si qua efl pr a efl antiorum Sculptorum opera, quae fpe flantium oculos rapiat, admiratione 

impleat, & fumma animos voluptate perfundat, hoc anaglyphum ojlendit oniche exfcalptitm, quod inter 

eximios principem fibi merito vindicat locum, 

I. C. M, 

exprimuntur in pur te antica , in poflicn efl Numerus . Harum 

turpitudinum imitator fuit Julius Uovi anus , qui figuras obfcae- 

nas divcrf.s actionibus delineavit ,& celeberrimus M. Antonius 

Raimundi fguris aeneis fculpflt, ut a Vaflari ( T. 4. p. 282.) 

narratur. Exinde [inquit. )in viginti foliis incidendos curavit 

a Marco Antonio modos , aftiones , fitufque diverfos , queis 

homines inverecundi mulieres cognofeant, & quod peius, 

cuiqu'e aftioni Petrus Aretinus Italicam inhoneldiflimam 

poefim appofuit , quae ab Italis dicitur Sonetto : Ita ut 

dubium mihi fit , quale magis foedum fpe&aculum , vel 

Julii delineationes videndi , vel audiendi verba Aretini . 

(5) Valerii Maximi in Prologo, & Ub. 9. c. 11. & potijfl- 

tnum Velleii Paterculi lib. 2. affentatione nihil odinflus , nihil 

quod magis bilem moveat, dum gravijflmam , atque ornatiffmam 

Tiberii laudationem, inflituit. De hac re vide differt ationem 

Ab. Tilladet in voi. 2, Memoires des Infcriptions p. 458, & fcq. 

aliqua tamen hifce Scriptoribus venia danda efl propter tem¬ 

porum iniquitatem : ea enim temperate fcripferunt , qua ut 

eorum incolumitati confiderent oh Tyrannorum fufpicionem, ac 

nequitiam , non modo veritati fucum facere oportebat , fed a 

frigidis laudibus abflinere , quae immanis vitupeyii loco haberi, 

& periculum ancioribus creare poterant. Confale Quintilianum 

Ub. 4. praef. p. 219. qui de Domitiano iniquitatis ac faevitiae 

Monflro verba faciens , ipfum appellat morum fan di [fimum 

Ceuforem&c. fubicit deinde. Nunc omnes in auxilium Deos, 

ipfumque imprimis , quo neque praefenrius aliud , neque 

ftudiis magis propitium numen eft , invocem &c. 
(6) Svet. in Tiber. c. 68. 

(7) Perflas Sat. 3. v. 80. 

Obftipo capite, & figentes lumine terram, 

C) Vide Tab. I. n. 1. 
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mente le fcelleratezze enormi di quefto Imperatore hanno taciuto, ma come un modello d’ottimo 

Principe ce l’hanno voluto a viva forza rapprefentare (5). Sarebbe inutile l’indagare la forma del 

volto di Tiberio, fe non fervide ad illuftrare la noftra gemma. Dice adunque Svetonio (6) che era 

di bianca carnagione, con i capelli abbacati dietro la nuca, che coprivano ancora la cervice, cofa folita nella 

fua famiglia. Aveva la faccia piacevole, ma piena di tumori e con occhi grandijfmi, camminava con rigida, e 

curvata cervice (7) e con feveritd nel volto e per lo piu taciturno. Aveva ancora il mento fportato in fuori. 

Per ornamento di quella Tavola pubblicherò un Cammeo efiftente nel Mufeo del celebratiffimo 

Commendatore Marchefe Vettori (*), dove è efprefia l’immagine di Tiberio, la quale mirabil¬ 

mente conviene con la defcrizzione indicata da Svetonio. Se mai ci è un lavoro dei più eccellent 

incifori in pietre, il quale rapifca gli animi dei rifguardanti, e d’ammirazione, e d’infinito pia¬ 

cere gli riempia, fenza dubbio è quefto Cammeo, con maravigliofo artifizio in un Niccolo da un 

eccellentiflìmo Greco incifore fcolpito, che meritamente può trai più celebri artefici confeguire 

il primato . 

I. C. M. 

da una parte, dall’altra razione, che non conviene all’ 

onefto lettore di riferire. Imitatore di quelle iniquità è 

flato Giulio Romano , il quale difegnò venti figure ofeene 

in diverfe azioni, ed il famofifiimo M. Ant. Raimondi le 

incile in rame conforme narra Vafari dicendo ( T. 4. 

p. 282. nella vita di Giulio Romano ) Fece dopo quefle cofe 

Giulio Romano in venti fogli intagliare da M. Ant. in quanti 

diverfi modi , attitudini, e pnfìtttre giacciono i difonejli uomini 

con le donne , e che fu peggio, a ciafcun modo fece Mejfer Pie¬ 

tro Aretino un difonefifimo Sonetto, in tanto che io non fo 

qual fu gè più , 0 brutto lo fpettaco/o dei difegni di Giulio all’ 
occhio, 0 le parole dell' Aretino agli orecchi. 

(5) Muovono certamente a fdegno le incredibili, e llo- 

machevoli adulazioni date a Tiberio da Val. Maflimo nel 

prologo , e nel lib. 9. c. n.e daVelleio Patercolo principal¬ 

mente nel lib. 2. i quali efaltarono con gravifiìme , ed infi¬ 

nite lodi quello Imperatore : Merita d’efier letta la differta- 

zionc dell’Abate Tilladet nel Voi 2. Mem. des infcr. p. 458. 

e leq. Devono contuttociò in qualche parte feufarfi quelli 

Scrittori, fu la confiderazione dei tempi sì iniqui, nei quali 

fenderò5 imperocché per evitare i fofpetti del Tiranno, 

ed efier'ficuri, faceva d’uopo non folamente occultare 

la verità , ma allenerfi ancora da lodare freddamente, per¬ 

chè potevano effere le loro fredde lodi interpetrate in luo¬ 

go di biafimo , ed arrecare notabil pericolo . Vedi a que¬ 

llo propofito Quintiliano lib. 4. Praef. p. 219. il quale par¬ 

lando di Domiziano moftro d’iniquità e crudeltà lo chiama 

religiofifilmo cenfore dei collumi ec. Soggiunge dipoi: Ora 

invocherò tutti gli Det, e principalmente Domiziano, di cui 

non vi e Deità più favorevole , nè più propìzia agli fludj . 
(6) Svet. in Tib. c. 68. 

(7) Perfio nella fat. 3. v. So. 

Col capo chino, e fiffo in terra il guardo . 

(*) Vedi Tav. I. n. 1. 
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III. 

I C M. AURELIUS ANTONINUS AUG. 
AEPOLIANI OPUS, 

Gemmae incifum. 

IN ECTYPO VITREO APUD BARONEM DE STOSCH (i). 

l§f~\Raefl antis Aepoliani Latini Artificis nomen Latinis literis inferiptum haec gemma praefefert, de quo 

'ff~^ nulla apud veteres Scriptores notitia. At fitijje illum non vulgarem Graecorum Artificum 

imitatorem, ac felici illa A4. Aurelii aetate, vel paulo inferius floruiffe, ex hac ipfa gemma deprehendi¬ 

mus, quae ita a fabre elaborata perjpicitur, ut inter praeclara huius generis monumenta merito recenfenda 

videatur (2). Nam pofierioribus faeculis, quantum jatdurae fecerint nobiliores artes, neminem arbitror 

ignorare, qui levem, atque jejunam naclus fit pi Aurae, aut praeteritorum temporum cognitionem, prout 

numifmata non folum, fed ftatuarum, protomarumque reliquiae abunde tejlantur. Non enim ultra valde 

illam aetatem haec praeftantijfimarum artium ftudia fapientijfimi Principis Augufti opera inceda, fuc- 

cejforumque beneficio, ac favore exculta, & confirmata Romae -floruerunt. Non dubito quin permulta 

Romanorum Artificum, qui ex Graecorum magiflrorum ludis prodiere, aeque ac Aepolianum, celeberrima 

nomina fuperejfent, nifi tot liter arum monumenta, quibus ea continebantur, temporum infelicitate, N 

injuria intercidiffent. Itaque in hac gemma caput Imp. A4. A. Antonini confpicitur brevibus ornatum 

capillisgradativi detonfis, qui nulla crifpantur arte, fed fua fponte diffluunt, atque vici (firn agglomerantur, 

partivi vertici imminent, partivi in faciem vergunt, ac frontem obumbrant. Nafus oblongus, direAufque, 

barba non incompta, atque affer a, fed nativo cultu fluens, philofophicam fimul fpeciem, ac Imperatoriam 

majeflatem demonflrat. 

Haec forma A4. Aurelii Antonini cum nummis, equeflri fatua, protomifque Romae extantibus 

mirifice convenit. Et quamvis in tenui, parvoque lapillo, vultus lineamenta fubtili exculta artificio 

minus pateant, tamen invicem fi comparentur, gemmamque microfcopio rimemur, fatebimur omnia diligen- 

tiffime febimet r effonder e. lure quidem meritoque A4. Aurelio tum adolefcenti, tum feni, viventi, ac 

mortuo Romani divinos cultus decrevere, & praeclare in rempublicam meritorum famam non feriptis 

modo, fed aere, lapidibus, fignis, columnis aeternitati commendarunt (3) ; tanto que in honore habuere, ut 

te fle Cupit olino (4) facrilegus haberetur, qui domi fuae inter Deos Penates pi ijfimi Imperatoris imaginem 

non retineret. Hinc innumera fuperfunt optimi Principis fimul aera quibus loca publica privat aeque aedes 

antiquitus ornabantur (5). Quaviobrem grata ac peroptata effe debet omnibus, ac praecipue antiquitatis 

cul- 

(1) Inquit Winkelmann p. 44". es1 2 3 fcq. Defcription des 

Pierre s Gravées &c. ejfe hanc gemmam in Mttfeo Ducis de 

Devonshire . 

(2) Inquit Stofcb p. 2. apparet. Aepolianum noviffimum 

fuilTe artificem , qui gemmis nomen fuum inferipferit, cum 

in iis quae vultus Imperatorum poft Antoninum hunc 

referunt, vel alias imagines, ex quibus certum tempus erui 

poffit , nunquam Sculptoris nomen legatur . 

(3) P erili agre s vi florias in Germano/, Sarmatas , Marco¬ 

mannos , Quados &c. retulit nb quas Germanici, Sarmatici, 

Armeniaci, Parthici &c. nomen adeptus ejl. S. P. Ig R. fttorum 

triumphorum monumenta in nummis aeternitati donare voluit, 

ut in Angeloni Hilioria Augufla , & in Mediobarli tiumifma- 

tibiis obfervautur , praefertim quae ab ipfuis nomine ditta ejl 

Columna Antonina , in qua eius gefla a praeflantioribus illius 

ctatis Sculptoribus excalpta fuere, quaeque ob excellentiam 

opifeii fuit, eritque femper tam ignarorum , quam fapieutum 

admiratio , pofi eam artis flatuarie miraculum in foro Trai ani 

erettavi quae divini Raphaelis Santtii, Julii Romani, & Polidori 

de Caravaggio magi fra fuit, ut cuique pulchris artibus crudito 

in horum Uluflrium pittarum operibus animadvertere licebit. 

(4} Capitol c. 18. p. 539. Et parum fané fuit quod illi 

honores divinos , omnis aetas , omnis fexus , omnis conditio , 

ac dignitas dedit; nifi quod etiam facrilegus judicatus efl:, 

qui cius imaginem in fua domo non habuit, qui per fortunam 

vel potuit habere, vel debuit . Denique hodieque in multis 

domibus M. Antonini fratuae confifiunt inter Deos Penates. 

(3) Adeo Antonia orum memoriam antiquitas venerata efl, ut 

plurimi pravi Imperatores Commodus , Caracalla, Macrinus , 

Heliogabalus , Antonini nomen affumere ajfettavcriut, fanum 

procul dubio optimorum principimi exemplum , qui fu ut , & 

femper erunt tariffimi , dum ait Vopifcus in vita Imp. Aureliani 

p. 122. Vides quaefo , quam pauci lint Principes boni, ut 

bene diftum fit a quodam mimico lcurra Claudii , huius 

temporibus, in uno anulo honos Principes pofie perferibi, 

atque depingi. Lampridius in vita Heliogabali p. 259. An¬ 

tonini fibi nomen afeiverat, vel in argumentum generis, 

vel quod id nomen ufque adeo clarum effe cognoverat 
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III. 

I C M AURELIO ANTONINO AUG 
OPERA D' E P 0 L / A N 0, 

Incila in una palla di vetro. 
NEL MUSEO DEL BARONE DE STOSCH{i). NEftìma memoria dagli antichi Scrittori abbiamo dell’ inligne latino artefice Epoliano che ha 

incifo in caratteri latini il fuo nome in quella gemma. Ma dall’ iftefla gemma può dedurfi ef¬ 

fere egli fiato dei Greci artefici illuftre imitatore, ed edere fiorito poco dopo i felicifiìmi 

tempi di M. Aurelio. Quell’ Opera è con tanta eccellenza d’arte lavorata che giuftamente tra i monu¬ 

menti più celebri di lìmilgenere deve confiderarfi(2). Imperocché è fuor di ogni dubbiezza che il no- 

firo nobililfimo artefice non può efier vifiuto in tempi molto pofteriori a quello Imperatore, per¬ 

chè ben prefto fi vidde dopo di lui la decadenza delle belle Arti, come ciafcuno che n’ abbia una 

femplice tintura ne potrà giudicare dagli avanzi che di tanti antichi monumenti di medaglie fia- 

tue bulli ci rimangono. Imperciocché dopo quella età degli Antonini non fiorirono più quelli fiudj 

delle belle Arti introdotti e promofii da Augufio, e col favore e munificenza dei fuccefiòri colti¬ 

vati . Se la barbarie, e l’ingiurie dei tempi non avellerò cagionato la difiruzione di tanti autori, non 

ci mancherebbero a mio parere memorie di molti infigni artefici Romani, i quali feguitarono la 

maniera de’ Greci, come appunto fece in quella gemma il nofiro artefice Epoliano . In ella pertanto 

li ofi'erva la tefta dell’ Imp. M. A. Antonino ornata di corti capelli nell’ eftremità un poco tofati, e fen- 

za veruno artifizio arricciati, in diverfe parti naturalmente cadenti, una porzione però di quelli fono 

rivolti verfo la faccia, adombrando un poco la fronte. Il fuo nafo è dritto e lungo, la barba non fcom- 

pigliata, ma naturalmente compofia dimofira un volto filofofico, unito ad una dignità Imperiale. 

Quefia immagine di M. Aurelio Antonino maravigliofamente fi ralfomigiia alle fue me¬ 

daglie, alla ftatua equefire, e a i bulli efifienti in Roma. E benché in una piccoliilima pietra non 

comparifcano pienamente i lineamenti del volto, quantunque con elegante artifizio lavorati, con- 

tuttociò fe fi efaminerà quella gemma col microfcopio confelferemo corrifpondere intieramente ai 

ritratti di quello Imperatore. I Romani giuftamente decretarono divini onori al gran M. Au¬ 

relio sì giovinetto che vecchio, sì vivo che morto, e la memoria delle fue gefta non folamente 

con gli fcritti, ma colle medaglie, ifcrizioni, ftatue, e colonne eternarono (3). Ed in sì grande 

venerazione fu da tutti tenuto che al dire di Capitolino (4) facrilego era firmato colui, che tra gli 

Dei Penati in fua cafa non confervafl’e l’immigine di quello piifiimo Imperatore ; perciò innume¬ 

rabili bulli, e fiatue Umilmente dell’ ottimo M. Aurelio ci rimangono, che erano negli antichi tempi sì 

de’privati, che de’ luoghi pubblici ornamento (5). Per la qualcofa grata, ed accettiflìma deve elfere 

a tutti. 

Romano, e Caravaggio , come ciafcuno dilettante delle belle 

arti potrà nelle opere di quell’ infigni Pittori ravvifare . 

(4) lui. Capitol. c. 18. p. 339. E certamente non fu molto 

che ogni età , oguifcffo, ogni condizione , e dignità gli accordajfero 

divini onori , perche era tenuto per facrilego quello che in fua cafa 

la di luì immagine non aveffe . Finalmente anche oggigiorno ef¬ 

fetto in molte cafe le fatue di M. Antonino tra gli Dei Penati. 

(5) L’Antichità ha venerato talmente la memoria degli 

Antonini, cioè di Antonino Pio, e M. Aurelio , che molti 

fcellerati Imperatori, tra i quali Commodo , Caracalla , 

Macrino , e Eliogabalo , affettavano di prendere quello no¬ 

me refo sì commendabile per le virtù di quelli due Im¬ 

peratori. Gli ottimi Principi (come narrò Vopifco nella 

vita d’Aureliano p. 122. fono, e faranno fempre ratini¬ 

mi : Vedi di grazia quanti pochi fono i Principi buoni ) 

egregiamente diffe un bufone , cd a tempo di Claudio che in 

uno anello fi potevano regi firare, e dipingere i buoni Prin¬ 

cipi . Lampridio dice nella vita d’Eliogabalo p. 159. che 

quefo Imperatore aveva prefo il nome di Antonino ,0 in prova 

di 

(1) Dice Winkelmann p. 443. Dcfcript. des Pier. Grav. ec. 

elTer quella gemma nel Mufeo del Duca di Devonshiro. 

(1) Stoch a p. 2. dice Pare che Epoliano fa [lato l'ultimo arte- 

tefice che abbia iticifo il fitto nome nelle gemme, poiché dopo 

M. Aurelio non fi vede il nome di nefuno incifore, che ci ab¬ 

bia rapprefentato te (le d'Imperatori, o altre immagini dalle 

quali pofia riconofcerfì il tempo precifo in cui furon fatte. 

(3) S’acquillò il noftro Imperatore il nome di Germanico, 

di Sarmatico , di Armeniaco, di Partico ec. per la vittorie 

riportate contro quelle barbare nazioni. Il fenato e po¬ 

polo Romano volle confervarne la memoria nelle fue me- 

dagl ie ( come li può vedere nell’ Idoria Augulla d’Ange- 

loni, e nelle medaglie Imperiali di Mezzabarba ) ; ma prin¬ 

cipalmente volle confacrare all’ eternità le ui lui gella nella 

famofa Colonna ( detta Antonina ) fcolpita dai migliori 

Scultori di quei tempi, la quale c di sì eccellente lavoro 

che fu, e farà sì degl’ignoranti che #ei fapienti l’ammi¬ 

razione , dopo la Colonna Traiana miracolo dell’ arte Statua¬ 

ria , che è Hata la maeltra del divin Raffaello, e di Giulio 

( 
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cultoribus Marci Aurelii Antonini Imperatoris recordatio, nam in hoc fané Heroe omnes virtutes cumu¬ 

lantur. Ext at illius ingenii praeclarius monumentum in aureo volumine su totvrov inj cripto, quod erit 

aere perennius, nec longa poterit abolere vetufias (6). Illud in eius laudem memorare fufficiat, quod ubi 

comperiti,'j) fé ab Adriano adoptatum, magis eh deterritus quam laetatus. Quumque ab eo domehici 

quaererent cur trihis in adoptionem regiam tranfiret, difputavit, quae mala in fe contineret im¬ 

perium. Et re quidem vera Diocletianus ipfum imperium libentijjtme abdicavit, cumque ab Hercu- 

lio (8) atque Galerio ad recipiendum imperium rogaretur, tamquam pehem aliquam detehans, in 

hunc modum refpondit: Utinam Salonae polletis vifere olera nollris manibus inhituta, profefto 

numquam illud tentandum judicaretis. Notatu quoque dignijfmum, quodVopifcus de regni difficultatibus 

edocet, inquiens (9); Nihil effe difficilius quam bene imperare. Colligunt fe quatuor vel quinque, 

aqque unum confilium ad decipiendum Imperatorem capiunt: dicunt quid probandum lit. Impe¬ 

rator, qui domi claufus eh, vera non novit; cogitu-r hoc tantum fcire, quod illi loquuntur: facit 

Iudices, quos fieri non oportet, amovet a Republica, quos debebat obtinere. Quid multa? ut 

Diocletianus ipfe dicebat, bonus, cautus, optimus venditur Imperator; ideo nihil effe difficilius 

bono principe. Re cie de illo feripft celeberrimum noflri faecali ornamentum Mont efquieti (10): On fent en 

foi meme un plaifir fecret, lorfqu’on parie de cetEmpereur. On he peut lire fa vie, fans uneefpece 

d’attendriffement, tei eh l’effecl, qu’elle produit, qu’on a meilleure opinion de foi meme, parcequ on 

a meilleur opinion des hommes. 

In effodiendis jam fundamentis novaeTranfliberinae Ecclefae SS. XL. Martyrum, numifma ineditum 

maximi moduli mirique artificii repertumfuit ,& modo in Mu fleo Vatie ano adfervatur (*). Ext at in illo caput 

Marci Aurelii Imperatoris cum epigraphe AVRELIVS AVQ. PII TR. P. X. COS. II. In pojlica parte 

Neptunus flans, dextera tridentem tenens, Ceres vero [edens capite fpicis ornato, dexteram calatho fpicis 

repleto imponit, facem accenfam finiftra gerit ; è Cereris latere cifta myflica cum Serpente afpicitur (11). 

Haec duo numina ad copiam frumenti per mare tranfvefii referuntur, ideoque hoc numifmate rei frumen¬ 

tariae huius laudat iffiimi Principis providentia ac Uber alit as defignata efl, ut a lidio Capitolino docemur, 

dum ait de M. Aurelio p, 331. quod rei frumentariae graviter providit. 

PRIA‘ 

gentibus, ut etiam parricida Bafiianus ( idefi Caracalla ) 

caufa nominis amaretur . Nil mirum igitur (i quamplurima 

numi [mata, innumer aeque protomae huius Imperatoris fuperfiut, 

quibus Urbs tota repleta cfl. Iu Villa folummodo Viadana 

Vrinctpum Burgbefiorum complures protomae numerantur, & 

fere omnes eximii opifeii , quas tamem inter eminet fingularis 

quaedam colnjjali Jpecie , laudabilifque artifeii , etfi non com¬ 

paranda alteri colojjali protomae Lucii Veri fratris fui , quam 

artis miraculum omnes bonarum artium cultores appellant cum 

nihil diligentius , nihil abfolutius ex eorum judicio , & confenfu 

videri poffit ,f tantummodo capilli , & aures , quas fculptor 

maxima indufiria abfolvit , perpendantur . Qua de re f altum 

efl, ut nemo ufque ad noflra tempora ob opifeii magnam dif- 

fcultatem protomae huius exemplar ducere aufus fit. Proto- 

marum Lucii Veri frequentia meo fané judicio M. Aurelii 

indulgentiae debetur, nam vitieffimi fratris nomen Romanis 

gratum non erat, ideoque fi eum honoribus cumulare certarunt, 

id pi i fimi Imperatoris gratia fecere . 

(6) Integro volumine AI. Aurelii virtutes compietti non pof- 

fent, tam in privato, quam publico vitae flatu in quo potif- 

fimum veram monftravit Platonis fenteutiam : Florere Civitates, 

ii aut Philofophi imperarent, aut Imperatores philofopha- 

rentur, Jul. Capital, p. 394. c. 27, Et de eo Xiphii, in Epit. 

p. 31 t. Omnium hominum, qui unquam Principatum te¬ 

nuerunt , optimus . Mericus Cafaubonus & Gatakerus incompa¬ 

rabilem librum hunc commentariis excellentijfimis ornavere. 

And:ce , Gallice , Italice non femel converfus . Magna lite- 

rarum jattura, ut rette Princeps Antiquariorum Spanhemius 

in aureo libro de PraeA. & Ufu numifm. voi. 2. p. 517. ani¬ 

madvertit , non fuit in lucem emifia M. Aurelii vita a Alarco 

Theodoro Bignon compofita, & nummis illuftrata . Futilis pro- 

fetto Heineccii fent enti a Opiifc. var. Syll. 1. Exerc. 3. p. 121. 

de verae f alfaeque fapientiae charatteribus, ubi ait: At quamvis 

in eius libris uc icìvtov multa leguntur quae pulcre , & pie 

difra videntur, nolim tamen ego vel minimam verae fa¬ 

pientiae laudem illi tribuere . Winkelmann de Imp. M. Aurelio 

verba faciens ( Hifloire de l’Art voi. 2. p. 322.) Heinneccii 

vefiigia quodammodo fequutus efl, ita inquiens: En pariant 

des ouvrages de l’art fous Marc’Aurele , le Traitè de Mora! 

de cet Empereur me revient toujours dans l’efprit. La 

Morale en efl: faine ; mais les penfées , & le ftyle font aflez. 

communs & peu dignes d’un Prince , qui fe mele d’ecrire . 

Cogitationes tamen huius Principis non folum cedro dignae, 

fed omnibus Principibus . Oportet ergo fateri , quod nec Hein- 

iieccius, nec Winkelmannus unquam legerint aureum AI. Aurelii 

librum , de quo vide folummodo Dacier & Annae le Fevre per 

pulcram praefationem . ( Rcflexions Morales de 1’Empefeur 

Mare Antanin avec des remarques ) , ut magis magifquc 

veritas elucefcat. 

(7) fui. Capital, de M. Aut. Phil. pag. 307. 

(8) S. Aur. Vitt. Epit. p. 459. 

(9) Flav. Vopif. in Aurelian. p. 532. 

(10) Montefquieu: De la grandeur des Romains , Sc dc leur 

decadence c. 16. p. 193. (*) Vide Tab. I. n. 2. 

( r 1 ) Vide Lami de Cyfiis My(licis Differt azioni Etrufcbe 

p. C 3. & fcq. 
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a tutti, e particolarmente agli amanti dell’Antichità la memoria di M. Aurelio Antonino Impera¬ 

tore, imperocché in quello nollroEroe fono licuramente racchiufe tutte le virtù. Ce neretta un fin- 

golariflimo monumento in quel fuo veramente aureo libro intitolato A fe fiejjo ec. che farà fem- 

pre immortale, e dalla edace età rifpettato (6) . Ci fervirà il dire a fuo grande onore, che quando 

fu adottato da Adriano (7), fi fp aventò pia di quello che fi rallegra fe . EJfendo ricercato dai fiuoi fami¬ 

liari, perche fio fie sì trifio, e sì malinconico per quefia adozione, fece un lungo difcorfo fopra i gran mali 

che portava feco Vimpero. Ed in fatti Diocleziano di buona voglia rinunziò l’impero, ed ettendo 

pregato da Erettilo, e Galerio (3) a riprenderlo, deteflandolo come una pefle così a loro rifpofe. PiaceJJe a 

Dio che voi potefle vedere a Salona le piante che colle mie mani coltivo - mai penferefie al certo di venir¬ 

mi per queflo a tentarmi. Merita parimente d’ettere ottervato ciò che egli ditte fulla difficoltà 

di ben regnare (9). Niente effer più difficile, che il ben comandare. Quattro, 0 cinque s’ adunano in- 

fieme, e fi configliano per ingannare V Imperatore, e dicono quello che fiada approvar fi. V Imperatore chiufo 

nel fuo palazzo non fa la verità, ed è cofiretto a fapere quel tanto che gli dicono. Fa dei Giudici che non 

meriterebbero farfi, rimuove quelli che dovrebbero ottenere impieghi. In una parola, come diceva Vifiefio 

Diocleziano, il buono, il cauto, V ottimo Imperatore è foggetto ad ejjer venduto ; perciò niente effer più dif¬ 

ficile di un buon Prìncipe. Concluderò col celebre Montefquieu ornamento del nottro fecolo, il quale 

così ne parla (io). Si fente in fe me de fimo un piacere interno, allorache fi parla di queflo Imperatore. Noti 

fi può leggere la fina vita fenza una fpecie di tenerezza, tale è /’ effetto che ella produce, che fi concepifce 

migliore oppìnione di fe flejfo, perche fi forma migliore oppinione degli uomini. 

Nello fcavare anni fono i fondamenti della nuova chiefa di Trattevere ai SS. Quaranta Mar¬ 

tiri dedicata, fu trovato un medaglione di M. Aurelio da valentiffimo artefice lavorato, il quale 

adettò è nei Mufeo Vaticano (*). Nel diritto di quello medaglione li vede la tetta di M. Aurelio con 

l’ifcrizione AVRELIVS AVG. PII. TR.P.X. COS.II. Nelrovefcio Nettunno in piedi tenendo nella 

delira il tridente, e Cerere fedente velata pone la fua delira fopra un caneftro ricolmo di fpighe, delle 

quali ha ornata la tetta, avendo nella finiftra una facella accefa, fotto la quale s’ofler.vauna Citta 

Mittica col Serpente (11). Quelle due Deità hanno allulione all’abbondanza dei grani trafportati per 

mare, perciò in quella medaglia è efpretta la liberalità e provvidenza di quell’ottimo Principe, come 

ci avverte Giulio Capitolino p. 3 31. dicendo che ebbe fomma cura nel provvedere i generi frumentarj. 

Tom. I. C PRIA- 

dì fua famiglia , 0 perche queflo nome era talmente caro alte 

Nazioni, che ancora il parricida Baciano ( cioè Caracalla ) 

era amato per caufa di queflo nome. Niente adunque è da 

maravisdiariì che (i trovino tante medaglie e tanti bufti 

di quello Imperatore , ellendone piena Roma . Solamente 

nella Villa Pinciana dei Principi Borghcli li contano mol- 

tiflìmi bufti , e quali tutti d’eccellente lavoro , tra i quali è 

lingolare uno coloftale , da non paragonarli contuttoché ad un 

altro del fuo fratello Lucio Vero, il quale vien chiamato 

dagl’intendenti maraviglia dell’arte ftatutaria , mentre fe¬ 

condo il loro fentimento niente fi può vedere di più diligente, 

e di più perfetto, fe s'efaminino foltanto i capelli, e gli orec¬ 

chi , i quali l’artefice con arte magiftralc perfezionò: perciò 

nelfuno fino a’giorni noftri s’è cimentato per la gran difficoltà 

del lavoro di farne in marmo una copia . La quantità dei 

bufti che elidono di Lucio Vero, credo che fi debba attribui¬ 

re alla compiacenza di M. Aurelio , mentre dai Romani il 

nome del fuo viziofiffimo fratello non era gradito : perciò 

fe gli Scultori fecero a gara per renderlo immortale, non 

fu per altro che per compiacere un sì piiffimo Imperatore. 

(ó) Abbraccerebbero più volumi le luminofe virtù di 

M. Aurelio , tanto nello ftato di Privato, quanto di Prin¬ 

cipe, nel quale dimoftrò ad evidenza veriffima la fentenza 

di Platone . Felici effer quelle Città ove i Filofof comandaf- 

fero , ò gl' Imperatori filofof affero. lui. Capital, p. 394. c. 27. e 

di lui dijfe Xifil. nell Epit. dìf. p. 311. che fu V ottimo di tutti 

i Principi. Cafaubono, e Gatakero , il fuo incompara¬ 

bile libro eccellentemente commentarono, e fu tradotto 

nelle lingue Inglefe, Franeefe , Italiana ec. Gran danno 

della letteratura è, come oiìerva il Prìncipe degli Anti" 

quarj Spanemio nel fuo aureo libre de Praefl. & Ufu numifm. 

p. 5:17. v. 2. che non fia ftata pubblicata la vita di M. Au¬ 

relio illuftrata con le medaglie, e compofta dal Sig. Teo¬ 

doro Bignon . Ridicola certamente è l’oppinione d’ Einnec- 

cio Opuf. var. Syll. 1. Exerc. 3. p. 121. dove parla dei ca¬ 

ratteri della vera, e falfa fapienza , dicendo . Benché nei li¬ 

bri di queflo Imperatore fi leggano molte cofie le quali paiono 

dette piamente, ed eccellentemente , coututtoci'o io non voglio 

attribuirgli la mìnima lode di vera fapienza. Vinkelmann in 

certa maniera ha feguitato le pedate dell’ Eineccio parlando 

di quello Imperatore così : ( Hifloìre de VArt V. 2. p. 322. ) 

Fu pariant des ouvrages de P Art fious M. Aure le , le Traiti de 

Moral de cet Empereur tue revient toujours dans Vefiprit. La 

Morale ette fi faine ; mais le pen fécs , et le fiyle font affez cont¬ 

inuus , & peti dignes d'un Brince qui fe mele d'ecrìre . I penfieri 

di quello Principe non folo fon degni dell’immortalità, ma 

degni di tutti ì Principi . Bifogna adunque confeffiare che nè 

l’Eineccio, nè Wìnkelman abbiano mai letto quello aureo 

libro di M. Aurelio , del quale fi vegga folamente la bellif- 

fima prefazione del Sig. Dacier e d* Anna le Fevre ( Refe- 

xions Morales de V Empereur Marc1 Antonia avec des remar- 

ques ) acciocché ciafcuno fia convinto della verità . 

(7) lui. Capitol. de M. Anton. Phil. p. 307. 

(8) S. Aur. Vict. Epit. p. 439. 

(9) Vopif. in Aurelian. p. $32. 

(10) De lagrandettr desRomains , et de lettr decad. c. 1 ó.p. 193. 

(*) Vedi Tav. I. n. 2. (11) Vedi Lami delle Cifte Mi- 

fliche nelle differtazioni Etrufche p. 63. & feq. 
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IV. 

M U S- 
AETIONIS OPUS, 

Sardonychi i nei funi, 
HX MUSEO DUCIS DE DEVONSHIRE (i). 

Etionis nomen compluribus attributum effe reperimus, Antiquijfimus ille ab Homero (2) comme¬ 

moratus Afiaticae Thebes Regulus. 

Ivimus in Theben Sacram Urbem Aetionis. 
Aetionem nobilem Statuarium praedicat Theocritus Epig. 17. (3), quod fatuam cedrinam Aefculapii per¬ 

feci fet, Inde patet, quod quum ille coaevus ejfet Theocriti, floruerit aetate Ptolomei Philadelphi. 

Antiquior efl alter Aetio nulli pittori fecundus, qui quamquam a Plinio, aliifque filentio praetermif- 

fus fit, fuarum tamen laudum egregium praeconem invenit Lucianum, qui in oratiuncula, quam Herodoti 

fi ve Aetionis nomine infignivit, graphice deferibit elegantijfimam tabulam, in qua fummus artifex Aetio 

Alexandri & Roxanes nuptias mirifice exprejferat. Quidquid ab arte abfolutijfima, & ingenii felici foe- 

cunditate profi cifri poterat, in ea cumulate continebatur (4). 

IJtrum hic Aetio egregius pittor, an alter Statuarius fuerit gemmarum fculptor coniettando addubi¬ 

tare poffum, fed adfirmare non aufim . Quifquis autem fuerit huius gemmae fcalptor Aetio, peritijfimu* 

profetto artifex ex ea gemma dignofeitur, qua nihil elegantius, aut artificio praefiantius. Itaque circiter 

Ale- 

FRIA 

(i) Winckelmann pag. 354. 

(a) Hom. Il l. 1. v. 366. 

(3) Thecrit. Ityli. 22. pag. 289. 

Venit, & Miletum Paeonis filius 

Cum viro fanatote morborum converfaturus 

Nicia, qui ipfum quotidie femper facrifàciis adiit, 

Et iffud ex odorata fculpfit ( ei ) ligneum limulacrum 

cedro 

Aetioni propter fcitam manum magnum pollicitus 

Praemium : ille vero ad opus omne fuum contulit ar¬ 

tificium . 

(4) Huius deferìptionem nulli non jucundam fore arbitror . 

PìSloribus vero velati exemplar hifloricunt proponendum reor . 

Ea ex Luciano voi. 1. p. 834. fic fe habet. Cum nuper 

adeo etiam Aetion Piftor dicatur depi&is ( a fe ) Roxanes, 

& Alexandri nuptiis, Olympiam Sc ipfe deportatam cam 

tabulam offendifle, fucceffu eo ut Proxenidas, judex 

certaminis qui tum e flet, deleftatus arte generum fibi Ae¬ 

tionem afTumerct. Et quid in pi&ura ipfius mirum inerat, 

roget aliquis, ut arbiter certaminum propter illud Aetio¬ 

ni , non civi, nuptias filiae conciliaret? Ed illa in Italia, 

& ipfe eam vidi, ut etiam narrare tibi poflim. Thala¬ 

mus eff pulcherrimus, & leftus nuptialis : Sc aflidct Roxa¬ 

ne virgo undique pulcherrima , humi defixos habens oculos, 

pudore adffantis Alexandri. Cupidines autem quidam re¬ 

nidentes, alter quidam a tergo imminens reducit a ca¬ 

pite flammeum, oflenditque Roxanen Sponfo. Alius au¬ 

tem aliquis verniliter fané demit pede fandalium , ut jam 

recumbat. Cupido alius laeva prehenfum Alexandrum 

trahit verfus Roxanen, connixus validifiime. Rex autem 

ipfe quidem coronam offert puellae . Comes autem & de- 

duftor Sponfi Hephaeffion unaadffat, facem ardentem ge¬ 

rens , puero innixus formoli fiimo . Iiimenacus puto eli:, 

neque enim adferiptum eff nomen . In altera autem tabu¬ 

lae parte Cupidines alii Iulus agunt in armis Alexandri, 

duo quidem haftam illius ferentes, bajulos imitati, cum 

trabem ferentes onere pandantur. Alii autem duo , unum 

in clypeo jacentem , regem nempe ipfum quoque ( tan- 

quam in curru ) trahunt, comprehenfis clypei anfis . Unus 

autem in loricam, quae fupina jacet, ingreffus , infidianti 

fimilis eff. qui perterreat illos, fi forte inter trahendum 

ad fe deferantur. Caeterum non lufus illa funt, neque te¬ 

mere in illis operam abufus eff Aetion , fed indicant amo¬ 

rem Alexandri etiam adverfus res bellicas , cumque cum 

Roxanen amaret, armorum non effe oblitum . Nec uno tan¬ 

tum in lico celebrare fatis habuit , nam rurfus in Imagini¬ 

bus inquit voi. 2. pag. 465. Advocemus piftores , & maxi¬ 

me quotquot illorum optimi fuerunt temperandis colori¬ 

bus, tempeffive allinendis, nempe advocetur Polygno¬ 

tus, & Ephranor ille, & Apelles, Aetio: Immortalis Ra¬ 

phae! Urbinas huius elegantijfimae tabulae exemplar fecit in 

Villa Olgiatorum extra Portam Pincianam eiufque formam 

incifam aere memini me vidiffe in ampli fima Colle Elione Em. 

Cord. Ner. Ccrfni Uterorum artiumque Maecenatis bentfcen- 

tiffimi. 
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IV. 

P R ] [ A M O 
OPERA D' E Z l i 0 N 

Incifa in una Sardonica . 

NEL MUSEO DEL DUCA DJ DEVONSHIRE (i). 

"ML nome d’Ezione fi trova attribuito a molte perfone. Antichifilmo è quello del Rè di Tebe 

|jj mentovato da Omero (2). 

Andammo nella facra Tebe Città d’Ezione. 

Teocrito nell’Epig. 7. loda Ezione, celebre Statuario che aveva condotta a perfezione una fiatua 

di cedro d’Efculapio (3); donde apparifce che elìèndo contemporaneo di Teocrito, dovette fiorire 

nei tempi di Tolomeo Filadelfo . 

Un altro più antico Ezione da gareggiare coi più fublimi Pittori dell’antichità, quantunque da 

Plinio e da altri fia fiato taciuto, trovò un egregio panegirifia in Luciano, il quale nel breve di- 

fcorlo intitolato /’ Erodoto, 0 /’ Ezione defcrive accuratamente una elegantilfima pittura nella 

quale quello infigne artefice mirabilmente aveva efprefiè le nozze d’Alefiandro con Rodane. Tut¬ 

toché che può di perfetto produrre l’arte, ed una felice fecondità d’ingegno, era copiofamente com- 

prefo in quella pittura (4), 

Se quello eccellente Pittore Ezione, o l’altro Statuario fieno fiati incifori di gemme fi potreb¬ 

be forfè congetturare, ma non avrei l’ardimento d’allìcurarlo. Chiunque di quelli Ezioni fia fiato 

l’incifore di quella gemma, certamente fu un peritidimo artefice, come chiaramente dall’ ifieda 

gemma fi riconofce, della quale nulla di più elegante e di più eccellente artificio può farli. Pof- 

fiamo pertanto congetturare edere egli fiorito intorno all’ età del grand’ Aledàndro sì per la ma- 

C 2 niera 

(1) Winkelmann p, 354. 

(2) Hom. IL 1. x. v. 366. 

(3) Teocr. Id. 22. traduzione del Salvini p. r8i. 

A MUcto anco il figlio di Peone 

Venne per vijitare il medicante 

Nicia , che a lui /agrifica ogni giorno , 

E quefia fiatua d' odorato cedro 

Feo , promettendo al bravo. Ezione 

Graffa mercede della man galante 

Ed et nell' opra tutta V arte infufe . • 

(4) Non farà difearo al lettore, che. io dia la deferì* 

lione di quella clegantiflìma pittura la quale prefente- 

mente potrebbe fervire per un bellilfimo quadro iftorico . 

Così Luciano nel v. 1. p. 834. s’ efpritne . Nei noflri tempi 

Ezione efpofe al pubblico nei giochi Olimpici la tavola dello 

SpoJalizio di Aleffandro, e Rojfane, la qual cofa gli acquijlo 

tanta fama, che Projfenida Giudice dei giochi, rapito dalla 

bellezza di quefia pittura gli dette in fipofia la fina figlia . Cofa 

v' era mai di maraviglìofo ( alcuno vii domanderà ) in quefia 

pittura onde il giudice dei giuochi maritafife a Ezione non Cit¬ 

tadino la fitta figlia ì Prefcntemente quefia pittura fi trova in 

Italia , ed io che V ho veduta ne farò la narrazione . Quefia 

rapprefenta una camera magnifica , ove fi vede a federe fiopra 

un letto Rojfane in tutte le fitte parti belli finta tenendo gli occhi 

fidati in terra per la verecondia cagionata dalla prefienza d'A- 

lejfiàndro . Varj Amori ficherzofi la circondano , uno fiondo di 

dietro alza il velo per mofirare Rojfane al fitto Spofio, un altro 

piegato a terra le leva un fiandalio dal piede . Un altro poi 

avendo prefio Aleffandro pel manto lo conduce a forza verfio Rofi- 

fiane . Il Rè prefienta a RoJJane una corona in compagnia di 

Efiefiione con una facella accefia in mano ed appoggiato a un 

belliffiimo giovinetto che giudico pojfia ejjere Imeneo , poiché non 

vi è ferino il nome . Hall' altra parte della tavola varj Amori 

ficherzano con V armi d’ Aleffandro . Due portano la fitta afia 

piegati come fie foffero appunto facchini che portajfero una pe- 

fiantijfima trave . Due altri portano per i manichi il fino feudo , 

fiopra il quale fià a federe un altro Amore-, che conducono a 

guifia di Rè come in un cocchio. Un altro naficofiofi dentro alla 

corazza , fintile aduno che voglia far qualche inganno gli attende 

al pajjo per metter loro paura . Del rimanente quefii- geniali 

ficherzi non fono (lati fatti a enfio da Ezione , ma fervono a 
dimofirare■ gli amori d'Aleffandro anche fra I' armi, mentre a- 

mando Rojfane non aveva pofio I' armi in obblivione . Ne loia- 

mente in un luogo l’iftelTo Luciano ha celebrato quello va¬ 

lenti ITìmo Artefice, imperocché nelflmmagini (v. 2. p. 

dice . Citiamo i Pittori , principalmente quelli che furono eccel- 

lentijfimi nel colorito , come farebbe , Poiignoto , Eufranore, 

Apelle y Ezione ec. L’immortai Raffaelle da Urbino fece una 

copia di quella elegantilfima pittura nella Villa Olgiati fuori 

di Porta Pinciana , della quale mi ricordo aver veduta una 

{lampa nella vallilfima Collezione del Cardinale Neri Corfini 

generofilfimo protettore delle belle Arti. 
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Alexandri aetatem illum vixijje conjicimus, tum ex praeclara, atque grandi opificii forma, tum etiam ex 

literis eius nomen fgnantibus, quae ab ea aetate non difcrepant (5). 

Modo vero quae fibi velit imago huius vetujlijfunae gemmae exponendum fupereft. Baro de Stoch, cui 

dum vixit, magnum in re antiquaria nomen contigit, Priamum repraejentare, ( uti ab Homero, Virgilio 

ac Diodoro (6) defer ibit ur) non temere hariolatus efl. Ita ille rem explicat (7). 

In noftra gemina vifitur viri grandaevi vultus, promiila incultaque barba, ac devexa in fron¬ 

tem coma, inufitato capitis tegumento, cuius acuta extremaque pars in vertice deflexa efl, hinc 

ad humeros defeendit, ac utrimque ad pe&us 'taeniarum inftar. Hoc capitis tegmen, Phrygium 

profecto, optime Priamo Troiae Regi convenit, illudque exhibere videtur, quod Phrygium ami- 

ftum vocavit Virgilius (S), ac Diis litaturi fumebant ; narrans enim Aeneae primum in Italicum 

littus defcenfum, fle illum alloquentem inducit. 

... ... Tirn numina fan fla precamur 

Palladis armifonae, quae prima accepit ovantes, 

Et capita ante aras Phrygio velamur amiflu. 

Explicat antiquus Juvenalis Scholiafles editus a Pithaeo, illud Poetae (9). 

Et Phrygia vefiitur bucca tiara, 

Nam galea Sacerdotis efl, quae per malas veniens mento fubligatur: Tiara efl; Phrygium 

quod dicunt. 

Haec quae Stofch erudite conjicit, contemnenda quidem non videntur, 

Priamus Laomedontis filius varia fortuna ufus efl ; Primum enim avito regno extorris, ipfiwt poflea 

recuperavit ac florentijflmum aliquamdiu extitit fobole, divitiis, fociorum firmitate; tandem Graecorum 

virtute pariter ac dolo, pofl bellum decem annorum funditus everfum efl (to'). 

Mi- 

(5) Gravelle in lib■ Rccueil des pierres gravées in voi. 2 

tal. ion exhibet gemmam aliquem Heroem repraefentantem 

Aret'otiis nomine injignitam , de qua inquit : Hoc caput pro 

excelfa forma, & galea anaglyphicis figuris ornata fingu- 

Iare cft , Priapi figura in Hermae formam redatta retro 

caput obfervarur, cx qua hunc defunftum Heroem non 

bene olere caftimqniae fufpicari Meet. Sicuti de huius gem¬ 

mae ami qui, at e valde dubitatur, ideo illam publici juris 

jjOu feci , 

(5") Home:, lliad. & Diod. Sic. in pluribus locis . Virgil. 

lib. 2. Aen. verf. 5 56. 

(7) Stoch. Gem. num. 3. pag, 2, 

(8) Virg. lib. 3. Aen. verf. 543. 

(9) Iuven. Sat, 6. verf. jiy. In Notis eruditis ad Iu vena' 

lem Comes Silvejiri inquit. Quod Tiara capitis eflet orna¬ 

mentum Phrygiis ufitatum , Se ex ea in aliqua parte 

etiam facies effet obdufta , ut aperte ab Alexandro Nea¬ 

politano ( Genial. Dier. lib. 1. cap. 28, pag. mihi 47. ) 

aiTeritur . Qttae quidem Tiara pileus erat, ex qua redimicula 

quibus maxillae velantur, defluebant, qua Phryges in folen- 

nibus utebantur faepe. 

Svidas de Tiara ( in verbo Tiara ) inquit • Tiara capitis or¬ 

namentum : Hanc foli Reges reftam apud Perfas fere¬ 

bant : Duces vero inclinatam . Et Demaratus Lacedaemo¬ 

nius, ~ui cum Xerfe Athenas venit cum ob rem feliciter 

gtfiam Rex ipfi permifififet, ut peteret quidquid vellet. 

petiit, ut refla Tiara Sardes ingredi fibi liceret, ut Phylar¬ 

chus lib. XI. tradit . Idem autem efle dicunt & Citarin . 

Thcophraftus vero in lib. de Cypriarum regno Citarin di- 

verfam flatuit. Confer Hefychium , & Suidam in inerbo 

KiJapis , De Tiara & Cidari confale eruditijj. Spari, de prasjl. 

& ufu numijm. voi. 1. pag. 465’. 

(io) Priami cafus ita eleganter Seneca paucis complexus 

ejl in Troad. AH, 1. verf. 130. 

CHOR. 

Accipe fletus bis capte Senex: 

Nil Troia femel te rege tulit. 

Bis pulfata Dardana Grajo 

Moenia ferro , bifque pharetras 

Palla Herculeas ; pofl elatos 

Hecubae partus , regumque rogos, 

Poftrema pater funera cludis 

Magnoque Iovi vittima caefus 

Sigea premis litora truncus . 

Idem, in Cbor. verf. 152, 

Fe* • • * 
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niera grandiofa del lavoro, come ancora per le lettere che portano il fuo nome, feoipite in quella 

gemma, proprie di quei tempi (5). 

Quale immagine rappresemi in quella antichiflima gemma è prefentemente da efaminarfi. Il 

Paron de Stoch celebre Antiquario con giudiziofa congettura ha creduto polla eiTervi rapprefentato 

Priamo, conforme da Omero, Virgilio, e Diodoro vien deferitto (6), fpiegandofi in quelli termini (7). 

Si ojferva in quefta gemma il volto dbun Vecchio con lunga barba, ed incolta, cadendogli i capelli fo- 

pra la fronte ; ha la tejla coperta <f un infoino abbigliamento, V ejlremìtà del quale è nella cima piegato, 

e di là cade fopra le /palle pacandogli da due parti fui petto in forma di fafide. QttefF ornamento di capo ve¬ 

ramente Frigio conviene certamente a Priamo Ile di Troia, e pare fa quello che Virgilio chiamò ammanto 

Frigio (8), che prendevano quelli che dovevano fagrifeare agli Dei ; imperocché raccontando la prima difi 

cefa db Enea in Italia, così /’ induce a parlare. 

Porgiam dipoi preghiere al nume Tanto 

DeH’armifona Palla, che n’accoìfe 

Nell’Italico Tuoi lieti la prima 

E dell’ammanto Frigio all’ara innanzi 

Ci copriamo la fronte ec. 

Lb antico Scoli afte di Giovenale pubblicato da Pìthou, così fpiega il luogo di quefto Poeta (9). 

Berretto Frigio gli copriva il volto. 

Cioè la galea del facendole la quale fendendo per le guancie fi lega fitto il mento, e quefta è la 

'Tiara de’ Frigj. 

Non fembrano da deprezzarli quelle erudite congetture di Stofch. 

Priamo figliolo di Laomedonte ebbé varie vicende della fortuna; imperocché prima gli fu 

tolto il patrio regno, dipoi ritornò a regnare con molta felicità per la famiglia, per le ricchezze, 

e per la cofianza degli alleati; finalmente dal valore, e dall inganno parimente dei Greci dopo 

dieci anni di guerra fu fin dai fondamenti il fuo regno dilirutto (io), 

Qual- 

(5) Gravelle nel 1. intitolato Rccueìl des pierres grave et 

v. 2. tav. 103. riporta una gemma d1 Ezione rapprefentantc 

qualche Eroe , e ne dà il fuo fentimento . Quefta tefta è f.ingo¬ 

iare per il fuo carattere grandiofo, e bello, e per la galea 

ornata con figure a baftorilievo . Dietro alla vefla fi vede una 

figura di Priapo in forma di termine , dal che fi può foftpct- 

tare , che quefto Eroe non farà morto in odor di caflità . Sic¬ 

come fi dubita moltillimo dell’ antichità di quella gemma , 

perciò mi fono aftenuto di darla alla luce . 

(6) Hom. nell’ Iliad. Diodoro, e Virgilio fimilmente in 

molti luoghi e 1. 2, dell’ Eneid. v. 556. 

(7) Stofch Gem. n. 3. p. 2. 

(8) Virgilio I. 3, Eneid. v. J43. 

(9) Giovenale Sat. 6. v. 315. Il Conte Silvellrt nella 

fua traduzione di Giovenale s’ efprime in quelli termini 

* P- 3I3- e 3<*4- 

Cui velata ed afeofa 

Mezza la faccia refla 

Dalla Tiara eh’ à di Frigia in tefta . 

Che poi la Tiara folfe adornamento del capo, ufato dai 

Frigii, da cui vernile anche in parte coperta la faccia , lo dice 

chiaramente AlclTandro d’Alelfandro 1. 1. c. 28. La 'Tiara era 

un bei retto, dal quale calavano giu le fafeie colle quali fi co¬ 

privano le guancie, che i Frigi frequentemente nelle fclennità 

fi fcrvivano . Svida alla parola Tiara così dice . La Tiara è 
un ornamento di tefta. 1 Rè piamente appreffo i Perfiaui la 

portavano dritta , i Capitani poi piegata : E Demarato Spar¬ 

tano , il quale con Xerfe andò in Atene , per V imprefa fatta 

felicemente da quefto Capitano avendolipermeffo il Rèdi doman¬ 

dare ciò che voleffe, domandò dì potere entrare in Sardi con 

la Tiara dritta , come al l. XI. referifee Filarcho. Dicono effere 

la Tiara la medefinta cofa che la Citava , Teofrafto però nel l. del 

regno dei Cipri afferma effere la Citava differente. Vedi He- 

fichio , e Svida alla parola Kilupu; . Della Tiara , e della 

Cidari vedi 1’ eruditiffimo Spancmio de Praeli. & Ufu N. 

v. i. p. 465. ec. 

(io) Il tragico Seneca elegantemente fece il compendio 

delle vicende di Priamo nella trag. delle Troadi Atto I. 

r. 130. traduzione d'Ettore Nini. 

CORO 

Ricevi i noftrì pianti 

O regnator Troiano . 

Prendi i noftrì Intuenti , 

Due volte prigioniero infaufto vecchio 

Non una volta fola 

Allor che fufti rege 

Troia foftenne le nemiche guerre ; 

Fur due volte percofte 

Dal duro ferro le Dardanie mura , , 

E due volte [offrir d' Alcide i dardi ; 

Poiché di Ecuba fu V ttccifa prole 

Inalzata a le fiamme , e dopo i roghi 

Di tanti Regi eftinti , 

Tu chiudi 0 genitor V eftequie e (Ir ente > 

E vittima al gran Giove efangue giaci 

Là ney lidi Sigei recifo tronco . 

Priamo fortunato 

Chiamiamo tutte , poiché i regni fuo’t 

Seco trafje partendo ; 
Or 
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Mirabitur fortaffe aliquis quod ab artifice Aetione Priami imago dele fla fuerit ad artis fuae fpeci- 

vien exhibendum . Jd tamen facile contigit, quia Aetio Alexandro coaevus extitit, qui fua Uber alit at e Ilii 

fortunam erexit, e a que de caujfa memoriam praeteriti Regis renovandam fufcepit. Inquit Strabo (ii) 

Ilium quod nunc eft aiunt antea pagum fuiffe. Alexandrum autem Magnum cum a pugna ad 

Granicum eo defcendiftet, cum donariis ornafTe locum, tum nomine Urbis donafle, & procurato¬ 

ribus mandavifle ut fubftru&ionibus eam reficerent, inter liberas quoque, & tributi immunes retu- 

lifTe; deinde Perfis debellatis epiftolam ad eos fcripfifte humane, qua pollicebatur fe urbem hanc 

fa&urum magnam, & templum illuftrifiimum conditurum, & facrum certamen inftituturum . 

Pofl Alexandrum (tefte eodem au flor e ) (12) Lifimachus optime de Ilio meruit, cum Urbem validis 

longifque moenibus cinxi'fiet, & novis incolis auxiffet. Ita re llienfi reflituta vetuflae gentis gloria in lu¬ 

cem revocata eft. Quibus perpenfis, fi quis conjiceret in hac gemma potius quam Priami exhiberi Ilii regis 

imaginem, a quo Ilium conditum perhibetur, haud video qua ratione reprehendi pojfet. 

SEXTUS 

Felix Priamus 

Dicimus omnes; fecum excedens 

Sua regna tulit : Nunc Elvfii 

Nemoris tuti errat in umbris, 

Interque pias fcli:< animas 

Heftora quaerit. Felix Priamus ! 

Felix , quifquis bello moliens 

Omnia fecum confumpta videt ! 

Tyijle infelici (funi fenis frittivi narrat Virg. lib. 2. Aen. verf. 5 50, 

....... Flaec dicens, altaria ad ipfa trementem 

Traxit, & in myJto lapfantem fanguine nati, 

Implicuitque comam laeva, dexrraque corufcum 

Extulit, ac lateri capulo tenus abdidit enfem, 

Haec finis Priami fatorum; hic exitus illum 

Sorte tulit, Troiam incenfam , & prolapfa videntem 

Pergama , tot quondam populis , terrifque fuperbum 

Regnatorem Afiae ; jacet ingens littore truncus , 

Avulfumquc humeris caput , & fine nomine corpus . 

De eodem Ovid. Metam, lib. 13. verf. 409. 

Ilion ardebat, neque adhuc confederat ignis. 

Exiguumque Senis Priami Jovis ara cruorem 

Combiberat, tractifque comis antifiita Phoebi 

Non profe&uras tendebat'ad aethera palmas, 

(11) Strabo, lib. 13. pag. 886. 

(11) Loc. i'it, 
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Qualcuno per avventura avrà occafione di maravigliarli, perchè al nollro Artefice Ezione 

fia venuto in mente in quella fua opera di rapprefentarci l’immagine di Priamo. Facilmente que¬ 

llo avvenne, perchè Ezione fu contemporaneo d’Alelfandro Magno, il quale per la fua liberalità fece 

riforgere la Città d’ilio: perciò avrà voluto redimire il nollro artefice la memoria di sì famofo Prin¬ 

cipe. Dice Strabone (11) orci la preferite Città d'Ilio, dicono effere fiata per /’ avanti un villaggio: E 
che nel ritorno di’ Aleffandro Magno dopo la vittoria avuta al Granico egli orno il luogo di doni, e gli diede 

il nome di Città, ed ordinò gente che procurale di rifabbricarla, facendola libera, ed efente dai tributi. 

Poi dopo la fconfitta dei Perfani fcrijfe agl’ Iliefi una compitiffwia lettera, nella quale prometteva di fare 

una gran Città, e di fabbricare un tempio fplendidijfwio, ed inflituirvi fefle, e giochi facri. 

Lifimaco ancora dopo il Macedone, fecondo il nollro citato illullre Geografo (12), fu bene¬ 

merito della Città d’Ilio avendola cinta di forti e lunghe mura, e di nuovi abitanti accrefciuta. 

Così l’antica gloria della Nazione Troiana acquillò nuovo fplendore. Se qualcuno avendo confi- 

derato quelle cole congetturalfe che folle efprelì'a in quella nollra gemma l’immagine del Rè Ilio 

fondatore della Città d’ilio, più tollo che quella di Priamo, non veggo perchè fia da riprenderli 

della fua congettura. 

SESTO 

Or deir Elìfto 60/co 

Fra I' ombre avventurofe erra [curo , 

E fra V anime pie cerca felice 

Il gcnerofo Ettorre. 

Pr iamo fortunato , 

E fortunato ancor chi nella guerra 

Morendo , al fuo morire 

Vede feco morir tutte le cofe. 

L’infautto dettino di quetto vecchio infelicittimo cosi 

racconta Virgil. nel I. a. En. v. 550. 

.E all' aitar mede fimo 

Così dicendo il truffe impallidito, 

E che pel fangue del fgliolo uccifo 

Vacillante nel fuol fermala appena 

L'incerto piede, e nel canuto crine 

Colla manca afferrollo , e colla dritta 

Man follevando il rilucente acciaro 

Fin all' elfa nel fianco a lui l'afcofe. 

Qtiefio fin' ebbe delle fue fveuture 

Priamo ; Così la forte fua lui tolfe, 

Vi fio caduto Pergamo, ed involta 

Troja nel fuoco ; luì per tante un giorno 

Centi, e Provincie gloriofo, c grande 

Deir Afa regnator : fui lido giace 

Il cadaver negletto , e lungi il capo 

Dalle fpalle ha [piccato il grande tronco . 

Ed Ovidio Metam. 1. 13. v. 409. parafrafato elegan¬ 

temente dall’Anguillara ottava 134. 

Arde la miferabìl Troia, e cade 

E feco il vecchio Priamo cade infinite ; 

Vdn gli uomini, e le donne a fil dì fpade 

Tutti fi veggon giunti all' ore e freme. 

I morti, il fangue, e V arme empion le firade: 

Nè I' aere il grido humano, e il fuoco freme, 

Arde in Troia ogni torre , e fi disface, 

S' atterra, e atterra, e fa giacere, e giace. 

Innanzi al fiant' altare , al facro fuoco 

Lo fventurato Priamo al fuo fin viene : 

E quel fangue dà fuor fenile , e poco 

Che /’ in felice vecchio ha ne le vene . 

Dì fpoglie per portarle al patrio loco 

Van carchi quei di Sparta, e quei d' Atene. 

Tirata per le chiome al regno fanto 

Tende Caffandra invan le mani, e il pianto . 

(11) Strabone 1. 13. p. 886. 

(12) Loc. cit. 
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V. 

SEXTUS POMPEIUS 
A GATH ANGELI OPUS, 

Carneolac incifum. (i) 

APUD DUCISSAM DE MUGNANO LIGNEVILLE. 

LIthoglaphorum complures, licet ignoro quomodo a Plinio, aliifque veteribus indilli, magno tamen 

fuis temporibus in pretio habiti funt ob artis operumque dignitatem, quam deprehendimus ex 

pauculis eorum operibus, quae vel uti ex naufragio fervat a funt. Inter hos procul dubio 

fuerunt Apollonius, Cneius, Hyllus, Agathangelus ec. celeberrimi Diofcoridis aemulatores, nec fortafe 

longo illi intervallo proximi. Agathangelum praecipue eximium Artificem Augujli vixijje aevo affirmare 

non dubitaverim, tum ipfa operis infpeólapulchritudine, & fubtili artificio, tum minuti fimis literulis in 

extremitate confietis dijlinlla punitis nomen indicantibus fiumi-, in utroque Diofcoridei opificii diligentiam 

aemulatus eft, 

Non infrequens efi apud Antiquos Agathangeli nomen, & quamvis complures laudati fimi viri 

contra fentiant, tamen exifiimo meam opinionem tantis innixam effe rationum momentis, ut vereri non 

debeam ab eorum judicio dfeeder e. Quos inter dar. Ridolphinus Venuti (2), qui eam primus publici juris 

fecit, nil ambigit de operis pulchritudine, atque antiquitate, & quem defignet affirmare non audet; 

quin immo additas recentiori manu liter as fufpicatur, novumque nomen arbitrio confictum, quod tota 

Antiquitas ignoravit, eo quod neque apud Plinium, aliofque Scriptores, neque in veteribus monumentis 

ullum pene eiufdem nominis veftigium reperiatur. 

Hifce gravi fimis viris adjicitur Abbas W inkelmann (5), qui audacter abfqite ullo fundamento Magni 

Cneii Pompeii caput in hac gemma exprefum repraefentari affirmavit, atque Agathangeli nomen tali 

modo inferiptum aTAQANTEAOT fcrupulum menti ingeffit, dum inquit, On y lit le nom du Graveur 

ATA0ANrEAOT, qui devroit etre ecrit ArA0AITEAOT, le N le changeanc eu T devant un au- 

tre r (4); mais on sVft difpenfe quelquefois d’ obferver certe Euphonie. Levis fortafe <ùr inutilis 

eruditis viris videri potefl animadverfio haec ; omnes enim qui antiquitatis rudimenta norunt, apud anti¬ 

quos frequentifimas effe mutationes has fciunt, ut infinita monumenta teflantur. 

Ac 

(1) Winkelmann in libro ec. Defcription des Pierves Gra- 

vées du Feu lior an de Stojcb pag. 437. inquit. La pierre 

efi une Cornaline mais qui par fa tranfparence, & par 

fon feu parole prefque un Rubis. Elle etoit montée dans un 

Anneau d’or qui pefoit une once , & non obflant fa beauté 

on y avoit mis la feuille ( qui etoit d’or pur ) comme les An- 

ciens la mettoint à plufieurs pierres , temoin Pline qui dit 

( lib. 37. cap. 42. fcilicet lib. 37. cap. 9. pag. 334.) 

I'unda includuntur perfpicuae . Caeteris fuljicitur auricbalcuni. 

On avoit trouvé cet anneau les ar.nées palfées dans un tom- 

beau hors de Rome , & après la mort de Sabbatini qui en 

etoit le pofleireur la pierre fut vendue 200. Ecus Romains. 

(2) Gemma , quatn per errorem Achati Sardonychi fcal- 

ptarn ajjerìt in lib. colteti, antiq. Rovi. tal. 68. pag. 48. 

Carneolae, ut ego ipfe Neapoli vidi, i?nprejfa cjl. Gemmae, 

inquit, pretium mirum in modum augeretur, fi quid certi 

ftatui poffet, tum de imagine quam praefefert, tum de 

ipfo fcalptore. Affirmare non audeam cum quibufdam in 

illa nobis Sexti Pompeii effigies proponi, quae in pluribus 

marmoribus, & numifmatibus exibetur ; Ira pariter neque 

apud Plinium, & Iunium, aliofque feriptores , qui vete¬ 

rum artificum nomina literis tranfmiferunt, neque in to¬ 

ta ni fallor antiquitate ATAGanTEAOT nomen reperitur. 

Quare non defunt, qui additas recentiori manu literas fu- 

fpicantur, operi reipfa non dubiae antiquitatis . At in prae- 

fentiarum quidquam de hoc affirmare noftri muneris effe 

non cenfeo . Cui fententiae confidtipmus totius antiquitatis 

Commend. Francifcus Vettori in fua elegantijfma DiJJertatione 

Glyptographica pag. 5. ajjentitur. 

(3) Loc. cit. pag. 437. in libro Storia delT Arti voi. 2. 

pag. 21. ita non bene ftbi conflans judicat. Agatangelo Gre¬ 

co attilla incife la tefla di Sello Pompeo . Inde pag. 254. 

inquit. Altro incifor di gemme a quelli tempi fu Agatan¬ 

gelo, il cui nome trovafi intagliato fu una corniola bel- 

liffima rapprefentante Pompeo Magno. Deano pag. 259. 

hanc gemmam , Sextum Pompeium rapraefentare credidit . 

(4) L. cit. inquit in Notis conf. Henr. Steph. Paralip. 

Grani, pag. 7. 8. & index ad Grut. Infcr. lit. N. 
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V. 

SESTO POMPEIO. 
OPERA D' AG AT ANGELO, 

Incifa in Corniola, (i) 

APPRESSO LA DUCHESSA MUGNANO LIGNEVILLE. 

['Olti Incifori di gemme (benché non polfa comprendere perchè da Plinio, e dagli altri 

antichi Scrittori non ne lia flata fatta menzione) fono flati certamente ne loro tempi 

affai flimati, e lo fono prefentemente per il pregio delle loro opere, le quali come da 

un naufragio confervate fi fono. Furono tra quelli fenza dubbio, Apollonio, Cneio, Hillo, ed 

Agatangelo ec. famofifilmi emulatori di Diofcoride , nè molto inferiori di fama a sì grande 

artefice. Non dubiterei d’aflìcurare che l’eccellente artefice Agatangelo fiorilfe nei tempi felici 

d’Augufto, non tanto in confiderazione della bellezza del lavoro sì artificiofamente ricercato, 

quanto per le pìccoliflime lettere, l’eftremità delle quali fono diftinte con i foliti puntini, dove 

ha incifo il fuo nome, che può coli’opere di Diofcoride gareggiare. 

E' affai commune appreflò gli antichi il nome di Agatangelo ; e quantunque molti rifpet- 

tabili Letterati fieno di diverfo fentimento, contuttociò giudico la mia opinione fondata fu 

tanti, e forti argomenti, che io non devo aver timore d’allontanarmi dal loro parere. Tra 

quelli fu il chiariflìmo Abate Venuti (2), il quale fu il primo a darla alla luce; Conviene 

ancora egli della bellezza, e dell’antichità dell’Opera; ma non ardifce di ftabilire chi fia in 

quella gemma rapprefentato ; anzi fofpetta che le lettere fieno Hate da qualche moderno artefice 

incife, e fatto un nome a capriccio, ignoto all’antichità,‘per non trovarli verun veftigio di 

quello nome, nè appreflò Plinio, ed altri Scrittori, nè tampoco negli antichi monumenti. 

Si aggiunge a quelli celebri Letterati il parere dell’Abate Winkelmann (3) che audace¬ 

mente, e fenza verun fondamento afferma, elfere efiprelfa in quella gemma la tefta del Gran 

Pompeio , fcrupoleggiando però d’elfere fcritto in quella maniera il nome d’ Agatangelo 

AFA0ANTE.AOT mentre dice; On y Ut le noni du graveur AFA0ANFEAOT qui devroìt etre ecrit 

AFATArrEAOT, le N fe changeant en T devant un autre r, (4) mais on s'cfi difpensó quelquefoìs 

d’obferver cette Eupbonie. Leggiera, e del tutto inutile parrà agli eruditi quella fua congettura; 

imperocché a tutti quelli che fanno gli elementi dell’antichità, fono del tutto note quelle frequen- 

tiflìme mutazioni di lettere appreflò gli antichi, come infiniti monumenti ne fanno piena fede. 

Tom. I. D Pri- 
(1) Winkelmann nel lib. intitolato : Defcription elei 

Pi erres Gravee s du feu Baroli de Stofch pag. 437. così 

dice di quella gemma : La fierre e fi ime Cornatine , mais qui 

par fa tranfpar enee, & par fon feu paroit prefquun Rubis . 

Elle etoit montée dans un anneau d'or, qui pcfoit un e once, & 

sion obflant fa beante on y avoit nris la fcuille ( qui etoit d'or 

pur ) comme les anciens la incttoient à plufieurs pierres , temoìn 

Piine qui dit lib. 37. cap. 42. cioè lib. 37. cap. 9. Quelle fi 

legano a giorno , alle altre fi mette fiotto F oricalco . 

On avoit trouvè cet anneau les années pqffés dans un tombeau 

hors de Rome, & àprès la mort de Sabbatini, qui en etoit 

le p offe fe tir, la pietre fut vendile 200. ecus Romains . 

(2) Quella gemma che Venuti nel lib. Colleft. Ant. Rom. 

tal». <58. p. 48. aflerifice per sbaglio elFere incifà in una 

agata Sardonica , ed è in una fuperbilfima Corniola, come io 

ho veduto a Napoli. Dice adunque: S' accrefcerebbe mol¬ 

ti (fmo il valore di qttefia gemma fe fi poteffe qualche cofa di 

certo (labilire, sì della immagine rapprefentatavi , come dell' 

ificjfò inciforc : Non ardirei d'affermare con alcuni che poffa 

effere l'immagine di Se fio Pompeo-, la quale in molti marmi 

e medaglie s'offerva ; certamente ancora non fi trova il nome 

d'Agatangelo , uè appreffo Plinio, Giunìo, e altri Scrittori, che 

fiorifero i nomi degli antichi artefici, nè (fe non 111' inganno ) in 

tutta l'antichità . Per la qual cofa alcuni fifgettano le let¬ 

tere effere da moderno artefice aggiunte alla no fra gemma d'in¬ 

dubitata antichità . Al di lui fentimento aderifce il peri¬ 

tiamo antiquario Commendator Vettori nella fua elegan- 

tiffima difFertazione intitolataDifiert. Glyptographica pag. 5. 

(3) Loc. cìt. p. 437. nel libro: Storia dell’Arti voi. 2. 

p. ai. così contradittoriamente giudica. Agatangelo, Greco 

Arti fia, incife la tefia di Se fio Pompeo. Dipoi a pag. 254. 

dice. Altro ìlicifor di gemme a quegli tempi fu Agatangelo, 

il cui nome trovafi intagliato fu una corniola bellitfima rap- 

prefentante Pompeo Magno . Di nuovo a pag. 59. torna a 

credere rapprefientare quella gemma un Sello Pompeo. 

(4) Loc. cit. dice nelle Note : vedi Henr. Steph. Paralip. 

Gram. p. 7. 8., e l’Indice Gruter. Iole. Iit. N. 
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Ac quam exigui ponderis fmt cumulata argumenta, primo gemmae intuitu deprehenditur. 

Primum artis peritia Jingularis in illa eminet, nam capilli fummo magiferio elegantiaque 

elaborati, vultus venujlijfme compofitus, reliqua itidem politijjìma arte perfetta, ( fi excipias frontem 

aequo parumper breviorem, quod acres tantum cognitores carpent. ) 

Accedit fecundo liter arum nitidijfima forma, quarum extrema pars confietis punttis di fingili tur ut 

folertìores Augufli aevi artifices facere folebant. Praeterea recentes illuflriores Artifices non folum de 

hoc eximio Agathangeli opificio, ( imumque femper erit fpettantium judicium & confenfus ) fed etiam de 

indubitata Hierarum antiquitate unanimiter conveniunt, prout Hieronimus Rofi, Francifcus Sirleti, potij- 

fimum vero Antonius & Ioannes Pikler & Francifcus AI fani peritijfimi viri, equorum magna efi, commu¬ 

ni omnium exiflimatione in his cognofccndis auttoritas, adeo que meam Jentent iam invitte confirmant. 

Nomen vero, neque ejfe novum, neque arbitrio confittimi, neque penitus ignotum infietumque, plu¬ 

ribus lapidibus edocemur, atque imprimis duplici antiqua injeriptione in Mujei Capitolini Magno Cippo (5) 

prope palmi antiqui Capponi ani monumentum pojita, quam referre non piget, ut omne dubium adimatur. 

DIS • MAN * 

COSSVTIAE • APESCVSE • F. 

DIS • MAN • 

CN • COSSVTIVS * 

CN * COSSVTIVS * 

AGATFIANGELVS ' 

C0N1VG1 * 

SVAE • BENE 

MERENTIA 

VIXIT * ANNIS * 

XXXXV 

CLADVS • 

AN • COSSVTIVS • 
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FRATRI• SVO • 

ISDEM * LIBERTO • 

BENEMERENTI • F. 

VIXIT 

XXXV 

Omnia haec fiatis evincunt, difficultates, quae opponuntur, leviffimo niti fundamento. 

Reliquum efi, ut immaginis formam perferutemur, eaque proferamus argumenta, quibus addutti 

indubie opinamur Sexti Pompeii effigiem in lapide repraefentari. Capilli non admodum promiffi fponte fina 

nullaque arte pene in cirros dijbriminati frontem quafii totam occupantes ,fiupercilia ad oculos inflexa, genae 

elatae, amplae que maxillae fucer efcentibus pilis coopertae fipeciem praefeferunt juvenis rufiicani. Totus 

denique afpettus, oris conformatio Jpirat ne fido quid rude, & agrefle confinimi moribus Sexti, prout a 

Velleio Paterculo deferibitur (6). 

Clariffimus Galliae Antiquarius Seguinus in epiflola de numinis Pompeianis tanta eruditione & accu¬ 

ratione totam rem explicuit, & illuflravit, ut fublata omni difficultate, quae fuerit Sexti facies facilli¬ 

me judicare pojfimus . Etenim a numifmatum implicatis inferiptionibus omne dubium emanabat, at poft- 

quam 

(5) Haec inferiptio ex hortis Vaticanis effodi fuit ■ Confale 

Uh. Mufeo Capitolino, o J,ìa deferizione delle Statue , Bufii, 

Bafftrilievi ec. In Roma 1750. in 4. pag. 140. De hoc Aga- 

thangeli nomine vide Cori voi. 1. lnfiript. pag. 42. infeipt. 

72. & Muffimi Vcroncnfe pag. 271. num.6. & in Uh. De¬ 

finizioni fcpolcrali de Li lenti d' Auguflo pag. 6 3 & Gruter. 

infer. pag. 240. 241. 251. & 697. 2. verf. 857. num. j. 

(6) Veli. Pat. Hijl. lih. 2. pag. 232. & 39. Hic adolc- 

fcens erat fhidiis rudis , fermone barbarus, impetu ftre- 

nuus, manu promptus, cogitatione celer, fide patri dif- 

s 

fimillimus , libertorum fuorum libertus , fervorumque fer- 

vus, fpeciolis invidens, ut pareret humillimis. Ennanct 

tamen , qui ex hac Velici pi Bura tam iniqum Sexti Pompeii 

ingenium defeniberet, fid Velleio fané filem abrogaverit, qui- 

fquis noverit eum ad naufiam Tiberii affentatorem fuijfe . Ini¬ 

quior fortajfe fuit in Pompeium , quod is hojiis fuerat Augu/li 

cui acceptum Tiberius referebat imperium. Nec Velleius ob- 

treBare dubitavit Germanico omni laude digniffmto Heroi, 

quod illi femper infinfum fuijje Tiberium cognoverat. 
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Di quanto picciol pcfo fieno tutte quefte prove, nel dare un’occhiata a quella gemma fi 

comprenderà. 

Primieramente vi è una perizia ringoiare dell’arte, la quale lumìnofamente apparifee, men¬ 

tre i capelli fono con fomma eleganza, e maefiria lavorati, il volto fatto con tutta la delicatezza, 

e Umilmente tutto il rimanente colla maggior perfezione condotto; fe fi eccettui la fronte un 

poco mancante, il qual difetto fidamente i grandi conofcitori potranno dillinguere. 

Si aggiunge in fecondo luogo la nitidiffima forma delle lettere difiinte neH’effremità con 

i foliti puntini, conforme far folevano ne i tempi d’ Auguflo i più infigni artefici. Inoltre i più 

celebri moderni artefici , non folo dell’ eccellente perfezione del lavoro d’ Agatangelo ( ed uni¬ 

forme fempre farà il confenfo e giudizio degl’ intelligenti ) ma ancora concordemente della 

indubitata antichità delle lettere convengono ; poiché Girolamo Roli, Francefco Sirleti, e prin¬ 

cipalmente Antonio, e Giovanni fuo figlio Pikler, e Francefco Alfani i più valenti periti nel 

conofcere quelle gemme confermano il mio Pentimento, elfendo la loro autorità di gran con- 

liderazione per l’univerfale flima di tutte le perfone. 

Il nome d’Agatangelo non è un nome nuovo, nè feonofeiuto, nè ideato a capriccio , 

come vien provato da molte Ifcrizioni, e principalmente da due fcolpite in un iftelfo cippo (5), 

efiftente nel Mufeo Capitolino vicino al palmo antico di Capponi. Non farà dilcaro al lettore 

che io le riferifea per togliere ogni dubbiezza. 

DIS * MAN • 

COSSVTIAE < APESCVSE • F. 

CN • COSSVTIVS • 

AGATHANGELVS * 

CONIVGI * 

SVAE ' BENE 

MERENTI 

VIXIT • ANNIS • 

XXXXV 

DIS • MAN • 

CN • COSSVTIVS • 

CLADVS* 

CN • COSSVTIVS • 

AGATHANGELVS • 

FRATRI • SVO • 

ISDEM . LIBERTO * 

BENEMERENTI • F. 

VIXIT 

XXXV 

Tutte quelle cofe bafiantemente dillruggono quelle difficoltà che fi fono oppolln, a deboli 

cagioni appoggiate. 

Venghiamo adelfo ad efaminare chi fia efprelfo in quella gemma, ed a portare quelli 

argumenti, co i quali noi ficuramente giudichiamo, elfervi efprefia l’effigie di Sello Pompeo. 

I di lui capelli non fono molto flefi, e con nelfuna arte quafi arricciati, occupandogli la mag¬ 

gior parte della fronte; i fopraccigli curvati fu gli occhi, le guancie elevate, e ampie, le 

mafcelle di nafeenti peli riveftite. Tutto finalmente l’afpetto, e la conformazione del volto 

ha un non fo che di rozzo e di villano conforme a i collumi di Sello Pompeio, defcrittici da 

Velleio Patercolo (6). 

Il dottiffimo Antiquario Francefe Seguino con tanta erudizione, e chiarezza ha fpiegato, 

e illullrato quella materia in una lettera fopre le Medaglie Pompeiane, che al prefente niente 

di dubbiezza ci rimane, per poter giudicar facilmente qual fia il volto di Sello Pompeio. Sic¬ 

come intrigate ifcrizioni delle Medaglie de i Pompeii erano la Porgente d’ogni dubbio, e per 

D 2. lungo 

(5) Quellaifcrìzìone fu fcavata negli Orti Vaticani. Vedi 

i! Lib. Mufeo Capitolino , o ila definizione delle ftatue , 

bulli ec. in Roma 17J0. in 4. p. 140. E di quello nome 

d’Agatangelo vedi Gori voi. 1. Infcr. p. 42. Infcr. 72. e 

il Muf. Vctonenfe p. 271. n. 6. E nel Libro Ifcrizioni 

Sepolcrali dei Liberti d’Angullo p. 63. c nell’Ifcrizioni 

del Grutero pag. 240. 241. 251. e 697. 

(«) Veli. Pat. Lib. 2. pag. 232. e 239. Queflogiovine era 

rozzo , barbaro uei fuor difeorfi, impetuofo , manefeo , veloce 

nel fuo peufare , nella fedeltà difomigliautifmo al Padre , febìa- 

vo dei Jnoi'felliavi, e fervo dei fuoi fervi ec. Chi credelTe tanto 

fcellerato naturale in Sello Pompeio dal carattere efprelToci 

da Velleio, sbaglierebbe certamente-, ma ciafcuno cono- 

feerà effere egli flato fino alla naufea un vilillimo adulatore 

di Tiberio , perciò non gli preflera veruna credenza . Fa¬ 

cilmente Velleio fu nemico di Pompeio , perche quelli 

era nemico d’Auguflo, dal quale Tiberio riconofceva l’Im¬ 

pero. E 1’ iflelTo Velleio ardi di lacerare la fama di Ger¬ 

manico , Eroe degnifiìmo d’ eterna lode , perchè aveva co- 

nofeiuto 1’ odio di Tiberio contro di lui. 
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quam fecreti funt Magni Pompeii & filiorum nummi, qui diu eruditorum torferant ingenia, nemo amplius 

haeret, & in ancipiti verfatur. Cum itaque res ad evidentiam per dulia fit, Sextum Pompeium in gemma 

exhiberi, pro certo flatuere non dubitamus, duobus hic numifmatibus adductis , quibus veritas oculorum te- 

Jlimonio comprobetur. 

Primum f) ex una parte caput vifitur Sexti Pompeii cum corona quernea, & epìgraphe MAG. PIVS. 

IMP. ITER, idefl Magnus Pius Imperator iterum, in altera vero fpeclantur capita adverfa Cn. Pompeii 

Magni Patris, & Cn. Ponpeii filii, hinc tripus efl, inde lituus cum infcriptione PRAEF. CEAS. EI ORAE 

MARIT. EX S. C. Praefeftus ClaiTis & orae maritimae . 

Nunc ea referam, quae ad eius iUufirationem commendatus Seguinus differuit (7). Ait igitur: At 

quoniam praecipue controverfia eft de primo illo rariffimo, & exquilitillimo aureo tribus capiti¬ 

bus Cn. Pompeii, & filiorum infignito; aulìm adfirmare eum folum plurimum conferre ad litem 

componendam. Qua parte enim unicum vifitur caput,quod vulgo Cn.Patris exiflimatur, nulla hic 

avasoAvi Tt\u xo^yjir . Crines enim illius promilfi, & in frontem funt caduci; tantum abeft, ut fint 

arreffi, & velut ab ipfa fronte revulli, quales videre licet in familiae Minatiae nummis, immo & 

in altero duorum minorum capitum, quae in averfa parte huiufce aurei funt infculpta, videlicet in 

eo quod dextram occupat. Illud enim effe Pompeii Patris exiflimo, ex adyerfo filii primogeniti, 

tum propter cincinnum illum capillitii modice adurgentis, qui in integris, & affabre culis num¬ 

mis fecundum notam Plutarchi dignofcitur, tum propter rugas in fronte apparentes, & genas 

concavas, quae in vultu etiam minuto, & compendiofo fenilem Patris aetatem referunt, nec 

floridae filii aetati conveniunt. Et addit pag. 212. Vetulus ille vultus, frons rugis pluribus^ 

quali fulcis exarata, genae didudae, & concavae indubitanter fpeciem prae fe ferunt viri fe- 

nioris, & fere fexagenarii, non vero juvenis qualis erat Sextus, tum cum anno aetatis quadrage- 

fimo a Marco Titio interemptus eft . Nec ideo quis inferat vultum illum unicum anterioris partis 

utpote juniorem exprimere majorem fimilitudinem cum Alexandro, ac proinde effe Pompeii Pa¬ 

tris juxta communem opinionem. Nam praeter quam quod barbatus eft, quod nufquam vidimus 

in nummis aut ftatuis Alexandri, in eo cernitur nefcio quid rude, agrefte, ac confonum moribus 

Sexti, qualis defcribitur a Paterculo Adolefcens ftudiis rudis, fer mone barbarus ; quod multum abeft 

a forma Alexandri, & comitate Pompeii Patris. Deinde circumfcriptus cernitur corona quercea, 

ut fatetur Urfinus ipfe ; ideoque exiftimandum non eft cum Fulvio, expreffam effe in hoc aureo 

nummo, cum capite Pompeii Patris coronam lauream, quam Senatus illi concefferat, feftis folen- 

nibus geftandam ; fed potius cum capite Sexti Pompeii inferi coronam querceam quam me¬ 

ruerat (ut loquar cum nummis) OB CIVES SERVATOS . Siquidem Sextus in profcriptos a 

Triumviris plurima pietatis officia exercuerat, cum fubmiffis ad Italiae littora navibus, profu¬ 

gorum effet perfugium, receptofque benigne, liberaliter, & honorifice haberet, ac demum com- 

pofito foedere cum Antonio, & Caefare Oflaviano plurimos Patriae reftitueret, inter quos fuere 

Claudius Nero vir Liviae & M. Titius qui poftea ipfummet Sextum interfecit: Unde & fieri po- 

teft, ut etiam eius beneficii in Cives, & Magnates Romanos impenfi gratia, Sextus PIVS appella¬ 

tus fuerit. 

Ex hifce Seguini animadverfionibus a feritur nummum proprium efe Sex Pompeii, eo que magis 

illi tribuendum efe, quod numquam in nummis Cn. Pompeii Patris IMP. ITER, neque PIVS. cogno¬ 

mento legatur ( ut re cie animadvertit dotti fimus Patinus ) , (8) Sexto autem merito convenit vel ob cari¬ 

tatem Patriae, cum Romanae libertatis adfertor iniqui fimi Triumviratus Tyrannidem oppugnaret vel ob 

obfequium parentum, vel fratris amorem qui ad eum ulcifcendum eiufque inter fellor es Manibus devovendos 

eundem impellebat. 

In 

V) Tab. I. ». 3. 

(7) Seguini fele (lior a. numifm at a Epijl. de nummis Pom¬ 

pe i nuis png. 203. & feq. 

(S) Patinus infamii. Pompeiae nummis inquit. Primum 

inferiptio ipfa denarii MAG. PIVS. IMP. ITER, quin ad 

Sextum referenda fit, nullo modo dubitari poteft. CN. e- 

nim pater IMP. femel tantum, PIVS vero a Scriptoribus 

nunquam eft appcdlatus. 



MEMORIE DEGLI ANTICHI INCISORI 2p 

lungo tempo avevano indio alla tortura gl ingegni di tanti Eruditi, così dopo che fono flate 

feparate le Medaglie del gran Pompeio, e de fuoi figli, è tolta al prefente ogni cagione di 

dubitarne. Ellendo adunque ciò ridotto ad evidenza, non temiamo certamente di flabilire effere 

efpreffo nella nofira gemma Seflo Pompeio, avendo a quello effetto riportate due Medaglie,- 

onde quella verità col teflimone oculare farà comprovata . 

Nella prima Medaglia (*) fi vede nel dritto la fella di Seflo Pompeio con una corona di quercia 

con l’ifcrizione MAG. PIVS * IMP. ITER • cioè Magno Pio Imperatore per la feconda volta. Nel 

rovefeio s’oflèrvano le felle di Cneio Pompeio Magno padre, e Cneio Pompeio il figlio con 

un tripode da una parte, e dall’altra il lituo con l’ifcrizione PRAEF. CLAS. ET ORAE 

MARIT. EX S. C. Prefetto dell'armata navale, e J"piaggia marittima &c. 

Ora riferirò quello che ha fcritto il non mai abbaftanza lodato Seguino (7) per illuftrazione 

di quella Medaglia. Dice adunque ; Ma giacche gran controverfia è nata di quefta rarijfima ed 

eccellentijfima Medaglia d'oro ornata con tre tefte di Cneio Pompeio, e de' fuoi figli, ardirei d'affermare 

che quefta fola Medaglia decide. la lite. In una parte fi vede una tefla che volgarmente è filmata di 

Cneio padre ; imperocché i di lui capelli fono difiefi, e fopra la fronte cadenti, tanto è lontano che 

fieno alzati, e come dalla fronte fiaccati, conforme fi pofono vedere ancora nelle Medaglie della 

Famiglia Minuzia; anzi anche in una delle due piccole tefte, le quali fono fcolpite nel rovefeio di 

quefta Medaglia, cioè quella che occupa la deftra giudico effer la tefta di Pompeio padre, dirimpetto, quella 

del fuo figlio primogenito, non tanto per i capelli arricciati che s'alzano un poco, che in tutte le 

Medaglie ben coniate fi difiinguono, come ci viene appunto deferitto da Plutarco ; quanto per le rughe 

vifibili nella fronte, e le guancie concave, le quali febbene in un pie col volto dimofirano I' età fenile 

del padre ; non convengono alla florida età del figlio. Soggiunge più a ballò pag. zìi. E quel volto 

vecchietto, quella fronte piena di rughe, quelle guancie concave dimofirano l'effìgie d'un uomo vec¬ 

chio, e quafi feffagenario, non d'un giovine, quale era Se fio Pompeio allora che aveva 40. anni 

quando fu da Marco Tizio ammazzato. Nè alcuno per queflo infer fica, che l'unico volto nella 

parte dritta, come piu giovine, efprima maggior fomiglianza con Aleffandro, e confeguentemente fecondo 

la commune oppinione fia di Pompeio il padre. Imperocché oltre all' effer barbato, mai l'abbiamo veduto 

nelle Medaglie, e Statue if Aleffandro. In quefto fi riconofce un non fio che di rozzo e falvatico, 

conforme a i coftumi di Se fio, come da Pater colo è deferitto Giovine rozzo nelle maniere, e bar¬ 

baro nel difcorlò,- e fendo molto lontano dalla bellezza d'Aleffandro, e dalla piacevolezza di Pompeio 

il padre,- Dipoi fi vede circondato da una corona di quercia, come confeffa Fulvio Orfino, e perciò 

non fi deve giudicare col medefimo, effere efpreffa in quefta Medaglia d'oro con la tefta di Pompeio il 

padre, la corona d'alloro, che il Senato gli aveva concefo di portare nelle fefte folenni ,- ma piuttofto 

con la tefta di Seflo Pompeio adattarfi la corona di quercia, la quale uvea meritato ( per parlare col 

linguaggio delle Medaglie) OD CIVES SERVATOS per aver falvato i Cittadini, Se fio Pompeio 

aveva meritato . Certamente Sefio aveva efercitato molti officii di pietà verfo i proferitti da i Trium¬ 

viri, avendo mandato navi alle fpiagge d'Italia per afilo de i fuggitivi, i quali furono benignamente, 

gener ofament e, e con grande onore da lui accolti ; finalmente fatta la lega con Antonio, e Cefare Ot¬ 

taviano, molti gli refi ititi alla patria, tra i quali, Claudio Nerone marito di Livia, e Marco Tizio, 

che ammazzo I' ifteffo Pompeio: onde puh dar fi ancora, che per quefti beneficii tifati verfo i Citta¬ 

dini , e Patrizii Romani fia fiato chiamato Sefio PIO . 

Da quelle oflervazioni di Seguino fi fiabilifce la Medaglia effere di Seflo Pompeio, e tanto 

più doverfegli licuramente attribuire, perchè mai nelle Medaglie di Cn. Pompeio padre fi legge 

IMP. ITER, nè il cognome di PIVS (come faviamente rifletté il dotto Patino (8)). Conviene 

bensì a Sello Pompeio, o per l’amore verfo la Patria, come difenfore della Romana libertà nel 

combattere la tirannide dello fcelleratifiìmo Triumvirato, o per l’offequio del Genitore, o per 

l’affetto del fuo fratello, che lo fpingeva a vendicar la lua morte col fagrifizio degli uccifori. 

Nella 

(*) Tav. I. n. 3. 

(7) Seguinì Seleft. Numifm. Epift. de nummis Pomp. 
pag. 213. & feq. &c. 

('') f>at- nelle Medaglie della Famiglia Pompeia dice . 

L' Jfcrizioric della Medaglia MAG • PIVS • IMP • ITER 

non fi pub in nejfuna maniera dubitare , che non abbia a rife¬ 

rirli a Seflo Pompeio , imperocché Pompeio Padre fu chiamato 

IMP. cioè Imperatore folamente una volta , nè mai fu dagli 

Scrittori detto PIVS Pio , 
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In celebri prope Mundam C ac far is contra Pompeii filios certamine, ait Appianus Alexandrinus (9), 

quod a Caefare Tunc quoque data VENERE pro Tetterà, Pompeiani vero Tetterà fuit PIETAS, 

unde mea quoque fient entia Sennini opinionem confirmat, & aptifiima efl explicando numifima a Morellio 

relatum, quodque tot Antiquariis ab eo recenfitis tenebras ofiudit. In eius adverfia parte extat Magni 

Pompej caput cum epigraphe SEX. MAGN. PIVS. IMF. SAL. in pofiica vero PIETAS ; (*) Dea flans dextra 

ramum, laeva haftam tranfiverfiam tenet. Quae figura nil aliud innuere videtur, praeter quam Pietatem ab 

Appiano in Sexti Pompeii vexillis tamquam Pompei anorum T efferam defignatam, ad indicandum Pietatis 

numen,pro patre fiuficeptas adverfius Caefiarem dimicationes, bellumque inftauratum, verbumque SAL., 

quod in parte refla nummi efl cum epigraphe averfiae partis PIETAS conjungi debere, & legi PIET AS. 

SALVI'ARIS (10), 

Hifice animadverfis omnes prorfius difficultates Antiquariorum in hunc nummum ex verbis SAL. a 

Morellio relatae tolluntur ( 11 ). 

Nulla nobis ad figuram ramum tenentem interpretatio fiuppeditatur ab Antiquariis, cum tamen 

ramus ille laetitiae fit fignurn, canente Rutilio Numatiano (12). 

Exornent virides communia gaudia rami, 

Pietatis itaque forma cum virenti ramo ad communem R.omanorum hilaritatem pertinet, quod Sextus 

Patris mortem ulcificebatur ; Nec dubium facere debet, quod infiolito cultu ornata fit ; in Hadriani enim 

nummis apud Olfelium (13) aliquando hilaritas fiub pietatis figura fie fie oculis offert. 

Ad Seguinum redeamus (14). Scio (ait) illud fortaffis aflumpfifle cognomen ob pietatem in 

Cnaeum patrem, cuius vindicandi caufa arma fumpferat, quod innuit appofite Fulvius in expli¬ 

catione feptimi nummi familiae Pompeiae, in quo videre efl; antiquum illud monumentum pietatis 

filiorum in parentes, fiub fymbolo duorum fratrum Catanenfium Amphinomi, & Anapiae (15). 

Praeter relatas in hos nummos Seguirli animadverfiones, haec addere juvat Morella verba (16). 

Imperator iterum in hoc denario dicitur Sextus Pompeius; unde colligimus cufum fuifle hunc 

nummum poft faedam illam ftragem, quam pafius primum fuit in freto Siculo Caefar, clafie eius 

prius per Menecratem, Democharem, & Apollophanem, libertos Pompeii ducefque mifere lace¬ 

rata. Caefaris & Caefarianorum cladem deferibit Appianus lib. 5. pag. 720. & feq. quae contigit 

A. V. C. DCCXVI. uti teflatur Dio lib. 48. pag. 385, 

Magni 

(9) AÌpp. Alex. Rom. Hijl. lib. 2. pag. 493. in fol. excu¬ 

tiebat Hcnr. Stephaniis. 

(*) Tal. II. n. 1. 

(10) Non ejl novum in numifimatibus fipe flare conjunflas 

incriptioncs partis averfae cum refla. Praeclarum de hoc 

habemus exemplum in eximio opere Henrici Florez inferipto. 

Medallas de las Colonias, Municipios , y Pueblos antiguos de 

Efpana voi. 2. tab. 27. num. 2. ubi inter Gaditana numifmata 

unum afpicitur, in cuius antica parte caput Tiberii & inficri- 

ptio NERO , in pofiica fimpulum & verba TI. CLADIVS. 

quae coniungi debent & legi TI. CLADIVS. NERO . fcilicet 

TIBERIVS CLAVD1VS NERO. 

(11) Morelli Tbef. numifim. pag. 338. Per SAL. Salus legi 

poffe putavit Urimus. Fatetur tamen de Dea Salute nihil 

fe lcgilTe, quod ad Sextum Pompeium aliquo modo per¬ 

tineat . 

(12) Rut. Num. lib. 1. v. 425;. 

(13) Oifiel. Tbef. fel. numi fi. pag. 335. tab. JJ. 

(14) Loc. cit. pag. 21 j. 

(15) De hoc percelebri pietatis argumento loquitur Strabo 

Geog. lib. 6. & Valerius Maximus lib. y. cap. 4. fied hanc 

hi floriam elegant i fime deficribit Cornelius Severus in Aetna verfi. 

620. vide Virgilii Append. cum comment. lofi. Scaligeri p. 419. 

.Namque optima proles 

Amphinomus fraterque pari fub munere fortes. 

Cum jam vicinis Properent incendia tcftis, 

Adfpiciunt pigrumque patrem , matremque fenecla 

Eheu defeflos pofuilTe in limine membra . 

Parcite avara manus, dites attollere praedas ; 

Illis divitiae folae , materque, paterque. 

Hanc rapiunt praedam; mediumque exire per ignem , 

( Ipfo dante fidem ) properant &c. 

Claudianus Idyll. pag. 507. egregie hos fratres celebravit. 

Piijfmi juvenes laudati facinoris firuflum retulere , nam 

Cives eorum monumentum ad pofierorum exemplum in num¬ 

mis Catanenfium commendarunt ■ 

(16) Morelli Tb num. ec. pag. 3 36. 
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Nelli celebre battaglia prcfib Munda tra Giulio Cefare, e i figli del Gran Pompeio, dice 

Appiano Al ella ndr ino (o), che Cefare dette per tejjcra VENERE, i Pompeiani dettero la PIETÀ. La 

qual cola fecondo il mio parere conferma il lentimcnto di Seguino, e fpiega egregiamente la 

medaglia riportata dal Morelli, intorno alla quale tanti Antiquarjdal medefimo nominati caddero 

in grandifiìme tenebre: imperocché nel dritto vi è la teda dei Gran Pompeio con l’ifcrizione 

SEX * MAGN * PIVS • IMF. SAL • Nel rovefeio PIETAS (*) ; Una Dea flante tenendo nella 

delira un ramo, nella finifira un’ alia a traverfo . Quelia figura a mio credere niente altro 

vuol lignificare, che la Pietà efpolia nell’infegne di Selio Pompeio ( confiderata come telfera 

de’ Pompeiani ) per dimofirare la pietà verfo il padre nella guerra intraprefa contro Cefare ; e 

la parola SAL * che e nel dritto della Medaglia doverfi unire con l’ifcrizione che è nel rovefeio 

PIETAS, e leggerli PIETAS SALVTARIS (io). 

Con quelia fpiegazione fono levate tutte le difncultà degli Antiquarj riferite da Morelli 

fopra le parole di quelia Medaglia SAL * (n) 

Nelfuna interpetrazione ci hanno fomminilirato gli Antiquarj di quelia figura che tiene 

un ramo, eiTendo quelio un fegno d’allegrezza come dice Rutilio Numaziario (12). 

Ornino ì verdi rami il commi gaudio. 

Quelia figura della Pietà col ramo allude alla univerfale allegrezza de’Romani, perchè 

Selio fi vendicava della morte data al gran Pompeio. Nè deve recar maraviglia il vedere che 

lia fiata rapprefentata con infolito ornamento, imperocché nelle Medaglie d’Adriano Impera¬ 

tore appreflò Oifelio (13) ci vien rapprefentata l’Ilarità l'otto la figura della Pietà. 

Ma torniamo a Segnino (14) il quale dice. So avere egli forfè a finto il cognome di Pio per 

la pietà verfo fio padre, per il quale aveva prefo V armi a motivo di vendicarlo, come accenna benijjima 

Fulvio Or (ino nella fpiegazione della fettima Medaglia della Famiglia Pompeia, nella quale fi vede 

queir antico monumento della pietà filiale verfo i fuoi genitori, fiotto il fimbolo de i due fratelli di 

Catania, Anfinomo, & Anapi a (15). 

Oltre le riferite conliderazioni di Seguino fopra quelle medaglie, fono opportune le riflefiioni 

di Morelli (16). Se fio Pompeio fi dice hi quefia medaglia Imperatore per la feconda volta, onde 

ricaviamo e fiere fiata battuta dopo la fanguìnofa firage, la quale prima Cefare fofferfe nello fretto 

della Sicilia, e fendo J'lata infinitamente maltrattata la fua Armata navale da Menecrate, Democare, 

e Apollofane Liberti, e Capitani di Pompeio. Appiano Alefandrino deferire la firage di Cefare, e de i 

Cefariani nel lib. 5. pag. 570. che accadde V anno di Roma DCCXVL come racconta ancora Dione 

al lib. 48. p. 385. 

Non 

(9) App. Alex. Hill. Lib. 2. pag. 493. 

(*) Tav. II. n. x. 

(10) Non è novità alcuna il vedere nelle medaglie l’ifcri- 

z.ioni nel rovefeio unite col dritto . Ne abbiamo un bellif- 

fimo efempio nell’eccellente opera d’Enrico Flore?., inti¬ 

tolata Medullas de las Colonias , Mttmcìpios , Pueblos 

antigttos de Efpana voi. 2. tab. 27. n. 2. dove tra le AIc- 

daglie Gaditane s’ ofTerva nel dritto la terta dì Tiberio con 

1’ ifcrizione NERO , e nel rovefeio un fimpulo con riferi¬ 

tone TI • CLAVDIVS ’ le quali fi devono unire infieme, 

e leggerli TI • CLAVDIVS • NERO ■ cioè Tiberius Clau¬ 

dius Nero, Tiberio Claudio Nerone. 

(ri) Morelli Thef. Numifm. p. 388. Fulvio Or fini giudico 

poterfi leggere la parola SAL. per faltis , cioè fallite ; Cottfejfa 

però niente aver letto di quefia Dea Salute , ohe pojfa aver 

relazione a Sego Pon/peio. 

(12) Rut. Num. Lib. 1. v 423. 

(13) Oifel. Thef. Sei. Num. p. 333. tab. 33. 

(14) Loc. cit. p. 213. 

(13I Di quello memorando argumento di Pietà ne parla 

Strabone nella Geog. lib. 6. e Valerio Mafllmo lib. 5. cap. 4. 

ma Cornelio Severo nell’ Etna v. 610. ha deferitto elegan- 

tifTirnamente quella irtoria . 

Gli ottimi figli Anfinomo e il Fratello 

Con forza eguale fiotto il caro incarco ; 

Quando d' intorno alli vicini tetti 

Strepitavan le fiamme , il lento padre 

La vecchia madre filila foglia fiarfì 

Vedon , pofiate le abbattute membra . 
Fermate avare mani che le ricche 

Prede in quei enfi ricercar finlete 

Ricchezze fole i Genitori a quefiì 

l'uro ; Quefia e la preda onde fuperbi 

S' affrettano d’ efeir di mezzo al fuoco 

Che il fino furor fofpende a si bell’ opra . 
Claudiano negl* Idilii p. 307. celebrò quelli Fratelli. 

Di quella lodatirtìma imprefa ne riportarono quelli piif- 

fimi "iovani il premio , imperocché i loro Concittadini ne 

perpetuarono ad efempio de’ polleri la loro memoria nelle 

Medaglie di Catania . 

(16) Morelli Thef. Num. p. 336. 
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Magni vero nomen haud immerito ufurpabat, tanquam paternum quoddam laudis patrimo¬ 

nium, cuius legitimam pofleflionem Senatus judicio, & communi bonorum omnium confenfu » 

Sexto fuille delatum Ciceronis verba demonftrant (17). 

Quae cum ita fint, de mandatis, liter fque M. Lepidi viri clarijjimi, Servilio affentior ; Et boc am¬ 

plius cenfeo, Magnum Pompejum, Cn. F. pro Patris, majorumque fuorum animo, fiudioque in rempub. 

juaqite priftina virtute, indujlria, voluntate, fecijje, quod fiam, eorum que, quos fecum haberet, operam 

Senatui, populoque Romano pollicitus e fiet, eamque rem Senatui Populoque Romano gratam, acceptam- 

que effe, ei que, honori dignitati que eam rem fore. Hoc vel conjungi cum hoc S. C. licet, vel Jejungi 

pot e fi, feparatim que prejcribi, ut proprio S, C, Pompejus collaudatus ejfe videatur , Subjcit Morelli: 

Praefectus Clafiis & Orae Maritimae fcribitur denique Sextus Pompejus, ex antiquo Senatus 

decreto, in ejus gratiam lato, quum Hifpania difceffifiet, omnefque honores Antonii inimicis lar¬ 

giretur Senatus. Re navali Sexto Pompejo commijfa, inquit Dio lib. 46. pag. 317. Et licet a Caelare 

dignitate illa eliet fpoliatus, jus & titulum tamen retinebat. Dio lib. 47. pag. 334. Illi enim prius 

imperium clajfs fuerat commijfum ; quumque aliquandiu mare obtinui(Jet, & fi pofi a Caefare erat illa 

praefectura fpoliatus, tamen proprias fibi vires paraverat. Et a Vellio Paterculo clarius id intelligitur 

lib. z.cap. 73. Hunc Senatus pene totus, adhuc e Pompejanis coltans partibus, revocatum ex Hilpa- 

<nia, in Paterna bona redituerat, & Maritimae orae praefecerat. 

Ex aliquibus nummis in Sexti Pompeii honorem percujfis, patet hanc dignitatem confirmatam ejfe 

ti Senatu, Pompejoque concejfam PRAEF. CLAS. ET ORAE. MARTI'. EX. S. C. Quae verba appofite ab 

Academico Gallo explicata fiunt (18). In numifmatibus argenteis illa fici licet verba EX S. C. nil aliud fi- 

gnificare quod ex exprejjo Senatus conflitti, idefl ex meliore, <£r fapientiore Senatus parte, quae cum 

Pompejo fentiebant, in quibus nummis afpicitur Neptunus, cujs filius ob ambitionem Sextus credi voluit, 

elatus vi flor ii s, ut inquit, Dio (19) Pompejus autem magis tum elatus animo, vere Neptuni filius 

effe creditus eft. Et hinc ab Horatio nuncupatus (20) Neptunius Dux . 

Quod ad infcriptionem fpeclat, non femper cum capitibus, quibus appofita fit convenire, reAe a prae- 

laudato Segnino (21) demonftratur, & id quamplurimi nummi comprobant, quod neque in re nummaria 

tyrones ignorant, qui nummos praefer tim cum Triumvirorum monetalium infer ipt ione con Culer e po/fiunt. 

Quae cum a clari fimis viris Seguinio ac Morellio, nec non meis animadverfionibus latijfme fint explicata, 

inutile efi in hanc rem amplius inquirere. 

SO- 

(17) In fine Orat. Philip. 13. cap. ir. Morelli loc. cit. 

pap. 336. Magni cognomen in gente Pompeja fuperfuifre 

tempore Cefarum Caligulae & Claudii, oftendit Svetonius, 

qui in Caligula cap. 35. notat eundem, Cn. Pompejo, 

Stirpis antiquae Magni cognomen abjluliffe. 

I . 
(18) Confale in hanc rem Ilifoir. des Infer ipt. & Belles 

lettre s ec. voi. r. pag. 358. 

(19) Dio lib. 48. pag. 516. & Appi an. lib. 5. pag. 719. 

(20) Horat. Epod. 9. 

(21) Segui//, loc. cit. pag. 216. & feq. 
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Non immeritamente aveva prcfo Seflo il nome di Magno, come un certo paterno patrimonio di 

lode, il di cui pojfejjb per decreto del Senato, e per commune confenfo di tutti i buoni era flato 

conferitoli, come è dimoftrato da Cicerone (17). 

Le quali cofe elfendo in quelli termini acconfento a Servilio fulle commiffioni, e lettere 

di Marco Lepido uomo chiariffimo; e di più giudico che Magno Pompeio figliuolo di Cneio 

ha operato fecondo l’animo del padre, e de i maggiori fuoi, e fecondo l’amore verfo la Re¬ 

pubblica, e fecondo il prillino fuo valore, indullria, e volontà, promettendo al Senato, e Popolo 

Romano l’opera fua, e di coloro che feco avrebbe; ed elfendo quello atto al Senato, e Popolo 

Romano gradito, ed accetto ne confeguirà onore, e dignità. Quella dichiarazione o fi può unire 

con quello Decreto del Senato, o difgiugnere, coficchè paia per Decreto del Senato fia fiato 

lodato Pompeio. Soggiunge Morelli. 

Finalmente Seflo Pompeio è nominato Prefetto deir armata navale, e Spiaggia marittima per 

antico decreto del Senato conce/Joli per onorarlo, allorché e fendo partito dalla Spagna il Senato difpenfava- 

a i nemici d’Antonio grandi onori, dicendo Dione lib. 4 6. pag. 317. Fu comme fa a Seflo Pompeio 

Varmata navale. E' quantunque da Cefare fofe Spogliato di qnefla dignità, contuttociò ne riteneva il 

dritto, e il titolo, coinè il detto autore c infegna lib. 47. p. 334. A Sello Pompeio gli fu comincilo 

prima l’impero dell’armata navale, ed avendo per alquanto tempo ottenuto il dominio del mare, 

benché folle da Cefare fpogliato di. quella Prefettura, nulladimeno li preparava alla guerra con le 

proprie milizie. E più chiaramente fi comprende ciò da Velleio Patercolo lib. 2. cap. 73.11 Senato 

quali tutto compoflo del partito Pompeiano lo richiamo dalla Spagna, gli reflituì i beni paterni, e lo fece 

prefetto della fpiaggia marittima. 

Da alcune medaglie battute in onore di Sello Pompeio è manifefio elfere autenticata quella 

dignità che li concede ii Senato. PRAEF * CLAS • ET • ORAE • MARIT • EX • S • C • Le quali 

parole opportunamente fono fiate fpiegate da un Accademico Francefe (18). Quelle parole nelle 

medaglie d’argento EX * S • C * non volere altro lignificare che per Decreto efprefiò del Senato, 

cioè della migliore, e più fana parte, che feguitava il partito di Pompeio, nelle quali medaglie 

fi vede Nettunno, di cui per ambizione voleva effer filmato figlio, faftofo per le vittorie, come 

dice Dione (19); e perciò creduto veramente figlio di Nettunno ; da Orazio (20) Umilmente chiamato 

il Condottiero Nettunno. 

Per quello che riguarda l’ifcrizione non fempre s’accorda con le tefie che fono efprelfe 

nelle Medaglie, come è dimofirato dal fopralodato Seguino (21). e lo provano molte medaglie, 

ben cognite ancora agl’iniziati nella feienza nummaria, ficcome ciafcuno può vedere le medaglie 

con l’ifcrizioni de i Triumviri Monetali. Le quali cofe elfendo fiate copiofamente fpiegate 

da i dottimmi letterati Segnino, e Morelli. Unite alle mie olfervazioni è del tutto inutile il 

dilfonderfi in maggiori ricerche. 

Tom. I. E SO- 

(17) Nella fine dell’Orazione Filippica XIII. cap. 27. (18) Vedi a quello propofito Hift. Des Infcript. Se Belles 

Morelli loc. cit. Il Cognome di Magno reflo nella famiglia lettres voi. i. p. 358. 

Pompeia fino ai tempi degl1 Imperatori Caligola, e Claudio, (i<?) Dio. Lib. 48. p. 3S8.fi App. Alex. lib. 5. p. 729. 

come dìmoflra Svetonio in Calig. cap. 55. il quale offerva avere (20) Horat. Epod. 9. 

il mede (imo tolto a Cneio Pompeio della flirpe antica il Co- (21) Segui-n. 1. cir. p. 216. &r feq. 

gnome di Magno . 
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, VI. 

SOCRATIS 
AGATHEMERI OPUS, 

Carncofae incifum. 
EX DACTYLIOTECA MARCHIANA HARLEMF, 

EXirnii Artificis Agathemeri memoriam vetuftas nobis invidit ; quamvis hoc nomen plurima 

monumenta commendent . (f) Equidem Cl. Baronis de Stoficb, de re antiquaria optime me¬ 

riti Jententiae accedo putantis eum Polycleto fere coaevum (z) . Hoc opus in quo Socratis 

caput inficalpturn infpicitur, exquifito adeo efl artificio, ut fi potijfiimum expendantur tantummodo pauci 

in capite capilli, denfi barbae pili, ita bene fijfi, atque divifi, nihil amplius ab arte abfolutijjima 

defiderari poffie videatur. Nec minorem promeruit laudem in literulis, quibus nomen fuum pofteritati 

tranfmifit. Et fané nifi gemma fuperfies fratta parumper in fummo apice caelatoris nomen egregiis literis 

affabre elaboratis legendum nobis offerret, tam praejlantis Artificis nos lateret indufiria, At his omifiis 

Socratis omnium fapientijfimi faciem fedulo infpiciamus. Summitas verticis, totufque pene ambitus capitis 

calvus apparet, occiput folum, eaque pars, quae auribus imminet, raris dijcretifque nulloque ordine 

cirris vefiitur. Supercilia recurvo tramite protenduntur exterius, oculi ab obfcuro quafi cavo dedutti 

foras emergunt: fummits nafus femus, nares patulae, genae ad oculorum cavitates felito elatiores 

fiunt, labia turgent, barba denique incompta, atque indocili modo maxillas & guttur obumbrat. 

Haec e fi vera fimillima Socratis imago, fi qua fides Scriptoribus, qui nobis philofophi hujus formam 

defignant, quemadmodum Plato, (3) Xenophon, Laertius, Lucianus, Suidas, aliique fi excenti, qui 

Silenis, Satyrifque apprime fimilem illum affirmarunt, omniaque eius oris vitia fiuperius recenfita 

fingillatim enumerarunt, adeo ut in re clara veterum monumentorum nullo indigeamus tefiimonio . 

Cum vero quae Graecis, Latinifque literis confignata fiunt, oculorum indicio comprobentur, nullus 

dubitationi locus relinquitur : Etenim innumera antiquis in monumentis Socratis jimulacra fitperfiunt, 

inter quae eminet Herma_Farnefiana graeca inferiptione munita, cui gemma haec omnino rejpondet. 

Qualis 

(1) Non raro apud veteres Agathenieri nomen haletur, 

luvat ex Marmoribus Oxonienfibus Infer. 39, pag, 88, referre 

elegantem Infcriptionem Agathemeri ctliufdam Medici , Haec 

graeca Infcriptio ita latine fouat . 

CLAVD1VS AGATHEMERVS I1IC 1ACEO 

OMNIGENI QVI COGNOVERAM PRAE SE NTISS1MVM 

REMEDIVM MORBI • COMMVNE HOC MIHI EST 

ET AEQVE MYRTALAE CONIUGI MONVMENTVM ' 

CVM PIIS AVTEM NOS SVMVS IN ELYSIO. 

Praeterea in Oper■ Iofeph Mar. Suarefii Praenef. Antiq. p. 42, 

alterum in antiqua Infcriptione Agathemerum commemorat, 

Vide quoque duas inferiptiones Agathemeri nomine injignitas 

pag 55. & j 35. jn lib. Ifcrizioni Antiche illufttatc con alcune 

annotazioni da Benedetto Paffionei, & quamplurima alia 

in Gruteri Infcript. 

(2) Stofch gem. Infc. p. 4. Agathemerum hunc putamus 

Polycleti , infìgnis quoque Scalptoris, fere coaevum , deli¬ 

neandi fcalpendique modo clarum , atque unicum hoc opus, 

licet fratturo , omnibus tamen numeris abfolutum , de- 

monftrat , Graecum hunc Artificem locum fuum mereri 

jnter eximios illos , qui apud veteres in gloria fuere . 

(3) Piat, in Conv. p. 197. (ic Socratem deferibit = Figura 

profetto haec Silenis efl: perfimilis , Scitote igitur cum hac 

habitus forma exterius amiciri, tamquam fculptum quemdam 

Silenum; Intus vero fi aperiatur , cuftimonia & integritas 

inefi: . Xenophon in Conv, cap. 5. pag. 172. voi. $, Luci an. 

in Incred. voi. 3. pag. 52. & pag. 173. Svi das verb. Socrates . 

Socrates Sileno fimilis die dicebatur, fuit enim , & Simus, 

& Calvus. 
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VI. 

: S O G R A T E- 
OPERA D' AGATE MERO, 

* * I 

Incifa in una Corniola. 

APPRESSO IL SIG. MARK A HARLEM . 

Quantunque il nome d’Agatemero lìa mentovato in molti monumenti; contuttociò l’An¬ 

tichità non ci ha trafmeflb alcuna memoria di sì eccellente artefice (i). Io concorro nell’ 

opinione del B. de Stofch benemerito della Repubblica Antiquaria, il quale giudica elì’er 

egli viffuto intorno ai tempi del celebre Policleto (2). In quella gemma è fcolpita la teda 

di Socrate con sì eccellente artifizio, che fe principalmente fi efamineranno foltanto i pochi ca¬ 

pelli nella teda, e i folti peli della barba con tanta maedria di vili, confetteremo che nulla di più 

dall’arte può deliderarli. Nè minor lode altresì il nodro artefice Agatemero s’ è acquidato nelle 

lettere, colle quali ha tramandato il fuo nome alla poderità. Senza dubbio fe non ci fode redata 

queda gemma nella parte fuperiore un poco danneggiata, col nome dell’incifore egregiamente la¬ 

vorato, farebbe perita la memoria di sì fublime artefice. Ma tralafciamo quede cofe, e rimiriamo 

attentamente il volto del fapientifiimo tra tutti gli uomini Socrate. Apparifce nel nodro filofofo 

la calvizie nella fornmità del vertice, e quafi in tutto il giro della teda: la nuca fidamente, e 

quella parte che fovrada agli orecchi con nefiuna difpofizione, e fenz’ordine è fornita di rade, e 

difgiunte ciocche di capelli: Le fopracciglia fono ritorte, e prominenti, gli occhi efeono in fuori 

quali da un’ofcura cavità, il nafo fchiacciato, le narici fpaziofe,le guancie intorno alla cavità degli 

occhi elevate, turgide le labbra, la barba finalmente incolta e cadente. 

Queda è la vera fomigliantiffima immagine di Socrate, fe predar dobbiamo fede agli fcrittori, 

i quali ci caratterizzano le fembianze di quedo Filofofo, ficcome Platone(3), Xenofonte, Laerzio, 

Luciano, Svida, e miìf altri, i quali affermarono effere egli appunto ai Sileni, e ai Satiri fomi- 

gliante, e ad uno ad uno enumerano tutti i vizj del di lui volto difopra mentovati; di maniera 

tale che in cofa tanto chiara ed evidente non fanno d’ uopo gli antichi monumenti; Neffuna dub¬ 

biezza in confeguenza ci reda, mentre quede cofe non fidamente fono autenticate dai Greci, e 

Latini Scrittori, ma col tedimonio ancora degli occhi comprovate: Imperocché infinite immagini 

di Socrate elidono negli antichi monumenti, tra i quali è celebre l’Erma Farnefiana ornata di 

greca ifcrizione, alla quale del tutto corrifponde la nodra gemma. 

E 2 Xe- 

(1) Stofch Cetn. infc. pag. 4. Noi giudichiamo che qitefio 

Agatemero sì diflinto nel difegnare, ed incìdere (la (lato quajì 

contemporaneo di Policleto altro celebre ilicifore. Qu e (E unica 

opera che di liti abbiamo , benché rotta , baflantemente dimoflra 

la perfezione in tutte le fue parti . Onde qtieflo Greco arte- 

fee merita di effere annoverato tra i più famofi ilicifori dell' 

antichità . 

(3) Platone nel convito parlando di Socrate, dice. La 

fua fgura veramente è fomigliantiffima ai Sileni. Sappiate 

adunque che egli è veflito al di fuori con quefìa forma d' abi¬ 

to, come un Sileno [colpito, ma fe fi aprifje dentro, vi fi tro¬ 

verebbe una maravigliofa caftità , ed integrità di cofiumi. Vedi 

a quello propofito Xenofonte nel convito pag. 172. cap. 5. 

Lucian. nell’ Incred. voi. 3. pag. 52. e 173. e Svida alla 

parola Socrate, dice. Socrate fi diceva effer fimi le ad un Si¬ 

leno , imperocché era calvo , ed aveva il nafo fchiacciato. 

(1) Frequente fi trova apprefib gli antichi il nome d’ Aga¬ 

temero . Non rincrefcerà al lettore che io riferifea un’ ele¬ 

gante ifcrizione tradotta dal Greco, che fi trova nei Mar¬ 

mi Oxonienfi infcr. 39. pag. S8. fopra un certo Medico 

Agatemero . 

IO CLAUDIO AGATEMERO QUI RIPOSO 

CHE AVEVO CONOSCIUTO PRONTISSIMO RIMEDIO 

A OGNI SORTE DI MALATTIA. QUESTO SEPOLCRO 

FA COMMUNE A ME , ED EGUALMENTE A MIETALA 

MIA MOGLIE. NOI POI SIAMO CON I PII NEGLI 

ELISI . 
Inoltre nell’ opera intitolata Iof Mar. Suarefii Praenef An- 

tiq. pag. 42. è fatta menzione in un antica ifcrizione d’un 

alti® Agatemero . Vedi ancora due ifcrizioni notate col 

nome d’Agatemero pag. 55. e 139. nel libro. Ifcrizioni 

antiche illufirate da Benedetto Pajfiouei, e moltiflìme altre 

nell’ ifcrizioni del Grutero . 

1 
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Qualis fuerit Socrates in omni genere vitae, brevi complectitur Xenophon in fine Memorabilium. 

Cum talis e flet, qualem commemoravi, nimirum adeo religiofus, ut line Deum conlilio nihil 

ageret, adeo iuftus, ut nemini nequidem exigua in re noceret, prodeffet autem iis maxime, qui 

eo uterentur, adeo temperans, ut numquam id, quod iucundius edet, meliori anteponeret, adeo 

prudens, ut in melioribus ac pejoribus dijudicandis non erraret &c. Eiufmodi vir elle vifus efl:, 

qualis elle poffit optimus, ac feliciflimus. Haec Xenophon eius difcipulus, qui eum intus & in cute novit ; 

Quare mirum non efl a Pythia illud manafle oraculum Cherophonti redditum, cum de Socrate fcifcitaretur. 

ANAPfìN AnANTHN SOKPATH2 2O$OTAT02 (4) 

VIRORVM OMNIVM SOCRATES SAPIENT1SSJMVS. 

Conflat igitur Socratem nulla folitum fuijje commoveri iniuria, & quamvis flans praefenfque cerneret 

fe, & mores fluos frequenti theatro irrideri, (5) perfonatis hominibus per fammani impudentiam pro¬ 

ductis, qui fui corporis etiam habitum fimularent (6) nihilominus fuifle patientijflmum. Hifce virtutibus 

confirmatus ultro libenfque morti obviam ivit, ut ipfe triftiores amicosy difcipulofque confolaretur (7). 

Merito proinde Athenienfes fera poenitentia ducti ( iuxta illud Horatianum lib. 3. od. 24. 

Virtutem incolumem odimus 

Sublatam ex oculis quaerimus invidi ) 

eius memoriam adeo multiplicaverunt, ut deinde apud omnes gentes ita illius fama, nomenque inclaruerit, 

ut ad virtutis bonum omen eius imagines repraefentatae fuerint, & inter illas recenfenda fit gemma 

noftra ; Atque ut laudati Stofch verbis utar (8), Socratis vultus adeo affabre tantoque artificio lcalptus 

ed, ut ex hoc veluti prototypo putaverim petitas illas imagines huius Philofophi gemmis anu¬ 

laribus incifas, quas in bonum omen Veteres fapientiae amore du&i fecum circumferebant. 

Quare cum tot virtutibus & meritis breviter enarratis Socrates commendetur, mirum videri non 

debet infinita antiqua monumenta reperivi, quae illum referunt (9). Tanta efl etiamnum in hunc 

maximum Philofophum veneratio, ut hodiernis temporibus viri eruditi in gemmis anularibus, & in pro- 

tomis Socratis omnium fapientiflimi effigiem a hytoglaphis recentibufque Sculptoribus defit der ent. 

(V Hiog. Laert. p. 74, Vide Xenopb. in Apol. Socratis 

voi. 4. pag. 281., & Val. Max. lìb. 2. cap. 7. Luci anus 

in XX. Di al. Mort. voi. 1. pag. 418. 

(s) Vide Arifioph. in Nolui. & Seu. de conflantia prope finem 

& Aoi. Var. Nifi. lib. 2. cap. 13. &c. Nil miror infiali tum 

Catonis Cenfioris judicium , ( a Plutarcho voi. 1, vitae pag. 69 3. 

in Catonis Cenfioris vita relatum ) , de hoc praefiantijfimo Phi- 

lofiopho . Nam Sc Socratem , ( ait ) loquacitatis vilibus fretum, 

qua licuerit, ad Tyrannidem contcndifle, evertendis patriae 

moribus , civibufque in opiniones legibus contrarias per¬ 

trahendis . Ex hociniquo judicio , Catonis cogitata conjeélare 

licet . 

(6) lngeniofiam & praeclaram animadvcrfionem profiert J'oanne$ 

Bottari , in Mufieo Capitolino voi, 1. p. 14. Ariflophancm , 

inquit, illius inimicum, faepius in fcenam induxi/Te comi¬ 

cos imagine Socratis perfonatos quod fecit Eupolis , ut eum 

ridiculum apud alios redderet atque hinc originem habuiffe 

creduntur quamplurimae Larvae, eius faciem repraefen- 

tantes a Chiffletio in gemmis Socrat. Scc. Begero Thef. Br. 

T. 3. p. 321. Ficoroni de Larvis cap. 20. in lucem editae, 

(7) Confiule Xenopb. in Apologiam Socratis & Val. Max. 

Loc. cit. 

(8) Stofcb loc. cit. pag. 4, 

(i>) li/lv. Urfi. Imag. Gron. Avtiq. Grate. Voi, 2. t;. 66. 

CAPUT 

Canini Icouog. n. 45. Caufi. gcm. aut. «. 21?. Beger. The/. Br. 

voi. 3. p. 321. Bellori Imag. IU. Pbil. n. 34. Mafifiei Gem. 

Aut. voi. 1. n. 53. Gorlaeì Daóìy l. parsfiec. gem. 299. & fieq. 

Cori Mufi. Flor. voi. x. Tab. 41. plurimi que alii, quos 

brevitatis caufia praetermitto. Sequiori Aevo quamplurimae 

huius Philofiophi imagines apud Haereticos Bnfilidianos obfier- 

vantur, quorum fiuperfiitio eo prolapfia efl ut huiufmodi ima¬ 

ginibus pro boni ominis amuletis uterentur ; quibus faepe 

admifiiae monfirorum erant figurae . Confer Wilde Gem. SeL 

p. 13 <1. gem. 13 6. & Gorlaei loc. cit. gem. 30J. & fieq. Singularis 

in Mufi. Odcficalcbi voi. 2. tab. r 9. pag. 43. extat gemma quae 

a Cicerone lucem mutuatur lib. 1. de Divinatione , & ab erti- 

diti fimo P. Galeotti apte exponitur ■ Socrates ( inquit Cicero ) 

cum e fiet in cufiodia publica , dicens Critoni fino familiari fiibi pofil 

tertium diem e fife moriendum : vidijfie fe in fiomnis pulchritudine 

eximiam foeminam, quae fic nomine appellans diceret Homericum 

quemdam eiufmodi verfium . Lib. 9. 11. v. 253. Tertia te Phtiae 

fempefilas laeta locabit. 

Totam rem mirifice in hac canicola expreffiam videmus . 

In fene illo humi fedente facile Socratis vultum agnofieitnus . 

Matrona , quae fimiftram illius manum apprehendit , foemimt 

cft illa mortis praenuncia , Qui fiedet in fella admirantis per- 

fonavi gerens, dubitari non potefil, quin fiìt ipfe Crito , cui 

Socrates fiomnium narrat. 
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Xenofonte nel fine delle cofe memorabili dipinge in poche parole il carattere della vita di 

Socrate. Era così religioso che non prendeva mai a far cofa alcuna fenza il configlìo degli Dei: Così 

giufto, che ancora in cojc di pochijfwia filma mai nuoceva ad alcuno, anzi giovava grandemente a coloro i 

quali fi valevano di lui : Così continente che non fece mai maggior conto del piacere, che dell' onefio : Così 

prudente, che nel giudicare, e nel diftinguere le cofe buone dalle trifle non errava mai: Così fu quefio 

Eroe, qual può efiere un uomo ottimo, e fopra ogni altro felicijfimo ec. Quelle cofe dice Xenofonte fuo 

fcolare, il quale aveva perfetta cognizione di Socrate ; Per la qual cofa non è da maravigliarli 

che elfendo interrogata da Cherofonte la Pitia fopra Socrate rifpondelfe. 

ANAPHN AtlANT^N IOKPATHS SOSTATO! (4). 

TRA TUTTI GLI UOMINI SOCRATE E' IL SAPIENTISSIMO. 

Colla in fatti che egli fu imperturbabile a tutte Vingiurie, e benché in pieno teatro, da comici 

mafcherati da Socrate folle con la maggiore impudenza fchernito, e derifo nei Puoi co¬ 

llumi (5), nulladimeno fu pazientifilmo (6). Schernito da quelle virtù fpontancamente, e volen¬ 

tieri andò incontro alla morte confolando i fuoi afflitti amici, e fcolari (7). 

Quindi a ragione gli Atenieli tardi pentitili (conforme all’aurea fentenza d’Orazio lib. 3. 

Od. 24. 

Noi invidiofi odiamo la Virtù prefente, e la defi deriamo quando è dai nofiri occhi rapita) 

moltiplicarono a tal fegno la memoria, che dipoi apprelfo tutte le Nazioni fi refe talmente 

la di lui fama, e nome sì illuRre, che furono rapprefentate l’immagini di Socrate per buono au¬ 

gurio delia virtù, e tra quelle può riconofcerli la noftra gemma. E per fervirmi delle parole del 

fopralodato Stofch (8), il volto di Socrate con tanta eccellenza, e con tanto artificio è fiato incifo in 

quefia nofira gemma, che giudicherei aver fervito di modello per l' immagini di quefio filofofo incife in 

gemme anulari, che gli antichi fiimolati dall' amore della fapienza portavano fectT per buono augurio. 

Per la qual cofa avendo narrato brevemente i tanti meriti, e virtù di Socrate, neflùno fi ma¬ 

raviglierà che fi ritrovino di Iui innumerabili antichi monumenti (9). Tanta è ancora la venera¬ 

zione verfo quello filofofo, che ne prefenti tempi non mancano perfone erudite che defiderano in- 

cifa, e fcolpita dai moderai artefici sì in anelli, che in bulli l’immagine del fapientiffimo tra 

tutti gli uomini, Socrate, 

TE- 

(4) Diog. Laert. pag. 74. Xenofonte nell* Apologia dì 

Socrate voi. 4. pag. 281. Val. Maliimo lib. 2. cap. 7. 

Luciano nel XX. Dialogo dei Morti voi. 1. pag. 418. 

(?) Vedi Ariftofane nelle Nuvole, Seneca della Coflan- 

«a verfo il fine, ed ElianoVar. Ili:, lib. 2. cap. 13. Niente 

flupifco dello ftravagante giudizio di Catone il cenfore ( ri¬ 

ferito da Plutarco nella di lui vita voi. r. pag. 633. ) il 

quale proruppe imprudentemente in quelli eccelli chiaman¬ 

dolo un Uomo loquacifiimo violento , e fedizìofo, il (lucile a- 

veva fatto il pofflile di renderfi tiranno della patria , favver¬ 

tendo i coftumi ricevuti, ed inculcando ai fuoi Cittadini op- 

pìnioni nuove, e contrarie alle leggi . Da quello ingiufeo giu¬ 

dizio fi può congetturare il penfar di Catone . 

(6) Una ingegnofa, e bella rifleflione fa a quello pro- 

pofito Monfignor Eottari nel Muf. Capitolino voi. 1. pag. 14. 

dicendo . Arijlofane fuo nemico introduce lene Jpefio in feena 

Comici mafcherati col ritratto di Socrate, come fece ancora Eupoli 

per renderlo ridicolo , e quindi fi crede che avefiero origine al¬ 

cune mafehere che il volto di lui rapprefentano pubblicate da 

Chifficzio nelle gemme di Socrate, Bcgero Tbef Br. tom. 3. 

pag. 321. e Fi coroni nelle mafehere cap. 20. 

(7) Vedi Xenofonte e Val. Mafiìma nei luoghi cit. 

(8) Stofch loc. cit. pag. 4. 

(9) Fulv. Urf. imag. Gronov. Ant Graec. voi. 2. num. 

66. Canini Iconog. num. 45. Cauf. gem. ant. num. 26. 

Beger. Thcf. Br. voi. 3. nag. 321. Bellori Imag. III. Philof. 

num. 34. Maffei gem. ant. voi. 1. num. 33. Godaci Da- 

ftyl. pars fec. gem. 299. & feq. Cori Muf. Fior. voi. r. 
tab. 41. e moltidìmi altri che per brevità tralafcio . Nei 

fecoli balli infinite immagini di quello filofofo s’ofiervano 

apprelfo gli Eretici Bafilìdiani, la fuperllizione dei quali 

giunfe a tal legno , che fi fervivano di fomiglianti ritratti 

per amuleti di buono augurio , fipeffilTinio congiungcndoli 

con figure moftruofe, come ciafcuno può vedere in Wilde 

Gem. Sei. pag. 135. gem. 136. c in Gorleo loc. cit. gem. 

30?. & feq. Un fingolar monumento di Socrate è in una 

gemma del Mufeo Odefcalchi voi. 2. tab. 19. pag. 43. 

fpiegata da Cicerone nel lib. 1. cap. 25. De divinatione, 

ed elegantemente illuflrata dall’ eruditifiimo Padre Galeotti . 

Socrate ( dice Cicerone ) offendo nelle pubbliche carceri 

dice a Critone fuo familiare , che favelle per morire dopo tre 

giorni, e d' aver veduto in fogno una femmina eccellente per 

la bellezza , la quale chiamandolo per nome diceva un certo 

verfo d'Omero. Lib. 9. II. v. 253. 

Il terzo giorno lieto ti condurrà a Ftia . 

Tutto quefio racconto moravigliofamente lo veggìamo cfprego 

in quefia gemma . Nel vecchio che giace in terra chiaramente 

riconofchiamo il volto di Socrate, la Matrona, la quale pren¬ 

de la di lui mano fiuifìra , è quella femmina annunzi atrio* 

della morte. La figura che (là a federe in atto di' ammirazio¬ 

ne , non fi può dubitare che non fin l'ifiefio Critone , al quale 

Socrate racconta il fogno. 
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VII. 

CAPUT IGNOTUM- 
A G A T H O P 1 OPUS, 

Beryllo ìncifum. 

EX THESAURO OLIM MEDICEO, NUNC S. C. M. MAGNI DUCIS ETRURIAE. 

r~p Veterum fcriptis nihil expifcari valuimus, quo nobis hic infignis Artifex Agathopus certo 
innotefceret, quamvis hoc nomen faepe in Infcriptionum veterum colleclionibus reperiatur (i) 

fj Ant. Fr. Gori hanc gemmam illuftrans (2), fic inquit. Eruditum fcrupulum mihi injecit 

praeclarilììmus Petrus Andreas Andreinius an hi Aurifices fmt hi ipfi gemmarum Scal¬ 
ptores, qui a Graecis A AKTTAiOrAT<i>OI appellantur, ut apud Diogenem Laertium, qui in vitaPitha- 

gorae, Mnefarchum eius patrem laudat anulorum Scalptorem. Non enim hi gemmarum caelatores 

peculiari quodam nomine, ut ceteri artifices, a Latinis donati leguntur. In antiquis infcriptio- 

nibus memorantur caelatores auri «Spargenti item gemmarii (3), fed liquido non confiat, an hi 

in gemmis quoque figna inciderint. Cum Barone de Stofch conijcerem (4) Agathopum ante Augufii 

tempora floryiffe, cum capillos imitandi, ac efformandi modus per quam fimilis Iit illi, qui in 
capitibus Pompeji, ac Caefaris exculptis in numifmatibus, marmoribus, ac gemmis plerumque 
obfervatur. His addi poteft, per I. Caefarem in Urbe magnum praeclaris artibus incrementum, & 
decus accefiifie, quae imperante Auguflo ad fummum faftigium pervenere. 

Praejens gemma artificio maxime commendanda, & eo facculo digna e fi. In ea anclor nomen 
patefecit fiuum ATAOonoTC EDOIE5 Agathopus faciebat (5), cum ?nodefiij]i?na Infcriptione Apellem 
imitatus. Caput continet virile, brevi capillitio Romano more tonfo, eri]pata fronte, tumidis labiis, 
feveritatem, gravitatemque fummo viro dignatu oftentans. Cl. Alexander Mafieius (6) eclypon abfque 
dubio prae oculis habuit negligenter efficlum, qua de re verum artificis nomen non perjpexit ; Attamen 
huius gemmae pretium his verbis confirmat. Quae tam pulchra, & tam eleganter ab artifice elaborata, 
ut immortalem famam proprium infculpendo nomen adipifci voluilfe videatur. 

Quem virum defignet hoc caput certatur, & adhuc Jub indice lis efl. Idem Maffeius (7) Sexto 
Pompejo illud adiudicat, ut pote nummis eius ab Angelono, <& Segnino vulgatis non difiimile, fed 
opinione fitta deceptus efl. Tolerabilior forte videri pofifet Caufaei fententia (8), qui Cneio Pompejo 
Magno attribuit, fed & illa rejicienda videtur, quod haud retle conveniunt Pompeji Magni numijmata 
cum noflra gemma. Qua de re melius cum Bar. .! 

limar ignotam efie nobis imaginem ab Agathopo expr 

.Et 

Defperat trafilata nitefcere polle 

De his Eruditorum efio indicium . 

(1) Montf. Diar. Ital.p. 3 39. infcriptionem edidit exigentem 

in hortis Gaddianis Florentiae, quam percelebris Marchio Scipio 

Maffei ( in Arte Critica Lapidaria lib. 3. cap. 3. p. 246. 

ad novum Thefaurum veterum iufeript. Cl. V. L. Ant. Muratori, 

fupplcmentum collettore Sebafliano Donato) folidis argumentis 

falfam vitio fanique demonfrat. Quamplurimae quoque extant 

inferiptiones eiufdem Agatbopidis Grut. pag. 598. Ifcrizioui 

Antiche illujb’ate da Benedetto Paffionei p. 87. & 160. In 

quarto voi. novae colletti. P. Calogerà Vcnet. editae pag. 376. 

& Gori voi. 1. Iufcript. p. 89. n. 18., & tandem in deferi- 

ptìone gemmarum Bar. de Stofch edita ab IVinkelmann gemma 

exhibetur p. 713. in qua duae dexterae juntfae, addita in¬ 

fcriptione AGATHOPI. 

(2) Gori Muf. Fior. Gem. Ant voi. 2. pag. S. 

(3) Gori in Columbario Libertorum Liviae pag. 154. fc 

inquit Licet memorentur apud Gruterum Caelatores auri 

S: argenti pag. 582. n. y. & Gemmarii apud Fabrettum . 

Infer. Antiq. cap. 2. pag. 89. n. 172. , qui gemmas vel 

negotiabantur , vel in veftibus, vel in calceis & fcyphis 

Stofch, & A. Fr. Gori (9) in hac objeuritate fate- 
e fiam. Id profe clo praefiabilius, monente Horatio (10). 

quae 
relinquit, 

AC IIIL- 

inferebant . Videant docli viri , an fortaflis Aurificum 

nomine intelligi quoque pofiint Gemmarum Scalptores vel 

Aurificum collegio comprehendantur , quod celebratur in 

Gruterianis pag. 258. n. 7. & 6-,S. n. 9. 

(4) Stofch Gem. Cael. pag. 6. 

(5) Gori Inferiptiones Antiquae voi. 1. obfervat. in antiq. 

gem. p. 42. inquit de hac gemma : Prima, tertia , 8: quarta litera 

tranfverfis lineis deftitutae funt : fané prifeo more tum in 

nummis , tum in vetuflis lapidibus ufitato , nona vero litera , 

ob iniquum fpatium , ita fculpta , ut potius Iota , quam 

Sigma quadratum referat. 

(6) Maffei Gem. Aut. pag. 1. tab. 6. pag. 9. 

(7) Maffei Loc. cit. 

(8) Caufaei Muf. Rom. fedi. 1. tab. 21. voi. t. Antonius 

Francifcus Gori loc. cit. pag. 7. halluciuatus efl fer i ben s 

Caufaeiim fentire , quod haec gemma adjudicari potef, vel Cneio, 

vel Sext. Pompejo , vel Bruto Caefaris interfectori ; verum 

Caufaeus uni Cneio Pompejo Magno tribuit . 

(9) Loc. cit. (10) Horat• de Arte P. v. 149. 
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V 11. 

TESTA I G N O T A- 
OPERA D' A G A T 0 P 0, 

India in Acqua Marina. 
\ 

NEL MUSEO GIÀ MEDICEO, IN OGGI DI S. M. C. GRANDUCA DI TOSCANA. 

NOn abbiamo potuto dagli antichi Scrittori indagare chi fia flato quefto infigne Artefice 

Agatopo, quantunque l'peflb quefto nome nelle raccolte dell’antiche ifcrizioni li ritrovi (i). 

__ Ant. Francefco Cori illuftrando quella gemma così dice (2). Il celeberrimo Pietro 
Andrea Andreini mi ha fatto nafcere un erudito dubbio fé quejli Orefici fieno gP ifiejfi che gl inci- 

fori di gemme, i quali dai Greci fono chiamati AAKTTAIorAT4>Ol, come apprejfo Diogene Laerzio, il 

quale nella vita di Pittagora loda Mnefarco di lui padre incifore d’anelli. Iniperocché dai Latini 
non fon nominati gl1 bici fori di gemme con un certo nome particolare, come il refi ant e degli artefici. 

Nell antiche ifcrizioni è fatta menzione degl ineijori in oro, e in argento, e dei venditori di gemme (3). 
Ma non fi prova chiaramente, fe quejli ancora incidepero le figure nelle gemme, lo col Bar. Stofch. 

congetturerei (4) Agatopo efer fiorito avanti i tempi di Augufio, poiché la maniera di imitare, e formare 

i capelli è fomiglianti/Jima a quella che / 0ferva nelle te fi e di Pompeo, e di Cefare, nelle medaglie, 

nei marmi, e nelle gemme. Aggiungere fi può a quefto che Giulio Celare alle belle Arti diede 

un notabile accrelcimento e decoro, e regnando Augufto al colmo della perfezione pervennero. 

La prefente gemma è commendabile principalmente per il lavoro, e di quel fecolo degna. 
L’artefice ha voluto rendere illuftre il fuo nome con modeftiffima infcrizione (avendo in quefto 
imitato Apelle) ATAtìOHOTC ElloiEI Agatopo faceva (5). Quella tefta rapprefenta un uomo 
nella fua virilità con corti càpelli all’ufo Romano, con fronte leverà, e gonfie labbra, often- 

tando una feverita e gravità degna d’un Eroe. Il chiariamo Alelfandro Maft'ei, (6) fenza dubbio 
non ha veduto che un impreflione di quella gemma fatta trafeuratamente, perciò non ha potuto 
dhìinguere il vero nomedi quefto artefice, (ebbene ne rilevò il pregio dicendo. La quale è così 
bella, e tanto ben condotta dall artefice, che Jèmbra avere egli creduto di ac qui fi ar gloria immor¬ 

tale da quefio lavoro fcrivendovi il proprio nome . 
Quale Eroe rapprefenti quella tefta è molto dubbiofo, e ne pende ancora appreflò gli 

Eruditi il fentimento. Il medelimo Maffei (7) s’è ingannato col giudicarla un Sello Pompeo, e 

die folle fomigliante alle di lui medaglie pubblicate da Angeloni, e Seguino , Più tollerabile 

potrebbe fembrare l’oppinione del Caufeo (8) che 1’attribuifee a Pompeio Magno, ma ancora 
quefto parere deve rigettarli perchè non hanno fomiglianza le medaglie di Pompeio colla noftra 

gemma. Per la qual cola in tante tenebre di cole ftimo meglio confeflare col Bar. de Stofch, e 

Ant. Fr. Gori (9), eflère a noi ignota l’immagine incifa da Agatopo. Quefto è il miglior partito 
che pofla prenderfi fecondo l’avvertimento d’Orazio (io). 

Quelle coffe abbandona, che difperi 
Poter mettere in chiaro coi tuoi detti. 

E così lafcio agli Eruditi la libertà di decidere. 

ACHIL- 

0 nelle [carpe , o nelle tazze, offer vino gli Eruditi , fe forfè , 

fatto nome d' Orefici pojjono intenderfi ancora gl' Incifori di 

gemme, e pano cotnprcfi nel Collegio degli Orefci, dei quali 

parla Grutero pag. 258. ». 7. e 638. ». 9. 

(4) Stofch Gem, pag. 6. 

(<r) Goti Infcr. Ant. voi. 1. Obfervat. in antiq. gerrt. 

p. 42. dice di quella gemma . Mancano alla prima , terza , 

e quarta lettera le lìnee trafverfali, come fi vede ufato nelle an¬ 

tiche medaglie, e ifcrizioni . La nona lettera per la mancanza del¬ 

lo fpazio rapprefenta piuttofio un Iota , che un Sigma quadrato . 

(<?) Maffei Gem. Antiq. tab. 6. pag. 9. 
(7) Maffei Gem. Antiq. p. 1. tab. 6. pag. 9. loc. cif. 

(8) Cauf. Muf. Rom. voi. 1. tab. 21. fett. 1. Il Chiar. 

Dottor Gori loc. cit. pag. 7. prende sbaglio col far dire 
a quefto illuftre antiquatio Caufeo , che quella gemma poffa 

attribuirfi, o a Cneio , o a Sello Pompeio , o a Bruto uc- 

cifore di Cefare, quando Caufeo l’attribuifee fidamente 

al Gran Pompeio . 

(9) Loc. cit. 
(io) Dell’Arte Poetica v. 149. 

(1) Montfaucon nel Diario Italico pag. 359. pubblicò una 

ilcrizione efiftente negl’ Orti Gaddi di Firenze , la quale 

il Celebre Marchcfe Scipione Maffei , nell’ Arte Critica 

Lapidaria lib. 3. cap. 3. pag. 246. ( Ad novum Thefaurum 

veterum Infcript. Cl. V. L. Ant. Muratori , fupplementum 

collettore Sebaftiano Donato ) con folidi argumenti dimoftra 

chiaramente effer falfa, e viziofa . Molte altre ifcrizioni fi 

trovano col nome d’ Agatopo: Gruferò pag. 598. Ifcrizioni 

Antiche illuftrate da Benedetto Pafiìonei pag. 87., e 160. Nel 

quarto voi. della nuova raccolta del P. Calogeri pag. 136. e 

Cori voi. 1. Ifcr. pag. 89. n. S. e finalmente nella definizione 

delle gemme del Bar. de Stofch pubblicata dall’ Ab. Win- 

kelmann fi riporta una gemma a pag. 513. nella quale fono 

incifedue rrfani unite infieme con l’ifcrizione a’Agatopo. 

(2) Gori Muf. Fior. voi. 2 pag. 8. 

(3) Gori nel Colombario dei Liberti di Livia così s’ e- 

fprime pag. i 54. Quantunque fieno mentovati da Grutero 

gl' Incifori in oro , e in argento pag. So1- » 5 ed i venditori 

di Gemme prejjo Fabbretti Infcr. Ant. cap 2. pag 89. n. 172. 

i quali 0 fanno negotii di gemme , 0 le inferi [cono nelle vegli, 
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Vili. 

A C lì I L 1 E S • 

QUINTI A L E X A E OPUS, 

Sardonychi incifum. 

EX MUSEO EQ. COMMEND. VICTORII ROMANI. 

Nobilitate, virtute, non minus ac eruditione fpeBabilis vir Eques Francifc/ts Viciarius Ro¬ 

manus libellum eximium evulgavit, cui titulum fecit Diflertatio Glyptographica (i). In 

eo quaecumque ad artificem Alexam fpeBant, Heroemque in gemma hac exprefum, tanto 

ingenio & eruditione pertraBata & illuflrata funt, ut nihil fupra. Eius fcripta compilare non efl 

animus, cuius me SeBatorem libenter profiteor ; ideoque ipfius verba ingenue referam. 

Eiufdem nominis Alexae celebris fuit Aatuarius Olympiade LXXXVII. difcipulus Polycleti a 

Plinio memoratus. Quum vero ab eodem Scriptore (2) Polycletus inter eos qui minora limulacra, 

& ligna perficiebant, recenleatur, & inter gemmarum Scalptores, Polycletum infignem fuifle 

viderimus (3). Sulpicio quaedam nos agitat, fortaiEe non fpernenda, & Alexin a Plinio defcriptum 

cum ftatuariis, tamquam gemmarum quoque caelatorem putare debeamus, aeque nos impellit: 

ita ut caelator nollrae gemmae -QVINTVS ALEX A idem ille fit qui a Plinio indicatur. 

Attamen utrumque Plinianum fculptorem incerto difcrimine, nollris adjungere minime volumus, 

fcrupulum eruditioribus examinandum, ac de ipfo libere difquirendum, ultro, citroque, conce¬ 

dentes: In alteram fententiam, liquando doclorum virorum judicio lata fuerit, prefio veftigio, 

atque lubentius defcenfuri. 

Gemma itaque quam proferimus fragmentum efl inflgne Sardonychum Mufei ViBorii egregie 

induftrieque fuppletum. In area legitur tribus lineis diflributa infcriptio KOINTCC AAEEA EEIGIEI . 

QVINTVS ALEXA FACIEBAT. In ea nobilis Artifex Alexa forte Achillem exhibuit armis , 

ocreifque munitum, ad bellum profcifcentem, eo quidem cultu, quo in pluribus antiquis nummis Mars 

qui Gradivus vocatur ìnfimi fola. Aid hanc gemmam illuftrandam ea ftbneBere perfequar, quae 

elegantijfnne laudatus ViBorius addit, fammi viri judicio fubfcribens. 

De Galea, Thorace, Scuto, Hafla, ac Parazonio, quibus armis Achilles indutus fpeflatur, 

nihil omnino dicendum efl, quod pars gemmae fuperior, pene tota fuppleta fit. Licet Parazo¬ 

nium, Thorax, Subarmale: immo & Panniculus, qui de fub fcuto ventilat, baccis, live flocculis 

in extremitatibus ornatus, in vetufio fragmento compareant ; velligiifque notis, opus totum, 

fortafle nihil, aut parum ab vetuftae gemmae parte depertita diferepans, abfolutum fuerit. De 

Ocreis tamen, quae integrae perfeverant, aliqua 

tius Varro lib, 4. de lingua Latina, (4) Ocreas 

(1) Differt at io Glyptographica ec. Romae 1739. in 4. pag. 108. 

é* feq. 

(1) Pini. Hig. HI. i^.cap. 8 d'* Cicero Uh. 4. in Ve rrevi ita ait. 

Erant aenea praeterea duo figna nan maxima , verum eximia 

venuflate , virginali habitu , atque veftitu , quae manibus 

fublatis , facra quaedam , more Athenenfium , repofita in 

capitibus fuflinebant . Cancphorac ipfae vocabantur; fed 

earum artificem quem? refte admones: Polycletum efie di¬ 

cebant . 

(;) Si Antonii Fr. Cori Muf Flor. voi. 2. pag. 7. & feq. fimo 

flaret talo , de artifl.ee Agatboflo , fleuteutia , auriflees nempe 

; animadverliones fubtexere lubet. Marcus Teren- 

putat ita nuncupatas fuifie, quod opponebantur 

ob 

eofldem fuijfle gemmarum fcalptores, alium quoque huius artis 

peritum Alexin flve Alexan haberemus , quem Grutcrianae colle¬ 

zioni s habet Infcriptio DCXXXIX. D. SEGVLIVS ALEXA 

AVRVFES ‘ In deferiptione gemmarum R. de Stofch Ah. IVin- 

kehnann refert pag. 260. Taurum Dionyflacttm artificis nomine 

decoratum A A EH A . Facile hoc nomen a recenti fcalptore appi- 

tum cf. Cognomen hoc non raro in vetuflijfimis lapidibus ohfler- 

vare licet, ut apud Fabret. Infler, cap. 6. 11. 59. & apud 

Gorium in Coltimi, lib. Liviae Aug. p. 166. u. 139. 

(4) Cap. 14. 
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ACHILLE- 
OPERA DI QUINTO ALEX A, 

Incifa in Sardonica, 

NEL MUSEO DEL COMMENDATORE VETTORI DI ROMA. 

ÌL Commendatore Francefco Vettori di Roma non tanto per lo fplendor de natali, che per 

l’erudizione riguardevoliffimo, pubblicò un eccellente libro intitolato Dijfertatio Glyptogra- 

pirica, (i) In quello libro fono trattate, ed iìluftrate con tanto ingegno, ed erudizione tutta 

quelle cofe che appartengono all’artefice Alexa, e all’Eroe efprefiò in quella gemma, che nulla 

di più fi può dagli eruditi defiderare. Siccome ho aborrito Tempre il nome di plagiario, perciò 

ben volentieri riporterò l’iflefte fue parole. 

Ci fu un altro Statuario del medefimo nome d’ Alexa nell’ Olimpiade LXXXVII. difcepolo di 

Volicleto mentovato da Plinio. Fu Policleto annoverato dal medefimo Scrittore tra quelli (2), i quali 

a perfezione lavoravano le piccole fiatuette, ed a fino luogo tra gl’ ine l'fori di gemme vedremo Po¬ 

licleto (3). Ci rifveglia adejfo una certa congettura certamente da non difprezzarfi, la quale giufiamente 

ci ftirnola a dover giudicare /’ Alexa deferitto da Plinio con gli fiatuarj, come incifore ancora di gemme, 

di maniera tale che Quinto Alexa incifore della noftra gemma fia /’ ifiejfo che è nominato da Plinio . Con- 

tuttodì* non abbiamo voluto in dubbio aggiungere ai noftri, ambedue gli Scultori Pliniani, lafdando di 

buona voglia che gli Eruditi efaminino, e liberamente ricerchino una sì fatta queflione : e fe il giudizio 

degli uomini dotti proporrà un opinione piu plaufibile, ben volentieri io concorrerò nel loro fentimema . 

La gemma pertanto che fiamo per deferivere è un infigne frammento in Sardonica del Mu- 

feo del Commendatore Vettori con tutto l’ingegno egregiamente fupplito. Nel campo fi legge 

un’ifcrizione la quale è divifa in tre linee KOINTOC AAESA E.riOIEl Quinto Alexa faceva. Fa¬ 

cilmente l’illuftre artefice ci ha rapprefentato in quella gemma Achille armato d’Ocree nell’atto 

di partire per la guerra, come appunto s'ofierva in moltiffime medaglie antiche Marte, che c 

nominato Gradivo. Seguiterò a illullrare quello monumento coll’ingegnofe congetture del fopra- 

lodato Commendator Vettori uniformandomi al fentimento d’un tanto celebre letterato. 

Deir elmo, torace, feudo, afta, parazonio , colle quali armi è vefiito Achille , non faremo pa¬ 

rola, perchè la parte fuperiore della gemma è quafi tutta fupplita. Il parazonio, il torace, eia ve fi e 

gettata fiotto le fpalle, ed ancora il pie col panno che fvo la zza fiotto lo feudo compari]ce nell antico fram¬ 

mento ornato con fiocchetti nell’ eflremità, e dall’ avanzo che ci refi a, /’ opera tutta niente, 0 poco dificorda 

dalla parte perduta dell' antica gemma . Dell’ Ocree che intere efifiono, faremo alcune ojfervazioni. 

Marco Terenzio Varrone nel libro- quarto (4) giudica che Ocree così fi clriamajfero perchè fi ponevano fio- 

Tom. I. F pra 

(r) Differt. Glyptog. pag. 108. e feg. 

0) Plin. Hill. lib. 34. cap. 8. Cic. lib. 4. in Verrem così 

s’cfprime : erano due piccolefatuettc di bronzo d'eccellente bel¬ 

lezza con abito, e veflìmento proprio delle Vergini , le quali 

con le inani alzate fojlenevano alcune cofe Jacre pofle in te fa, 

fecondo il co fumé delle Vergini Atenìefi. L'iffcjje Jì chiamavano 

Cai: efore , ma chi fa mai V artefice di q uefle ■ figure ? dicevano 

efiere di Policleto . 

(3) Se fuflìfleffe il parere del Dott. A. Fr. Cori parlando 

dell artefice Agatopo cioè clic gli Orefici foffero ancora 

incilari di gemme , areremmo un altro Alexa perito in 

quella arte, del quale Gruferò fa menzione nell’ ifcri- 

zioni pag. DCXXXIX. D Seguilo Alexa Orefice. L’Abate 

Winkclmann nella definizione delle gemme di Stofch p. 260. 

riporrà una gemma rapprefentante un Toro furibondo , col 

nome dell’artefice Alexa; facilmente quello nome è flato 

aggiunto da un moderno incifore . Quello cognome d’Alexa 

s’offerva fpefilfilmo nell’antiche ifcrizioni come può vederli 

appreffo Fabbretti Inficr. cap. 6. n. 59. apprettò- Cori Colorab. 

lib. Liv. ec. p. 166. n. 139. 

(4) De Ling. Lat. cap. :f 



4z COMMENTARIA DE ANTIQUIS SCALPTORIBUS 
ob crus. Sextus autem Pompeius Feftus (5) haec inquit. Ocrem antiqui ut Atteius Philologus in 

libro Glojfematorum refert, montem confragofum vocabant, ut apud Livium: fed qui funt hi, qui 

afcendunt altum Ocrim. Ceterum mos deferendi Ocreas, non idem militibus fuit. Etenim aliquando 

finifìrum folummodo crus inftruebant, quandoque dextrum tantum. Renatus Vegetius (6) Pedites 

autem fiutati, ita habet, praeter cataphracias, & galeas, etiam ferreas ocreas in dextris cruribus 

cogerentur accipere. Et in eamdem fententiam Virgilius (7) ait 

.Veftigia nuda finiflri 

Infiituere pedis , crudus tegit altera pero. 

Ad quem locum Servius: Ipfi efl in pugnantibus primus, nempe finifìer pes; fed bene nudus efl, 

quia tegitur fiuto, dextrum autem efe te cium conveniebat, quafi ab armis remotum. Silius Italicus (8) 

fìat contra, quum inquit, agens de Sabinis populis. 

Cunelis hafla decus, Clypeufque refertur in orbem, 

Vertice & implumes, & laevi tegmine cruris 

Ibant . 

Sed de hac re difierit plene vir do&ifiimus Ioanr.es Ludovicus de la Cerda in notis ad 

opus Virgilianum, loco fupra citato, & alibi (9). Varium etenim morem lervabant variae 

gentes ex inftituto maiorum fuorum, & aliam confuetudinem pedites, aliam equites ufurparunt. 

Verum Romani milites, vel utramque tibiam ocreis inftruxerunt, vel utraque nuda pugnarunt, 

quod oftendunt plures gemmae incifae, nummi veteres, antiquae piflurae, & Iculpta marmora 

quamplura. Ocreas autem plerumque adhibebant ex corio paratas, vel ex aere duttili, atque 

abtenuato, quapropter inaequalitates nonnullas facile contrahebant, quas in veteri fragmento 

nofìro confpeximus a Quinto Alexa, operis artifice indicatas. 

Ut ad Achillem redeamus, non levi de caufa heroi Ocreas elaboravit non ineruditus artifex ; cum 

nofet vetuftijflmos Graecorum bellatores, maximam curam & decus in Ocreis coll oc affé ; Propter ea ab 

Homero pajjim celebratos legas honoris gratia bene Ocreatos Achivos Evkiuj;mòxì Adotta; (10). A 

pedum velocitate commendatur Achilles quam faepijfime ab Homero (11) Ylobuc. wkvs AyitAebs. Eo¬ 

dem nomine ab Alcaeo nuncupatur (12) UoctuKqQ A^i/iAtic nempe Celeripes Achilles, nec diffimilis a 

fapienti artifice efficias efl. 

Hanc Quinti Alexae gemmam primum Clar. Ant. Frane. Gori in Mufio Flor. voi. 2. pag. 155. 

tab. 97. n. 1. ex Dactyliotheca Victoria vulgavit, eamque praeflantiflimus Antiquarius illuflrans 

oflendit Achillem Armis Ocreifque infìruflum, ad bellum proficifcentem in quo gemmae fcite 

fuppletae fragmento feriptum eft nomen Artificis Quinti Alexae, quod ad hoc tempus inco¬ 

gnitum fuit. 

Tamen Abbas Winkelmann, in libro faepius citato Defcription des Pierres gravees du feu 

B. de Stofch pag. 166. de hac gemma locutus, haec e fatur. Pate de verre prife d’une Sardoine 

du Cabinet du Chev. Vettori de Rome fragment. II ne contient que les deux jambes jufque a 

mi-cuifie avec 1’infcription .... INTOC A AES A EflOIEI. Diligens Antiquarius indicare debebat 

crura ocreis infintila efe. Sed maiora funt, quae inferius praejiat animadvertere. Monfieur l’Abbè 

Bracci dans une planche de fon ouvrage des pierres gravees a fait fuppleer le refte de la figure. 

Ex pede Herculem, comme fi elle etoit entiére. 0 vere praeclarum ingenium, feu potius ridiculum 

caput. Mihi fupplementum attribuit, dum triginta annos ante, quam ipfi opus meum aggrederer gemma 

fuppleta erat, eamque ita fuppletam Gorius, & Victorius ediderant, quod nec ipfi ignorabat, nam loca 

indicat in notis, ubi Clar. viri pubblici juris hanc gemmam fecere. Quid autem ejl quod tu non audeas? 

0 mi ferum ? Sive illa tibi nota non funt, nihil enim bonum nofli, five funt, qui de tantis viris tam 

im- 

(5) De verborum Jìgnifcatione pag. 135. 

V) De Re Militari lib. i. cap. io. 

(7) Aetteid. lib. 7. v. 689. 

(8) Punicorum Bellorum lib. 8. v. 410. 

(9) Vide lib. 4. Atn. v. 518. Unum exuta pedem vin¬ 

clis & item lib. 8. ver/. 614. Tum leves Ocreas elcftro, 

auroque recofto ec. 

(10) Hotner. Odyif lib. 2. v. 72. quod temere Clar. Sa- 

muel Clarcke & Giphauius interpretantur Fortes Achivos. 

(11) Ili ad. I. i.v. 58. & 84. ( 1 ;) Alcaei Carminap. mihi 401. 
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pra le gambe . Ma Sefio Pompeio L'efio dice (5). Ocri gli Antichi, come Atteio Filologo c’infegna 

nei libro delle gloffe, chiamavano un monte afpro, come appreffo Livio che dice: Ma chi fono 

quelli che falgono fu l’alto Ocri. Il enfiarne poi di portare I' Ocree non fu il medefimo nei foldati, im¬ 

perocché alle volte lafiniflra, alle volte ladefira gamba calzavanfi. Vegezio così dice (6). 1 foldati d’in¬ 

fanteria armati di feudo oltre l’armature, e gli elmi fono corretti ancora di portare l’Ocree di 

ferro nella gamba deftra, concorrendo Virgilio nel medefimo pentimento (7) f 

.Il pie finifiro 

Uh nudo a tener, duro calzare 

Di rozzo cuoio lor difende il deliro. 

Nel qual luogo Servio. Il piede iiniftro è il primo che h porta avanti dai combattenti, ed è nudo 

perchè è difefo dallo feudo, ma il deliro conveniva folle coperto perchè era diftante dall’ armi. 

Silio Italico (8) è di contrario parere dicendo dei Popoli Sabini, 

L’afta è a tutti d’ornamento, e lo feudo 

Rotondo, e lenza penne nella teda, 

Ed andavano con la gamba hniftra coperta. 

Ala il dottijfimo Lodovico della Cerda quefia materia a lungo difatte nelle fitte note nel luogo fiopra- 

citato, ed altrove (9). Varie nazioni confervavano, differente cofiume per confietudine dei fiuoi maggiori, ed 

altra ujanza prefe l'infanteria, altra la cavalleria. Ma i foldati Romani 0 calzavano /’ una, e l'altra 

gamba coll' Ocree, 0 combattevano a gamba nuda con forme molte gemme iticife, antiche medaglie, e pitture, 

e moltiffimi marmi fico]piti dimofirano. Si fervi vano perlopiù dell' Ocree fatte di cuoio, 0 di bronzo fiottile, 

per la qualcofa facilmente ne contraevano alcune intignagli anze, le quali vedemmo nel nofiro antico fram¬ 

mento indicate da Quinto Alexa Autore del lavoro, 

Ma per ritornare ad Achille, non fenza ragione l’erudito artefice fece l’Ocree a quello Eroe, 

molto bene conofcendo gli antichiflimi guerrieri Greci aver collocato nelle Ocree grandiffima 

cura e decoro. Per la qualcofa fono celebrati frequentemente apprefib Omero in fegno di lode 

gli Achivi bene Ocreati (io) fpefiìfiìmo elìèndo dalla velocità dei piedi commendato Achille (11), 

cosi ancora col medefimo nome è chiamato da Alceo (12) noJuwjjs Achille veloce nei piedi, 

nè dillìmile è flato formato dal fapiente artefice. 

Quefia gemma di Quinto Alexa fu la prima volta pubblicata dal chiarifiimo Dottor Gori nel 

Mufco Fiorentino voi. 2. pag. 155. tit. 97. num. 1. dal Mufeo Vettori, ed illufirandola il celeber¬ 

rimo antiquario ci addita un Achille armato coll' Ocree nell' atto di partire per la guerra, nel qual 

frammento della gemma egregiamente fupplito, è incifo il nome dell' artefice Quinto Alexa, che fino a 

quefito tempo e fiato a noi incognito. 

Contuttociò l’Abate Winkelmann nel fuo libro fpeflo citato, Defcription des Pierres Gravées 

da feti B. de Stofch pag. 166. così parla di quefia gemma . Paté de verre prife db ime Sardoine da ca¬ 

binet du chev. Vettori de Rome fragment. Il ne contient que les dettx jambes jufque a mi-cuiffe avec 

Vinfcrìption .... INTCC AAE3A EnoiEI. Un diligente antiquario avrebbe dovuto indicare le 

gambe effere coperte d’Ocree. Ma maggiori cofe fono quelle che più a baffo ci fa d’uopo d’of¬ 

fer vare. M. l'Abbè Bracci dans irne planche de fon ouvrage des pierres gravées a fait fuppléer le refe 

de la figure Ex pede Herculem, comme fi elle etoit entiere. Da un piede ne ha formato un Ercole 

come le folle intero. O veramente bellifiimo ingegno, o piuttofto tefia ridicola! Mi attribuifee 

d’aver fatto fupplire quefia gemma, quando trenta anni prima che io principiali! quefia mia fa¬ 

tica, era già fiata fupplita, e tale quale l’avevano data alla luce Gori, e Vettori, la qualcofa 

nemmeno l’ideilo Winkelmann ignorava indicando nelle note i luoghi, ed il tempo dove quelli 

ehiarillimi uomini pubblicarono quefia gemma. Ma cofa è mai che tu non ardifea? O miferabile? O 

F 2 que- 

(0 De verborum fignifìcationc . 

(5) De Re militari lib. i. cap. :o. 

(7) Aen. lib. 7. v. 

(3) Punicorum Bellorum lib. 8. v. 420. 

(9) \ edi lib. 4. Aen. lib. 4. v. J18. e lib. 8. v. 624. 

(i*) Homer. OJyf lib. 2. v. 72. che trafeuratamente 

dal ciotto Samuel Clark , c da Gifanio è flato interpetrato 

Forti Achivi. 

(11) Iliad. lib. 1. v. $8. Se 84. ec. 

(12) Alcaei Carmina pag. 401. 
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. npudent er loquace Ì Profequamur audacijfimnm [omniantis commentum. Ces jambes ne nous don- 

nent pas pourtant une grande idée du graveur, dont le nom marquè pompeufement fur la pierre, 

contreia coutume des excellents graveurs, eli: leulement une marque de laprefomption qu’il avoit 

de fon peu de favoir, comme elle 1’eft du fiecle de la decadence de 1’art, dans le quel les artilles 

mediocres mettoient leurs noms fur des ouvrages, qui eu egard au travail, ne meritent point d’at~ 

tention ; temoin entr’autres un monument fepulcral d’un foldat qui eli au Capitole, ou lur la fi¬ 

gure on lit le nom du Sculpteur. 

ETTTXHC BEI0TNETC 

TEXNEITHC EnOIEI 

La jambe d’une ftatue dans Ia vigne de Monfieur le Cardinal Alexandre Albani eft plus digne 

d’attention . C’eft peut-etre la jambe d’un Bacchus, il s’y trouve a cote un beau vafie cannelle far 

le quel eli jettè un drap, & fur la bafe du quel il y a le nom du Sculpteur . 

EPATQN 

EriOIEI. 

Winkelmannus turpiter ballucinatur, dum crura Achillis huius non dare maximam caelatori famam putat, 

Quin etiam ex cruribus iflis opificio eximio fcalptis Artificis elegantiam arguere licet, dum Plinius in* 

quit (13) Etenim fi avulfum fiatuae caput, aut membrum aliquod infpiceres, non tu quidem ex 

illo polies congruentiam aequalitatemque deprehendere, polfcs tamen judicare an id ipfum fatis 

elegans e flet. Quid vero de pulchritudine operis judicare audet, qui imperitijjimus fit in cognofcenda 

non folum monumentorum pulchritudine, atque perfectione, fed etiam antiquitate Ì Ut enim tejle eodem 

Plinio lib. 1. Ep. io. De Pintore , Sculptore, Fifrore, nifi artifex judicare, ita nili fapiens potefl: 

perfpicere fapientem, ideo folus Antiquarius de rebus antiquis judicare potejl. Fruftra praefatus Win- 

kelmannus me incufavit quod ex pede Herculem finxerim, eo magis quod ipfe ex uno crure Bacchum 

formaverit, abfque eo quod in libera lit er at orum republica nemo illum reprehenderit, nedum egomet 

quamvis graviter lacejfitus, quine falfam quidem dixi conie Auram, quam de Baccho propofuit, nec buiuf- 

1nodi alias de Antinoo, & Marco Aurelio ec. (14). Indicium his de rebus eflo penes integros viros, qui 

expenfis argumentis hac in re a Gorio & Vittorio prolatis iliifque coi latis, fententiam ferre poterunt. 

(13) PH», Ep. lib, 2. Ep. y. 

AMOR 

(14) Wln'i’bn, lj\. del7’ .irti voi. pag. 119, 
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quelle cofe a te non fon note, imperocché non hai alcuna buona contezza, oppure ti fono note ; per¬ 

chè di uomini sì meritevoli nella republica letteraria con sì sfacciata memoria parli? Seguitiamo 

i fogni di quello audacillìmo Antiquario. Ces jambes ne nous donnent pas pourtant ime grande idée dii 

gr aveur, dont le nom mar qui: pompe ufement far la pierre, (contro la continue dcs excellents graveurs ) eft 

feulement ime marque de la prefomption quii avoit de fon peti de favo ir, corame elle l'ejl dii fede de la de¬ 

cadere e de d art, dans le quel les artifles mediocres mettoient leurs noms fur dcs ouvrages, qui eu egard 

au travati, ne meritent point d'attention ; temoin entr autres un momment fepillerai d'un Jòldat qui eft 

du Capitole, ou fur la figure on Ut le nom dii Scnlpteur . 

ErrrxHC beiqtnetc 

TEXNEITHC EHOIEI 
- 

La jumbe (dune ftatue dans la vigne de M. le Cardinal Alexandre Albani eft plus digne dd attentiori. Cefi 

peut-etre la jumbe d'un Bacchus, il s'y trouve a cote un beau vafe cannelle fur le quel eft jette un drap, & 

fur la bafe du quel il y a le noni du Scnlpteur. 

EPATUN 

EEIOIEI, 

Winkelmann sbaglia alfingroffo, quando giudica che le gambe di quello Achille non dieno all’ 

incifore una gran reputazione . Anzi di più da quelle gambe con eccellente artifìcio incife, fi può 

ficuramente argumentare 1’ eccellenza dell’ artefice, mentre Plinio dice (i 3) fe tu rimirerai da vi¬ 

cino una tefta, 0 qualche altra parte d’una ftatita, tu certamente non potrai da quei frammenti com¬ 

prendere fe le proporzioni fon ben regolate, non lafcerai però di giudicare fe quefta parte fi a elegante. 

Uno che lìa privo dei doni che ci vogliono per gullare le bellezze dell’arte, come potrà giudi¬ 

carne ; efìendo di più imperito non folamente nel conofcere la bellezza, e perfezione dei monu¬ 

menti, ma ancora l’antichità dei mcdefimi. Siccome fecondo il medefìmo Plinio nel lib. 1. Ep. io. 

dei Pittori, degli Scultori, e dei Formatori di figure di terra appartiene ai foli Artefici di ben giudicare, 

così è necefario che uno fia fapiente per poter ben conofcere i meriti dd un altro fapiente. In confeguenza 

di che fpettando al foìo antiquario il giudicare delle cofe antiche, invano il fopramentovato Winkel¬ 

mann mi ha accubito che da un piede n’abbia formato un Ercole: Tanto più ch’egli da una 

fola gamba n’ ha formato un Bacco, fenza che alcuno della libera republica de letterati l’abbia 

riprefo di quella fua congettura, come neppure io fiefiò benché da lui gravemente provocato, non 

lio chiamatafaìfa la congettura propofla fopra quello Bacco, nò altre di quella forte, come quella 

di Antinoo, e di Marco Aurelio ec. (14). Di quella materia adunque fieno giudici, gli uomini im¬ 

parziali, i quali efaminati gli argumenti riferiti dal Dottor Gori, e Commendator Vettori, e con¬ 

frontati con quelli di Winkelmann potranno liberamente pronunziare il loro Pentimento, 

AMO- 

(13) Piin. lib. 2. Ep. 5:, (14) Wirskelrr.ann Ift, dell’ Arti voi. r. pag. 2:3. 

% 
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IX. 

. AMOR LIO NEM DOMANS 
ALEXANDRI OPUS, 

Onychi An agi. excalptum. 

EX MUSEO COMITIS CARLISLE LONDINI. QVid fuerit caufae cur Baro Stofch (i) de Carnei huius praeflantia, & de opifice Aiexandrò 

ficuti de plurimis aliis gemmis filuerit, nefcio. Prefetto aliquid certi adferre non licet; 

conjiciendi tantum locus eft non longijfime illum ab Alexandri Magni aetate flonnjje, tot 

praeclarijfimorum artificum foecunda, quibuficum noftri Alexandri certat induftria. Huic conjetturae 

adfiipulatur Alexandri nomen, quod vulgatius illis temporibus effe coepit, quam Augufli aevo, quo 

praeclaris artibus antiquus fplendor efl reflit ut us, 

Ab Amico Londinenfi benevolentia, & fludio antiquitatis mihi coniunttijfimo epiftolam accepi, qua 

ita hunc fingularem Carneum dejcribit. Hic Carneus quinque coloribus diftm61iftimis abfolutiffi- 

mifque praeter medias tin&uras dives eft, & colores, & mediae tin&urae in tabula noftra a 

viris plane do&is facillime diftingui poliunt. Opus excellit eximia pulcritudine intelligentiaque 

elaboratum. Infignis Opifex in colorum diliributione praegrandem perlpicaciam adhibuit, quo¬ 

rum numerus inter antiquos hujufmodi Carneos unicus eft (2) . 

Hujus elegant ijfimae gemmae praecipuum argumentum efl Annor hominum Deorum que domitor 

in fabulis celebratus. B. Stofch in hac gemma ait (4) Amor puer alatus Leonem, praeferocem 

belluam, minaci oris hiatu rugientem, dolentemque apprehenfts dextera jubae villis infiftit, 

manu altera ftragulum dorfo aptat, mox inliliturus (5). Nympha, ftola ad latus difcin&a, 

pudibunda, ac vultu fubmiftb, finiftra tympanum tenet, dexteraque veftis partem protendit 

ad velandum corpus, alteram vero ejufdem veftis partem puella nuda, blanda, ac fubridens manu 

finiftra peflori admovet veluti nuditati confultura, quali ambae invitae , fed amoris vi adaftae, 

£C edomitae velles una cum pudore exuerent, 

(1) Stofch Gemmae hifcalptae pag 6. tah. C. 

(a) Hic artifex a Carolo Dati receufetur iit Libro Vite 

de'' Vittori antichi pag. no. inquit enim /e apud Cord. Leopol- 

dum Mediativi vidiffe gemmam, in qua repraefeutalatur caput 

excalptum , Drufo tributum, cum inferiptione AAFFANAROC 

EUOEI , ide/i EfiOIE!. Celeberrimas inter Picturas Herculaneas . 

Voi. r. pag. 1. memoratur Alexander qui tabulam pinxit, cum 

inferiptione AAEEANAi’OS AtìH^AlOS Ei'i? A<i>EN , Alexander 

Athemenfis pingebat . 

(3) Multae quidem, & inter fe pugnantes reperiuntur Pen¬ 

tenti ae fuper Amorum origine & numero , & ad trefdecim afce fi¬ 

dunt ■ Sed eruditus Furmontius natu minor in fua difjertatione 

fuper hoc argumento, quae extat in lib. Memoir. des lfcrip. 

voi. io -pag. 3 5. & 45. fummo judicio contenda ad unicum 

cos redigi pofe , nempe ad Mercurii , & Veneris filium . Ad 

fuam fententiam pertrahit OviJ. locum lib. 4. Met amorphi verf. 

280. ibi. 

Mercurio puerum Diva Cythereide natum 

Nayadcs Idaeis enutrivere fub antris , 

Cuius erat facies, in qua materque, paterque 

Cognofci pollent : nomen quoque traxit ab illis. 

Sed fallitur V. C. non enim ibi de Amore fermo eft, fed de 

Hermaphrodito, quemadmodum pojlrema verba declarant, No- 

Vlura 

f 

men quoque traxit ab illis, nempe a Mercurio, & Ve¬ 

nere, qui Grecae Epy-us & Appormi dicuntur. Sed poetarum 

figmenta mi fa faciamus , ex illis potius quid fub cortice la¬ 

teat conferemur . Cupido puer effe fingitur inquit Phornu- 

tus de nat. Reor. cap. ay. quod plane mente careant, de¬ 

ceptionique obnoxii fint quotquot Amori operam dant; 

At juxta Servium relatum a Rofino Rom. Ant. pag. 13 6. 

puer pingitur , quia imperfeftus efi in amantibus fermo 

ficut in puero. Alatus a Phornuto deferibitur loc. cit. quia 

& caedium interdum cfi author ; quod impetu quodam 

in hominum animos involet. Et juxta Servium loc. cit. 

quia nihil amantibus levius, nihil mutabilius invenitur. 

Phornutus tandem inquit : Plures autem & varii Amores 

feruntur , propter Amorum varietatem, & quod per mul¬ 

tos huiufmodi afieclus Venus, feu venerea voluptas nobis 

erogetur. 

(4) Stofch Gemmae hifcalptae tab. 6. pag. 6. 

(y) Arcefilaum inquit Pliit. lib. ;6. cap. y. quoque ma¬ 

gnificat Varro, cuius fe marmoream habuifle Leaenam tra¬ 

dit, aligerofque ludentes cum ea Cupidines. Quorum alii 

religatam tenerent, alii e cornu cogerent bibere, alii cal¬ 

cearent foccis, omnes ex uno lapide « 
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AMORE DOMANDO UN LEONE- 
OPERA D' ALEXANDRO, 

Scolpita in un Niccolo. 

NEL MUSEO DEL CONTE DI CARLISLE A LONDRA. NOn fo comprendere perchè il Baron de Stofch (i) abbia trafcurato di parlare non fola- 

mente dell’eccellenza di quello Cammeo, ma ancora dell’artefice Alexandro, ficcome di 

molte altre gemme. Non fi può di certo aderire, ma folo è permedò di congetturare che 

il nodro artefice fia fiorito verfo i tempi d’Alexandro il Grande, fecondi di tanti famofidimi ar¬ 

tefici , coi quali gareggia l’indudria del nodro Alexandro. Può aggiugnerd a queda congettura il 

nome d’Alexandro, che fu più comune in quei tempi, che nell’età d’Augudo, quando al pridino 

fplendore le belle arti furono redituite. 

Da un mio grande Amico di Londra perito nell’ antichità ricevei già una lettera, nella quale 

fa la defcrizione di quedo fingolare Cammeo. Queflo Cammeo è ricco di cinque colori diflint ìjjìmi, e 

perfett[(finii, oltre le mezze tinte ; e quefli colori, e mezze tinte fono facilijfimi a dìftinguerfi nella (lampa 

noflra da perfine intelligenti. Il lavoro è della prima eccellenza bellijfimo, e terminato, e di compofizione 

intendentijfima. Ha tifato E infigne artefice grandijfima intelligenza nella diflribazione dei colori, il nu¬ 

mero dei quali è unico in queflo genere fra gli antichi Cammei (2). 

Amore, il nume domator d’uomini, e Dei (3) tanto nelle favole celebrato, è di queda ele- 

gantiflima gemma il principale argomento. Si vede in eda dice il B. de> Stofch (4) Amore fan¬ 

ciullo alato, il quale arrefla un Leone feroce, che minacciofo ruggifce, avendogli prefo con la deflra i 

crini della fua giuba, e con V altra mano gettandogli fopra il dorfo una gualdrappa per cavalcarlo (5). 

Accanto vi è una Ninfa colla vefte fciolta fui fianco abbuffando la tefta per verecondia, tenendo colla fi¬ 

ni (Ir a un timpano, e colla deflra flendendo una parte del fitto veflito per coprirfi il corpo : un altra parte 

dell’iflejfo veflito una ragazza nuda, leggiadra, e ridente fe /’ accojla al petto colla mano finiflra, come 

per riparare la fua nudità ; qttafi che ambedue vinte, e domate loro malgrado dalla forza d' Amore fi (fo¬ 

gli afferò d'ogni vergogna infieme colle loro vefli. 

Non 

(»•) Gem. Inf. pag. 6. T. 6. 

(2) Quello artefice è nominato da Carlo Dati nelle vite 

dei Pittori antichi pag. no., il quale dice d’aver veduto 

una gemma apprelFo il Cardinal Leopoldo de Medici nella 

quale era fcolpita una tella attribuita a Drufo con l’ifcri- 

j.ione AAEEANAPGc EnoiEI Alexandro faceva. Tra le infigni 

pitture d’ Ercolano voi. 1. pag. 2. è mentovato un Alexan¬ 

dro che dipinfe una tavola con l’ifcrizione AAEZANAFOS 

A0HNA.IOS ErRA<t>EN . Alexandro Ateniefe dipingeva. 

(3) Molte certamente oppinioni tra di loro ripugnanti 

fi trovano intorno all’origine, e al numero degli Amori, 

dei quali fe n’annoverano, fino a tredici. Ma l’eruditis¬ 

mo Signor Fourmont il Cadetto in una fua difiertazione 

fopra quefto argumento, nel libro Memoir. des Infcript. ec. 

voi. io. p. 36. e 43. con fomma dottrina , e criterio prova po¬ 

ter ridurli tutti gli tredici Amori ad un folo , cioè all’ Amore 

figlio di Mercurio, e di Venere , e conferma il fuofentimen- 

to con Ovidio nelle Metam, lib. 4. v. 288. che così s’efprime . 

Nacque già eli Mercurio, e Citerete 

Un figlio , e 'I latte dalle Naiadi belle , 

La dove in Ida fu nutrito, e creile. 

Il tiolil vifo fino leggiadro , e vago 

Helle dai padri , e un' aer fi felice 

Che in lui ficorgeafi V una , e /' altra imago 

Del geniture , e della genitrice . 

Ma s’inganna qui il chiarifiimo autore, imperocché Ovi¬ 

dio in quefto luogo non parla dell’Amore , ma dell’ Erma¬ 

frodito, come lo manifeftano l’ultime parole , eprefie da quelli 

il nome cioè da Mercurio , e da Venere che in greco fi di¬ 

cono Epju/»? e A<pi>otiT>i cioè Erme e Afrodite . Tralafciamo 

le finzioni dei Poeti, e vediamo cofa rapprefenti : dice 

Cornute de Nat- Deor. cap. 23. Amore fi finge fanciullo per¬ 

che certamente tutti gli innamorati fon privi di mente, e 

fottopofii all' inganno , benché fecondo Servio prefto Rofin. 

Rom. Ant. pag. 136. fi dipinge fanciullo perche è imperfetto 

il dìfeorfo negli amanti ficcane in un fanciullo. Alato feguita 

Fornuto loc. cit. perche alle volte è autore di firagi e con 

un certo impeto penetra negli animi degli uomini , e fecondo 

Servio loc. cit. perchè niente fi trova di piu leggiero, e di 

piti mutabile degli amanti. Fornuto finalmente dice: ma 

molti , e differenti Amori fi riferirono a caitfa della loro va¬ 

rietà , e perchè Venere, 0 il piacer Venereo ci prefenta alla 

vifia molti compagni di quefia forte . 

(4) Stofch. Gem. Inf. pag. 6. 

(3) Varrone (dice Plinio lib. 36. cap. 3.) magnifica ancora 

Arcefìlao, del quale riferifee avere avuto una Leonefia di 

marmo , con alcuni Amori alati che fcherzavano con ejfa , 

alcuni dei quali la tenevano legata , altri la cofiringevano a 

bere in un corno, ed altri le calzavano i fiocchi, e tutti 

quefia lavoro d'un folo marmo. 
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Plura in hac gemma exornanda addere non libet, tantumque notandum hic amorem Leonem 

crinibus temijfiima vi, non froeno regere, ut erat in ea tabula, quam illujh at Ai genta) iits epigì a in¬ 

viate in Anthologia Megiferi lib. 1. pag. 209. exiflente, dir Jìc ab Andrea AUiato ? cudito. 

Afpice ut invictus vires auriga Leonis 

Expretius gemma pufio vincat Amor ; 

Utque manu hac fcuticam tenet, hac ut fieftit habenas, 

Utque eft in pueri plurimus ore decor , 

Dira lues procul elio; feram qui vincere talem 

Eft potis, a nobis temperet anne manus? (6) 

Quamplurima alia fuae potentiae monumenta fuperfunt, ut obfervari licet in Montf ancon gemmam 

Begeri referente, (7) quae Veneris & Cupidinis triumphus nuncupari potejl. \ enus ceu pompa 

curruque magnifico tenens finiftra telum, bigis Leonum vehitur, ab Amore fi ante duBis, qlti pro 

ferula, finiftra jaculum in Leones impellit, dextra habenas regens Cupido fublimis volat, ipjam ut 

coronet; vir nudus lyra infinitius turmam praecedit, lyramque pulfat in celebritatis honorem. Viti 

duo a latere Leonum, facem humero geftantes incedunt in praefidium. Satyrus pofl currum tibia multis 

compacta fifiulis ludens agmen claudit. Alia in gemma (8) bigis Leonum vectus incedit curru Cupido, 

qui finiftra habenas regit , facem dextra manu tenens, quae tanta excitare Jolet incendia. In 

Caylus (9) ad tabulam 48. bigis tigridum, vel pantherarum Cupido vehitur, & pag. 75. Carneum 

exhibet in quo a Gryphibus curru vectus Cupido, dotte, ÓJ ingeniofe ah erudito auctore explicatui , 

Praeterea in Mufeo Florentino (10) videre e fi Cupidinem aurigam duos gallos ad currum i unctos 

agitantem, praeeunte item alio Cupidine cum flagello. 

Ad huius tabulae denique ornamentum publici juris facio gemmam non communis opificii Hjacinto 

Quarnaccino incifam in qua duo papiliones, quibus anima humana fignificatur , aratrum ab Amore 

ductum trahunt. Amor finiftra manu habenas regit, dextra pro flagello telum vibrat, indicaturus 

eo acuto ftimulo animas ad jugum fervile reduci. Haec gemma breviter ab Ariftaeneto explicatur. 

Nofque una ambae trahimus idem jugum (11). 

AL- 

(<S) Amoris potentiam latilfime fe diffundentem exaggerat 

Lucretius fub Veneris nomine atque initio Poematis miris 

laudibus effert. In hoc argumento caeteri quoque poetae expa- 

tiati funt. In primis Seneca Hippolit. aB. 1. chor. v. 347. 

Poeni quatiunt colla Leones 

Cum movit Amor . 

Virgili iis quoque Ceiris verf. 135. 

.Ille etiam Poenos domitare Leones, 

Et validas docuit vires manfuefeere Tigris. 

Denique Cupido in Dial. Deor. Luciani Dialog. Vcn. 0' Cupid. 

Jìc loquitur: Bono elio animo mater, quandoquidem & 

Leonibus ipfis iam familiaris fum , & faepe confcenfis eo¬ 

rum tergis, prehenfaque juba tanquam habenis eos rego. 

Omnia animantia fimiliter eius imperio fubieBa funt, ut idem 

Seneca cecinit aB. I. chor. v. 337. Non animantibus folum lunBis 

Amor dominatur , fed ipfi Dii Amori fubjeccre dominatum in 

Jovem , & cetera numina exercenti . Itidem ab Amore fuis in- 

fgnibus fpoliati fuere , fiditi in Anthologia Carmen Philippi 

eft non illepidum lib. 1. pag. 44. & 43. 

Intueare, polum, ut laeti populantur Amores: 

Coelicolum ornati, tum gravia arma gerunt. 

Fulmen inane Iovis , celeres & Apollinis arcus, 

Neptuni ttlum, robur & Herculeum. 

Callida Gradivi, Hermetis talaria, Bacchi; 

Atque ferunt thyrfum , lampada & Artemidis . 

Non ergo indignum eft mortales cedere Amori, 

Cui lua & aeterni tela dedere Dei. 

Hac elegantifftma imagine immortalis Raphael in PiBtira Far- 

nefiana utitur . Denique homines , Dii, elementa quoque Amori 

fubiiciuntur, ut cecinit Orpheus Hymn. pag. 359. . In prima 

parte Infcriptionum Cori pag. 79. tab. XVI. in lucem edidit 

praeclarum aeneum fignum Amoris Panthei , in cuius an¬ 

tiqua parte cernitur Amor, cui omnia cedunt, & Deos, 

& homines ei fubieftos effe fabulantur; Qui cum phare¬ 

tra , & arcu fupra loti florem , & de Deorum omnium po¬ 

tentia triumphus ut indicetur, varia numinum iflrumenta , 

ac fymbola ei fubiefta funt , tympana , & Crotalum Cy¬ 

beles, feu Bacchi, fiftula Panis, Ilidis fiftrum, Hymenaei, 

vel Cereris fax , Dianae arcus , & Apollinis pharetra, clava 

Herculis, Delphinus Neptuni, gubernaculum Fortunae. 

(7) Montf. Ant. F.xp. voi. 1. pag. 168. 

(8) Montf. Antiq. lac. cit. pag. 180. 

(9) Caylus Antiq. Egipt. pag. 130. 

(10) Mttff Flor. voi. 1. pag. 153. tab. 78. 

(11) Arift. Epifl.lib. 2. Ep. 7. pag. 1 56. Gorlaeus in fua 

DaByl. gem. 231. jocofam gemmam offert, in qua bubulci vice 

fungitur papilio, duabus aliis jugo junBis aratrumque tra¬ 

hentibus : Praeterea gemmam 568. 569. famnium Amoris in 

orbem imperium explicaturus, refert Cupidinem Orbi inficien¬ 

tem , arcu foluto in una, in altera tento. 
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Non fa d’uopo aggiunger molto nella fpiegazione di quella gemma, folamente può notarli 

Amore che con una tenui Ih ma forza regola a voglia fua un Leone non col freno, come è efprelfo 

in quella tavola, la quale illuftra Argentario nell’ Epigramma dell’ Antologia greca del Megifero 

pag. 2.09. lib. 1. Vedi in quefta gemma Amore che fa da Auriga, e cavalca un Leone, e regola la fua 

forza col freno. Con una mano tiene la sferza, coir altra le briglie, e come nel volto del fanciulletto 

Amore lampeggia la bellezza. S' allontani da noi quefta pefte crudele, cofa fard a noi infelici mor¬ 

tali, mentre ha domalo ima tal fiera ? (6) Moltilhmi altri monumenti della fua polfanza efiftono, 

tra i quali può olfervarfi una gemma del Begero riferita dal Montfaucon (7), la quale può chia- 

marfi il trionfo di Venere, e Cupido. Venere in pompa in un carro magnifico, tenendo nella fini- 

fra un dardo, è tirata da due Leoni, i quali fono guidati da Amore: che in vece d’ una sferza 

tiene con la finillra un dardo incitando i Leoni, e colla delira le redini; Un Cupido vola per 

l’aria per incoronarla . Un uomo nudo precede la turma fonando la lira per onorar quefta pompa. 

Due uomini accanto ai Leoni portando una facella accedi fopra le fpalle feguitano la comitiva. 

Un Satiro doppo il carro fonando la zampogna è 1’ ultimo dei feguaci. In altra gemma (8) un Cu¬ 

pido in un carro tirato da due Leoni, ii quale li regola con le redini che tiene nella finiftra, e 

nella delira ha una facella accefa, la quale fuole eccitare tanti incendii nei cuori. Nelle anti¬ 

chità di Caylus (9) alla tav. 48. fi vede un Amore in un carro tirato da due tigri, o pantere, 

e alla pag. 75. un Cammeo nel quale è Amore in un carro tirato da due Grifi : dottamente e 

ingegnofamente l’erudito autore fpiega quello monumento. Nel Mufeo Fiorentino (io) è da 

vederli Cupido in un Carro che guida due Galli, con un altro Cupido che precede con la 

sferza in mano. 

Finalmente per ornamento di quefta tavola riferirò una gemma di lavoro non ordinario 

incìfain un giacinto guarnaccino, nella quale due farfalle (fimbolo della noftra anima) tirano un 

aratro guidato da Amore, che nella finiftra mano tiene le redini, e nella delira in vece di sferza 

un dardo in atto di fcagliarlo, volendo efprimere con quello pungente ftimolo ch’ei regola a voglia 

fua le noftre Anime ad un giogo fervile ridotte. Quefta gemma è con fomma brevità fpiegata da 

Arifteneto (11) Ed ambedue noi bifieme tiriamo im me de fimo giogo. 
Tom. I. G AL- 

(6) Lucrezio nel principio del fuo Poema con maravigliofe 

lodi copiofamente efagera la potenza d’Amore . Il reflante 

ancora dei poeti fi fono compiaciuti di trattare quello argu¬ 

mento ,tra i quali Seneca nell’ Hippolito atto I. coro v. 347. 

Gli Affricani Leoni pievano il collo 

Quando lì muove Amore. 

Virgilio ancora Cciris v. 135:. 

Egli doma gli Affivi cani Leoni, 

Ed ingegna a manfuefare le forti Tigri. 

Finalmente Cupido nei Dialoghi degli Dei di Luciano nel 

Dialogo traVenere., e Cupido così parla. Sta di buona- 

unno 0 madre , poiché gl' ifieffi Leoni mi fono famigliaci , e 

fpefjo montando il loro tergo, li regolo prendendo la loro giubba 

come per briglia. Tutti gli altri animali fimilmente fono 

al di lui impero fottopofli come cantò l’iflefTo Seneca Hip. 

atto I. coro v. 337. Non foìo Amore fignoreggia fopra 

tutti gli animali , ma gl’ ideili Dei fon al di lui impero 

foggetti fpogliandoli , ancora delle loro infegne, come 

è efpreffo in un graziofo epigramma di Filippo nell’ An¬ 

tologia lib. 1. pag. 44. e 45. 

Mira come V Olimpo bau me fio a fiacco 

Gli sfacciatela , cd inquieti Amori, 

E come poi dell’ Arme, e delle fpaglie 

Tic gl' immortali Iddìi fi facciali belli, 

Altri I' arco di Febo, altri di Giove 

Il fulmine fi porta , altri il cimiero 

F. P usbergo di Marte, impugna queflt 

Di Nettuni!» il tridente, e quei d' Alcide 

La clava toglie, chi di Bacco il tir fa 

Chi la face di Diana, c chi gli alati 

Calzari di Mercurio al pie s* allacciet. 

Viltà dunque non è fe mortai petto 

Cede agli frali del pofjente Amore , 

Cui dier gl' Iddj in poter l'arme, e l'infegne . 

Di quello bellifiimo penfiere fi prevalfe l’immortai Raf¬ 

faello nella fua Pittura Farnefiana . Finalmente gli uomini, 

gli Dei, e gli elementi ancora fono fottopoili ad Amore, fic- 

come cantò Orfeo negl’inni pag. 359. Nella prima parte 

dell’ifcrizioni del Gori pag. 79. tav. XVI.fivede unaJlatuet- 

ta infigne di bronzo d' un Amore Panteo , at quale cedono tut¬ 

te le cofe, favbleggiaiido effere a lui gli uomini , egli Dei fos¬ 

geni ; il quale con la faretra e I' arco (là fopra un fiore di 

Loto. E per indicare il dì luì trionfo , e poffanza fopra tutti 

gli Dei, varii ifrumenti, e fimboli delle Deità gli fanno 

fiotto i piedi come i timpani, e il crotalo di Cibele 0 pure di 

Bacco , la zampogna di Pane, il fìftro d'ifide , la face d'Imeneo, 

0 di Cerere , I' arco di Diana , la faretra d'Apollo, la clava 

d! Ercole, il delfino di Nettiamo , e il timone della Fortuna. 

(7) Montf. voi. 1. pag. 16S. 

(8) Loc. cit. pag. 180. 

(9) Caylus Antiq. Egrpt. pag. 130. 

(10) Gori Muf. Fior. voi. 1. pag. 173. tab. 78. 

(11) Arili. Ep. lib. a. Ep. 7. pag. 156. Gorleo nella 

fua raccolta di gemme ci offre una curiofa gemma nella 

quale s’offerva una farfalla fare le veci del Bifolco gui¬ 

dando un aratro , al quale fono unite altre due farfalle. 

Inoltre alla gem. 568. e 569- viene efpreffo il fommo impero 

d’ Amore fopra il Mondo intiero , vedendoli Cupido in una 

fopra il Mondo con Parco fciolto, nell’altra coll’arco cefo. 
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Llionis Artificis apud Leonardum Agofiini (i), & P. Alex and. Majfiei (2) nulla mentio efl, nec 

mirum, cum tantummodo antiquas gemmas in lucem proferendi partes fibi fumpfifient. Eos 

infuper hallucinatos re perimus, quod Allionem gemmae Artificem ignorantes, in ea athletam 

huius nominis exhibitum putaverunt. 

Baro autem Stofch (pag. 8.) gemmas cum artificum nomine aggrejfius edere, non video cur hic 

conticefcat, & eumdem artificem exiflimet Apollinis & Mufae ficalptorem. In eadem Jententia efl 

Gori (3), qui eum apprime peritum fuae artis commendat. Sed non unicum fuijfie huius nominis opificem 

patet, cum ex opificii ratione, tum ex varia Utendarum forma artificis nomen exprimentium ad 

exiflimationcm captandam. 

Caput igitur Apollinis eximia carneola tncifum perfectae rotunditatis efl, tam ab E ufi atto (4) ér 

Coluto Thebano commendatae (5) cum plana (6) & parva fronte (7), crifpis capillis (8), fuperciljo 

valde arcuato fupra nafum levi difcrimine commijfio, qui re cius efl (9), mollibus genis (10), fubtilibus 

labiis (ii), modicoque mento, & delicato (12), atque molli gutture (13) & collo tereti (14) ér 

fcapula velut mollibus jugis a cervice demi fa. 

Hae dotes univerfae ab antiquis Scriptoribus commendatae, ut aperte videmus, abfolutijfimo in 

noflri Apollinis capite re periuntur : & ancioris eximii arguunt opificium. Ille nomen infculpfit fuum 

exiguis elegantibufque literis ornatis (15) quibufdam globulis in extremitate ad Diofcoridaeas acce¬ 

dentibus forma pariter, & nitore, quae nudis oculis vix difcerni po(fiunt : Et opificii excellentia 

praejiant ifino Gneio atque Diojcoridi valde confimilis. Haec conjiciendi argumentum praebent Allionem 

florentijjimo Augufli aevo vigui fife. Longe alius ab eo putandus ejl Mufae Artifex, quae figura licet 

induftria, & opificio non ineleganti nequaquam careat ; tamen Apollinis pulchritudini minime rejpondet. 

Mufae figura Carneolae infcalpta habet quae laudes, nempe humeros teretes, mollia brachia, veflem, 

quae ut verbis utar illuftr at oris Muf. Florent. (16) Palla (Veflis) multo elegantior ad pedes ufque 

defluit; quae etiam adeo tenuis, ac pellucida efl, ut membra latentia nuda quodammodo 

appareant. Aliquid vitii in dextero crure notandum (quod in noftra tabula imprudenter fuit emendatum) 

nam nimis adeo prominet, ut fi extenderetur menfuram excederet, habita ratione alterius cruris quod 

folum premit, cumque retto talo infiflat & praeter naturam, prohibet quominus crus finiflrum perjpi- 

ciatur. In haec vitia non incidififiet Apollinis artifex: praeterea illa icuncula columellae fuperimpofita 

mediocris ejl opificii. Ipfiporro Tyrones antiquitatis, alium efe hunc Allionem plane cognofcent; literae 

quas incidit aeternandi caufa fuum nomen, longe grandiores funt, & fine confluetis globulis, at cum 

re¬ 

ti) Leonardo Ago flint gemme voi. 2. tal. 41, 
(2) Majfei gemme p. r. tab. 87. pag. no. 

(3) Gori Muf. Fior. voi. 1. pagi 12. tab. 2. & 8. 

(4) Euflatius lib. 3. de Amoribus Ifmeniae. 

(5) Colutbus de raptu Helenae v. 72. 

(ó) Sidonius, é* Apuleius lib. ir. metam. 

(7) Horatius de Lycorid. lib. 1. od. 33. 

(8) Apuleius in Apoi. Mercurii flatu am deferibit, & Aelianus, 

var. htfl, lib. 12. cap. 1. de Afpafla. 

(9) Pbiloftratus in Heroicis de Achille , & Anacreon, de fu« 

Amica Carni. 28. & Ariflaenetus lib. 1. cp. 1. 

(10) Luciani!s in hnagin. voi. 2. p. 464. 

(11) Ariflaenetus l. cit. 

(12) Apuleius in deferiptione Bathilli, & Anacreon. I. cit. 

(13) Pbiloflratus Icon. de Ariadna. 

(14) Latfantius de Opif. Dei cap. io, 

(15) Gori Muf. Fior. voi. 2. pag. 22. 

(16) Similes l'iter ae in pluribus Nummis Syriae Regum, ©* 

Magnae Graeciae, praefertim Civitatis Veliae obfervautur. 
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SE Leonardo Agoftini (i), c Alcffandro Maffei (z) di quello infigne Artefice Allione non 

hanno fatto menzione, non è da maravigliarli, perchè l’oggetto loro è fiato folamente di 

pubblicare le gemme antiche. Si fono perù ingannati quelli due Antiquarii credendo quello 

nome dell’ Artefice Allione edere un nome d’Atleta rapprefentato in quella gemma. 

Ma il Baron Stofch (pag. 8. ) che non ha avuto altra mira che di dare alla luce le gemme 

fcolpite col nome dell’Artefice non sò comprendere che fe la palli in un profondo filenzio, e ftimi 

effere il medelimo Artefice quello che ha incifo l’Apollo, e la Mula. Il Dottor Gori (3) ha 

feguitato le di lui pedate commendandolo come molto perito nell’arte fua. Che fieno fiati più 

Artefici di quello nome chiaramente fi può conofcere tanto dalla loro maniera del lavoro, 

quanto dalla differente forma delle lettere efprimenti il loro nome per renderli immortali. 

La tefta adunque d’Apollo incifa in una bellifiima Corniola è d’una perfetta rotondità tanto 

da Euftazio (4), e Coluto Tebano commendata (5), con eguale (6), e piccola fronte (7) con ca¬ 

pelli ricciuti (8), e ciglio arcato commeffo con una leggiera divifione fopra il nafo, il quale è 

dritto (9), con molli guancie (io), labbra fiottili (11), e piccol mento, e delicato (12) e gola fimil- 

mente delicata (13) con collo gradetto (14), e la fpalla che feende a baffo dalla cervice, come in 

piacevol declivQ. 

Tutte quelle prerogative tanto commendate dagli Scrittori, come noi chiaramente 

veggiamo, fi ritrovano con tutta la perfezione efeguite nella tefta del noftro Apollo, facendo 

rifplendere maravigliofamcnte il fiommo artifizio del valente incifore. Egli ha incifo il fuo 

nome con caratteri sì eleganti, e sì piccoli nell’ eftremità ornati con piccoli puntini (15) 

conformi a quelli di Diofcoride, che appena coll’occhio nudo diftinguer fi poffono. L’eccel¬ 

lenza del lavoro gareggia coi fublimi Artefici Diofcoride, e Cneio. Da tutto ciò fi può con¬ 

getturare , che il noftro Allione fia nel fioritiffimo fecolo d’ Augufto vifiuto. Differente convien 

giudicare l’Artefice dell’Apollo da quello della Mufa incifa in una Corniola, la qual figura 

benché con induftria ed artifizio non inelegante fia lavorata, contuttociò non corrifponde alla 

bellezza dell’Apollo. Nella figura della Mufa fi poffono confiderare dei pregi molto fingolari, 

come nelle fpalle grafiòccie, e nelle braccia delicate, e nel panneggiamento della vefte princi¬ 

palmente che per fervirmi delle parole dell’ illuftratore del Mufeo Fior. (16) le feende fino ai 

piedi molto elegante, e talmente fiottile e trafilar ente, che nude in certo modo appari] cono le membra 

naficofie. Qualche difetto è da notarli nella delira gamba ( il quale è fiato inavvertentemente cor¬ 

retto nella nofira ftampa) imperocché fporge troppo infuori, e ftendendofi farebbe troppo lunga, 

confiderata l’altra che pofa in terra, e ftà in un atto sforzato, e fuori del naturale, e perciò viene 

ad impedire che fi vegga la finiftra gamba. L’Artefice dell’Apollo non farebbe caduto in quelli 

errori, inoltre quella figurina polla fopra quella colonnetta è d’un mediocre lavoro. Gl’iniziati 

dell’antichità chiaramente conofceranno effere quello un altro Allione; le lettere poi che ha in- 

cife in quefta gemma per eternare ancora egli il fuo nome, fono più grandi, e fenza i foliti 

puntini nell’eftremità, e non dilferifcono dal reftante del lavoro, e non fono della perfezione, 

G 2 ed 

(1) Leon. Agof. Gem. Ant. voi. 2. tab. 41. 

(2) Maffei Gem. pag. 1. tab. 87. pag. 110. 

(3) Gori Muf. Fior. voi. 1. pag. 12. tab. 2. e S< 

(4) Euftazio nel lib. 3. dcgliAmori d’Ifmenia. 

(5) Coluto Tebano nel ratto d’Elena verf. 72. 

(6) Sidonio , ed Apuleio nel lib. XI. Metam. 

(7) Orazio di Licori lib. r. Od. 36. 

(8) Apuleio nell’ Apologia deferivo la ftatua di Mercu¬ 

rio , ed Ebano Var. Hift. lib. 12. cap. 1. nella deferizio- 

ne d’ Afpafia . 

(9) Filoftrato d’Achille negli Eroici, ed Anacreonte 

della fua Amica Carm. 28. cd Arifteneto lib. 1. Ep. r. 

(10) Luciano nelle Immagini voi. 2. pag. 464. 

(11) Arifteneto loc. cit. 

(12) Apuleio nella deferizione di Batillo , cd Anacreon¬ 

te loc. cit. 

(13) Filoftrato loc. cit. d’Arianna. 

(14) Laft. de Opif. Dei cap. io. 

(15) Gori Muf. Fior. voi. 2. pag. 22. 

(16) Somiglianti lettere fi offervano in molte medaglie 

dei Re di Siria , e della Magna Grecia, particolarmente 

in quelle della Città di Velia. 
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reliquo opere congruunt non perfetto fiudio elaboratae. Notandumque efl quod commutavit omicron in 

Omega in eius nominis infcriptione Jcilicet AAAIONOC pro AAAIONOC. Ex quibus nihil dubii remanet 

hunc effe differentem Artificem, & Antoninorum aetate viguijfe, cum qua opificii modus confient it. 

Pofiea rarijfima fuit fludii praeflantia : quamquam adficribi etiam Augufii fiaeculo pojfit, ca ftquidem 

aetas egregios artifices protulit quamplurimos quamquam non omnes fummum prae fi antiae atti gì fient, fied 

mediocres quoque non paucos ; ficuti temporibus fimiliter felicifiimis Michaelis Angeli Buonarroti, atque 

Raphaelis Santtii omnis generis pittores ficulptorefque comperimus, Quare in rebus obficuritatis plenis 

quifiquis probabiles conietturas nattas iis acquiefcat. 

Ad alterum hunc Allionem Taurum cornupetam fipettare argumento aliquo fiunt literae ( 17) 

fuperioribus valde congruentes (non in extremitate punttulis infignitae), & opificium Mufiae confinile, 

cum bene infignis artifex fummo fiudio & labore lac er tofum Taurum expreferit, & afpettum ferum, 

fisu minacem, cornuque jam jam petentem ; unde in formandis animalium figuris hunc Artificem 

praefiitiffe intelligimus. Magnas habeo gratias nobilis Angli I hornae Hollis humanitati, qui hujus 

fingularis gemmae apofphragifma mihi communicavit una cum plurimis aliis Operi huic mire infer vient ibus. 

Cum Venus Marina Allionis nomen habeat a dottis Antiquariis temere habitum pro antiquo, ideo 

hanc gemmam eleganti carneola fcalptam edidi ne antiquitatis ftudiofe in errorem delabantur. 

Primum, qui hoc nomen caelavit, fuit imperitijjimus artifex, quia pro I ut in aliis gemmis 

obfervatur AAAION, fecit T, AAATilN , & errorem fequutus efl alterius illius cognominis artificis, 

qui Mu fiam fcalpfit, atque infuper il ponendo in fuo nomine AAAIilNOC, pro O, h allue inatus efl, 

cum graece legendum fit AAAIONOC, quae mea fententia ab Antonio & loanne eius filio Pikler, 

& Frane ifco Alfani peritijfmis praejiant iflimifque antiquariis in dignofeendis his pretiofis anti¬ 

quitatis monumentis comprobata, Huius gemmae opificium valde pretiofum Graeco Artifici non eft 

tribuendum, fied facile Etrufco alicui, qui Graecorum vefiigiis inflit it, cum fit tota figura adamantis 

cufpide caelata, ut ex omni figurae ambitu videre ejl ; & e contra aliae tres gemmae fuperius 

indicatae rotularum ope caelatae fuerint, Huius generis caelaturae ab Antiquariis Graecae-Etrufcae 

appellantur, 

Ab hoc ignoto Artifice Etrufco tanta arte tantoque fiudio, & diligentia haec venufta Veneris 

Marinae figura exprejfa efl, ut inter non vulgares artifices numeretur, cum fit apta partium conve¬ 

nientia , & fpeciem corporis valde elegantem praeferat, cum vejle pellucida ac tenui, ut omnia 

tranfluceant . Enimvero veflis compofetio optime Je habet, tanto magifterio, decore , ac facilitate 

finuatur, & ad pedes defluit tam eleganter, ut defiderari, confpicique illuftrius, ac pulchrius nihil 

pojfit. Haec Venus finiflra manu equi marini caput tenet, qui fuo hinnitu haud mediocrem alacri¬ 

tatem exprimere videtur, quod a Veneris manu palpatus fit. In Mufeo Aleadiano pag. 249. reperititi' 

Priapeia cum tribus figuris, quarum duae, vir & foemina, fe mutuo ample&untur, dum Satyrus 

tibias dextras, & fmiftras ante Priapi terminale lignum inflat: ad exemplar antiquae gemmae 

Allionis operis, cuius nomen AAAIilNOS inferiptum legitur, a Flavio Sirleti fculptae. Sigillum 

in aqua marina, 

APOL- 

( 17) Literae in hae Tauri tallita fu ut grandiores artifeis incuria . 
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ed efattezza dell’ altre. Si deve ancora olfervare che ha cambiato nell’ifcrizione del fuo nome 

l’Omicron in Omega cioè AAAU2NOC in vece d’ AAAIONOC. Dalle quali cofe non ci retta dub¬ 

biezza alcuna etter quello un altro Artefice Allione, e dal fuo lavoro poterli congetturare efler 

fiorito nei tempi degli Antonini, corrifpondcndo a quei tempi la fua maniera del lavorare. 

Dipoi fu rarilfima l’eccellenza del lavorare: quantunque ancora fi polfa fupporre dell’aureo fecolo 

d’Augufto, la quale età licuramente molti eccellentifiimi Artefici produflè, non tutti però per¬ 

vennero al fommo dell’eccellenza, e furono ancora non pochi i mediocri, come finalmente nei 

tempi felicilfimi di Michel’Angelo Buonarroti, e di Raffaello vi furono Pittori, e Scultori di 

ogni genere. Onde in cofe di tanta ofcurità ripiene deve ciafcuno delle congetture più proba¬ 

bili contentarfi . 

A quello fecondo Allione può attribuirfi il Toro Cornupeta, non folo per una conformità 

nelle lettere (17) del fuo nome (non elfendo nella eftremità ornate coi puntini), ma anco pel 

lavoro corrifpondente alla Mufa, avendo però bene efpreflò l’infigne Artefice la mulculatura nei 

Toro, e la fua aria fiera, e minacciante in atto di ferire con le corna, dal che polliamo com¬ 

prendere quanto fotte eccellente nel rapprefentare gli animali. Son molto tenuto alla gentilezza 

del Sig. Tommafo Hollis Cav. Inglefe, il quale mi ha favorito d’un imprettione di quella gemma 

fingolare, ficcome di molte altre, le quali fervono per illuttrazione di quella mia Opera- 

Siccome la Venere Marina porta il nome d’Allione da valenti Antiquarii inconlideratamente 

creduto per antico, perciò ho pubblicato quella gemma in bella Corniola incifa per difinganno 

degli amanti dell’ Antichità . 

Primieramente chi ha incifo quello nome è flato qualche imperitiflimo Artefice, impe¬ 

rocché in vece d’un I come nell’altre gemme fi vede AAAION, ha fatto un T, AAATON, avendo 

in ciò feguitato l’errore dell’Artefice Allione incifore della Mufa, il quale sbagliò nel collocare 

un 12 nel fuo nome AAAU2NOC, in vece d’ un O, come dai Greci fi deve leggere AAAIONCC . 

Quella mia oppinione è comprovata dai Sigg. Antonio, e Gio. fuo figlio Pikler, e Francefco 

Alfani peritifiimi, ed eccellentifiimi Antiquarii nel conofcere quelli preziofi monumenti d’anti¬ 

chità. Il lavoro di quella gemma, il quale è molto pregievole, non è da attribuirli a un Greco 

Artefice, ma facilmente a qualche Etrufco, il quale abbia imitato i Greci, mentre la figura è 

fatta a punta di diamante, come chiaramente da tutti i fuoi contorni fi vede, elfendo le altre 

tre gemme di fopra nominate incife con i rotini. Quella forte d’intagli dagli Antiquarii fi chia¬ 

mano Greci Etrufchi. 

Quello incognito Etrufco incifore con tanta arte, e diligenza ha efprefla al vero quella 

graziofa figura della Venere Marina, che tra i valenti Artefici fi può annoverare; elfendo sì 

bene proporzionata, ed in una attitudine molto elegante con un panneggiamento trafparente, 

e fiottile, che in certo modo fa diftinguere tutta la nudità del corpo; imperocché quella vette 

con tanta maeflria, decoro, e facilità è piegata, e tanto elegantemente fcorre ai piedi, che 

niente di più bello, e di più nobile fi può deliderare, e vedere. Quella Venere tiene con la fi- 

niftra mano la tetta d’un Cavallo Marino, il quale efprime col fuo nitrire una non mediocre 

vivacità per elfere dalle mani della Venere dolcemente palpato. Nel Mufeo del Sig. Mead.pag* 

249. fi vede Una Priapeia nella quale fono tre figure, due delle quali, mafchio, e femmina fcam- 

bievolmente s* abbracciano, mentre un Satiro avanti una flatua terminale di Priapo fuona le tibie. 

Quefio figlilo fu J(colpito in acqua Marina da Flavio Sirleti fopra /’ originale di una gemma antica, 

opera d'Allione con /’ ifcrizione del fuo nome AAAU2N02 . 

(17) Le lettere incife nella tavola del Toro fono più grandi per inavvertenza dell’incifore. 

APOL- 



COMMENTARIA DE ANTIQUIS SCALPTORIBUS 

X. 

4 

ATOLLO 
ALLIONIS OPUS, 

Car neo la e i nel finn. 

EX MUSEO MEDICEO NUNC S. C, M, 

QUis hac gemma defignetitr, non una eruditorum fententia e fi. Canimus (i) gemmae omnium 

primus editor, Al/ionis, cuius nomen legitur, exhibitam ibi figuram putavit ; fed de illo quid 

■ diceret, non habuit. 

Leonardus Agoftini (fi) nec non Alexander Maffei (3) in eamdem opinionem ivere: addunt Athletam 

fuifie Allionis nomine, qui ob vittoriani ludis Pythiis relatam fuerit laurea redimitus. Vir Clar. 

Cori (4) ipfam fententiam amplexus, eam variis argumentis roborare conatur. Capilli, inquit, crifpi 

funt, ac inore Athletarum tonfi, qui convenire nequeunt Apollini, ut ex Tibullo (5) 

Solis aeterna eft Phoebo, Bacchoque iuventa 

Nam decet intonfus crinis utrumque Deum. 

cuius imaginem nullo modo expreffam arbitror in hac gemma. Nam prolixa caefarie infignem 

Apollinem nobis referunt fculpturae non tantum veterum Romanorum, verum etiam Graecorum, 

& Etrufcorum. Non raro etiam Apollinis capilli licet perbreves videantur, in elegantes plexus 

compofiti funt, atque eius caput perbelle coronant. Accedit praeterea amiculum ex laevo 

humero, ac brachio pendens, quod ornatus gratia eo modo compofitum artifices tribuunt 

Athletis, non vero Apollini, qui paludamento, five Clamyde ornatus frequenter .occurrit. 

Vultus huius Athletae, multo artificio atque elegantia fculptus, iuvenili decore fulget, vigetque 

ut verbis utar Apuleii Athletico fucco. Barba quoque incipiens non levem genis pleniufculis 

gratiam praebet. Haud inficior capillos crifpos Athletae magis quam Apollini convenire, fed Apollinem 

quoque non dedecere Antiquitatis monumenta teftantur : ideoque elegantiffimam gemmam in huius tabulae 

ornamentum evulgavi, in qua conjpicitur Phaeton fupplex, orans Apollinem {qui idem eft ac Sol) ut 

regendus fi. hi lucis currus tradatur a patre, G or i ana e fient enti a e confirmandae, haud magno Tibulli 

carmina fiunt a di umento; 

Nam decet intonfus crinis utrumaue Deum . 
i 

cum Tibulli verbis apertijfime innumera, & praeclara antiqua monumenta adverfiantur : Bacchus enim 

capillis tonfiis fiere fiemper obfiervatur . 

Quod attinet ad amiculum ex humero pendens, quod Artifices, (ut ait Corius), potius Athletae, 

quam Apollini tribuunt ; quifiquis gemmam Phaetonteam adduttam infipexerit ridens reclamabit ; in ea 

adamujjim 'Apollo fiupra finiftrum humerum amiculum fiuperiettum geftat, praeterea numquam memini 
* 

me vidijje Athletas cum amiculo, fed nudos, & ftatua Apollinis celeberrima ditta di Belvedere 

Clamyde ornata eft. Profetto noftra haec gemma Apollinem repraefientat, ut inquit Gl. Baro de 

Stofich (pag. 10. ) , 

Qui hanc gemmam inluftraridam fiuficeperunt, magnam graphidis inficitiam oftenderunt ; Ea porro 

tam utilis eft ac necefiaria ad rettimi de antiquis monumentis ferendum indicium, ut fiquis eam pri¬ 

moribus Jalt em labiis non deguftaverit, multa illi falfià, & abfiona excidant necefte fit: quod Cl. Cori 

fifiuvenit, nam quod ait, vigere vultum fiacco Athletico, eft falfejftmum, etenim contra placidus eft, 

& teres. 

(1) Canini hnages des Heros pag. 340. 

(2) Gemme Antiche voi. 2. tab. 41. 

(3) Maga gemme p. 3. p. 173. tab. 

(4) Gori Muf. Fior. pag. 12. voi. a. 

(s) Tibull. lib. 1. eleg. 4. v. 33. 
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APOLLO 
OPERA D' A L L I 0 N E, 

Incila in Corniola. 

DEL FU MUSEO MEDICEO, ORA DELLA S. C. M. 

VArie fono fiate Foppinioni fu quello che in quella gemma ila rapprefentato. Canini (i) 

fu il primo che la diede alla luce, e giudicò che il nome d’Allione fode il foggetto in 

quella teda efprello, e non aggiunfe altra cofa. 

Leonardo Agodini (2), e Aledandro Maffei, (3) hanno feguitato le di lui pedate, aggiun¬ 

gendo che da un lottatore nominato Allione, il quale abbia riportato il premio nei giochi Pitii, 

e perciò da dato coronato d’alloro. Il celebre Dottor Gori (4) dmilmente ha abbracciato il loro 

fentimento sforzandod con varie ragioni di fodenere la fua caufa, dicendo I capelli fono ricciuti, 

e tofati fecondo il coftume degli Atleti, i quali non pojjòno convenire ad Apollo (come può intenderfi da 1 i- 

bullo (5). Perpetua gioventù ridede in Bacco, e in Apollo; imperocché il cappello non tofato con¬ 

viene a quede due Deità. ) la di cui immagine giudico in vermi modo pojfa e fere efprefa in quefta 

gemma: Imperocché le finlture non tanto degli antichi Romani, quanto ancora dei Greci, e degli Etru- 

Jcbi ci rapprefintano Apollo infigne per la fua chioma fciolta. Spe fo ancora i capelli d’Apollo benché fieno 

corti, ed accomodati in eleganti giri, graziofamente il di lui capo coronano : S' aggiunge inoltre un 

mantelletto che li pende dalla fpalla fìniftra, il quale è adattato in quella maniera per ornamento ,gli artefici 

I'' attribuì]>cono agli Atleti, non ad Apollo, il quale frequentemente fi trova ornato col paludamento, 0 colla Cla¬ 

mide. Il volto di quefto Atleta fiolpito con molto artifizio, ed eleganza con decoro giovanile rifplende, e 

per fervìrmi delle parole d'Apuleio è vigorofo di ficco Atletico. La barba ancora nafiente non piccola 

grazia alle guancie pienotte fomminiftra. Non nego che i capelli crefpi, o ricciuti convengano più 

ad un lottatore, che ad un Apollo, ma non difconvengono ad Apollo ancora, come lo dimo- 

drano gli antichi monumenti. Per riprova di ciò ho pubblicato per ornamento di queda tavola 

una bellidìma gemma, nella quale d vede Fetonte in atto fupplichevole pregare Apollo ( che è 

il mededmo che il Sole ) per guidare il carro del Sole. I verd di Tibullo non fervono molto, 

per confermare il parere del Dottor Gori; imperocché il capello non tofato conviene a quefle due 

Deità, quando dalle parole di Tibullo indniti monumenti antichi manifedamente dimodrano il 

contrario, imperocché d vede Bacco quad fempre con capelli tofati v 

Per quello che fpetta al mantelletto, il quale gli pende dalla dnidra fpalla, e gli artedci, 

come dice Gori più agli Atleti, che ad Apollo F attribuifcono, ciafcuno che darà una occhiata 

alla gemma di fopra nominata farà contrario di fentimento ; in elfa appunto Apollo ha fopra 

la dnidra fpalla gettato il mantelletto. Inoltre non mi ricordo aver veduto giammai Atleti col 

mantelletto, ma fempre nudi; e la datua famofa deH’Apollo di Belvedere é ornata dellaClamide. 

Sicuramente queda nodra gemma rapprefenta Apollo, conforme dice il chiarildmo Baron de 

Stofch ( pag. io.). 

Quelli che intraprefero ad illudrare queda gemma, palefarono la loro imperizia del difegno: 

queda fcienza del difegnare è tanto utile, e necelìaria per proferire un fano giudizio fopra gli 

antichi monumenti, che chi non ne avrà una tintura, è neceflario fenza dubbio che dica molte 

code falde, e contrarie al buon fendo . Come appunto è accaduto al Dottor Gori, il quale 

dice che il volto della nodra gemma da vigorofo di fucco Atletico, edéndo ciò tanto falfo, che 

nulla 

(r) Canini Imag. des Herof. pag, 340. 

(2) Gcm. Ant. voi. 2. t. 41. 

(3) Gemme Ant. pag, 3. t. 97. pag. 17J. 

(4) Muf. Fior. voi. 2. pag. 12. 

(j) Tibul. lib. 1. El. 4. verf. 33 
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& teres, qttalis Apollini aptijjime convenit. Et fi praejiant i'([imus Artifex Athletam fecijfet, aliquid 

in eo feritatis fpe filaretur, extantefque per totum vultum tori, & in collo potijfnnum vegetus mufculus 

inajlois qui vulgo nervus colli appellatur, qualis Athletis iuvenihus firmis validifquc congruit. Quod 

de barba addit fomniajfe dicas, nam noftri Apollinis figura imberbis efl, ut cuique potefl effe conjpicmm. 

Inutile efl Ab. Winkelmanni fententiam infirmare, qui hanc gemmam repraejentare Herculem credidit. 

(Storia delle Arti voi. i. pag. 274. ) Quicumque in re antiquaria non hofpes hanc gemmam injpexerit, 

Apollinem laureatum inventa ac forma femper decorum agnofcet, 

De Apolline praecipua religione ab Ethnicis culto (6) permulta dici poffent, fed cum fwt notiffma 

praetermittam . Quis enim ignorat illum Lyrae (7), Medicinae, Divinationis (8), Muficae, Poetices Pa¬ 

trem habitum fuiffei Quis nefcit formae praejiant ia commendatiffimum extitiffeì Nojlra in gemma pul¬ 

cherrimus Apollo lauro redimitus fané confpicitur (9), & ea oris elegantia, qua in monumentis innu¬ 

meris 

(6) Pluris fuerunt Apolli nes . Quatitor Cicero li E. 3. de Nat. 

Deor. cap. 23. pag. 644. fex Clemens Alexandrinus enumerat. 

Sed omnes ad unum referuntur Jovis & Latonae filium cum 

Diana eodem partu editum , ut proditum efil ab Hefiiodo. Tbeog. 

V. 918. 

(7) Inventor fuit Lirae, Citharae, Medicinae, artis fiagit- 

tandi, ludorum Pythiorum , Oraculorumque , & fcientianm 

pater , a Mufis tandem, ut chori princeps inde ditius Mu- 

fugete s , ut quiPoefi, Mujìc aeque praefide at. Apollinis nomen 

iuxta Platonem in Cratilo probe illi accomodatimi, quatuor 

huius numinis potcflates exprimit i de fi Mufitcam, Vaticinium, 

Medicinam , atque artent fagittandi. Haec attributa a Cai- 

limae ho narrantur in Hyrnn. huius Dei v. 42. 

Arte magis varius nullus, quam clarus Apollo, 

Sunt illi artifices cantus curae; ille Sagittas, 

Ille arcus curat, pariterque oracula, vates. 

Ideo faepe in monumentis Romae antiquis cum aliquo aut plu¬ 

ribus fymbolis harum facultatum, quae illi attributae fiunt 

reperi tur. Frequenter cum Lyra ut huius injlrumenti inventor, 

aliquando etiam cum Serpente, velut au dor Medicinae, cuius 

fymholum e fi Serpens, feu quod Serpentem Pythonem interfe¬ 

cerit , ob cuius mortem ludi Pythii inventi fuere ; Et cum 

arcu , & pharetra Jicuti peritiffimus artis fagittandi ; Et cum 

Tripode ex quo oracula edebat : Cum Mufis tandem ut Dux 

illius cohortis , Numenque Poefeos ac Muficae ideoque didus 

Mufagetes , ut apud Lucianum - Quomodo Hifi. confcribenda 

voi. 2. pag. 23. & Phornutum pag. 227. Quare mirum non 

efi fi expeifis tot quibus gaudebat honoribus quamplnrimos ado¬ 

ratores habuerit, & tot ei templa dedicata fuerint, & tot ana¬ 

glypha , gemmae, fiatuae huius Numinis fuperlint. 

(8) Cum Apollo ah omnibus oraculorum, vaticiniorum que 

praefies haberetur, & Medicinae parens , non ignoramus quam 

homines fuerint creduli, & omnibus temporibus magnopere res 

futuras praenofeendi avidi : Quare nihil Apollini maiorem 

conciliavit gloriam , quam Delphicum Oraculum toto orbe cele¬ 

berrimum , quo undique innumeri mortales confluebant. De Poefi, 

. t 

è* Mufica quantae aefilmati mi s apud cultiores nationes fuerit 

fupervacaneum exponere . Hae facultates ad rudes , ferofi- 

que animos emolliendos inventae, quae Jolatium, malo¬ 

rumque , quibus vita ficatct, oblivionem inducunt, in caufia 

fiuere , cur ab omnibus earum filudio deditis honor Apollini 

fummus haberetur . Hifce de Apollinis facultatibus defiuper 

animadverfis vide Tibuli, lib. 2. eleg. 3, v. 11. & Ovid. 

Amor. lib. 3. eleg. 2. v. 51. & in metam, lib. j. v. 446. 517. 

& 521. Luci an. lib. 3. pag. 391. Au fon. pag. 317. & Plutarch. 

lib. 8. quefil. conv. , que fi. 4. pag. 265. Spedaculorum infanta 

in tota Graecia potiffimumque Roma , uhi ludi Apollinares cele¬ 

brabantur , immodica femper fuit, quare certaminum , & pu¬ 

blicorum obled amentorum praefies in honore fuit. De ludis Apol¬ 

linaribus videndus Rofin. Antiq. pag. 288. 289. 334. & 33;. 

& Plutarch. in fine libri qui de Delphico iufcrilitur . 

(9) Ita eleganter a Tibullo deferibitur lib. 3. eleg. 4. v. 26- 

Hic Juvenis catta redimitus tempora lauro 

Eft vifus nottra ponere fede pedem . 

Non illo quicquam formofius ulla priorum 

Aetas, humanum nec videt illud opus. 

& Priap. Carni. 33.pag. 34. Forma confpiciendus ett Apollo . 

In variis gemmis <0“ nummis a Montfaucon antiq. explic. voi. 1 • 

tab. 51. & 52. & a Gefnero adduBis fipeBatur fimi liter Apollo 

coronatus lauro, qua arbore mirifice gavifus fertur, nam ut 

ait Hyginus fab. 203. pag. 45. puellam Daphnem in arborem 

laurum commutavit Apollo , inde ramum fregit, & in caput 

impofuit. luter (Iugularla Apollinis monumenta memoratur a 

Flaminio Vacca ( Memorie di Fiam. Vacca p. 10. n. 49. pofl 

Romam Antiq. Nardini) quod in vinea Dominici Biondi lita 

in Thermis Conftantini in rupe Quirinali repertus fuit 

anno 1594. Apollo marmoreus naturali proceritate, cuius 

humeris haerebant alae, quod numquam ante videram . 

Inter rariora quoque recenfenda efl fiatua Apollinis barbati 

a Luciano nominata in Di al- de Dea Syria pag. 440. cap. 35. 

Hic Deus praecipua fané Religione colebatur in SoraBe Pha- 

iificorum monte , cuius Sacerdotes nudis pedibus adfmulandam 

fan- 
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nulla di più contrario fi può immaginare, mentre all’oppofto è placido, e delicato, quale ap¬ 

punto a maraviglia conviene ad Apollo. E fé 1’ eccellentiffimo artefice avelie avuto idea di 

farne un Atleta, fi fcorgerebbe qualche piccola fierezza nel volto, con una rilevata mufculatura, 

e principalmente avrebbe fatto comparire nel collo il mufcolo Mattoide ( detto volgarmente la 

corda del collo) quale conviene agli Atleti giovani forti, e gagliardi. La barba finalmente na- 

fcente, credo che la vedette fognando, mentre il nottro Apollo è sbarbato, come ciafcuno paten¬ 

temente può vedere. E’ inutile di confutare il fentimento dell’Abate Winkelmann, che credette 

rapprefentare quefta gemma un Ercole (ftoria dell’Arti voi. i. pag. 274.). Chiunque avrà qualche 

cognizione nell’antiquaria, e vedrà quefta gemma, riconofcerà in ella Apollo laureato tempre per 

la fua gioventù, e bellezza decorofo. 

Apollo con particolar culto fu venerato da i Gentili (6). Infinite cofe dir fi potrebbero fopra 

quefta Deità, ma ficcome notittìme fono, le tralafcierò. Chi ignora mai eft’ere egli ftato inventore 

della Lira (7) della Medicina, della Divinazione (8) della Mutica e Padre della Poefia? Chi non 

fa eftere ftato per la bellezza celebratiftimo? Nella noftra gemma fi vede il belliftimo Apollo co¬ 

ronato d’alloro (9) con quella eleganza di volto, 

Tom. I. 

(6) Molti furono gli Apolli. Quattro ne numera Cice¬ 

rone nel lib. 3. della natura degli Dei cap. 43. pag. 644. > 

e fei Clemente Aledandrino. Ma tutti fi riferifcona al 

figlio di Giove , e di Latona nato gemello con Diana > 

come riferifce Hefiodo Theog. verf. 918. 

(7) Fu Apollo inventore della Lira, della Cetera , della 

Medicina , dell’ Arte del faettare , dei Giochi Pitii , e degli 

Oracoli , e Padre delle fcienze , e come Principe del coro 

delle Mufe , detto Mufagete, prefiede alla Mufica , ed 

alla Poefia . Il nome di Apollo fecondo Platone nel Cra¬ 

tilo gli è adattatifiimo, perche di quello nume efprime 

quattro potenze, cioè la Mufica, il Vaticinio, la Medi¬ 

cina , e 1’ Arte del faettare, e quelli attributi fon cele¬ 

brati da Callimaco nell’ Inno d’ Apollo verf. 42. 

Per Arte et tocca in ogni cofa il fogno, 

E nittn mai cotanto , quanto Apollo. 

A lui V Uom J,nettante , a lui il cantore 

Toccogli in forte > e tieugli in fua balia ; 

Cb' a Febo F arco vieti commejjò , e il canto . 

Di lui i calcoli fon da trar le forti 

E di luì fono gV indovini ancora . 

Perciò fpeffo nei monumenti antichi di Roma fi ritrova 

con uno , o più di quelli attributi. Frequentemente con 

la Lira come inventore di quello illrumento , alle volte 

ancora col ferpente come autore della Medicina, il di 

cui fimbolo è il ferpente, 0 pure per avere uccifo il fer¬ 

pente Pitone, per la di cui morte inventati furono [ 

Giochi Pitii , e con 1’ arco , e la faretra come nell’ Arte 

del faettare peritiflimo, e col tripode dal quale mandava 

fuori gli Oracoli, e colle Mufe finalmente come duce del 

loro coro, e Principe della Poefia , e della Mufica , of¬ 

fendo perciò chiamato Mufagete come apprefio Luciano 

voi. 2. pag. 25. nel dialogo quomodo Hill, confcrib. e 

Fornuto de Natura Deorum pag. 227. : per la qualcofa 

non è da maravigliarli, fe confiderai gli onori che gode¬ 

va , abbia avuto infiniti adoratori, e tanti Tempii gli 

fodero dedicati, e fe tanti badìrilievi, gemme , e llatue 

ci reftano di quella Diviniti . 

(8) Apollo edendo tenuto da tutti il Prefidcnte degli 

Oracoli, e dei Vaticinii, e Padre della Medicina, fap- 

piamo per efperienza quanto gli uomini fiano fiati cre¬ 

duli , e avidi grandemente di conofcere le cofe future in 

tutti i tempi, per la qualcofa niente ha conciliato mag- 

con la quale c efpreflò negli innumerabili mo¬ 

li nu- 

gior fama ad Apollo quanto l’oracolo di Delfi) per tutto 

il mondo rinnomatidìmo , al quale tutti i mortali concor¬ 

revano. E’inutile d’efporre in quanta fiima appredb tutte 

le Nazioni più culte fia fiata la Poefia, e la Mufica. Que¬ 

lle facoltà ritrovate furono per rendere più affabili , e 

gentili gli animi rozzi ed incolti , apportando follievo , e 

ponendo in oblivione i mali, perciò da tutti quelli dediti 

a quelli tludi fu venerato Apollo . Sopra le facoltà di Apol¬ 

lo di fopra notate vedi Tibullo lib. 2. Eleg. 3. verf ir. 

e Ovid. Amor. lib. 3. Eleg. 2. verf. 51. e nelle Metamor- 

fofi lib. i. verf. 445. 517. e 321. Luciun. voi. 2. pag. 391. 

Aufonio p. 317. e Plutarco nel lib. 8. delle queftioni Con¬ 

vivali queft. 4. pag. 263. Il fanatifmo per gli fpettacoli fu 

Tempre all’eccedo nella Grecia tutta, e principalmente in 

Roma , dove fi celebravano i giochi Apollinari , onde fu 

riputato Prefidente de’ combattimenti, e publici diverti¬ 

menti. De giochi Apollinari vedi Rofino Ant. Rom. pag. 

2S8. e 289. e 334. e 333. e Plutarco nel fine del libro 

intitolato di Delfo . 

(9) Così elegantemente da Tibullo deferitto lib. 3. El. 4. 

verf. 23. Quefo giovine circondate le tempie del enfio lauro 

s' è veduto porre il piede nella noftra abitazione : nefjuna età 

uè opera umana vidde mai il più bello . E nella Priapeia 

Epig. 33. verf. 34. Apollo è da rimirarfi per la bellezza. 

In varie gemme, e medaglie riportate dal Montf. Ant. 

voi. 1. tab. 31. e 52., e Gefnero in più luoghi delle me¬ 

daglie dei Popoli, e Città fi vede Apollo fimilmente co¬ 

ronato d’alloro, del quale arbore andava fallofo , impe¬ 

rocché come dice Igino favola 203. pag. 43. edendo Da¬ 

fne convertita in alloro , Apollo ne fpezzò un ramo e fe ne fece 

lina corona ; perciò il lauro è a lui confecrato conforme nel 

primo lib ci narra Diodoro Siculo lib. 1. pag. ar. vedi 

Fornuto della nat. degli Dei pag. 227. Tra i monumenti 

più rari d’ Apollo è mentovato da Flaminio Vacca nelle 

Memorie polle in fine alla Roma antica di Nardini a p. io. 

n. 49. Ejferfi ritrovato nella vigna del Sig. Domenico Biondi 

alle Terme di Coftantìno nella rupe di Monte Cavallo queji' 

anno (cioè 1394. ) un' Apollo di marma grande al naturale 

con V ali agli omeri, cofa non più veduta da me. Tra le 

più rare ancora è da annoverarli la ftatua di Apollo bar¬ 

buto nominata da Luciano nel Dial. della Dea Siria cap. 

33. pag. 440. Quefta Deità aveva un culto particolare in 

Soratte monte de Falifci, i di cui facerdoti dicevafi, che 

con nudi piedi calcadero il fuoco accefo fenza edere of- 

fefi ; 
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vieris Romite exigentibus exprimitur .Cum denique ille idem numen cum Sole fit (jo), ad huius tabulae 

ornamentum ineditas quafdam gemmas adducendas credidi, in quibus Phaetontea biforia exprimitur. 

In prima eximii opificii gemma Apollo fedens confpicitur capite radiato, ( ideo Xpvcoxoiutv Phor- 

nutus nuncupat (n), ideft aureo capillitio infgnem refpettu folarium radiorum ) , capillis perbrevibus„ 

& crifpis, quales in noftri Allionis gemma contuemur, fini fra ferulam tenet, qua fraenare Jolet equos, 

dextra filio periculum fabeundum in regendo curru indicat, & quomodo malo obviam irepojfit, edocet (12). 

Ille fexis ad Patris pedes genibus, & fupplex umetis manibus obt e flatur, utfibi morem gerat, currum que 

concedat, qui defuper in quadriga (13) exprimitur. In equis fagacijfimus Artifex fummam alacrita¬ 

tem (14) ob oculos pofuit, miro confumatijfimoque artificio . 

In al- 

fauNitatem prunai accenfas calcare inoffcnf dicebantur ; quae 

fané credulitas in fummam admirationem , & fuperflitionem 

facile homines adducebat, ut tcfatur Virgihus Aeneid. lib. 11. 

verf 78j. 

Summe Deum , & San&i Cuflos Sora&is Apollo, 

Quem primi colimus , cui pineus arbor acervo 

Pafcitur , & medium fieri , pietate per ignem 

Cultores multa premimus veftigia pruna. 

Nec minorem in Elide iuxta Athenaeum lib. 11. pag. 146. vene¬ 

rationem confequebatur, uti Apollo Opfophagus ,fve opfoniorum 

come flor nuncupabatur . Et fortajfe hac de caufa nomen inditum 

efl Coenaculo , in quo opiparis dapibus Ciceronem & Pompeium 

excepit Lucullus, luxuriofus ille Romanus, cui ( utaitPlu- 

tarch. in eius vita) non minoris ea coena flabat, quam 50. 

millia drachmarum , quae funt noflratium fcutatorum quinque 

millia . Quinquaginta tria varia Epitheta in Apollinem a Pau- 

fania congefla funt , & feptuaginta quinque in Anthologia 

graeca Megiferi pag. 308. ex his obfervandus Apollo Decate- 

phorus (ita nuncupatus in Hymno Deli v 278. a Callimacho') 

qui ita appellabatur, quoniam manubiarum, quae hoflibus 

auferebantur decima pars ipft offerri confu ever at, quemadmodum 

Furius Camillus , & Agis Lacedaemoniorum Rex ipfi obtulere , 

qui mos fuit antiqui (funus , cum Abrahamus, narrante Moife 

tiniverfae praedae decimam quatuor devi Ni s Regibus, Melchi- 

fedeco Dei altifftmi Sacerdoti obtulerit . Finem faciam cum 

Ariflotel. Ethica lib, \. cap. 9. Optima igitur, pulcherrima, 

& iucundifflma res efl foelicitas , neque diflin&a haec funt, 

ficut Deliacum illud epigramma praeferibit . Iuflitia efl: 

famofa, valetudo optima res efl , dulce frui cuius quamque 

perurit Amor. 

(io) Eumdem effe 'Apollinem, ac Solem ambigendum non 

videtur . Permulta antiquorum Scriptorum argumenta funt 

quae id comprobant, Homer. in hymno Apollinis v. 203. Theo¬ 

gnide s in Sententiis v. 1113. Plato in Ione, Cic. de Nat. Decr. 

lib. 3. cap. 20. Macrob. lib. 1. Satum, cap. 17. & 21. Phor- 

uutus de Nat. Deor.. cap. 32. &c., & ab Heraclide Pontico 

Allegor, pag. 416. accuratiffnne demonflratur . Quod autem 

Apollo nihil a Sole differat, & idem numen duabus nomen¬ 

claturis ornetur, cum ex fecretis fermonibus conflat, quos 

abditae in divinis myfteriis ceremoniae ufurpant, tum ex 

vulgari difto, quod ita paflim reciproce decantatur, Sol 

Apollo , & rurfus Apollo Sol . Homerus tamen in Hymno 

in Solem haec duo numina difiinguit, ficuti in nonnullis In- 

feriptionibus obfervatur. Spon. Mif.Erud. SeN. 3. pag. 72. 

hanc refert Infcriptionem Jovi O. M. Summo Exuperantiffimo, 

Soli Invitto , Apollini , Lunae &c. 

(11) Phornut. de Nat. Deor. pag. 225. Homer. I. c. pag. 

203. 

(12) Ovid. Met amorpb. lib. 2. v. 33. & feq. 

Magna petis, Phaeton, & quae non viribus iftis 

Munera conveniant , nec tam puerilibus annis . 

Sors tua mortalis ; non efl mortale quod optas. 

Plus etiam, quam quod Superis contingere fas fit, 

Nefcius affettasi placeat fibi quifque licebit*. 

Non tamen ignifero quifquam confiltere in axe 

Me valet excepto : Vafti quoque Rettor Olympi 

Qui fera terribili jaculatur fulmina dextra , 

Non agat hos currus . Et quid Jove maius habemus ? 

Nec tibi quadrupedes animofos ignibus illis, 

Quos in pettore habent, quos ore, & naribus efflant, 

In promptu regere efl: Vix me patiuntur, ut acres 

Incaluere animi, cervixque repugnat habenis. 

At tu , funeffi ne firn tibi muneris author, 

Nate, cave: dum refque finit, tua corrige vota. 

Quid mea colla tenes-blandis, ignare, lacertis? 

Ne dubita, dabitur ( ftygias iuravimus undas) 

Quodcumque optaris : fed tu fapientius opta 

Finierat monitus & c. 

(1 3) Tribuunt etiam Apollini quadrigam , velati in plurimis 

nummis videmus in averfa parte quadrrgam Solis cum in¬ 

fer i ptione SOLI INV ICTO . Re Ne Fulgentius Mytholog. 

pag. 131. caufam fc explicat. Quadrigam adferibunt illam 

ob caufam, quod aut quadripartitis temporum varietatibus 

anni circulum peragat; aut quod quadrifido limite diei 

metiatur fpacium . 

(14) Mirum in modum in equorum nominibus eorum ingenium 

igne 
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numeriti che efifiono in Roma. Effondo finalmente Apollo l’ìfiefla Deità che il Sole (io) ho fil¬ 

mato bene per ornamento di quefia tavola di riportare quattro gemme inedite, nelle quali ci vien 

rapprefentata tutta l’ifioria di Fetonte . 

Nella prima gemma d’eccellente artifizio rìmirafi Apollo fedente con la tefia radiata, ( onde 

fu chiamato da Fornuto (i i) Infìgne per gli aurei capelli rispetto ai raggi folari ) con capelli corti, 

c crefpi conforme gli abbiamo veduti nella gemma d’x\llione. Nella finiftra mano tiene 

una sferza, con la quale fuole frenare i cavalli, con la delira indica a Fetonte il pericolo di quella 

imprefa additandogli il regolamento che deve prendere per evitare ogni danno (12) . Fetonte ge- 

nuflelfo ai piedi del padre in atto fupplichevole con le mani giunte lo feongiura a foddisfare il fuo 

capriccio di guidare il Carro Solare di fopra efprefl'o in una quadriga (13). Il fagaciffimo artefice con 

maravigliofo, e perfettilfimo artificio ha molto ben efprefia la fomma vivacità nei Cavalli (14). 

feti , per ingannare il fuperfliziotto , c credulo volgo . il 

quale facilmente da tali finzioni retta forprefo ; Virgilio 

iiell’En. lib. 11. verf. 785. 

0 /omino degl' Iddìi , tu che del /aera. 

Soracto Monte fei cu [lode Apollo , 

Ch' onori am fopra gli altri , a cui le faci 

Ammontate di pin nutron la fiamma ì 

E poiché t' adoriam noi nella nofira 

Pietà fidati in full' ardente fuoco 

Nudo pofiarn' con fi,carezza il piede . 

Nè con minor culto fecondo Ateneo lib. 11. pag. 146. fi 

venerava in Elide quello nume che tt chiamava Apollo 

Mangiator di Vivande, e forfè fu quello rifletto avrà con- 

feguito il nome d’Apollo la fala nella quale dal pro¬ 

digo Lucullo furono a cena con funtuofe vivande con¬ 

vitati Pompeo , e Cicerone , come dice Plutarco nella di 

lui Vita . Quella Cena nella fala d’ Apollo era regolata a 

50. mila dramme, cioè a 5. mila feudi Romani. Cinquan- 

tatre varii epiteti d’ Apollo fono da Paufania riferiti , e 

75. ne riporta Megifero nell’Antologia greca a pag. 3:8. 

tra i quali è rimarcabile 1’Apollo Decateforo (così ancor 

chiamato da Callimaco nell’ Inno di Deio verf. 278. ) il 

quale così veniva detto, perchè fe gli offeriva la decima 

parte delle fpoglie dei nemici, conforme Furio Cammillo, 

e Agide Re de Lacedemoni gli offerirono : il quale an- 

tichiflìmo coftume impariamo avere ufato Abramo verfo 

Melchifedecco ( come c’infegna Moisè ) avendoli confa- 

crata la decima parte delle fpoglie dei quattro Re vinti. 

Porrò fine a quefla nota con una fentenza d’Ariftotile che 

è riferita nel lib. 1. cap. 9. della fua Erica. Ottima bel- 

lifittna , e piacevolijjìma adunque e la felicità , né quefie cofe 

fono dìfiinte fecondo V epigramma di Deio. La giuftizia é 

Iella, la fallite è un ottima cofaj ma è più dolce cofailpof 

federe quello che s' ama . 

(io) Non è da dubitare che Apollo fia rifletta cotta che 

il Sole, perchè moltiflìme riprove n’abbiamo dagli anti¬ 

chi fcrittori , da Omero nell’ Inno d’ Apollo vertt. 203. nelle 

fentenze diTeognide verf. iny. da Platone nel Ione , nel 

lib. 2. dì Cic. della natura degli Dei, nel lib. i. de Sa¬ 

turnali di Macrobio cap. 17. e 21. e nel cap. 3,2. di For¬ 

nuto della natura degli Dei e da molti altri ec. ma con 

precitta accuratezza ci vien dimoflrato da Eraclide Pontico 

nelle lue Allegorie a pag. 416. Ma Apollo non è niente dal 

Sole differente, e che la medefima Deità fia decorata con due 

nomi è manìfeflo dai fecrett difeorfi che fi co fiumano nell' ai'- 

cane ceremonie dei Divini Ali fieri, come ancora dall' interca- 

lare che ivi comunemente fi canta 2 O Sole Apollo, e dinuo¬ 

vo o Apollo Sole = quantunque l’i fi etto Omero nell’Inno 

del Sole pag. 565. dittingue quelli duo Numi, e dittimi 

\ 

H 2 Nella 

ancora fi trovano in alcune ìfcrizioni, tra le quali Spon. 

Mittc. Er. Se il. 3. pag. 72. A Giove Ottimo Majfimo ec. All' 

Invitto Sole, ad Apollo , alla Luna ec. 

(11) Phorn. de Nat. Deor. pag. 227. Omero nel luogo 

citato vertt. 203. 

(12) Ovid. Metam, lib 2. verf. 53. e feq. 

Anguillara lib. 2. ottava 36. Ovid. Mctam. lib. 2. veri'. 

53. e feq. cc. 

Da quefto figli ol mio ti dijfiuado 

Come quel che antivedo i nqftri danni 

Che mio tu perirefii , e tuo malgrado : 

E fe credi altrimenti, tu t' inganni 

Quefto è troppo alto otior, troppo alto grado 

Per le tue forte , e per sì teneri anni 

Qtfefio penfter dove ai V animo intefo , 

E per gli om,ri tuoi troppo gran pefo. 

Figliol t' ha fatto il tuo deftin mortale, 

Ma quel che cerchi dal mortai fi parte, 

Che regger quefto Carro alcun non vale 

Fuor che io, che 11 ho l'efperìenza , c I' arte . 

Gli sfrenati defirier, le rapide ale 

Non patria raffrenar Giove né Marte ; 

Giove che avventa i folgori, e il del move 

E chi fi può trovar maggior di Giove ? 

Ti penft tu gli Alipedi def rieri 

Fatti arditi dal fuoco, e dal veneno 

Che sbuffali- fuor, indomiti , & altieri , 

Poter ben governar fotta il tuo freno ? 

Poffò a pena farlo io, quando empì, e feri 

Per la gran fuga bau maggior fuoco in feno 

Deb fgliol mio non afiringer sì forte 

Perché I' autor farei della tua morte . 

Che mi preghi infelice, che in' abbracci 

Per ottenere il temerario intento ? 

Che feuza che parola più ne facci 

Ho da fervar lo (ligio giuramento . 

Ali /piace ben , che cofa ti procacci , 

Onde io ne viva poi fempre /contento. 

Ciò che chiedi aver ai, ma ben t' efiorto 

Che più nel chieder tuo ti moflri accorto. 

(13) Attribuittcono ancora ad Apollo la quadriga, fic- 

eomc noi vediamo in molte medaglie che hanno per ro- 

vefeio la quadriga del Sole con l’ittcrizione AL SOLE 

INVITTO. Fulgenzio nella Mitolog. pag. 131. ne ttpiega 

così la caufa 2 Gli attribuifeono la quadriga per quefto mo^ 

tivo, 0 perchè egli nelle quattro fiagioni dell' anno fornifee 

il fuo giro , 0 perchè in quattro parti differenti mifiura lo fipa- 

zlo del giorno. 

(14) E’ maravigliofamentc efpreflò nel nome dei Cavalli 

il loro 
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In altera gemma (15) egregius Artifex igneum equorum ingenium, impetunque elegantifimie ex- 

preft, Pbaetontem curru ve cium, ferentem dextra facem accenfam lucis fymbolum,finiftra baftam , feti 

venabulum, indomitis equis iam cedentem. Infra efl Eridani fluminis figura jacens, calamum tenens, fi¬ 

ni flro bracino ab urna aquam effundens, prope figura muliebris in finiftra vafculum habens, & dextra 

aliquid fupra Tripodem ponens ad impetrandum facile ab Iove praefens periclitanti Orbi remedium. Hoc 

opus nullis unquam laudibus fatis celebrandum, & praeftantiffimus artifex illuftrioribus Antiquitatis 

caelatoribus comparandus. 

Huius fabulae continuatio tertia gemma fummo artificio a dodo artifice repraefentata efl, in qua 

Pbaetontem videre efl exanimatum, in curru fubverfionem minitante, frena per coelum volitantia, equof- 

que e frenes, qui in diverfa abeuntes in praeceps ruunt (16). Ille pariter facem accenfam finiftra gerit, 

idemque Eridanus fingitur jacens, dextera cornucopiam tenens, (17) ad cuius pedes nonnullae arun¬ 

dinum plantae mihi videntur (18) ,finiftro brachio vafi aquam e fundent i innixus (19). 

Poftrema gemma fabulae cataflrophem habet, Phaetonta nempe curru, & equis deturbatum in Eri¬ 

danum procumbentem (2 o), Caelumque fufpicientem, ac miferanda ruina attonitum. Nec omijfa efl ab 

eximio Coelatore fororum Phaetontis in populos, five alnos mutatio, quae Heliades in fabulis vocitantur. 

Varia flupentium Jpecies, dum fenfim manuum extrema in populos vertuntur ? primofque ramufculos 

emittunt. (21) 

Pro- 

iigne plenum expreffum efl, de quitu $ Ovid. lib. 2. Mettimorpb, 

verf. 153. mentionem fecit. 

Interea volucres, Pyroeis , & Eous, & Aeton , 

Solis equi, quartufque Phlegon, hinnitibus auras 

Flammiferis implent, pedibufque repagula pulfant. 

(13) Haec gemina olim in Mufeo Farnefiano, nunc apud utriuf- 

que Siciliae Regem. Huic gemmae fere convenit id quod inquit 

Galenus (de ufu partium lib. 17. cap. v.pag. 701.) de gemma 

Phaetontis in annido fcalpta. Quod declarant opifices quum 

in corporibus parvis aliquid infculpunt; cuius generis efl, 

quod nuper quidam in annulo Phaetonta quatuor equis 

invettum fculpfit , Omnes enim equi frenum, os, dedentes 

anteriores habebant, quae quidem principio prae exiguitate 

non yi^ebam priufquam fpe&aculum hoc incredibile ad cla¬ 

ram lucem convertiffem ; non tamen ne fic quidem partes 

omnes mihi apparebant nec aliis plcrifque : Quod fi quis 

aliquando ipfas videre plane potuit, eas incredibili arti¬ 

ficio effe concinnatas affirmabat ; nam & pedes fcdecim 

quatuor equorum numerabamus , quorum qui partes omnes 

pculis difeernabant, mirabiliter articulatas effe afferebant &c, 

(16) Ovid. Metamorpk. lib. 2. verf. 311. 

Intonat, & dextra libratum fulmen ab aure 

Mifit in Aurigam: pariterque , animaque, rotifque 

Expulit , & faevis compefcuit ignibus ignes. 

Confternantur equi, & faltu in contraria fafto 

Colla jugo excutiunt) abruptaque lora relinquunt. 

Illic frena jacent, illic temone revulfus 

Axis, in hac radii fraftarum parte rotarum: 

Sparfaque funt late laceri vefiigia currus . 

At Phaeton , rutilos flamma populante capillos, 

Volvitur in praeceps , longoque per aera traftu 

Fertur, ut interdum de Coelo Stella fereno, 

Etfi non cecidit, potuit cecidiffe videri . 

Quem procul a patria diverfo maximus orbe 

Excipit Eridanus, fumantiaque abluit ora . 

(17) Cornucopia in fluminibus exprejfa ubertatem quam flu¬ 

mina campis offerunt denotat. 

(18) Erat confuetudo quod fingala flumina aliquam 

plantam tenerent, vel prope eorum ripas enafei folitam , vel 

celebrem in illis regionibus quas alluebant, ideo faepe flu¬ 

minum figurae calamos habent, qui prope flumina proveniunt, 

aliquando etiam capita fluminum calamis vinita obfervantur. 

De imaginibus fluviorum vide Aeli an. var. hifi. lib. 2. cap. 33, 

(19) Juxta Virgilii de flumine Inaco deferiptionem lib. 7. 

Aen. v. 792. Caelataque omnes fundens pater Inacus urna. 

(20) Ovid. lib. 2. Met. v. 373. & Apollonius Argon, v. $96. 

(21) Apollonius loc. cit, v. 603. Ovid. loc. cit. v. 340. & 

de Ponto lib. r. ep. 2. v. 33. Virgilites Ecl. 6. verf. 61. & 

lib. 10. Aen. v. 190. Heraclitus de Incred. ita de Helia¬ 

dibus. Ferunt has ex mulieribus populos faffas; quod fal- 

fum efl:, fed illae fe in Eridanum propter infortunium 

fratris conjecere. 
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Nella feconda gemma (15) il celebre artefice con fomma eleganza ha efpreffo un carattere sì 

pieno di fuoco nei cavalli, chea prima villa riconofconfi aver tolto il freno a Fetonte condottare 

del Carro, il quale porta nella delira una faceila accefa fimbolo della luce, nella liniltra un afta. 

Si vede a baffo la figura del fiume Pò giacente tenendo nella delira una canna, verfando acqua da 

un urna che tiene nel braccio finiftro: vicino a lui è una figura di Donna avente nella finiftra 

mano un vafetto, e colla delira ponendo un non fo che fopra un tripode per impetrare facilmente 

da Giove, con quefto fagrifizio un pronto rimedio al pericolo che fovraftava alla terra. E’ fupe- 

riore a tutte le lodi quefta opera, e l’eccellentilfimo Greco artefice fi può paragonare ai più famofi 

incifori dell’ Antichità . 

La continuazione di quefta favola è rapprefentata con fomma maeftria dal perito incifore, 

nella terza gemma, nella quale ha figurato Fetonte difanimato nel Carro, che fta per rovefeiare i 

freni che fvolazzano per l’aria, e i Cavalli precipitano in diverfe parti (16). Egli tiene parimente 

una faceila accefa nella finiftra: fi vede il medelimo Pò giacente tenendo nella delira un cornu¬ 

copia (17), a’ di cui piedi pare che fieno alcune canne (18) e fta appoggiato col finiftro braccio 

a un vafo che verfa acqua (19). 

L’ultima gemma è la cataftrofe di quefta favola, nella quale fi vede Fetonte, che precipita 

col fuo Carro e Cavalli nel Pò (20) rivoltando la tefta verfo il Cielo, come forprefo da tale ca¬ 

duta. Non ha mancato il peritiftimo artefice con fomma induftria di rapprefentarci le tre Sorelle 

di Fetonte trasformate in Pioppi, o in Ontani, le quali Sorelle nelle favole fono chiamate He- 

liadi (21). Differenti atti di ftupore efprimono, mentre fi veggono l’eftremità delle loro mani a 

poco a poco cangiarli in Pioppi, principiandofene a feorgere la ramificazione. 

Non 
il loro carattere pieno di fuoco, dei quali fa menzione 

Ovidio nel lib. 2. Metam, verf. 153. 

Anguillara lib. 2. ott. 58. 

Intanto Eto , e Piroo , con gli altri augelli 

Che fenton de la sferza il moto, e V vento, 

Si muovon , fi raccolgon , fi fan belli , 

E coi piè zappati tutto il pavimento . 

Sbuffati fiamme , annìtrifcoti, come quelli 

Che' tutto hanno al volar V animo intento. 

Tolti tutti i ripari, e in aria alzati, 

Trapajfan gli Euri in quelle bande nati. 

(15) Quefta gemma fu del Mufeo Farncfiano, ora del 

Re delle due Sicilie. Ad efta quafi s’adatta ciò che dico 

Galeno ( nel lib. 17. de ufu partium cap. r. pag. 701. ) 

della gemma di Fetonte fcolpita in un anello . Ciò che di- 

moflrauo gli Artefici, quando fcolpifcono qualche cofa in pic¬ 

ei ol fpazio di luogo , s' 0 ferva ciò in un certo artefice che poco 

fa fcolp'i in un anello Fetonte tirato da quattro Cavalli ■ Im¬ 

perocché tutti i Cavalli avevano il freno, la bocca , e i denti 

anteriori : le quali cofe certamente da principio non vedevo 

per la piccolezza, prima che quefta cofa incredibile a vederfi, 

V avefft rifguardata alla chi ara luce del giorno ; contuttociò nè- 

a me , nè a molti altri ficuramente tutte le parti erano vi- 

fibili: che fe alcuno per forte le potè vedere, affermava quelle 

parti effere con incredibile artificio efeguite, perchè fi nume¬ 

ravano li fedici piedi dei quattro Cavalli, dei quali, quelli 

che difeernevano con gli occhi tutte le parti , offerivano effere 

mirabilmente articolate . 

(16) Vedi Ovidio loc. cit. verf. 311. 

Anguillara Canto 2. ott. 97. 

A la maggior’ altezza irato afeende, 

Onde tra le faette accende i lampi ; 

Un mortifero fio!gor in man prende , 

Poi fa , che il Cielo iti quella parte avvampi . 

Lancia, e tonando impetuofo feende 

L' ardente firal, che giugne vampi a vampi . 

Quel tolfe al mìfer V alma , e ’l coipo accenfe , 

Onde foco per f òco allor fi fpenfe . 

Dal foco, dal gran colpo , e dal rumore 

Sbigottiti i Cavalli un fatto fanno 

Contrario I' uno a F altro , e V collo fiore 

Tolgon dal giogo , e vagabondi vanno . 

Spar gonfi i raggi, e quel chiaro fplendore , 

Le rotte rote in quella parte fanno: 

Qui V affé, ivi il tintoti, là il feggio ' cade, 

Per gli arfi campi , e incenerite firade . 

I 
Si volge in precipizio il corpo eftinto, 

Ardendo V aureo cria doppia faceila ; 

E per V aria a F ingiù gran tratto fpinto, 

Sembra quando dal del cade una fieli a, 

Pur par , che cada , e che dal del fi fucila . 

Lontan da la fitta patria il Pò F accoglie, 

E lava lui con F infiammate fpoglie . 

(17) Il Cornucopia appropriato ai fiumi denota l’abbon¬ 

danza che efti apportano alle campagne . 

(18) Era confuetudine che ciafcun fiume tenefte qual¬ 

che pianta folita nafeere alle loro ripe , celebre in quelle 

terre che bagnava, perciò fpeflìftime volte le figure dei 

fiumi hanno le canne, le quali fi producono vicino ai fiu* 

mi; Alle volte ancora s’oftervano le tefte dei fiumi co¬ 

ronati di canna . Delle immagini dei fiumi vedi Ebano 

Var. Hift. lib. 2. cap. 33. 

(19) Secondo la definizione del fiume Inaco fatta da Vir¬ 

gilio nel lib. 7. delle Eneidi verf. 792. Inaco il Padre da 

un urna fculta verfa fuori un fiume. 

(20) Ovid. lib. 2. verf. 340. Mct. 373. ed Apollonio 

Argon, verf. 596. 

(21) Apollonio loc. cit. verf 603. Ovid. loc. cit. verf 

340. ec. e de Ponto lib. 1. Ep. 2. verf 33. VirgilioEcl. 6. 

verf 62. lib. io. Eneid. verf 190. Eraclito de Incred. 

pag 81. così s’ efprime parlando delle Eliadi . Dicono ,che 

furono trasformate in pioppi , che è falfo ; ma elle fi gettarono 

nel Pò per la difgrazia deli fratello ec. 
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Trofie fio nemo non videt, ita totam hanc fabulam ab hifce praeftantijfimis Artificibus fiuijfe expref¬ 

fiam , ut nihil fiitpra po/Jit ; quam velati exemplar fibi piclor quifiquis proponere po/Jet, ut inde tabulam 

fiche conficeret ; Idem quoque praefare po/Jet gemma de qua dici uri fumus, non tam propter opificii praeftan- 

tiam, quam propter ingeniofum, & infoi itum figmentum, quo Aurora ftans defignat a coni pici tur, quae 

ut nunc i a (22) Solis quatitor equos ad currum fiolarem praeparat, equi fr aenum tenet dextera, & fi- 

niftra palmam oblongam, ut adamufifim eodem a Au, & habitu repraefientata e fi in nummi s familiae 

Plautiae (23), cuius in una parte caput Solis, in altera Aurora Solis equos praeparans. Quare exi- 

ftimari licet, Artificem, quum hanc gemmam coelaret, exemplum ab hoc nummo ejfie mutuatum, in 

quo videmus eam palmam oblongam finiftra tenere, quaemdmodum in noftra gemma. In nummis vero 

Thefiauri Morelliani coelatoris incuria palma defideratur (24). Sufipicari quis pofifet quatitor equos 

non Solis currui defiinatos, fied propriae quadrigae, quam quandoque illi tribuit Virgilius (25) de Au- 

rora verba faciens, quamvis bigis inveita Aurora vulgo fingitur, ut ex Homero (26) Virgilio (27) ipfio 

patet. Singularis Artifex vividam quamdam fipeciem Aurorae ingejfit, & venujlatem, nec non tenuem, 

translucidamque veftem, ut ea leviter aetherem pervagaretur. Illum quidem operae pretium fecijje 

putabunt aequi rerum aefiimatores, quum in equis vigor igneus eluceat, ardor que, &“ impetus diurnum 

curfium repetendi«, 

Difficultatibus implicatur noviffima huius tabulae gemma penes quondam Praefiulem Bottari. 

Jn ea infipicitur Apollo ftans cum capite radiato, qui Chironem Centaurum intuens lyram finiftra te¬ 

nentem , illi attentum fie praebet, velati dificendi cupidus : non minori artificio pollet Chironis figura, qui 

barba fpeftandus, manu dextra innuit quo pallo inftrumentum illud pulfiandum fit. Dolendum ad huius 

fabellae explicationem ex antiquorum monumentis nobis nihil lucis affulgere : meam tamen proferam 

conjecit iram, nempe Chironem quem ferunt Apollinis filiam Chariclo (28) uxorem duxifje, gratifica¬ 

turum Socero, artem Lyrae pulfiandae illi tr a di di fife, Meliora de ifto antiquario aenigmate videant 

fr uditi . 

MUSA 

(ii) Hynm. in Auror- Orpheus pag. 387. 

Aurora fplendide lucens, rubefafta per mundum 

Nuncia Dei Titanis, praeclari magni 

(23) Thefauri Morelliani &c. pag. 329. 

(24) Morelli loc. cit. tal. 1. n. 1. Inter Areus Conflantini 

anaglypha fpeiìatar mulier in quadrigis quae /mi [Ira manu pal¬ 

mam tenet ; Auroram cjfe hanc putat Montf. Antiq. Exp. 

voi■ 3 • pag. 183. tah. 5 J. 

(25) Virgil. lib. 6. Aeneid. verf. 530. 

Hac vice Sermonum rofeis Aurora quadrigis 

Jam medium aethereo curru traiecerat axem. 

& M. Aut. Flaminii Hymnus in Auroram 

Ecce ab extremo veniens Eoo 

Rofcidas Aurora refert quadrigas 

Et finu lucem rofeo nitentem 

Candida portat 

(26) Homer. OdyJJ'. Uh. 23. verf. 243. 

.Auroram vero contra 

Detinuit in Oceano folium habentem, neque finebat equos 

Iungere veloces, lumen hominibus ferentem 

Lampum , & Phaetonta, qui fcilicet Auroram equuli 

vehunt. 

(27) Virgil. lib. 7. Aeneid. verf- 26. 

Aurora in rofeis fulgebat lutea bigis . 

Et Nonnus in Dion. lib. 15- v. 279. Vide Montf ancon Antiq. 

Expl. voi. 1, tal. 45, pag. 90. Confile etiam in hanc rem 

eruditijfmmn Martorelli in Theca Calamaria voi. 2.pag. 23J. 

(28) Natalis Comitis Mithologiapag. 319. & feq. De Chirone 

lib. 4. cap. 12. Chiron mirifice fuit Citharae pulfandae peritus, 

qua etiam ratione nonnullos morbos fedavit, ut ait Stapbil$ 

lib. 3. rerum TbeJJdlicarum , & Boetius de Mu fica, 
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Non fi può negare che quelli egregii artefici non abbiano con fomma eccellenza efprefia 

tutta la favola di Fetonte, che nulla di più fi può defiderare; di maniera tale che potrebbe ciafcun 

Pittore fervirfene per modello d’un bel quadro . Similmente per l’ifteflò riflefifo fi può conlìderare 

la gemma dell’Aurora sì per l’eccellenza dell’ artificio, che per l’infolito foggetto, col quale è fiata 

rapprefentata; Ella ftà in piedi, e come meflaggiera del Sole (22) prepara per il Carro Solare 

quattro Cavalli, tiene il morfo d’un Cavallo con la delira mano, e con la linifira un lungo ramo 

di palme, ficcome appunto neH’ifiefia attitudine, e vefiitura la veggiamo efprefia nelle medaglie 

della famiglia Plauzia (23), che in una parte fi vede la tcfia del Sole, nell’altra l’Aurora che pre¬ 

para i Cavalli del Sole: Per la qualcofa fi può giudicare che l’artefice nell’incidere quella gemma 

abbia copiata detta medaglia, nella quale ella tiene con la linifira mano una lunga palma con¬ 

forme nella nollra gemma. Nelle medaglie del Teforo Morelliano per inavvertenza dell’incifore 

manca la palma (24). Si potrebbe congetturare ancora non efier fiati dellinati quelli quattro Ca¬ 

valli al Carro del Sole, ma alla propria quadriga, che ella guidar fuole come infegnò Vir¬ 

gilio (25) parlando dell’Aurora, quantunque ordinariamente fi finga con due Cavalli in una Biga' 

conforme è da Omero (26), e da Virgilio in altro luogo defcritta (27) . L’egregio artefice ha in¬ 

ferito una certa viva attitudine, e grazia nell’ Aurora, con un panneggiamento sì leggiero, e tra- 

fparente, come fc ella leggiermente andafie fcorrendo per l’aria. Gli amanti dell’ Antichità cer¬ 

tamente giudicheranno avere egli fatto un opera pregiabiliifima, manifeftandofi ne Cavalli una 

vivacità, ed un ardore, e un impeto di defiderio d’intraprendere col Sole il loro confueto corfo. 

S’incontra qualche difficoltà neil’ ultima gemma di quella tavola, la quale pofiedeva il fu 

Monfignor Bottari. In efla gemma fi rimira Apollo dando in piedi con la teda radiata, che 

dimoftra nel guardare Chirone Centauro grande defiderio d’imparare a fonar la Lira, la quale 

tiene nella linifira mano. Con non minore artificio è caratterizzato Chirone venerando' per la 

fùa barba, che con la delira gli accenna la maniera di fuonare quello iftrumento. E'molto rin(- 

crefcevole che nelfiin monumento antico ci rimanga per la fpiegazione di quella favola . Contut- 

tociò azzarderò una mia congettura, cioè che Chirone avendo fpofata Cariclo figlia d’Apollo, 

per renderfi grato al fuo Socero gli aveffe infegnato a fonar la Lira (2 8). Penferanno gli eruditi a 

produrre congetture migliori fopra quello enimma antiquario. 

MUSA 

(22) Orfeo nell’Inno dell’Aurora pag. 387. 

.O Ani •ora alba lucente T 

Rojjèggiante pel mondo , me [foggierà 

Dì Dio Titane gloriofo, grande ec. 

(23) Thef. Mor. pag. 329. 

(24) Morelli loc. cit. nella famiglia Plauzia tav. 1. n. r. 

Nei badi rilievi dell’ arco di Coftantino fi vede una fem¬ 

mina nella quadriga la quale tiene nella finiflra una pal¬ 

ma, ed è filmata da Montf. Ant. voi. 3. pag. 183. t. 5?. 

cfler 1’ Aurora . 

(25) Nel lib. d. dell’Eneid. verf. 535’. 

Così fra lor parlando avea V Aurora 

Colla rofea quadriga ornai paffuto 

Per V aereo cammino il cielo a mezzo ec. 

(26) Odif. lib. 23. verf. 243. 

.Nei Cavalli' 

Taf so attaccare , di veloce piede , 

Che agli uomini n' apportano la luce 

Lampo , e Fetonte , e quegli che V Aurora 

Guidati puledri ec. 

(27) Lib. 7. dell’En. verf. 26. 

.... La bionda-Aurora fplendea ridente nella rofee bighe 

Vedi Montf. Ant. voi. 1. t. 43. pag. 90. e Nonno Dioni- 

fiaci lib. 13. verf 279. Con fomma erudizione parla dell’ 

Aurora Martorelli nella fua Teca Calamaria v. 2. p. 353. ec. 

(25) Natal Conti nella Mitologia parlando di Chirone 

dice edere egli flato peritiffimo nel fonar la Lira; per la 

qual caufa ancora aver guarito alcune malattie come dice 

Stadio nel lib. 3. delle eofe Tclfaliche, e Boezio nel lib. 

della Mufica. 
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XI. 

M U S A 
ALLIONIS OPUS, 

Carneolae incifum. 

EX MUSEO STROZZIANO ROMAE, 

DE origine & numero Mufarum (i) diverfis veterum opinionibus immorari non e (i animus ; 

qui baec noffle concupiscet, Gir aldi, Lino c er ii, Liceti libros buiufce argumenti adeat (2). 

Mufa quae in noftra gemma fp e flatur expreffa, habet capillos concinne crifpatos, ac fuperne 

virginum more nodo religatos (3) induta jlola ad talos defluente, adeo que tenui, & pellucida, ut ea 

potius membra adumbrentur, quam tegantur . Pes ut inquit Gorius (4) metricus ad metiendum fonorum 

tempus paratus praealto terrae cumulo incumbit. Dexterum brachium nudum ac exfertum habet, 

manuque fuperiorem lirae vittis ornatae partem tenet, bufi praealtae quadratae innixa, cui fuperimpoflta 

icuncula mulieris dextero brachio ve flem fuflinentis, 

Ambiguum fané eft, quae peculiaris Mufa in hac gemma exprimatur. Maffeius (5) qui fimilem 

gemmam Onefae opus e gemmis Leonardi Auguflini primus vulgavit, Calliopem exhibere conjeflavit. 

Stofchius fidenter affirmat effle Erato (6), cui lyra tribuitur ex poetarum flent entia. Gorius (7) inquit. 

Quo vero nomine appellanda lit haec Mufa , an Clio , feu Calliope, feu Erato, non determino, 

nam veteres poetae his quoque lyram tribuunt. Mihi magis arridet, Muflam hanc, vel Erato, 

vel Terpfichoren pronuntiare, (8) quia hifce Mufis lyram fanantibus egregie hoc attributum convenit, 

prout in tabulis Herculaneis obfervatur . 

Princeps illius attributum eft lyra, quam non folum, ut praelaudatus Gorius animadvertit, 

Clio, Calliope, ac Erato fibi vindicant, fed etiam Melpomene, Terpficore, Polyhymnia, tefte Montflau- 

conio, qui in fluo perutili opere Antiquitatis explicatae (9) ait. Magna itaque varietas in Mularum 

imaginibus deprehenditur, & hinc magna in diftinguendis illis oritur difficultas. Epigramma 

quoddam Graecum lingularum funótionem atque inftrumenta defcribit; Carmina autem Aufonii 

ab epigrammate Graeco ita differunt, ut ex neutro majorem ad diffinguendas Mufas difficultatem 

colligas, quam ex veterum monumentis nova difcrimina patientibus. Et circa earum inftru¬ 

menta, earumque cultum non confentiunt Scriptores (10), 

En 
(1) Sacrae Cicadae a Plutarcho voi. 2. pag. 327. nuncu¬ 

pantur Mu fac , quae ob cantum apud Antiquos venerabantur. 

(2) Lilii Gregorìi Gira!di de Mufis libellus , Geofredi Lino- 

cerii Vivaricnfis Mytbologiae Mufarum libellus , Fortumi 

Liceti de quaefitis per epifiolas a daris viris refponfa in voi. 2. 

Mifcell. Ital. Erud. pag. 176. vide etiam voi. 2. Herculan. 

Antiq. pag 7. 

(3) Sic Paufan. lib. X. cap. 25. in Phoc. Polixenam defcri¬ 

bit . Polixena Virginum more , colledo in nodum crine . 

(4) Gori Mtif Flor. tab. 8. voi. 2. pag. 22. De Lyrae in- 

frumento vide Gori loc. cit. & praefer tini Antiq. Here, expo- 

ftores voi. 3. pag. 2. ». 9. & 10. 

(5) Maffei gem. p. 2. tab. 50. pag. 108. 

(6) Stofcb gem. infe. tab. 7. pag. 8. 

(7) Gori Muf. Flor. pag. 23. voi. 2. tab. 8. & Thaliae 

Mufae quoque lyra tribuitur ut docet Ovid. lib. 5. Faf. v. 54. 

Clioque & curvae fcita Thalia lyrae . 

(8' In Petr. Satyr. pag. 543. Petronii Afranii Epigr. de 

Grpfcborae Eratoque Mufis 

Aurea Terpfichorae totam lyra perfonat aethram: 

Fila premens digitis Erato modulamina fingit 

vide Aufon. Edyl. 20. Mufarum inventa . 

(9) Montf. Antiq. expliq. voi. 1 .pag. 109. & feq. & pag. 114. 

(10) Gori inquit voi. 1. pag. 100. Poetae mufica inftrumenta 

uni Mufae data , & alteri utcumque volunt , adiignant , atque 

confundunt, quod ex duobus epigrammatis Antologiae lib. 1. 

cap. 6j. num. 22. & 23. & ex carminibus complurium poe¬ 

tarum , ac praefertim Horatii intelligi poteft , qui in lib. 3. 

Od. 4. Tibiam aliaque Mufica organa Colliopae tribuit. 

Defcende Caelo , & dic , age , Tibia , 

Regina longum , Calliope , melos ; 

Seu voce nunc mavis acuta , 

Seu fidibus citharaque Phoebi . 

Clio lyram vel Tibiam ad Heroas celebrandos tribuit Od. 12. lib. r. 

Qtiem virum , aut Heroa lj ra , vel acri 

Tibia fumes celebrare Clio ? 

Vide Spon. in explicatione Sarcophagi quod Mufas exhibet, 

fed. 11. are. 9. pag. 44. ec. 
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XI. ■ 

MUSA- 
OPERA D' A L L I 0 N E. 

Incifa in Corniola. 

DEL MUSEO STROZZI DI ROMA. 

NOn conviene arrecarci fopra le varie opinioni degli antichi intorno all’ origine, e numero 

delle Mufe. (i) Chi bramafìe averne contezza, può confultare fopra quello argumento 

i libri di Gregorio Giraldi, di Linocerio, e di Liceto . (2) 

Quella Mufa che veggiamo ha i capelli elegantemente accomodati, e di fopra all’ ufo delle 

Vergini con un nodo legati. (3) E' vellita con la llola , che le fcende lino ai piedi, sì trafpa- 

rente,che pare piutollo adombri le membra, che le ricopra. Il piede (come dice Gori ) pre¬ 

parato a mifurare il tempo del fuono pofa fopra un mucchio di terra. Ha il braccio dritto 

nudo, che tiene con la delira mano la parte fuperiore della lira ornata di fafcie ; con la finillra 

folliene l’inferiore, è appoggiata a un’ alta bafe quadrata, fopra la quale Uà una figuretta di 

Donna llolata che li tiene col deliro braccio la velie. 

E' certamente dubbiofo, qual Mufa particolare rapprefenti quella gemma . Malfei (5) che 

pubblicò una conlimil gemma, lavoro d’ Onefa, congetturò elfer Calliope . Stofch (6) con ficu- 

rezza decife edere Erato, alla quale s’ attribuifce la lira. Gori (7), dice : non determino con 

qual nome fi deva chiamare quefla Mufa, fe Clio, Calliope, 0 Erato, imperocché ancora a qitefte gli antichi 

hanno attribuito la lira. A me piace nominar quella Mufa, Erato, o Terlicore, (8) perchè a 

quelle Mufe, che fuonano la lira, egregiamente conviene quello attributo, come può oflervarfì 

nell’ antiche pitture d’ Ercolano . 

Il principale attributo adunque della nollra Mufa è la lira, la quale non folamente (liccome 

il fopralodato Dottor Gori c’ infegna) conviene a Clio, Calliope, ed Erato, ma ancora a Mel¬ 

pomene, Terficore, e Polinnia fecondo Montfaucon, il quale nel fuo utililìimo libro dell’Anti¬ 

chità fpiegate . (9) Dice : una gran varietà fificorge nell'immagini delle Mufe, e da quefla nafce una gran 

difficoltà nel riconoficerle . Un Epigramma Greco deficrive le funzioni, e gl' ìnflrumenti di ciaficuna , ma 

li verfi d' Aufonio di tal maniera differifcono dal greco epigramma, che da queflì ne deriva maggior 

difficoltà a diftinguere le Mufe, che dagli antichi monumenti, i quali partorificono nuove difficoltà. Non s'ac¬ 

cordano fimilmente gli antichi Scrittori intorno ai loro frumenti, e il loro culto (io) . 

Tom. I. I In 

(1) Sacre Cicale fon chiamate le Mufe da Plutarco voi. 2. 

p. 727., le quali erano per il canto dagli Antichi venerate . 

(2) Lilii Greg. Giraldi de Mufis libellus , Geofrcdi Lino- 

cerii Mytologiae Mufarum libellus , Fortumi Liceti de quae- 

fitis per epiftolas a claris viris refponfa in v. 2. Mifcell. Ital. 

Erud.p.i7<5. vedi ancora il v.2. dell'Antichità d’Ercolano p.7. 

(3) Conforme dice Paufania lib. X. deferivendo Polif- 

fena . Polijfena ha i ftioì capelli annodati per di dietro alta 

maniera delle vergini . 

(4) Gori Muf. Fior. t. 8. v. 2. p. 22. DelP iflrumcnto della 

Lira vedi il luogo fopracitato , c principalmente gli efpo- 

fitori dell’Antichità d’ Ercolano nel voi. 3. p. 2. nota 9. e io. 

(5) Maff. Geni. pag. 2. t. 50. pag. 108. 

(6) Stofch Gem. pag. 8. t. 7. 

(7) Gori Muf. Fior. voi. 2. t. 8. pag. 23. ed alla Mufa 

Talia è attribuita ancora la Lira come c’infegna Ovidio 

lib. 5. Fa fi. v. 54. E Clio, e la dotta Talia della curva Lira . 

(8) Nell’ Epigramma delle Mufe di Petronio Afranio a 

P1 2 3 4 5 6 7 8g- ?43• nel Satirico di Petronio pubblicato dall’Adria- 

nide parlando delta Mufa Erato , c Tcrficore così dice. Fa 

ripianar tutta l’ aria V aurea lira di Terficore , Erato al fuono 

delle corde della Lira forma de verfi. Vedi Aufonio nell’ 

Idilio 20. delle Mufe . 

(9) Montf. Ant. voi. r. pag. 109. & fcq. e pag. 114. 

(10) Gori dice nel voi. 1. del Muf. Fior. pag. 100. I Poeti 

come a loro piace aJJ'egnano, e confondono ì unificali /finimenti 

dati alle Mufe C/io, e Callìope, come fi può comprendere dai 

due Epigrammi dell’ Antologia, lib. \. cap. 67. num. 22. e 

23. e dai verfi di molti poeti, e particolarmente da Orazio , 

il quale nel lib. 3. Ode 4. ajfegna a Calliope la Tibia , a 

altri unificali ìfirumentì , dicendo ■ O Regina Calliope difecndi 

dal Cielo, e una più lunga canzone canta con la Tibia, o 

pure fe ti piace con voce fonora , o con le corde , e cetera 

di Febo, e nell’Od. 12 del lib. 1. A Clio attribuifce la 

Lira, e la Tibia per celebrare gli Eroi . O Clio , quale uo¬ 

mo , o Eroe intraprenderai a cantare con la lira , o con 

l’acuta Tibia. Vedi Sponio nella [piegazione del Sarcofago 

fpcttantc alle Mufe nella Sezione 11. pag. 44. 
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In tanta quidem dubitatione aliquam forte lucem exhibent f i Aurae Mufarum ex Herculano 

depromptae, & regio cultu editae. Unicuique earum nomen literis Graecis infer ibit ur, & inftrumenta 

tenent, quibus fingulae difinguuntur .Terpfichor e lyram habet cum inferiptione TEP'f IXOPH • ATPAN • 

Erato cum epigraphe EPATQ YAATPIAN inflramentum lirae fimile, fuper quo ab illis dottiffimis 

iliuftr at oribus multa egregia eruditione referta producuntur ( 11 ) ; Attamen nonnullae difficultates circa 

Mufarum inf rumenta, earumque cultum antiquis in Scriptoribus fuperfunt. 

Supereft, ut de icuncula illa bafi quadratae fuperimpofita aliqua addam. Si Stofchio (12)'fides 

habenda , imago Veneris efl, fi Gorio (13), vel Venus, vel alia Dea, Semeles forte, quam, ut 

narrat Philoflratus Mufae (14), afeendentem in Coelum cantu celebrarunt. Nunquam Veneris imaginem 

ea forma indutam in antiquis confpeximus monumentis, ideoque de hac Dea fententia rejicienda efl. 

Sed cum in hac icuncula nullum fymbolum adpofitum fit, quo Dea difeernatur, fieri potuit, ut aliqua 

per eam illuflris foemina indicaretur, cuius laudes Mufa canendas fibi fumpfiffet (15). 

Leonardus Auguflini fimilem ab Onefa incifam imaginem afferens ait (16) repraefentari lyriflriam 

Herois alicuius laudem concinentem, nam icuncula nudi viri bafi quadratae ibi imminet. Non erraret 

fortaffé, qui Allionis Mufam, effe Lyriflriam arbitraretur, Heroidis alicuius laudes celebrantem . 

Praeterea fufpicari liceret Sapphum Poetriam notiffimam hic effe figuratam, nam a Svida 

vocatur Sappho Phaonis Amans ; Et habitu cythariflriae manu finijlra citharam pulfans, ut in Mityle- 

narum nummis expreffa videtur (17). Nam habitus parum decens Mufae, quum corpore tenus nuda 

magis huic Poetriae celebri convenit lafcivis verfibus atque amoribus celeberrimae, prout ab Ovidio 

intelligimus (18) 

Nota fit & Sappho: Quid enim lafcivius illa? 

Mufarum cultus, qui latiffime per Graeciam patuit (19) ( in eo enim folo Deas, fedes, regnumque 

pofuiffe putabatur), a Graecis ad Romanos defeendit, apud quos innumeras Mufarum fiatuas, & ana¬ 

glypha credendum efl extitijfe, ex monumentorum copia, quae dudum fuper efl fio). Nec quifquam 

cbftupefcat, cultiffmas gentes tanta religione Mufas profecutas fuiffe ; cum enim eas pulchrarum artium 

fontes aperuiffe, Poefeos fcilicet, & Eloquentiae aeflimaretur, omni jure Reges ipfi ad populorum animos 

conciliandos illarum praefidium fuperflitiofe quaerebant (21). 

TAU- 
(11) Pifit. Here. voi. i. tab. 6. pag. 34. & feq. 

(12) Stofch loc. cit. 

(T3) Gori loc. cit. 

(14) Pbilojl. Icon lib. 1. in fenici. 

(iy) Pinci. Olymp. Od. 2. pag. 21. Hymni dominantes 

Citharae, quem Deum, quem Heroem , quem Virum ce¬ 

lebrabimus? & Horat. lib. 1. Od. 12. 

Quem virum, aut Heroa, lyra, vel acri 

Tibia fumes celebrare, Clio? 

Quem Deum? 

& Homerus inquit de Achille lliad. lib. 9. ver/. 189. Hac 

( fcilicet cithara ) is animum obleftabat canebatque ubique 

praeclara facinora virorum , 

(16) Ago fini geni, p 2. tab. 1. pag. 2j. 

(17) Gefier. timi. Popul. & Urb. tab. 46. num. 24. & a 

P alluce narratur, quod Mitylcnarum populi numi [mata Sapphus 

imagine infignita fignabantin lib. 9. cap. 6. Segni. 84. inquietis 

Mytilenaei quidem Sappho monetae fuae infculpferunt. 

(18) Ovsd Art. Am. lib. 3. verf 331. vide Ovi d. Epift. iy, 

Sapph. <&* Aelian. var. Hif. l,b. 12, cap. 19. & Gronov. 

Autiq. Graec. voi. 2. pag. 34. 

(19) Paufanias Boet. lib. 9. cap. 31. Thefpienfes dies feftos 

agitant, & ludos Mufarum , quae Mufaea vocant . Mufarum 

cultus ita apud Romanos vigebat, ut templa , aedes, Ó* filvae 

illis dedicarentur tefle Nardini Rotti. Aut. pag. 79. 1 y2. 333, 

(20) Iu uius de Pi Rura veterum &c. refert plurimos in 

fculpendis Mufarum (latuis laborajfe , & praecipue Arifloc/em, 

Strongylionem , Ageladern , Leslothemidem , Olympiofhencni, 

Ljftppmi, & Plin. ait lib. 36. cap. y. in celeberr. porticu 

Octaviae Romae noveni Mufas a Phi/ifco Rhodio fculptas, fpe- 

Rat as fuiffe. Magna vis fiipcref flatu arum anaglyphorum idem 

cultum te flantium in Capitolio , Aedibus Jit fini ancis , Barbe- 

rinis , Matheis , Burghefis in Villa Pinciana , in Aede S. Ma¬ 

riae vulgo il Priorato, ubi Sarcophagus exfat, in quo Mufae 

excalptae capitibus plumis ornatis ad ftguif caudam viRoriam 

de Sirenis ut narrat Paufan. lib. 9. cap. 34. relatam , in 

Villis Romanorum ipfis Religione privata luci dedicabantur. 

Inter plurima monumenta quae notari pojfent , ad id apte 

ofendendum fuffeiat adducere elegantiffmum Graecum epi¬ 

gramma marmore incifim , paucis ab hinc annis in loco vulgo 

la Colonna repertum & apud Iacobum Bellotti amicum meum 

antiquitatumfudiofum exi flens, cum verfone quam metrice ami¬ 

cus meus fuavifftnus , optimufque Io. B. Zanobettius exaravit. 

AACOCMEN MOTCAIC IF.PON 
AErE TOTTA ANAKEIC0AI 

TAC ETBAOTC AEIEAC TACEIAPA 

TAIC nAATANOlC 
HMACAE OFOTFEIN KAN TNECI 

OC ENTAA EPACTHC 

EA©H r£2 Kicca TOTTON ANA 
CT£d>OM£N 

Hunc fanfrum pofitum lucum dic efTc Camoenis 

Oftendens libros, qui prope funt platano*. 

Nos autem fervare, & fi quis verus Amator 

Illarum accedat, cingimus hunc hedera . 

(21) Vide Hefiod. Theog. v. 81. fed praefertim Orpheum 

Hymn. pag. 384. 
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In tanta dubbiezza certamente qualche lume ci fomminiftrano le pitture antiche delle Mufe 

trovate in Ercolano , con magnificenza pubblicate . A ciafcuna di quelle Mufe vi è l’ifcrizione a 

balio col fuo nome in lettere Greche, tenendo gl’iftrumenti, con li quali ognuna fi dillingue . 

Terficore ha la lira con l’ifcrizione TEPTIXOPH ATPAN;Erato coll’ ifcrizione EPATD YAATPIAN 

tiene un iftrumento limile alla lira, fopra del quale i dottiffimi Illullratori del Mufeo Ercolano 

trattano con pregievole e rara erudizione quello argomento, (n) Contuttociò non fono dilu¬ 

cidate alcune difficoltà degli antichi Scrittori intorno agl’ iftrumenti, ed al culto delle Mufe . 

Ci refta a parlare della Statuetta polla fopra 1’ alta bafe quadrata. Se prediamo fede a 

Stofch (12),deve dirfi che rapprefenti l’immagine di Venere . Gori (13) crede pofta eftere Venere, 

o un’altra Dea, forfè Semele, che fecondo narra Filoftrato (14) le Mufe col loro canto accom¬ 

pagnarono in Cielo . Non abbiamo negli antichi monumenti veduta giammai l’immagine di 

Venere veftita in quella forma, perciò non fuftifte la loro oppinione. Siccome non s’ olferva 

nella piccola figura neflun {imbolo per qualificarla una Dea , fi potrebbe facilmente fupporre che 

indicafle qualche illuftre Eroina, le di cui lodi intraprendefie a cantare la noftra Mufa (15). 

Leonardo Agoftini (16) riportando una fimile immagine incifa da Onefa dice, che pofta 

rapprefentare una Liriftria che canti le lodi di qualche Eroe, imperocché fopra la bafe quadrata 

vi è una piccola figura d’ un Uomo nudo. Non sbaglierebbe per avventura chi giudicafi'e la Mufa 

d’Allione efier una Liriftria che celebralfe le lodi di qualche Eroina. 

Potrebbe!! ancora congetturare, efler figurata in quella gemma la famofiffima Saffo Poetefia; 

imperocché da Svida è chiamata LAATPIA, amante di Faone ; e li vede efpreftà nelle medaglie 

di Mitilcne in abito di Citariftria, fonando con la mano liniftra la Citara (17) imperocché l’abito 

poco decente in una Mufa, efléndo nuda fino al corpo, è più conveniente a quella Poetefia celebre 

per le fue poefie, e lafcivi amori, come intendiamo da Ovidio (18). Effendo famofa Saffo, im¬ 

perocché chi è piu di lei lajciva ? 

Il culto delle Mufe era fparfo per la Grecia (19), perché in quella beata terra fi {limava che 

aveller pollo la lor fede, e il loro regno. Dai Greci fece palléggio ai Romani, apprefiò i quali fi 

può credere efier vi Hate infinite ftatue, e balli rilievi delle Mufe dalla copia di tanti monumenti 

che ci rimangono (20). Né veruno fi maraviglierà aver venerato le cultifiime Nazioni con 

tanta religione le Mufe, imperocché fi giudicava avere effe aperto i fonti delle Belle Arti, cioè 

della Poefia, e dell’Eloquenza, e gl’iftefti Rè meritamente per conciliare gli animi dei loro Popoli 

fuperftiziofamente il loro aiuto cercavano (21). 
I 2 TORO 

(i 1) Le Pitture Antiche d’Ercolano v. 2. t. J. e 6. p. 34. ec. 

(12) Stofch loc. cit. (13) Gori loc. eie. 

(14) Philoftr. Icon lib. 1. in Semele. 

(iy) Pind. Olymp. Od. 2. pag. 21. Inni, che [ulta cetra 

avete impero, quale Dio, quale Eroe , qual Perfonaggio ce¬ 

lebrer em col canto . E Orazio nell’ Od. 12. del 1. lib. 0 Clio 

qttaF uomo , 0 Eroe intraprenderai a cantare con la lira, 0 

con Vacata tibia. Quale Dio? Ed Omero nel lib. 9. dell’ 

Iliade verf. 189. dice di Achille. 

. . ..Or ei con quefia 

Dalma ne follevava, e fi cantava 

Degli uomini le chiare altere gefìa . 

(16) Agoftini Gena. pag. 2. tic. 2. pag. 25. 

(17) Gefner. nuni. popul Se urb. t. 46. num. 24. Pol¬ 

luce narra nel lib. 9. cap. 6. fe. 84. che i Popoli di Miti¬ 

lene battevano le loro medaglie con l’immagine di Saffo, 

dicendo : 1 Popoli di Mitilene [colpirono nelle loro monete Saffo . 

(18) Ovid. Art. Am. lib. 3. verf. 331. vedi ancora l’Epì- 

ftola 15. d’Ovidio , di Saffo a Faone , e Eliano V. Hift. lib. 

12. cap. 19. e Gronovio nell’Antichità Greche v. 2. p. 34. 

(19) Paufania nella Beozia lib. 9. cap. 31. l.Tefpienfi ce¬ 

lebrano una fefia delle Mufe , e fanno degli fpettacoli , i quali 

chiamano delle Mufe . Il culto delle Mufe appreffo i Ro¬ 

mani era in tanta venerazione, che furono loro dedicati 

1 empii, Cappelle , Eofchi, come fi legge in Nardini a pag. 

79- ija- e 333. 

(20) Giunio nel lib. della pittura degli Antichi ec. ri- 

ferifee molti fcultori avere fcolpite delle Mufe, trai quali 

Ariftocle , Strongilione , Agelada , Lesbotemide , Olimpio- 

ftcne , Lifippo . Plinio dice nel lib. 36. cap. y. che fi ve¬ 

devano nel celebre Portico di Ottavia le nove Mufe , opera 

di Filifco di Rodi . La quantità prodigiofa sì di ftatue, 

che di baftirilievi che efiftono, ci aftìcura maggiormente 

quanto Roma veneraffe quelle Deità, i di cui monu¬ 

menti fi veggono in Campidoglio, nel Palazzo Giufti- 

niani, Barberini, Mattei, nella Villa Pinciana , nella 

Chiefa di S. Maria detta il Priorato, dove s’offer va un 

Sarcofago nel quale vi fono fcolpite le Mufe con le penne 

in teda per lignificare la loro vittoria riportata fopra le 

Sirene, come racconta Paufania nel cap. 34. del libro 9. 

Nelle Ville ifteffe dei Romani erano loro con privato culto 

dedicati i Bolchi. Tra tanti monumenti che potrebbero 

notarli, fervila per dimoftrar ciò il pubblicare un ele- 

gantiftimo Epigramma Greco in marmo incifo ritrovato 

pochi anni fono in un luogo chiamato la Colonna . Elide 

quello monumento appreffo il mio amico Sig. Bcllotti 

amante dell’ Antichità r Tu dirai certamente quefio Bofco 

ejfer confecrato alle Mufe, dimofirandolo quefii libri intorna 

a quefii Platani. Ma confervaci , che fe verrà qualche vero 

Amante , noi d' Eller a lo coroneremo. 

(21) Vedi Efiodo nella generazione degli Dei verf. 8r. 

e principalmente Orfeo negl’ Inni pag. 384. 
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TAURUS CORNIUFITA 
ALLIONIS OPUS, 

Carneolae incifum. 

EX MUSEO THOM. HOLLIS ARM. ANG. 

JNfigne nnis fitae fpecimen edidit Allionis manus in hac gemma, ubi ferocis tauri cornu minitantis 

imaginem fcalptam videmus, Lunamque defuper expreflam. In mentem venire pojfet, ajlrono- 

micum aliquid Artificem innuere voluijfe: Nam altijfma in Tauri fidere putata efl Luna. Altera 

fublimitatum caufa, (ait Plinius (i)) quoniam a fuo centro apfides altilfimas habent in aliis fignis 

Saturnus in Librae parte vicefima &c. Luna Tauri tertia. Haec Plinii verba funt, quibus hic fenfus 

tnefl (ut quam paucijfimis rem difficilem expediam), nempe cum Luna quamlongiffme abeft a terra, 

quod in Apogaeo efje dicitur, tunc id evenire, quando in tertio gradu Signi, quod Taurus appellatur, 

confi fit. Idem a Firmico (z) confirmatum, qui ait: Luna exaltatur in Tauri parte tertia. 

Taurus unus de duodecim Signis, quibus conflat Zodiacus, feu Signiferum mavis, intra quem 

Planetae fiuos curfius peragere folent. Sed haec coeleflia figna mijfa faciamus , haud enim credendum 

ejfe autumo , aliquid Aflronomici fenfus in hac Allionis gemma latere: Nam fi huc refpe xifjet Artijex, 

non infla Lunam Taurum colloca flet, fed fuperne, ut res poflulabat ; nam fiderà, quae Coelo affixa funt, 

inter quae Taurus adnumeratur, longe fub limior em Planetis ftationem najcij cantar (3). 

Boni praeterea ominis argumentum bovem fuifle coloniis in corife flo efl (4). Cum autem Bos 

arator diceretur (5), jeu agricola, fignificabat exercendam bobus terram, operam que ferio dandam 

agro¬ 

ri) Pii». Hip. lib. 2. cap. 16. 

(2) Jtil. Finn. lib. 2. cap. 3. pag. 17. Dicitur Taurus, 

Ut fabularum explicator Hyginus Aflrou. lib. 2. pag. 69. inter 

altra conllitutus quod Europam incolumem tranfvexit Cre¬ 

tam , ut Euripides dicit. Taurus inter coeleflia flgna gemi 

curvo fugitur, ut Manilius lib. 2. verfl. 258. 455). 

.Taurus 

Succidit incurvo claudus pede &c. , 

nec non Lucanus Pharjal. lib. 3. verfl. 234. 

.nifi poplite lapfo 
a 

Ultima curvati procederet ungula Tauri . 

Non aliter ac Poetae deperibunt, monumenta Taurum Coelo 

receptum noflris oculis fabjiciunt ; lu Palatio Far ne fano fnnu- 

lacrum efl Atlantis, de quo Vir gii. Aeneid. lib. 6. v. 797. 

.Ubi caelifer Atlas 

Axem humero torquet Stellis ardentibus aptum. 

1» hoc coelefli orbe inter duodecim Signa Taurus efl curva fpecie 

deflexus, qualis itidem in nummis primi Seleuci fpeElatur, ut 

videre e fi apud Hajm. Teforo Britannico voi. 1. pag. 20. & 24. 

Vaillant Seleucid. pag. 27. Principium veris in Tauri Sidere 

conflituit Virg. Georg, lib. 1. verfl. 217. 

Candidus auratis aperit cum cornibus Annum 

Taurus. 

quod alii tributum Arieti voluerunt. 

(3) Vide Gemmarum Antiq. Agri fer arum Tbeflaurum Io. 

Bapt. Paffleri voi 1. tah. ■ 42. qui geminam refert in qua Taurus 

flans , e medio Stella , Luna vero Tauri cornibus inflans , & in 

obfervationibus voi. 2. pag. 17J. res de hac gemma Aflrologicas 

traNat. 

(4) Cadmus ubi fledes poneret flolicitus , Oraculum adiens , 

reflponflum tulit, ut reflert Ovid. Metamorph. lib. 3. v. lo.fleq. 

Bos tibi Phoebus ait folis occurret in arvis 

Nullum palla iugum , curvique immunis aratri 

Hac duce carpe vias, & qua requieverit herba 

Moenia fac condas. 

Inde cum nova oppida condebantur, bobus i un His floffa duce¬ 

batur, quae ambitum eorum compleHcretur. Inquit Varro ling. 

lat. lib 4. pag. 35. Oppida condebant in Latio, Etrufco 

ritu multa , ideft iunftis bubus, Tauro, & Vacca interiore 

aratro circumagebant fulcum . Hqg faciebant religionis 

caufla, die aufpicato, ut foda , & muro edent munita: 

ideo Virgilius Aeneid. lib. 5. v. 755. 

Interea Aeneas urbem defignat aratro 

(5) Hefiod. Opera & Dies Verfl. 403. /35» T idefl bo¬ 

vemque aratorem. 
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TORO CORNUPETA 
OPERA D' ALL JON E, 

Incifa in Corniola. 
/ 

DEL MUSEO DEL S1G. TOMMASO HOLLIS CAVALIERE INGLESE. 

ALlione in quella gemma ci ha dato un infigne prova della Tua maefiria nell’efprimerci 

l’immagine d’un Toro feroce, e minacciante con le corna, l'opra del quale vedeli la Luna. 

Taluno potrebbe dire che l’Artefice ebbe in idea d’indicare con quello fegno celelle della 

Luna qualche cofa d’ Agronomico, imperocché la Luna è nella altilììma cofiellazione del Toro. 

Un altra caufa delle Uro altezze (dice Plinio (1)) è perchè hanno /’ abjtde altìjfime dal loro centro in altri 

Segni. Saturno nella vìgefema regione della Libra ec. la Luna nella terza del Toro. Quelle fono le pa¬ 

role di Plinio, che contengono quello fentimento (per fpiegare in breve una cofa difficile) che 

efièndo la Luna Jontaniffima dalla terra, che fi dice elfere neil’Apogeo, allora accade, quando è 

nel terzo grado della Cohellazione, che Toro li chiama. Ciò è da Finnico confermato (ì) il 

quale dice. La Luna s'alza fopra nella terza regione del Toro. 

Il Toro uno de dodici fegni celehi,dei quali è compoflo lo Zodiaco, o pure il Signifero, 

nel quale i Pianeti foglion fare il loro corfo. Ma tralafciamo quelli fegni Celehi. Io (limerei non 

doverli credere in quella gemma d’Allione qualche fentimento Ahronomico; imperocché fe l’ar¬ 

tefice avelie avuto ciò in mira, non avrebbe pollo il Toro fotto la Luna, ma fopra,come fi richie¬ 

deva, perchè le cohellazioni le quali fono filfe nel Cielo, tra le quali s’annovera il Toro, acqui- 

flano di gran lunga una più fùblime finzione (3). 

Inoltre fappiamo elfere fiato nelle Colonie il Bove, argomento di buono augurio (4). Quando 

fi diceva il Bove aratore (5) fignificava la terra lavorarfi dai Bovi, ed applicarli feriamente al 

culto 

(1) Plin. lib. 2. cap. 16. .. 

(2) lui. Firm. lib. 2. cap. 3. pag. 17. fi dice che il Toro 

come fpiega Igino lib. 2. pag. 69. fojje collocato tra le co- 

fieli azioni per aver in Candìa trafportata Europa , come narra 

Euripide. Il Toro tra i fegni celefli fi finge con un gi¬ 

nocchio piegato fecondo Manilio lib. 2. verf. 258. e Lu¬ 

cano lib. 3. verf. 254. Vien confermata l’autorità di que¬ 

lli Poeti coll’ unica ftatua d’ Atlante che confervafi nel Pa- 

lazzo Farnefe , conforme alla defcrizione di Virgilio lib. 6. 

Aeip v. 797. 

Il Celifero Atlante ha fu le [palle, 

Di rifplendenti JIelle il Polo adorno. 

In quello celelle globo fi vede il Toro tra i dodici fegni 

col piede piegato, come ancora s’'ofierva nelle medaglie 

del primo Seleuco : vedi Hajm Tcforo Brit. v. 1. pag. 20. 

e 24. Vaillant Seleuc. pag. 37. Virgilio defcrive nella 

Georgica lib. x. verf. 217. l’anno principiato nella prima¬ 

vera nella collellazione del Toro 

Mentre che riapri I' anno novello 

Colle corna dorate il bianco Toro. 

Che altri hanno voluto attribuirli all’ Ariete . 

(3) Vedi il Teforo dell’antiche gemme Aftrifere di Gio. 

Battifla Pafieri voi. 1. t. 142. il quale riporta una gem¬ 

ma con un Toro flante , nel mezzo una {Iella , ma la Luna 

tra le corna del Toro. Tratta varie cofe Aflrologiche allu¬ 

denti a quella gemma nelVoflervazioni al voi. 2. p. 175:. 

(4) Quando Cadmo follecito di porre la fua abitazione 

confultò 1’ Oracolo , dal quale n’ ebbe la rifpolla riferita da 

Ovid. nelle Met. lib. 3. verf. io. e feg. 

Un ben maturo, e candido Vitello 

Nei più deferti campi incontrerai 

( Rifpofe Febo) a maraviglia hello. 

Che non ha il giogo ancor pentito mai > 

Prendi [eco il cannnin, fegni , fin eh' elio 

Si ferma , e quivi il tuo feggio porrai : 

Chiama Beozia poi la tua Contrada 

Dal Bue eh' or or ti moflrerà la firada . 

Quando fi fabbricavano nuove Città, fi faceva con due 

Bovi uniti una fofla , la quale abbracciafle il giro della Città . 

Dice Varrone nel lib. 4 pag. 35. della lingua latina. Si 

fabbricavano con rito Etrufco, nel Lazio le Città , uniti i 

Bovi cioè un Toro , ed una Vacca con un' aratro facevano at¬ 

torno un folco . Facevano quefio a motivo di Religione ( aven¬ 

do prefo gli aufpicii in quel giorno ) acciocché le Città foffero 

di foff a e di muro fortificate : perciò Virgilio Aen. lib. 5, 

verf. 7J5. 

Con I' aratro frattanto Enea difegna 

Alla Città le mura. 

(5) Hefiodo nei lavori, e nelle giornate verf. 40}. 
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agrorum cultui, quo civitas praecipue fubftentatur. Sed ad Taurum noftri Allionis revertamur. Taurus 

Apollini fac er (6) 

Taurum Neptuno, Taurum tibi pulcher Apollo. 

Sacer &' Lunae tejle Porphyrio (7) quae eadem ac Diana. Huic Deae dicatum fuit Amphiteatrum, 

fi Caffiodoro (8) fides habeatur . Quare non efl abfurde congedandi locus, Taurum, de quo fermo 

ej', ad Ampkiteatri pertinuiffe fqe eiacula, de quibus non loquuntur tantum veterum liter ae , fed mo¬ 

numentis quae etiamnum exftant admonemur (9). 

Nihil hoc animantium genere maius in Italia gignitur, inde evenit, ut cum primum Romàni 

Elephantos in Pyrrhi Epirotarum Regis exercitu viderunt, eos Boves Lucas vocarent, quod in Lucania 

genitos exiflimarent, aut quod in ea regione primum confpexiffent. Eadem de caufa nullam quam 

maximis, ferociffimifque externis belluis Romam tradiittis in Circo, aut Amphiteatro opponerent, ha¬ 

buerunt praeter taurum. Hofce ergo in arenam praeliaturos induxerunt, qui ad exterarum robur, & 

ferociam belluarum propius accedere videbantur . In Spectaculorum libro Martialis memorat Taurum cum 

Rhinocerote commiffum, fed longe imparem tanto hofii, nam Quantus erat cormi, cui pila Taurus 

erat? Ibidem quoque legitur Taurum cum Elephanto pugnaffe, fed fato non meliori. Ferox quidem 

illi ingenium & pugnae avidum, ut Plinii verba ufurpem (10). Tauris in afpeftu generofitàs, 

torva fronte, auribus fetofis, cornibus in procin&u dimicationem pofcentibus, fed tota commi¬ 

natio prioribus in pedibus. Stat ira glifeente, alternos replicans, fpargenfque in altum arenam » 

& folus animalium eo (limulo ardefeens. Theffali novum taurorum fpe eiaculimi invexerunt quod a 

Plinio ita deferibitur (11) Theffalorum gentis inventum e(l, equo iuxta quadrupedante cornu in 

torta cervice tauros necare: Primus id fpe£laculum dedit Romae Caefar diélator (12). 

Hoc ludi genus aliquam convenientiam habet cum Taurorum celebritate, quae Hifpanis in itftt 

& in deliciis efl; fed agilitate, audacia, & arte, longe The falis in hoc exercitio laudatis prae flant 

Hifpani. Videant Eruditi quae ex his opinionibus illis magis arrideat. 

(6) Virgil. Aeneid. lib. 3. verf. 118. 

(7'S Clar. Blanchard( Memoires des Infeript. voi. 13* in S. 

pag. 33.) in differt at ione btftorica de animalibus Aegypto ve¬ 

neratis ait' : le Taureau etoit felon Porphyre ( de abjlinentia ) 

confacre au Soleil, & à la Lune: Talis confideratio forfan 

fubierit antiquo huius gemmae hero confecraudi Lunae Taurum. 

(8) M. Aurei. Cafiod. lib. 5. Epijl. 42. pag. 197. 

(9) Lt pluribus nummis Tauri feroci impetu minitantes 

olfervantur, & praefertim in Jul. Caefaris nummis, ibique 

Vaillant Taurum ferocem cenfet pertinere ad ludos, & fpeCla- 

cula, atque venationes, quas non femel editas a Caefare fuijfe, 

& [plendidiffinias innuit Svitonius cap. 39. & Dio Caffuts bil. 

Hb• 41 • pag- 31. 

VE- 

(10) Plin. lib. 8. cap. 43. 

(11) Plin. hifl. loc. cit. & Ovid. lib. 4. Trift. Eleg. IX. 

verf. 29. 

...... Spargit tamen acer arenam 

Taurus, & infetto iam pede pulfat humum. 

(12) Ante Julii Caefaris tempeftatem ludi Taurilia celebrati 

fuere ,fci licet Anno Urbis Romae 564. Sp. Pojlhumio Albino & 

[f Martio Philippo Coff. ut ait Liv. dee. 4. lib. 9. cap. 14- Sveton, 

in vita Claudii cap 21. inquit . Praeterea Thettalos equites, 

qui feros tauros per fpatia Circi agunt, infiliuntque defeflos, 

& ad terram cornibus detrahunt. 
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culto delle campagne,acciò principalmente fi foftentino le Città. Ma ritorniamo al Toro del nofiro 

Allione. Il Toro è confacrato ad Apollo (6). 

.E fu a Nettunno un Toro 

Un Toro a te, beltà del Cielo, Apollo. 

Il Toro Umilmente è confacrato fecondo Porfirio alla Luna (7), la quale è la medelima che 

Diana. A quella Dea come c’ infegna Caffiodoro (8) fu dedicato l’Anfiteatro. Per la qualcofa non 

è aflùrdo il congetturare, che il Toro del quale parliamo, a vede avuto attinenza agli fpettacoli 

dell’Anfiteatro, dei quali non fidamente gli Scrittori antichi ne parlano, ma ancora i monumenti 

«fidenti ne fanno piena autorità (9). 

Quedo genere d’Animali è nell’Italia un prodotto ferace, perciò accadde che quando i Romani 

veddero gli Elefanti con l’efercito di Pirro Rè degli Epiroti, gli chiamarono Bovi Lucani, o perchè 

gli giudicavano nati nella Lucania, operchè in quel paefe prima gli avevano veduti. Per il mede- 

fimo motivo non ebbero neduna bedia fuori del Toro da opporre alle grandi e ferocilfime bedieda 

lontani paefi trafportate per ufo degli fpettacoli del Circo, e dell’Anfiteatro. Introdudero adunque i 

Tori a combattere nell’ arena, come i più adattati ad opporli alla forza, e ferocia dell’ edere bedie. 

E' mentovato da Marziale nel libro degli fpettacoli un Toro che combattè con un Rinoceronte, 

ma di gran lunga a tanto nemico difuguale, imperocché tanto valeva col corno che alzava un 

l'oro come una palla per aria. Si legge ancora aver combattuto un Toro con un Elefante, ma 

non con miglior dedino. Feroce certamente è il naturale dei Tori, e defiderofo della pugna come 

lo dimodra Plinio (1 c) . I Tori hanno generojìtà nell' afpetto ,fono di fronte torva, e con l'orecchie fetolofe, 

e con le corna apparecchiate al combattimento. Ma tutto il minacciare fi a nei piedi davanti, e crefcendo 

l'tra, pefia ora con quefto, ora con quello, e fparge in alto l'arena, ed è il folo degli animali per quello 

ftimolo ardente nell'ira. I Ted'ali introdudero un nuovo fpettacolo di Tori, defcrittoci da Plinio (11) 

E' invenzione dei Tejfali, cavalcando preffo al Toro, pigliarlo per il corno, e fioreendogli il collo ammaz¬ 

zarlo. Ed il primo che dette quefio fpettacolo a Roma fu Cefare Dittatore (12). 

Queda forte di fpettacolo ha qualche relazione con le caccie del Toro, le quali fono il di¬ 

vertimento della Nazione Spagnola. Ma gli Spagnoli di gran lunga nella dedrezza, nell’ardire, e 

nell’arte fuperano in quedo efercizio i mentovati Ted’ali . Veggano gli Eruditi adedo qual più 

loro piaccia di quede opinioni. 

VE- 

(6) Virgil. lib. 3. Aen. verf. 118. 

(7) Il chiariflìmo Blanchard nelle Memorie dell’ Ifcri- 

aioni ec. voi. 13. pag, 33. nella Tua differtazione iftorica 

degli Animali venerati in Egitto dice : Il Toro fecondo Por¬ 

firio nel libro dell' afiìnenza era confacrato al Sole, ed alla Lana. 

Tale conlìderazione forfè avrà avuto il Padrone di quella 

gemma di confacrare il Toro alla Luna. 

(8) Caflìod. lib. 5. Epill. 42. pag. 197. 

(p) In moltilTime medaglie s’olfervano Tori feroci e 

minaccianti, e particolarmente nelle Medaglie di Giulio 

Cefare , nelle quali fi vede un Toro feroce, che Vaillant 

giudica appartenere ai giochi, fpettacoli, e caccie date 

colla maggior fplendidczza da Giulio Cefare, come riferi- 

fee Svetonio cap. 39. e Sifilino in Dione lib. 41. pag. 32. ec. 

(10) Plin. lib. 8. cap. 4?. 

(11) Plin. loc. cit. & Ovid. lib. 4. Trift. Eleg. verf. 29. 

coututtociò il fiero Toro fparge V arena, e percote col piè 

nemico la terra. 

(12) Avanti i tempi di Giulio Cefare furono celebrati 

a Roma gli fpettacoli del Toro cioè nell’anno di Roma 

$64. eflendo Confoli Sp. Pollumio Albino e Q.. Marzio 

Filippo come c’infegna Livio Dee. 4. lib. 9. cap. 14. Svet. 

nella vita di Claudio cap. 21. dice. Inoltre diede lo fpet¬ 

tacolo dei Cavalieri di Te faglia, i quali per gli fpazìi del 

Circo fanno correre ì Tori feroci, e quando fono fianchi, lor 

falt ano fopra, e con le corna gli tirano in terra . 

1 
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XIII. 

VE N U S M A R I N A- 
A L L I O N I S OPUS, 

Carneolac incifum. 

APUD CAROLUM S. R. I. LIB. BAR. DE FIRMIAN. 

P Utres fibi Veneres finxit ve fana Ethnicorum ftperftitio, è quibus Aphroditem vetuflijfuntis ille fa¬ 

bellarum anclor Hefiodus ex Coeli genitalibus in mare projeclis, & a maris fpuma natam effe 

narrat (i). 

..Aphroditem autem ipfam 

Spuma prognatam Deam, & decoram pulchris fertis Cytheream, 

Nominant Dii, quam homines, eo quod in fpuma 

Nutrita fuit &c. 

Atque amantem genitalia, quia ex genitalibus emerfit. 

Veneris e mari prodeuntis ortus praecipue celebratus efi ab Antiquis ; maxima quaeque Artificum 

ingenia, & manus exercuit, & innumeras tabulas, marmora, gemmafque occupavit (2). 

In eodem argumento noftri peritijfimi Artificis verfata efl induftria, qui Anadyomenen in hac gemma 

[limma cum laude caelavit. Difficile di Au, quare praeter confuetudinem,fimilitudinemque veri Venerem 

e mari exeuntem ami Au velatam exprefferit Artifex. Id fortaffe faAum, ut explicandae vejiis artificium 

oftentaret. Caeterum adeo brevis, & pellucida ve fis efl, ut totam corporis nuditatem quodammodo 

diftinguere faciat. Videmus noflram Venerem dextera manu capillos tangentem, an ii madorem contra¬ 

xerint, experturam : fmiflra equum marinum tenentem, ut- inde Venus, & in mari potens intelligatur, 

nam ut ait Mufaeus in Her. v. 249. 

Ignoras quod Venus nata eft e mari, 

Et dominatur Ponto. 

Haec non abfurde Artificis mens fuit, non folum ut Venerem e mari exortam fingeret, fed ut etiam 

mare illius pot efl at i fubjeAum offenderet. Id confirmatur nummo aureo inedito (*) Brutiorum praeflantifflmi 

opi- 

(1) He/iod. Theog. verf. 195. Aphrodite ( Vttrr. de ling. lat. 

lib. 5. pag. 53.) etiam ditfacft, quod cx fpuma putaretur ge¬ 

nita , eadem Anadyomene, nempe e mari emergens , & Trito¬ 

nia , nam a Tritonibus vehitur, Pontia , & Limici a quod 

portubus & mari prae/ìt, ut inquit Paufan. lib. 2. Coriut. 

cap. 34. fed Artemidorus lib. 2. cap. 42. ait : Venus pelagia leu 

marina naucleris &: gubernatoribus, & omnibus naviganti¬ 

bus bona elt. Confale in hanc rem Phorntttum de Nat. Deor. 

pag. 196. 

(2) Apellis Anadyomenen miris laudibus extulit Vetujlas , 

adeo ut Plinio judice lib. 3 >. cap. 10. tale opus graccis ver- 

fibiis , quibus laudabatur, vicium fuerit : Hanc tabulam in 

patris Caefaris delubro dicavit Augi:(lus , prout nos docet Strabo 

lib. 14. pag. 972. Fuit ibi etiam Venus a mari emergens, 

( Anadyomenen Graeci dicunt ) quae nunc cft confecrata 

Divo Caefari , ab Augufto Cacfare, pana Tuo auftorem ge¬ 

neris dedicante . Aiunt Cois pro piftura ea de tributi im¬ 

perati fumma rem i fla fuille 100. talenta. Cuiufnam fuerint 

verfus illi laudatijfimi, filet Plinius, fed lib■ 4. Authol. An¬ 

tipatri Sidonii epigramma legimus, quo nihil venuflius . Illud 

Anfaniti s non illepide latini s verf bus reddidit Epig. 104. 

Emerfam pelagi nuper genitalibus undis 

Cipryn Apellaei cerne laboris opus: 

Ut complexa manu madidos falis aequore crines 

Humidulis fpumas ftringit utraque comis . 

Iam tibi nos Cypri, luno, inquit, & innuba Pallas 

Cedimus, Sc formae praemia deferimus. 

In lib. 4. Anthol. cap. 12. quinque epigrammata graeca de 

hoc argumento reperiuntur , nempe Antipatri, Archiae, De¬ 

mocriti , Juliani, & Leonidae . Qiialis deferibitur Apellaca 

Anadyomene, talem quafi videmus adhuc in atrio Aedium 

Mattei anaglypbo marmore exculptam ( editam in admir. Antiq. 

Rom. tab. 30.) quae Concha. fedens a duobus Tritonilus 

fubjlentata utraque manu humi dui as abflergit comas. Vide 

Ovid. lib. 1. Amor. Eleg. 14. v. 33. & lib. 4. de Ponto Ep. r. 

(*) Tab. V. N. II. 
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TRa le tante Veneri dalla flolta fuperftizione dei Gentili immaginate, fu la Venere Afrodite 

nata fecondo l’antichiffimo Mitologo Efiodo dai genitali in mare gettati, e dalla fpuma 

di elio (i). 

.Ed Afrodite quella, 

E Dea Afrogenea, e inoltre ancora 

Citerea vagamente inghirlandata 

Gli Dei chiamanla, e gli Uomini ; Però 

Che nella fpuma fu ella allevata. 

..E Fillommede in fine. 

Perchè dai genitali ella fpuntonne'. 

La nafcita di Venere, che forge dal Mare, fu principalmente dagli antichi celebrata, e fecero 

a gara gl’ingegni degli artefici per efprimerla nelle tavole, nei marmi, e nelle gemme (2). 

Su quello foggetto con fomma induftria e lode il nollro peritifiìmo artefice ha-incifo in 

quella gemma Venere Marina. E' difficile immaginarfi, perchè fuori della confuetudine, e fo- 

miglianza del vero abbia efprelfo una Venere vellita eh’ efee dal Mare. Forfè ha ciò fatto per 

far pompa dell’artifizio del panneggiamento, mentre la di lei velie è tanto trafparente, e fiottile, 

che in certo modo fa dillinguere tutta la nudità del corpo. Noi oflerviamo adunque la nollra 

Venere, che con la fmillra mano fi tocca i capelli, forfè per fentire fe fiano umidi, elfendo fortita dal 

Mare ; colla fmillra mano tiene un Cavallo Marino per farci comprendere che è Signora del Mare 

come appunto dice Mufeo in Her. verf. 249. Non fai che Venere è nata dal Mare, e fignoreggia Jòpra 

il me de fimo. Da quello fi può congetturare avere avuto per oggetto il nollro artefice d’efpri- 

merci non folainente una Venere Marina, ma che nel Mare ancora efercita il fuo impero. Ciò 

vien confermato da una medaglia d’oro inedita (*) dei Popoli dell’Abruzzo di eccelìentiffimo 

Tom.. I. K la- 

(1) Efiodo nella Generazione degl’ Iddìi v. r<jj. Varrone 

della lingua latina lib. j.cap. 53. E'detta ancora Afrodite, 

perchè li fiima nata dalla fpuma. Anadiomène perchè forge 

fuori dal mare , Tritonia perchè è portata da i Tritoni , 

Limneia perchè prefiede a i Porti, c al mare , come dice 

Paufania nel lib. 2. cap. 34. Ma Artemidoro lib. 2. cap. 42. 

La Venere marina e confderata buona per i Nocchieri, Timo¬ 

nieri , e per tutti i Naviganti . Vedi a quello propolito For- 

nuto de Nat. Deor. p. 196. 

(2) Con maravigliali encoipii l’Antichità celebrò la Ve¬ 

nere Anadiomène d’ Apelle , di maniera che al dir di Plinio 

lib. 35. cap. io. fu Apelle fuperato dai Greci veri! , coi quali 

fu lodata la fua opera . Augufio dedicò quella tavola nel 

tempio di Cefare fuo Padre , conforme ci infogna Strabone 

nel lib. 14. parlando dell’ Ifola di Coo . Vi era ancora una 

Venere , che forgeva dal mare , la quale al prefeute è dedicata 

al Divo Cefare in Roma , confecrata da Augujlo al Padre fuo , 

come V origine della fua flirpe . Di ce fi che in vece di quefia 

tavola fu rilafciato ai Coi cento talenti del tributo , che era 

flato loro impoflo . Plinio palla fotta Glenzio gli autori di quei 

verfi refi tanto famofi . Noi leggiamo nel lib. 4. dell’ An¬ 

tologia un’ epigramma d’Antipatro Sidonio, e nulla di 

più elegante intender polliamo tradotto in veri! da Aufonio 

Ep. 104. pag. 22. Rimira T opra dell’’ Apelleo, lavoro, come 

Venere nata dall' onde genitali del mare avendo con le mani prefi 

i capelli bagnati dall' acque del mare terge la fpuma delle unti- 

dette chiome . Già a te , ed alla tua bellezza cediamo dijfe Giti- 

notte , e la vergine Pallade, ed abbandoniamo il premio della 

contefa bellezza . Nell’Antologìa lib. 4. cap. 12. fi trovano 

cinque Epigrammi Greci che trattano quello iftefib argo¬ 

mento , e fono d’ Antipatro Sidonio, d’ Archia , di Demo¬ 

crito , di Giuliano , e di Leonida . Come è deferitta la Ve¬ 

nere d’ Apelle , tale quafi la veggiamo fcolpita in un ballo 

rilievo di marmo ( pubblicato nel lib. dei baffi rilievi di 

Roma T. 30. ) nel cortile del Palazzo Mattei . Venere 

fedente in una conca marina da due Tritoni foftentata » 

che con l’una e l’altra mano s’afeiuga 1’umide chiome. 

Vedi Ovid. lib 1. Amor. El. 14. v. 33. e lib. 4.de Pont. Ep. 1. 

(*) Tav. V. N. II. 
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opificii, cuius delineationem accepi ad huius tabulae ornamentum a Clarijfimo Abb. Barthelemy Gai- 

liarum Regis Antiquario, quem decus & columen labantis antiquariae fidentiae fiufipicimus. Alterum 

pumifima omnino filmile extat Neapoli apud Clar. Vivum Ducem de Noia, qui collectionem nummorum 

Magnae Graeciae habet non fiohfm amplijfimam , fied maiorem celebrioremque omnibus , quae hactenus 

fuere. Jn eo efl elegantiffimum Neptuni caput, pone illud tridens, in altera parte inficriptio BPETTK2N 

idefl Brutiorum . Venus decenti ve fi e ornata qua fibi tegit caput, quafi pudicitiae fiymbolum, infidet equo 

piarino alacritate confipicuo, & gaudio exuit ami quod fiuavijjmmm Deae pondus fiuft ineat : Eadem tenet, 

atque intuetur filium Cupidinem alatum, qui flans fiuper matris genua, arcum (3) tenfium gerit, jdentanti 

fimilis, imperii per piare patentis argumentum, 

Nec minus idem in fiequentibus duabus gepimis evincitur, altera ex flafico olim Farnefiano, nunc 

Regis utriufique Siciliae (*)> nomen Artificis non praefiefert, licet cum laudatifliinis conferendi, aeque 

ingenii, ac artis laude. Altero duorum equorum, qui in gemma fiunt infidet Dea, & tantum non 

pedibus undas contingit, & ut ait Claudianus (4). 

Niveae delibant aequora plantae 

Profequitur volucrum late comitatus Amorum, 

Dextra fir aenum regit equorum er e Ais crinibus anhelantium, in quorum ore vigor, & ferocitas emicat, 

tantaque arte & magiflerio exprejji fiunt, ut vix in tota antiquitate quod propius ad naturam accedat, 

repertas. Vultus venuftijfimus, qualis Venerem decet, caetera quae tranflucent ex ve fle, refpondent 

marinae Veneris deferiptioni, quam reliquit Artemidorus (5). Pone caput eleganter velum volitat, Cu¬ 

pido alatus nat velut anteambulo, & marinis equis antecedit, & cum Delphino Deam comitatur . Non 

illi de venuftate concedit altera gemma (**) ex colle elione Chriftiani Dehen anaglypha caelatura, & 

arte ficalptoris Graeci infignis ; In hac fiupra equum marinum (6) tacens Dea, duo que fiormofi Cupidines 

profiequuntur (7). 

Hafice duas gemmas qui infipexerit, fatebitur non defuiffe antiquis temporibus Artifices conferendos 

Cum Albano pi flor e celeberrimo, omnis elegantiae, & Char itum patre, cuius faecundum ingenium c un flas 

piflurae venu/lates ab Anacreonte, & Ovidio cantatas peperit, 
*• 

Praeftans opus anaglyphum Veneris marinae ab infigni (***) ftatuario marmore Vario excalptum in 

celeberrima Villa Borghefe di fla P inciana invenitur, quod a Montfaucon (8) relatum efl, & incuriofie 

parva ahenea tabulafculgtum, Venus marina (inquit) in marinis undis exprimitur, Cupido autem 

(3) Confentiunt cum huius nummi argumento Orpheus in 

Ve». Uymn.p. 355. 

Omniq enim ex te funt, fubiunxiflique mundum, 

Et quaecumque in cocio funt, & in terra fertili, 

In pqntoque, profuqdoque veneranda. 

& Euripides in Hyppolit. (iH. 2. ver/. 445. 

Vadit enim per aerem, efl: & in marinis 

Fluftibus Venus, omnia autem ex hac nata funt; 

Haec efl quae feminat, & dat Amorem 

Cuius Amoris omnes in terra fumus pofleri. 

V) T. V. N. II, 

(4) Clud. de nupt. Honor. & Mart, v. ita. & fcq. 

(5) Artemidorus lib. 2. qap. 42. Seinper autem bona judi* 

cata efl, quae infernas partes ufque ad zonam velatas 

habet, propterea quod mammas , quod maximum alimen¬ 

tum praebent, nudas habeat, ac oftendat. Tali modo ami ll'4 

Venus in nummo Faufliuae minoris ab Oifelio relata p. 183, 

in 

alfque inferiptiane , flniflra concham tenet, dextera navis gu¬ 

bernaculum ; adefl &- Cupido genibus flexis, & captivi inflar 

vi anibus pofl tergum de vi n Ni s , ab altera parte Nereidum ali¬ 

qua cum fpeculo . 

{**) Tav. vi, N. I. 

(6) De Equis marinis confale Antiq. Hercul. expoftores 

voi. 3. pag. 86, 

(7) Opus haud inelegans anaglyphum efl in Capitolio , ubi 

Venus marinae capyae dorfo invelila confpicitur, magna Nerei¬ 

dum , & Cupidinum Delphinis infldentium comitante caterva . 

Anaglyphum hoc Bellorius in Admir Rom. Aijt. tab, 31. & 

Montf. Antiq. Expl. tab. C. evulgarunt. Montfaucon Suppi. 

Antiq. voi. 3. tab. 37. pag. 87. e fuo Mufeo nobis exhibet, 

fwgularifmium Vas Hetrufcim, novum Antiquitatis monu¬ 

mentum . Venerem nempe ex mari emergentem cygno ve- 

ftam . Ncfcio utrum Mythologi, qui faepe dixerint Venerem 

illam, quae marina vocatur, ufquam dixerint eam Cygno 

veftam emerfifle. Duo autem Cupidines volantes hinc, & 

inde matrem honoris caufa comitantur. 

(***) Tav. VII. 

(8) Montf. fupplem. pag. 124. tab. 46. 
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lavoro, che mi favorì di far difegnare per ornamento di quella tavola il Sig. Abate Barthelemy 

Antiquario del Re di Francia, vero decoro, e foftegno della cadente letteraria antichità. Un’altra 

Medaglia del tutto fimile polliede il chiariffimo Perfonaggio Duca di Noia, il quale ha la più rin¬ 

goiare raccolta delle Medaglie della Magna Grecia che fino a’ nofiri giorni fi fia veduta, defideran- 

dofi con impazienza a vantaggio della letteraria Republica vederla pubblicata . In quella elegan- 

tiffima Medaglia fi vede da una parte una bellilfima teda di Nettunno, dietro alla quale il tridente; 

nell’ altra l’ifcrizione BPETTION, cioè dei Popoli dell’Abruzzo. Venere fiede fopra un Cavallo 

marino pieno di fuoco, e vivacità, e quafi efultante dall’allegrezza di follenere il dolce pefo di 

quella Dea, la quale tiene, e rimira il fuo figlio Cupido alato, che Ha in piedi fopra le fue 

ginocchia avendo 1’ arco tefo in atto di vibrare un mortai dardo come per dimollrare ancora nel 

mare la fua poffanza (3) . 

E' manifello Umilmente il fuo potere fopra il mare nelle due fufleguenti gemme . La prima 

era nel Mufeo Farnefiano che in oggi appartiene al Mufeo del Rè delle due Sicilie, (*) e benché 

non porti il nome dell’Artefice, nulladimeno merita luogo tra le più infigni de noti Artefici, non 

tanto per la bellezza del lavoro, quanto per la graziofa invenzione . Si feorge adunque quella Dea 

fedente fopra uno dei due Cavalli marini, che con i piedi appena tocca l’onde del mare, come 

dice Claudiano (4). Le bianche piante dei piedi ( di Venere ) toccano leggiermente il mare, e la fegite la 

turba degli alati Amori. Con la delira tiene le briglie per regolare gli sbuffanti Cavalli con criniera 

alzata che dimollrano un ardore e fuoco incredibile, e con tanta arte e maellria fono efprefli, che 

appena in tutta l’antichità s’ammira maggior bellezza alla verità unita. Il di lei grazioliffimo 

volto .beniffimo a Venere conviene, il rellante delle membra, le quali dalla velie trafparifcono, 

corrifponde alla deferizione della Venere marina lafciataci da Arterhidoro (5). Dietro alla teda 

fvolazza elegantemente un velo. Un Amore nuota, e precede i Cavalli marini, ed affieme con un 

Delfino corteggiano la Dea. Con non minore eleganza quell’ altra gemma di Venere marina (**) è 

fcolpita in un cammeo , infigne per il lavoro del Greco Scultore . Quella Dea Ha fdraiata fopra un 

Cavallo marino (6) e l’accompagnano due graziofilfimi Amori (7). 

Chi darà’un’occhiata a quelle due gemme, confefferà elfere fiato negli antichi tempi Artefici 

da paragonarfi col celebre pittore Albano Padre delle Grazie, il di cui fervido genio ha partorito 

tutte le grazie della pittura confacrate da Anacreonte, e Ovidio. 

Un eccellente bafibrilievodi Venere (***) Marina fcolpita in marmo Pario da un infigne Scultore 

ritrovali nella magnifica Villa Rorghefe detta Pinciana riportato da Montfaucon (8), e trafeurata- 

mente in piccola forma incifo . E rapprefentata ( dice ) Venere marina nell1 onde del mare, un Cupido 

■ K 2 alato 
(3) Orfeo, cd Euripide convengono benifiìmo coll’argu¬ 

mento di quella medaglia , dicendo il primo nell’ Inno fopra 

Veneie pag. 355;. 

Tutte le cofe da te fono , e V mondo 

Soggiogagli , e Signora alle tre parti 

Sei , generando tutte cofe , quante 

E in Cielo , e in Tetra fon di frutti ricca , 

E in mare , e nel profondo veneranda . 

L’altro nell’ Ippolito pag. 75. traduzione del Padre Carmeli. 

.Vanne quefla Ben Ciprigna 

E fu per f aere , e ili mezzo all’ onde falfé 

Ha nido . Tutto da cofleì già nacque ; 

■Quefla è- colei , eh'' amor fporge , e produce » 

Del quale amor fu quefla terra noi 

Siam tutti fgli. 

(*) Tav. V. N II. 

(4) Claudiano nelle Nozze d’ Onorio , e Maria, ec. V. i-ys. 

(5) Artemidoro lib. 2. cap. 42. Ma fempre è confiderata 

( cioè Venere ) buona , la quale ha le parti inferiori coperte 

fino alla zona , perche ha , e moflra le mammelle nude che fom- 

mi ni firn no un grande alimento. In tal maniera ancora è veftita 

una Venere nelle Medaglie di Fauftina Minore , riportata 

fenza ifcriiione dall* Oifelio pag.2S3. e nella finiftra tiene 

una Conchiglia marina , nella delira un timone di nave . 

Da una parte è Cupido alato genuflelfo , avendo a guifa di 

prigioniero le mani legate di dietro ; dall’ altra una delle 

Nereidi che riene con la linillra uno fpecchio . 

(**) Tav. VI. N. I. 

(6) Dei Cavalli marini vedi gli Efpofitori dell’ Antichità 

Ercolanenfi voi. 3. pag 86. 

(7) Un belliflìmo baffo rilievo è nel Campidoglio pub¬ 

blicato da Bellori nei baffi rilievi dell’ Antichità di Roma 

Tav. 31. e da Montfaucon nell* Antichità fpiegate voi. r. 

tav. 6. ove fi vede Venere fedente fopra una Capra ma¬ 

rina , accompagnata da Amori, e Nereidi portate fopra i 

Delfini . Montfaucon irei fupplemento all’ Antichità fpie¬ 

gate voi. 3. t. 37. pag. 87. riporta un fingolariflìmo vafo 

Etrufco del fuo Mufeo, il quale ei offre un nuovo monu¬ 

mento d’Antichità . Si vede Venere che forge dal mare por¬ 

tata fopra un Cigno . Non so che i Mitologi, ì quali hanno 

parlato della Venere Marina, hahbiano mai detto effere flata 

portata da un Cigno . Fanno corteggio per onorar la lor Ma« 

dre due Amori che volano per I' aria . 

(***) Tav. VII. 

(8) Montf. Supplemento all’Antichità pag. 124. ttv. 4$, 
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in flubibus infidet. Peramplum velum tenet Venus, quo cupidinem obtegere velle videtur. 

Haec arcanam quamdam complebitur lignificationem, quam adfequi admodum difficile eft. 

Venerem e mari emergentem fagax Artifex repraefentafe ego arbitror, quod cum velo in manibus 

fefe velit abftergere , dr ficut in quantum ars concedit, caput vertit pulchras pygas intuens, ftc 

Venerem Calli pygam indicare voluerit, quae Syracufes templum habuit, cuius lepida origo ab Athe¬ 

naeo (9) narratur. 

En etiam ad huius tabulae ornamentum Veneris marinae jlatuam (*) ante oculos pono. Haec Venus 

praejiant is opificii jiat cum Cupidine eius filio qui efi fiupra Delphinum amabilem eius matrem jpeclans 

nemo efi qui magna cum voluptate non Jufpiciat Veneris pulchritudinem venujlatemque non tam in 

vultu, quam in omnibus eius partibus abfolutijjtmis, quamvis haec fiatua fit ingentior vero, & aetatem 

triginta circiter annorum oftentans & partes praeter naturam in foeminis grandiores invenufiam figuram 

femper demonflrent, & aetas triginta annorum foeminae elegantiae decem & odo ann. comparari non 

queat: nullatenus tanta arte & magifterio a celeberrimo artifice Graeco excalpta efi, ut inter elegan- 

tiores flatuas recenferi potefi. 

Hoc monumentum in via Labicana, prope Columnam Latii oppidum, a Marcinone Er. Roberti 

Macerat, repertum efi, atque magifira manu peritijfimi Artificis Petri P acilli Romani fumma elegantia 

brachio dextro ingeniofe inflauratum. 

In Macchionis Cornovaglia Vineacontra Palatinum, qnatuor ab hinc annis Veneris fiatua reperta 

fuit cum infcriptione in bufi pofita . AUO THC EN TPOAAI AOPOAITHC MHNOMNTOC EITOIEI. 

MENOPHANTOS A TROIA VENERE ( HANC STATUAM) FACIEBAT . De hac Venere dici fané 

licet, quod in Antholog. lib. 4. cap. 12. pag. 3 6$. refertur . 

Egregiam pulchrae Veneris formam afpice; dices 

Laudo equidem fani Iudicium Paridis . 

Ex his quae a nobis relata funt apparet in comitatu Veneris marinae & Cupidinum fuijje Delphines. 

Gratior ergo Veneri Delphin quam caeterae maris belluae . Id quidem non temere commenti funt Artifices. 

Philantropia enim quaedam , & fenfus amoris erga homines deprehenfus eft in eo pijce, a quo Arion cum 

fe in mare deieciffet, dicitur exceptus dorfo, & ad litus delatus, ut Herodotus narrat (10). De miro 

Delphinis in puerum amore, & quomodo eius exftindi defiderio perierit, fabella haud illepida eft apud 

Aulum Gellium (11). Praecipuo cultu marinam Venerem lidia Augufti filia profequebatur , & Veneris 

nomine gaudebat. In nummo cum capite luliae eft inferiptio IOTAIAN A4POAITHN (12) ideft IULIAM 

VE- 

(S>) Athen. Deipn. lib. 12. infine. Sic autem voluptati in-* 

QUbuere eius aetatis homines , ut Callipygae Veneri templum 

aedificarint hac de caufia . Ruttici viri formoiac duae filiae 

jn publicam viam egrefiae , ambitiofius inter fe decertabant, 

utri pulchriores nates efient . Praetereunti iuveni , cuius 

pater fenior erat, infpiciendas fe ambae obtulerunt. Utram¬ 

que ille confpicatus , natu maioris pulchriores effe iudicavit, 

Sc eius amore captus efi:. Reverfus in urbem cum aeger 

decubuilfet , iuniori fratri expoluit, quod acciderat. Rus ille 

prefeftus , & puellas intuitus, alteram amavit . Iuvenum 

pater cum inflaret, ut fplendidius matrimonium fibi quae¬ 

rerent, idque perfuadere non pofTet, puellarum non invito 

parente illas evocat ex agro, & cum filiis collocat. Eas 

Cives nominarunt, ut narrat in iambis Cercidas. 

Megapoi i tanus his verbis. Syracujts Callipygon par fuit. 

Amplas facultates uaSfae illae Veneri , quam & Callipygon , 

nominarunt, aedem conflruxerunt, hoc etiam in J ambis Arche¬ 

laus feripJit. Rem Eruditis folertius invefiligandam relinquo . 

Amor ridens fodalitio Veneris per mare natantis Delphino 

infidelis ab Anacreonte Ode yi. p. 12inducitur in lepidijfwia 

Dijci Venerem habentis deferiptione . 

Choreis frequenfque Delphin 

Ibi marmor efi fatigans. 

Humeris, vehens Amorem 

Pariter , Cupidinemque 

Quatientem utrumque rifu 

Iuvenile cor dolofo . 

(*) Tav. Vili. 

(10) Herod. lib. 1. & Ovid, Fajl. lib, 2, & Aeli an. de Nat. 

Animal, lib. 1. cap. 4y. 

(11) Aul. Geli. lib. 7. cap. 8. vide etiam P lutarckutn de 

folertia Animal, fedpraecipue Aelian, de Nat. Animal, lib. 6. 

cap. 15. 

(12) Haym Tcfora Britannico voi. 2. pag. 177. 
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alato (la fopra un Delfino nell’ onde . Venere tiene uno fpaàiofo velo, col quale pare che voglia ricoprire 

Cupido . Quefio monumento abbraccia uri arcana fignificazione, la quale è molto difficile a Jpiegarfi. Io 

crederei che l’induftre Artefice abbia voluto rapprefentare Venere forgendo dal mare, la quale 

voglia afciugarfi col panno che tiene nelle mani; e ficcome (per quanto permette l’arte) rivolta la 

teda, pare che l’Artefice abbia voluto indicarci la Venere Callipuga? la quaie ebbe un tempio in 

Siracufa, la di cui graziofa origine è narrata da Ateneo (9) . 

Ecco ancora per ornamento di quella tavolavi prefento una llatua d’una Venere (*) d’eccel¬ 

lente fcalpello. Quella Venere Ha in piedi, col di lei figlio Cupido che è fopra un Delfino , il quale 

attentamente rimira la fua cara Madre . Nelìuno vi farà che non l’ammiri con gran piacere non 

tanto per la bellezza e venuftà del di lei volto, quanto ancora per tutte le di lei parti perfet- 

tilfime . Benché quella llatua fia un poco più grande del naturale, e dimollri un’ età di circa a 

trenta anni, e le parti più grandi del naturale nelle femmine molirino una fvantaggiofa figura, e 

l’età di 30. anni in una femmina nonpolfa ficuramente paragonarli all’età di 18. nulladimeno con 

tanta arte, e maellrìa è (lata dal celeberrimo Scultore Greco fcolpita, che tra le più eleganti llatue 

può confiderarfi. 

Quello monumento fu ritrovato predò la Colonna (Callello nel Lazio) dal Marchefe Roberti di 

Macerata, e con maellrevole mano, e fomma eleganza dal peritilììmo Scultore Pietro Pacilli Ro¬ 

mano fu ingegnofamente nel braccio deliro rellaurato. 

Nella vigna del Marchefe Cornovaglia dirimpetto al Palatino faranno quattro anni che fù 

ritrovata una llatua di Venere con un’ ifcrizione Greca nella bafe Ano THC EN 1 EDA AI A<FP0£ITHC 

MHNOLANTOC EllOIEl cioè MENOFANTO DALLA VENERE DI TROIA FACEVA 

( QUESTA STATUA ) . Di quella Venere certamente può dirfi ciò che è riferito d’ una llatua 

di Venere nell’ Antologìa lib. 4. cap. 12. Rimira /’ egregio volto della bella Venere ; Dirai ficura¬ 

mente, io lodo il giudizio del prudente Paride . Dalle cofe da noi riferite appare elfere fiati i Delfini 

fempre in compagnia di Venere marina, e degli Amori; Fu adunque più che ogn’altra beftia 

marina a Venere gradito il Delfino. Gli Artefici non temerariamente hanno ciò immaginato. Im¬ 

perocché quello pefce ha una certa umanità e fentimento d’amore verfo gli uomini, che elfendoll 

Arione gettato in mare, fi dice che lo prendefie fui dorfo,. e lo portatile al lido, come narra 

Erodoto (io). D’una maravigliofa paflione d’amore d’un Delfino verfo un giovinetto, e come 

monile per amore nel vederlo eftinto , ci viene in ungraziofo racconto riferito da Aulo Gellio (11). 

Giulia figliola d’Augufto venerava con particolar culto Venere marina , avendo piacere d’efièr 

chiamata col nome di quella Dea come appunto ci viene efpreflò in una Medaglia colla tefia di 

Giulia, e l’ifcrizione TOTAIAN AFPOAITHN cioè GIULIA VENERE (12). Niente certamente 

vana- 

(9) Ateneo in fine del lib. 12. Costigli uomini di quclPetà 

trailo di-diti al piacere , che per quefio motivo dedicarono a 

Venere Callipuga riti Tempio. Due figlie bel li fune d' un Domo 

dì Campagna ejfendo nella via pubblica ufeite , con grande 

ambizione tra dì loro deputavano chi avefe di loro più belle 

natiche . Ambedue s'oferfero d' effere rimirate da un Giovine 

che paffava , il di cui padre era molto vecchio . Egli avendo 

V una , e V altra riguardato, giudicò effere quelle della Maggiore 

piu belle, e del di lei amore ritnafe preda . Ritornato in Città , 

effóndo infermo , ciò che gli era accaduto raccontò al più giovine 

fratello . Quefio venuto ancora in Campagna , ed 0fervat e le 

fglie , s' innamorò dell’ altra . Il Padre dei Giovivi premendogli 

che fi procurafferò uno fplendido Matrimonio , e non potendo 

perfundere ciò , col confitufo del Padre delle ragazze , chiama 

quefle fglie dalla Campagna , e V accafa coi fuoi propri figliuoli 

Quefle i Cittadini le chiamarono Callipughe , come racconta nei 

fuoi giambi Ccrcìda Megalopolitano con quefle parole . Erano 

due Callipughe in Siracufa . Quelle avendo acquiftato 

grandi facoltà inalzarono un tempie a Venere, che 

dalle belle natiche nominarono Callipuga , come Archelao 

ancora nei fuoi giambi feri fe . Lafcio agli Eruditi d’inter* 

petrar meglio quella fpiegazione - Amore ridente fopra un 

Delfino in compagnia di Venere ci. vien deferitto grazio- 

famente da Anacreonte Ode 51. pag. 121, nella defcrizionc 

d’una Venere marina incifa in un difeo . 

Se ne vien curvo Delfino, 

Entro al bel flutto marino . 

Sul fuo dorfo Amor s’ affé de , 

E mai fempre attento, ai mali, 

Lufinghiera accorto ride, 

E i fuoi ri fi fon gli frali, 

Onde ì miferi mortali, 

Di dolor carchi, e d'affanno 

Qua , e là piangendo vanno 

(*) Tav. Vili. 

(io)Herodot. lib. i. ed Ovid. ne Falli lib. 2. ed Ebano 

de Nat. Animai, lib. 12. cap. 4J. 

(fi) Aul. Geli. lib. 7. cap. 8. Plutarco della fagacità 

degli Animali, e particolarmente Ebano de Nat. Anima!, 

lib. 6. cap. i$. 

(12) Haym. Teforo Britannico voi. 2. pag. 177. 
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VENEREM ; quo quidem nomine eius moribus nihil fuit accomodatili . Id quoque fbi glorio fum putavit 

Agrippina Neronis mater, quae in nummo familiae Anniae (13) in Venerem marinam Je transformavit, 

currui infeftens, quem trahunt Triton facem gerens accenfam, & una ex Ner e idi bus tubam inflans t 

Praeterea Veneris ortus addam . Gemma haec (*) arte fingulari incifa efl, quamvis lapis Amethiflus 

pulcherrimus difficillimi fit opifcii. Monumentum iftud infigne extat apud Marchionali de Rondaninis 

antiquitatum atque pulchrarum artium amatorem eximium . 

Excellentiflimus Scalptor in gemma hac elegantiffimam tabulam efformavit, qua celeberrimus Fran- 

ciflcus Albani Charitum pater digniorem pro fello excogitare non poterat, tam pulchra efl imaginatio 

figurarum difpofitio, ac delineatio. Nuda ibidem Venus dextero pede genuflexa jpeclatur , coelum que Ju- 

fpiciens lunonem lovemque nubibus circumdatos videtur deprecari. Dexteram partem fuperiorem gemmae 

occupat Amor, parvum fufiinens ambabus manibus vas. Laeva Cupido alter fupra nubesJpeculum manibus 

tenens lovem lunonemque attente intuetur . Inferius dextrorfum alius Cupido matrem palpat, eique 

blanditur, finiflrorfum Cupido pariter prope vas fupra bafim pofitum, matrem alloquitur , Iuxta vas, ni 

fallor, efl truncus cum flragulis ,• attrita enim gemmae delineatio non bene diflinguitur, gemmamque 

modo ipfam fpetfare non potui. 

Ardua efi eiufinodi gemmae Interpetratio. Forte induflrius artifex Veneris e mari emergentis ortum 

exprejfit, dum inquit Paufanias (lib. s.pag. 194. ) Cupido Venerem e mari emergentem excipit. 

Egregie ipfe convenit fpeculum & unguentorum v afe uhm, quod Cupidines tenent, nam Jpeculum proprium 

ejt Veneris fymbolum, ut plurimi anciores adferunt, quos refert Buonarroti (14) St fodes poeta in 

Cretenfibus juxta Athenaeum (15) Venerem Deam, qua voluptas fignificatur, unguento perfufam 

fingit, & ad Ipeculum fefe contemplantem , Marmora Teaurinenfia referunt & emendant hanc inferi- 

ptionem antea a Grutero editam (10). 

IO VI ' IVNONI • MINER. 

ANTONIA ■ M. L. IBO - 

APHRODISIA ' SCIPHOS • II. 

VENEREM • ( fcilicet Veneri ) SPECVLVM * 

DONVM ' DEDIT ' 

Winkelmann (17) gemmas tres Veneris Anadiomenis edidit. In una fpeculum Dea tenet finifira manu, in 

quo feje contemplatur, in duabus aliis illud ei Cupido exhibet, 

AL- 

(13) Morelli Thefaur. pag. 16. & 17. 

(*) Tau. V. N. II. 

(14) Buonarroti Offer unzioni fopra de Vaff Antichi di Vetro 

pag. 198. 

fiy) At ben. Uh. 1 y. pag. 68 7. 

(16) Marmora Taurinenfia pars 2. pag. 106. Gruterus 
Infer, pag. 5. «. 6. 

(17) Defcription des P terres Grave es du Stofcb pag. 116. 
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fa più adattato ai di lei collumi che quello nome, Agrippina ancora madre di Nerone fi riputò a 

vanagloria d’elfer trasformata in Venere marina, come ella appunto in una Medaglia della famiglia 

Annia (i 3) s’olferva llante in un carro tirato da un Tritone marino, che porta una faeella accefa, 

c da una Nereide che fuona una tromba marina . 

Inoltre aggiungerò la nafcita di Venere (*), Quella gemma è con arte lìngolare incifa in una 

belliflima Ametilla, quantunque fia una pietra molto difficile a lavorarfi, Quello preziolò monu¬ 

mento lo poffiede il Marchefe Rondanini grande Amante delle Antichità, e Belle Arti, 

L’ eccellentiffimo Artefice in quella gemma ci ha rapprefentato un quadro graziofo, che 

l’iftefiò celebre Albano Padre delle Grazie non poteva meglio immaginare , tanto è bella 

l’immaginazione, e la difpofizione delle figure, ed il difegno. Si vede Venere nuda col deliro 

piede genuflefia voltata al Cielo verfo Giove, e Giunone circondati dalle nuvole in atto fuppli- 

chevole. Nella delira parte fuperiore vi è Amore tenendo con ambedue le mani un piccol vafo. 

Alla linillra fopra le nuvole li vede un’ altro Cupido, che ha nelle mani uno fpecchio, ed atten¬ 

tamente rimira Giove , e Giunone , A ballo dalla parte delira vi è un’ altro Amore, il quale palpa 

la Madre , e l’accarezza, dalla finillra preflò un vafo pollo fopra una bafe parimente un Cupido, 

che parla alla Madre . Vicino al vafo vi è un tronco con dei panni, fe non m’inganno, poiché il 

difegno di quella gemma è confumato, e non fi dillingue bene, nè ho potuto prefentemente vedere 

la gemma medefima ^ 

Difficile è la fpiegazione di una tal gemma. Io congetturerei che P indullriofo Artefice abbia 

voluto elprimere la nafcita di Venere ch’efce dal mare, mentre dice Paufania ( lib. 5. pag. 194. ) 

che Venere ufcita dal mare fu accolta da Amore. A lei ben conviene lo fpecchio, ed il vafo degli 

unguenti che tengono gli Amori, imperciocché lo fpecchio è proprio il fimbolo di Venere conforme 

allèrifcono molti Scrittori riportati dal Buonnarroti (14). Sofocle poeta, come fi legge predo 

Ateneo (15), immagina la Dea Venere, la quale è ejprejfa per il piacere, profumata di unguenti, e che 

fi contempla allo fpecchio. I marmi di Turino riportano quella ifcrizione, e l’emendano (16), già, 

data pubblicata dal Grutero . 

IOVI- IVNONI- MINER. 

ANTONIA * M. L. IBO • 

APHRODISIA SC IP HOS * II. 

VENEREM • ( feilieet Veneri ) SPECVLVM • 

DONVM , DEDIT * 

Vinkelmann pubblicò tre gemme (1 7) di Venere Anadiomène . La prima tiene nella finillra mano 

uno fpecchio, nel quale ella li riguarda, nell’ altre due Cupido le prefenta uno fpecchio . 

AL- 

(13) Morelli Teforo delle famiglie cc. pag. e 17, (15) Athen. Deipn. lib. 1$. pag. <587. 
(*) Tav. VI. N II. (16) Marmora Tayrinenfia pars a. pag. io(5. Grutcr» 
(14) Buonarroti Oflervazioni fopra de Vafi antichi di Vetro Infcr. pag. $. n. 6, 

pag. i<?8. Marmora Taur. part. n. pag. ioti. (17) Defcription des Pierres Gravées du Stofch p. 1 itf. 



8o COMMENTARIA DE ANTIQUIS SCALPTORIBUS 

ALPHEVSET ARETHON. 

SI validis inniteretur conjecturis, ut eae funt quae horum artificum aetatem refficiimt, antiquaria 

f acultas incerta minus ac erroribus obnoxia fluctuaret. Haud facile dubitandi quidem locus efl, 

quin Alpheus, & Arethon Caligulae tempore vixerint, quum nobis ob oculos obverfentur in duabus 

eorum gemmis Germanici, & Agrippinae Uxoris fe mutuo infpicientes, atque Caligulae filii ab eis ex- 

calptae imagines. Primo praeter ajjentationis Principe vivente fiudium, nemo pofl Caligulae fceleftijfimi 

Imperatoris mortem, Tyrannum illum effingere contendifjet, cum, fi Dioni fides habenda fit, Senatus con¬ 

flari juffiffiet omne mtmifma quod referret Caligulam (i). Quis Artifex hifce circumflantiis vultum 

exofi hominis ducere, & operi fuo nomen addere fufcepiffieti Harum elegantiffima jpecies imaginum eam 

nobis patefacit aetatem, qua Lithoglaphyca ars ad fummum perfettionis apicem per dubia fuerat, & quae 

pofl Hadriani Imperatoris tempora incepit fenfun decidere, prout cuilibet, pofl er ior a Antonimi" um monu¬ 

menta palam faciunt, & deinceps in deterius inclinavit. Si praeterea in gemma quae ignotum triumphum 

exprimit, animadvertatur, Alpheum nomen inferipfiffie ftum litterulis exiguis pumulis terminatis, ficuti 

caeteri praejlantijfimi artifices florentiffimo faeculo facere confuevenmt, felici illa aetate Alpheum vixijje, 

dubitari non poterit. De Aret bonis literis quoque pronunciare poffiem ,fi Carnei qui Agrippinam cum Ger¬ 

manico , & Caligulam referunt, ut inferius exponam, attriti non effient. Monumenta haec dabo ex duobus 

abeneis tabulis, quas ad me humanijfime tranfmifit Clar. Io an, Mariette, 

Quae hic exibentur anaglypha (2), licet vet tifiate detrita, artificio laudati (fimo fpe Itanda cum prae- 

flantiffimis Alexandraei, Auguflaeique faeculi, facile conferri poffiunt ; Alpheus praecipue, qui praeter 

boffice duos Carneos, tam exiguo in loco, bicolori nempe Onyche ( Italice Niccolo ) artis abfolutiffimae ea do¬ 

cumenta praebuit, ut palmam ceteris praeripuiffie videri poffiit. Carneus hic eximius triumphum Herois 

mihi ignoti repraefentat, in quo cernitur biga, aurigante Vittoria alata in curru, in quo figura fenilis 

efl cum galea enfiata in capite, finiflra manu haflam oblongam tenens, & a figura muliebi flante prope 

eum coronatur. Equidem arbitror Calamidis equos, Ageladis, <& Strongylionis (3), qui in fingendis 

equis praeflitiffie perhibentur, haud politiorem artem prae fe tuliffie. Nam equorum forma nihil perfettius, 

fed quod difficillimum in fculptura, paene incredibile in parvo Carneo, abditi fenfus fe produnt, hilaritas, 

&' alacritas elucent in equis, qui elati triumphantis domini currum trahunt. 

Nemo nifi antiquitatis imperitus mirabitur ad duas gemmas fcalpendas duos fimul artifices induflriam 

contuli(fe. Huiufce focietatis non defiunt exempla, quemadmodum in Laocoonte (4), qui*erat in Titi Im¬ 

peratoris domo, fecere fummi artifices Agefander, Polydorus, & Athenodorus Rhodii, prout etiam Zethus, 

<& Amphion ac Dirce, & Taurus ex eodem lapide, opera Apollonii, & Taurifici fuerunt : praeterea 

artis flatuariae miraculum duo Centauri, fenex ac juvenis, quorum primus dolorem, hilaritatem alter 

enunciai, opus Ariflaei, & Papiae praeclarum (5) . 

A Clar. Montf. (6) prima haec gemma publici iuris fatta efl, fed in ea explananda nonnihil a ficopo 

aberravit. Nam quae fiunt artificum nomina, altero Alpheum Poloponnefi fluvium, altero Arethufam Si¬ 

ciliae fontem haud incelebrem indicari cenfiuit: En eius verba, lnfcriptio inter Germanicum & Agrip¬ 

pinam 

(1) Dio lib. 6o.pag. 677. inquit : Contra Caij memoriam 

aegr^jFcrcntes omne aereum numifma quod eius imaginem 

haberet conflari juflerunt ec. 

(2) Hoc anaglyphitm opus eius generis efl quod vulgo dicitur 

Carneo, de qua quidam voce confulendus Ulyjjes Aldovrandus 

Metall. lib. 4. & Mu/eum Septal cap. 19. 

(3) Junius de pi filtra veterum in verbo Calamidis. 

(4) Plin. Hifl. lib. 36. cap. 5. 

(5) Haec pretiofifma monumenta in Mujeo Capitolino Cle¬ 

mentis XIII. munifeentia adfervantur. 

(<5) Montf. fuppl. Antiq. voi. 3. pag. z6. & 27. 
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ALFEO ET ARETONE. 

SE tutte 1’ antiquarie congetture follerò appoggiate a forti ragioni, come quelle che farcino 

per accennare intorno all’ età di quelli Artefici, 1’ Antiquaria facoltà urterebbe meno in tanti 

fcogli, e non farebbe a tanti errori fottopofta. Non vi è luogo lìcuramente a dubitare che 

Alfeo, ed Aretone non fieno vilfuti intorno ai tempi di Caligola, mentre ci fi prefentano due 

gemme da loro fcolpite col volto in una di Germanico, e d’Agrippina fua moglie, che fi rimirano 

in faccia, nell’ altra il di loro figlio Caligola. Primieramente fuori d’ una sfrenata adulazione a 

quello Principe, nelfuno dopo la morte di quello fcelleratiflimo Imperatore avrebbe avuto l’ar¬ 

dimento di ritrarre quefto tiranno, e fe dobbiamo prellar fede a Dione (i) il Senato comandò che 

follerò fufe tutte le monete che portavano l’immagine di Caligola . Quale Artefice mai in tali 

circollanze avrebbe intraprefo di ritrarre un uomo sì odiofo, e di mettere il nome alla fua opera? 

L’ elegantilfimo lavoro di quelle immagini ci dimollra quell’ età , nella quale 1’ arte Litografica fu 

portata al fommo grado di perfezione, e che dopo i tempi d’ Adriano principiò dal fuo lullro a 

poco a poco a decadere, come ciafcuno può olfervare dai monumenti polleriori agli Antonini, 

ed in apprelfo a gran palio s’incamminò all’ ultima decadenza . Inoltre fe fi olferva nella gemma 

efprimente un’ ignoto trionfo, Alfeo avere incifo il fuo nome in lettere piccole terminate coi 

foliti puntini, come furono foliti in quel fecolo di fare tutti gli eccellentilfimi Artefici, non potrà 

dubitarfi, che Alfeo non fia fiorito in quell’ età felice. Potrei pronunciare ancora il mio Pentimento 

fopra le lettere d’Aretone, fei Cammei rapprefentanti Germanico con Agrippina, e Caligola non 

fulfero confumati, come fotto efporrò . Pubblico quelli due monumenti da due {lampe incife in 

rame, che con fomma gentilezza favorì di mandarmi il chiarilfimo Signore Gio. Mariette 

Quelli due Cammei (r) quantunque fieno dalla barbarie dei tempi confumati, per il pregia- 

biliffimo lavoro fono commendabililfimi, e fenza dubbio pofiòno con quelli dei tempi d’ Aleffandro 

e d’Augnilo paragonarfi . Principalmente Alfeo, il quale oltre a quelli due Cammei ha dimollrato 

in un piccolilììmo Onice di due colori ( detto dagl’italiani volgarmente Niccolo ) la fublimità 

della fua arte, pare che abbia ottenuto la palma fopra tutti gli Artefici. Quello eccellente Cammeo 

rapprefenta un trionfo di qualche Eroe a me ignoto, nel quale fi vede una biga guidata da una 

Vittoria alata che è nel carro in compagnia d’una figura fenile ornata di' elmo coi pennacchio, 

tenendo un’ alla lunga colla finifira mano, ed è incoronata da una figura muliebre che le Ha apprelfo. 

Credo certamente che i Cavalli di Calamide (3) Agelade, e Strongilione Scultori eccellentilfimi 

nello fcolpire i Cavalli, non fiano fiati efprefii con maggiore arte di quelli. Imperocché niente fi può 

vedere di più perfetto nella forma dei Cavalli, ma quello che è difficiliffimo nella fcultura, e quali 

incredibile in una piccola gemma, di moftrano internamente un brio ed una vivacità tanto al naturale 

che nulla di più fi può immaginare, e quafi faftofi, e fuperbi tirano il carro del trionfante Eroe * 

Ciafcuno che abbia qualche tintura nell’ antichità non fi maraviglierà che due Artefici infieme 

abbiano fcolpito le dette due gemme, quando ci fono tanti efempi nella Scultura, ficcome nel 

Laocoonte,il quale era nel Palazzo di Tito Imperatore (4) , opera degl’ infigni Artefici, Agefandro 

Polidoro, e Atenodoro di Rodi. Siccome ancora opera d’Apollonio, e Taurifco fono Zeto ed 

Anfione, e Dirce,e il Toro ec. Inoltre la maraviglia dell’arte ftatuaria è efprelfa nei due Centauri 

vecchio, e giovine, il primo de quali efprime il dolore, l’altro l’allegrezza, opera fingolare d’Ari- 

fica, e Papia d’ Afrodife (5). 

La prima di quelle gemme fu pubblicata dal dottiffimo Montfaucon (6) il quale nello fpiegarla 

fortemente s’ingannò prendendo quelli due nomi dei Greci Artefici per Alfeo fiume del Pelopon- 

nefo, e per Aretufa fonte celebre della Sicilia. Ecco le parole del chiarilfimo Letterato. Quefta 

Tom. I. L ifcri-> 

(1) Dione lib. 60. pag. <>77. dice, tienpotendo tollerare la 

memoria di Caio Caligola comandarono che fojjero fufe tutte le 

monete che avevano la di lui immagine . 

(2) Della parola Cammeo e Niccolo vedi Aldovrandi 

Muleum Metallicum lib. 4. pag. 916. e Muf. SLeptal. eap. 19. 

(3) Giunio nel libro intitolato de Pi&ura veterum alla 

parola Calamide ec. (4) Plin. Hill. lib. 36. cap. y. 

(5) Quelli prez.iofiftìmi Monumenti fono prefentemente 

i,n Campidoglio per la munificenza di Papa Clemente XIII, 

(6) Montf. Supplem. Antiq. voi. 3. pag. 26. e 27. 
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pinam haec eft AA$HO£ SIN APE0ONI. Alpheus cum Aretufa. Fabulam amorum Alphei & 

Arethufae nemo nefcit: Eam Ovidius eleganter defcripfit Metam. V. Adulatores Graeci hic Ger¬ 

manicum Alpheo, Agrippinam Arethufae comparant, nomenque Alphei Peloponneli fluvii Ger¬ 

manico , & Arethufae fontis Siciliae Agrippinae tribuunt. Sculptor hic A4$H0L pro AA$HIOE & 

APEQfiNI pro APE0OTSH pofuit, nec illa nomina ita fcripta alibi reperio, quod hinc forte ac¬ 

cidit, quod fculptor in arte lua peritiflimus, in lingua fua imperitus eflet. Haec erudite ab emun- 

ttae naris viro Manette (7) refelluntur, qui ait i Futilis eft Montfauconii conjedlura hac potillimum 

de caufa, quod quum in gramaticae leges non peccet haec infcriptio, quae ablolutum perficit 

fenfuin fupervacanea eft omnis corredilo. Huius gemmae hiftoriam a Montf. relatam audivijje 

juvabit (8). 

Gemma, ex cuius archetypo fequentem imaginem expreffimus Onyx eft; ibi exquifite fculptor 

capita Germanici, & Agrippinae coniugis ( fcalpfit ) Haec gemma diu venerationi, devotionique 

publice expofita fuit in ecclefia tnonafterii cuiufpiam, Tribus autem fimul iundlis annulis aureis 

haerebat, qui annuii cum gemma, ipfe annulus putabantur effe, quem B. Iofeph, cum Sandlam 

Virginem duxit, in fpònfale munus dedit, lfthuc populus turmatim accurrebat ofculaturus an- 

nulum facrum, id quod per aliquot faecula in more fuit. Vir quidam antiquariae rei peritus quum 

ifthac iter haberet, ubi lapidem vidit, nec non infcriptionem Graecam inter Germanicum & Agrip¬ 

pinam politam, Monachis elle monumentum prophanum dixit. Illi vero quum, ex ignorantia, non 

ex cogendae ftipis cupiditate haec confervarent, ftatim annulum òc gemmam vendiderunt, ut alio 

alportaretur, iamque in Mufeo noftro confpicitur. Ex tanta ofculorum frequentia detriti funt 

Germanici capilli, Romano more breviflimi, ornatufque capitis Agrippinae detritus eft; vultuum 

autem elegantia, quia videlicet illi non prominebant, illaefa permanfit, labor elegantiffimus elle 

putatur, Etfi porro nomina Germanici, & Agrippinae in lapide non compareant, non minus 

certum eft heic repraefentari ; ex vultu namque dignofcuntur, praetereaque cultus capitis Agrip¬ 

pinae rem indubitatam facit, qui cultus eam etiam defignaret, etiamfi vultus fimilitudo non tam 

accurata eflet, quam heic exprimitur. 

Ex bis verbis intellighnus profanum hoc monumentum ab inconsulta pietate innumeris ofculis ita 

fuiffe attenuatum, ut a peritijjimis tantum Germanici ,& Agrippinae fimilitudo deprehendatur. Elis cal¬ 

culum fumi adjecit fupralaudatus Manette in pererudita Epijlola qua me dignatus eft anno 1757. ait 

quae, Alpheum & Arethonem Caligulae imaginem eius protomis, nummifque non abfimilem excalpere 

aggrejfos, eiufdem familiae tres pertonas pariter effnxijfe : Fort affé etiam Caligula, quod itidem in num¬ 

mis fecit, optimorum parentum memoriae confai tum voluit ; fi ve alius quifpiam Caefareae domui addittus 

hoc faciendum curavit monumentum, quod idem Vir. Clar. affirmat adeo perfette fuiffie elaboratum, ut 

Diofcorides ipfe illius auttorem fe gloriari potui(Jet. Idem humaniffiime duas hafce aeneas tabulas mihi 

mittere non eft gravatus, quarum fidei & diligentiae libens acquievi propter viri candorem, fummam 

in re antiquaria praeftantiam. 

Winhelmann in defcriptione gemm. B. de Stofch pag, 390. hallucinaius efl, credendo antiquum 

effe nomen Alphei in gemma fcalptum, ( quam pojfidet Dom. Diering. Eq. Angi. ), ubi fenex bellator 

moribundus exprimitur . Nofter Antiquarius memoria caruit, nam in antiq. monum. pag. 190. tab. 142. 

bellatorem fupra rupem fedentem dejcribit. Non folum antiquum non eft nomen, fed haec gemma arti¬ 

ficis Pikler opus eft fané elegans. Idem dicendum de Carneo apud eundem Eq. eodem Alphei nomine in- 

fignito, in quo Cablimi r artifex Penthefileam moribundam ab Achille amplexam, exprejfit. Hoc enim eft 

indubitatae antiquitatis opus anaglyphicum & Alpheo dignum ; Attamen Alphei nomen ab infigni noftrarum 

temporum artifice Pikler fcalptum fuit, qui quam plurimas gemmas, artificum antiquorum nominibus 

illuftratas effinxit, augendi caufa illarum pretium & aeftimationem. 

(7) Manette Traiti des Pierrcs grave es pag. 438. & feq. 

(S) Montf. Ioc. cit. vide Manette loc. cit. & voi. 13. pag. Hifoire de V Acad. R. des Infcriptions ec. 

GER- 
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ifevizione è nel mezzo tra Germanico, ed Agrippina AA$HOS ETN A PEDONI. Alfeo con Acetone . 

Ciafcuno fa la favola degli Amori dà Alfeo con Aretufa. Qitejla elegantemente è deferitta da Ovidio 

Lib. V. Metam. 1 Greci adulatori paragonano Germanico ad Alfeo, Agrippina ad Aretufa; e attribuiscono 

il nome di Alfeo fiume del Peloponnefo a Germanico , ed il fonte Aretufa ad Agrippina . Quejlo Scultore 

pofe AA<$HOE per AA^HIQS e APE©f2NI per APE60TEH; nè quelli nomi così ferini ritrovo altrove . 

Da quejlo facilmente ne viene che lo Scultore nell' arte fua peritiffimo, fife nella fua lingua ignorante . 

Quelle cofe fono eruditamente rigettate dal Signor Manette, uomo giudiziofifiimo (7), dicendo 

Màis il y a tout lieti de craindre que la conjeci tir e de Montfaucon ne flit mal fonder di autant plus que ny 

ayant aneline fante de grammaire dans cette infcription, qui fait un fens complet, il ne paroit nulle necejfité 

d'y fair e des correótions . Non farà fuor di propofito d’intendere l’ifloria di quella gemma riferita 

da Montfaucon (8). 

La gemma, dal di cui originale abbiamo cavato la' figliente immagine, è un Onice ; Ivi lo 

Scultore ha efprejfo eccellentemente le te fi e di Germanico, e di Agrippina fua moglie. Quefia gemma 

per molto tempo fu pubblicamente efpofta alla venerazione, e devozione nella Chiefa di un certo Monafiero. 

Stava attaccata infieme con tre anelli di oro, i quali anelli con la gemma fi credevano e fiere /’ ift efio anello 

che il Beato Giufeppe diede nello Spofalizio alla Santi finn a Vergine . Colà il popolo accorreva in folla per 

baciare I' anello Sacro, la qual cofa fu continuata per alquanti fecali. Un certo uomo perito nell anti¬ 

quaria viaggiando- in quejlo luogo , quando vidde la pietra, e la greca ifcrizione pofia nel mezzo tra Ger¬ 

manico, e Agrippina, difie ai Monaci efier un profano monumento. Ma eglino confèrva vano quefia gemma 

per ignoranza, non per defederio dà accumulare denaro, perciò fLibito venderono ! anello, e la gemma, accio 

fofie in altro luogo trafportata, e già s' ofierva nel noftro Mufeo. Dalla tanto frequenza dei baci fono 

confumati i capelli di Germanico cortijfimi fecondo il cofiume Romano, ficcome è confumato ! ornamento 

della tefla dà Agrippina . Ma /’ eleganza dei volti rimafe illefa, perchè certamente quelli non erano tanto 

prominenti, il lavoro è filmato elegantìjfimo . Quantunque i nomi di Germanico , e d’ Agrippina non com¬ 

par ifc ano nella pietra, è indubitato efier vi rapprefentati que fi i per fon aggi. Imperocché fi riconofcono dal 

volto , e inoltre ! ornato della tefta dà Agrippina ne fa piena fede ; il quale ornato la farebbe ancora difi in-, 

guere, benché la forniglianza del volto che qui s’ efprime, non fia tanto accurata . 

Dalle parole di Montfaucon chiaramente intendiamo, che l’inconfiderata devozione a quello 

profano monumento logorato dalla frequenza di tanti baci non ha impedito che dai periti fia, 

riconofciuta la ralfomiglianza di Germanico, e d’ Agrippina . PolTono quelle ragioni avvalorarli 

da una eruditilììma lettera del fopralodato Sig. Marìette, fcrittami fopra quello propofito gli 11. 

d’ Aprile del 1757. Dice che i celebri Artefici Alfeo ed Aretone collo fcolpire ancora l’immagine 

di Caligolarafiòmigliante ai fuoi bulli, e medaglie formarono tre perfone della medefimafamiglia... 

Forfè l’ili elfo Caligola averà voluto (come fece nelle medaglie) rellituire la memoria de fuoi ottimi, 

genitori, o pure qualche perfona addetta alla Cafa Cefarea averà procurato quello monumento, 

il quale giudiziofamente il mentovato Autore afferma elfere flato condotto a un tal punto di 

perfezione, che l’illelfo Diofcoride fe ne farebbe potuto gloriare . Il medefimo mi favorì genti- 

lilfimamente di mandarmi quelle due llampe, fulla fedeltà delle quali ho ripofato per il candore- 

d’una Perfona sì filmabile, e per la fomma abilità nell’ Antiquaria * 

Vinkelmann nella deferizione delle gemme del Baron Stofch pag. 390. ha sbagliato col credere 

antico il nome d’ Alfeo incifo in una gemma ( che poffiede il Sig. Diering Cav. Inglefe ) nella 

quale è rapprefentato un vecchio guerriero moribondo . Il nofiro Antiquario è privo di memoria ; 

imperocché negli Antichi Monumenti pag. 190. T. 142. deferive un guerriero fedente fopra una 

rupe . Non folo non è antico il nome , ma quella gemma è opera certamente elegante dell’ Artefice 

Pikler. L’ifteflb deve dirli del Cammeo elìdente apprelfo il medefimo Cav., nel quale il fublimc 

Artefice ha efprelfo la moribonda Pentefilea abbracciata da Achille; imperciocché quello è d’in¬ 

dubitata antichità, e degno d’Alfeo : contuttociò il nome d’Alfeo vi è fiato incifo dal celebre 

Artefice Pikler, il quale ha incifo in moltiflime gemme il nome degli antichi Artefici per accrefcer 

pregio, e valore alle medefime . 

L 2 GER- 

(7) Marìette Traitè des Pierres Gravées pag. 438. e feg. 

(8) Montf. loc. cit. Vedi ancora Marìette ioc. cit. ed il voi. 13. dell’Hiftoire de l’Acad. R. des Infcriptions ec. pag. 
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XIV. 

GERMANICUS ET AGRIPPINA• 

ALPHEI ET ARETHONIS OPUS, 

Onychi excalptum. 

EX ABBATIA S. GERMANI DE PRES. ME li ori faeculo dignus Germanicus, fui certe maximum fuit ornamentum, veter em que Romanae 
virtutis gloriam collabentem reftituit. Minoris Antoniae, Dnifique 1 iberii Caefaris fratris 
filius, Augufli Nepos, a Tiberio adoptatus, laudatifimis moribus, bellica dij ciplina adhuc adole- 
Jcens inclaruit, & bello Dalmatico praefectus magna virtutis experimenta dedit (i). Deinde ad 

comprimendos Germanos, jam a Tiberio Patruo deviclos, ab Auguflo mif]us,fpe majora confecit. De hifce 
nationibus pulcherrimum egit Romae triumphum (2); Quo vero gloriofor, eo fujpectior, ér invifior l i¬ 
berto , Tyrannorum more alienam virtutem fibi dedecori periculoque exiftimantium . Quare fpecie honoris 
a Germania remotum, illum in Syriam mifit ad componendas turbatas res Afae, ‘ibique Germanicus Re¬ 
gem Armeniis dedit, Cappadociam in Provinciam redegit, cum Parthis focietatem firmavit: Afiam 
deinde peragravit, & Antiochia repetita, diu conflictatus ignoto morbo, <&, ut fama fuit, fraude Tiberii, 

opera Cn. Pifonis interiit (3) anno aetatisfiiae trigefimo quarto, cuius obitum ingenti luctu, immanique 
defiderio omnes profecuti fiunt (4) ut principis maximis virtutibus praediti (5). 

(1) Veli. Patere, lib. 2. pag. 303. , & Dio Caffi. lib. 57. 
Ab eodem Auguflo ad Romae confulatum evetius efl. Vide Dio. 

CaJR lib. 56. pag. 672. cum Tiberio Caefare Conjul deinde 

iterum creatus > ut fidem facit inferiptio in [ignis in aedibus Ri- 

dolfi, fummo magiflerio a Cl. Gori explanata Infierìpt Antiq. 

Etrur. voi. 1 .pag. 316. 7T CAES ' TERT GERMANICO ' 

CAESARE - ITER - COS • 

(2) Iu hoc triumpho captivi dubii fiunt duces , principefique 

viri & feminae quas enumerat Strabo lib. 7. & Tacit lib. 2. 

Annui, cap. 41. Ex eorltm numero & dignitate vi Nor i ae ma¬ 

gnitudo dignoficitur. De hac re videndus Tacitus Iqc. cit. & 

praecipue Svet. in Calig cap. 4. Et non hi fiorine tantum, 

fed & numifimata ipfia Germanici triumphum concelebrant . 

Vide Mediobarbam Rom. lmp. numifim. pag. 73. Signis Re¬ 

ceptis Deviftis Germanis & etiam Graecum Baffi epigramma 

in Germanicum . Anthol. lib. 1. cap. y. pag. 497. 

(3) Fuit opinio, ut ait Svet. in Calig. cap. 2. fraude Ti¬ 

berii, miniflerio & opera C. Pifonis periifife. Dio lib. 57. 

Tiberium excludit : obiit ( inquit ille ) Cn. Pifonis & Plan¬ 

cinae fraude ; fatetur tamen Germanici mortem Tiberio , Li- 

viaeque pergratam fuiffie , ceteris omnibus accrbiffimam. Mi¬ 

rum profetio quantopere ab univerfis mortalibus diligeretur, 

qui fiummum in eo conjlitutum effe praefidium putabant. Ro¬ 

mae equidem , ( ut narrat Svet. in Cai. cap. 6. ) quum ad 

primam famam valetudinis adtonita & modia civitas fe- 

quentes nuntios opperiretur, & repente jam vefperi in¬ 

certis aurtoribus convaluiffe tandem percrebuiffet, paffim 

cum luminibus & viftimis in Capitolium concurfum di, 

ac paene revulfae templi fores, ne quid geftientes vota 

morarentur. Expcrgefartus p fomno Tiberius eli gratu¬ 

landum vocibus, atque undique concinentium. Salva Ro¬ 

ma , Salva Patria , Salvus eft Germanicus . 

(4) Qiiot lutiti s excitavit interitus eius non folum in Orbe 

Romano, fed apud exteras nationes, edocet Tacitus Annoi. 

AGRIP- 
lib. 2. cap. 72, Prope fidem fuperat quod efl apud Sveton. 

in Calig. cap. y. Nempe, Regum etiam Regem & exer¬ 

citatione venandi & convirtu Megiftanum abftinuiffe , quod 

apud Parthos juflitii infiar eli. 

(y) Liberalium quoque [ludiorum laude non c aruit ; natn 

Svetonio autiore in Cai. cap 3. Oravit cauffas etiam trium¬ 

phales , atque inter cetera Rudiorum monumenta reliquit 

& Comaedias Graecas . Ovidius quoque qui Faflorum libros 

illi dicavit, poetica eum facultate excelluiffie tejlatur lib. 1. 

Fafl. verf. 3. & 21. ec., neque hoc affientandi gratia ufur- 

pavit, nam adhuc leguntur Arati Phaenomena non invitis 

Mufis latino carmine donata a Germanico Caefare , nec non 

aliquot Epigrammata Latina in appendice Virgiliana p. 193. 

& fieq. & Graeca in Anthologia edita a Megifiero pag. 39. 

Confule in hanc rem Plin. FUJI. lib. 8. cap. 42. & Fabric. 

Bibliot. Lat. voi. 1. pag. 3 y4. In iuferiptionum Hifioria v. 1. 

pag. 377. & fieq. & in Montf. Antiq fuppl. voi. 4. tab. 59. 

duae perrarae gemmae referuntur, quarum prima Germanici 

apotheufim repraefientat ab Aquila in coelum delati ; dextra 

lituum, laeva cornucopiam tenet, & Vittoria alata per aethera 

fuflinens hunc Heroem aegida armatum redimit . De hac Aca¬ 

demicus Oudinetus ait voi. i. pag. 377. Haec gemma per 

annos circiter feptingentos apud D. Benedirti Sodales per- 

manfit, quorum vetus opinio eli, fub Graecis Imperato¬ 

ribus B. Io. Evangeliflae imaginem ibi fuiffie caelatam ab 

Aquila fublati in coelum , & ab Angelo coronati. Derrium 

illi contigit, quod plcrifque Ethnicae antiquitatis reliquiis, 

quas fibi Chriftiani vindicarunt. Secunda vero Iofephi in 

Aegypto triumphum contineri cenfuit veteris faeculi in- 

fcitia . At perfpicacior aetas illam Germanico & Agrippinae 

reddidit, qui Cereris, & Triptolemi figuras referentes 

huiufce Deae curru vehuntur. Unica & eximia Germanici 

Jlatua Parifiis fpetiatur. E ius protomae rarlffimae fiunt, inter 

quas una in celebri Mufiei Capitoliri collectione adfervatur. 
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XIV. 

GERMANICO ED AGRIPPINA 
OPERA D' ALFEO, ED ARETONE, 

Scolpita in Onice. 

DELL’ ABBAZIA DI S. GERMANO DI PRES. 

GErmanico meritava di nafcere in un fecolo più felice : fu certamente 1’ ornamento principale 

de fuoi tempi, e il refìitutore dell’antica perduta gloria del Romano valore. Fu figlio 

d’Antonia minore, e di Drufo fratello di Tiberio Imperatore, e nipote d’Augufto, adottato 

da Tiberio , ed ancor giovinetto fifegnalò per li fuoi lodevolillìmi coftumi e per lafua virtù 
militare, ed effendo Prefetto nella guerra contro i popoli della Dalmazia diede illuftri prove di 

coraggio (i). Dipoi efiendo mandato da Augufto a reprimere i Germani, già vinti dal fuo Zio 

Tiberio, fuperò colle fue imprefe 1’ efpettativa, e di quelle nazioni confeguì in Roma un bellif* 
fimo trionfo (2). Ma quanto più era il nome gloriofo di Germanico, tanto più era fofpetto, ed 

odiofo a Tiberio fecondo il coftume dei Tiranni, i quali giudicano 1’ altrui virtù efl'er loro di 
difonore, e pericolo . Per la qual cofa fotto fpecie d’ onorarlo lo rimoffe dalla Germania, e lo 
mandò in Siria a comporre i tumulti dell’ Alia, dove diede Germanico il Rè agli Armeni, ridufi'e 

in Provincia la Cappadocia, e confermò l’alleanza con i Parti. Dipoi percorfe l’Afta , e ritor¬ 
nando in Antiochia, travagliato per molto tempo da un incognita malattìa, per gl’inganni di 
Tiberio, come fu fama, e per opera di Pifone morì (3) in età di trentaquattro anni, e fu con 

incredibile cordoglio ed affetto compianto (4) come un Principe ornato di gran virtù (y). 
AGR1P- 

(1) Velici© Patere, lib. 2. pag. 303. & Dione CalT. lib. 57. 

Fù inalzato al Confolato da Augufto : vedi Dione Cattìolib.ytf. 

pag. 6 73. ; dipoi di nuovo creato Con fole come lo dimoftra 

un infigne ifcrizione di Firenze nel Palazzo Ridolfi fpiegata 

con fomma erudizione dal Dottor Gori nel libro dell’ Ifcri- 

zioni Etrufche voi. 1. pag. 316. TI • CAIiS * TERT * 

GERMANICO • CAESARE • ITER • COS &c. 

(i) In quello trionfo furono condotti molti illuftri prin¬ 

cipi , e principefte prigionieri, che fono mentovati da Stra¬ 

bone lib. 7. e da Tacito lib. z. Annali cap. 41. Dal numero , 

c dalla dignità di quelli prigionieri fi può comprendere 

1’ importante, e grande vittoria. Sopra di ciò può vederli 

Tacito nel luogo citato , c principalmente Svetonio in Calig. 

cap. 4. E non folamente l’Iftorie , ma le Medaglie iftefte 

celebrano il trionfo di quello Eroe . Vedi Mezzabarba Rem. 

Imp. Numifm. pag. 73. Signis Receptis Devitfis Germanis, 
e ancora un epigramma Greco di Ballo in lode di Germanico 

nell’Antologia lib. r. cap. $. pag. 497. 

(3) Fu opinione come dice Svetonio in Cai. cap. 2. che 

per inganno di Tiberio , e per opera di Pifone morifie . Dio¬ 

ne lib. 57. efclude Tiberio, dicendo, che perì per l’inlidie 

di Pifone, e Plancina : ma nonoftante la fua morte fu 

graditiftima a Tiberio, c a Livia , e fenfibiliflìma a tutti 

gli altri. E' cofa maravigliofa certamente quanto folle ge¬ 

neralmente amato , per eftere in lui collocata la fiducia 

della comune difefa. Svetonio narra nel cap. 6. della vita 

di Caligola : Che efiendo venute in Roma le nuove della fua 

malattia , fava tutta la Città mefla cd attonita attendendo i 

fecondi avvi fi, e fuiito fui far della fera fi fpayfe voce da incerte 

per font che egli era ri fanato. Da per tutto le genti coi fero al 

Campidoglio con lumi, e vittime per facrificare, ed acciocché 

non foffero ritardati i voti e le preghiere furono levate a forza 

ìe porte del tempio . Fu fvegliato dal fonno Tiberio dalle voci 

di quelli che fi rallegravano, e da pertutto andavano cantando. 
Salva è Roma , Salva la Patria , Salvo è Germanico. 

(4) Quanto pianto eccitafte la morte di Germanico non 

folamente in Roma, ma ancora appretto P eftere Nazioni 

l’infegna Tacito lib. a. Annal. cap. 71. Supera quali ogni 

credenza ciò. che narra Svetonio nel cap. y. di Calig. Che 

Megiflano Rè dei Parti fi afienne nella fua morte dall' efeici- 

zio della caccia , e dalla converfazìoue, che apprejjò i Parti 

è contrafegno d'un lutto, univerfale. 

(5) E' degno ancora di fomma lode per gli fuoi ftudii, 

imperocché al dir dell’ifteflo Svetonio in Cai. cap. 3. Ar~ 

fingo ancora nelle Caufe fpettanti ai trionfi, e tra le memorie 

dei fuoi fludii Inficiò delle Commedie Greche , Ovidio pure che 

gli dedicò i libri de Falli v. 3. e 21. attefta che ei fu ec¬ 

cellente nell’arte oratoria , e poetica . Nè tali cofe furpno 

per caufa d’adulazione avanzate , mentre fi leggono .ancori 

i Fenomeni d’ Arato tradotti in verfi latini da Gerrnanico , 

e alquanti Latini epigrammi ( nell* appendice di Virgilio 

pag. 193. e leq. ) e Greci ancora nell’Antologia, del j Me- 

gifero pag. 39. vedi ancora Plinio Iftorico lib. 8. cap., 42. 

e Fabricio nella Biblioteca latina voi. 1. pag. 354, NeH,’ 

Iftoria dell’ Ifcrizioni e Belle Lettere voi. 1. pag. 377. ec. 

e nel 4. volume del Supplemento dell’Antichità (piegate di 

Montfaucon Tav. 59. fi ritrovano due rarifiìme gemme , la 

prima delle quali rapprefenta la Deificazione di Germanico 

por«ato in Cielo da un Aquila: nella delira tiene un lituo 

nella finiftra un cornucopia , e una Vittoria alata volando 

per 1’ aria incorona quello Eroe armato d’ Egida . Dice il 

Sig. Oudinet nel luogo citato che quefia gemma circa a 700. 

anni fù prejfo i. Benedettini di S. Evre di Toul, e fecondo la 

tradizione dell' Abbazzia è , che fotto gl' Imperatori Greci fù 

creduto queflo monumento rapptefentare un S. Gio. Evangeli [la 

rapito da un aquila , e coronato da un' Angelo . E; accaduto a 

queflo monumento , come alla maggior parte di quelli della prò* 

fan a antichità , che i Crifiiani gli hanno per loro adottati . 

La feconda gemma ancora era paffata ne'fecoli dell' ignoranza 

per il trionfo di Ginfeppe nell' Egitto. I tempi più illuminati 

l’ hanno refa a Germanico e ad Agrippina che ivi fono rappre- 

fentati fotto la figura di Cerere , e di Trittolemo nel carro di 

quefla Dea. In Parigi fi vede 1’ unica ed eccellente ftatua 

di Germanico . Sono rarilTimi i fuoi bulli , uno dei quali 

confervafi nella prexiofa raccolta del Mufeo Capitolino. 
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AGRIPPINA. 

AGrippina digna tanto viro coniux, cuius parentes M, Agrippa, & lidia Augufli Imperatoris filia 

fuere. Eius pudicitiae decus & in virum amor admirandus a veteribus praedicatur univerfis ; 

foecunditate etiam fortunatior fuiffet, nifi in ea tempora tyrannica feritate prefa incidijjet (i). 

Conjugem ingentia bella gerentem perpetuo comitata efi, nec inutilis fare ina fuit, nam cum res pofi u- 

labat, confelium & virilem animum exemit (2). Maiores tamen fpiritus gejfit quam tempora patie¬ 

bantur, de quo moriens Germanicus illam admonuit (3); Prudentiufque egijfet ,fi bifee paruifjet confiliis, 

fed nec adverfam fortunam ferre, nec tempori fervire valuit, quod fibi, domuique fuae extremo fuit 

detrimento. Tiberius (4) infenfiar Romanorum in eam, liber ofque cultu fa Bus, Feminam leBijfimam 

calumniatus modo ad Augufli Jiat nam, modo ad exercitus confugere velle in parvam infulam Pandata¬ 

riam relegavit (5) & verberari juffit a Centurione, qui ei oculum excufiit: ibi miferrimam vitam to¬ 

leravit, quam caefo Sejano mitiorem fperabat ,• Sed cum nihil de faevitia remitteretur, inedia vitae finem 

impofuit (6). 

(1) Novem liberos peperit, quorum tres fato immaturo prae¬ 

repti , fex reliqui fuperfuere : in his C. Caefar Caligula , qui 

Tiberio [uccefft, & Agrippina Neronis Mater numerantur a 

Svet. in Cai. cap 7. 

(2) Narrat Tacitus ann. lib. 1. cap. 69. Ac ni Agrippina 

impolitum Rheno pontem folvi prohibuilTet, erant qui id 

flagitium formidine auderent. Sed femina ingens animi , 

munia ducis per eos dies induit, militibufque , ut quis 

inops, aut faucius, vellem , & fomenta dilargita eli. Tra¬ 

dit C. Plinius Germanicorum bellorum feriptor, ftetiUe 

apud principium pontis , laudes , & grates reverfis legio¬ 

nibus habentem. Id Tiberii animum altius penetravit. 

Non enim fimplices eas curas, nec adverfus externos mi¬ 

litem quaeri. Nihil reliftum Imperatoribus , ubi femina 

manipulos intervifat, ligna adeat, largitionem tentet, 

tanquam parum ambitiofe filium ducis gregali habitu cir¬ 

cumferat, Caefaremque Caligulam appellari velit. Po- 

tiorem jam apud exercitus Agrippinam, quam legatos, 

quam duces; compreffam a muliere feditionem, cui no¬ 

men principis obfiftere non quiverit. 

(3) Tacit. Annat, lib. 2. cap. 72. 

(4) Tacit. Annal. lib. 3. cap. 4. 

(5) Hodie S. Maria nuncupatur adverfum Cajetam & 

Anxurem Jit a . 

(5) Dubitat Tacitus ann. lib. 6. cap. 25. inquietis Nifi 

fi negatis alimentis, adfimulatus eli finis, qui vide¬ 

retur fponte fumptus. Dio. Caffi. lib. 59. pag. 632. Agrip¬ 

pinam , Drufumque eius filium necatos diferte nominat. Sve¬ 

to niti s in Tiber. cap. 5 3. priori pententiae adhaeret, imo 

Tiberium ait Agrippinae mori inedia dcflinanti per vim 

ori dtdufio infulciri cibum jujfijfe. Nec vero Agrippinae morte 

CA- 

iuì qui fimi hominis odio fati sfattimi efl: nam probri fimis cri¬ 

minationibus mortuae famam profeidit, impudicitiam arguens , 

fibi que humanitatem adrogavit , quod laqueo ftrangulatam in 

Gemonias non abjecerit juxta Tacitum ann. lib. 6. cap. 23. 

Eius etiam Drufique reliquias in Augufli Maufolaeum inferri 

prohibuit, te fle Dione Cafio lib 58. pag. 632. cb* terrae man¬ 

dari oc cult ari que, ne unquam reperirl pofent, imperavit, quod 

tamen Tyranni mandatum irritum fmt, nam indubitata ejl 

inficriptio , quae in Capitolii atrio legitur, a Gruferò , ac Pa¬ 

tino in Svet. cum aliquo dificrimine relata. 

OSSA 

AGRIPPINAE • M. AGR1PP *E * 

DIVI • AVG • NEPTIS • VXORIS * 

GERMANICI • CAESARIS • 

MATRIS ■ C. CAESARIS • AVG * 

GERMANICI • PRINCIPIS • 

Huius boneflifmae feminae paucis carminibus imaginem fiatis 

pulcram Seneca nobis exprefit in Off. Trag. v. 920. 

.Tu mihi primum 

Tot natorum memoranda parens , 

Nata Agrippae, Nurus Augulli , 

Caefaris uxor , cuius nomen 

Clarum toto fulfit in orbe ; 

Utero toties enixa gravi 

Pignora pacis; mox exilium 

Verbera, faevas palla catenas. 

Funera, luftus ; tandem lethum 

Cruciata diu felix chalamis. 

In Mufeo Odeficalchio voi. i.tab 30. pag. 38. pulcherrimum 

Carneum adfervatur Agrippinae laureatae , propter fiummam 

( ut ait Cl. Galeotti ) i» re militari experientiam. 
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AGRIPPINA, 

AGrippina degna fpofa di tanto Eroe ebbe per genitori M, Agrippa, e Giulia figlia 

dell’Imperatore Auguffo , Il carattere di quella Priricipefla per la l'uà caftità, e per il 

fuo affetto verfo il marito c celebrato da tutti gli antichi Scrittori, e farebbe Hata più 

felice nella fua prole, fe non folle in tempi sì tirannici viffuta (1). Accompagnò fempre lo 

fpofo fuo nelle belliche fpedizioni, nè gli fu d’inutile pefo, imperocché quando gli affari lo 

richiedevano dimoftrò quanto valeva nel configlio, e nell’animo fuo virile (2). Maggiore alte¬ 

rigia adoprò di quello che permetteffero quei tempi, del che ben l’avvertì Germanico mori¬ 

bondo (3): Ella avrebbe agito più prudentemente, fe aveflè fatto ufo di quelli configli; ma 

non potette fopportare 1’avverfa fortuna, e accomodarfi a quei tempi, perciò produfie a fe, 

e alla fua famiglia l’ultima rovina, Tiberio nemico d’Agrippina, e più nemico ancora per 

l’oflèquio che i Roqiani avevano verfo di lei, e dei fuoi figli (4), calunniò quella ottima 

femmina d’aver voluto ora ricorrere alla fatua d’Augullo, ora agli eferciti, e la relegò nell’Ifola 

Pandataria (5), e la fece battere da un Centurione che le levò un occhio; Ivi menò un infe- 

licifiìma vita, che più mite fperava dopo la morte di Seiano ; ma vedendo la continuazione 

delle crudeltà, prefe la rifoluzione di perire di 

. / 

% 

(r) Ebbe nove figli, tre dei quali furono da una imma¬ 

tura morte rapiti, e fei fopravilfero , tra quelli Caio Cefare 

Caligola , cfre fucceffe a Tiberio , e Agrippina madre di 

Nerone : così Svetonio in Calig. cap. 7. 

(1) Racconta Tacito lib. 1. Annali cap. 69. Se Agrippina 

non avejje proibito il taglio del Ponte Jopra il Reno, v' era 

chi per timore avrebbe ardito di commettere si grande errore. 

Ma quella generofa Donna facendo in quei giorni l'officio di 

Generale d' armata , donò ai Soldati fecondo che erano poveri, 

o feriti, vejìi , e medicamenti. Riferìfce Caio Plinio Scrittore 

delle Guerre di Germania , che ella flava al. principio del ponte 

a rendere ringraziamenti , e lodi alle legioni che ritornavano . 

ffiuefìe cofe trufferò l’ animo di Tiberio ; imperocché non gli 

parvero azioni di poco momento che ella procurajfe f amor dei 

Soldati per fervirfene contro gli (Irartieri . Nulla reflava all' 

Imperatore , fe una Donna faceva la rivifla delle Squadre, vi- 

fitava V infegne, tentava coi donativi, come fe non baflaffie alla 

fua ambizione , portare il figlio del Generale in abito di Soldato 

facendola chiamare Cefare Caligola . Era più potente Agrippina, 

appreffo gli eferciti, che gli Ambafciatori, e i Generali , aveva 

ella fedata una fedizione, alla quale non potè refflere il nome 

del Principe . 

(3) Tacito Annal. lib. a. cap. 72. 

(4) Tacito lib. 3. Annal. cap. 4. 

(5) Oggi S. Maria dirimpetto a Gaeta . v 

(6) Dubita Tacito nel lib. 6. degli Annali cap. 23. che 

le foffero negati gli alimenti, per far comparire la fua morte 

fpontanea. Dione Caflìo ancora nel lib. 55». diflintamente 

afferma effere flati uccifi Agrippina, e il di lei figlio Dru- 

fo . Contuttociò Svetonip nel cap. 33. della vita di Tiberio 

s’accolla più al primo, fentimcnto, anzi dice che Tiberio, 

ìntefa la rifoluzione d’Agrippina di voler morir di fame, 

avelfe comandato, che le folfe fatta aprire per forza la 

bocca , c le foffe cacciato dentro il cibo . L’ odio di si fcel- 

leratiffimo uomo non fu foddisfatto colla morte d’ Agrip-r 

pina, mentre con obbrobriofilfime calunnie lacerò la di lei 

fame, e così pofe fine ai fuoi giorni (6). 

CA- 

fama , accufandola d’impudicizia e fi vantò al dir di Tacito, 

lib. 6. Ann. cap. 23. d’umanità e di clemenza per non 

averla fatta flrangolare e gettare per le fcale Gemonie; 

proibì ancora ( come dice Dione lib. 58. ) che foffero fepolte 

le di lei offa , e del fuo figlio Drufo nel Maufoleo d’Augu- 

flo , e comandò che folfero nafcofle fottoterra , acciò non fi 

poteffero mai ritrovare . Ma fu vano quello tirannico co¬ 

mando, perchè prova il contrario un indubitata Ifcrizione, 

la quale fi conferva nel Cortile di Campidoglio, riportata 

dal Grutero , e dal Patino nel fuo Svetonio con qualche di- 

yerfità . 

L’ OSSA 

D’AGRIPPINA FIGLIA DI M. AGRIPPA 

NIPOTE DEL DIVO AUGUSTO 

MOGLIE DI GERMANICO CESARE 

MADRE DI CAIO CESARE AUGUSTO 

GERMANICO PRINCIPE 

Seneca nella Tragedia d’Ottavia v. 920. ci fa un bel ri- 

tratto, di quella onelliffima Principeffa . 

... Tu di Agrippina nata 

Nuora del Grande Auguflo 

Di Germanico moglie, 
Di cui per tutto il mondo 

Fti chiaro , e noto il nome ; 

Tu dal gravido ventre 

Al mondo partorifìi 

Tanti pegni di pace ; 

Poi foffirifii V efilio, e le per coffe, 

Le rigide catene, 
I funebri dolori , e i mefli pianti s 

Tormentata gran tempo. 
Nelle felici nozze , e nella, prole , 

Nel Mufeo Odefcalchi fi conferva un belliflimo. Cammeo, 

d’Agrippina laureata, come dice U Ch. Galeotti voi. 1, 

pag. 38. per la fomma di lei efpcrienza nelle cofe militari, 
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XV. 

CALIGULA 
ALPHEI ET A R E T H O NIS OPUS, 

Achnti Onychi cxcalptum. 

EX MUSEO DOMINI DE AZINCOURT PARISIIS. 

[Aligulae Germanici & Agrippinae filio cognomen inditum efl ( i) a caliga, calceamenti genere, quo 
milites utebantur, inter quos a puero educatus fuit. 

Eius imaginem vivis coloribus Svetonius ( cap. 50.) his verbis exprefflt; flatura fuit emi¬ 
nenti, pallido colore, corpore enormi, gracilitate maxima cervicis, & crurum, & oculis, & 

temporibus concavis, fronte lata,& torva, capillo raro, ac circa verticem nullo, hirlutus cetera. 
Vultum vero natura horridum, ac tetrum etiam ex industria elferebat, componens ad fpeculum. 

in omnem terrorem ac formidinem (2). infiorici verbis perfimilem figuram haec gemma commonfirat. 

De hoc immanitatis, libidinis, fi ultitiae monflro permulta dicenda effient, a quibus fuperfedeo ne 
lettori negotium facejfiam, quum a Svetonio & Dione & praefertim ab Iojepho Hifiorico peti pojfint (3). 
Infelicem vitae exitum Caligula meruit, qui aetatis fiore confpiratione filiorum, quos (ibi inimicos e fecerat, 
extinttus cfl, anno aetatis undetrigefimo, quum per circiter quadriennium imperajfiet (4). Perrarum 
ac (iugulare numifina ineditum extat in Mufieo Mediceo (*) in urbe Ergavica cujum (5) in quo inefi Ca¬ 
ligulae caput, & in averjd parte tres eius foror es, cum inficriptione in imo. AI EN. ERGAVI. fidile et 
Municipium Ergavicum. Quemadmodum Caligula, ita Agrippina, Germanici Agrippinaeque degener 
proles. Ut aliqua de illa dicamus, eximium huius Augufiae fimul'aerum in hortis Farnefianis exi- 
fiens impellit. Hoc Agrippinam oflentat fe dent em & profunde cogitabundam velati mente reputantem, 
per quot notijfima fr impia flagitia filium Neronem ad imperium extulerat, qui Navigii fraude necem 
eidem fabricaverat (6) . Acerrimum in ea imprejfit praefiantijfimus ficulptor loquentis maefiitiae jenfium, 
Huius elegantia atque artificium ftatuae celebriorum ficulptor um gloriam non aemulatur fiolum, verum 
etiam facile exaequat. Explicari vix fiatis potefi, quanta ei pulchritudo infit, & excellentia, quantus 
membrorum omnium , quae fipettantium oculos fallunt, confienjus eluceat : Et vefiis item infigni e fi opifi¬ 
cio , ingenioque elaborata, ac longe abefi a fimilitudine madidae vefiis, qualem fiaepifjime vel celeberrimi 
ficulptor es per errorem e finxerunt. Eadem membris apta, & di (fluens in varios finus eleganter ita eri- 
fipatur, ut venuftati operis fiplendorem, & decus perbelle adjiciat. Peritijflmus plane ficulptor in ficui- 

penda hac celeberrima (latita, Agrippinam moefiam & fiollicitam fingendam fibi fortafije duxit ob in¬ 
fidius, quibus vitam filiam a filio petitam intellexit, 

( 1 ) Aufonius in Caefaribus pag. 8 r. 

Po(l hunc Caflrenfis caligae cognomine Caefar 

Succedit faevo laevior ingenio : 

Caedibus, inceflifqtie dehinc maculofus, & omni 

Crimine poliutum qui fuperavit avum . 

Sveton. iu Calig. pa<>. 9. & Tacit. Attuai, lib. i. cap. 69. 

(2) Vide in hanc ron Senecam de Conflantia cap. 18. & de 

Ira lib. 3. cap. 19. 

(3) Iofeph. Antiq. lud. lib. 19. cap. 1. Summum flultitiae 

exemplum , quod rl/um moveat> non e/l praetermittendum. Rem 

ita Dio lib. 59. narrat. Quemdam fuorum Equorum Incita¬ 

tum nomine ad coenam quoque adhibebar, & ei in aureo 

hordeum opponebat , & in poculis aureis vinum propina¬ 

bat, falutem eius, & fortunam jurabat, confulemque fe 

eum creaturum pollicebatur ii diutius vixilTct ; fa&urus fi 

diutius vixiiTet , & pag. .853. lib. 60. Ipfe etiam fui facerdos 

luit, cquumque fuum collegam adfeivit. 

TRIUM- 

(4) Veri/Jime pronunciatum ab lavenale fuit Sat. 10. verf. 1 r a. 

Ad generum Cereris line caede , & vulnere pauci 

Defcendunt Reges, & ficca morte Tyranni. 

Imperator Iuli anus in Caef. pag. 129. paucis verbis multa in Ca¬ 

ligulae dedecus complexus efl. Caius , deterrima bcllua , a 

quo Dii cunfti avertere oculos. Dein illum Nemefis Diris, 

furiifque ultricibus tradidit, a quibus in Tartarum milTus 

cfl: . Itaque nihil Sileno in illum dicere licuit . 

(*) Tab. VI. N. III. 

(5) De bac Urbe vide Tit. Livium lib. 40. cap. jo. Pli¬ 

nium lib. 3. cap. 3. & Gruterum inferip. pag. 382. num. 9. 

Clar. Henr. Plorer, in eximio libro . Medallas de las Colo¬ 

nias , Municipos ec. de Efpana voi. 2. pag. 428. hoc numi- 

fina non novit. 

(6) Svet. in Ner. cap. 34. & Seneca Odi. Adi. 1. v. 30J. 

& Jeq. eleganter hanc narrat bifloriam . 
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XV. 

CALIGOLA- 
OPERA D’ A LFEO ET A RETO NE, 

Scolpita in un Niccolo. 

DEL MUSEO DEL SIGNOR AZ1NC0URT DI PARIGI. 

CAligola figlio di Germanico e Agrippina, fu così chiamato da una fpecie di calzare, di cui 

fi fervi vano i foldati, tra i quali nella fua fanciullezza fu educato (1). 
Con tali vivi colori è efprelfo il ritratto di quello Principe da Svetonio ( nel cap. 50. ) 

dicendo. Fu alto di flatura, di pallido colore, di corpo fin furato, di collo e gambe molto fittili con 
occhi, e tempie incavate, di fronte fpaziofa, e torvo fiprac ciglio, di capelli raro , e calvo intorno alla 
cima della te/la, pelofi nell altre parti del corpo. Aveva il volto orrido e tetro di natura, e lo dimoftrava 
ancor piti fero con V arte, forviandolo tale ad uno fpecchio per incutere terrore e paura (2). Alle pa¬ 

role dell’Iftorico corrifponde la figura di quella gemma. 

Di quello infame mollro di crudeltà, di libidine, e pazzia moltillime cofe potrebbero rac¬ 
contarli, dalle quali m’attengo per non tediare il lettore, poiché in Dione, Svetonio e particolar¬ 
mente in Giufeppe. Iftorico (3) li polfono vedere . L’infeliciflimo fine di Caligola fu degno della 
lua vita, mentre nel fiore della fua età per una congiura de’fuoi nemici fu ugcifo, avendo, di età . 
29. anni, e di regno intorno a quattro (4). Una rarilììma e lingolare Medaglia inedita è nel Mufeo 

Mediceo (*) battuta nella Città Ergavica (5) nella quale da una parte s’ofl'erva la Tetta di Cali- 
gola, nel rovefcio le fue tre forelle con l’ifcrizione a batto. MVN. ERGAVI, cioè Municipio Er- 
gavico. Come Caligola, così fu Agrippina, prole degenerante dai fuoi buoni genitori Germa¬ 
nico, e Agrippina. Ci ftimola a parlare brevemente di quella Principefla un’eccellente ftatua 
eliftente negli Orti Farnelìani. Rapprefenta Agrippina fedente in atto di profondo penderò, quali 
rivolgendo nella mente, quante notiffime, ed empie feelleratezze aveva ordito perchè pervenifle 
all’Impero il fuo figlio Nerone, il quale fotto l’inganno d’ una nave le aveva tramata la 
morte (6). L’eccellentiflimo fcultore efprette mirabilmente nel di lei volto il più vivo Pentiménto 

d’una parlante meftizia. L’eleganza, e l’artifizio di quella ftatua non folamente gareggia, ma 
facilmente ancora uguaglia la gloria dei più celebri fcultori. Non può fpiegarfi abbaftanza quanta 
bellezza, ed eccellenza vi fi ritrovi, e quanto accordo e delicatezza rifplenda in tutte le membra, 
le quali ingannano gli occhi degli fpettatoti. La vette Umilmente è fi tta con inligne lavoro , ed in¬ 
gegno, ed è ben lontana dal difetto di raflòmigliare ad una vette bagnata, come fpell'e volte an¬ 
cora i più filinoli fcultori erroneamente l’hanno formata. Ella è adattata alle membra, ed elegan¬ 
temente fcorrendo ai piedi s’increfpa con belle pieghe, ed accrefce graziofamente decoro, e 

fplendore alla bellezza dell’opera. Certamente il peritiflimo fcultore nello fcolpire quella celeber¬ 

rima ftatua ha avuto nell’animo di formare Agrippina così metta e penderofa per l’inddie tra¬ 
mate alla fua vita dal figlio Nerone .. 

Tom. I. M TRION- 

(1) Aufonio nei Cefari pag. 8r. dice, dopo Tiberio fuo- 

ce fé Cefare , ( avendo prefo il cognome da un calzar militare ) 

più crudele della crudeltà iflejfa, e macchiato d'uccifoni, e 

incefli fupe.ro l'avo fuo d'ogni delitto imbrattato. Vedi Sve¬ 

tonio nella vita di Caligola cap. 9. c Tacito lib. 1. Annal. 

cap. 69. 

(2) Seneca de Coflantia c- 18. e de Ira lib. 3. c. 19. 

(3) Giufeppe III. Ant. Giud. lib. 19. cap. i. Un efém- 

pio incredibile di pazzia da movere certamente a tifo non 

è da tralafciarfi . Racconta Dione nel lib. 59. Che invitava 

a cena uno dei fuoi Cavalli chiamato per nome Incitato, e 

gli metteva avanti dell’ orzo , e del vino nei vafi di oro, e 

giurava per la fua falute, e gli prometteva di farlo confole , 

e l'avrebbe fatto fe avejfe avuto piti luiiga vita, e in altro 

luogo ( lib 60. pag. 833. ) dice , che egli medefimo fi fece fa- 

cerdote , e prefe per collega il fuo Cavallo . 

(4) Biffe ben Giovenale nella fatira io. verf. 112, 

Pochi Rè, di Pluton fcondona al regna 

Se non uccìfì, e a forza di ferite, 

E figlioli de Tiranni aver le vite 

Nel proprio fangue il fine a fe condegno. 

L’ Imperator Giuliano nelle vite dei Cefari pag. 119. in. 

poche parole dice molto contro l’indegno Caligola . Caio 

infamìjfima beflia , dalla cui vìfia tutti gli Dei voltarono al¬ 

trove gli occhi . Dipoi la Dea Nemefi lo confegtiò, alle Fu¬ 

rie vendicatrici , che lo gettarono nel Tartaro . Perciò Sileno, 

non potè dir nulla contro di lui. 

(*) T. VI. N. III. 

(5) Di quella Città vedi Tit. Livio Kb. 40. cap. 30. 

Plinio lib. 3. cap. 3. e Gruferò nell’ ifcrizioni pag. 3S2. 

num. 9. Il Chiar. Enrico Florez nel fuo eccellente libro. 

Medallas de las Colonias, Municipio* ec. de Efpana non 

ha veduto quella Medaglia . 

(6) Vedi Svetonio nella vita di Nerone cap. 34. Se¬ 

neca narra elegantemente quella illoria nella Tragedia di 

Ottavia Atto I. verf. 305. 
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XVI. 

TRIUMPHUS IGNOTUS 
ALPHEI OPUS, 

Onychi excalptum. 

EX MUSEO CARDINALIS ALEXANDRI ALBANI (i). 

HAec gemma inter lettijfima antiquitatis monumenta recenferi debet, in qua cernitur biga auri- 

gante Vittoria alata in curru, in quo figura fienilis efi cum galea enfiata in capite, finiftra 

manu haftam oblongam tenens, & a figura muliebri coronatur. Quemnam virum, aut Heroa 

haec indicet affer er e non aufim. Sufipicari tantum pojfumus imaginem barbari alicuius triumphantis 

Herois in illa repraefientari, prout ex promijfa barba non obficure conjicere efi, nifi forte Majfimijfam 

Numidiae regem exhiberi putemus, quod haud magnopere diferepare videtur ab iis itidem gemmis 

quae editae fuerunt a Mafie io & Gorio (2), nec non a protoma, quae in Mafie 0 Capitolino fer¬ 

vatur (3) . In maximis tenebris hunc Majfimiffae triumphum verfiari fateor, nec fortafie eius reperias 

in hifioria veftigium. Praetermittamus ergo ignota haec & obficura, ac eruditioribus expendenda, ac 

dijudicanda relinquamus. 

RHOE- 

(1) Ora apprego il Sig. Eduardo Dierìng Cav. Inglefe (2) Gem. Aut. png. 1. Tai. 95. Gor\ Muf, Florent, voi, 1. 

Yftnkelmann defeription. pag. 380. Tai. 2$. n. 11. (3) Muf Qapit, voi. 1, Tab, 77. & 78, 
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XVI. 

TRIONFO IGNOTO 
OPERA D' A L F E 0, 

Scolpita in Onice. 

DEL MUSEO DEL CARDINALE ALESSANDRO ALBANI (i). 

QUefto fingolariflimo Cammeo deve meritamente conliderarfi tra gli fceltiflimi monumenti 

dell5 Antichità ; li vede in elio una biga guidata da una Vittoria alata che è nel carro, 

nel quale è una figura fenile coll’ elmo in tefta col pennacchio tenendo nella liniera 

mano una lunga afta, ed è coronata da una figura muliebre. Qual Perfonaggio, o Eroe rap- 

prefenti quella gemma non ardifeo deciderlo ; fono Davo, non Edipo. Solamente fi può con¬ 

getturare, che rapprefenti l’immagine di qualche barbaro Eroe trionfante, potendo dar pefo a 

quella congettura la fua lunga barba; fe pure non voleflimo credere che lia efpreftò Mafiinifia 

Re dei Numidi, perchè non pare molto differente dalle gemme pubblicate dal Cav. Maffei (2), 

e dal Dott. Gori (3), e da un bullo, il quale li conferva nel Campidoglio. Ma quello trionfo 

di Malfiniffa non mentovato per quanto mi ricordi da neffuno Iftorico mi fa reftare dubbiofo «4 

Tralafciamo adunque quelle cofe ignote, ed ofcure, e diamo libero campo agli eruditi d’avanzare 

con maggiore felicità le loro congetture, 

M 2 ROME-. 

(i) Ora appreffo il Sig. Edoardo Diering Cav, Inglefi?, 

Winkolmann Defcriptions pag. 380, 

(2) Gori Muf. Fior. voi. r. tar. 25. n. n„ 

(3) Muf. Capir, voi. 1. cav. 77. o 78-, 
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XVII. 

RHOIMITALCIS THRACUM RTX 
AMPHOTERI OPUS, 

lafpidi nigro incifum. 

EX MUSEO RICCARDI FLORENTIAE, 

e Ac in gemma exponenda, aliquid ex Cl. Gori dottrina haurire mihi necejje erit, qui primus 

omnium illam evulgavit (i); Jpfius enim typum, quamvis omne fludium adhibuerim, tamen 

adhuc oculis luflrare non licuit. Graecae literae, ( inquit ille) AM$0 praeftantiflimi Ar¬ 

tificis, qui aureo Augufti aevo floruit, nomen, ut conjicimus, indicant: ut in pluribus aliis 

gemmis legitur, non integrum, fed dimidiatum fortaflis AM<K)TEPO£ Amphoterus. 

Non a/Jentior Gorio, hanc gemmam e manu peritijjimi Artificis prodiijje, nam eximii ficai- 

ptores perraro lapillis vulgaribus utebantur, quales fiunt lafipis, & praecipue Iafipis niger; prae¬ 

terea ( fi ex tabula aenea exiftimari potefl ) literae grandiores fiunt quam confiuetudo ferebat, inficul- 

pendi proprium eorum nomen minutis caratteribus. Quare dubitari pofiet fit ne AM4>0 Artificis, an 

Domini nomen , quod & in aliis gemmis animadvertitur (2), Illi facile afenferim in hac gemma 

jignari Rhoemetalcem Thracum Regem, capite juvenili infignito diademate ; congruit enim cum eius 

nummis, qui inter praefiantiores recenfieri pojfunt. 

Rhoemet alcis nomen in Romana Hifloria clarijfitmum. Cum ab Antonio defeci fiet, Augufli partes 

amplexus efi, & foci is armis contra Dalmatas , & Pannonios utilem operam Auguflo navavit (3), 

( fiicut breviter dilucide que ex teftimonio Dionis C affiti, T aciti, & Velle ii Paterculi eius nummum ad¬ 

ducens narrat Seguinus, (4) . ) Ei velati bene de fie merito nomen fiuae familiae Auguflus largitus 

efi, ut ex hac inicriptione percipimus (5). IVLIA * TYNDARIS * C. IVLI • REGIS * RHOEME- 

TALCAES * L. ec. Iulia Tyndaris C. Iulii Regis Rhoemetalcis Liberta. Ex qua inicriptione 

Fabbrettus, id quod in hifloria latebat, deducit; Auguftum Seniori fcilicet Rhoemetalci Thra¬ 

cum Regi, Amico, & Socio civitatem, & cum ea nomen praenomenque communicafle. Haec 

Gorius . Ipfie vero vicijfim Auguflo percarus extitit Rhoemetalces , dum vixit, qui ut fiuam erga 

Imperatorem benevolentiam tefiaretur, nummum aereum fecundae magnitudinis percujfit, cum ca¬ 

pite Augufli in una parte & inficriptione KAI£APO£ IEBASTOT & in altera cum capitibus 

Regis ipfius & uxoris cum inficriptione BÀEIAE02 FOIMHTaLkOT (6) Patinas (7) atque Ge- 

fine- 

(1) Gori Infer. Ant. Etr. pars prima pag. 47. Tab. 2. 

num. 4. & Muf. Flor. voi. 2. pag. 26. Tab. X. nuni. 3. 

(2) Homerus Ampboterum nominat IU ad lib. 1 6. ver f 41 5- 
Et Arri anus Nicomed lib. r. Amphoteri pariter ducis no¬ 

men refert. Vide etiam £K Curtium lib. 4. cap. 8. 

(3) Refert Plutarcbus in vita Romuli, & in Apophtegm. 

Rom. pag. 207. Rhoemetalces Thracum Rex ab Antonio 

ad ipfum defecerat, focietatemque hanc immoderate in 

conviviis, odiofeque jafrabat , itaque Auguftus cuidam re¬ 

liquorum Regum propinans dixit, ego proditionem amo, 

non proditores . 

(4) Seguini fele Ni or a numifmata pag. 32, & feq. 

(5) Gori Infcript. Etrur. pars r. pag. 47. Tab. 4. num. 4. 

& pag. 51. num. 52. Fabbretti Infcript. An tip. cap. 6. pag. 

439- & 44°* 

(6) Ignoro ut Clar. Seguinus loc. cit. ballucinatus ft ar¬ 

bitrando eadem capita Augufli tam in una , quam in altera 

numifnatis parte repraefentari, dum inquit : In eo fcilicet 

nummo , in una parte caput Augufti cum infcript. KAI2AFOS 

SEbastOT in altera duo capita vifuntur Regis Rhoeme¬ 

talcis & uxoris, feu potius Augufti & Liviae.* Cum vi fi¬ 

lile fit diadema regale , quo caput Rhoemetalcis revinóium , 

Regum proprium , & ipfa epigrapbe fatis confirmat . 

(7) Patini numifmata pag. 38. & 49. 
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XVII. 
' 4 - % ...... - \ . - . .. i S. . « 

ROMETALCE RE DE TRACI 
OPERA D'AMFOTÉRO, 

In ci fa in dia (prò nero. 

DEL MUSEO RICCARDI DI FIRENZR. 

NElla fpiegazione di quefta gemma mi converrà di fervirmi in parte della dottrina del Ch. 

Gori, il quale fù il primo a darla alla luce (i); Imperocché con tutte le diligenze ufate, 

non m’è dato poffibile di vederne un’ impreffione. Egli dice; le lettere Greche AM3>0 fe¬ 

condo la nojlra congettura indicano il nome d'un eccellentijfimo Artefice fiorito nell' aureo fecolo d' Au- 
gufio ; ed è forfè il nome d' AM3>OT£PO£, d'Amfot ero, conte in molte altre gemme fi legge, non intero, 

ma dimezzato . 

Non convengo però con eflòlui che quefta gemma fia parto d’un peritiffimo Artefice, per¬ 

chè gli eccellenti fcultori rari Ili inamente fi fono ferviti per incidere di pietre ordinarie, come è il 

diafpro, e principalmente il diafpro nero; Inoltre le lettere fono molto più grandi di quelle, che 

hanno praticato di fare gli antichi incifori ( per quanto io poflò giudicare dalla ftampa ) effóndo 

foliti d’incidere il loro proprio nome in piccioli caratteri. Per la qualcofa può dubitarli fe Am- 

fotero fia il nome dell’Artefice, o del Poffeffòre della gemma, come in moltiflime gemme s’of- 

ferva (2). Sono bensì del fuo Pentimento che quefta gemma rapprefenti Rometalce Rè di Tracia 

con tefta giovenile ornata di diadema; poiché raflòmiglia alle fue medaglie, le quali tra le più 

Angolari fi poftòno confiderare. 

E' nella Romana Iftoria chiariftimo il nome di Rometalce, il quale eftendofi ribellato da An¬ 

tonio, abbracciò il partito d’Augufto, e fu d’utilità a quello Principe nell’ imprefe contro i Po¬ 

poli della Dalmazia, e Pannonia, (3) ficcome brevemente, e chiaramente fulla teftimonianza di 

Dione Caftio, Tacito, e Velleio Patercolo narra Seguino (4), riportando una di lui medaglia. Au- 

gufto perciò li fi dimoftrò grato concedendoli il nome della fua famiglia, come dalla feguente 

ifcrizione comprendiamo (5). GIULIA TINDARIDE LIBERTA DEL RE' CAIO GIULIO 

ROMETALCE. ( Gori dice ) dalla quale ifcrizione Fabbretti deduce ciò che nell' fiori a noti era co¬ 

gnito di avere Augufio conferita la cittadinanza, ed infieme il nome, e prenome al vecchio Rometalce 

Rè de Traci, amico fuo, e confederato. Ed in contraccambio Rometalce mentre viflè , fù talmente 

amico d’Augufto, che per dimoftrarli il fuo affetto li fece battere alcune Medaglie, tra le quali 

una di bronzo di feconda grandezza rapprefentante da una parte la tefta di Augufto con l’ifcri¬ 

zione KAISAPOS SEBASTOT cioè Augufio Cefare, e dall’altra parte la tefta di Rometalce con la 

fua moglie con l’ifcrizione BASIAEOS POIMHTALKOT, cioè Rometalce Rè (6). Patino (7) e Ge- 

fne- 

(1) Gori Infcr. Ant. parto 1. pag. 47. Tav. 2. num. 4. 

e Muf. F. voi. 2. pag. 47. Tom. X. num. 3. 

(2) Omero fa menzione d’Amfotero Iliad. lib. 16. verf. 

41 j. e Arriano di Nicomedia lib. r. riferifce il nome del 

Duce Amfotero : vedi ancora Q.. Curzio lib. 4. cap. 8. 

(3) Plutarco riferifce nella vita di Romolo , e negli Apo- 

fte gmi dei Romani, che Rometalce Re dei Traci abbando¬ 

nate le partì di Antonio prefe quelle d’ Augufio ; In un con¬ 

vito troppo arrogantemente, e odiofamcntc faceva pompa di 

qitefla lega . Onde Augufio invitando un altro di quei Re gli 

di'Je. Io amo i tradimenti, ma non i traditori. 
(4) Seguini Sele&iora Numifmata pag. 32. e feq. 

(5) Gori Infcr. Etrur. parte 1. pag. 211. num. 52. , c 

pag. 47. T. 2. num. 2. gena. 4. Fabbretti Infcr. Antiq. cap. 

6. pag. 43p. e 440. 

(6) Seguino loc. cit. Non comprendo come il Chiarif- 

fimo Seguino habbia potuto sbagliare col credere eftere 

rapprefentata tanto in una parte, che nell’altra la tefta 

d’Augufto; mentre dice, in quella Medaglia fi vede danna 

parte la te/la d'Augufio con V ifcrizione foprannotata d'Au¬ 

guro , e dall’ altra parte due tefle del Rè Rometalce , e della 

Moglie, 0 piuttoflo d' Augufio , e di Livia . E' vifibiliftìmo il 

diadema Reale, col quale è fafcìata la tefta di Rometal¬ 

ce , proprio dei Rè ; e l’ifcrizione iftefla baftantemcnte il 

conferma . 

(7) Patini Numifm. pag. 38. e 4p. 
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Jherus (8), qua tuor capitum cum tifdem infcriptionibus, ideft capita Augufli & Liviae in una parte, 

Rboemeta/cis & uxoris in altera nummum exponunt, & alios duos nummos, cum capite Augufti, 

& in altera Rhoemefalcis. Seguinus ( loc. cit, ) ait : Memini me videre alterum apud magnum 

Etruriae Ducem, quinto capite infignem, nempe Veneris a parte Augufti, & Liviae. Et Spa- 

nhemius (9) de hoc eodem nummo, inquit. In anteriori parte caput Augufti, in altera tria capita; 

duo nempe coniunfta, unum Regis Rhoemetalcis cum diademate, alterum Reginae uxoris, 

(nifi eadem Augufti & Liviae cum Cl. Seguino cenfeas) tertium vero prioribus minus, quod 

laureatum I. Caefaris caput referre videtur. Huius perrari nummi (*) delineatio mihi tranfmijja 

fuit a Clar. viro Rajmundo Cocchi M. E. 3. quondam Antiquario, qui tertium illud caput, non 

Veneris, neque lui. Caefaris, fed alicuius ex familia Regis Rhoemetalcis effe verifnnilius judicabat, 

cum nihil ad rem cum Rhoemetalce Venus, vel Iui. Caefar, a quorum etiam imagine nimis differt, 

prout ex confumpto mtmifmate arguere licet P 

APRI 

(S) Gefneri Nutui/'nata Ar/acidarttm tal. 4. nutrì. 30. ix (q) Spanbem. de Rrr.e/l. & v/u pag, 467. %n 4. 

Nutnifm. Imper. Roman, tal. 28. nutu, 23. & 24. & Numi* Tay. X. N- L 

/mota Bodleiana fag. 112, 
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fncro (8) riportano una Medaglia con quattro tette colle medelime ifcrizioni, cioè le tette d’Au- 

gufto e Livia da una parte, di Rometalce, e della Moglie dall’altra, ed altre due Medaglie con la 

tetta d’Augutto da una parte, e di Rometalce dall’altra. Dice Seguino ( loc. cit. ) : Mi ricordo 

di’ aver veduto apprejfo il Gran Duca di Tofcaria una altra Medaglia infigne per ejjervi una quinta tefla, 

cioè la te/la di Venere dalla parte d’Auguflo, e di Livia ; E Spanemio di quella iftefta medaglia 

dice (9). Nella parte dritta la tefta d'Auguflo , nel rovefcio tre tefte, due congiunte infieme, una del Rè 

Rometalce ornato colla fafcia Reale, l'altra della Regina fua Moglie, (fe non vuoi giudicar col Chiar, 

Seguino eflere Auguflo, e Livia), la terza più piccola delle altre che pare poffa rapprefentare la tefla lau¬ 

reata di Giulio Cefare. Di quella rariflima Medaglia (*) mi fù mandato il difegno dal Chiarittimo 

Raimondo Cocchi, ( figlio del fù Antonio Cocchi fiato ornamento della letteratura Italiana, ora 

grandifiima perdita, mio intimo Amico ), nella quale s offervano da una parte le tefte d’Augutto, 

e di Livia, nell’altra di Rometalce, e della Moglie: è la terza tetta forfè di Venere fecondo Se¬ 

guino, o di Giulio Cefare fecondo Spanemio, ma meglio però col fopralodato Sig. Raimondo 

Cocchi che rapprefenti quella terza tefta qualcuno della famiglia del Rè Rometalce. Quantun¬ 

que quella Medaglia, che pubblico in grazia degli eruditi, lia confumata, troppo è lontana dall* 

immagine di Giulio Cefare, e di Venere; dipoi neftùna relazione ha Venere, e Cefare con 

Rometalce. 

COM- 

(8) Gcfncro Numifrn. Arfacidarum T, 4, num. 30, e Nu- (9) Spanhem, de praeflr. & ufu Numifm. voi. 1» pag. 

nifm. Imp. Roman. T, 28. num< 23. c 24. e Numifm. 499. in fol. 

Bodleiana nap. 112. (*) Tav. X. N. I, 
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XVIII, 

APRI PUGNA ET CANIS. 

GA URANI ANICETI OPUS, 

Lifpidi viridi fangiiinolcnto incifum. 

APUD BEAUVILLIER DUCEM DE S, A1GNAN GALLIAE PAR ec. 

GAurani Aniceti nomen jacuijjet in tenebris, nifi ipfe illud huic gemmae infcripfifet, in qua Apri 

cum Cane pugnam exprejfit. VixiJJe illum Imper. Septimii Severi aetate conjicere pojfumus ex opi¬ 

ficii mediocritate, quae cum nummis ceterifque illius faecali monumentis plane confentit. Nihil 

tamen prohibet, quin Auffor non vulgare fibi nomen pepererit. Haec gemma fi minus fcalpturae prae- 

flantia, certe animalium certaminibus, quae ibi exhibentur, & quorum Jiudio infaniit Antiquitas, uberem 

nobis materiem fuppeditat, 

Nunquam defuerunt praeclari Artifices, qui ingenii fui documenta praeberent in Feris, belluifquc 

effingendis, ficuti quapiplurima monumenta teftantur, Eorum potiffimum enituit induftria, tum cum pu¬ 

gnaces feras, uti in Amphiteatris fpettabantur, rabiei, furoris, ardorifque indiciis ob oculos ponere 

ftuduerunt . 

Quod fi in Gauranio elegantia defideratur, tamen fua laude fraudari non debet exprimendo¬ 

rum affe Suum felix artificium, quo palam fecit rabiem, & ardoris impetum Canis, qui Aprum aggrejfus 

efl .Confimilem pugnam Leonardus Agoftini (i) exhibet, quae in Familiae Hofidiae nummis cernitur, ubi 

caput Dianae & pone dorfum arcus & pharetra ,• ex averfa parte Aper telo transfixus, quem Canis impetit. 

Itidem extat nummus familiae Liciniae, qui a' Morellio (2) ita explicatur. Denarii huius typus fimil-' 

limus eft nummis Hofidiae Getae, & videtur indicare ludos & venationes populo exhibitas eo 

anno, quo Quaellor Urbanus, vel triumvir monetalis fuit L. Licinius Craffus, Huiufmodi Jpefia- 

cula in Amphite atris edebantur, & merito in his nummis caput Dianae convenit, referente Cajfiodoro (3) 

Amphite atrum praecipue Dianae Scythicae fuijfe facrum, & haec fpettacula in honorem t Deae re¬ 

perta fuijfe (4). 

Miraculo proximum efi, quot qualefque belluas ex penitijfimis filvis, defertifque locis extremoque 

erbe petitas, ad plaufum Populi eliciendum, & captandam benevolentiam, Principes in Urbe viri, ac 

Imperatores, jive in Circum, five in Amphite atrum produxerint (5;), 

Inter 

(1) Ago flint Gemme pag. ii. Tai. 124. 

(a) Morelli Thefaur utimifm. p. 198. 581. & 582. 

(3) Caffiodor. /ii. 5. epijl. 42. Maffei in lib. de Amphi¬ 

te atris pag. 138 .elegantem exhibet Liciniae infcriptionet» quae 

teftamento jufjit ferarum venationem celebrari , & Dianae 

figmini fiacrari 

NOMINE • 
DOMITII ■ ALTINI. 

LICINIA MATER . 

SIQNVM • DIANAE * ET VENA 

TIONEM. 

ET SALIENTES ’ T. F. I. 

Dianae omnium venationum Praefidi (inquit Maffei') talia 

fpeftacula faepe dicabant, nequaquam Amphiteatra, ut 

creditum eli. Sed ( ut fuperius vidimus ) deceptus e/l. Re¬ 

feram ineditam inferiptionem in Clauftro Monaflerii Montis 

Cajftni fervatam , quae anno 17y<p. adipfius Montis radices, 

ubi Amphiteatri extant adhuc reliquiae , detefia fuit, & a me 

tra»fcripta. 

VMMIDIA C. F. 

QVADRATILLA. 

AMPHITEATRVM. 

TEMPLVM ■ CASINATIBUS . 

SVA ■ PECUNIA ■ FECIT. 

Literae huins lucript. dimid. Pai. Rom. De hoc Amphiteatro 

filet fupralaud. Maffei. 

(4) Iuxta Simoni de n apud Athenaeum lib. 11. pag. 490. 

Mercurius certaminum praefes . 

(5) Dio. Caffius lib. 39. de fpe fi aculis , quae Pompeius in 

theatri dedicatione praebuit, verba faciens , ait. Quinque 

dierum fpatio quingenti Leones confefti funt, Elephanti¬ 

que o&odecim cum armatis depugnaverunt. Ex monumento 

Ancyrano edito a Burnì anno in voi. 2. Svetouii pag. 159. in 

honorem Caefaris Augufii ere fio, colligimus , quod in Circo , 

po- 
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XVIII. 

PUGNA D’UN CINGHIALE CON UN CANE. 
OPERA DI CAURANO ANICETO 

Incifa in un Diafpro verde fanguigno. 

APPRESSO BEAUVILLIER DUCA DI S. AG NANO PARI DI FRANCIA. 

SArebbe reflato fepolto nelle tenebre il nome di Gaurano Aniceto, fe égli non l’avcffè 

incifo in quella gemma, nella quale ha efpreflo un combattimento d’ un Cinghiale con un 

Cane. Dalla mediocrità del Tuo lavoro, che corrilponde colle medaglie, e coi monumenti 

dei tempi di Settimio Severo, polliamo congetturare effer fiorito nell’età di quello Imperatore. 

Contuttociò il noflro artefice nei Tuoi tempi acquiflò una fama non volgare. Se quella gemma 

per l’eccellenza del lavoro non ci fomminiflra copiofa materia di ragionare, ce la fomminiftra 

bensì col foggetto dei combattimenti degli animali, dei quali fù tanto fanatica l’Antichità. 

Non mancarono mai celebri Artefici che impiegaflero i loro talenti nel ritrarre le Beflie, e 

le Fiere, come molti monumenti ne fanno teflimonianza . Rifplende principalmente il loro arti¬ 

fizio , allora che hanno figurate quelle fiere combattenti con efpreffìoni di rabbia, furore, ed 

impeto d’ ardore, come negli Anfiteatri fi rimiravano . 

Che fe in Gaurano fi defidera 1’ eleganza, certamente egli merita lode pel felice artifizio nell’. 

efprimere le pafiìoni, come chiaramente lo ha moftrato nella rabbia , e nell’ ardore del Cane, che 

ha aflalito il Cinghiale. Una pugna confinile la riporta Agoftini (i), la quale fi vede ancora 

nelle medaglie della famiglia Hofidia, dove da una parte è la teda di Diana con la faretra, e 

l’arco dietro alle fpalle, dall’altra un Cinghiale ferito da un dardo.» e afferrato da un Cane. 

Similmente una medaglia della famiglia Licinia fi trova così da Morelli (a) fpiegata. Quefta 

medaglia è fimiltjfima a quelle della Famiglia I lofi di a, e pare che indichi i giochi, e le cacete date al 

Popolo in quel!anno, in cui Licinio CraJJofù Quejlore Urbano, e Triumviro monetale. Tali fpettacoìi 

fi facevano negli Anfiteatri, e meritamente conviene la tefta di Diana con quelle medaglie, perchè 

al dir di Caffiodoro (3) l’Anfiteatro era Angolarmente dedicato a Diana Scitica, ed in onore di 

quella Dea furono inventati sì fatti fpettacoìi (4). 

E' oggetto di maraviglia quante innumerabili fiere per gli fpettacoìi del Circo, e dell’ Anfi¬ 

teatro faceffero venire dalle remotiflime lelve, dai deferti, e dai confini del Romano Impero i 

primarii Perfonaggi Romani, e gli imperatori ad effetto di cattivarli il plaufo, e l’amore del 

Popolo (5) . 

Tom. I. N Tra 

(1) Agoftini gem. pag. 2. T. 124. 

(2) Morelli Thef. numifm. pag. 198. 5Sr. e 582. 

(3) Cafliodoro Ep. 52. del lib. 5. pag. /97. Il chiariflìmo 

Maffei nel lib. degli Anfiteatri pag. 138. riferifee un elegante 

ifcrizione di Licinia , la quale lafciò per teftamento che li 

celebrafle una caccia di Fiere , e che folle fatta una ftatua 

a Diana . Dice Maffei A Diana Prefitte T ogni caccia erano 

fpefiò confacratì , non già gli Anfiteatri , come vien creduto, ma 

si fatti fpettacoìi: ma come di fopra abbiamo veduto, for¬ 

temente s’ ingannò . Riporterò un’ inedita ifcrizione con- 

fervata nel Chioftro del Monaftcro di Monte Caflino , la 

quale nell’ Anno 17^9. fù ritrovata alle radici del detto 

.Monte, dove eliftono ancora gli avanzi d’ un’ antico Anfi¬ 

teatro , e fù da me traferitta . U tumidi a Quadratili a figliola di 

Caio fece a fitte fipefe ai Caffi nati un Anfiteatro ed un tempio. 

Le lettere di quella ifcrizione fono quali alte un mezzo 

palmo Romano . Il fopralodato Maffei non parla di quefto 

Anfiteatro . 

(4) Simonide prelfo Ateneo lib. n. pag. 490. dice Prefi¬ 

dente di quefii combattimenti era Mercurio. 

(5) Dione Calilo lib. 39. parlando degli fpettacoìi che 

dette Pompeio nella, dedicazione del Teatro dice, che nello 

fipazio di cinque giorni furono uccifi 500. Leoni, e 18. Elefanti 

combatterono contro Domini armati . Dal monumento Anci- 

rano inalzato in onore di Cefare Augufto , pubblicato dal 

Burmanno nel voi. 2. di Svetonio pag. 159. ricaviamo, che 

nel Circo , nel Foro, e negli Anfiteatri furono uccife circa 

a tre mila cinquecento Fiere . Giulio Capitolino nella vita 

di Gordiano Seniore ( voi. 2. pag. 81.) dice che concelfe al 

popolo 200. Cervi macchiati , 30. Cavalli falvatici, no. Pe¬ 

core falvatiche, fo. Alee; Tori di Cipro 100. , Struzzi della 

Mauritania coloriti 300 , 30. Afini falvatici, 1 $o. Cinghiali, 

200. Ibice , e 200 Daini. Flavio Vopifco nella vita di Probo 

( voi. 2. pag. 674. ) racconta che furono dati per gli fpet- 

tacoli mille Struzzi, mille Cervi, mille Cinghiali , mille Daini, 

Ibicì, 
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Inter antiqua monumenta horum certaminum in Capitolii atrio praejlqntìjjìmum extat Graecae fcul- 

pturae fiymplegma Leonis Equum difcerpentis, fed Equi temporum injuria labefactati, caput & pedet 

ab eximio artifice reflituti fiunt. Cuius artificium Michael-Angelus miraculofum ufque .ad .coelos 

laudibus extollere fuevit tede Boiftàrd, ut Richardfon teftatum. reliquit (6). 

Quanto autem, & apud antiquos fingulare illud opificium in pretio fit habitum, fx eo perfipicue li¬ 

quet, quod nobilis antiquus caelator id exemplar fibi propofiuit, quod arte mira, & ponfiummatifiima 

omnium partium confienfione perfecit, idemque in Jafipidis ficalptura oculis objecit, Hanc ideo gemmam 

in eruditorum gratiam publici juris faciendam duxi (*), quam Medicus Nobilis Anglus Meighan Romae 

comparavit. Quidam ad augendum pretium gemmae recenti manu nomen Auli inficribendum curavit. 

Literulae quidem eleganter incifiae , & quamvis Auli nomen fit Hypobolimaeum, Aulo tamen ficai- 

pturam illam non indignam putabunt aequi rerum qeflimatores. 

Elephantorum (7) , Rhinocerotum, Leonum ec. Spe Eiacula in deliciis fuiffie veteribus haud mirandum, 

cum belluae iflae magnum aliquid corpore , feritate & ingenio demonftrent. Sed tantopere Gallo¬ 

rum certaminibus (8) fuijfe obleclatos vix credibile videri pofiet, nifi monumentis veterumque ipforum 

auctoritate probaretur. 

In Mufieo clarijfimi viri Ioachimi Rendorp (**) adfiervatur non vulgaris artificii gemma, in qua pu¬ 

gnacium gallorum Genii duo fipeclatores confipiciuntur, quorum alter maerorem praejit fert ob galli fitti 

Calamitatem, alter hilaris & ridens palmam porrigit gallo viliori alacritate fir laetitia confipicuo. Ne¬ 

que hoc artis figmentum cenfieri debet, fed huic animanti id natura voluit effe peculiare ; ut ab Aeliano (9) 

■ animadverfium eft: Quod fi cum altero pugnans vincatur, idcirco non canit, quod ex illa mala 

pugna fpiritus frafti illi vocem fupprimant, cuius offenfionis verecundia fe fe occultat. At fi ex 

certamine vifloriam reportarit, fuperbus eft, & cervice ere&a fimul, & cantus contentione info- 

lenter effertur, & triumphanti fimilis eft. Id quoque a Phile Poeta Graeco notatum (10). Similiter in¬ 

quit Cicero ( De Divinat, lib. 2. cap. 26, pag. 8(5.): Galli vidi ftlere folent, canere yidores. 

Exi- 

in Foro, & in Ampbiteatris confetti a fuerant lefliarunt cir¬ 

citer tria millia & quingenta. lulius Capitolinus in vita 

Gordiani fenioris ( voi. 2. pag. 81. ) inquit, quod cnucejftt 

populo Cervos palmatos ducentos , Equos feros XXX. Oves 

feras C. Alces X Tauros Cypriacos C. jlruthiones Mauros 

miniatos CCC , Onagros XXX., Apros CL. , Ibices CC., 

Damas CC In Probi vita Flavius Vopifcus ( voi. 2. p. 674. ) 

haec babet . Immiffi per omnes aditus Struthiones mille, 

mille Cervi, mille Apri, mille Damae, Ibices, Oves ferae , & 

caetera herbatica animalia , quanta vel ali potuerunt , yel 

inveniri . Addidit alia die in Amphiteatro una mUIione 

centun jubarqs Leones, qui rugitibus fuis tonitrua excita¬ 

bant, qui omnes contificiis interempti funt. Editi deinde 

centum Leopardi Lybici, centum deinde Syriaci, centum 

Leaenae , & Urli fimul trecenti . Quarum omnium fera¬ 

rum magnum magis conflat fpeflaculum fuiffe , quam gra¬ 

tum . Edita praeterea gladiatorum paria trecenta . Maiori 

pompa & fumptu faeculares ludi A. V. C. M. celebrati funt 

Pbilippi fertioris Imperii anno //. ut a ferit lulius Capitoli¬ 

nus [voi. 2. pag. 132.) in quibus memorantur Elephanti 

XXXII. Alces X , Tygres X. , Leones manfueti LX., Leo¬ 

pardi manfueti XXX. Hyaenae X. Gladiatorum fifcalium 

paria mille: Hippopotamus & Rhinoceros unus, Archo- 

leontes X. , Camelopardali X. , Onagri XX. , Equi feri XL. 

Horum fipefiacutorum memoriam in nummis a Mediobarba re¬ 

latis [ttumifm. Imp. Rom. pag. 346. ) aeternavi t Philippus, 

in quibus Alces , Elephanti , Hippopotami , Ibices , Cervi, Leo¬ 

nes , Hyaenae inveniuntur. Hifce de fpetfaculis confule Iui. 

fapitol. in vita Antonini Pii ( voi. j. pag. 274. ) 

(6) Richardfon Tratte de la peinture voi. 1. pag. 175. 

(*) Tab. X. /V. II. 

(7) De Elephantis funambulis , e orum que uovo ludicroqut 

fpeli acuto loquuntur Hi fiorici. Svetonius in vita Neronis c. 11. 

inquit, quod Notifilmus eques Romanus Elephanto fuper- 

feiens per Catadromum decucurrit & in Galba cap. 6. 

Praetor commifiione ludorum Floralium novum fpe&aculi 

genus, Elephantos funambulos edidit & Xiphii, lib. 61. 

pag. 6y6. de Nerone ait, Ludos maximos & magnificen¬ 

ti (Timos in honorem matrjs fecit. Quo tempore Elephas 

introduftus in Theatrum in fummum eius fornicem cor*- 

fcendit, atque inde vehens hominem in fune ambulayit, 

Plinius quoque Hb. 8. cap 3. Elephantos mirum maxime 

adverfis funibus fubire , fed regredi magis utique pronis, 

& lib. 8. cap. 2. poftea & per funes incefiere . Seneca de¬ 

nique Epift. 8$. pag. 555. Elephantem mimus Aethiops ju¬ 

bet fubfidere in genua , & ambulare per funem . Quifquis 

libramenti genera noverit, Elephantos per unicum furiem in¬ 

cedere abfonum putabit, quare equidem conjicio duos prae- 

crafos funes fimul adbibitos fuiffe neque inter fe di fundos , 

idque erui pojje videtur ex fupr amemorati s verbis Plinii : per 

funes incedere , & adverfis funibus fubire . 

(8) Vide lonfionium : de Coturntc, pag 48. de Gallis pugnae, 

pag. 58. 

(**) Tab. X.' N. III. 

(9) Aelian. de Nat. Animal, lib. 4. cap. 19. 

(10) Phile de Animal, propriet, cap. 12. Lucii. Jat. 8. Plin. 

lib. 10. cap. 21. 



MEMORIE DEGLI ANTICHI INCISORI 

Tra gli antichi monumenti di quelli combattimenti d’animali, un eccellentilTìmo gruppo 

di greca fcultura elide nel Cortile di Campidoglio rapprefentante un Leone che sbrana un 

Cavallo. Ma il Cavallo per l’ingiurie de’tempi è dato maltrattato, avendo perduta la teda, 

e le gambe, le quali da uno inligne artefice fono date redaurate. Riferiice Richardfon (6) 

citando Boidard che il gran Michelangelo Buonarroti non cejjava inai d* inalzare fino al Cielo quefio 

maravigliofo gruppo di fcultura. 

Quanto appredò gli Antichi fofle in pregio queda fingolare fcultura, fi può dedurre chia¬ 

ramente dal non avere un inligne antico incifore fdegnato di farne una copia in un Diafpro 

con fomma eleganza, e con accordo perfettillìmo di tutte le parti ; perciò in grazia degli Eruditi 

ho dimato di pubblicare queda gemma (*) la quale il Sig. Meighan Medico Inglefe comprò 

in Roma, Una certa perdona per accrefcerne maggiormente il pregio v’incide il nome d’Aulo. 

Le lettere certamente fono incide con tutta l’eleganza, e‘benché il nome d’Aulo fìa un impo- 

dura, contuttociò i veri amanti dell’antichità dimeranno quedo intaglio edere un opera non 

indegna d’Aulo. 

Non è da maravigliarli che gl’Antichi fofièro vaghi degli fpettacoli dei Leoni, dei Rino¬ 

ceronti, e degli Elefanti ec. (7) dimodrando quede Fiere qualcofa di grande nel corpo, nella 

fierezza, e nell’ingegno; ma appena può parer credibile quanto fi fieno dilettati dei combatti¬ 

menti dei Galli (8), de non folfe autenticato dall’ autorità degli Scrittori, e dagli antichi monumenti. 

Nel Mufeo del Chiarifiìmo Sig. Gioacchino Rendorp fi conferva una gemma (**) di non 

mediocre lavoro, nella quale fi veggono due Genii fpettatori di due Galli pugnaci ; uno dei 

quali è in atto medo, e penfofo per la difgrazia del vinto duo Gallo; l’altro ilare, e ridente 

porge un ramo di palma al fuo Gallo vincitore, lieto ed efultante del duo trionfo. Nè deve 

ciò dimarfi una finzione dell’arte; avendo la natura concedo una tal proprietà a quedo animale, 

come ofiervò Ebano (9). Che fe un Gallo combattendo con un altro è vìnto, non canta, perchè gli 

fpiriti abbattuti per quell'infelice combattimento gli [opprimono, la voce, e V occulta per la vergogna. 

Ala fe dal combattimento ne riporta la vittoria, ne va fuperbo, e con la tefta elevata arrogantemente 

s'inalza cantando, et è fintile a un trionfante. Ciò è dato ancor da Phile Poeta Greco notato (io). 

Similmente dille Cicerone (De Divinat, lib, 2. cap. 26.) I Galli vinti fogliano tacere, e vitto- 

rìofi cantare, 

N 2 Una 

Ilici , Pecore falv citi che , ed altri animali che J? pafeono d' erba , 

quanti potevano alimentarli e trovarfì. Aggina fe in un altro 

giorno nell* Anfiteatro in una mandata cento Leoni con gran 

giube, che mandavano fuori ruggiti a guifa di tuoni, e furono 

tutti ucci fi con lande . Dette dipoi 100. Leopardi della Libia, 

100. della Siria, 1 oo. Leon effe , e 300. Orfì inficine . Delle quali 

Fiere fu più magnìfico che grato lo fpettacolo . Dette inoltre 

300. coppie di Gladiatori. Con maggior pompa, e fpefa 

furono da Filippo Seniore celebrati i giochi focolari nell’ 

anno II. del fuo Impero e mille della fondazione di Roma 

come alTerifce Giulio Capitolino ( voi. 2. pag. 132. ), nei 

quali furono 32. Elefanti, io. Alce, io. Tigri, 60. Leoni 

manfueti , 30. addomefiìcati Leopardi, io. Hieue , mille coppie 

di Gladiatori, un Ippopotamo , un Rinoceronte , 1 o. Arcolconti , 

io. Giraffe , 20. A fini fialvatici , 40. Cavalli fialvatici . L’ Im¬ 

perator Filippo volle eternare la meinoria di quelli fpettacoli 

nelle fue medàglie riportate dal Mezzabarba (Numifm. Imp. 

Rom. pag. 34<S. ) nelle quali fono fcolpìti Elefanti , Alce , 

Hippopotami , Ibici, Cervi , Leoni, Hiene . Di quelli fpetta¬ 

coli vedi Giulio Capitolino nella vita d’ Antonino Pio ( voi. 1. 

pag. 274. ) . 

(6) Richardfon Traité de la peinture voi. 1. pag. 17?. 

(*) Tav. X. N. II. 

(7) Gl’Illorici fanno menzione d’uninfolito e fpeciolò 

fpettacolo d’ Elefanti , che palleggiavano fopra una corda ; 

dicendo a quello propofito Svetonio nella vita di Nerone 

cap. 11. clic un notiffimo Cavalier Romano fedendo fopra 

un Elefante feorfe fopra una corda tirata, e. nella vita dì 

Vi alba cap. 6. narra che il Pretore nei giochi Florali dette un 

nuovo fpettpcolo di Elefanti funamboli , e Xifilino nel lib. 61. 

pag. 696. nella vita di Nerone dice, che dette magnificen- 

tijfimi giochi in 012or della Madre . Nel qual tempo un Elefanti; 

Jah alla fommita del Teatro, e dipoi portando un' uomo cani„ 

mino fopra una fune . Plinio ancora nel lib. 8. cap. 3. s’efprimc 

che era una grande maraviglia , che gli Elefanti falijjero fopra 

le funi , ma certamente era maggiore che ritornajjera fopra delle 

funi a pendio, ed in altro luogo lib. 8. cap. 2. Dipoi gli Ele¬ 

fanti camminavano fu per le funi . Seneca finalmente nell* 

Epift: 85. pag. 553. racconta, che un Mimo dell' Etiopia 

comandava a un Elefante che ripofajje fopra le ginocchia , c 

pqffeggìaffe fopra una fune . Ciafcuno che abbia cognizione 

degli equilibrj, conofeerà effere afl'urdo che gli Elefanti fopra 

una fola fune potelfero paleggiare , laonde io congetturo , 

che s’ adopraffero due gtoffifììme funi , tra loro egualmente 

dillanti , come pare che indichino le foprallegate parole di 

Plinio , che falilfero fopra le funi e camminaffero fu per 

le funi . 

(8) Vedi Ionfonio Delle Coturnici pag. 48. c de Galli 

pugnaci p. 38. 

(**) T. X. N III. 

(9) Ael. de Nat. Animai, lib. 4. cap. 29. 

(10) Phile de Animalium proprietate cap. 12. Lucilio 

nella Satira ottava , e Plinio lib. io. cap. 21. 
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Eximiam gemmam in praeclaro Mufeo fuo po(fidet Eques Thomas JJollis (*) R. & A. SS, Lond. 

Sodalis, in qua tres Genii, unus gallum fuum viclorem hilaritate plenus fpeclans, alter ferula gallum 

fuum vicium atque projlratum percutieris, in aere pendens tertius gallo pettorofo ,& fuperbo, qui victoriae 

pompam oftentat, coronam porrigit (i i). Plinius (12) de gallis pugnacibus verba faciens hanc opportune 

gemmam explicare videtur : ait nempe. Dimicatione paritur hoc quoque inter ipfos, velut ideo tela 

agnata cruribus fuis intelligentes, nec finis faepe commonentibus. Quod fi palma contingit, 

fiatim in Viatoria canunt, feque ipfi Principes teftantur. Viftus occultatur filens, aegreque ler- 

yitium patitur, lam ex his quidam ad bella tantum, & praelia alfidua nafcuntur, quibus etiam 

patrias nobilitarunt Rhodum, aut Tanagram, Secundus eft honos habitus Medicis, ac Chalcidicis, 

ut plane dignae aliti tantum honoris praebeat Romana purpura. 

Varro Romanorum do eli fimus de Re Rufiica lib. 3. cap. 9. pag. 346. gallos praedicat, & defignat 

jn certamine pertinaces & ad pugnandum inter fe maxime idoneos, & quamvis vulneribus profi emuntur 

nullatenus animi vigore pugnam reintegrata, quare ortum ejl adagium ab Apojlolio narratum & ab 

Er a fimo ( Adag. pag. 6 99.) relatum Gallus infilit; illis accomodatimi, qui poft quam vi Ai funt, pugnam 

fenuo genero]e c ape funt. 

Galli ad pugnandum idonei ab antiquis tanti fiebant, ut Eumolpus apud Petronium (13) munus non in¬ 

gratum difcipulo formo fi fimo polliceatur Gallos gallinaceos pugnacijfimos duos. Id pariter elicimus ex hoc 

Plutarchi loco (14) Cleomenes Cleombroti filius ofièrenti gallos pugnaces, eofque inter pugnandum, 

mori dicenti: Quin tu inquit, aliquos horum mihi da, qui interficiunt eos, utpote praeftantiores. 

Coturnices, Galli, pugnaces erant, ut patet ex eodem auctore (15) quod Auguftus Erotem fuum in Ae¬ 

gypto procuratorem audiens Coturnicem, quae in pugna omnes vinceret, infuperabilifque effiet, 
• 

emiiTe, atque .comedifle, accivit, & inquifivit, fafiumque malo clavis affigi juffit. Harum avium 

certamina feflivijfimus quoque Lucianus (16) commemorat, & fa/fe ita irridet: Verum quid diceres, fi 

Coturnicum, & Gallorum apud nos pugnas videres, & ftudium ea in re non parvum? Ridebis 

nimirum; praefertim fi audias lege nos ifthuc facere, & imperatum effe adultis omnibus adeffe, 

& videre aves ad ultimam ufque animi defe&ionem pugnantes. Sed neque hoc ridiculum. Subit 

enim fenfim aliquis in animos ad pericula impetus, ne ignaviores videantur, & minus audaces 

Gallis, nec priufquam illi deficiant a vulneribus, aut laboribus, aut difficultate quacumque alia. 

Profecto laudanda verius quam irridenda horum certaminum inflit ut io ad virtutem enim alacritatemque 

in periculisfube undis vim aliquam habere, fapientium virorum fugacità te judicatum ejl. Spectacula quidem 

antiquitus in honore habita ( 1 7) fui]e, & non oblectamenti tantum gratia reperta, fed etiam ad 

excitandam, confirmandam que animi fortitudinem Aelianus (18) affirmat, inquiens, Poli devictos 

Perfas Athenienfes legem pofuerunt, ut Galli gallinacei quotannis uno die publice in theatro cer¬ 

tarent (19). Unde vero traxerit originem haec lex planum faciam. Quum Themiftocles civicum 

pxercitum adverfus Barbaros educeret, Gallos gallinaceos confpexit pugnantes, neque ille ofei- 

fanter eos vidit; fed totum exercitum aditare julfit, & dixit ad ipfos: At hi neque pro patria, 

neque 

{*) Tal. XI. N. I. 

(11) In Caufaei Gemni. Tab. 46. Gallus vi flo? coronatur n 

Vittoria alata, quae tenet palmam injlar earum , quae olfer- 

vantur in nummis, ubi Imperatores vi Stores repraefentantur. 

(12) Plin. Hi/1, lib. 10. cap. 21. Columella de Re Rufiica 

lib. 8. cap. 2. pag. 634. de Gallis pugnacibus inquit . 

Praecipue Tanagricum genus, & Rhodium probabant, nec 

minus Chalcidicum, & Medicum omiflo tamen illo ftudio 

Graecorum , qui ferociUimum quemque alitem certamini¬ 

bus & pugnae praeparabant . Confale in hanc rem Haym. 

T<f. Brit. voi. i. pag. 233. Ext at huius loci paraphrafs non 

in. . :dima loannis Pafjeratii in eo carmine quod de Gallis 

pugnacibus infcripfit. 

(13) Petron. Satyr. pag. 318. 

(14) Plut- Apophtbeginata Lacon, pag. 201. voi. 1. 
(15) Plut. Apopbt. Rom. voi. 1. pag. 185). 

(16) Vide Luci an, de Gymnafis voi. 2. pag. 918. & no¬ 

tas in Lucian. 

(17) Vide Theocritum Idyl. 23. in Diofc. de huius fpeSla- 

cttli antiquitate. 

(18) Aelian. de Vai". Hijl. lib. 2. cap. 28. 

(19) Plin. Hift. lib. 10. cap. 21. Pergami omnibus annis 

fpettaculum gallorum publice editur , ceu gladiatorum. Et 

Lcg. Attic. lib. 1. tit. 1. Galli gallinacei publice commit¬ 

tuntur in Theatro uno quotannis die Vide Harduim notas 

in Plin. Euflbatium in lliad. pag. 740. 
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Una pregievolUTima gemma poffiede nel fuo Mufeo il Cav, Tommafo Hollis (*) Socio 

della Reale Antiquaria Società di Londra, nella quale fono tre Genii; uno rimira pieno di 

allegrezza il fuo Gallo vincitore; l’altro percote con una bacchetta il fuo Gallo vinto, ed 

abbattuto; il terzo ftando per aria incorona il Gallo pettoruto e fuperbo per la vittoria (11), 

Plinio parlando dei Galli pugnaci (12) pare che fpieghi opportunamente quella gemma, dicendo. 

Combattono fra di loro a chi refi era vincitore, come fe intendefero d'avere a tale effetto ai piedi gli 

fproni, nè jìnifcono fovente la zuffa, fe non colla morte. Se ottengono la palina, Jabito cantano la 

vittoria, e dimoflrano cT effere i Principi . Il vinto / occulta tacendo , e di mal animo Jopporta 

la fervitù ec. Alcuni di quefli nafcono folamente per far guerre, e battaglie continue, per le quali 

ancora hanno nobilitato le loro patrie Rodi, e Tanagre; il fecondo onore è dato a quelli della Media, 

e di Calc'tde, dimanierachè sì degni uccelli fon molto onorati dai Confoli Romani. 

Il dottiamo tra i Romani Varrone de Re Ruftica nel lib. 3. cap. 9. pag. 346. decanta i 

Galli pertinaci nella battaglia, ed adattatiffimi nel combattere fra di loro, e quantunque fieno 

prolìrati per le ferite nulladimeno riprendono vigore, e s’accingono di nuovo alla pugna; onde 

è nato il proverbio narrato da ApoRolio, e riferito da Erafmo ( Adag. pag. 699.) Il Gallo coni- 

battitore falta di nuovo ; è applicato a coloro, i quali dopo effere Rati vinti, generofamente 
• ' t, . ' 

rinnuovano la pugna. 

Erano tanto Rimati dagli Antichi i Galli pugnaci, che Eumolpo appreffo Petronio (13) 

promette come un dono gradito al fuo belliRimo difcepolo due valorofiflimi Galli pugnaci, 

Plutarco parimente (14) ce lo dimoRra, narrando che Cleomene figlio di Cleombroto ad uno che 

gli offeriva alcuni Galli pugnaci, egli diceva che farebbero morti combattendo : non mi dar quefli, 

diffe, ma dammi alcuni di quelli, i quali uccidono gli altri come piu valorofi. Le Quaglie Umilmente 

combattevano al pari dei Galli, come fi ricava dall’iReffo Autore (15), che Auguflo avendo 

intefo che Erote fitto Governatore in Egitto aveva comprata, e mangiata una Quaglia, la quale nel 

combattere vinceva tutte, nè mai era fiata vinta, e verificato per la di lui confeffione il fatto, lo 

chiamò a fe, e comandò che fojfe confitto ad un albero di nave. 11 lepidi Rimo Luciano fa menzione 

di queRi combattimenti (16), e fcherza graziofamente dicendo. Ma che direfli tu, fe tu vedejji 

appreffo di noi combattere delle Quaglie, e dei Galli, e darfi in ciò non piccola premura. Tu riderefti 

al certo, particolarmente fapendo che noi facciamo ciò con legge ejpreffa, comandando ai giovani 

adulti di ritrovar]! prefenti a vedere quefli uccelli combattere fino all'' ultimo refpiro ; ma queflo non 

è ridicolo, imperocché s'infinita a poco a poco negli animi un certo ardore ad incontrare i pericoli, 

per non comparire piu pigri, e meno audaci dei Galli; e non venir meno prima di quelli per le 

ferite, 0 fatiche, 0 qualunque altro incomodo, Veramente l’iRituzione di queRi combattimenti 

è più da rifpettarli, che da deriderli, imperocché al giudizio degli uomini fapienti dà qualche 

Rimolo alla virtù, e coraggio nei pericoli; QueRi fpettacoli in antico (17) non furono fola- 

mente inventati per pubblico divertimento, ma ancora a rifvegliare, e corroborare gli animi 

come afferma Ebano (18), dicendo. Dopo effere flati vinti i Perfi, gli Ateniefi fecero una legge, 

che ogni anno combatteffero pubblicamente nel teatro i Galli pugnaci (19). Donde abbia avuto origine quefla 

legge ve lo dimoflrerò. Quando Temiflocle conduffe /’ efercito dei fuoi Concittadini contro i Barbari 

rimirò i Galli che defiderofi combattevano, allora comandò a tutto /’ efercito che fojfe prefente dicendoli : 

rimirò 

(*) Tav. XI, N. I. 

(11) Nelle gemme del Caufeo alla Tav. 46. vi è un Gallo 

vincitore coronato da una Vittoria alata , che tiene una palma 

a guifa di quelle che s’ odervano nelle medaglie ove fi rap- 

prefentano gl’Imperatori trionfanti, e vincitori. 

(12) Plin. lib. io. cap. 21. Columella nel lib. 8. de re ruftica 

cap. 2. pag. <134. parla de famofi Galli pugnaci , Era celebre 

particolarmente la razza de Galli di Tanagri , e di Rodi,ficcarne 

ancora quella di Calcide e della Media , tralafciando però lo 

(ìndio dei Greci che ammae(Iravano qualunque uccello ai com¬ 

battimenti , e alla pugna . Vedi a quello propofito Haym Tef. 

Brit. voi. 1. pag. 233. 

(13) Pctr. Satyricon pag. 31 g. 

(14) Plutarco Apophthegmata Lac. pag. 201. 

(i$:)Plut. Apophthegm. Rom. pag. 189. 

(16) Luciano de Gymnafiis voi. 2. pag. 918. 

(17) Vedi Teocrito Idil. 23. nei Diolc. full* antichità 

di quello fpettacolo . 

(18) Eliano de Var. Hiftoria lib. 2. cap. 28. 

(19) Plin lib. io. cap. 21. dice che in Pergamo ogn' Anno 

fi fa uno fpettacolo di Galli pubblicamente , come di Gladiatori . 

E nel lib. 1. tit. 1. delle leggi Attiche è riferito : Che ogni 

Anno in un giorno nel Teatro fi da lo fpettacolo dei Galli pugnaci , 

Vedi le note di Arduino fopra Plinio , ed Euftazio nell’ Iliade 

pag. 740. 
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neque pro Diis patriis, neque vero pro avitis monumentis mala fubeunt, neque pro gloria, neque 

pro libertate, neque pro liberis: Sed ea gratia uterque ne fuperetur, neve alter alteri cedat. Qui¬ 

bus diftis Athenienfium animos confirmavit. Quod ergo tunc eis incitamentum ad virtutem ex- 

titit, voluit ad edenda Umilia monumentum fervare. Julius Africanus (20) aTbemiflocle id legeJan- 

citum confirmat. Eadem fortajfe mens Romanis fuit, apud quos praeco hifce verbis indicebat certamen 

PELLI PPG NANI', fpettatorefque advocabat. Tali modo Socrates Iphicratis animum accendit, ut 

notat Laertius (11) & Chryfippus cognofcit quod gallor uni aemulatione nobis flimulus ad fortitudinem 

injicitur (22). A Dardanis aeque fiumi e certamen edebatur, e orum que nummi iuxta Pollucem duobus 

Gallis pugnacibus fi gnati erant (2 3), 

! 

i 

Scuti huic animali audaciam alacritatemque ad pugnandum natura Indidit, fiditi ideo mea quidem 

fient entia Gallum Marti bellorum praefidi facravit Antiquitas ; Nec alia de caufa in plurimis antiquis 

monumentis Gallum in galeae extremitate videmus nifi ut virtutem milites recordarentur. Id a Plutarcho (24) 

facile confirmatum videtur dum ait : Cyrus, ut nonnulli diftitant, cadit ifru regis, ut alii, ab homine 

Care percufius; quem praemio Rex huius facinoris donavit, ut in bello gallum aureum ex fumma 

lancea perpetuo ante ligna ferret. Etenim ipfos Cares, Perfae Gallos, crifiarum caufa, quibus 

exornant galeas, appellabant. Sed clarius Paufaniae (25) verbis adftruitur. In Arce Elidis Minervae 

fanum eft, fignumque auro & ebore fabricatum, Phidiae aiunt opus fidile. Infifiit Deae Gallus gah 

iinaceus, quod ( opinor ) haec eil avis omnium pugnacifiima » 

In huiufmodi certaminibus Jponfiones fieri confueverant non mediocres teftante Columella (26): Nos 

enim cenfemus inftituere Vettigal induftrii Patris familias, non rixofarum avium Lanifiae, cuius 

plerumque totum patrimonium, pignus aleae Viftor gallinaceus pyftes abilulit. 

Nofira memoria haec fpeclacula gallorum tranfalplnorum quorumdam ftudio fiunt revocata . Angli 

praecipue ac Lufitani gallorum certamina concelebrant ex iifique maximam capiunt voluptatem. In 

Anglia galli plettro fieu calcari armantur ut validius vulnus inferant ; qui mos vel antiquis ufitatus fuit 

ut a Scholiafle Ariflophanis in Avibus traditur, & a Svida (27) verbo I7AHKTP0N Aculeus five calcar 

aereum, quo galli gallinacei pugnaturi armabantur. Et proverbium: tolle calcar, auo, vim propul- 

fes. Nam & illi calcaria habent, quibus pugnant, 

(20) Julius Africanus xso-toi; cap. 5. 

(21) Laert. pag. 71. in vita Sacrat. 

(22) Laer. in vita Cbryfippi . 

(23) Poli. Onom. lib. 6. cap. 6. fefi. 84. Confale in hanc 

reni Hayrn Tef. Brit. voi. \. pag. 233. qui refert uumifma 

a Dardanis , percujjttm cum Gallo pugnace . 

(24) Plutarcb. in vita Artaxef. voi. y. pag. 286. 

(25) Paufan. lib. 6. cap. 26. 

(26) Columel. lib. 8. cap. 2. pag. ^34. Hifce ludis priva¬ 

tis fe oblctfabant M. Anton. ©■ Aug Cacf. ac fponfionibus fe 

provocabant quod apud Plutarcbum de Fortuna Romanorum 

pag. 264.. & in vita Marci Antonii legimus : Memo¬ 

ria proditum eft, cum inter fc familiariflime viverent, 

AN- 

adfiduaqye uterentur confuetudine, ntonius & Caefar , 

qui deinde Auguftus fuit , & per ocium faepenumero 

certamen pilae , tcfterarum , atque etiam animalium , ut 

coturnicum , vel gallorum , inliituerunt , femper vi&um 

Antonium difcefiifTe. Vide Pindarum Olymp. Od. 12. p. 95. 

Flaec praelia gravi[Jtmis inter Caracallam & Getam conten¬ 

tionibus originem dedere; Interque fe fratres diffidebant , 

puerili primum certamine , edendis coturnicum pugnis , 

gallinaceorumque confliftibus ac puerorum colluftationibus 

exorta difeordia . Haec Fler od. in vita Septimii Severi lib. 3. 

cap. 10. 

(27) Svid. Lexicon voi. 3. pag. 130, 
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Quejli non vanno ad incontrare i pericoli, ne per la Patria, nè per gli Dei Patrii, nè per li monu¬ 

menti aviti, nè per la gloria, nè per la libertà, nè per i figli; ma fiolo per motivo, che uno non fict 

fuperato dall' altro, e debba cederli: con le quali parole confermò il coraggio degli Ateniefi, Quello 

adunque che allora fervi d'incitamento alla virtù volle confessarne la memoria col fare fimili fpettacoli, 

Anche Giulio Affricano (20) conferma quella legge di Temiftocle. Facilmente ebbero un 

ili ella cofa i Romani quando il Banditore annunciava il combattimento con quelle parole, 

I GALLI COMBATTONO, ed in tal maniera chiamava gli fpettatori. Socrate in quella 

maniera accefe l’animo d’Ificrate, come offerva Diogene Laerzio (21). E Crilippo conofce che 

per l’emulazione dei Galli s’inlinua in noi uno dimoio alla fortezza (22). I Dardani pure davano 

un limile fpettacolo, e al dir di Polluce (23) nelle loro Medaglie, v’erano imprelfi due Galli 

che combattevano infìeme. 

Siccome la natura ha inferito in quello animale ardire, e vigore nel combattere, a mio 

parere l’Antichità confacrò un Gallo a Marte Dio della Guerra. Nè per altro motivo veggiamo 

in molti monumenti antichi nella cima degli elmi un Gallo, fe non perchè i foldati li lovve- 

jiifi'ero del coraggio che moflra quedo animale nel combattere . Probabilmente pare elfer ciò 

confermato da Piutarco (24) mentre dice. Ciro cadde morto, come alcuni dicono per un colpo del 

Uè, altri che fojfe uccifo da un Soldato della Caria, al quale in ricompenfa di qltefta azione dette 

il Rè il privilegio di portare fempre alla tefia dell' armata un Gallo d'oro in cima della picca: Perciò 

i Perfi chiamavano gl'ifiejfi Carj col noine di Galli, a caufa delle crefte colle quali ornavano i loro 

elmi. Ma più chiaramente fi dimodra dalle parole di Paufania (25). Nella Cittadella d'Elide 

v è un tempio di Minerva, et una fatua d'oro, e d'avorio, che dicono ejfere opera di Fidia. Sopra 

il morione della Dea vi è un Gallo, che al parer mio quefio uccello tra tutti gli altri è il piu corag- 

giofo combattitore. 

In queda forte di combattimenti erano folite di fard grandi fcommelìe, come ne fa tedi- 

monianza Columella (26): Noi giudichiamo di mettere una gabella all’ indufiriofo Padre di famiglia, 

non al maeflro che infegna a combattere agli uccelli pugnaci, mentre il piu delle volte il Gallo 

vincitore porta via tutto il di lui patrimonio „ 

Non minore paffione per quedo fpettacolo hanno prefentemente alcune Nazioni oltramon¬ 

tane; tra le quali fi didinguono principalmente gl’Ingled, e i Portoghed, che ne prendono gran 

divertimento. In Inghilterra s’armano i Galli con gli fproni, acciò ferifcano più gagliardamente, 

la quale ufanza è prefa dagli Antichi, come riferifce lo Scoliade d’ Aridofane nella Commedia 

degli Uccelli, e Svida (27) alla parola FfAHKTPON . Pungolo, 0 fprone di bronzo col quale s' armano 

i Galli che hanno a combattere. Evvi il Proverbio : prendi lo fprone, col quale puoi rifpingere la 

forza, imperocché ancor quelli hanno gli /proni, con i quali combattono . 

AN- 

(50) Julius Africanus «ctoi? cap^ f. 

(21) Laerzio pag. 71. nella vita di Socrate. 

(22) Laerzio nella vita di Crifippo . 

(23) Poli. Onom. lib. 6. cap. 6. fe£t. 84. Vedi a quello, 

propofito Haym Tef. Brit. voi. 1. pag. 133. il quale riporta 

lina Medaglia battuta dai Dardani con un Gallo pugnace. 

(24) Plutarco nella vita d’ Artaferfe . 

(25) Paufania lib. 6. cap. 26. 

(26) Columella lib. 8. cap. 2. pag. 634. Marc’Antonio , 

ed Augullo fi dilettavano di quelli privati combattimenti , 

e fi provocavano con delle fcommelTc , come fi legge in 

Plutarco nel libro, della Fortuna dei Romani , e nella vita 

di Marc’ Antonio , dicendo . Vivendo doni epicamente infame 

Marc Antonio , ed Auguflo , e giocando fpeffo alla palla , ai 

dadi , e a far combattere le Quaglie , o ì Galli . Sempre Marc' 

Antonio re flava perditore : vedi Pindaro Ol. Ode 12. Quelli 

combattimenti produlfero gravillime conrefe tra Caracalla , 

e Geta, come dice Erodiano nella vita di Settimio Severo 

lib. 3. cap. io. Difputavano fra di loro fratelli da primo con 

puerili contefe nelle battaglie delle Oliagli e, e nel conflitto dei 

Galli , e da quefli combattimenti nacque tra loro la difcordia , 

(27) Svid. Lexicon voi. 3. pag. 130. 
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ANTEROS, 

ETJi temporum injuria veterum celebrium Artificum nomina fere omnia perierint, fas tamen efl 
nonnulla certis ex indiciis, quae vel in tenebris micant, reftituere. Fugeret antiquitatis fia- 
diojos, quonam tempore floruerit Anteros, nifi ex elegantiflwiis illius operibus facile ejjet divi¬ 
nare illum fub Adriano Imp. vixifie, qui artium amantijjimus earumdern cultores magnis afficiebat 

praemiis, illarumque decusJitmmopere curabat: Cuius rei teftimonium habemus luculentijjimum in Juo 
1 iburtino fecejfu in quo excellentijfima quaeque Sculpturae, Architettar ae, & Mufivae artis monu¬ 
menta collegit, quorumque rudera etiam in praefentiarum admiramur vel in Mujeo Capitolino, vel 
qpudS. R. E. Card. Alexandrum Albani, qui bonis artibus prifcum refi it nere fplendorem conatus ejl. 

Iit a que Au gufi aevo nof rum fcalptorem foruijfe, fatis probabile efl. Ac fi confettar ae huic illud 
addatur robur, quod hauritur ex Antinoi imagine omni in parte Cinaedi pulchritudini, ac languori in 
nummis exprefjo r effondente, haefitationi haud amplius erit locus. De cuius quidem operis elegantia fer- 
monetn habiturus Antonii F. Cori utar verbis, qui gemmam prior edidit ex Zannettiano (i) Mujeo, negleclis 
primis literis Anterotis, quae huius Artificis nomen defignant; Nam ceterae infratta gemma defide- 
rantur. In eius imagine caelanda, non infudarunt tantum, fed certamen invicem lumini Arti¬ 
fices Graeci. At Antinous ifie DaTyliothecae Zannettianae achati nigro colore micantilTimo in- 
lcalptus, omnem fidem, & defcriptionis laborem luperat; & inter omnes imagines, quae artis 
portenta cenlentur, principem locum huic tribuendum elbe teftatur judicium cum de eius anti¬ 
quitate, tum de mirabili caelaturae opificio Antiquariorum peritilfimi Choryphaei Philippi Li¬ 
beri Baronis de Stofch. Miramur Cl. virum qui de obfcurioribus Artificibus proprias in medium 
profert confettar as, de hoc tam celebri caelatore ne verbum quidem (i) fecijje. 

Adriano imperante Anterotem artem exercuiffe [nam Antinoumque opus illius effe, non modo fub 
obfcuris inducor , ut credam, indiciis, fed fatis probabili fuadeor argumento ; nam pofi hunc Caefarem 
pulchrarum artium lumen fenfim extingui coepit, ac fub ipfis Antoninis non eundem quem antea: 
Fi ae ter quam quod Antoninorum Jdeculo quemvis pudui fiet imaginem ducere adolefcentis, a quo valde 
Patris adoptivi foedebatur memoria : Et fiditi ceteri illius temporis opifices ut Adriano perdite 
amanti gratificarentur, in Antinoi honorem nummos, protomas, fatuas, anaglypha Jculpjere, quamque 
compertum habeamus harum artium cultores magna inter Je certafie follicitudine, ita conjicere perbelle 
pofiumus Anterotem noflrum fitos omnes intendifie nervos, ut achati pulcherrimo huius Cinaedi 'optime 
exprejja forma, afientantium turbae Je Je immifceret, & fiorfan illam proprio Principi donum daret 
quum certe achates ifie inter gemmas omnes Antinoum exprimentes habeatur elegantiflimus. Quod 
autem Anteros huius operis fit auttor, etfi tres tantum liter ae illius nomen inchoantes fiat raeliquae, 
extra omnem dubitationem pofitum arbitror, quia illae adamufiim Herculis Buphagi literis conve¬ 
niunt, licet in operis elegantia dijcrepent. Ut vero noflra probetur fententia fiat erit , fi duae ifiae 
gemmae conferantur, quum praeclarum Antinoi opificium, celeberrimum hoc Herculis facinus aemu¬ 
letur , Jpettantiumque oculos in fui rapiat admirationem. In vultu Herois quaenam virtus cambianda 
lenitate, in torojo corpore quanta virium magnitudo, quale quantunque robur non enitejcit (3), fi fin- 
gulae partes diligenter enumerentur . 

Cdar. Montfaucon (4) tabula 118. num. 5. Herculis barbati refert gemmam inferiptione appofita 
ANI EROS, (de qua ita). Herculem omnino refert barbatum, clavam humero ferentem; quae 

pendet a dorlo pellis non Leonis elle, qualis in Hercule, videtur, led Apri. Tam Anteroti 
dilli mi lis efi: imago, ut multi fculptoris nomen elle exiftimaturi fint, qui fculptor Herculem 
repraefentare voluerit. Qui quidem Anteros cum noflro Graeco Artifice minime efl conferendus, 
huius enim opus vulgare efl, & infer ipt io latina: fieri vero potuit, ut la tinus quis lithoglaphus, vel 
gemmae dominus, Anterotis fuerit nomine appellatus. 

' HER- 

(1) Muf. 2.annett. in Tai. aenea XXII. Antinoi imago non (3) Val. Flaccus , inquit, Confpicuufque toris Tyryntius . 

accurate incifa ec. (4) Montf. Antiq. expliq. par. x. pag. 194. 

(a) Gem. Ant. pag. 10, 
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A N T E R 0 T E. 

Quantunque per l’ingiurie dei tempi fieno periti quafi tutti i nomi degli antichi celebri 
Artefici, contuttociò da ficuri indizii fe ne poifono dalle tenebre richiamare alcuni 
alla luce. Gli amatori dell’Antichità ignorerebbero in che tempo fia fiorito Anterote, 
fe chiaramente non fi potefi'e dalle elegantiliime di lui opere congetturare edere egli nei 

tempi d’Adriano viiTuto, quando quedo Imperatore amantiflimo delle belle arti generofamente 
premiava, e animava quelli che le coltivavano, e procurava grandemente lo fplendore delle 
medeiime; ne abbiamo una illuftre tedimonianza nella fua Villa Tiburtina, nella quale adunò 
quel che ha di più Angolare, e di raro l’arte dell’Architettura, Scultura, e Molaici, i di cui 
avanzi che fanno prefentemente la maraviglia degli Spettatori, confervanfi nel Campidoglio, 
e nella Villa del Cardinale Aleflandro Albani, il quale ha procurato di redimire il prilco 
fplendore alle belle Arti. 

Ai tempi adunque di quello Principe è molto probabile che viveflè il nodro incifore; 
fi corrobora queda congettura dal ritratto d’Antinoo sì al vivo, e sì corrifpondente alle fue 
Medaglie efprede con quella fua bellezza, e languidezza di volto, che non ci lafcia più 
dubitare che non rapprefenti a prima vida l’Amafio di quedo Imperatore. Circa all’eleganza 
del lavoro mi fervirò delle parole del Chiaridimo Dott. Gori, il quale fù il primo a pubblicare 

queda gemma del Mufeo Zannetti (i), ma trafeurò le prime lettere iniziali di Anterote inci¬ 
devi , le quali indicano il nome di quedo Artefice ; poiché 1’ altre mancano per la rottura della 
gemma medefima. Nello /colpire la di lui immagine non folamente s affaticarono, ma gareggiarono 
i più illuftri artefici Greci. Ma quefio Antinoo del Mufeo Zannetti incifo in una ni ti di filma Agata 
nera fupera qualunque efprejfione, e tra tutte V immagini, le quali fono giudicate maraviglie dell' arte, 
fi deve a quejla il primo luogo fecondo il fentimento del peritifiimo tra .gli Antiquari Bacon di Sto/ch, 
sì per la di lei antichità, che pel maravigliofo artifizio dell' incifione. Ci maravigliamo come quedo 
chiaridimo uomo il quale avanza le fue congetture fopra gli artefici più ofeuri, non abbia 
fatto parola di quedo famofo incifore (2) . 

Sotto Adriano pertanto io credo avere efercitato Anterote la fua profedione , ed edere 
opera fua l’Antinoo, e fono indotto a così penfare non da ofeuri indizii, ma da argumenti 
affai plaufibili: Imperciocché dopo quedo Principe le belle arti a poco a poco principiarono 
a decadere dal loro antico fplendore. Oltre di che nel fecolo degli Antonini fi farebbe 
ciafcuno vergognato di ritrarre una perfona che difonorava infinitamente la memoria del loro 
padre adottivo: E ficcome lappiamo avere con gran dudio tutti gli artefici di quel tempo 
gareggiato per adulare il loro Imperatore, così polliamo congetturare benidimo avere adoprato 
il noflro Anterote tutta l’arte per efprimere in queda bellilììma pietra l’effigie d’Antinoo, e 
concorrere ancor lui colla turba adulatrice, e forfè donarla al fuo Principe, edendo Acutamente 
tra tutte le gemme rapprefentanti quedo famofiffimo Amafio la più Angolare. Che fia poi 
Anterote l’incifore di queda pietra non è da dubitarne, benché vi redino tre fole lettere 
iniziali del fuo nome, elfendo effe del tutto fimiliffime alle lettere dell’Èrcole Bufago, non 
corrifpondono però nell’eleganza del lavoro di queda gemma. Per prova del mio fentimento 
baderà paragonar quefte due gemme, gareggiando il maravigliofo artifizio dell’Antinoo, colla 
famofa imprefa d’Èrcole che rapifee gii occhi dei riguardanti. Ciafcun che confideri attenta¬ 
mente tutte le parti , vedrà nel volto del nodro Eroe il valore accompagnato da una piacevol 
fierezza, e quanta forza dimodri nel redante del corpo mul’colofo . 

Il Chiaridimo Montfaucon (3) nella tav. 118. num. 5. riporta una gemma d’un Ercole 
barbato con l’ifcrizione ANTEROS cioè ANTEROTE, intorno alla quale così s’efprime, 
Quejla figura rapprefenta un Ercole barbato, che porta la Clava fopra la fpalla: La pelle che pende 
dietro il dorfo, non è di Leone, come nell' Ercole fi vede, ma di Cignale. Quejla figura è sì lontana 
dall'idea che abbiamo d'Anterote che molti giudicheranno piato [lo che quefio fia il nome dell' Artefice, 
il quale abbia voluto rapprefentare Ercole, Sicuramente quedo Anterote non fi deve confondere 
col nodro Greco Artefice, perchè la figura di quedo Ercole, è molto volgare, ed ha l’ifcrizione 

latina. Forfè farà un Latino incifore, o il Poffedòre della gemma fi farà chiamato Anterote (4). 
Tom. I. O ER¬ 

IO Tav. 32. In quella tavola del Mufeo Zannetti non (3) Montf. Antiq. p. 1. pag. 194. 
è flato incifo accuratamente il ritratto d’Antinoo, (4) Svida Leflìqo Greco voi. 1. pag. 229. 

(1) Gem. Ant, eq, p. io,. 
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XIX. 

HIRCULIS BUFI!ACUS 
ANTEROTIS O P U S, 

Ch a Ice donio incifum. 
EX DACTYLIOTHECA SEVINIANA LUTETIAE PARISIORUM (*), DE hac gemma fermonem tufi it nens Baro de Stofch (i), inquit, Torofum ac compaZius pro¬ 

minentibus mulculis, LIerculis Buphagi adhuc iuvenis corpus effinxit Artifex x\nteros , 
ut inviZum illius robur exprimeret, finiftro brachio, e quo Leonina pellis dependet, 
Iuvencutn fuftinet Hercules inverfum, ac reufpinum, dexteraque apprehenfum tenet. 

Narrant Herculem quum in Theodomantem in eidi fiet, parum cibi petii/Je ad Hylli eius filii famem 
levandam, quod cum impetrare non potui fiet, alterum e bobus, quibus ille terram arabat jugo Jolutum 
abflulijje brachiij'que jablatum, Diis maciavijje, affatumque integrum ita voravijfe, ut ne offa quidem 
fuerint reliqua (2) . 

Alii ferunt Herculem in Triphilia Eleorum regione de voracitate cum Lepreo contendifie, & ab 
utroque bovem fui fie voratum integrum, ut inquit Hefodus in nuptiis Cejcis (3). Athenaeus de hel- 
luonibus loquens principem locum Herculi dat, iliumque ByQuyov nominat (4). 

Ante Capitolini Mufei atrium fta flint anaglypha Herculis labores exprimentia, quae quamvis 
injuria temporum attrita, praeflantis opificii reliquiae putanda fiunt . Ifle belhwnum Heros eodem 
prorfuspatto , quo in noflra gemma caelatur, inficulptus vifitur. In praeclaro funditer monumento ana- 
glypho objervatur Hercules cum Omphale, quem propria fatta coronant cum inficriptione (5). 

OMPHALE * HERCULES * 
CASSIA • 

MANII ILLA • 
PRISCILLA • 

FECIT, 
Quamvis fingala, quae hattenus indicata fiunt, fiatis fiuperque fint ad oflendendum Herculem 

jBuphagum in noflra gemma exhiberi, tamen non defiunt, qui juvenem illum lacertofium, Milonem 
Crotoniatem credant. Litem hanc non judicatam relinquit Baro de Stofich (6); ait enim. Si quis ta¬ 
men Milonem Crotoniatem in gemma repraefentari contenderit, non repugnaverim, prefertitn, 
cum Iamblicus diferte fcribat, Athletam hunc ad robur luuin indicandum inftar alterius Her-: 
culis Leonina pelle indutum'in publicum prodiiffe. Vide Iamblichi locum integrum ac emen¬ 
datum apud Gronovium Antiquit. Graec. ibi inquit (7) . In Profperi Paridi collezione num¬ 
mus clavam exhibet cum impolita Leonis pelle, ac literis MILO CROTON. Diodorus Siculus 
Milonem eodem modo indutum exprimit (8). In hac ambiguitate periculojum efl, <& inutile rem abjo- 
lute definire. Rei antiquariae ftudiofiorum gratia addere hcic libet gemmam in pulchro onyche cae¬ 
latam (9), (**) illique Anterotis nojlri fimillimam, literis injcriptis MCLODClS. quas pro ingenio 
fino quifque potefl interpretari. Si animi mei fiententiam aperire f as efl, atque in tantis tenebris ha¬ 
riolari, literas illas fiepararem, nomenque Marci Clodii Cilpii gemmae Domini exprimi crederem, 
nixus argumento, quod ex Romanorum familiis hauritur; In comperto efl, familiam Cupiam extitijfe, 
& de quodam Alar co Cifipio Jermonem haberi in Thejauro Morelliano (10). 

(*) Efl in Beryllo , ut inquit, Manette Traiti; (Ics Pieìjes 

Grave es pag, 333. 

(1) Stofch gem. caelat, pag. io, 

(2) Apollodori Bilìotb. lip. z. pag. 182, & Apollonii Rhodii 

Scnliafles pag, 59. Philoflrat. Icon lih, z. cap. 24. pag. 849. 

SvidaS Voi. I, pag. 444. y,-5 HpaxAH?, 

(3) Vide Natalem Comitem in Mytholog. pag. 594. fed 

praefertim Paufauiam in El/d. Uh. 5. cap. 5. Herculis vora¬ 

citatem ita expregit Callimachus Hymn. in Dianam verf, 159. 

Neque enim jpfe Hercules quamlibet Phrygia fub 

quercu membra in Deum mutatus, 

Sedavit voracitatem; adhuc ei ineft fames illa, 

Qua olim aranti occurrit Theiodomanti , 

Illum ( apud Athenaeum lih. 10. pag. 411.) Epicharmus in 

Buflride vivis hifce coloribus depinxit. 

Primum quidem eum comedentem fi videas, perieris. 

Fremunt intus fauces, flrepunt buccae, 

Molares dentes fonant, caninus firidet. 

Sibilat naribus, aurem utramque movet 

AN- 
Lucian. in Amor. voi. z. pag. 401. Ioann Tzetzae Hifl. 

Chii. II. verf. 284. pag. z96. 

(4) Athen. lih- 10. pag. 411.ee* 

(3) Hoc monumentum penes erat loan. Petrum Marchionent 

Lucattelli, nunc apud heredes . Scipio Maje i in Mufeo Ve- 

ron. pag. 288. refert eam dem valde mendofam . Edita quo¬ 

que fuit O Winkelmann Defcript des Pierr. Grav. du Stofch 

pag. 274. qui omifit OMPHALE * HERCULES . 

(6) Bar. Stofch. loc.cit.pag. io. Tab IX. Bitonem oh eius 

robur percelebrem fuijfe narratur a P au fan. lih. 2. Cori ut. 

cap. 19. Taurumque fuper humeros fu flent affé • 

(7) Gronov. Tom. H. pag. 50. Numquam fomniavit Iam¬ 

blichus Milonem Athletam Leonina pelle indutum . ( confile 

Iamb. pag. 200. ) , neque Iamblichi locum Gronovius in Autiq. 

Graec. voi. 2. pag. 50. emendavit . 

(8) Diod. Sic. Bih. lih. 12. pag 483. vide praecipue Athe¬ 

naeum lih. 10. pag. 412. (**) Tab. XI. N. II. 

(9) Servatur haec gemma in Mufeo Antonii M. Zannetti. 

(10) Morelli Tbefaur. numifm. voi. 2. pag. 88. 
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ERCOLE BUf AGO. 
0 I’ E R A D' A N T E R 0 T E, 

Incifa in Calcedonio. 

DEL MUSEO DEL SIGNOR SEV1N A PARIGI (*). PArlando il Baron Stofch (i) di quella gemma così s’efprime. L Artefice Anterote ci ha 
figurato queflo Ercole Bufago nella fua gioventù, dfuna corporatura r ob ufi a, e nerbofa con 
mafie oli prominenti per dimoftrare la forza fiorprendente, nel portare un bove fini braccio fini(Irò, 
dal quale pende la pelle df un Leone, e nel tenerlo colla defira fiupino alzato da terra. Raccontano 

che Ercole incontratoli con Teodomante domandafle qualche cola da mangiare per il fuo figlio 
Ilio, ed avendone avuto un rifiuto, prefe dal giogo uno dei Bovi coi quali arava la terra, ed 
alzatolo fopra le braccia ne fece un fagrifizio agli Dei; ed intero arroftito lo divorò, che neppure 
vi relìarono Rolla (a). 

Altri riferifcono che Ercole nella Trifilia paefe degli Elei venne a contefa di voracità con 
JLepreo, ed ambedue ucciderò un bove, ed intero fé lo divorarono, come dice Efiodo nelle 
nozze di Ceice (3). Ateneo parlando dei grandi mangiatori (4) dà la preferenza ad Ercole 

nominandolo Bufago, o mangiatore di Bovi. 
Avanti il Cortile del Mufeo Capitolino fono efpreffe in un Cippo le fatiche d’Èrcole, e 

quantunque il baflòrilievo lìa dall’ingiurie dei tempi logorato, contuttociò gli avanzi che ci 
reftano pofiòno giudicarfi d’uno fcalpello eccellente. Ivi quello Eroe dei mangiatori è rappre- 
lentato appunto come fi vede incido nella nollra gemma . In un altro elegante baflòrilievo li 
oflerva Ercole con Onfale, al quale fanno corona le proprie gefta, colf ifcrizione 

OMPHALE HERCVLES (5) 

CASSIA 
MANITILLA 

PRISCILLA 
FEC1T. 

Quantunque le code fin qui indicate baftantemente dimoflrino eflere rappredentato nella 
noflra gemma Ercole Bufago,. nonoftante non mancano alcuni che credono che queflo robufto 
giovine lia Milone Crotoniate. Ci lafcia nell’ifteffa dubbiezza ancora il Baron de Stofch (0) 
dicendo. Se qualcheduno pretenderà che fia rapprefentato Milone in quejla gemma, io non ni opporrà, 
mentre lambii co chiaramente ficrive che quefto Atleta per moflrar la fina forza compariva in pubblico 
coperto con una pelle di Leone, a guifia d’un altro Ercole. Vedi il paffo di lamblico intero, ed emendato 
appr e fio Gronovio nell’ Antichità Greche (7) ; ove dice. Nella raccolta di Profipero Parifio vi è una 
Medaglia con la Clava, e pelle di Leone, e lettere MILO CROTON. Diodoro Siculo deferive 
Milone colla medefima veflitura (8) . In così gran dubbiezza è coda azzardofa, ed inutile il 
decidere. In grazia dei dilettanti dell’Antichità mi piace di pubblicare un altra gemma (**) in 
bella onice incifa, e del tutto fomigliantiflima a quella del noftr'o Anterote, con l’ifcrizione 
M CLODC1S (9) che ciafcuno potrà interpetrare a duo piacimento , Se mi folle permeilo di 
dire la mia oppinione, e in tanta ofeurità indovinar qualche coda, io feparerei quelle lettere, 
e crederei eh’efprimeflero il nome del pofleflore della gemma Marco Clodio Cifpio: in vigore 

di un argumento dedotto dalle famiglie Romane fappiamo eflerci flata la famiglia Cifpia, ed 
efler mentovato nel teforo Morelliano (io) un certo Marco Cifpio, 

O 2 AN- 

(*) E' in Acqua Marina come dice Mariette Traitè des 

Pi erres Graveés pag. 333. 

(1) Stofch gem. pag. io. 

(2) Vedi Apollodoro Bibi. lib. 2. pag. 282. lo Scoliate 

d* Apollonio Rodio pag. 59. e l’immagini di Filoffrato lib. 2. 

cap. 24. e Svida voi. 1. pag. 444. Vzfoivcti Wyu.y.Xu',. 

(3) Vedi Natale Conti Mythol. pag. 594. ma principal¬ 

mente Paufania in El. lib. 5. pag. 187. Callimaco nell’Inno 

di Diana v. 159. così s’ efpreffe 

.. Quantunque 

Sotto la Frigia quercia nelle incnihra 

Indiato, reflò cf effer vorace 

Ancor fi ritrovava quello fi e fio 

Ventre, con cui ei già in Teodomante 

Arante s'incontrò . 

^ graziofo Epicarmo con vivi colori lo dipinfe. Se tu lo 

ve de fi mangiare, tu morire(li : Gli fremono le fauci interna¬ 

mente , fanno firepito le guancie , rifuonano i denti molari , e 

firidono i canini, gli fife hi ano le narici, e muove l'una e C altra 

orecchia. Vedi Luciano negli Amori lib. 2. pag. 401. E Gio¬ 

vanni Zetze Hill:. Chii. II. verf. 284. pag. 296. 

(4) Athen. lib. io. pag. 412. 

(5) Off efto monumento era preffo il Marchefe Gio. Pietra 

Lucattelli, ora preffo gli Eredi. Il Marchefe Maffei riporta 

l’ifteffa ifcrizione molto /corretta ; pubblicolla ancora Win- 

kelmann Defcription des Pierr. Grav. du Stofch p. 274. che 

tralafciò le parole Onfale ed Ercole. 

(6) Bar. Stofch luog. cir. Bitone ancora fi refe celebre 

per la fua forza, portando fopra le fpalle un Toro, come 

narra Paufania nel lib. 2. cap. 19. 

(7) Gronovio tom. 2. pag. 50. lamblico non fognò mai 

l’Atleta Milone vellito con pelle di Leone ( vedi lamblico 

p. 200. ) nè tampoco Gronovio nelle fue antichità Greche 

pag. 50. emendò il paffo di lamblico. 

(8) Diod. Sicut lib. 12. pag. 483. vedi principalmente 

Ateneo lib. io. pag. 412. (**) Tav. XI. N. II. 

(9) Si confèrva quella gemma nel Mufeo Zannettì . 

(10) Thef. Morell. numifm. voi. a. pag. 88. 
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XX. 

ANTINOUS* 
ANTEROTIS OPUS, 

Achati nigro tncifum. 

EX MUSEO ANTONII M. ZANNETTI VENETUS, 

tN hac gemma habemus Antinoum mollijjimt oris lineamentis fubtriftique vultu expreflflum, ( ut inquit 

Virgilius de Marcello (i). ) 

( Egregium forma juvenem ... , 

Sed frons laeta parum, & deje£lo lumina vultu. ) 

Capillis apte venufleque diflpofitis : Veflitur clamyde fibula faper dextero humero ornata, more, quo 

Imperatorum protomae fpeflantur, finiftra vel pedum, ut in aliis monumentis, vel haflam fufiinet. 

Adolefcens hic Cythinide Bythiniae, quam Claudianopolim vocant (2) natus, propter fingularem flo¬ 

rentis fiormae praeflantiam ab Adriano Imperatore ita in deliciis efl habitus, ut turpijfima PUabo^ixViut t 

probus alio quin Princeps , indicia dederit quamplurima. 

Cinaedi huius mortem, & Imperatoris impotenter amantis flui titias a Xiphilino (3) intelligemus, 

In Aegypto, ( inquit ) mortuus eft, live quod in Nilum ceciderit ut Adrianus fcribit, five quod 

immolatus, id quod verum eft, fuerit ..... Itaque ^Antinoum, qui vel ob amorem ipfius, 

vel ob aliam caufam voluntariam mortem obierat ( nam Adriano ad ea quae parabat, opus 

erat animo eius qui voluntariam mortem oppeteret ) tanto honore affecit, ut urbem in eo loco, 

in quo ille obiilfet, reftitutam, ex eo nominari voluerit, ftatuafque ei, vel potius fimulacra in 

omni fere orbe terrarum collocaverit. Sidus enim Antinoi ipfe fe dicebat videre; libenterque au- 

fcultabat eis qui dicerent, vere ex Antinoi anima fteliam quae tum primum apparuiftet, extitiife. 

Urbes Adriano Principi aflentaturae publicis monumentis Antinoi nomen aeternitati ftuduerunt 

confecrare, cuius rei teflimonium ex Paufania (4) habemus locupletijflmum . De Antinoi c onfeerat ione, 

& templis ipfi dicatis teftis efl Divus Hieronymus (5). 

Eo populorum affentationes Imperatorifque furores proceflerunt, ut & facrificia feflofque ludos in- 

flituerint, templa & civitates aedificaverint <& ab eo oracula petierint ; Ipfumque Antinoum Jub lovis, 

Saturni, Bacchi, Apollinis, Diofcurorum , Neptuni, Solis, Lunae, & Harpocratis figuris exprefflerint, 

prout 

(1) Virg. Aeit. lib. 6. ver/. 86j. 

(2) Xiphipnus in Adrian, pag, 190, 

(3) Loc. cit. vide S. Epiphaniam in Anchorat, y. in Cae- 

faribus. Divam Hieronymum Uh. XX. adver/us lovinianum, 

Sext. Aur Viliorem pag. 382. Buonarroti ne Medaglioni pag. 

526. & Maxtorelli in Tbeca Calamaria pag. 660. 

(4) Antinoi etiam religio eft divinis honoribus fancita . 

Eft Antinoi aedes Mantinenfibus recentiftima, quam prae¬ 

cipua quadam cura Adrianus Imperator exornavit. Ha¬ 

bentur ej, & alibi honores , & in Aegypto apud Nilum 

urbs de cius nomine eft appellata , Colitur Mantineae ob 

eiufmo.li caufam . Patria ei fuit Bytinia fupra fangarium 

amnem . Bythini ipfi ex Arcadia oriundi , Mantinenfes 

olim fuere. Ob eam rem divinos ei honores a Mantinen¬ 

fibus haberi voluit Imperator Romanus annua praeterea 

initia , & quinquennale ludicrum celebrari . Domus in 

Gymnafio eft, in qua Antinoi figna fervantur, tum reli¬ 

quis ornamentis , tum lapidum nobilitate , tum vero pi- 

ftis Antinoi imaginibus infignis. Pau/an. in Arcad■ l. 8. c. 9. 

(5) Vide D. Hieronymum in eat al. Script. Ecclefiajl. Tom. 4. 

pag. no. Prudentius contra Symmachum lib. 1. ver/. 271. 

Quid loquar Antinoum caelefti fede locatum? & Clemens 

Alexandrinus Cohort. ad Gentes pag. 43. Imperator Ha¬ 

drianus Antinoum , quomodo Ganjmedem Iuppiter, con- 

fecravit. 



MEMORIE DEGLI ANTICHI INCISORI 

X X. 

109 

ANTINOO- 
OPERA D’ ANTEROTE, 

Incifa in Agata nera. 

DEL MUSEO DEL SIG. ANT. M. ZANNETTI DI VENEZIA. 

SN quella gemma abbiamo efprefTo Antinoo colla meflizia dipinta nel delicato Tuo volto, 

come dice Virgilio di Marcello (1) 

Un giovinetto di gentil Sembiante 

Ma poco lieta avea la fronte e 7 volto, 

Ed i lumi inchinati. 

I di lui capelli fono graziofamente accomodati; è vellito di Clamide ornata d’una fibula fopra 

la delira fpalla conforme s’oflervano i bulli degli Imperatori, nella finillra tiene un pedo pallorale, 

come in altri monumenti, o pure un alla. Quello giovinetto ebbe i Tuoi natali nella Città di 

Citinide (2) nella Bitinia, la quale chiamano Claudianopoli, e per la fua lìngolare bellezza fu 

talmente amato dall’ Imperatore Adriano, che febbene d’altronde folle un favio Principe f 

nondimeno dette molti contraflegni di vergognofa paliìone. 

La morte di quello Amalìo, e le sfrenate pazzie dell’Imperatore fono così defcritte da 

Xifilino (3). Ei inori nell'Egitto, 0 fommerfo nel Nilo, come fcrive Adriano, 0 pure uccijo come è 

piu vero.... Pertanto Adriano lo venero in modo particolare, 0 in memoria dell'amor fuo,o in riguardo 

alla volontaria morte di lui di cui penfava aver bìfogno per i fuoi difegni. Nel luogo dove morì, 

gli fabbricò una Città, e la chiamò col fuo nome, e gl'inalzò ancora fiat ite per tutto il Mondo, e 

diceva d' aver veduto la Stella d' Antinoo, e con gran piacere afcoltava i fuoi familiari, che gli 

ftpponevano ejfere veramente comparfa una tale Stella nata dall' anima d' Antinoo. 

Le Città per adulare il loro Principe Adriano gareggiarono di confacrare all’eternità con 

pubblici monumenti, il nome d’Antinoo; come ne fa piena fede Paufania (4).. Della confecra- 

zione d’Antinoo, e dei Tempii a lui dedicati parla S. Girolamo (5). 

Il fanatifmo dell’Imperatore, e l’adulazione dei popoli arrivarono a fegno tale che gli 

illituirono fagrifizii, felle, e giochi; fabbricarono Tempii, Città, e da lui prefero gli Oracoli, 

e lo efpreffero fotto tante ligure, di Giove, Saturno, Mercurio, Bacco, Apollo, Callore, 

e Polluce, Nettunno, Sole, Luna, Api, & Arpocrate; come ne fanno fede tante Greche 

Medaglie, battute in Nicomedia, Bitinia, Calcedonia, Smirne, Sardi, Amifo, Ancira, 

Tia- 

(1) Virg, Aen. lib. 6. verf. 861. 

(2) Xifilino in Adriano pag. 290. 

(3) Loc. eie. vedi S. Epifanio Anchorat, 5. in Caefaribus . 

S. Girolamo lib. XX. adverfus Javinianum , Sello Aurei. 

Vittore pag. 382. Buonarroti nei Medaglioni pag. 226. e 

Martorelli in Theca Calamaria pag. 660. 

(4) Paqfan. in Arcad. lib. 8. cap. 9. Ad Antinoo fon de¬ 

cretati onori divini. Il fuo tempio è il più moderno di tutti 

a Mantinea, e con parti colar premura è flato ornato dall' Im¬ 

peratore Adriano ; anco altrove fegli prefa un culto, c nell' 

Egitto vi e una città fopra il Nilo chiamata dal fuo nome ; 

Ecco perche è venerato a Mantinea . La di lui patria fu Bitinia 

pofla fopra il fume Sangario. Gl' ifleff popoli di Bitinia oriundi 

d'Arcadia furono una volta Mantinenfì, per queflo P Imperator 

Romano volle che l'onorafjero qual Nume con annui fagrifzii , 

e che ft celebraffero fpettacoli quinquennali . Le fiatile d' Antinoo 

fi confervano nel Gìnnafo iufigne per gli ornati, per la nobiltà 

dei marmi, e per le pitture rapprefentanti Antinoo . 

(5) Vedi S. Girolamo in Catal. Scriptor. Ecclef. tom. 4. 

pag. 110. Prudenzio contro Simmaco dice . Che dirò d' An¬ 

tinoo ne Cele/li feggi collocato, e Clemente Alefiandrino nel 

lib. Cohort. ad gente* pag. 43. dice: V hnperatore Adriano 

confacrò Antinoo , come Giove confacrò Ganimede . 
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prout argumento mKs fiat plura Graeca mtmifmasa (6) Nkomedenfmm, Bytbimnfmm, Chalcedoni en¬ 

fiar,,, Smyrnaeorum, Sardorum, Amifemrum, Ancyranorum, Timorum, Tarfenfium, Arcadum, By¬ 

zantinorum, Alabandorum ire. In Deos patrios Aegyptii retulerunt, 

antinoq 
CTN0PONQ TON 

en AirrriTa ©eon 

M OTAniOC AnOAAONIQC 

I P04>HTHL (7), 

Antinoo 

Eodem Throno 

Cum Aegyptiis Diis 

Maycus Ulpius Apollonius 

Sacerdos. 

Huius juvenis memoria Theodojti Imperatoris temperate refiituta efl in numifmatibits, ex illis 

quae vulgo nuncupantur conformata, & fle inferiptio ANTINOO DANI. Antinoo Pani. 

Verum curio fit at e dignius efl Buonarroti numifma (8) in quo efl tripus cum fer pente, corona, 

difco & epigraphe NEO nrt-TQ Novo Apollini. Civitates, quae Antinoo varias Deorum figuras tri¬ 

buerunt, idcirco tribuifle videntur, quod illum crederent novum Bacchum, novum Mercurium, novum 

Apollinem ec. 

Gemma de qua fermo efl, Antinoum fub Mercurii figura cum pedo fuper humeris facile exprimit. 

Apollodorus (9) enim refert illum pafloritiam exercuifle artem, & in quibufdam Byihiniae nummis 

qui a T rijlano ( i o) referuntur, Mercurius cum talaribus & paftorali ve fle & pedo vifitur ; nil ergo 

aliud fignificare videtur baculus ille quem fuper humeris obfervamus : Nifi haflam Heroum propriam 

credere velimus. Ad ornandam Antinoi hifloriam addendum putavi exemplum operis anaglyphi tam 

egregie elaborati a Graeco fculptore (*) in Pario marmore nitidijflmo, ut vitales auras cum pallenti 

vultus languore quodammodo adhuc expirare videatur Antinous. Hoc opus omnium peritorum conjenfu 

cunilis operibus anaglyphis praeferendum, artifque flatuariae miraculum exiftimandum efl. Cl. Venuti 

publici juris fecit hoc monumentum (11) ab Alexandro Cardinali Albani erutum ex Tiburtini ruris 

Adriani Imperatoris ruderibus antiquitatis thefauros continentibus . Hoc in rure erant pretiofijflma 

que que artis monumenta ab ipfo fuis in itineribus colletta, & magna cura unde quaque comparata. 

Fuit enim Princeps ifte omnium curiofijflmus <&' itinerum cupidijflmlls , ut eius ■ numifmata teftantur, 

& Spartianus (12) inquiens. Peregrinationis ita cupidus, ut omnia quae legerat de locis orbis 

terrarum, praefens vellet addifeere. 

In hoc eximio anaglypho Antinous fub Bacchi forma repraefentatur, quomodo t efl e P anfani a (13) 

Mantineae pingebatur. Caput Rofarum Lotique floribus redimitum habet, finiflra manu coronam gerit 

iifdem floribus compattarli (14), capilli in cincinnulos funt bene difpofiti, quales Theius Senex (15) fluo 

tri- 
(6) Haym Teforo Britannico voi. 2. paig. 219. & feq. Buo¬ 

narroti Medaglioni pag. 25. & feq. Mediobarbi nuniifm. Im¬ 

perat. pag. 187. Vaillant numifmata Graeca pag. 39 e feq, 

Patin. fbejaur. pag. 87.. Oifel. numifm. pag. 416. Pedrufi 

Mufeo Farnefe voi. 5. vide etiam numifmata maximi Moduli 

Regis Galli avum , Vaticana, Pifr.ua , & Medicea mine Magni 

Ducis Etruriae. Decem diverga numifmata Antinoi maximi 

moduli ad fervantur in celeberrimo Mufeo S. C. M. Vindo¬ 

bonae ( Saggio Critico della corrente letteratura franiera pag. 

431. voi. 2. parte 3. ) 

(7) S.U mafia s in Spartianum pag. 137. voi. r. Idem Adria- 

nus fingularis pulchritudinis templum Ama fio fino aedificavit, 

cuius frons fatuis , Operibufque anaglypbcis exornabatur , ut 

oflendit Antinoi numifma , eximii opificii , i„ cuius anteriori 

parte coufpicitar caput Antinoi cum epigraphe, ocriAIOC 

MAPKEAACC O IEFETC TOr ANTINOY . Hoftilius Marcellus 

Sacerdos Antinoi , in averfa templum cum inferiptiom 

AAPIANCC fiKONOMf C n. Adrianus Aedificavit. 

(8) Buonarroti nei Medaglioni pag. 35. 

(9) Apoi/od. Bìblioth. Uh. 3. pag. 297. 

(10) Trip. tom. 1 pag. 547. , Venuti numifmata Maximi 

Moduli Mufei Vatic. voi. 1. pag. 39, In duobus numifmati- 

bus a populis Bythiniae percufts oh fervatur figura babitu pa- 

florali, dextra pedum, antea arundo , feti ramus cum bove pa- 

fcente , fupra afirum Antinoum fub Mercurii forma : ille enim 

D etis babitu olim paforitio indutus Apollinis boves, ut nar¬ 

rat Antoninus Liberalis, ( Tnb. 23. ) pavit. 

(*) Tav. XII. 

(11) Collefi. Antiq. Tab. 19. 

(12) Spart. in A.dr. pag. 163. 

(13) Paufan. lib. 8. cap. 9. 

(14) Corona haec egregie refiituta fuit a recenti Artifice quan¬ 

tum a lineis notatur in uofira tabula. Inutile e fi referre fen- 

tentiam IVinkelmann ( Ifioria delle Arti ec. Tom. 2. pag. 306. ) 

qui afjerit Antinoum fuijje jam in curru pofitum , & balenas 

manibus gefiaffe, cum adhuc extent ferti reliquiae . 

( 1 S) Anacr. Od. 19. 
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Tiano, Tarfo, Arcadia, Bizanzio , Alabanda ec. (6) Dagli Egiziani (7) fu collocato tra gli 

Dei Patrii. 

ANTINOn A Antinoo 

CTN6P0NQ THN Che ha il medefimo trono 

EN AirrnTft 6EGN Degli Dei d’Egitto. 

M OTAniOC A170AA0NICG M Ulpio Apollonio 

nFO^HTHC Sacerdote. 

La memoria di quello giovine fù rinnuovata ai tempi di Teodofio in un Medaglione 

contorniato coll’ifcrizione ANTINOQ E1ANI cioè A Antinoo Pane, 

Ma la più curiofa Medaglia è riferita dal Buonarroti nei fuoi Medaglioni (8) che ha un 

Tripode, un Serpente, una corona, e un difeo colf ifcrizione NED 11T6IQ cioè Al nuovo Apollo. 

Le Città che attribuirono ad Antinoo varie immagini di Dei, pare che ciò facelì'ero fu la 

credenza che ei folfe un nuovo Bacco, un nuovo Mercurio, un nuovo Apollo ec. 

Nella nollra gemma facilmente lì può credere rapprefentato Antinoo fotto la figura di 

Mercurio col pedo paliorale fopra le fpalle, imperocché Apollodoro (9) riferifee che Mercurio 

clercitò l’arte del Pallore, In certe Medaglie della Bitinia pubblicate da Trillano (io) fi vede 

Mercurio con i talari, e con velie, e pedo paftorale; Pare adunque che quel bullone che fi 

vede lopra le fpalle d’Antinoo non fignifichi altro che il pedo pallorale, fe non lo vogliamo 

credere un Alla propria degli Eroi. Per ornamento dell’ilioria d’Antinoo ho {limato bene di 

aggiungere un fingolariffimo balforilievo (*) di marmo Pario nitidilfimo, fcolpito da Greco 

artefice con sì perfettilfima maellria che pare in certa maniera di vedere Antinoo con quella 

languidezza di volto refpirare l’aure vitali, Quello lavoro per confenfo univerfale è da anteporli 

a tutti i baflìrilievi, e con ficurezza può dirli miracolo dell'Arte llatuaria. Quello monu¬ 

mento lo pubblicò il Chiarimmo Venuti (n) fiato trovato dal Cardinale Aleflandro Albani 

nelle rovine della Villa d’Adriano Imperatore a Tivoli che conteneva i più pregievoli tefori 

dell’Antichità. In quella magnifica Villa furono raccolte le cofe più maravigliofe, e con gran 

cura da pertutto mefle infieme, imperocché quello Principe ebbe più di tutti gran curiofità, e 

trafporto a viaggiare come lo provano le fue Medaglie, e l’attella Sparziano, dicendo (12) 

che talmente fà dejiderofo di viaggiare, che tuttodì) che uvea letto dei paefi del Mondo, volle in 

perfona vijitare. 

In quello eccellente balforilievo è rapprefentato Antinoo fotto la figura di Bacco, nella 

qual forma al dir di Paufania (13) era dipinto in Mantinea , La di lui teda è coronata di rofe, e 

fiori di Loto, nella finifira mano tiene una corona intrecciata degli ideili fiori (14) con le 

chiome ben ricciute, quali appunto fono quelle di Batillo deferitte da Anacreonte (15). Veggano 

di 

(6) Vedi Haym Teforo Britannico voi. 2. pag. zip. 8c 

feg. Buonarroti nei Medaglioni pag. 25. & feg. Mezza- 

barba Medaglie degli Imperatori pag. 87. Oifelio Medaglie 

pag. 416. Pedrufi voi. 5. i Medaglioni Vaticani del Re 

di Francia, Pifani, e Medicei ora del Granduca di Tofca- 

na ec. Dieci divedi Medaglioni fi confervano nel famolìflìmo 

Mufeo dell’Imperatore a Vienna , come fi ha dal Saggio 

critico della corrente letteratura ilraniera voi. z. part. 3. 

pag. 431. 

(7) Salmafio in Sparziano voi. 1. pag. 1 37. L’ifieflo Adria¬ 

no edificò al fuo Amafio un tempio di (ingoiar bellezza 

colla facciata adorna di ftatue e bafiìrilievi, come dimofira 

una Medaglia d’Antinoo d'eccellente lavoro, nel dritto 

della quale fi vede la tefta d’Antinoo colla leggenda Ofiilio 

Marcel/o Sacerdote cT Antinoo . Nel rovefeio un tempio con 

1’ ifcrizione Adriano edipeo . 

(8) Buonarroti pag. 3£>. Span. de praedantia ec. pag. <?jz. 

(9) Apollod. lìb. 3. pag. 297. 

(10) Trillano tom. t. pag. 347. Venuti numifmata Muf. 

Vatic. voi. 1. pag. 39. In due Medaglioni del Mufeo Va¬ 

ticano battuti dai popoli della Bitinia fi vede una figura 

con abito padorale , nella delira un pedo, avanti una canna, 

o un ramo , con un bove che pafee , fopra del quale la 

Stella d’ Antinoo , imperocché Mercurio fotto quella figura 

pafeeva i bovi d’ Apollo, come narra Antonino Liberale 

Favola 23. 

(*) Tav. XII. 

(11) Collegi. Antiq. Tav. 19. 

(12) Sparziano in Adriano p. 163. 

(13) Paufan. lib. 8. cap. 9. 

(14) Quella corona è fiata rifatta egregiamente da u* 

moderno artefice . Di quello celebre balforilievo è refiituita 

modernamente quella parte che c notata da certe linee in¬ 

cide nella nollra (lampa . E' inutile di confutare Winkelmann 

( Iftoria dell’Arti tom. 2. pag. 306. ) il quale afiérifee che 

Antinoo efier dovea fur un cocchio , ed avere una redina 

nelle mani, quando ci iella ancora una parte dei fiori 

della corona . 

(1 j) Anacr. Od. 29. 
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tribuebat Bathyllo. Videant quae fi Eruditi, quae de Apolline ab Allione fialpto diximus, quaeque noflro 

Amafio conveniunt iuxta deficriptionem Lactantii (16) Pecloris latitudo fublimis, expolita oculis 

mirabilem praefert habitus fui dignitatem. Ne autem Antinous fub Bacchi forma admirationem 

injiciat, Anacreontis (i 7) carmina exfiribam, ex quibus Rofas in Bacchi fejlis adbibitas fuifle dignofiitur. 

Eadem decens coronis, 

Et expetita menfis 

. Solemnibufque Bacchi ec, 

Eumdemque Rofis redimitum defer ipfit Philojlratus (18): Nec abfimile videtur Antinoi coronam 

ex illis effe quae Loti floribus textae Antinoiae vocabantur, & apud Athenaeum deferibuntar (19). 

Quandoquidem eli injefta de Alexandria mentio, fcio in ea pulchra civitate coronam quandam 

textam e Lato ibi nafcente vocari Antinoiam. In paludibus Lotus gignitur aeftatis tempore, 

floris duplex color, alter fimilis Rofae; ex hoc ne&untur coronae, quas proprie vocant Anti- 

noias , alterius cyaneus color eft, e quo Lotina fit corona ec. 

Apud Qruterum (20) reperitur infiriptio, quae quondam fuit Athenis in Gymnafio, ibi quatitor 

firta obfirvantur, in quorum uno legitur ANTINOEIA, idefi certamina in honorem Antinoi. 

Plura & praeclara Antinoi adfirvantur Romae monumenta ,fid notior efl Villae Tufiulanae Bur- 

ghefiae, quae nuncupatur Mandragone, protoma Antinoi colofflca, in Tiburtina Hadriam Imperatoris 

villa, ( ut aiunt ) reperta. Huius perrari operis artifex inerito inter celebriores Graeciae artifices re- 

cenfiri debet, fi tantummodo expendatur quantae dijficultatis in fiulptura fit in figuris colojficis ve- 

nuflatem, pulchritudinem elegantiam que retinere, 

AN- 

(16) Laetantius cie Opificio Dei cap. io. pag. 702, 

(17) Anner. Od. 53. 

(i 8) Pbifofir. Icon. lib. f. p(ig. 786, 

(rp) Atbeu. lib. 17. pag. 6jy. 

(as) Grt(ter. Infer, voi. 1. pag. 317. vuw, t, 
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di grazia gli Eruditi ciò che abbiamo detto del belliffimo Apollo incifo da Allione, che com¬ 

bina col noflro Amalio fecondo che ne fa fede Lattanzio in quelli termini (16). La larghezza 

del petto efpofia ai noftri occhi dimoftra una mirabil dignità della fua perfona . E perchè non paia 

Erano di vedere Antinoo fotto la forma di Bacco coronato di rofe, traferiverò alcuni veri! di 

Anacreonte (17); donde li ravvifa elferfi ufate le rofe nelle folennità dii quel Nume. 

Di Bacco nelle fefle 

Si fp argon rofe a cefi e 

Nè cofa è che fi faccia, 
Nè fenza rofa piaccia . 

E PiftelTo coronato di rofe ce lo defedile Filoftrato (18). Nè pare inverilìmile che la 

corona d’ Antinoo Ila una di quelle di fior di Loto chiamate Antinoe, e deferitta appreffo 

Ateneo (19). So che nella bella Città d’Alejfandria una certa Corona di fior di Loto che ivi nafee 

chiamafi Antinoa. Il Loto fi produce d'eflate nelle paludi. Quefio fiore è di due colori, /’ uno fimile 

alla rofa, di cui fi formano le ghirlande, chiamate propriamente Antinoe. V altro è di color ceruleo 

con cui fi fa la corona di Loto, 
Appreflò il Grutero (20) fi trova un ifcrizione, che una volta era nel Ginnafio d’Atene . 

Vi s’olfervano quattro corone, in una delle quali Ila fcritto ANTINOEIA, cioè combattimenti 

in onore di Antinoo. 

Molti noti monumenti d’ Antinoo fi confervano in Roma, ma il più famofo è il Bullo, 

Colofi’ale di Villa Borghefe a Frafcati, chiamata Mandragone, trovato per quanto dicono nella 

Villa dell’Imperatore Adriano a Tivoli. L’artefice di quello fingolarilfimo lavoro può merita¬ 

mente elfere annoverato tra i più celebri fcultori della Grecia, fe fidamente fi confiderà di 

quanta difficoltà fia nella fcultura il riunire nelle figure Cololfali grazia, bellezza, ed eleganza. 

Tom. /. P * AN-’ 

(16) La£t. Firm. de Opif. Dei cap. io. 

(17) Anacr. Od. 53. 

(18) Philojhr. Icori, iy. lib. 1. pag. 786. 

(19) Athen. lib. rs. pag. 677. 

(20) Gruter. Infcript. voi. 1. pag. 317. n. i„ 
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ANTIOCHUS, 

wNftituenti mihi binas gemmas explicare, quae Antiochi infigniuntur nomine, nonnullae, ob oculos 

difficultates ver fantur. Harum prima Minervam exhibet belligeram. Gemma ifta a Gorio (1) pu- 

*® blici juris fatta ejl, qui quum antiquae eruditionis peritijjimus, fed antiqui artificii prorfus ejfet rudis, 

antiquam, opufque Antiochi arbitratus efl, (prout etiam gemmam Apollinis a Cleone, & Mufae a 

Cronio) elaboratam, de quibus commodiori loco fermo inftituetur pro antiquis habuit), fcribens. Haec 

gemma, & alia in hac tabula num. II. (quod eft Apollo Cleonis) allata non extant in Da£ty- 

liotheca Clar. V. Petri Andreae Andreinii ; furto fibi ablatas cum aliis pluribus rariffimis, & 

quantivis pretii gemmis merito dolet fummus vir.. 

Equidem infpexi apud eumdem Gori Minervae huius imaginem Hifpanica exprefidm cera, quam 

abfque ulla haefitatione tribuere flatim non dubitavi illuftri Flavio Siri et i, qui ad gemmae pretium 

augendum Antiochi nomen inferipj'erit, ut & antiquis mos erat, quos fejlivijfimus Phaedrus (2) ridet 

his verfibus . 

Ut quidem Artifices noflro faciunt faeculo. 

Qui pretium operibus majus inveniunt, novo 

Si marmori adfcripferunt Praxitelem fuo, 

Detrito Myronem argento, plus vetuftis nam favet 

Invidia mordax, quam bonis praefentibus. 

Opus iflud noftris confettimi temporibus maximi habendum efl. Elegantes Flavii Sir leti la-> 

bores nonnullorum Graecorum Lithoglaphorum aemulantur induflriam ; Sed plurimum Jitae gloriae de¬ 

traxit antiquorum nominum impofiura, praefertim quia non erat cur alienis nominibus fucum propriis 

operibus facere finderet. Viget adhuc huius impoflurae vitium, quod religioni haud fibi vertunt noflri 

aevi Lithoglaphi, multo que minus tam pretioforum monumentorum mercatores. Ad alteram gemmam 

progrediamur, qua Sabina Imperatrix refertur, Antiochi nomine ita inferipto ANTIOXIC (3). Quifquis 

huius gemmae auttor fit, ex operis lineamentis non inter excellentiores, fed inter mediocres nume¬ 

randus efl lythoglaphos, & pofl Antoninorum tempora vixijfe arbitror, quum fcilicet optimae artes 

gradibus acceleratis deficere inciperent. 

MI- 

(1) Gori Infcript. Antiq. Etrur.pars 1. pag. 43. Tab. r. 

fiuin. 4. Gemmam banc Winkelmaun edidit. ( deficription des 

Pierres de Stofch ), ubi inquit. Bulle de Minerve avec le 

nom du Graveur ANTiOXor . Peut-etre cette palle ell-clle 

mouè fur une Cornaline du Cabinet d’ Andreini. II y avoit 

un fculpteur d’Atenes du meme nom qu'on volt ecrit fur 

la bafe d’une grande Hatue de Minerva de la Villa Lu- 

dovifi , mais travaillè aveo peu de gout. Cette infeription 

qui eli publiée par Carlo Dati a ete mal copiò . Unde \Vin- 

kelmann deducat Antiochum qui fatuae Minervae nomen in-. 

fcripfit fuum, Athenienfem fuiffe, ignorare profitemur . Id fané 

non o[ìeudit inficriptio a Caroto Dati edita pag. 118. de qua in¬ 

quit. In Pallade Hortis de Ludovilis .... TIOXOS IAAIOS 

noiEi. ANTIOCO D' ILLI FACEVA. Facile aliquid inefi 

mendum in libro , feti in marmore. 

(a) Phaedri Fabul. lib. 5. Fab. I. 

(3) Hanc nominis terminationem nemo miretur, nam in Mu- 

fieo Capitolino ( voi. 1. T(ib. 73. pag, 40. ) pratomam habe¬ 

mus nomine nreOAOPIS infiggitam : vide Plin-. lib. 36. cap. $. 

è? Paufan. lib. <?. cap. 33. 
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ANTIOCO. 

VArie difficultà mi fi prefentano nelle due gemme che portano il nome d’Antioco. La 

prima rapprefenta Minerva Guerriera. Quella gemma fu pubblicata dal Gori molto 

erudito, ma altrettanto imperito nel conofcere i monumenti dell’ Antichità, il quale 

la credette antica, ed opera d’Antioco, ficcome ancora la gemma d’Apollo incifa da Cleone, e 

la Mufa da Cromo, dei quali artefici parleremo a fuo luogo. Quefia gemma (dice egli) come pur 

l'altra al numero fecondo di quefla tavola {che è /’ Apollo di Cleone) non fi trovano più nel Mufeo del 

chiari filmo Pietro Andrea Andreini, il quale meritamente fi duole che gli fieno fiate rubate con molte 

altre rarìfiime gemme di gran valore. 
Io viddi apprefiò il medefimo Gori un imprefiione di quella gemma di Minerva in cera di 

Spagna, e non efitai niente a crederlo lavoro del celebre Flavio Sirleti, che per accreditare mag¬ 

giormente quella pietra v’incidede il nome d’Antioco, ficcome folevano ancora fare gli Antichi 

che Fedro leggiadramente deride, dicendo (2). Così fanno alcuni Artefici del nofiro fecolo, che ac~ 

crefcono il pregio alle loro opere con apporre al nuovo marino il nome di Prajfitele, e quello di Mi- 

rone negli argenti logorati, poiché la mordace invidia favorisce più gli Antichi, che i Viventi. 

Quefla opera modernamente fatta fi deve molto apprezzare. Gli eleganti intagli di Flavio 

Sirleti pollòno gareggiare con alcuni dei Greci incifori ; ma egli ha molto ofeurato la fua gloria 

con l’impollura dei nomi antichi, particolarmente perchè non avevan di bifogno le fue opere di 

mendicare lode dai nomi altrui. Regna ancora quello vizio di impollura, della quale non fi. fanno 

fcrupolo i moderni incifori, e molto meno ancora i mercanti di quelli preziofi monumenti. Ven- 

ghiamo all’altra gemma nella quale è rapprefentata l’Imperatrice Sabina col nome d’Antioco così 

ferino ANT10XIC(3). Qualunque fia l’autore di quella gemma, dalla fua maniera del lavorare 

apparifee non edere degli artefici più periti, ma dei mediocri, e facilmente fi può giudicare efier 

vifiùto dopo i tempi degli Antonini, quando le belle arti a gran palli principiarono a decadere . 

V 2 Mi¬ 

niere , imperocché l’ifcrizione riferita da Carlo Dati ( vite 

de Pittori Antichi in 4. pag. 118.) così dice netta Patta- 

de del giardino de Lodavi fi .... TlOKOS IAAIOS nOlEt 

ANTIOCO D’ILLI FACEVA: vi è facilmente qualche 

errore o nel libro o nell’iftrizione. 

(2) Fedro lib. y. Fab. 1. 

(3) Di quefta terminazione del nome dell’Artefice neL 

funo fi maravigli , perchè nel Muf Capitolino voi. 1. 

Tab. 73. pag. 40. abbiamo un bullo col nome ruwOAQriz 

Pitodoro: vedi Plinio lib. 36. cap. y. e Paufania lib. #. cap. 3 3. 

(1) Gori Infcr. Ant. Etrur. parte r. pag. 43. tom. 1. n. 4. 

Quefta gemma la pubblicò ancora Vinkelmann nella De- 

fcrizione delle gemme di Stofch pag 61. ove dice Dujle de 

Minerve avec le nom du Graveur ANTIOXOr . Peut-etre nette 

papié eg-elle monte pur une Cornatine du Cabinet d' Andreini . 

Il y avoit un fculpteur di' At bene s du mente nom qu'011 volt ecrit 

fur la bafe d'une grande Jlatue de Minerva de la Villa Lu¬ 

dovici , mais travai Ile avec peu de gout. Cette infcription qui 

ejì publiée par Carlo Dati, a et'e mal copie .Non fó donde ri¬ 

cavi Winkelmann che quello Antioco fcultore folTe Ate- 
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XXL 

MI NI R VA BILL AT RI X- 

ANTIOCHI OPUS, 

EX ECTYPIS MUSEI ANTONII FRANCISCI GORI, 

Minerva (i) ifthaec bellatrix ab Antonio Francifco Gori ita defer ibit ur (a) Minerva folato dc 

more crine, papite fert galeam (3) comantibus e con.o criftis , & equina cauda de¬ 

fluente horrificam Gorgonei angues e fquameo thorace huc illuc ferpunt, dextrorfum 

^lata hafla (4) . Minervam ornatam metuendis armis ita defcripfit Statius (5). 

Diva ferox magni decus, ingeniumque parentis 

Bellipotens, cui torva genas, horrore decoro. 

Callis, & afperfo crudefcit fanguine Gorgon, 

Homerus fortiflimorum Graecorum galeas non femel deferibens criflatas, & longis equinis caudis 

infignes facit. Etrufcos quoque milites caflides ita ornatas ferre confuevifle, plura Etrufca mo¬ 

numenta in Dempfteriano Opere oftendunt Tab. 46. & 53. pars t. 

Aegis Minervae miro artificio elaborata & a Virgilio (6) defer fit a cum nofira gemma convenit. 

Aegidaque horrificam, turbatae Palladis arma 

Certatim fquammis ferpentum, auroque polibant, 

Connexofque angues, ipfamque in peftore Divae 

Gorgona defe&o vertentem lumina collo, 

Bea iflhaec ad lovis dexteram femper vifitur locata, In duobus numismatibus ab Oifelio (7) 

filatis, Iuppiter e fi medius , Alinerva dextrorfum, luno fini(Ir orfium Iovi ad(lat, quod quidem non 

leve argumentum e fi Deam ifiam plurimum apud eumdem Patrem fuum yaluijfe, quod a Plutar- 

fbo (8) quoque confirmatur. 

( 1 ) Pallas & Minerva unun} & idem numen prorfiis funt, 

tit videre e fi in plurimis locis Homeri lib. r. Ili ad. verf 200, 

Etfi nonnulli, quos Natalis de Comitibus in Mythologia lib. 4, 

pag. 154. refert, contrarium fentiant ; attamen a Svidav. 3. 

pat- a. clari (fime a geritur, Palladem ege epitbetum Minei vae 

proprium, gc difiae a vibranda hafla, vel quod Pallantem 

unum ex Gigantibus occiderit . De huius aliorumque Numi-, 

num origine vide Dialogum Platonis in Cratilo & Cicer, de 

Nat. Deor. lib. 3. cap. 23. 

(2) Gori Infcrip. Antiq. Etrur. pars 1. pag. 43. 

(3) Vir gii. lib. 3. Aen. verf. 467. 

Et conum infignjs galeae, criftafque comantes 

Arma Neoptolemi ec. 

Vide Arifiophanem in Lyfflri verf. 561. & Fulgentium My- 

fo/og. cap. 2. pag. 135. 

Nui- 

(4) Fulgent, loc. cit. 

(5) Statius lib. 2. Tbebaid. verf. 71$. De officiis, geflis , 

inventifque Minervae vide Homerum Hymn. 1. in Venerem 

verf. i.& feq. & Martianum Capellam Satyr. lib. 6. p. 183. 

(6) Virg. lib. 8. Aen. verf. 437. ibi Servius ita feribit. 

Aegis peftoris cft munimentum habens in medio Gorgo¬ 

nis caput: quod fi in peftore numinis fuerit, Aegis vo¬ 

catur, fi in hominis peftore, ( ut in antiquis Imperato¬ 

rum llatuis videmus ) Lorica dicitur . 

(7) Oif numifm. feletia Tab. 51. & Ji. pag, 309. & feq. 

(8) Piat Quaef. Conv. lib. 1. Qjtaefi. 2. vide P agerì Lu¬ 

cernae ftiiles voi. 1. Tab. 29. ubi templum cernitur, in cuius 

medio Iuppiter, Minerva a dextris , luno a finiftris fedentes 

Citm attributis . Vide Fabbretti de Columna Traiana cap. 3. 

& Buonarroti Pracf. ad numifm at a Maximi Moduli pag. 26, 
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XXI. 

MINERVA GUERRIERA- 

OPERA D' A N T I 0 C 0, 

DA UN' IMPRESSIONE DEL MUSEO DEL DOTE, ANT. FRANCESCO GORI. 

QUefta Minerva (i) Guerriera così è defcritta da Antonio Francefco Gori (z) Minerva con 

capelli fcioki fecondo il cofiume, col! elmo in tejìa fpaventevole per i pennacchi (3), e per 

la coda di cavallo in già cadente ; 1 Gorgonei ferpenti $' aggirano qua e là dallo fquammofo 

torace, alla defira fi vede un afia alzata (4). Così defcrijje Stazio (5) la Minerva ornata con armi 

da incutere timore. 

Feroce Dea del Genitor fupremo 

Fregio tfi ingegno : Dea pofente in guerra 

• Sovra il cui volto coti leggiadro orrore 

Incrudelifce il formidabil' elmo, 

E di Medufa il crin dijfufo il fangue. 

Omero deferire fpefo gli elmi dei volorofi Greci ornati di penne, e di lunghe code di cavalli. Molti mo¬ 

numenti Etrufibi nell Opera del Demfiero Tah. 46., e 53. parte 1. dimojlram che ancora i fidati 

Etrufchi erano filiti di portare filmili morioni. 

L’Egida di Minerva lavorata con maravigliofo artifìcio, e defcritta da Virgilio (6) conviene 

con la nofìra gemma. 

E fu I Egida orrenda, ed armatura 

Della turbata Palla, altri a gran gara 

Polian le fquamme, ed i ferpenti aurati 

E gl’ angui avviluppati, e la mede fina 

Medufa in petto della Dea, che torce 

Dal tronco collo avvelenati lumi. 

Quella Deità Tempre lì vede collocata alla defira di GioveIn due Medaglie riportate dall' 

Oifelio (7) vi è Giove nel mezzo, alla defira Pallade, e Giunone alla finiflra, in prova dell’au¬ 

torità che ella ha appreffo il medefimo fuo Genitore, come ci viene ancora confermato da 

Plutarco (8). 

Ho 

(1) Pallade e Minerva fono del tutto un’ ìftefTa Deità 

come fi deduce da Omero in molùlfimi luoghi dell’Iliade 

lib, i. verf. 200. Quantunque alcuni autori riferiti da Na- 

tal Conti nella fua Mitologia lib. 4. pag. 254. fieno di 

contrario Pentimento . Nulladimeno chiari ITI inamente la 

verità di quella cofa fi deduce da Svida nel voi. 3. 

pag. 6. il quale alferifce , che Pallade è nn epiteto proprio 

di Minerva così chiamata 0 dal vibrar l'afta , 0 perche ttc- 

c'tfe Pallante uno dei Giganti. Dell’origine di quello no¬ 

me di Minerva vedi Platone nel Dialogo di Cratilo, e Ci¬ 

cerone de Nat. Deor. lib. 3. cap. 23. 

(2) Gori Infcript. Ant. Etr. part. 1. pag. 43. 

(2) Virgil. lib. 3. verf. 407. 

E un infigne celata in fui cimiero 

Di vaghe piume adorna , Armi di Pirro . 
VediArillofane in Lyfiftr.'verf 561. & Fulgenzio in Mytolog, 

cap. 2. pag. 13$. 

(4) Fulgenzio loc. cit. 

(5:) Stat. Theb. lib. 2. verf. 71 j. traduzione di Giacinto 

N ini. Degli officii, imprefe , ed invenzioni trovate da Mi¬ 

nerva , vedi Omero nell’Inno fopra Venere verf. 7. e feq. 

e Marziano Capella Sat. lib. 6. pag. 188 

(6) Virgil. lib. 8. Aen. traduzione di Teodoro Angelucci 

nel qual luogo nota Servio . L' Egida è la difefa del petto aven¬ 

do nel tnezzo la tefta della Gorgone; fe quefta farà nel petto d'una 

Deità , fi chiama Egida , fe nel petto d' un uomo ( come fi vede 

nell' antiche ftatue degl' Imperatori') fi dice Lorica. 

(7) Oifel. Numifm. Seleft. Tav. 5?. e 52. pag. 309. 

(8) Plutarch. Quell:. Conv. lib. 1. Quell. 2. vedi le Lu¬ 

cerne del Paffieri voi. 1. Tom 29. dove s’offierva Giove 

nel mezzo a un tempio, alla delira Minerva , Giunone alla 

finillra fedenti con i loro attributi, vedi Fabbretti nel cap. 3. 

della Colonna Traiana, e Buonarroti nella Prefazione ai 

Medaglioni pag. 26. 
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Nullibi congruentius, quam beic Martis figura locari pofie videtur, quum etiam Deus ifie belli 

fit praefes, & commune in bello cum Minerva habeat imperium (9). In pede triangulari candelabrorum 

Domus Barberinae, ( quae reperta fiunt in Villa Tiburtina Adriani Imperatoris in loco qui Academia 

nuncupatur (10)) Mars vifitur flans anaglyphice excellenti fiylo ficulptus, juvenili (*) aetate, nudo 

corpore, & galea duplici enfiarmi ordine ornata, in cuius medio e fi Leo ac defiuper Gryphus. C lamis 

ab humeris defluens feniflro excipitur brachio, quo longam haflam cufipide munitam tenet, dextro in 

. femur nititur. In vultu apparet ferocitas, & belliger animus, qui tamen leni mificetur majeftate, 

vigor que per omnia funditur membra. In Martis nuditate indicare voluijfe artificem arbitror quod 

in bello quilibet magno animo, & impavido efie debet, ideoque numinis tranquillitatem oftendifie, 

prout Morellius (11) inquit in nummo C. lui. Caefaris, in quo Mars nudus, feu tranquillus, ftans 

galeatus, dextra haftam tenens, laeva parazonium. Antiqui fculptores nunc placidos, nunc iratos 

Deos exhibebant, ut infinita monumenta te flantur. Etfi vero Romani plurimum bello indulferint, nihilo- 

tamen minus non tam frequenti cultu Martem profequuti fiunt, quam nonnullos alios Deos, & po- 

tijfimum Venerem Aeficulapium que, Numine} Salutis & Voluptatis. 

Quod ad galeam fipeclat, ubi jubatus Leo cum Grypho, fiagaciter fignificatur terror, quo Mars 

hofies afficit, ut cecinit antiquus Poeta: Ferarum ri£tu terrificant galeae. Duplicem criftarum or¬ 

dinem Caria gens reperit, ut inquit Herodotus (12) quippe galeis eri fias imponendas primi ofien- 

derunt Cares, quae galeae fiaepe ferarum formis fabricantur, prout erat Turni galea, de qua lo¬ 

quitur Virgilius (13). 

Cui triplici crinita juba galea alta Chimeram 

Suftinet Aetneos efflantem faucibus ignem. 

SA- 

(9) Mars ab eo ( appellatus efl ) quod maribus in bello 

praeeft, inquit Varro cie lingua lat. lib. 4. pag. 18. idem 

Ovid. lib. 3. Fajl. v. 85. & Homerus lib. 5. Ili ad. v. 42S. 

& in Hymno Palladis pag. 553. inquit. 

Palladem Minervam Patronam urbium principio canere 

Gravem; cui cum Marte curae iiint bellica opera. 

(10) lebnograpbia Villae Tiburtinae Hadriani Caefaris 

eap. 11. pag. 23. ntpn. 31. R. P. D. Eulgarinus fijb terra 

invenit cellulas quafdam ruinis oppletas, e quibus extraxi? 

duo candelabra marmorea acantho incifa cum pedibus trian¬ 

gularibus, in quorum lateribus figurae anaglyptico opere 

affabre exculptae erant . Illa candelabra jam funt inter an¬ 

tiquitates Cardinalis Barberini . 

(*) Tav. XIII. N. I. 

(11) Morelli Tbef. numifm. pag. 92, 

(12) Herodotus lib. 1. cap. ijt. 

(13) Virg, lib, 7. Aen, verf. qZy, 
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Ho creduto che fofle quello il luogo più adattato per riportare la figura di Marte, mentre 

ancora egli prefiede alla guerra, ed ha in comune con Minerva (9) l’impero. Nel piede trian¬ 

golare de candelabri di Cafa Barberini ( ritrovati nella Villa Tiburtina dellTmperatore Adriano 

nel luogo detto l’Accademia (io) ) fi vede Marte nudo in piedi in età giovanile (*) fcolpito in 

bafTorilievo da eccellente fcalpello, coll’ elmo in teda adornato di doppio ordine di penne, nel 

mezzo del quale v’èun Leone, e fopra un Grifo tiene la clamide che gli cade dagli omeri ravvolta 

nel finiftro braccio, nel quale ha una lancia ed appoggia il deliro fui fianco; nel volto fi fcorge 

]a fierezza, e l’animo guerriero, che però è temperato da una piacevole maeftà con un certo 

vigore in tutte le membra. Nella nudità di Marte giudico che l’Artefice abbia voluto indicare, 

che in guerra ciafcuno deve edere intrepido, e che perciò abbia efprefiò la tranquilla indifferenza 

di quel Nume, conforme fpiega Morelli (11) in una medaglia di Giulio Cefare, nella quale 

( die’ egli ) fi vede Marte nudo, 0 pure tranquillo in piedi eoli' elmo , tenendo nella deflra /’ aft a, e il pa¬ 

razonio nella Jìniftra . Gli antichi fcultori hanno rapprefentati gli Dei ora placidi, ora iracondi, 

come lo dimoftrano infiniti monumenti; Ma benché i Romani fodero molto dediti alla guerra, 

nulladimeno non venerarono Marte con sì frequente culto come alcune altre Deità, e principal¬ 

mente Venere ed Efculapio, Numi della falute, e del piacere. 

Per quello che fpetta al morione, nel quale fi vede un Leone ed un Grifo, fi volle con ciò 

fagacemente lignificare il terrore che Marte cagiona ai nemici, come cantò un’antico Poeta: J"pa¬ 

ventano le galee col ceffo delle Fiere. Il cimiero con doppio ordine di penne fu inventato dalla 

Nazione dei Cari, come dice Erodoto (12). 1 Cari furono i primi a tnoflrare la maniera di mettere 

le piume fopra gli elmi ,ì quali fpede volte erano lavorati con diverfe forme di fiere, come era 

quello di Turno, del quale dice Virgilio (13). 

Cui triplice cimier V altero elmetto 

Ferocemente adorna, e una chimera 

Minacciando foftien, che vampe Etnee 

Dalle fauci tramanda. 

SA-. 

(9) Varrone de ling. lat. lib. 4. pag. iS. diceche Marte 

è così nominato perche prefiede ai mafiebi nella guerra cioè 

Marsa maribus e Oridio lib. 3. de Fall:, verf. 85. e Omero 

nell’ Iliad. lib. 5. verf. 428., e nell’Inno di Pallade dice». 

Palla Minerva , che le Città finiva 

Fammi a cantar ferrihil ; cui con Marte 

A cura fion le belliche faccende . 

(10) Pianta della Villa Tiburtina d’Adriano di Pirro 

J-igorio Roma 1751. cap. 11. pag. 23. num. 31. Mon~ 

fignor Bulgarinì ha trovato alcune fianze [otterrà nelle quali 

ha cavato due candellieri dì marmo intagliati a foglie con li 

piedi a triangolo, nelle cui facciate fono figurine di baffori- 

lievo intagliate di buona maniera, li quali candellieri ora 

fono tra V anticaglie dell' Eminenti]s. Sig. Cardinal Barberini ». 

(*) Tav. XIII. N. I. 

(11) Morelli Thef. numifm. pag. 91. 

(12) Herod. lib. 1. cap. 171. 

(13) Virgil. lib. 7. Aen. verf. 78 
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XXII, 

SABINA ADRIANI 
ANTIOCHI OPUS, 

Gemmae incifum, 

EX ECTYPIS CHRISTIANI DEHN, 

S Abi na Adriani Imperatoris uxor non vulgari pulchritudine fuit praedita, ut tot nummorum ac 

protomarum monumenta tejlantur. 

Coniuge s inter ijlos magnae exarferunt difeordiae quae vel a Sabinae ingenii morofitate, 

feti potius ( ut credo ) ab impudenti Imperatoris in Antinoum amore ortum facillime habuiffe videntur. 

Servilibus hifce injuriis compulfa ( ut Sext. Aur. Vilior (i) pofterorum memoriae tradidit ) Sa¬ 

bina fibi ipfi violentas manus intulit . Spartianus (2) tamen fer ibit, Adrianum Uxori venenum 

propinafe. Sed quomodocumque obierit, dedecus Adriano non leve ex ea morte redundat ; quamvis poflea 

inter Deas Uxorem collocaverit, prout illius docet Apotheofes in nummis exprejfa, ubi (3) Aquila ex- 

panfis alis Sabinae animam in Caelum fert. 

Sabinae caput eleganter mitella efl comptum in noftra gemma. In Capitolino Mufeo (4) illius 

protoma illuftri fcalpta flylo caput concinne ornatum, fpicifque coronatum habet, fatti multis in nummis 

vifitur. Objervatione dignum efl eiufmodi ornamentum, eo quod Sabina novae Cereris titulo fuit ho¬ 

norata, uti probat eius appellatio NEA AHMHTHP Nova Ceres in Graeca inferiptione apud Spo- 

nium (5), quae facile referri potefl ad nummum ab Angelonio (6) producimi, in quo Imperatrix haec 

vifltur fpicis coronata, & in alia parte Ceres fedens, dextra fpicas, fmiflra facem tenens. 

Quamplurimae Auguflarum Romanarum flatuae fub Cereris exhibentur figura, idque etiam in 

numifmatibus apparet, quae Agrippinae Neronis & Fauftinae Junioris caput fpicis redimitum (7) oflen- 

dunt. De Sabina Celeber Caylus (8) fermonem inftituens inquit. On ne lem furpris de voir cetre 

Princede avec les attributs des Ceres, quand on ffaura qu’on lui dorme le noni de cette Divinità 

dans quelques inlcriptions rapportees par Fabretti, & qu’elle paroit fur les medailles avec les 

fymboles qui chara&erifent Ceres. Ces datteufes marques des reconnoidìince n’ont vraifembla- 

blement point eu d’autre fondement que des diftributions des bleds faites au peuple, ou des 

foins, des attentjons peut-etre méme des ordres données pour en faire venir en Italie, 

APOL- 

fellabantur Imperatrices ) in quibus Matronae capita rof.s 

X'edimibant referri pofje putat . Quae quidem opinio va lì di girne 
a Maffeio ( Gem. par. 1. Tav. 39. pag. 48. & feq.) refellitur. 

(7) Vaillant uumifn. praejl. voi. 2. pag. 59. & Gefner. 
Tab. 44. num. 11. 

(3) Caylus Autiq. voi. i. pag. 1S1. Sabinae fatuam cum 

venu fa capitis concinnatione exhibet . 

(1) Sext. Aer. Vibi Epit. pag. 444. 

(а) Spartian. in Adrian, pag. 204. 

(3) Mediobarbi num. Imp. pag. 186. 

(4) Muf. Cap. voi. 2. Tab. 35. 

(5) Spon. Mifcellan. pag. 328. 

(б) An geloni Iflori a Augufla pag. 124. Ago [linias gem. 

pag. 1. Tab. io3. Sabinam in Gemma rofls coronatam ex¬ 

hibet & ad Floralia Bonae Deae ( cuius nomine nannnllae ap- 
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XXII. 

SABINA D’ ADRIANO 
OPERA D’ ANTIOCO, 

Incifa in una gemma. * 

DA UN’ IMPRESSIONE DEE SIG. CHRISTIANO DE [IN. 

SAbina Moglie dell’ Imperatore Adriano fu dotata di non mediocre bellezza, come lo tedifì- 

cano tanti monumenti di Medaglie, e Bulli. 

Inforfero tra quelli Coniugi grandi difcordie, le quali facilmente parvero originate dal 

naturale inquieto di Sabina o piutollo a parer mio dallo sfrenato amore di quello Imperatore 

verfo Antinoo; così che Sabina da un’obbrobriofa ingiuria, come narra Sello Aurelio Vittore (i) 

fu collretta a darfi volontariamente la morte. Sparziano per altro fcrive, che fù avvelenata da 

Adriano (2): Comunque ha quella morte li arreca non piccol difonore, quantunque dipoi la col- 

locafle tra le Dee, come attedia la di lei Apoteofi efpreda nelle Medaglie (3), dove un’Aquila 

con l’ali llefe porta in Cielo l’anima di Sabina. 

Nella nollra gemma ha un elegante acconciatura la teda di Sabina ornata d’ una piccola 

mitra. Nel Mufeo Capitolino (4) fi vede il fuo budo d’egcellente fcultura col capo vagamente 

coronato di fpighe, come s’oderva in molte Medaglie. E'notabile un sì fatto ornamento, perchè 

Sabina fù onorata col titolo di nuova Cerere, come lo prova la greca ilcrizione pubblicata dallo 

Sponio (5) NE A ,6HMH l HP Nuova Cerere, la quale facilmente può aver relazione ad una Meda¬ 

glia riportata dall’ Angelonì (6), in cui lì vede queda Imperatrice coronata di fpighe, e nel ro- 

vefcio Cerere fedente con le fpighe nella dedra, e una facella nella linidra . 

Molte datue d’imperatrici Romane fono fimboleggiate fotto la figura di Cerere, come ap~ 

parifee dalle Medaglie, nelle quali fi vede la teda d’Agrippina di Nerone, e di Faudina Juniore 

coronata di fpighe (7). Il celebre Sig. Caylus parlando di Sabina dice (8). On ne férà fùrpris de 

voir rette PrinceJJe uvee les attrìbuts des Ceres, quand on fqavra qu on lui donne le nom de cette 

Diviniti dans quelques infcriptions rapportées par Fabretti, & quelle par oh far les medailles avec 

les fymboles qui cbara&erifent Ceres . Ces flatteufes marques des reconnoijfance hont vraifembla- 

blement point eu d'autre fondement que des diflributions des bleds faites au peuple, on des foins, des. 

attentions peut-etre mente des ordres données pour en fair e venir et 1 Italie 

Tom. I. Q APOL- 

(1) Epit. Sex. Aur. Vi£l. pag. 444. 

(2) Spart. in Adr. pag. 204. 

(3) Mediobarbi numifm. imp pag. 186. 

(4) sMuf Cap. voi. 2. Tav. 3J. 

(5) Spon. Mifcell. pag. 328. 

(6) Angeloni Iftoria Augufta pag. 124. AgofHni nelle 

gem. pag. 1. T. 108. riporta una Sabina in gemma coro¬ 

nata di rofe, e crede che polTa riferirli alle felle Florali 

della Bona Dea (col di cui nome chiamavanfi alcune Im¬ 

peratrici ) nelle quali le Matrone s’inghirlandavano di 

rofe : la quale opinione è validamente confutata da Maf- 

fei nelle gem. part. 1. pag. 48. e feq. 

(7) Vaillant numifm. praefl. voi. 2. pag. 59. Se Gefnero 

Tav. 44. num. 1 r. 

(8) Caylus Antiq. voi. i. pag. 181. riporta una ftatua di 

Sabina con una graxiofa acconciatura di tella. 
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APOLLODOTUS, 

APolIodoti huius Lythoglaphi i. e, gemmarum fcalptoris ( quem titulum unus ipfe inter 

veteres nomini fuo addidit ) nullam Scriptores mentionem fecere, forfan quia inter 

eximios artifices locum non meruit, ut opus hoc infpicientibus apparet Alpafium quidem 

fecutus, fed non palfibus aequis. Haec Baro de Stofch (i). 

Nihil ejl, ex quo arguere poflim dotto huic artifici Afipafii imitationem arrifijfie ; nam opificium 

Afipafianum ' efl elegantijfimum, & omnibus numeris abfolutum, & literae in extremitate confuetis 

punttulis ornatae tanto artifici refpondent. Certum quidem efl hunc non referendum effe inter Graecos 

nobiliores artifices ; mea enim fient entia, cui quoque adhaeret perfipicax Antonius Pikler inter omnes huius 

tempeftatis caelatores peritijflmus, Apollodotus Etruficus Lythograpbus fuit, vixit que non inulto ante Au- 

gufi i aevum ; haec enim gemma adamantino ftylo enfia efl, 
f 

Quum itaque Apollodotus natione Etruficus cenfieatur, inter illuflriores illius nationis artifices ine¬ 

rito numerari potefl ; & quamquam aliquid admifierit vitii in ornatu galeae, atque in Minervae 

fapite, quod partitu caret, in obliqua tamen Deae facie mafieulus animus cum non mediocri ve- 

puftate conjunttus dignoj citar. Liter ae, quibus nomen fiuum exprejfit, mediocris fiunt pulchritudinis. 

Adefl altera gemma, in qua Othryades exprimitur, addito Apollodoti nomine . Liter ae quae 

a fi pici untar, nuper Romae ab adhuc vivente artifice in antiqua gemma fiunt exficulptae ad famam 

Conciliandam: quod non invidiae, fed veritatis caufa palam facimus, ut Maje i Cortonenfis fipetta- 

fores, in quo haec gemma adjervatur, ad veritatem revocent rationem. 

MI- 

(0 Stofch Gita, Aut. Tai. io. pag. u. 
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A P 0 L L 0 D 0 T 0. 

A Poi lo doto incisore dì gemme ( dice il Baron Stofch (i) ) è il folo tra gli antichi, il quale 

abbia aggiunto al fino nome quefio titolo, Non hanm fatto gli frittovi veruna menzione dì 

luì, perchè forfè non meritò d’ e fere poflo nel numero degli infigni artefici, come apparifee 

da chi oferva quejla fitta opera : Egli imitò AJpafio, ma non l'uguagliò. 

Non fo con che fondamento fi polla argumentare che quello valente artefice abbia imitato 

Afpafio ; Imperocché il lavorare d’ Alpafio è elegantilfimo, e del tutto perfetto , e le fue lettere or¬ 

nate nell’ eftremità con i foliti puntini corrifpondono egregiamente a tanto artefice. E' certo 

che egli non ha luogo tra i più celebri artefici Greci, perchè fecondo la mia oppinione a cui 

aderifee il peritilfimo Antonio Pilder decoro degli incifori di quello fecolo, Apollodoto fù un 

Etrufco incifore, e ville poco avanti all’aureo fecola d’Augufto; imperocché quella gemma c 

incifa a punta di diamante. 

Supponendofi pertanto Apollodoto di nazione Etrufca, fi può meramente confiderare per uno 

dei più illullri artefici di quella nazione e quantunque abbia commelfo qualche difetto nella 

tella di Minerva, la quale è un poco mancante di tella, e fia flato ancora trafelato nell’incifione 

dell’ornato del morione, contuttociò fi conofce la maeftria del profeflòre nel profilo di quella 

Dea efprelìa con un’animo virile unito ad una non mediocre grazia, e leggiadria; e pochi artefici 

Etrufchi fi polfono paragonare con quello incifore, Ma le lettere con le quaii ha efpreflò il fuo 

nome, fono d’una mediocre bellezza. 

AH’ altra antica gemma nella quale è efpreflb Qtriade, vi è flato aggiunto il nome d’ Apol¬ 

lodoto . Le lettere che vi fi veggono , furono non è gran tempo incife da un artefice vivente 

per render più Angolare quello monumento: perciò io l’ho voluta pubblicare non per l’invidia, 

ma per amor della verità, acciocché quelli che la vedranno nel Mufeo Cortonefe non reftino 

ingannati » 

Q s MI¬ 

CO Stofch Geni. Ant. Tali. i«. pa£, n. 
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XXIII, 

MINERVA 
APOLLODOTI OPUS, 

Carneolae incifum, 

EX THESAURO BARBERINIANO ROMAE, 

INtelligere mihi non datur c aufam, ob quam Baro de Stofch (i) huic gemmae Minervae Salutiferae 

nomen appingat, quum in ea nullum appareat indicium, ex quo Deam falutis exprefa/n colligamus, 

namque Afpafiana Minerva ferpentibus falutis fymbolis infignita efl. Progreditur ulterius affirmando 

imaginem Minervae pene femilem effe illius ab Afpafeo fculptae ; mihi vero ( prout cuilibet obfervare 

licet ) valde diffimilis apparet. Minervae itaque huius ornamentum ejl galea, cuius vertici Pegafeus 

equus innititur y duobus criflarum ordinibus fupra difpofttis, in fronte quatitor adfunt fernie qui ,pofiica parte 

frondes, fiexibilefque cauliculi, qui molliter per collum defeendentes ad unionum Monile pertingunt> 

quod tamen Belligerae Deae parum decere arbitror (2,). Quum autem Baroni de Stofch gemmam ifiam 

propriis infpicere oculis non lic!ti[fet, erravit in illius auribus ornandis figno I antico, Jeu Utera T, 

quod faepijfime in Aegyptiis vi/i tur Jlatuis, quum fit inauris ex tribus unionibus, eumque fecuti funt 

omnes y qui deinde gemmam hanc illuflravere. Unionibus ornatae vi fantur aures quampluribus in 

numifniatibus Athenienfibus Minervae caput exhibentibus (3), in quibus ornamenta galeae y Minervae 

Apollodoti pene in omnibus refpondent. 

Io. Angelus Canini (4) gemmam hanc publici juris fecit y fed adeo negligenter, ut pro Pegafaeo 

Gryphum exprejferit, fibique in animum induxerit infculptam effe Afpafiam Periclis Uxorem, lite- 

rafque circumfcriptas ( quae Artificis nomen certo exhibent) ACOAAO OTO-AI-iO Donum Apollinis 

fignficare ob Ajpafiae fidentiam . Baudelot (5) diligentius exhibuit Pegajum in galea ponendo, una- 

que unione auribus ornandis. Gronovius (6) vero eandem juxta Canini retulit. 

Inter tot Minervas ab antiquis celebratas, omnia earum facinora referuntur ad Minervam ex Iovis 

Capite ortam, de qua f e {live fatis loquitur Lucianus (7) in Deorum dialogis ubi Vulcanum cum Jove 

loquentem inducit 1VP. divide mihi calvariam: quod li morem non gefteris, non nunc primum 

irarum experiere me. Sed vide ut ferias omni animi contentione, neque cuntleris; pereo enim 

prae doloribus, qui meum cerebrum convellunt. VULC. vide Juppiter, ne mali quid faciamus; 

^cuta enim fecuris eft, & non line fanguine, neque ad Lucinae morem tibi obftetricabitur . IVP. 

incute modo, Vulcane, audacter: ego enim novi quid conducat, VULC. invitus quidem, fed 

tamen feriam; quid enim aliquis faciat, te iubente? Quid hoc? Puella armata? Magnum, o 

Juppiter, malum habuifti in capite: merito igitur iracundus eras, qui tantam fub cerebri mem¬ 

brana virginem vivam nutrires, idque armatam: profeto caftra, non caput clam nobis habuifti. 

Haec vero faltat, inque armis tripudiat, clypeum concutit, ac haftam vibrat, & furore con¬ 

citatur, quodque maximum eft: formofa admodum, ac matura extitit brevi; caefia quidem, 

fed ornat hoc etiam ipfum galea (8), 

(1) Stofch Getn. Aut. pag. 13. mtm. 10. 

(2) Unionum monile ad Minervae collum perraro in cintia 

qurs nummis afpicitur , in Veliae autem numifmatibus fae- 

pij-me occurrit. 

(lì Gregne ri Numifmata Popul. & Urb. Tav. 4. num, ai, 

36. & 40. 

(4) Canini Imagini degli Eroi Tab. 94. pag. 3 Jo, 

Hanc 

(r) Baudelot (le TUtilità des Voya^cs voi. x, pag. 311. 

(6) Gronov. Thef. Anfiq, Graec, Tom. 2. pag. 8j. 

(7) Lucian Dialog. Deor. dialog. 8, voi. 1, pag. 223, 

(8) Vide Phornuf. de Nat. Dcor. cap. 20. pag. 184. Ful¬ 

gentius lib. 2. cap. 2. pag. 134. Pbilogr. Imag. lib. 2. n. 27. 

pag. 8jj, Callimac. in Lavacrum Pallad. verf, 134, 
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XXIII. 

MINERVA 
OPERA D’APOLLODOTO, 

Incifa in Corniola, 

NEL MUSEO BARBERINI DI ROMA, 

NOn fo comprendere perchè il Baron de Srofch (i) dia il nome a quella gemma di Minerva 

Salutifera, quando non apparifce in ella veruno indizio dal quale polliamo caratteriz¬ 

zarla per Dea della falute, conforme è la Minerva d’Afpalio ornata di Serpenti, fimboli 

della falute.. Inoltre afferma che quella immagine di Minerva è quali limile a quella d’Afpafio, 

ed a me comparifce notabilmente differente, come ciafcuno può offervare. La nollra Mi¬ 

nerva adunque ha un morione, nella cima del quale vi è il Cavallo Pegafeo con due. ordini 

fopra di pennacchi, la fronte davanti del morione è ornata di quattro mezzi Cavalli, ed il di 

dietro di fronde, e di flellibili caulicoli, che fcendono fino al collo, ornato di un vezzo di perle» 

che pare non effer molto conveniente ad una Minerva Guerriera (2). Siccome il Baron de Stofch 

non potette vedere quella gemma, sbagliò nel fare incidere una crocetta pendente dagli orecchi, o 

lia il fegnoTautico, o la lettera T che fpelìillimo fi vede nelle llatue degl’Egizziani, quando è un 

orecchino ornato di tre perle. Tutti quelli che dipoi hanno illuflrato quella gemma hanno fe- 

guitato il mentovato autore. In molte medaglie Atemefi s’offerva la teda di Minerva colli orec¬ 

chini di perle (3), e cogli ornamenti del morione, quali del tutto corrifpondenti alla Minerva 

d’Apollodoto . 

Gio. Angelo Canini fu il primo, che pubblicane quella gemma (4), ma con si poca efat- 

tezza, che in vece, d’un Cavallo Pegajeo efprelfe un Grifo, nè fù felice ancora nellaSpiegazione » 

perchè fi figurò che foffe fcolpita Afpafia Moglie di Pericle, e che le lettere incife attorno ( de¬ 

notanti ficuramente il nome dell’artefice) fignificaffero Pietra, 0 Gemma donata da Apollo, per 

dinotare, che la fcienza d’ Afpafia foffe dono d’ Apollo. Baudelot (5) fù più accurato nel 

pubblicarla facendovi il Cavallo Pegafeo, ed una fola perla all’ orecchino. Gronovio (6) poi 

copiò il Canini. 

Tra tante Minerve nominate dagli Antichi, tutte le loro imprefe fi riferifcono alla Mi-, 

nerva nata dal capo di Giove, della quale piacevolmente ne parla Luciano (7) nel Dialogo degli 

Dei, introducendo Vulcano a parlare con Giove. GIOV. dividimi il capo , che fé non mi com¬ 

piacerai, tu mi proverai fdegnato ; ma vedi di ferire con prontezza, non trattenerti, imperocché mi fento 

morire per i dolori, che fconvolgono il mio cervello. VULC. bada bene Giove che non facciamo qualche 

male, perchè la /cure è tagliente, e non fenza eff,'tifone di /angue ti fi potrà fare da Levatrice all' ufianza 

di Lucina. GIOV, Su coraggio Vulcano per coti una volta perchè so quello che ini può giovare, VULC. 

Controvoglia certamente-, ma ferirò giacché tu lo comandi... Che cojà mai? Una Giovane armata? 0 

Giove% gran male avevi in tefla, e giuftamente eri /degnato, perchè nutrivi nella membrana del cer¬ 

vello una vergine viva, ed armata: Sicuramente avevi na/cofio un efercito. 0 come quefta /alta, e 

tripudia nell' armi, fcnote lo feudo, e vibra l'afta, ed è in furore: E quello che è particolare, è molto 

bella, e prefio farà da marito, ha gli occhi azzurri, ed è ornata di elmo (8). 

(1) Stofch Gem. Ant. pag. 13. num.. io. 

(2) Il vezzo di perle al collo di Minerva rariflTmamente 

fi vede nell’ antiche Medaglie ; Ma fpelTo, però s’incontra 

nelle Medaglie di Velia • 

(3) Gefner. Numifm. Pop. Tav.+. num.. at. 36.040. 

(4) Canini Imag. degli Eroi Tav. 94. pag 350. 

(5) Baudelot de l’Utilitè des Voyages pag. jir. 

Que-- 

(6) Gronovio nel Tèforo dell’ Antichità Greche Tom. 2. 

pag- 8J 
(7) Lucian. nel dialogo. 8. degli Dei voi. 1. pag. aiy. 

(8) Vedi Fornuto de Nat. Dcor. cap. io. pag. 184. Ful¬ 

gent. lib. 2. pag. 1 34. Philoftr. Imag. lib. 2. num 27. p. 8$2,, 

c Callim. nell1 2 3 4 5 Inno di Pallade verf. 134. 
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Hanc fabulam antiquijfimam etiam apud Etrufeos extitiffe obfervat Cl. Praefui Bonari (9) . In 

patera enim Etrufca Juppiter inter duas Jedet mulieres, quarum altera, quae feniftrorfum Jita efl 

Minervam ex Iovis capite prodeuntem aqibabus excipit manibus, alteraque dextrorfum propriis Jublevat 

brachiis doloribus affidimi parturiens numen. Objletricem propter adejl Vulcanus ftupens cum fecuri, 

qua Iovis caput, ut foetum facilius ederet, aperuit. Vifitur & Minerva armata hajla, Jento & galea, 

qualem nobis exprejft Ovid. lib. 3. Fafl. verf. 841, 

An, quia de capitis fertur fine matre paterni 

Vertice cum clypeo proiiiuille fuo? 

Quam pateram Fabbretti (io), Buonarroti (11) & novijfme Faggini (12) illuftraverunt D. Augu- 

ftlni inhaerendo fententiae (13) cum qua convenit Phornutus (14). 

Plurimis Dea iflhaec ab antiquis ornabatur animi dotibus (15) namque erat artium, armo¬ 

rumque (i<5) praefes, atque virtutum (17) & cum Iove Patre (iS) eandem potentiam habere crede¬ 

batur , ut mirum non fit, fi frequentijfima huius numinis occurrant undequaque monumenta. Praeter 

plurima numifmata , templa , fatuas , gemmafque , celeberrimum erat Romae Minervae forum a 

Paufania (19) commemoratum, cuius adhuc fubobfcura fuperfunt rudera, quae in cauja Jient cur 

lacrimis profequamur tantorum monumentorum ruinas: has inter quafi fpijfis in umbris micat zophori 

fragmentum, ubi anaglyphice texendi artificium erat infculptum, quod Pandari filias edocuit (20). 

Omnes eae reliquiae Petri Sancii Beinoli (21) cura aeneis formis editae funt ad bonarum artium 

amatorum jblatium. 

Minervae galeae ornamenta non fculptoris inventa, fed Deae infgnia habenda effe arbitramur, 

quum illius gejiis conveniant, & Pegafus in galeae apice collocatus a Paufania ita explicatur (22). 

A fepulcro non multum diiiat fraenatricis Minervae (Clialanitida appellant) fanum. Minervam 

enim aiunt prae ceteris Dis Bellerophonti quum aliis in rebus opitulatam, tum vero a fe 

domitum, fraeno iam impolito, Pegafum dedille. Quatuor equi fupra frontem pofiti, quadrigarum 

inventioni refpondent, Tullio enim te fi e lib. 3. de Nat. Deor. Minerva quadrigarum fuit inventrix. 

De inauribus tribus unionibus ornatis ita loquitur de Venere Homerus in lib. 14. Iliad. verf. 182. 

Inaurefque immilit in fcite perforatas auriculas, 

Tibus gemmarum oculis infignes, elaboratas: gratiaque effulgebat multa: 

(9) f Rottavi ) Muf Capitolinum voi. 3. vide Baniet' la Mi¬ 

tologia tradotta dalla Maycbefa Alaria Maddalena Gì nor i 

voi. x. pag 189. 
(10) Fabretti Infer, cap. 7. pag. 338. 

(11) Buonarroti ad Dempfler. de htr. Regali Tab. 74. 

(12) logei ni Aleatorie dell' Accademia di Cortona Tom. 2. 

pag. 78. 

(13) D. Attgufl de Civit. Dei lib. 18. cap. 8. 

(14) Phornutus de Nat. Deor. cap. 20. 

(15) Ovid Eh. 3. Fafl. verf. 833. Mille Dea efl operum. 

(16) Tenuti, de corona Militis pag. 2513. 

OTHRYA- 

(17) Vopifcus in Prob. pag. 63 S. appellat Minervam vir¬ 

tutum omnium Deam . In nummis Probi Imperatoris confpì- 

citur Minerva galeata praeferens dextra oleae ramum , finìfirn 

clypeum, inverfamque hafiain cum epigrapbe COMES AUG. 

(18) Callimac. Hymn. in Lavac. Pallad. verf. 132. 

(19) Paufan. in Pboc. lib. 10. cap. 3. Vide Nardini Roma 

antica pag. 174. & Donati Roma vetus ac recens pag. 171. 

(20) Homer. Odyff. lib. 20. verf. 7». Opera autem Mi¬ 

nerva docuit inclyta operari. 

(21) Admiranda Romanarum Antiquit. tabula 33. & feq. 

(21) Paufan. in Corintb. lib. a. cap. 4. 
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Quella favola, come oflerva Monfig. Bottari (9) era ancora antichiflima appreflo gli Etrufchi. 

Imperocché in una patera Etrufca fi vede Giove fedente fra due Donne, una delle quali che fta 

al finiftro lato accoglie con ambe le mani Minerva che efce fuori dal capo di Giove; l’altra 

dal deliro lato folliene con le proprie braccia quello Nume partoriente trafitto dai dolori. 

Prefio la levatrice vedefi in atto di maraviglia Vulcano con la fcure, colla quale aprì la tella 

di Giove per facilitarne il parto: E fi vede Minerva armata con alla, feudo, e morione conforme 

appunto ce 1’ efprefie Ovidio ne Falli lib. 3. verf. 841. 

Dal fommo della Tefta del Gran Padre 

E fama che Minerva ufcijfe fuor e 

Z)’ afta armata, e di feudo, e fenza Madre* 

Quella patera fù illullrata dai dottiflimi Antiquari Fabbretti (io), Buonarroti (11), e Foggìni(i2) 

il quale s’unì al fentimento di S. Agofiino (13) col quale s’accorda Fornuto (14). 

Quella Dea era di molti, ed infigni attributi (15) arricchita, e dagli Antichi fi venerava 

come Protettrice dell’ Arti, e dell’ Armi (16) e della Virtù (17), e fi credeva che avelie 1’ illeiTa 

potenza di Giove fuo Padre (18); Onde non è maraviglia che in ogni luogo s’incontrino frequen- 

tilfimi monumenti di quella Dea. Oltre infinite medaglie, tempii, llatue, e gemme era famofo 

in Roma il Foro di Minerva mentovato da Paulania (ió)* di cui al prefente rellano alcuni 

miferabili avanzi, i quali fervono a farcene compiangere fommamente la lacrimevole perdita. 

Quivi come in mezzo di folte tenebre rifplendono alcuni frammenti del fregio , ove a bailo 

rilievo era fcolpita 1’ arte del teflere, che Minerva infegnò alle figlie di Pandaro (io),.t Tutti 

quelli preziofi avanzi fono fiati pubblicati colle fiampe in rame da Pietro Santi Bartoli a van» 

taggio degli amatori delle Belle Arti (21)^ 

Facilmente noi polliamo giudicare che l’ornamento del morione della nofira Minerva non 

fia invenzione dello fcultore, ma caratteriftico della Dea, alle di cui imprefe molto bene 

s’adatta egualmente che il Cavallo Pegafeo collocato in cima dell’ elmo, e in quelli termini 

fpiegato da Paufania (22) Non è molto lontano il tempio di Minerva frenatrice ( detta Calanitide ), 

perchè ella prefto aiuto a Bellerofonte, più che gli altri Dei, e gli donò il Pegafo da lei prima domato. I 

quattro Cavalli polli fopra la fronte alludono all’invenzione delle quadrighe, conforme c'infegna, 

l’Oratore Romano nel lib. 3. della natura degli Dei. 

Degli Orecchini ornati con tre perle così parla di Venere Omero nell’ Iliade lib. 14, v.. 182- 
v 

Ai ben bucati orecchi gli Orecchini 

Si mife, che a tre gocciole eran fatti, 

D'alto lavoro ; e molto brio fplendeane. 

(9) Bottari Muf. Capitolino voi- 3. Vedi Banier tradotto 

dalla Marchefa Maria Madd. Ginori voi. i. pag. 189. 

(10) Fabbretti Infcr. cap. 7. pag. 538. 

(11) Buonarroti aggiunte al Demftero dell’Etruria Reale 

Tav. 74. 

(n) Foggini memorie dell’ Accademia di Cortona Tom. 

*• pag. 7*- 

(13) D. Augull. de Civit. Dei lib. 18. cap. S. 

(14) Phorn. de Nat Deor. cap. 20. 

(15) Ovid. lib. 3. de Falli verf. 833. 

(16) Tertullianus de corona Militis pag. 293. 

(17) Vopifco nella vita di Probo pag 658. chiama Mi¬ 

nerva Dea di tutte le virtù . Si vede nelle medaglie di 

Probo Imperatote Minerva con I’ elmo potando nella 

OTRIA- 

deflra un ramofcello d’Oliva , e nella finiflra lo feudo con 

Palla rivoltata con 1’ ifcrizionc COMES AUG. cioè com¬ 

pagna dell' Imperatore. 

(18) Callimaco nell’Inno di Pallade verf. 132. 

(19) Paufania lib. io. cap. s• Vedi Nardini Roma Antict 

pag. 147. e Donati Roma Vetus ec. pag. 172. 

(20) Omero nell’OdilTea lib. 20. verf. 72. 

.I lavori Minerva 

Infegnò glori oft a lavorare . 

(21) Si veggono incife nelle Tavole 3?. e feq. nel lib. 

intitolato Admiranda Roman, che fono i BaCirilievi dell4' 

Antichità di Roma. 

(22) Paufan. lib. %. cap. 4» 
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XXIV. 

OTHRYADES- 
APOLLODOTI OPUS, 

Carneolas incifum. 
EX MUSEO CORTONENSI. 

HAc in gemma Othryades moriturus afpìcitur, galea caput indutus, Jtniflra clypeo armatus, 

dextera proprio Janguine alio in clypeo fcribens VICI. Adfunt & alii Lacedaemones, duo 

extintfi, quorum Imperator erat Othryades. Quamplures funt Hiftoriographi (i), qui cele¬ 

berrimum Othryadis facinus narrant, quos inter Herodotus (2); Verum Plutarchus in libello de Herodoti 

malignitate (3), Hifloricum hunc malevolum, parum Lacedaemonum gloriae faventem demonftrat, 

dum narrat Othryadem e tercentis unum fuperjlitem redire Lacedaemonem puduijfe, & propter ea ad 

Tiraeam fibi mortem confivifie . Quum a verifimili prorfus abhorreat viliorem fibi manus intulijfe. 

Jpfe autem alibi (fi),fic rem enarrat, 

Argivis, & Lacedaemoniis de agro Thyreatico altercantibus, Amphyttiones pugna utrinque 

lettorum hominum rem. decernendam cenfuerunt, vittorique agrum detulerunt iftum. Lacedae¬ 

monii a fua parte Otryadem fummum rei, Argivi Therfandrum praefecerunt. Proelio, de Argivis 

duo fuperftites fuerunt, Agenor, & Chromius qui de vittoria civibus nuncium attulerunt. Fatta 

autem quiete, Othryades etiamnum vivens, fultufque haftilibus femifrattis mortuorum lcuta 

abffulit, trophaeum erexit, fuoque fanguine id Jovi Trophaeorum tutori infcripfit. Integrata lite 

Amphyttiones in rem praefentem venerunt, litemque fecundum Lacedaemonios dederunt. Sic 

Chrifermus in libro tertio' rerum Peloponneliacarum. Nunc exponam ea, quae de hac re fcripfit 

Herodotus (5) . 

Caeterum per id tempus & ipfis Spartiatis inciderat cum Argivis contentio de agro, qui 

dicitur Thyrea. Quem locum & fi terrae Argolicae partem, tamen Lacedaemonii intercifum 

tenebant .... Cum ergo Argivi fuo territorio intercifo auxilium ferrent, ibi ab utrifque in 

colloquium ventum eft, ut trecens utrinque dimicarent, & ubi fuperiores extitiflent, eorum 

regio foret, atque ambos exercitus in fuam uterque terram dilcederent, nec permanerent dum 

dimicaretur, ea fcilicet caufa, ne fi adedent, parti fuccumbenti auxilium fui ferrent. His con¬ 

ventis in divetta digrediuntur. Ex utrifque deletti viri qui relitti funt conflixerunt; atque illis 

quidem ut aequo Marte pugnantibus, ex fexcentis tres omnino reliqui fuerunt; & id nottis inter¬ 

ventu, ex Argivis duo, Alcenor & Chromius, qui tanquam vittores Argos curfu contenderunt; 

Ex Lacedaemoniis unus Othryades, qui fpoliatis Argivorum cadaveribus, eorum arma ad fuorum. 

caflra detulit, & fe in fuo ordine tenuit. Fodero die utrique re audita affuerunt, ffbique vitto¬ 

riani vindicabant. Argivi quidem, quod fuorum plures fuperfuiflent, dicentes: Lacedaemonii 

vero, quod eorum qui fupererant illi fugiflent, fuus perftitiflet, & hoftium caefos fpoliaflet. Ex 

contentione tandem concurrentes pugnant, ac poffquam permulti utrinque ceciderunt, Lacedae¬ 

monii 

(1) Val. Maximi lib. 3. cnp. 2. Stat. Thelatd. lib. 4. v. 47. dem Spartae rarum decus , Strab. Gcogr. voi. r. lib. 8. 

Ovid Fafl. lib. 2. verf. 663. Lucii Ampelii Liber Memor. pag. 378. 

inquitcap.' 12. par. 387. Quinquageni ab una parte concerta- (2) Herodot. lib. r. cap. 83. 

veruut. Seitec. Sua for. 2. voi. 3. pag. 21. Lucian. Conthmplan- (3) Plutarch. de Herodoti malignitate voi. 3. pag. 513. 

tes voi. 1. pag. 323., & Rhetorum Praeceptor voi. 3. p. 20. (4) Plutarch. in Parai, voi. 2. pag. 306. 

Iu Antolog. denique pag. 16. Epigram. Criuagorat. Ochrya- (j) Herod. Halic. lib. 1. pag. 54. 
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X XIV. 

O T R I A D E- 
OPERA D’ A POLLODOTO, 

India in Corniola. 

NEL MUSEO DI CORTONA. 

* Oderva in qucda gemma Otriade moribondo coll’ elmo in teda, che col iinidro braccio 

tiene lo feudo, e colla delira mano fcrive col proprio fangue in un altro feudo: HO 

VINTO . Gli danno accanto due altri Lacedemoni edinti, dei quali era il Generale 

Otriade. Molti fono gl’ Idorici (i), i quali raccontano il famofo fatto d’Otriade, e fra quedi 

Erodoto (2); ma Plutarco nell’Opufculo fopra la malignità d’Erodoto (3) dimodrò quello Ido¬ 

neo malevolo, e poco favorevole alla gloria de’Lacedemoni, mentre narra, che Otriade rimado 

foló dei trecento foldati li vergognò di ritornare a Sparta, e perciò s’uccife da per fe dedò a 

Tirea. E' molto inverifimile, che un vincitore fi dia la morte.Ma egli altrove (4) così racconta 

quedo fatto . 

Altercando infieme gli Argivi, ed i Lacedemoni fopra il territorio di Tirea, gli Amfìzioni decre¬ 

tarono, che ambedue le parti con uomini feelti definifero quefla lite coll' armi alla titano, e che fife 

queflo territorio confegnato al vincitore. I Lacedemoni crearono dalla parte loro per Generale Otriade, 

gli Argivi Terfandrò. In quefla battaglia due foli reflarono in vita degli Argivi, Agenore, e Chro¬ 

mio, i quali portarono la novella della vittoria ai [boi concittadini. Otriade ancor vivente appog¬ 

giato a dei tronchi d'afle prefe gli feudi dei morti, ed erefe a Giove un trofeo vergato col proprio 

fangue. Nata difenfiane fra quefti due popoli gli Amfizioni vennero ad efaminar I' affare, e fenten- 

ziarono in favor dei Lacedemoni, così narra Cbrifermo nel terzo libro delle cofe del Peloponnefo. 

Ora efporrò quello che di queda azione fcrifle Erodoto (5). 

Ma a cofioro nel medefimo tempo era accaduta una conte-fa con gli Argivi intorno alla campagna 

chiamata Tirea. Il qual luogo, come che parte dell' Argolica terra, pure i Lacedemoni tenevano inter¬ 

cetto .... Ora gli Argivi andati per foccorrere le lor terre occupate dai Lacedemoni, vennero 

.gli uni, e gli altri a ragionamento, col patto che trecento per parte combattefero, e quelli che refi af¬ 

fero vincitori fojfe di loro il paefe, ed ambedue gli eferciti al loro paefe ritorna fero, ne refla fero 

mentre combattevafi, a motivo che fe preferiti fofl'ero flati non defero aiuto alla parte fuccumbente . 

Convenute quefle cofe foli partirono. Coloro che da una parte, e dall' altra erano flati feelti vennero 

a battaglia, e con egual forte combatterono : Di fecento ne rimafero tre, e ciò full' imbrunir della 

notte. Degli Argivi due, Ale enore, e Chromio, i quali come vincitori corfero ad Argo. Degli Spartani 

il folo Otriade, il quale fpogliati i cadaveri degli Argivi, portò le armi ai fuoi alloggiamenti, ed 

egli reflò nel campo. Il giorno dopo gli uni, e gli altri informati del fatto colà vennero, ed entrambi 

attribuivano a fe la vittoria. Gli Argivi dicevano, perchè piu de' fuoi n erano reflati ; Ma i La¬ 

cedemoni dicevano , che quelli eh' erano avanzati, avevano prefo la fuga, e che il fio era fuperftite,, 

ed aveva fpogliato ì morti dei nemici. Finalmente dalla contefa vennero, all' armi, ed e fendo molti 

Tom. I. R dall' 

(1) Val. MafT. Iib. 3. cap. z. Stazio nella Tebaide lib 4. Ctinagora che principia: Otriade raro decoro di Sparta. 

v. 47. Ovidio lib. z. FafK v. 66.j. Lucio Ampelio nel lib. (i) Erodoto lib. i. cap. 82. 

delle Cofe Memorabili cap. 1:. dice che furono cinquanta 

per parte . Seneca nelle Suaforie , Luciano nel voi. 1. p. 323. 

e voi. 3. pag. 20. e Strabone voi. r. lib. 8. pag. 378. Fi¬ 

nalmente nel lib. r. dell’Antologia v’ è un epigramma di 

(3) Plutarco della malignità d’ Erodoto voi. 3. pag. 513. 

(4) Plutar. ne* Paralelli voi. 2. pag. 306. 

(j) Ilerod. Malie, lib. 1. pag. 54*. 
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monii vincunt.Othryadem, qui unus e trecentis deledus reliquus fuiflet, ajunt pudore 

Spartam revertendi ob focios interfectos illic apud Thyreas mortem fibi confciville (6). 

\ 

Praeclarae huius vittorie gaudium publicis laetitiae monumentis teflati funt Lac e daemone s, quorum 

ita meminit Athenaeus (7) Thyreaticas Lacedaemones coronas quafdam appellant, ut tradit Solibius 

in libro de facrifkiis, è palma faftas: eas vi&oriae monumentum, quam ad Thyream obtinuerunt, 

geftant chororum duces in quodam fedo, cum & ludis publicis nudi per urbem incedunt chori, 

prior quidem puerorum, fequens virorum fortium qui nudi faltant: Thaletis, vel Alcmanis cantica 

recitantes. Qu ampli tres gemmas hoc facinus exprimentes vidi, ex quibus inferre datur apud antiquos 

maximi Othryadis animum habitum fuijfe. Has inter una elegans, & narrationi, quam retulimus, 

refpondens affertur in Mufeo Florentino (8), ubi e fi Othryades femianimis fnifira clypeum retinens, 

dextra innixus in fcutum a milite humi jacente erettimi) in quo feriptum efi VICTOR, Quod adamuffim 

cum hac Luciani deferiptione convenit (9). Argivos cernis, Charon, & Lacedaemonios, illumque 

femianimein Imperatorem Othryaden, qui inferibit trophaeum fuofanguine. Noftra equidem in 

gemma digito videtur fiam inferibere vittoriani, prout Statii Scholiafies Lutatius refert in 4, lib, 

'Jheb, verf, 47. 

Apud Abr,Calkoen Patricium Amfielodamenfem cunttis animi, ac ingenii dotibus praeditum adfer vanir 

gemma (*) non ineleganti opificio fculpta (quam equidem ipfi amicitiae pignus dono dedi ) Jajpide rubro, 

in qua Othryades humi fedens galeatus, reliquo corpore nudus, clypeum finiflra ampiettittir, in quem 

& nititur, alium fuper clypeum e regione pofitum dextera feribere videtur, Tribus mortuorum figuris 

ornatur, quarum altera inverfo capite efi pone clypeum, in quem Othryades nititur, altera in medio, 

jacet tertia, & fuftentare videtur clypeum pettore fubimpofitum} in quo fer ibit trophaeum Othryades (10). 

Maxime ad rem noftram pertinet Diofcoridis epigramma inter fepulchralia carmina a Ruifchio (11) in 

Anthologia Graeca editum, in quo duo juvenes Argivi finguntur invicem loqui, qui foli fuperfiites è 

certamine, ac perfuafi .neminem fpirqre hoftium jacentium, lufiraffe mortuos, fiupore fici licet perculfos 

Cretti trophaei, 

Rapta quis arma recens quercu fufpendit in aha? 

Cujufnam nomen Dorica pelta refert ? 

Sanguine terra madet Tyreatis, nos duo tantum 

Argivum e numero, turba reliéta fumus. 

Corpora caefa vides, tribuit fed forfitan hoftis 

Immeritum Spartae morte premente decus. 

Sifte gradum: in clypeo celebrata eli fama Laconum, 

Hoc proprio Othryades fanguine fecit opus . 

Haec tamen Omnipotens fummi Regnator Olympi 

Non bene vifa tibi praelia no&e premas, 

TAVRVS 

(<5) De hac Hiforia loquitur Stohaetis e fragmentis Thefcì Voi. y.p io. Rhetorum praec. Legantur funguineae Othrya- 

$erm. VII. de fortitudine pag. 92. Othryades interim multis dis literae. (*) Tab. XIII, N. II. 

boflium fpoliis tropbeum erexit: cui illinens vulnerum fuorum (10) Haud res noftras j affandi gratia , fed le fforum monen- 

fanguinem titulum fecit: LACEDAEMONII CONTRA dorum ergo hic animadvertimus gemmam iftam unam effe fuper- 

AhGIl OS , atque hoc peraffo mortuus efi. Et diffufe hanc fit em , quae tot figuris de Othryadis monumento ornata affici a- 

Hiforiam celeberrimus Meurfus Mi fedi. Lacon, lib. 4. c. 13, tur, quamvis multis quoque laudibus celebranda fit illa quoque 

Qronqv, voi. S - pag, 247. & feq. quam Winckelmann in defetipt. des Pier. Grav.de Stojch pag. 

(7) At en. lib. 15. pag. 678. 405. laudat, cum iferiptione in clypeo fcalpta NIKAI. 

(8) Gori Muf Flor. voi. 2. Tab. <Si, num. 4. Viftoriae . 

(S>) Luci an. Contempi, \ ol. 1. pag. 513. 6* vide notas & (u) Ruifch. Antolog. Carni, 61, vide notas pag, ij8. 
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dnlV una, e dalla altra parte i Lacedemoniì furano vincitori.Otriade, il quale unico era 

rejlato dei trecento fcelti, raccontafi, che vergognando/i di ritornare à Sparta, per effere fiati uccifi 

i fuoi compagni, colà prefio Tir e a egli fi diede la morte (6) . 

Di quella fegnalata Vittoria dimoftrarono gli Spartani una univerfale allegrezza, come ci 

vien defcritto da Ateneo (7) dicendo, che i Lacedemoni certe corone fatte di palma chiamano Ti- 

reatiche ( come dice Sofibio nel lih* dei Sagrifìzti ), I conduttori dei cori in una certa fefia portano 

quefie corone, monumento della vittoria ottenuta a Tirea. Così nei pubblici spettacoli vanno i cori 

nudi per la Città ; Il primo dei quali è compofio di giovinetti, il fecondo d' uomini forti , i quali 

faltana nudi, cantando verfi di Talete, e d'Alcmane . Ho veduto moltiflìme gemme efprimenti 

una limile imprefa, dalie quali li può inferire, in quanta llima folle apprefib gli Antichi il 

valorofiiluno Otriade. Tra quelle gemme una molto elegante, e confacente alla nollra ilioria 

è riportata nel Mufeo Fiorentino (8), dove li vede Otriade temivivo, che tiene lo feudo nella 

fmirtra, e colla delira è appoggiato ad un clipeo (foftenuto da un foldato giacente), nel quale 

Uà fcritto VICTOR, cioè IO SON VINCITORE. La qual cofa s’accorda efattamente colla 

feguente defcrizione di Luciano (9). Tu vedi 0 Caronte gli Argivi, e i Lacedemoni, e quel femivivo 

Otriade, Generale d' armata, che fcrive il fuo trionfo col fitto fangue. Nella nollra gemma adunque 

fi vede Otriade feri vere col dito tinto dì fangue la fua vittoria, tale appunto come narra 

Lutazio Scoliarte di Stazio nel libro 4. della Tebaide verf. 47. 

Appretto il Sig. Abramo Calkoen Patrizio di Amfterdam ornato di tutte le doti dell’ 

animo li conferva una gemma (*) fcolpita in diafpro rodo di lavoro non mediocre ( da me 

donatagli in attellato d’ amicizia ) , nella quale fi vede Otriade nudo fedente in terra col 

morione, ed ha imbracciato colla finillra lo feudo, e colla delira fcrive fopra d’ un’ altro, 

che gli Uà di faccia. Quella gemma è ornata di tre ligure, una delle quali col capo rivolto 

è prelfo uno feudo, al quale s’appoggia Otriade, l’altra giacente nel mezzo, la terza folliene lo 

feudo portole fopra il petto, nel quale fcrive Otriade il fuo trionfo (io). Fa molto a propofito alla 

nollra ìftoria l’epigramma di Diofcoride publicato dal Ruifchio (li) nell’ Antologia Greca fra i 

veri! fepolcrali, dove fi finge due giovani Argivi parlare infieme, che foli erano fopravirtuti aria 

battaglia, e per fua fi che nertimo dei nemici vi verte,-efaminarono i cadaveri, e rertarono forprefi 

del trofeo erettovi. 

E chi gli ficudi di recente tolti 

A quefia quercia appefie, e chi mai porta. 

Nella Dorica pelta incifio il nome ì 

E dì Tirea pieno di fiangue il campo, 

E noi fioltanto delle truppe Argive 

Noi due fio/dati fiam rimafti in vita. 

0 ferva dei Spartani ogni abbattuto 

Corpo dal fieno, fie qualcun vi fi a 

Nell’ arena di Marte ancor fipìrante 

(5) Di quella Illoria ne parla ancora Stobeo nei fram_ 

menti difeorfo VII. pag. 92. nei quali dice che Otriade 

delle fpoglìe dei Nemici alzò un trofeo, e col (àngue che 

(correva dalle fue ferite vi fcrilfe quello I LACEDEMONI 

CONTRO GLI ARGIVI, e poi dopo. mori. Il Tempre ce¬ 

lebre Meurfio parla diffufamente di quella Illoria nelle 

Mifcellanee degli Spartani lib. 4. cap. 13. 

(7) Aten. lib. 15. pag» 678. 

(8) Mijf. Fior. voi. 2. Tav. 6\. n. 4. 

(9) Luciano Voi. i. pag. 523. Vedi le note, e nel Voi. 3. 

Che alla fina patria con inganno, e frode 

Abbia fublime gloria partorito. 

Ma ferma il piè, qui de’ Laconi efprejfa 

La parìante vittoria è nello feudo, 

Del fangue d Otriade ancor fumante , 

E dell’ opra /’ autor palpita ancora. 

Deh tolli b Giove la memoria odiofa 

D'una sì atroce, e sì efecrabil guerra». 

R 2 TORO 

pag. 20. dice . Si leggano le lettere tìnte del fangue d’ Otriade . 

(*) Tav. XIII. N. II. 

(10) Non a motivo d’ollentazione avvertiamo il Lettore 

edere unica quella gemma , la quale fi vegga ornata di tante 

ligure di quello celebre monumento d’ Otriade 3 benché è 

degna di gran lode ancora quella gemma , riportata dal 

Sig. Abate Winkelmann nella defcrizione delle gemme di 

Stofch pag. 4qJ. con Tifcrizione incifa nello feudo NIKAI 

cioè ALLA VITTORIA . 

(11) Ruifch. Anthol. Carm. 61. vedi le note pag. ijiL 
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XXV, 

TAURUS PROCUMBENS. 
APOLLONIDIS OPUS, 

Sardonychi incifnm, 

EX MUSEO PHILIPPI BAR. PE STOSCH (i). 

APullonides inter paucos artifices, eofque probatijfimQs a Plinio (2) numeratur, Poft Pyrgotelem 

(inquit ille) Apollonides & Cronius in gloria fuere, quique Divi Augniti imaginem 

exprelìit, qua Principes fignabant, Dofcorides. Minuta ejus opera temporum injuria periijfe 

cur miremur t cum Regna palam moriantur, & urbes (3) ? Mirandum potius aliquid edacis aevi fau¬ 

cibus ereptum fuperfuijfe, quemadmodum no fra haec unica gemma, in qua pars tota fuperior deeft. 

Ibi fervatum efl Tauri caput humi procumbentis, yelut nimio labore defejfi, 

Pulchrarum artium profejfores animalium formas exprimere indignum non putarunt ,• imo tam 

pi flores quam fculptores hoc artificio [ibi maximam laudem quaefiyere, quos inter memoratur Nicias 

Nicomedis filius (4) in pingendis animalibus aetatis fiuae prqeflantijfimus. Polygnotus (5) adeo in¬ 

claruit ut pi£to Lepore opinionem praebuerit intuentibus vivum illud ejfie animal. Artificiola equi 

piótura Aglaophontem (6) nobilitavit. Apelles (7) etiam aeternum pingendis Equis fibi nomen 

comparavit, dum inquit Plinius : Eli & equus eius, live fuit, pi£tus in certamine; quod judicium ad 

mutas quadrupedes provocavit ab hominibus. Namque ambitu aemulos praevalere fentiens, Un¬ 

gulorum picturas induftis equis oltendit: Apellis tantum equo adhinnivere, idque & poltea fera- 

per illius experimentum artis ollentatur, 

Canem Protogenes mire exprefifit (8) non judicabat fe exprimere in eo fpumam anhelantis polfe, 

cum in reliqua omni parte (quod difficillimum erat) fibi ipfe fatisfeciffiet. Difplicebat autem ars 

ipfa, nec minui poterat, & videbatur nimia, ac longius a veritate difcedere, fpumaque illa pingi 

non ex ore nafei, anxio animi cruciatu, cum in pictura verum effe, non verifimile vellet: ablter- 

ferat faepius, mutaveratque penicillum, nullo modo fibi approbans. Poliremo iratus arti, quod 

intelligeretur, fpongiam eam impegit invifo loco tabulae, & illa repofuit ablatos colores, qua¬ 

liter cura optabat, fecitque in pictura fortuna Naturam. Hoc exemplo fimilis & Nealcem fuc- 

ceffus in fpumaEqui, fimiliter fpongia impasta, lecutus dicitur, cum pingeret poppjzonta reti¬ 

nentem equum. Itemque Paufon (9) conduxerat is pingendum Equum qui fe fe volutaret: pinxit 

currentem, & locatore inique id ferente, ridens tabulam invertit, ut inferis furfum elatis partibus 

Equus iam non currens, fed volutans fe fe videretur, 

Nec periti (fimi fculptores in fculpendis animalibus ab eo Jlitdio abhorruere, imo finumani glo¬ 

riam ex eo funt conje quitti. Horum quidem opera, propter fingulare artificium admirationi fuerunt, 

Ut immortalitati lit er arum beneficio donata. In his praecipue Strongylion (10) qui boves & equos 

(1) Stofch. Gem. Tnl). 11. Ex Mufeo Ducis Devanfcbire, 

inquit, Ab. Winkelman . 

(2) Pii it. Hiji. lib. 37. cap. 1. 

(3) Sannazarus de Partu Virginis lib. z. verf. 221. 

(4 Paufanias lib. 1. cap. 29. 

(5) luuius Catalog. Pi Nor Statuar, pag. 174. 

(6) Aelian in Epilogo Operis Animai’ pag. 972. 

unus 

(7) Plin. Hip. Hb. 35. cap. 10. 

(S) Loc. cit, fuftus Val. Maxim, lib. 8. cap. 11. num. 7. 

apud exteros . 

(9) Plutarcbus cur Pythia nunc non reddat Oracula voi. 3. 

pag. 389- 

(10) Paufanias lib. 9. cap. 30. 
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XXV. 

TORO GIACENTE 
OPERA D' A P 0 L L 0 N I D E, 

Incifa in Sardonica. 

DEL MUSEO DEL BARON DE STOSCH (i). 

A Pollamele e annoverato da Plinio (2) tra i pochi Artefici d’ un merito (ingoiare , dop7 

Pirgotele ( die’ egli) furono in pregio Apollonide, Cromo , e Diofcoride, eh' efprefe l'immagine 

del Divo Auguflo, della quale gl' Imperatori fi fervivano per figillare . Perchè ci maraviglie¬ 

remo noi, che le minute fue opere fieno per l’ingiurie de’ tempi perite ? Quando perifeono le 

Cittadi, e i Regni (f)ì Piutoflo è da maravigliarli di ciò che non ci è flato dalle fauci del 

tempo edace rapito, come quella noflra unica gemma mancante della parte fuperiore : Ma fi 

è confervata la tefla d’ un Toro giacente in terra, quali fianco dalle fatiche dell’aratro . 

Tutti i Profeflòri delle Belle Arti non sdegnarono di rapprefentarci le figure degli animali, 

anzi tanto gli Scultori, che i Pittori s’acquiflarono grandiffima fama, tra i quali Nicia (4) 

figlio di Nicomede fu fingolariflimo nei fuoi tempi, nel dipingere gli animali. Poiignoto (5) fi 

refe così illufìre per aver dipinta una Lepre, che pareva viva a chi la rimirava . S' immortalò Aglao- 

fonte (6) per la pittura artificiofa d'un Cavallo. Apelle (7) ancora nel dipingere i Cavalli s’acquiflò 

un’eterna fama, mentre dice Plinio, eh' egli dipinfe un Cavallo in occafione d' un concorfo di pittura, 

per cui s' appellò dal giudizio degli uomini a quello dei muti quadrupedi ; imperocché accorgendofi, 

che i fuoi emoli per forza di brighe prevalevano, efpofe le pitture di ciafcheduno ai Cavalli là con¬ 

dotti, e folamente nitrirono al Cavallo di Apelle ; e queflo poi è fervito fempre per efperimento di 

quell' arte. 

Protogene (8) efprefle maravigliofamente un Cane, a propofito del quale non giudicava di 

non potere efprimeve la fpuma d'un Cane anelante, benché in ogni altra parte (ciò che era difficili fimo) 

avejfe foddisfatto fe flefio. Ma l'iftejfa arte gli difpiaceva, né poteva allontanarli, e parevagli di gran 

lunga dipar tir fi dalla verità, che quella fpuma, che dipingeva non nafte fe dalla bocca del Cane. Tor¬ 

mentato l'animo fio di volere nella pittura il vero, non il verifimile, aveva fpefo nettati i pennelli * 

emutati, e in nejfun modo approvava ciò. Finalmente fdegnatof con I' arte che ben comprendeva, 

fagliò dalla collera la fpugna in quella parte della pittura che gli difpiaceva non aver potuto ese¬ 

guire, e quella fpugna vi pofe quei colori come egli defiderava ; e il cafo efprefe nella pittura la 

fpuma, come la natura iflefa avrebbe fatto. Simile a queflo efempio fu il ficee fo di Ne alce, gettando 

contro la pittura una fpugna per dipingere la fpuma di un Cavallo, mentre dipingeva uno Scozzone 

che teneva un Cavallo. Similmente Paufone (9) ove efendofì accordato di dipingere un Cavallo, che 

(ì rivolta fe, egli lo dipinfe che correva. Ma il padron della pittura rimanendo mal foddisfatto, Pau¬ 

fone, poflofi a ridere, allora rivoltò la tavola ; Onde vedendofi di flotto le cofe che erano di fopra, il 

Cavallo non pareva pili che correjjé, ma che fi rivoltafe . 

Nè minore fù in queflo genere il defiderio degl’ infigni fcultori di confeguire eterna gloria 

nello fcolpire gli animali, effendo flate 1’opere loro non folo ammirate, ma a gara dagli antichi 

fcrittori celebrate. Tra quelli fi diflinfe Strongilione (io) che piu felicemente di tutti efprefe i 

Bovi, 

(1) Stofch Tav. ii. pag. 11. L’Abbè WinkeJmann De- 

fcript. pag. 54.5. dice efier nel Mufeo del Duca di De- 

vonshire . 

(i)-Plin. lib. 37. can. 1, 

(3) Sannazarus de Partu Virginis lib. 2. verf. 221. 

(4) Paufania lib, 1. cap. 29. 

($) lunius nel Catalogo de Pittori pag. 174. 

(<J) Aelianus in Epilogo Operis animalium pag. 972. 

(7) Plin. Hi il. lib. 33. cap. 10. 

(8) Loc. Cit. ma più diffufamente ne parla Valerio Maf- 

fimo nel fine del cap. 11. lib. 8. 
(9) Plutarco perchè la Pitia non renda gli Oracoli in 

verfi voi. 3. pag. 389. 

(10) Paufania lib. 9. cap. 30. 
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unus omnium optime expreflit : Et Canae us (i i) Cervos. Pifces Pbidiae celebres a Martiale (i z) laudati. 

Artis Phidiacae toreuma clarum Pifces adfpicis, adde aquam: natabunt. 

Adeo naturam aemulabantur, ut a veris vix fecerni pofient. 

Equus Lyfippi aeneus tam mirifice dubius fuit, ut in illum fequent i a legantur carmina (13)* 

Vides ut altum Cornipes fuperbiat Dofla dolatus arte: fic colla erigit. 

Sic agre cernit, deque toto vertice Vento fluentes fundit in curfum jubas. 

Si quis lupata, credo, maxillis eques Imponat, armos & premat calcaribus. 

Tuus repente, fpem fupra mortalium, Lyflppe, curret, quippe iam fpirat labor . 

Tum vero Myronem (14) Eleutheris natum, & ipfum Àgeladis difcipulum, bucula maxime 

nobilitavit, celebratis verflbus laudata. Hac À/lyromis Vacca nihil celebrius ut ex lutito (15) obfei- 

vari licet. Poetae non fne quadam contentionis aemulae Jpecie in flupendi operis laudes libenter 

prorupere. Anthologia in lib. 4. cap. 7. nobis fuppeditat triginta fex in Myronis Vaccam epigram¬ 

mata, quam artis miraculum fuijje ex tot laudibus exploratum. Sic etiam de Myronis Vacca Ovi¬ 

dius cecinit (16). 

Ut fimilis verae Vacca, Myronis opus. 

Silentio denique praeterivi non debet, abfolutijfmi Graeci artificii opus, Capra illa, quae adfervatur in 

Aedibus Iuflinianeis, cuius quamvis ignotus fit Artifex, tamen inter praefiantiores mento recenfendus ejl. 

Clarijfimi quoque gemmarum fcalptores praeftiterunt in animalibus effingendis, nec exiguam inde 

gloriam Jibi quaefivere, nam ut ait Virgilius (17): 

In tenui labor, at tenuis non gloria. 

Ideo fiuum nomen pretiofis lapillis infculpere non neglexerunt, ut Hyllus in l'auro Dionjfiaco, Allion 

in Bove cornupeta, Caius in Syrii Canis capite , denique Mithridates in Equi capite. Apollonides 

etiam fiuum nomen ificriptum voluit in hac gemma, cuius litterae extremae, quibufdam punttulis ornatae 

fiunt rotundis, fimillimae Dioficoridis litteris, cuius fiedulum fuijje imitatorem comperimus ; atque iifidem 

temporibus fioruifie conjectari probabiliter licet. Cum hifice Apollonidaeis affinitatem quandam habent 

eae litterulae, quae in plurimis Syriae Regum, Magnae Graeciae, praefiertim Veliae, nummis occur¬ 

runt , & meo judicio ornamenti caufia hifice punttulis fcalptae fiunt, 

Quicumque Apollonidis Taurum contemplabitur, obftupeficat neceffie ejf, & nihil unquam perfie- 

ttitis elaboratum effe in eo genere fateatur. Quae Apollonidi fuerit mens, quid in Tauro hoc effin¬ 

gendo fibi propofiuerit, divinare quis valet? Infinita fattavi pofient, quae nullo fundamento veritatis 

innituntur. Sub eius imagine Apim latere, qui ab Aegyptiis colebatur, non reor ( ut Baro de Stofich (18) 

addubitat ) : fi enim artifex Apim e finger e volui fiet, non humi proflratum fied flantem feci fiet, quale 

in variis veterum monumentis hoc numen fipettamtis. Nec aliud for taf e fibi voluit Apollonides, quam 

artis fiuae fpecimen producere Tauri formam exprimendo, qualis fiolet effe, cum fefftts humi Jlratus 

quieficit. Ita vel hac in parte, quantum ingenio, & artificio valerent, plani fime declararunt, gem¬ 

marum fcalptores, pittoribus, ficulptoribufique virtute pares , induflria fuperiores , propter opificii 

tenuitatem, 

(11) Plinii' Hi(l. lib. 34. cap. S. 

(n) Martini, lib. 3. Epigr. 33. De Pifcibus ab Andro- 

cydes piclis vide P lutarchum Quaefl. Couviv. lib. 4. quefl. 2. 

& 4. pag. 197. & 2oi. Celebres etiam fuere piCtores in pin¬ 

gendis pomis , & uvis, ut inquit Plinius lib. 33. cap. r 2. 

Ita, inquit, M. Varro tradit fibi cognitum Romae Pofim 

nomine , a quo fafta poma, & uvas, ut non poffes afpeftu 

difeernere a veris. 

(13) Antholog. lib. 4. cap. 7. nmn. 37. Ep. Philippi Ma¬ 

cedonis , ClarijR Hugo Grotius tranfiulit. 

(14) Plin. Hifl. lib. 34. cap. 8. 

(13) lunii Cata log. pag. 128. Vide etiam Clar. Paris: i Uti- 

DIANA 

Jlratorcs Plinii lib. 34. cap. 8. pag. 34. qui E legant ijfuuum 

Menagli Epigr.. in Myronis Vaccani edidere . 

(16) Ovid. lib. 4. de ponto Epifl. r. 

(17) Virgil. lib. 4. Georg, verf. 6. In hanc rem inquit 

Plin. HiJL lib. 7. cap. 21. Callicratcs ex ebore formicas , 

& alia tam parva fecit animalia, ut partes carum a cae- 

teris cerni non pollent;. Myrmecides quidam in eodem ge¬ 

nere inclaruit, a quo quadrigam ex eadem materia, quam 

mufea integeret alis, fabricatam , & navem , quam apicula 

pennis abfeonderet. 

(18) Stofcb Gemmae Ant. pag. 12. 
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Bovi, ed i Cavalli, e Canaco (ii) i Cervi. Furono famofi i pefci di Fidia nominati da Mar¬ 

ziale (12) il quale dice vedi i pefci, opera egregia di Fidia, aggiungi /’ acqua, nuoteranno : In tal 

maniera quelli pefci gareggiavano con la natura, che appena li potevano dillinguere dai veri. 

Fù sì maravigliofamente fatto un Cavallo di bronzo da Lifippo, che fi leggono fopra di elio 

i feguenti verfi nell’Antologia (13). Vedi come il Cavallo con arte magìftrale/colpito Finfuperbifee, 

come alza il collo, come guarda fieramente, e come nel correre /parge al vento V ondeggiante criniera. 

Se qualche Cavaliere porrà il morfo alle ma/celle ,e premerà le Jpalle cogli /proni, io credo, 0 Lifippo, che il 

tuo Cavallo, fuori della efpettazione degli uomini, /libito correrà ; Già certamente è parlante la tua opera. 

Così Mirane (14) nato in Eleuteri, e ancor e/0 di/cepolo d' Agelade fi refe fommamente celebre 

per una Vacca lodata con egregii verfi. Niente è più farnofa della Vacca di Mirone, come cia- 

lcuno può offervare in Giunio (15). I Poeti non fenza una certa fpecie di gara hanno profufo 

gli encomii fopra un’opera sì dupenda, come fi ha dall’Antologia, che al lib. 4. cap. 7. ci 

fomminilìta 36. Epigrammi di varii infigni Poeti in lode della Vacca di Mirone, argumento 

convincente d’ elfere data reputata un miracolo dell’ arte dautuaria, così ancora Ovidio (16) 

della Vacca di Mirone cantò: Così una Vacca.famigliarne ad una vera, opera di Mirone. Non 

deve padani fotto dlenzio la Capra, ( opera di perfettillimo Greco artificio ) la quale fi con¬ 

ferva nella Gallerìa Giudiniani, e quantunque fia ignoto l’artefice di sì fublime fcultura, nuK 

ladimeno merita d’edere annoverato tra i più eccellenti fcultori. 

Nè furono meno eccellenti gl’incifori di gemme nel rapprefentare gli animali, nè minor 

fama s’acquidarono, imperocché come dice Virgilio (17), 

Circa tenue /oggetto è la fatica, Ma la gloria è non tenue ec. 

Perciò non trafeurarono d’incidere nelle pietre preziofe il loro nome, come Hillo nel Toro 

Dionifiaco, Allione nel Buove Cornupeta, Caio nella teda del Cane Sirio, Mitridate final¬ 

mente nella teda d’un Cavallo. Apollonide ancora incife in queda gemma il fuo nome, con 

lettere, 1’edremità delle quali fono ornate di punti rotondi, e fimilifiime a quelle di Diofcoride, 

di cui comparifce sì diligente imitatore, e perciò fi può congetturare edere ne’medefimi tempi 

vifiùto. Somiglianti lettere fi veggono in molte Medaglie dei Re di Siria, della Magna Gre¬ 

cia, e principalmente nelle medaglie di Velia, incile a mio parere con quedi punti neil’edre- 

mità, non ad altro oggetto che per ornamento. 

Chiunque contemplerà il Toro d’ Apollonide rederà forprefo, e dovrà confidare, non 

efiervi in quedo genere nulla di più perfetto. Quale fia data la mente d’ Apollonide nell’ inci¬ 

dere quedo Toro non è facile a poterlo indovinare ; infinite cofe potrebbero dirli, fenza verun 

fondamento di verità. Non convengo che fotto una tale immagine (come ne dubita Stofch (18)) 

s’ afeonda il Dio Api, il quale fi venerava dagli Egizziani; Imperocché fe l’artefice avelfe voluto 

efprimerlo per il Dio Api, non l’avrebbe fatto prodrato in terra, ma in piedi, come 1’ oflèr- 

viamo in molti monumenti d’ Antichità: Nè probabilmente ebbe altro in mira Apollonide, che 

di dare un faggio della fomma fua perizia nell’arte, nell’efprimere la figura d’un Toro, come 

fuole edere, quando fdraiato in terra fi ripofa fianco dalle fue fatiche. Così ancora in queda 

parte chiaramente dimodrarono gl’incifori di gemme quanto per ingegno, e per artifizio valedero, 

elfendo eglino uguali nel fapere ai Pittori, e agli Scultori, però fuperiori ai medelimi per 

l’indudria nelle opere di minutifiìmo lavoro. 

DIANA 

(11) Plinio lib. 34. cap. 8. 

(12) Marziale lib. 3. Epigr. 33. De’Pefci dipinti da An- 

drocide vedi Plutarco Quaeft. Conviv. lib. 4. quaeft. 2. 

e 4. Celebri furono ancora i Pittori nel dipingere i frutti : 

così parla Plinio lib. 33. cap. 12. di Pofi. Marco Varrone 

riferifee di aver conofciuto a Roma uno nominato Poli , 

che faceva fi egregiamente le frutta, e le uve, che all’ 

afpetto non fi potevano dillinguere dalle vere. 

(13) Anthol. lib. 4. cap. 7. num. 37. Epig. di Filippo 

Macedone , (14) Plin. Hid. lib. 34. cap. 8. 

(13) Giunio n*l Catalogo pag 127. vedi ancora i celebri 

Commentatori del Plinio di Parigi i quali hanno pubbli¬ 

cato un elegantiiTimo Epigramma di Menagio fopra la 

Vacca di Mirone. 
I 

(16) Ovid. lib. 4. de Ponto Ep. r. 

(17) Virg. lib. 4, Georg, verf. 6. Plinio a quello prò- 

polito dice nel lib. 7. cap. 21. Callicrate fece d' avorio le 

formiche, ed altri animali tanto piccoli, che le parti loro 

non fi potevano feorgere dagli altri . Un certo Mirmecide an¬ 

cora fù famofo in queflo genere, il quale fece d' avorio un 

carro con quattro Cavalli, che lo copriva una mofea con 

V ali , e una nave, che futilmente con V ali la copriva una 

piccola Ape. 

(18) Stofch Gem. pag. it. 
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.XXVI. 

DIANA MONTANA- 
i 

APOLLONII OPUS, 
- ' N 

Amethyjlo ì nei firn. 
EX THESAURO OLIM FARNESIANO PARMAE, NUNC REGIS UTRIUSQUE SICILIAE. 

On paucos nobilium fculptorum non recenfuit Plin. lib. 3 6. cap. 5. quorum opera verijimile ejl 

eius aetate numquam Romae fuijje in oculis ,& admiratione omnium, quia filentio non praeteriret, 

puta Agafiae Dojithei Ephefii Gladiatorem pugnacem in Villa Pinciana, Papirii ac Matris Sym¬ 

plegma Menelai Stephani difcipuli in hortis Ludovifiis, Glyconis Athenienjts Herculem, qui in atrio Far- 

nejtano fpettatur, Herculis truncum Apollonii Nejl or is filii in Vaticano, nec non duos Centauros Ari- 

fi eae, & Papiae ex urbe Aphrodifii, quondam apud dottijfimum Card. Fur ietti, nunc in Mufieo Ca¬ 

pitolino ex Munificentia Clementis XIII. P. M. Quamvis ipfe (1) artificem Pafitelem laudet, qui: 

quinque volumina fcripfit nobilium operum in toto orbe, e quibus profecto harum rerum cognitio 

uberior hauriri poterat, facile opus tam eximium non vidit. 

Paucis de Ljtbographis fcripfit Plinius, quamvis priorum Caefarum aetas plurimos tuli fiet ; Apol¬ 

lonii quidem meminit, fed hunc cum Taurifeo fiatuariis adnumerat. Alius ab eo facile nofier, qui qua 

aetate vixerit incertum, fed opificii praejiant ia Augufli five Alexandri Magni Saeculo exiftimarem, 

quo pulchrae artes efiulfere, ac maxime inclaruit Pyrgoteles, ut ait Plinius (2), tanti habitus ut 

Alexander editto vetuerit ab alio fe in gemma fcalpi, quam a Pyrgotele. Apollonidem praedittus 

auttor (3) celebrat inter praecipuos huius artis viros, fe fana e fi lettio, & non Apollonius pro Apol¬ 

lonide reponendus, ut conjicit Sponius (4). 

Summum certe artificem Apollonium fuifie, haec gemma declarat, qua Dianam caelavit, prae¬ 

ruptas inter rupes, bafi eleganti innixam manibus ( quarum altera faceta (5) inverfam tenet, efe 

extinguit ) venatoria vefie (6) fuccinta indutam, 

(1) Plin. HI. 3Ó. cap. 5. 

(2) Plin. lib. 37. cap. 1. 

(3) Plin. lib. 37. cap. 1. 

(4) Spon. Mifc. Er tui. pag. 891. voi. 4. Ruppi■ Poleni , de 

hac gemma verba faciens. Apollonidis celebris gemmarum 

caelatoris mentio eil apud Plinium lib. 36. , unde fufpi- 

cari licet, hic forte erratum in nomine & Apollonidi 

lubflitutum. Si tamen diverfum quis fentiat , non re¬ 

fragabor . 

(5) In Hymnis, qui fub Orphei nomine circumferuntur 

pag. 3 26. AactsKi videlicet- faci fer a vocitatur. 

{6) De Dianae venatoria vefie fu cc in Na inquit Callimacb. 

in Dian. verf. 11. 

.Ad genu ufque tunicam 

Fimbriatae, quando agreftes feras perimo. 

nudam genu, duplicique cinttu ligatam, crinibus 

col¬ 

iteli1 Venus , quae venatricis fpecie fe videndam offert Aeneae , 

a Virg. dicitur lib. 1. Aen. v: 320. 

Nuda genu , nodoque finus colletta fluentes . 

Nempe fuccinta ut expeditius feras infequeretur ; ita ab Ovid. 

lib. 3. Amor. Eleg. 2. nofra Diana repraefentatur . 

Talia pinguntur fuccinftae crura Dianae, 

Cum fequitur fortes fortior ipfa feras. 

Tali quoque halitu Rhedopem virginem venationi deditam de- 

feribit Achilles Tatius de Amor. Leucip. lib. 8. Iu montibus 

fugitur quandoquidem habitare ut pote idoneis venatui; ideo 

ab Horatio lib. 3. Ode 22. 

Montium Cuflos, Ncmorunquc virgo. 
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« 

DIANA MONTANA 

OPERA D' APOLLONIO, 

Incifa in Amatifta. 

DEL TESORO GEL E ARNES L'INO DI PARMA, ORA DEL RE' DELLE DUE SICILIE. 

Giti infìgni fcultori fono da Plinio nel lib. 3<5. cap. 5. tralafciati, 1’opere dei quali è 

molto verifimile che ai Puoi tempi non elide Ile ro in Roma alla villa di tutti, e ne fof- 

fero l’ammirazione, perchè non avrebbe mancato di farne menzione, come il Gladia¬ 

tore combattente d’Agalla Doliteo d’Efefo nella Villa Pinciana, il gruppo di Papirio, e della Ma¬ 

dre, opera di Menelao difcepolo di Stefano negli Orti Lodovifi, l’Èrcole di Glicone Atenife nei 

cortile Farneliano, il tronco d’Èrcole d’Apollonio figlio di Nelìore nel Vaticano, e i due Centauri 

d’Arifiea, e Papia d’Afrodife, che una volta polledeva il dottilTimo Cardinale Furietti, ora in 

Campidoglio per la Munificenza di Clemente XIII. P. M. Quantunque egli lodi Palitele (r) celebre 

.artefice che fcrifje cinque volumi delle opere piu ./ingoiavi che erano fparfe nel mondo, d’onde proba¬ 

bilmente fi poteva acquetare allora maggiori cognizioni di quelle cofe , facilmente non averà 

veduto una sì eccellente opera. 

Plinio ha trattato di pochi incifori di pietre, quantunque molti fiorifero nei tempi dei primi 

Cefari. Nomina un Apollonio, ma l’annovera tra gli flatuarii con Taurifco, di differente da 

quello Apollonio è facilmente il nollro artefice, il quale è incerto in qual tempo abbia viffuto, 

ma dalla Ibmma eccellenza del fuo lavoro filmerei doverli collocare nei fecolo d’ Augufto, odi 

Aleffandro il Grande; allorché nel fuo- gran giorno rifplenderono le belle arti, e principalmente 

fi refe celebre Pirgotele, dicendo Plinio (2), che fu in tanta fiima appreffo il Macedone, che 

proibì di effere incifo in gemma da altri, fuorichè da Pirgotele. Il prefato autore celebra Apol¬ 

lonide (3) tra i principali Profeffori di quell’arte, fe il tefto non è difettofo, e non dee leggerli 

Apollonio invece d’Apollonide, come congettura Sponio (4}. 

Quella gemma manifefia chiaramente effere fiato Apollonio eccellentifiimo Artefice, il 

quale, incile Diana tra rupi fcofcefe, appoggiata con le mani ad una bafe elegante, con una 

delle quali tiene una face (5) rivoltata per ifpegnerla, veftita con una velie fuccinta alla Gaccia- 

trice (6), nuda nelle ginocchia, e legata con doppia cintura, con i capelli femplicemente raccolti, 

Tom. /. e dall’ 

(1) Plin. lib. jtf. cap. 5". 

(’-) Plin. lib. 37. cap. 1. 

(3) Lib. 37. cap. i. 

(4) Sponio nelle Mifcellanee erudite ne! fuppletn. del 

Toleni voi. 4. pag. 8pi. parlando di quella gemma dice 

Plinio lìti. 3 6. Fa menzione d' Apollonide celebre itui fore di 

gemme , perciò potrebbe^ facilmente fofpettare avere sbagliato 

nel nome , ed aver foflituito Apollonio per Apollonide . Con- 

tuttocìh fe alcuno farà di diverfo pentimento , non contradirò. 

(5) Negl’Inni che vanno Porto il nome d’Orfeo è chia¬ 

mata Facifera . 

(6) Della luecinta vede alla Cacciatrice di Diana dice 

Callimaco nell’Inno di Diana verf. 11. dice. 

• ..E V cingere ve [la 

l ina al ginocchio orlata > acciò le belve 

Selvaggia uccida . 

Similmente Venere, che fi fa vedere ad1 * 3 4 5 6 Enea in abito di 

Cacciatrice, c deferitta da Virg. lib. i. dell’En. v. 320. 

Nuda il ginocchio, c raccolta ad un nodo 

Della gonna ave a V ondeggiante vefle . 

Cioè fuccinta per effer più pronta ad infeguire le fiere . 

Così è rapprefentata Diana da Ovidio nel lib. 3. degl’Amoii 

Eleg. 2. verf. jt. 

. Con pìngonfi 

Que' della fieli a Diana , allóra quando 

Fortemente perfeguìta le fere . 

Contale abito ancora Achille Tazio nel lib. 8. degl'Amori 

di Leucippe e Cfitofonte deferive la vergine Rodope Cac¬ 

ciatrice . Quella Dea alle volte fi finge abitatrice dei monti, 

come più adattati alla caccia perciò da Orazio nel lib. 3. 

Ode zz-. è detta, Dei monti, e ì bof hi vergine cttfode . 
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Collectis fimplici munditie, & fupra caput nodo colligatis virginum more (7), nudo brachio, humeris 

arcu & pharetra injlructis (8), cruribus cothurnis ornatis (9). Egregius hic artifex, ut inquit 

Stofch (io) confulto fymmetriae leges in rupibus illis circa venatricem Deam effingendis negle¬ 

xit, ne magnitudine iua praecipuum opus Dianae abfconderent. Hoc patto folus artificum huiujce 

generis confle quutus efl, quod adponendis lumini umbris Pictores efficiunt, nempe ut e tabulis pictu¬ 

rae promineant. Summam difficultatem par it apta yejlium confectio, quam caeteri puta Difcorides, 

Cneius, Hyllus, praefiantijfimi caelatores fedulo devitarunt. In hoc videtur accuratius Apollonii defu- 

daffe induflria, tantoque artificio valuijfe, ut nihil mirabilius fit fuccincta huius virginis tunica, 

quae haud inflata vento, fed venuftijfime rugis, finibufque difiintta variis, ad genua ufque concinne 

demittitur. Quod autem artis miraculum videri debet, efl figurae nuditas, quae infra diftinclijflme 

elucet. Nihil elegantius capite, cuius comptae, renodat aeque comae venuflatem, dee ufque Deae augent, 

Rotunditati proxima efl facies, qua oris forma pulchritudinem commendari putabant Greci ( 11 ) ,• 

frons exigua, ut a Petronio laudatur (12) genae teretes, quales Apuleius Bathyllo tribuit (13), na- 

fus rebitis, & adaequatus tenuitati labiorum (14), admirabilis brachiorum, manuum que mollities (15), 

crus reclina (16), teretes furae (17), pes exiguus (18), quae fingili a ab qbfoluta pulchritudine abejfe 

non poffunt : ideo illud Ovidii ufurpare potero (19). 

.Non illud carpere livor poffit opus. 

Quamobrem haec gemma inter preflantiffimas principem merito habere debet locum, maximamque 

gloriam parit Apollonio, qui jure illi nomen infcripfit fuum, minimis adeo litteris, ut vix poflint diftin- 

gui, Jed nitidijfimis, & puntiulis in extremitate exornatis . 

Quamquam inflittiti noftri non fit mythologica pertrablare, tamen nonnulla de Diana delibabi¬ 

mus , ex quibus in hanc gemmam lux aliqua perfundetur. Plures hoc nomine Deas Antiquitas vene¬ 

rata efl, quae tamen ad unicam reduci poflent. Tres Cicero nominavit (20), prima ( inquit ) Io vis 

& Proferpinae, quae pinnatum Cupidinem genuiffie dicitur; Secunda notior, quam Io ve Tertio, 

& Latona natam accepimus; Tertiae pater Upis traditur, Glauce Mater. Secunda apud anti¬ 

quos celebrior. Haec cum nata efl et ante Apollinem, eodem tamen partu, obft e tricis munere, poflea 

apud Matrem e(l funbta, & animadverfes quae pafjd erat in puerperio Mater, a Patre Iove impe¬ 

travit, ut ipfa, Nimphaeque comites perpetuam virginitatem fer vare po flent (21). Quod ut facilius 

praeftaret fylvas, montefque pro flat ione elegit, venationem pro opere. Ex hoc fit ut vefte ficcincla 

(7) Quoad Capillos a tergo colligatos deferibitur a Panfaniti 

iib. 8. cap. 20. Leucippus habitu muliebri indutus, coma 

f/iore virginum devinola, qui mos erat capillos in unicum no¬ 

dum capitis fummitate ne flere , ficuti ab eodem (infioro lib. xo. 

cap 2 5. deducitur ubi Polixenam a Polygnoto pi fiam exhibet ; 

Appojite Ovidius de Atalanta lib. 8. Met. yerf. 319. 

Crinis erat fimplex , nodum collettus in unum . 

(8) Pharetram, arcumque Dianae adtribuit artifex , quae 

propria funt arma Deae jaculatricis . Vide Heftod. Gen. Deor. 

verf. 14.' Homer. lliadv lib. 21. & P indar, Pyth. Od. i.p. 123. 

Nonnumquam haec fymbola retro fufpenfa funt ut in no fra 

gemma Dianae quae brachia nuda habet, & apprime conve¬ 

nit quod cecinit Claudianus de raptu Proferp. lib. 2. verf. 

30 & 32. 

.Pendent poft terga fagittae, 

Brachia nuda nitent. 

Vide Cullimacb. in Dian verf. 122. 

(9) Cothurni in venationibus etiam funt tifili ; ideo apud 

Virgilium lib. 1. Aeneid. verf. 340. de Venatricibus puellis. 

xcpri- 

Virginibus Tyriis mos efl: geflare pharetram, 

Purpureoque alte furas vincire cothurno . 

Vide Callimachum Hymn. in Dian. verf. 1 7. 

(10) Stofch Gem. Aut. pag. 14. 

(11) Coluthus in Poematio de Helenae raptu. 

(12) Petron. pag. 454. 

(13) Apuleius Flor. cap. iy. 

(14) Arijlaenet. F.pifi. lib. 1. Ep. 1. 

(15) Horatius lib. 1. Od. 13. & Ovid. lib, 1. Amor. Eleg. 

4. verf 24. 

(16) Horatius lib. r. Sat. 2. yerf. 8 r, 

(17) Horatius de Phyllide lib. 2. Ode 4. verf. 50, 

(18) Ovid. lib. 3. Amor. Eleg. 3. 

(19) Et Ovid. lib. 1. Amor. Eleg. y. 

In toto nufquam corpore menda fuit , 

(20) Cic. lib. 3. de Nat. Deor. cap. 23. Vide Nafal. Comit. 

Mytho/, pag. 224. 

(21) Callimach, Hymn. in Dianam verf. 6. 

Da mihi perpetuo, ut fun virgo , da Pater alme. 
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e dall’ufo delle vergini annodati dietro la tefta (7), col braccio nudo, coll’ arco, e la faretra 

dietro le fpalle (8), e colle gambe ornate di coturni (9). Quefio celebre artefice ( come dice 

Stofch (io) ) a bella pofia tr afe uro le leggi della fimetria nel formare le rupi intorno alla Dea Car¬ 

datrice . Egli lo fece, acciocché rifatta(fé la figura principale, che altrimenti farebbe fiata ojfufcata 

dalla grandezza degli fcogli. In quella maniera è il folo tra gli artefici di quello genere che abbia 

confeguito ciò che fanno i pittori per mezzo del chiarofcuro di far rifaltare le loro figure. 11 

panneggiamento delle velli porta feco una grandilfima difficultà, e perciò con accortezza hanno 

evitato di farlo i più eccellenti incifori, come Diofcoride, Cneio, Ilio ec. Apollonio in quello 

ha ufato la maggior indullria, ed è fiato sì abile, che niente di più mirabile fi può vedere 

della fuccinta tunica dì quella vergine, la quale non increfpata, o follevata dal vento, ma tutta 

graziofamente difiinta in varie pieghe feende elegantemente fino alle ginocchia. Ma quello che 

deve riputarfi miracolo dell’arte è la nudità della figura che trafpare diftintamente fiotto le fue 

membra. Niente vi è di più elegante della tefta, i di cui capelli legati di dietro l’accrefcono 

bellezza, e decoro. La faccia è prolfima alla rotondità, nella quale i Greci (11) giudicavano che 

rifiedefie la bellezza, la fronte è piccola, conforme è lodata da Petronio (12), le guancie pienotte, 

come Apuleio Pattribuifce a Batillo (13), il nafo dritto, e alla fottigliezza delle labbra eguale (14), 

mirabile è la delicatezza delle mani, e delle braccia (15), la gamba dritta ( 1 <5) e la polpa della 

gamba grafioccia (1 7), il piede piccolo (18), le quali cofe caratterizzano una perfetta bellezza. 

Perciò concluderò col Padre degl’Amori, Ovidio (19), 

Non è ver un difetto in tutto il corpo. 

Per la qualcofa quella gemma tra le più infigni deve eftere meritamente difiinta, per cui ha con¬ 

feguito un’eterna fama Apollonio, che vi ha incifo il fuo nome in sì picciole lettere, che appena 

poftono diftinguerli, ma però chiarifllme, ed ornate nell’ eftremità coi foliti puntini. 

Quantunque non fia del mio oggetto il trattare delle cofe mitologiche, tuttavìa toccherò 

leggiermente alcune particolarità di Diana, le quali potranno fomminiftrare qualche lume per la 

fpiegazione della noftra gemma. L’antichità ha venerato molte Dee fotto quello nome, che 

facilmente potrebbero ridurli ad una fola. Tre ne fono mentovate da Cicerone (20). La prima 

( dice ) figlia di Giove, e di Proferpina, la quale fi dice effer Madre di Cupido alato, la feconda piu cono- 

feiuta, come ci viene infgnato e fer figlia del terzo Gio-ve, e di Latona. Il Padre della terza era Ufi» e 

la Madre Glauca. La più celebre di quelle apprefiò gli Antichi è la feconda. Eftendo efta nata 

avanti Apollo, ma nel medefima parto, fece dipoi da raccoglitrice alla Madre, ed avendo ofler- 

vato quanti dolori aveva fofferto impetrò da Giove fuo. Padre di confervare unitamente alle fue 

Ninfe compagne una perpetua verginità (21), e per fare più facilmente ciò fi feelfe la vita di 

Cacciatriee, e l’abitare tra i bofehi, e tra le montagne: perciò fi vede efprefta con velie fuccinta 

(7) Riguardo ai capelli di Diana legati di dietro con 

un nodo all’ ufarrza delie vergini ci vien deferitto da Pau- 

fania nel lib. 8. cap. :o. Leucippb vellito con abito fem¬ 

minile colla chioma legata all’ ufanza delle vergini, la 

quale era di legare i capelli di dietro con un folo nodo fulla 

fommità della teda ficcome fi deduce dall’ ifteffò autore nel 

lib. io. cap. 25. dove deferive PolifTena dipinta da Poii¬ 

gnoto , e a propofito dice Ovidio d’ Atalanta Caccia.trice 

lib. 8. Met. verf. 319. 

Semplice il crine , e in un fot lindo avvinto . 
(8) L’Artefice attribuì a Diana l’arco, e la faretra, co¬ 

me armi proprie di quella Dea arciera. Vedi Efiodo nella 

generazione degli Dei verf. 14. Omero lib. ai. dell’ Iliade, 

e Pindaro Pitia Ode 2. pag. 123. Alle volte quelli firn- 

boli fi veggono fofpefi di dietro come nella nollra gem¬ 

ma di Diana , la quale ha le braccia nude , ed egregiamente 

le conviene ciò che cantò Claudiano nel ratto di Profer¬ 

pina lib. 2. verf. 30. e 32. 

E pendon dopo il tergo le faette 

E fon le braccia rìfplendenti ignu de. 

Vedi ancora Callimaco nell’Inno dì Diana verf. 122. 

(9) I coturni fon bene adattati ancora all’ ufo delle cac- 

S 2 por- 

cie ; perciò Virgilio nel lib. r. dell* Eneide verf. 335. parlan¬ 

do delle giovinette Cacciatrici dice. 

Le vergini di Tiro han per cojlume 

Portar faretra ; e a porporin Coturno 

Altamente, allacciar frette le gambe. 

Vedi Callimaco Hymn. in Dian. verf. 17. 

(10) Stofch pag. 14. 

(11) Coluto nel poemetto del ratto d’Elena. 

(12) Petronio Sab. pag. 454. 

(13) Apuleio Fior. cap. 1 j. 

(14) Arifteneto nell’ Epifl. 1. del lib. 1. 

(1?) Orazio lib. 1. Od. 13. ed Ovidio lib. i. Am. Eleg.. 

4. verf. 24. 

(ió) Orazio lib. r. delle Satire, Sab. 2. verf. 8i. 

(17) Orazio parlando di Fillide nel lib. 2. Od. 4. v. 2«. 

(18) Ovid. lib. 3. Amor. Eleg. 3. 

(19) Ovidio nel lib. 1. Amor. Eleg. 5. 

(20) Cicerone lib. 3. de Nat. Deor. cap. 23. Vedi nella 

Mitologia di Natal Conti pag. 224. 

(21) Come ciò fi dimotlra da Callimaco nell’Inno di 

Diana verf. 6. Concedimi Almo Padre, che io fa fempre vergine. 
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exprimatur, arcum, & pharetram gejians (22), Praeter haec facem tenet inverfam demi(Jamque, 

perinde ac Ji extinguere velit (23) fortajfe ad fegnificandum illam cum Luna unum & idem ejfe, 

ut Mytbologorum & Poetarum a ultor it at e comprobatur (24), 

Cum Dea haec in tutela, & cuftodia montes, fylvajque haberet, viis, portubus praeejjet, virgi¬ 

nibus faveret, laborantes utero puellas levaret, innumeris pene cultus nominibus donata ejl, tam ex 

qualitatibus fuis, quam ex locis ubi colebatur, de duitis (25), Ab Aegyptiis, qui Bubajlis templum 

illi maximum erexerant (26), ad Graecos, apud quos Ephejium Dianae templum celeberrimum fuit, 

virginis Deae cultus manavit (27), quem Romani excepere, non folum ereltis pluribus templis in 

Aventino, in Capitolio, in Caeliolo, in Suburra, fed ludis praeflantijfimis faecularibus in honorem illius, 

fratrifque inftitutis (28). Mirum igitur videri non debet, fi quam plurimae gemmae, nummi, fia¬ 

tarne , protomae fuperfint, quibus Dea figuratur, quamvis barbarorum inclementia, & follicita Chri- 

fiianorum Religione, quam plurima ex his monumentis fuerint ex oculis fidelium fublata. 

Ad huius tabulae ornamentum fiatuam opificii non mediocris (*) protuli, quae jam fupra Mar¬ 

cinomi Verofpi atrium (2 9) erat, quaeque ve fi em duobus cingulis , ut in nofira Dianae gemma, reli¬ 

gatam habet (30), dextra arcum fraltum geflat, finifira vefiem fablevat, prope dextrum pedem pha¬ 

retra Jpellatur, fed praecipuum novumque ejl capitis gemmis ornati concinnatio. 

Praeter hanc fiatuam exhibemus alteram gemmam (**) quam Joach, Ren dorp egregio & ornatif- 

fimo Inveni Patricio Amfielodamenfi dono dedimus in perpetuae pignus amicitiae, Excellenti Graeco 

artificio in illa fcalpta efi Dea fuper fcopulos fedens. Tantae venufiatis e fi hoc opus ob omnium 

partium confenfionem, ut Diana haec & Ayparepa ( VENATRIX SCILICET) & KuEMsvs nuncupari 

pofiit ; ut eam Pamphus omnium primus accepto ab Arcadibus nomine appellavit (31) pofi illum 

Dyppolitus apud Euripidem (32). 

X/'pe [lOt 0) KOiLEietu 

Ticv x,xt* oLu[xtsv 

TJxpQsl/UV A"p T6[U, 

(2:) Orpheus iu Hymn. Diati. pag, 327. Horat. Uh. 3. cur tu. 

Qd. 22. Catul. Carmen Saecul. pag 47. Virgil. Uh. 11, 

Aeueid. verf. 557, Anacreontis Carni, pag. 147. Sophocles in 

Oedip. Tyr pag. 208, Pboruut. de Nat. Deor. cap 34. Eu- 

yipid. Traped. Iphig, in Tour. ALI. 1, Se. 3. Plin. E pi fi. Ub. 

1. Fp. 6. Nonnus in Dionyfiac, lib. 16. verf. 128. 130. 

135. vocat Dianam Montanam, Dianam iu Scopulis, Dia- 

nam Venantem. In inferiptionibus Gruteri pag. 41. num. 7. 

di da efl Nemor en Es , Dianae Netnoreufis cultus extitit XVI. 

oh Urbe lapide ah eo loco ita vocatus , 

(23) Statuam Dianae memorat Paufauias Uh. 10. qap. 37. 

qua Dea facem dextra tenebat ah humeris pendente pharetra . 

( 4) Virai/, lib, 9. Aen, verf 402 Catullus ad Dianam 

pa . 51 verf. 13. Statius Theh, lib• 10. Cicer, Ub, a. de 

Natur. D.or cap. 27. Dianam & Lunam eamdem effe pu¬ 

tant, Phornutus de Natur. Deor, cap, 32. & 34. Sed his 

lonpe vetuflior Euripides iu Iphig, in Aul. & Iphig. in.Taur. 

verf. 2i, Hoc fymbolum facis inverfae noflram Dianam de- 

fanat. tamquam Lunam , non autem Dianam Luciferam, ut 

Clar Mmtfaucon Ant. voi. 1. pag. 154. animadvertit ■ Dia¬ 

na enim Lucifera iu nummis exprefa femper facem er e fiam 

tenet, cum noti confentaneum fit huiufmodi nomine, quoti e- 

fcu que facem extinguit, appellare ; Diana igitur facem extin- 

guetfs lamam occidentem indicati & facem erettavi tenens. 

Lunam figuificat quae noflurno tempuro fplendefcit. Ideo in 

nummis nuncupata Diana Lucifera , & Luna occidens cum 

facem inverfam tenet : fiditi fiaepe in quam pluribus atia- 

glypi r ob fervatur Sol oriens in quadrigis aficendetis, & Sol 

Occidetis d:foetidetis obfervatur. 

( 5) Ca/limach. Hymu. in Diati, verf. 39. inquit praeeffe 

navigationi, & Injcript. Gruther. pag. 39. num. 8. REGINA 

Salve mihi, o pulcherrima 

Pulcherrima in Coelo degentium 

Virginum Diana, 

LA- 
UNDARUM nuncupatur. Vide Horat. lib. 3. Od. 22. Virgil. 

Ecl. 4. verf. ro. S. Auguft. de Civit. Dei lib. 7. cap. 16. 

fed prefertim Horph. Hymn. pag. 327. 

(26) Herod. Hifior. lib. 2, pag. 178. 

(27) Huius templi defeiptio legitur apud Plinium Ub. 36. 

cap 14. & lib. 16 cap. 40, Vide Val. Maxim, lib. 8, cap. 

14. Qiiint. Curt. lib. 4. cap. 8. Strab. Geogr. lib. 14. voi. 2. 

cap 64o. & <541. pag. 948. & feq. & Macroh. Satum, lib. 5. 

cap. 22. de hoc Dianae templo vide in Afi. Apofiolor. cap. 

19. par. 27. 

(28) Diotijf Halic. Hifl. Ub. 4. pag. 230. Nardini Roma 

Antica pag, 137. 321. 334. & 4J4. & Rofiu, Antiq. lib, 3. 

caj>. 6 pag. 118, 

(*) Tal. XIV. 

(29) Quo loco nunc ft haec fatua tiefcio . Montf fuppl. 

voi. 3. Antiq. pag. 34. Tah, 10. num, 3. fiatuam hanc evul¬ 

gavit a Carolo le Brun delineat am : negligetit er tamen figura 

haec delineata fuit: nam pharetram iuxta dextefum pedem 

halet, & dextera noti volumen , fed arcum fra flutti tetiet ( ut 

ait idem Montfauconius ) . 

(30) Duo cingula in nofira flatua expreffa fu nt, quamvis ab 

habitu cooperta. Ita Dianam defieri betis Claudianus inquit de 

laudib, Stil. lib. 3. verf 247, 

.Dyo cingula vellem 

Crure tenus pendere vetant. 

Et de raptu Proferp. lib. 2. verf 33. 

Crifpatur gemino vertis Gortynia cintu 

Poplite fufa tenus , 

(**) Tah. XV. N. I. 

(31) Paufan. lib. 1. cap 19. & 41. & lib. 8. cap. 35. 

(32) Eur. in Hyp. Afi. 1. Sc. verf. 70, e feq. 
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portando l’arco, e la faretra (22). Inoltre tiene una fàcella accefa rivoltata verfo la terra come 

fe la volefie fmorzare (23), e ciò forfè per lignificare effere ella un’ ideila cofa che la Luna, come 

fi prova colla autorità degli antichi Mitologi, e Poeti (24). 

Edendo fotto la protezione di qucda Dea i monti, i bofchi, le drade, e i porti di Mare, 

ed in fua tutela le vergini, c le partorienti, quali con infiniti nomi era venerata prefi non fola- 

niente dalle fue qualità, ma ancora dai luoghi ove era adorata (25). Dagli Egiziani (26), che le 

avevano inalzato un magnifico tempio a Bubade, pafsò il culto della vergine Dea ai Greci, ap- 

predò i quali era famofidimo il Tempio di Diana Efelia (27) e fù adottato ancora dai Romani, che 

non fidamente crederò molti tempii, come nell’Aventino, nel Campidoglio, nel Celiolo, nella 

Suburra, ma idituirono eziandio in onore di lei, e del fuo fratello i famofidimi Giochi fecolari (28). 

Non deve adunque recar maraviglia fe ci rimangono infinite gemme, medaglie, datue, e budi 

di quèfta Dea, quantunque moltidìmi monumenti fono periti per 1’ ignoranza e furore dei Bar¬ 

bari, e per le foilecite premure della Crifiiana Religione affine di Radicare il Gentilefimo . 

Per ornamento di queda tavola ho riportato una datua (*) di non mediocre lavoro, la quale 

era già fopra il cortile del Palazzo del Marchefe Verofpi (29). Ha la vede legata con due cin¬ 

ture (30), come è nella gemma di Diana, nella dedra tiene un’arco rotto, e colla finidra s’alza 

la vede, e accanto al dedro piede s’oderva la faretra, ma la cofa più particolare è l’acconciatura 

di teda ornata di gemme , 

Oltre queda datua pubblichiamo un’altra gemma (**) la quale in attedato di antica amicizia 

regalammo al Sig. Giovacchino Rendrop Patrizio d’Amderdam giovine ornatiffimo, e di rari 

talenti fornito. In queda gemma fcolpita d’eccellente greco lavoro fi vede la Dea fedente fopra 

dei fcogli. Queda opera è di tanta bellezza per il perfettiffimo accordo di tutte le parti, che 

queda Diana fi può meritamente chiamare la BELLISSIMA CALCIATRICE, come il primo di 

tutti la chiamò Panfo a imitazione degli Arcadi (31) e dopo lui Ippolito appredò Euripide (32). 

Dio ti fa hi per vie 0 bellijjima, 0 belliljima Diana tra tutte quante le vergini che fono in Cielo. 

(22) Orfeo nell’Inni di Diana pag. 327. Orazio Ode 22. 

del lib. 3. Catullo ne’ ver fi fecolari pag. 47. Virgilio nel 

lib. ii. delPEneidi verf. 357. Anacreonte nell’Anacreon¬ 

tica 63. Sofocle nell’Edipo pag. 208. Fornuto della Na¬ 

tura degli Dei cap. 34. Euripide nell’Ifigenia in Tauride 

Atto 1. Se. 3. Plinio nella lettera 6. del lib i. Nonno nei 

Dionifiaci lib. 16. verf. 128. 130. e 135. chiama Diana 

Montana ,Diana negli Scogli, Diana Cacciarrice. Nell’ifcri- 

zioni del Gruferò pag. 41. num. 7. è detta Dea dei Bofchi. 

(23) Paufania nel lib. io. cap. 37. nomina una fatua 

di Diana , la quale teneva nella delira una face , e fugli 

omeri una faretra pendente . 

(24) Virgil lib. 9. dell’ En. verf. 402. Catullo a Diana 

•pag. 51. verf. 13. Stazio nella Teb. lib. io. Cicerone nel 

lib. 2. della Nat. degli Dei c. 27. dice etfer Diana e la Luna 

f ifiejfa cofa. Fornuto della Nat. degli Dei cap. 32. e 34. 

ma più anticamente Euripide e nella Ifigenia in Aulide , 

e nell’Ifigenia in Tauride verf. 21. Quello Embolo della 

face rivoltata caratterizza la nodra Diana elfer l’ideila 

che la Luna , ma non però Diana Lucifera , o portatrice 

di Luce, come olTervò il chiarillìmo Montfaucon voi. 1. 

Ant. pag. 134. imperocché la Diana Lucifera efprelfa nelle 

medaglie tiene fempre la facella alzata, non convenen¬ 

dole quello nome di Lucifera allora che edingue la face; 

La Diana eli’edingue la face denota la Luna che tramonta, 

e quando tiene la facella alzata indica la Luna che in 

tempo di notte rifplende; perciò nelle medaglie è nomi¬ 

nata Diana Lucifera ed apportatrice di luce , ed il tra¬ 

montare della Luna quando tiene la facella rivoltata, co¬ 

me appunto fpelTo d vede in molti badìrilievi la nafeita 

del Sole in un carro tirato da quattro Cavalli, che fale, 

ed il tramontare del Sole allora che feende . 

(25) Callimaco nell’Inno di Diana verf. 39. dice che 

prededeva alla navigazione, c nell’ifcrizioni del Grutero 

MA- 

pag. 39. num. g. è chiamata REGINA DELL’ ONDE . Vedi 

Orazio lib. 3. Od. 22. Virgil. Egl. 8. verf. io. S. Ano¬ 

dino della Città di Dio lib. 7. cap. 16. e particolarmente 

Orfeo nell’Inno di Diana pag. 327. 

(26) Erodoto. Idoria lib. 2. pag. 178. 

(27) La definizione di quedo tempio fi legge in Plnio 

lib. 36. cap. 14. e lib. 16. cap. 40. vedi Val. Madìmo 

lib. 8. cap 14. Quinto Curzio lib. 4. cap. 8. Strabone nella 

Geografia lib. 14. voi. 2. cap. 640 e feq. e Macrobio ne’ 

Saturnali lib.. 5. cap. 22. e finalmente ancora negli Atti 

degl’ Apodoli cap. 19. paragr. 27. 

(28) Dionifio Alicarnadeo lib. 14. pag. 230. Nardini 

Roma Antica pag. 137. 321. 334. 0454. E Rofino Anti¬ 

chità lib. 3. cap. 6. pag. 113. {*) Tav. XIV. 

(19) Non sò in qual luogo fi trovi prefentemente que¬ 

da datua. Montfaucon nel voi. 3. al fupplemento dell’ An¬ 

tichità pag. 34. Tav. io. num. 3. fpiegara pubblicò quella 

datua difegnata dal celebre Carlo le Brun . Queda figura è 
data trafeuratamente difegnata, imperocché ha la faretra 

accanto al piede deliro, e tiene nella dedra un’arco rotto, 

non un volume, come dice il medefimo Montfaucon. 

(30) Due cinture fono efprefle nella nodra datua , quan¬ 

tunque ricoperte dall’ abito . Cos) Claudiano nelle lodi di 

Stilicone lib. 3. verf 247. deferivendo Diana dice. 

........ E fenza legge 

Due cinti vietati, che la vejìe penda 

Sino alla gamba . 

E nel ratto di Proferpina lib. 2. verf. 33. dice 

Con doppio cinto la Cretenfe gonna 

S’ annoda al feno , e fi rincrefpa ad arte 

Sino al ginocchio ejlefa . 
(**) Tav. XV. N. I. 

(31) Paufania lib. r. cap, 19. e 41. e lib. 8. cap. 3J. 

(32) Euripide nell’ Ippolito Atto 1. Se. 2. verf. 70. 
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XXVII. 

1ARVA SCENICA 

APSALI OPUS, 

Cnrneolne incifum. 

APUD PRINCIPEM POLONIAE PALATINUM IABLONOWISKI. 

SI ab hac gemmai quae Larvam Scenicam exhibet, Artificis Apfiali laborem, & aetatem conce¬ 

ttare licet, illum circiter Septimii Severi tempeflatem floruife putari poteft, faeculo nempe 

illo, quo pulchrae artes in praeceps citato gradu ire videbantur. Opificium enim gemmae me¬ 

diocritatem Jdpit, quamvis auttor magis accurate liter as fculpferit, ut fibi immortalitatem pararet. 

Hac in gemma objervatur Larva Scenica, (i), facie plena, capillis fiupra frontem denfis ca- 

lamiftratis, & in cincinnos difpofitis, qui agglomerati e partibus pendent, fpijja barba, & horrifico 

aris hiatu . 

Baccho antiqua fcenica ludrica dicata erant, ut nos docet Virgilius (2), 

Nec non Aufonii, Troia gens mida, coloni 

Verfibus incomptis ludunt, rifuque foluto, 

Oraque corticibus fumunt horrenda cavatis: 

Et te, Bacche, vocant per carmina laeta, tibique 

Ofcilla ex alta fufpendunt mollia pinu. 

Larvae Tragicae ad fimilitudinem vultus Deorum, vel Heroum, qui in ficenam inducebantur, a 

veteribus effingebantur. Perfonae quae immani, & horrifico hiatu exprejfiae fiunt, ad Tragoediam 

fipettant: ludicrae ver) & ad rifilivi excitandum effittae, quae Satyrorum, Silenorum, Faunorum, Bac- 

chantium effigies praeferunt, ad Comoediam & Satyram pertinent, & Comicae, & Satyricae perfonae 

dicuntur. Hoc dij crimen interfuifie inter perfionas Tragicas, & Comicas notari potefl apud Lucia- 

num (3) quod illae ad terrorem luttumque, hae vero ad rifilivi & cachinnos excitandos induerentur 

ab Hiflrionibus , 

Quanto 

(1) Hermon primus apud Graecos fecit Larvas, qnae ab 

inventore E ffxon.a. di Nae funt, tefle autiere Etymologici Ma¬ 

gni . Perfonae apud Romanos appellatae funt iuxta A. Geli. 

Noti. Att. lib. 5. cap. 7. pag. 149. A perforimelo enim 

( inquit ) Gabius Baffus id vocabulum fafìrum effe conjeftat. 

Nam caput, & os cooperimento perfonae teftum undique 

unaque tantum vocis emittendae via pervium, quoniam 

non vaga neque diffula cfl, in unum tantummodo exitum 

colle&am coaftamque vocem , & magis claros canorofque 

fonitus faciunt. Quod autem perfona clariorem magiftpue ca¬ 

noram vocem reddat, prolatu difficile exi fiimo, fed hic non 

expedit tempus terere ad hanc opinionem refellendam . 

(2) Virg. lib. 2. Georg, verf. 386. vide etiam Athenaeum 

lib. 5. cap. 5. pag. 254. In Mufeo Flor. voi. 3. Tab. 47. 

Bacchi flatua cum perfonis inter uvas & pampinos ex 

arboris trunco pendentibus, & in Aedibus Principis Rufpoli 

elegans Fauni fatua cum Scenicis Larvis obfervatur . 

(3) Luci an. Nigr. voi. 1. cap. 11. pag. 50. & de falta- 

tione voi. 2. pag. 284. & fcq. & voi. 2. de Gymnaf. cap. 

2° 3. pag. 204. 
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XXVII. 

MASCHERA SCENICA 

OPERA D’ A P S A L 0, 

Incifa in Corniola. 

APPRESSO IL PRINCIPE IABLONOWISKI PRINCIPE PALAI'INO DI POLLONIA. 

SE da quella gemma, che rapprefenta una Mafchera Scenica, è lecito di congetturare del la- 

voro, e dell’età dell’artefice Apfalo, io (limerei efler fiorito intorno ai tempi di Settimio 

Severo, quando a gran palli le belle arti andavano a decadere : Imperocché in quella gemma 

nulla fi conofce di più che un mediocre artificio 3 quantunque 1’ autore fulle più accurato nell’ 

incidere le lettere, per renderli immortale. 

S’oflerva in quella gemma una Mafchera (i) di faccia piena, con folti capelli arricciati fo • 

pra la fronte, e pendenti ancora dalle parti, con denfa barba, e con fpaventevole bocca aperta. 

Li Scenici divertimenti erano anticamente a Bacco confagrati, come c’infegna Virgilio (2). 

EJfi i Romani ancor, gente, che venne 

In Italia da Troia, in rozzi ver/i 

Scherzan cantando con immense rifa, 

E fi trasformano in orrendo affetto 

Di fpaventofe Mafchere, fcavando 

Le cor te cele degli alberi, e te Bacco 

Invocan lietamente, ed in tuo onore 

Idioletti di creta a un fil fofpefi 

Pendon da’ rami del! altero pino. 

Le Mafchere Tragiche fi formavano alla fomiglianza dei volti degli Dei, o degl’Eroi, i quali 

s’introducevano dagli antichi fui teatro. Le Mafchere, le quali c’efprimono una fmifurata e 

orribile apertura di bocca, appartengono alla Tragedia: le Mafchere poi formate ad eccitare il 

rifo, che ci rapprefentano 1’ effigie dei Satiri, Sileni, Fauni, e Baccanti, appartengono alla 

Commedia, ed alla Satira, e fi dicono Mafchere Comiche, e Satiriche . Quella differenza che 

fi trova tra le Mafchere Tragiche, e Sceniche può olfervarfi in Luciano (3) perchè quelle 

fi mettevano dagli Illrioni, per rifvegliare il terrore, e la compaffione, quelle poi per muo¬ 

vere a fmoderato rifo. 

In 

(1) Ermone fu il primo tra i Greci che fece le Ma- 

fchcre le quali prefero il nome dall’inventore , e furono 

dette Ermoneie , come dice 1’ autore dell’ Etimologico Ma¬ 

gno. ApprelTo i Romani fecondo Aulo Gellio lib. y. cap. 

7- furono chiamate Perfonae, cioè dal rifuonare , impe- 

r oc chi Gabio Baffo congettura e (fer/t formato queflo vocabolo a. 

Per fonando perchè il capo, e il volto dalla mafchera tutto 

coperto ha folamente una via per tramandare la voce , la 

quale non và vagante, uè (ì diffonde , ma è raccolta ed unita 

per una (ola ufeita, e rende il fuono più chiaro e fonoro . Che 

poi la Mafchera renda più chiara e fonora la voce , io 

) 
giudico effer difficile a provarli, ma non occorre qui di 

confutare quella opinione . 

(2) Virgil. lib. 2 Georg, verf. 386. vedi ancora Ateneo 

lib. y. cap. y. Nel Mufeo Fiorentino voi. 3. Tav. 47. una 

flatua di Bacco con delle Mafchere che pendano da un 

tronco d’albero tra delle Uve e dei pampani. E nel Pa¬ 

lazzo del Principe Rufpoli fi vede un’ elegante flatua con 

Mafchere Sceniche. 

(3) Lucian. Nigr. voi. 1. cap. ir. pag. yo. & de S'al- 

tatione voi. 2. pag. 284. & feq. e voi. 2. de Gymnaf. cap. 

203. pag. 904. 
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Quanto in pretio apud antiquos fcenica haec fpectacula fuerint ex anciorum, & monumentorum 

frequentiamo tejlimonio (4) deduci potefl. Ea Romam ab Hetrufcis aecepere (5). Quis ignorat laudes 

Sexto Rofcio Amerino datas (6)? Quis ignorat pierofque fabularum altores vel Jlatuis ornatos, vel 

gemmis fculptos fuijfe, quos inter Statulifts (7), cuius nomine, & vultu fgnatam gemmam (*) ad huius 

tabulae ornamentum libet referre, 

(4) Vide Muf. Flor. Clar. Cori voi. 1. Tab. 44. pag. 101. 

quo valde ii/ explicanda hac gemma ufts fum . Quampluri- 

tnae perfonae praegrandes marmoreae Romae fpeCluntur. Si 

plura in baite rem fcire deftderas confer Ficoroni Mafchere 

Sceniche e Comiche degli Antichi Romani : potijfmvm vero 

Agefil. Marefcotti , De perfonis , & Larvis , earumque apud 

veteres ufu, & origine in libro Miscellanea Italica Eru¬ 

dita Tom. 2. pag. 97. & feq., qui multiplici eruditione hoc 

tratiat argumentum . 

(5) Vide Dempflcrum de Etruria Regali lib. 13. cap. 79. 

pag. 4 3 6. ubi tradi at etiam de ludorum & Hi (Irionum origine , 

(6) De celeberrimis Comicis qui Alexandri Magni tempo¬ 

ribus floruere vide Plutarcum in vita Alexandri v. 1. p. 468. 

(7) Canicola haec apud ornatijftmum Iuvenem Ioach. de Ren- 

dorp Patriae fune Amftelodami decus e(l. In Gruferò uni¬ 

cum Statuii i cuiufdam monumentum fuperefl .Tom. 1. part. I. 

pag. 114. num. 6. 

FONTI • DIVINO . 

ARAM ■ L. POSTV 

MIVS ■ * STATV 

LIVS • EX • VOTO. 

D. D. D. 

* Emorali Statullius Pigh. Sic inquit Qruterus in notis. 

(f) Tab. XV. N, II. 

A R C I O N O S. 

In praefatione libri Natter (i) Artificis nomen APKIONOC .• fcilicet Arcionos nuncupatur 

& forfan nomen huiufmodi appiclum efl ad gemmae, more folito, pretium augendum. 

ASPA- 

(t) Natter Traiti.• de graver en pier res fnes ee. 

$ 

7 
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In quanta confiderazione fodero appreflo gli antichi quelli fpettacoli fi può dedurre chiara¬ 

mente dalla moltiplicità degli fcrittori, e dagl’infiniti monumenti che efiftono (4). I Romani gli 

apprefero dagli Etrufchi (5). Chi è quello che non fappia le lodi date al famofo Sedo Rofcio Ame¬ 

rino (6)? Chi è quello che non fappia, che molti Commedianti furono decorati con le ftatue, e 

fcolpiti ancora nelle gemme? tra quali Statulio (7) il di cui nome è incifo in una gemma (*), che 

per ornamento di quella tavola mi piace di riportare. 

(4) Vedi il Mufeo Fiorentino del Chiar. Dottor Gori 

voi. 2. Tav. 1. pag. 101. del quale ho fatto molto ufo 

nella fpiegazione di quella gemma . In Roma fi vede 

una quantità di Mafchere grandifiime di marmo. Se fo- 

pra quella materia defideri faper molte cofe fa d’ uopo 

di leggere il libro di Ficoroni delle Mafchere Sceniche, e 

Comiche degli Antichi Romani, ma principalmente Age- 

filao Marefcotti dell’ ufo , ed origine delle Mafchere degli 

Antichi nel Tomo 2. pag. 97. e feq. nella raccolta del 

libro intitolato Mifcellanea Italica Erudita, il quale con 

copiofa erudizione tratta quello argomento . 

(5) Vedi Dcmpflero de Etrur. Reg. lib. 3. cap. 79. pag. 

436. dove ancora tratta dell’Origine degli Illrioni . 

(6) De’ celebri Comici i quali fiorironq nel tempo del 

Grande AlelFandro vedi Plutarco nella vita di AlclTandro 

voi. 2. pag. 468. 

(7) Quella gemma incila in bella corniola è apprelTo il 

Sig. Giovacchino di Rendorp Patrizio d'Amllerdam , giovine 

virtuofillìmo, ed ornamento della fua patria. Nel Grutero 

Tom. i. part. r. pag. 114. num- 6. fi ritrova folamence 

un’unico monumento di un certo Statulio. 

AL FONTE DIVINO 

UN ARA L. POSTUMIO * 

STATULIO PER VOTO 

DEDICA. 

* Emoralì Statullio Pigli, così dice Grutero nelle note. 

(*) Tav. XV. N. II. 

ARCIONE. 

Nella prefazione del libro di Natter (1) fi rammenta 1’ Artefice APKIONOC: Arcione: 

forfè è (lato fecondo il folito incifo quello nome per accrefcer pregio alla gemma. 

Tom. L T ASPA- 

(1) Natter. Traitc de graver en pierres fines cc. 
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ASPASIUS, 

GEmmam hanc Minervae Salutiferae Caninius (i) e Mufeo edidit Rondammo, dupliciter que lapfus 

efl, tum quia Afpafii nomen Afpafae Periclis uxoris poroprium credidit, & male ACF1ACOT 

pro AcriACIOT le ditavit, tum quia pro quinque equis quatuor aves in fronte fibi videre vifus 

efl. Huic fimilem Carneum protulit eruditijflmus Caufaeus (2) eumque Afpafiam fub Minervae fpecie 

referre fcripfit. Menagius autem (3) de hoc eodem lapide loquens ; non video ( inquit ) quomodo 

ASPASOS pro ASI7ASIA dici polflt? Gronovius (4) clare ajferit hoc e fle nomen Artificis, Miner- 

vamqtie gemma exprimi. Summa cura Baro de Stojch (5) ipfam publici juris fecit, fecuroque teflatus 

efl animo, illam ab Afpafio fui fle elaboratam, atque ut aflertionem certo firmaret argumento gemma 

Jovem exprimente & idem Artificis nomen referente ufus efl. Pulcherrimam (ait) Minervae ima¬ 

ginem emandatiflimis vultus lineamentis medio pecore tenus gemmae infculpfit infignis Ar¬ 

tifex Afpafius. Noluit do cius a udor flat nere quo tempore celeberrimus hic floruerit Artifex. Mihi 

autem liceat credere illum aureo Augufli vixifle faeculo, quo tot inter fe celeberrimi Artifices de inge¬ 

nio artifque peritia certarunt. Illius enim 1'mcamenta perbelle aetatis excellentiae conveniunt, litterae 

vero, quibus aeternitati nomen fuum voluit commendatum, adeo pulchro, perfedoque exaratae funi 

flylo, ut optime aequiparentur litteris Diofcoridis, Hylli ec, quum & ipfae incredibili fint parvi¬ 

tate, pundifque diftindae iuxta illius temporis morem. Illud autem quod admiratione dignius in illuflri 

caelatore praeter pulchritudinem, elegantiamque operis, efl laboris difficultas in galea quinque in 

fronte equis ornata; Pegafus, <flr Sphinx faperior em partem obtinent, totumque id exprejfum efl 

tali magiflerio, ut cuiufvis Oratoris exfuperet facundiam. 

Ex Jovis fragmento, quod adhuc fuperefl, nofeitur illuflris huius Artificis manus, prout etiam 

Clar. Gori confentit (6). Verum ex ipfo (inquit) quoque fragmento, in quo Jupiter fculptus 

teft tunicatus, facile cognofci poteft, quam egregius fcalptor fuerit Afpafius eius au&or. Nulli 

«certe aetatis fuae fecundum fuifle tum diligentia, tum caelandi peritia, intelligere melius 

poliumus ex alia gemma pulcherrima, in qua 

labore (7) f 

(1) Canitii Images fles Herot Tai. 93. pag. 344. 

(1) Caufaeus Muf. Roman. Soci. \. pag. 5, Sefl, 2, p, 39. 

(3) Menag. Hiftoir. Aes Femmes Pbilofopb. pag. 14. 

(4) Gronovius Anftq. Grqec. voi. 2. pag. 85. 

(5) Stofcb Gem. Aut. Tab. 13. pag. 17. 

(6) Muf. Florent, voi. 2. Tab. 3. pag. 14. Idem in Muf 

ptrufco voi. 2. pag. 91 .de bac gemma auguratur hanc ima¬ 

ginem derumptam Cui Ile ab aliquo Etra Eco Minervae Ctmulacro . 

Minerva Salutifera fcalpta efl; magno Audio ac 

IUP- 

Contra ego arbitror effe profeto Graecum opificium , & filyli 

grandioris. 

(7) Nonnullae celebris Mufei Medina Liburni gemmae Ar¬ 

tificum nominibus infignitae fiunt antiquae , atque opificio prae- 

fiantes , quamvis Artificum nomina a Flavio Sirleti Jcalpta 

profetilo fnt, nonnullae & opus & nomina eiufidem eximii fiunt 

Artificis, ut Agrippina ASPASll fiub Cereris imagine. 
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A S P A S I 0. 

N^El pubblicar quella gemma di Minerva Salutifera del Mufeo Rondanini prefe doppio sba¬ 

glio il Canini (t), sì perchè il nome di Afpafio lo credette per Afpalia Moglie di Pe¬ 

ricle, sì perchè malamente lefi'e ACHACOT invece d’ACllAClOT, sì ancora perchè in¬ 

vece di cinque Cavalli, gli parve di vedere fulla fronte quattro uccelli. 11 Dotto Sig. de la 

Chaufiè (2) dette un confimil Cammeo alla luce, e fcrifie che rapprefentava Afpafia fotto la 

figura di Minerva. Ma Menagio (3) parlando di quella iftefla pietra dice: Non veggo come popi 

dirfi ASPASOS per ASPASIA. Gronovio (4) afl’erifce chiaramente efferé quello il nome dell’ Ar¬ 

tefice, e che nella gemma è efprefia Minerva . Con tutta la maggiore accuratezza la fece comparire 

al pubblico il B. Stofch (5) che niente efitò a riconofcervi il nome dell’artefice Afpafio, addu- 

cendone giudiziofamente per prova la pietra rapprefcntante Giove, che è della medefima mano, e 

porta il medefimo nome della Minerva: poi dice. V infigne artefice Afpafio ha incijò in una gemma 

la beUiJfmm immagine di Minerva fino a mezzo il petto con correttijfimo difiegno del volto. Non 

ha voluto il dotto autore decidere in che tempo polla efier fiorito quello eccelientilfimo arte¬ 

fice. Io però giudicherei elfere vifiuto nell’aureo fecolo d’ Augufto: allorché fra di loro gareg¬ 

giarono tanti farnofi incifori ; Imperocché la fua maniera del lavorare corrifponde pienamente 

all’eccellenza di quel fecolo, e le lettere, per le quali ha voluto eternare il fuo nome, fono di 

tanta bellezza, e perfezione, che non la cedono punto alle lettere di Diofcoride, e d’ Ilio ec. 

efièndo ancora d’una piccolezza incredibile co’ loliti puntini nell’eftremità delle lettere, fecondo 

il coftume di quei tempi. Ma quello, che fi deve ammirare nell’illufire incifore, non è tanto 

la bellezza e l’eleganza dell’intaglio, quanto la difficoltà del lavoro nel morione ornato di cinque 

Cavalli fopra la fronte. Il Cavallo Pegafeo, e la Sfinge fono nella parte fuperiore ; e tutto è 

efprefio con tal maeftria, che non fi può fpiegàre con termini fufficienti . 

Dal frammento di Giove ancora efifiente fi ricoaofce l’illufire mano di quefio artefice, 

come afièrifce il Chiar. Dottor Cori (fi) Dall’ ifiefo frammento nel quale è incifio Giove con la 

tunica facilmente fi pub conofcere quanto eccellente fia flato incifore Afpafio. Certamente non fu infe¬ 

riore ad alcuno nel tempi fuoi, per la diligenza, e perizia d’ intagliare, coatte meglio pojfiam compren¬ 

dere dall’ altra bellijfima gemma, nella quale con tanto fiudio e travaglio ha incifa la Minerva 

Salutifera (7). 

T 2 GIOVE 

(1) Canini Immagini degli Eroi Tav. 93. pag. 344. 

(2) Caufaeus Muf. Rom. Seft. 1. pag. 5. Seft. 2. pag. 39. 

• (3) Menag. Hifioire d<?s Fcmmes philofophes pag. 14.. 

(4) Gronov. Ant. Greche voi. 2. pag. Sy. 

(5) Stofch Gcm. T. 13. pag. 17. 

(6) Gori Muf. Fior. voi. 2. T. 3. pag. 14. Il medefimo nel 

Muf. Errufco voi. 3. pipi, parlando di_quella gemma, s’im¬ 

magina elfere fiata prefa cjucfia immagine di Minerva da 

qualche figura Etrufca. Io giudico certamente efier d’ un 

lavoro Greco , e d’ uno Itile ancora grandiofo . 

(7) Alcune gemme del celebre Mufeo Medina in Li¬ 

vorno refe illufiri per i nomi degli Artefici , fono antiche 

e di lavoro eccellente, benché i nomi degli Artefici liano 

fiati ìncifi da Flavio Sirleti, alcune altre poi , c il lavoro, 

e i nomi fono del fopramentovato artefice , come 1’ Agrip- 

pina col nome dl 2 * 4 5 6ASPASIO fotto la figura di Cerere « 
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XXVIII 

JUFFITER• 

ASPASII OPUS, 

Iciffiidi rubro inclfmn. 
MUSEO OLIM MEDICEO NUNC S. C. M. 

ECregiitm iftitd antiquitatis fragmentum explicandum fufcipienti, diu mecim reputanti cuinam 

ex Diis magis idem congrueret, Jatius tandem vijum eft a Baronis Stofcb (i) fententia non 

dijfentire, qui Jovem effe arbitratur cum pallio Pbilofopbis, & Aefculapio (2) quoque com¬ 

imini; quanquam ei non ajfentiar in ornatu querneae coronae, quam Numinis capiti attribuit; fed 

magis placeat opinio Gorii (3) qui fajciam putavit, quae Jovis eft peculiare magis ornamentum, ut 

videre eft in Jovis figura Barberinis candelabris (*) ajfabre exfcalpta, quam huius tabulae ornandae 

gratia refero. Ibi eximius artifex numine dignam gravitatem feveritatemque vultus exprejftt venera¬ 

bilis quoque in oris lineamentis, prolixa barba, capillis partim poft humeros, partim ante pe cius 

pajjis. Dextra fulmina, finiftra haftam oblongam inferius fuperiufque globo terminatam tenet (4): 

finiftro brachio pallium advolvitur, pedes fandaliis ornantur (5). Hoc modo ( inquit Corius (6)) Jup¬ 

piter Fulminator, F'ulgerator, Tonans, repraefentatur. Juppiter nudus flans exhibetur in gem¬ 

mis VI. & Vili, in Tab. LV. ac fulmen, quod cum hymnis cultum fuiffe apud Selucienfes 

tamquam Deum, ex Appiano (7) compertum eft, manu tenet, altera vero fceptrum live haflain 

in magno quoque honore habitam apud veteres. Hinc ab Homero, quem Poetae fecuti funt 

ApytKfpawoe, Asepornrw, ET<j3p?/aerjj«. Fulminator, Fulgerator, Tonans, di£lus. Eodem prorjus 

modo in nummo Augufti argenteo cum epigrapbe JOV, TON. vifitur, in quo eft aedes Hexaftilos & 

in eius medio Juppiter nudus flans finiftra haftam oblongam, dextra fulmina tenet (8), Hic nummus 

cufus eft, quum Auguflus (9) in expeditione Cantabile a a fulguris periculo liberatus in Capitolio tem¬ 

plum Jovi Tonanti aedificavit (10). 

Prae- 

(1) Stofcb. Gem. T. 14. p. iS. 

(z) Caylus Autiq, Aegypt. voi, 1, pag. i8r. Scio capita 

{forum duorum numinum coufuftoni obnoxia , potijfimumfi attri¬ 

butis carucrint, 

(3) Gnri Muf. Flor, voi, 2. tab. 3, uum. r. 

(*) Tab. XVI. 11. 1. 

( 4) Ha fiam quam manu tenet inferius, fuperiufque globo 

terminatam Imperii caelejlis atque inferni fymbolum conjicere 

licet , Iuppiter Infernus ab Hom. lib. 9. v 437. De bafiis 

inquit luflinus Hiflor, lib. 43, cap. 3. Nam Sc ab origine 

rerum pro Diis immortalibus veteres haftas coluere; ob 

cuius religionis memoriam adhuc Deorum fimulacris haldae 

adduntur. 

(3) De Sandaliis quibus flatuae Iovis ornantur , quum Clar. 

Moutf, At/tiq. voi. t, tab. 9. & 11. pag. 35. ne verbum quidem 

faciat, nil ego pariter audeam in medium proferre . 

(6) Muf, Flor. Tab, s;. voi. 1. pag. 108. 

(7) Appian. Alexandr. de Syriae, pag. 201. 

(8) Quamplurimi Ioves confimi/es cum bafla & fulmine re- 

periuntur apud Moutf Autiq■ voi. j. Tab. 8. & 9. & Maffieium 

Gem. voi. 2, Tab■ 24. Petr. Arb. Diver. Poet. Luf. Carni, f. 

pag. ii. inquit Fulmen habet Mundi Dominus. Et Hefiocl. 

Dcor. gener, v. 71. 

.ille autem in Caelo regnat 

Ipfe habens tonitru atque ardens fulmen 

Seneca lib. 2, quaefl. natur, cap. 43. voi. 2. pag. 690. inquit . 

Ad coercendos animos imperitorum fapientiUimos viros Invi 

fulmen tradidilTe ; ad conterrendos itaque eos, quibus in¬ 
nocentia, nifi metu, non placet . 

(9) Sveton, in vita Augufli cap. 29. & Dio CaJJ. lib. 54. 

(10) Montfauconius voi. 1. autiq. tab. 13, pag. 44. refert 

inferiptionem 10VI SANCTO BRONTONTI. BONO DEO 

BRONTONTI, & aliam Gruterus 10VI FULM1N. FULG. 

TONANTI idefl Iovi Fulminatori, Fulgeratori, Tonanti .Iuppiter 

fulminator in nummo Seleucenfum ifvc, xtpecvn«(. Vaillant num. 

Graeca pag, 544. Vide in voi. 2. Hifloire des Infcript. pag. 

13. differtationem Tilladet de Iovis Tonantis cultu; Horphei 

Hymnos de lave Fulminante & Co rufe an te pag. 301. & 302, 
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XXVIII. 

GIOVE 
OPERA D' A S P A S I 0, 

Incifa in diafpro rodo. 

DEL MUSEO MEDICEO OGGI DELLA S, C. M, 

NEH’ intraprendere a fpiegare quello egregio frammento d’ Antichità riflettendo molta 

tempo tra me fteflo, a quale degli Dei più conveniflè, finalmente ftimai bene non 

difcordare dal fentimento del Baron Stofch (1), in quanto 1’ ha giudicato un Giove 

col Pallio comune ancora ai Filofofi, e ad Efculapio (2) : quantunque io non convenga con 

eflo lui nell’attribuirli per ornamento del capo una corona di quercia; e mi piaccia piuttofto 

col Gori (3) di loftituire a quella una fafcia, che è f ornamento più conforme a quella Deità, 

come li vede nella figura di Giove fcolpita eccellentemente nei Candelabri Barberiniani, la 

quale io qui riporto (*). L’eccellente artefice lo ha efpreflb in aria grave, e fevera degna di 

quello Nume; ed ancora venerabile nei lineamenti della faccia, e nella barba, e nei capelli 

parte fparli dietro le fpalle, e parte avanti il petto. Tiene nella delira i fulmini, e nella fini- 

lira un’afta lunga terminata d’ambedue le parti in un globo (4), avendo avvolto al Anidro 

braccio il pallio, ed ornati i piedi dei fandali (5). In quella maniera, come dice Gori (6) 

ci vien rapprefentato Giove Fulminatore, Folgoratore, e Tonante. Il Giove nudo Jlante della 

gemma VE e Vili, della Tavola LV. tiene con una mano il fulmine che ( al riferir d'Appiano Alef- 

fandrmo (7) ) fu venerato con gl’ Inni dei Seleuci come un Dio ; col! altra uno fcettro overo un afa 

avuta in grande onore prejfo gli Antichi ; perciò da Omero feguitato dagli altri Poeti è detto Fulmi¬ 

natore , Folgoratore, Tonante. NeH’ifteflb modo è rapprefentato in una medaglia di Argento d’Au- 

gufto con lTlcrizione IOV. TON. (cioè Giove Tonante) in cui un tempio di fei colonne; 

nel mezzo del quale li vede Giove nudo in piedi tenendo nella finiftra un’afta lunga, e nella 

delira i fulmini (8). Fù battuta quella medaglia allorché Augufto nella fpedizione Cantabrica 

fù falvato da un fulmine (9) e perciò edificò nel Campidoglio un tempio a Giove Tonante (io). 

. Tra- 

(1) Stofch Gcm. Tom. 14. p3g. iS. 

(2) Dice beniffimo il Sig. Caylus voi. 1. pag. 161. che 

le Tette di quelle due Deità., cioè di Giove ed Efculapio 

fono facili a confonderli particolarmente fe mancano loro 

gli attributi.. 

(3) Gori Muft Fior. voi. 2. T. 3. num. 1. 

(*) Tav. XVI. N. I. 

(4) L’afta che tiene in mano terminata da ambedue le 

parti in un globo li può facilmente interpetrare per il firn- 

bolo dell’ imperio celefte ed infernale elfendo detto da 

Omero nell’Iliade lib. 5». verf. 437. Giove infernale . Giu- 

ftino parlando dell’afte dice nel lib. 43. cap. 3. Nel prin¬ 

cipio gli Antichi veneravano /’ afìe in vece degli Dei immor¬ 

tali , in memoria, della qual religione prefentemente fi aggiun¬ 

gono le afte alle- ftatue degli Dei. 

(s) Dei Sandali , coi quali fono ornate le ftatue di Gio¬ 

ve , ficcome Montfaucon nel voi. 1. T. 9. e 11. non fpie- 

ga quelli ornamenti, nò pur io ardijco d’azzardare dub- 

biofe congetture » 

(6) Gori Muf. FI. voi. r. T. 55. pag. 108. 

(7) Vedi Appiano Aleftandriao dove parla della Siria 

pag. 2oa. 

(8) Molti Giovi confimili con afta e fulmine fi veggono 

in Montfaucon voi. 1. T. 8. e 9. e nelle gemme del Maffei 

voi. 2. T. 24. Petronio Arbitro Poet. Lufus Carmen. 8. 

pag. 11. dice II Signore del Mondo ha il fulmine : ed'Elio- 

do nella Generazione degli Dei verf. 71. 

Ed et regna nel del tenendo ei fiefio 

Il tuono , e il fulmin nelle mani ac cefo . 
Seneca nel lib. 2. cap. 43. delle queftioni naturali dice,, 

che Uomini fapientijfimi diedero il fulmine a Giove per por 

freno agli ignoranti e per fpaventare quelli, ai quali non piace 

V innocenza fe non per via del timore. 
(9) Svet. nella vita d’ Augufto cap, 29. e Dione Caflio 

lib. S4- 

(10) Montfaucon riporta un’ifcrizione voi. r. Antiq. T. 

i3- Pag- 44- a Giove Santo Tonante: un’altra ne riferifee 

Grutero pag. 21. num. 6. a Giove Fulminante , Balenante, 

Tonante . Giove ancora Fulminator dicefi in una medaglia dei 

Seleuci . Vaillant num. Graeca pag. 294. Vedi la diftferta- 

zione dell’ Abbè Tilladet nel voi. 2. Hiftoire des Infcr. 

pag. 13. del culto di Giove Tonante, ed Orfeo negl’inni 

di Giove Fulminante, c Balenante pag. 301. c 302. 
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Praejiat Jovis fabulam filentio praeterire, ne vulgarem aggredi rem videamur, tot tantifque 

fc at entem contradictionibus. Non unum fuijje Jovem conflati Jtngulorum autem facinora ad Jovem Sa¬ 

turni filium referri (i i) . 

Juppiter quidem barba venerandus, & terribilis exhibetur, quamvis in Vefpafiani nummo videa¬ 

tur Juvenis nudus cum patera in dextra ante aram accenfam facrificans, hajlam Jmijlra tenens 

cum epigraphe JOVIS CUSTOS (12). Et Jovem juvenem imberbem memorat Paujanias (13) Ovi¬ 

dius autem caufam clare demonflrat (14), 

Juppiter efl Juvenis; Juveniles adfpice vultus. 

Adfpice deinde manum; fulmina nulla tenet. 

Fulmina, poli: aufos Coelum adfeftare gigantas 

Sumta Jovi; primo tempore inermis erat. 

Apud Cretenfes Jlatua valde lepida repcriebatur, prout narrat Plutarchus (15). Qualis efl: Cretae 

Jovis imago auribus carens: non enim convenit audiri ab eo quenquam, qui omnium lit rerum 

Dominus, atque Princeps. 

Proferamus binas Saturni gemmas, quae & quia ad rem pertinent, & quia adhuc in lucem 

non prodierunt Eruditis erunt oblettamento, eo magis quod Saturni monumenta in antiquitate rarif- 

fima funt (16) . 

Prima gemma perbelle Saturni explicat facinora. Senex enim jacens alas fupra dorfum habens 

vifitur (17), dextera fupra falcem (*) innixa, circa nonnullae virentes herbae, ante oculos humi 

pofiius codex apertus, fupra quem fella cum cauda. Quae figna fere omnia relatis Virgilii carmi¬ 

nibus 

(t 1) Vide Cìc. de Nat. D. I. 3. cap. 16. 21. & 24. Tertullia¬ 

nus refert Apol. p. 615. Varronem tercentos numerale loves . 

Tanta Deorum multitudo ex eo oriebatur potiffime , quia quilibet 

Nauta , Agricola , Miles , Pagor , Venator , Mercator, ceteri- 

que homines fili ex fententia fabricabantur Deos , qui ipforum 

indigentiis , negotiis , vitiis , virtutibufque infervirent ■ Plinius 

lib. z. cap 7. animadvertit. Maior Caelitum populus etiam 

quam hominum intelligi poteft, cum fingali quoque ex fe- 

metipfis totalem Deos faciant . Confile adnotationes Iacobi 

Pamelii in Apologeticum Tertulliani . & adnot. Vives in D. 

Augiifi de Civitate Dei Uh. 7. cap. 11. Videtur huc alludere Mi¬ 

nucius Felix p 351. dum dicit : Et ne longius multo'; loves 

obeam , tot funt Iovis monilia quot nomina . Triginta millia 

Deorum ab Hefiodo celebrari inquit Pet. Crinitus de FIo- 

uefla Difciplina lib. 13 .cap. 14. Quare mirum non eflfi plti- 

fquam fexaginta diverft loves a P au fani a nominentur , quorum 

plerique a vana hominum fuperjlitione variis epithetis funt 

affetti , ut evidenter demonflrat Apuleius de Mundo . Cum fit 

unus pluribus nominibus cietur propter fpecierum multitu¬ 

dinem , quarum diverfitate fit multiformis, & a juvandis 

fuis Iuppiter dicitur, quem £s?a Graeci, quod vitae nofirae 

auflor fit , re&iffimc appellant : Fulgurator , & Tonitrualis, 

& Fulminator , & iam Imbricitor , & item dicitur Serenator , 

&,plures eum Frugiferum vocant, multi Urbis Culfodem , 

alii Hofpitalem , Amicalemque, & omnium officiorum no¬ 

minibus appellant, & multa plura apud Arufpices, & 

Romanos veteres invenies. Plurima in hanc rem legi digna 

in Plin. Hiji. lib. 2. cap. 7. ideo optime inquit Petronius 

1 

Satyric. pag. 49. Utique noflra regio tam praefentibus plena 

efl numinibus, ut facilius poffis Deum, quam hominem 

invenire . 

(12) 0 i feli i Numifnata pag. 160. T. 35. 
(13) Paufan. lib. 5 cap. 24. 
(14) Ovid. lib. 3. Fafl. v<.rf 437. 
(15 Plutarch. de Iflde & Ofirida voi. 2. pag. 172. 
(16) Praetereunda Saturni obfcura & varia origo , fimulque 

gefta a Diodoro Siculo lib. 1. cap. z. lib. 5. cap. 1 5. relata. 

Animadvertendum efl Saturnum & Tempus unum & idem 

apud antiquos fuijje ; omnia enim vorat & omnia producit, 

ut docet Orpb. in Saturni Hymn. pag. 293. vide Piat, in 

Timaeo, & in Cratilo, & Cicer, lib. 2. de Natura Deor. 

lib. 2. cap. 24. & 25. & lib. 3. cap. 2j. & Phoruut. cap. 7. 

Saturnum in Italiam migraffe, primumque agrorum culturam 

docuiffe , legefque barbaris gentibus JlatuiJJe, Virgilius ceci¬ 

nit lib. 8. Aenei d. verf. 318. 

Primus ab aethereo venit Saturnus Olympo 

Arma Jovis fugiens, & regnis exui ademptis. 

Is genus indocile, ac difperfum montibus altis 

Compofuit, legefque dedit, Latiumque vocari 

Maluit ; his quoniam latuiffiet tutus in oris . 

Aurea quae perhibent , illo fub rege fuere 

Saecula; fic placida populos in pace regebat. 

(17) De Alis Saturni vide Eufeb. 

(*) Tab. XVI. N. II. 
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Tralafcieremo di parlare della favola di Giove tanto volgare, ed involta in tante contra¬ 

dizioni. Molti furono i Giovi ; ma l’imprefe di tutti gli altri fi riferifcono al folo Giove figlio 

di Saturno (11). 

Giove certamente ci viene rapprefentato venerando e terribile per la fua barba, benché 

in una medaglia di Vefpafiano fi vegga giovine e nudo con la patera nella delira, e nella fini- 

lira l’alla,fagrificante avanti un’ara accefa con l’ifcrizione IOVIS CVSTOS Giove Cuftode (12). 

Ed una llatua di Giove in età giovanile ed imberbe è mentovata da Paufania (13). Ovidio 

chiaramente ne dimoftra la cagione (14). 

Quivi giovane è Giove, come puoi 

Veder al vifo, do egli ha di fanciullo, 
Senza il fulmineo telo, però eh’ ebbe 

La defluì inerme fin a che i Giganti 

Ebbero ardir già d' ajfalir il Cielo % 

Appreflo i Cretenfi vi era una llatua d'un Giove molto curiofa, conforme narra Plutarco (15). 

In Creta è la fatua di Giove fenza orecchie ; imperocché non conviene a colui, che è fignore di tutte 

le cofe, afcoltare chichefia, 
In quella occafione riporteremo due gemme di Saturno: le quali e perchè appartengono 

al noftro feopo, e perchè non fono fiate fin’adefio pubblicate, faranno di gradimento agli Eru¬ 

diti, tanto più che nell’antichità fono rarifiimi i monumenti di quella Deità (16). 

La prima gemma (*) fpiega molto bene l’azioni di Saturno, imperocché fi vede un vec¬ 

chio giacente con Pali fopra le fpalle (17), che fi ripofa con la delira mano fopra la falce; 

vi fono alcune erbe all’intorno, ed un libro aperto, fopra del quale vi è una fiella con la coda.. 

La. 

(11) Vedi Cicerone Nat. Deor. lib. 3. c. tS. ai. e 14. Var¬ 

rone al riferir di Tertulliano Apoi. óay. annovera trecento 

Giovi. Il numero degli Dei era sì prodigiofo , che ciafcuno 

Navigante, Agricoltore, Militare, Pallore, Cacciatore, 

Mercante, ed il reftante degli uomini fe gli fabbricavano 

a loro fantafia , acciò quelli Dei foffero loro utili ne’ bi- 

fogni , ne’ negozii, ne’ vizii , e nelle virtù, Offervò beniflì- 

nio Plinio lib. 2. cap. 7. che era maggiore la moltitudine- 

degli Dei, che degli uomini, avvenga che ciafcuno fabbrica 

a fe ftejfo. altrettanti Dei ec. Vedi l’annotazioni del Pame- 

lio nell’Apologetico di Tertulliano, e l’annotazioni del 

Vives nel lib. della Città di Dio di S. Agoftino. lib. 7. 

cap. ir. Pare che alluda ciò che dice Minucio Felice pag. 

351. per non nominar molti Giovi, tanti fono i mojhri di ejfo 

quanti fuoi nomi . Trentamila Dei fon celebrati da Efodo , come 

ci narra Pietro Crinito de honella difci.plina lib. 13 . c. 14. Per 

la qual cofa non è maraviglia fe più di.feffanta differenti Gio¬ 

vi fono mentovati da Paufania, la maggior parte di varii e pi-. 

Ceri fabbricati dalla vana fuperilizione degli uomini , come 

evidentemente ce lo dimoftra Apuleio nel lib. de mundo . Ef- 

fendo uno folo e chiamato con molti nomi per la moltitudine del¬ 

le fpecie , per la diverfità delle quali in ritolti modi fi trasforma, 

e da giovare e detto Giove, come giufiamente i Greci lo chia¬ 

mano §«* come autore della nofira vita .. Folgoratore , Tona- 

tore , e Fulminatore , e che manda le piogge , e fimilmente è 

detto Serenatore e molti lo chiamano apportatore di biade , 

Cufiode della Città , altri Ofpitale , ed Amichevole , e lo no¬ 

minano, coi nomi di tutti gli officii. Molti di più ne ritroverai 

apprejj'o gli Arufpìci, e gli antichi Romani . Moltiftìme cofe 

fopra quella materia degne ’ d’eftèr lette fono in Plinio 

lib. 2. cap. 7. perciò ottimamente diffe Petronio Sat. p. 49*. 

Certamente il noftro paefe è tanto pieno di Numi , che è più 

facile di poter trovare un Dio , che un Uomo . 
(12) Oifelii numifmata pag. 160. tom. 3J. 

(13) Paufan. lib. 5. cap. 24. 

(14) Ovid. Falli lib. 3. v. 437. 

(iy) Plutarco de Ifide Se Oiiride voi. 2. pag. 172. 

(rtf) Pafferò fotto filenzio 1’ofeura, e varia origine, ed 

infieme 1’ azioni di Saturno, riferite da Diodoro Siculo 

nel lib. r. cap. 2. e lib. y. cap. iy. Bifogna però avver¬ 

tire che Saturno , ed il Tempo è flato appreflo gli Anti¬ 

chi l’illefla cofa : imperocché il tutto dillrugge e il tutto 

produce, come c’infegna Orfeo nell’Inno di Saturno pag. 

2513. Vedi Platone nel Timeo e nel Cratilo, e Cicerone 

nel lib. 2. della Natura degli Dei lib. 2. cap. 24. e 2y. 

e lib. 3. cap. 24. Fornuto nel cap. 7. Saturno venne in 

Italia, e fu il primo che infegnaffe a coltivare i terreni, 

e dare all’incolte genti le leggi, come cantò.Virgilio nel 

lib. 8. dell’En. verf. 318. 

Il primo venne dalV Etereo Olimpo 

L' armi di Giove per fuggir Saturno , 

Quando bandito ufficio dai tolti regni. 
Egli la rozza gente , che difperfa 

Era per alti monti , inftèm raccolfe , 

E diè lor leggi, c Lazio, nominato 

Volle il paefe poi, perchè• latente 

In quefii luoghi fue , viffié, ficuro . 

Et aureicome contano , già furo 

Sotto quel Rè gli fecolì, in cotanta 

Pace , e tranquillità tenea le genti. 
(*) Ta.v, XVI. N. I. 

(17) Delle ale di Saturno vedi Eufebio 
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nihus explanantur (18). Falx atque herbae Saturnum Agriculturae inventorem (19) codex apertus, 

Populorum Legislatorem ; alae Jupra dorfum tempus, quod fumma celeritate labitur, demonjlrant ; 

fletta Saturnium fidus exprimit, quod triginta annorum fpatio fuam conficit periodum (20), 

In altera gemma (*) Saturnus fenili aetate (21) venerandus fervili indutus penula exprimi¬ 

tur, dextera ferpentem finiftra apprehenfum manu indicans. In ferpente circulum ejjormante , caudam¬ 

que in os ingerente anni periodus explicatur. Macrobius quum de Jano loquitur (22) id prae oculis 

babuijje videtur . Phoenices in facris imaginem eius exprimentes draconem linxerunt in orbem 

reda&um, caudamque fuam devorantem, ut appareat mundum & ex fe ipfo ali, <Sc in fe 

revolvi. Quapropter pro aeternitatis typo a Claudiano (23) ufurpatur, Mihi conficere licet artificem 

ideo Saturnum fer vilibus indui[J'e ve firn entis, ut patefaceret in illius fefiis diebus Dominos Jervis 

famulatos fuijfe (24) quae fefla quum quolibet anno recurrant bene per ferpentem exprimuntur. In 

Thefauro Morelliano (25) nummus exhibetur valde curiofus, in quo una ex parte extat caput 

Saturni diademate revin&um, fubtus falx, in altera autem parte membrum genitale, lupra 

quod efl: Luna crefcens inter anguem & duo aftra; fupra Lunam crefcentem cometes vel 

folis aftrum. Quem nummum argenteum ejfe unum è Saturnalibus mijfilibus judicavit idem Morel- 

liusy ut Sveton. in Augufii vita cap. 75. animadvertit, dubitat tamen utrum cometes, an folis aftrum 

fit; quod quidem dubium ex noftra gemma, in qua ftella cum cauda vifitur infculpta, prorfus evane- 

ftcit. Saturno non tantus exhibebatur cultus, quantus ceteris Diis. Paufanias (2 6) unius tantum templi 

in Olympia Saturno fiacri meminit: quare mirum non efl, fi tam rara illius fint monumenta . Montfan¬ 

con (27) unum Saturni fenis tantum refert arboris trunco innixi, ferpente circumdati, cum falce 

ante pedes. Gorius (28) profert gemmam Saturni fedentis oblonga vejle induti, caput que lauro redi¬ 

mitum habentis, laeva manu fubi at a, dextera falcem tenente. Falx, quae tam parva apparet, magis 

Silvano, quam Saturno convenire videtur, ut obfervari licet in Montfaucon (29) Veftis Silvano non 

decet, minus autem Saturno. Manette (30) Saturnum gravem annis repraejentat, qui cum finiftra incu¬ 

bat 

( i8) Virgil. lib. 3. Aeneid. verf. 318, 

(19) Macrob. Satum lib. i. cap. 7. & lib■ 1. cap. 8. Ar¬ 

nobius lib. 6. cap 247. lib tert Epigr. Antholog. cap. 14. 

(23 Ahtber Antmyrnus de incredibilibus cap. |8. pag 94. 

ait : falfo narrant Saturnum a Jove vinculis aflriftum ; 

fed cum ille remotior a nobis externo curfu circumvol¬ 

vatur- & motus tardus non facile ab hominibus percipia¬ 

tur, eum quodammodo colligatum perhibent. Quae Ano- 

tiyni feni ernia cum Luci an. de Agrologia cap. 21. confon at• 

(*) Tab. XVII. N- I. 

( -1) F.ufeb, Priaep. Evaug. lib. 3, cap. 3, 

(22) Macroft. lib 1. Saturnal, cap. 9. 

(: j' Claudian. de Laudib. Stilicon. lib. 2. verf. 428. 

Omnia qui placido confumit numine ferpens, 

Pcrpetuumque viret fquamis , caudamque redufto 

Ore vorat , tacito relegens exordia lapfu . 

>nir’’i fefiis , quae Romae rnenfe decembri agebantur , in 

quibus umini inferviebant famulis, aureae illius aetatis 

exhibebatur fpecimett. IufUu. Hi/I. lib. 43. cap. r. Macrob. 

Satum, lib. 1. cap. 7. & 10. Graeca antiquitus fuit haec confile- 

tudo iuxta Atben. lib 14, p. 639. inquietitela. Per Saturnales 

dies, quibus fervos Romani convivio folent excipere, Per¬ 

vilia minifteria ipfi obeuntes , a Graecis more fumpto : quo¬ 

niam idem Mercurii fefiis diebus in Creta fit, ut feribit 

Carifiius in hifioricis commentariis, epulantium fervorum 

menfi' minifirantibus ac famulantibus dominis . Idem fit £: 

apud Troe/enos, menfe Geraefiione, quo per multo dies 

conventus aguntur, & nundinae . Eorum certo die fervi 

cum civibus talis publice ludunt, & convivium domini fer¬ 

vis exhibent, ut Caryfiius idem tradit . De Aurea Saturni 

aetate eleganter cecinere Hefiod. Op. & Dies verf. no. & Ti¬ 

buli. lib. j. Eleg. 3. Italia ( ut inquit Dionif Halicam, 

lib. 1. ) Saturnia ob regionis felicitatem di fla efl. 

(25) Thef. Morti. Familiae incertae tab. A-pag. 466. & 467. 

(26) Paufan. lib. J. cap. 7. 

(27) Montf. Antiq. expliq. voi. 1. tab. 6. 

(28) Cori Muf. Flor. voi. 2. tab. 40. pag. 90. 

(29) Montf. Ant. voi. 1. tab■ 177. 

(30) Mariette Tratte des Pierre s grave es voi. i.tab. 2. 
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Là maggior parte di quelle cofe fono fpiegatc dai verfi riferiti da Virgilio (18). La falce con 

l’orbe fono attribuite a Saturno, come inventore dell’agricoltura (19): il libro aperto, come 

Legislatore de’popoli del Lazio, l’ale fopra il dorfo lignificano il tempo che vola a gran palli, 

dalla ftella poi con la coda s’intende la collellazione di Saturno, la quale fa nello fpazio di 

trenta anni il fuo corfo (20). 

Nell’altra gemma (*) vien rapprefentato Saturno in età fenile (21) veftito colla penula, 

abito proprio dei fervi, accennando con la delira un ferpente, che tiene nella finillra mano. 11 fer- 

pente, che fi morde la coda, forma un cerchio, che denota il volger dell’anno, come chiaramente 

lo fpiega Macrobio (22). I Fenici nei loro facrifizii efprimendo la di lui immagine finfero un dragone 

ridotto in un cerchio che fi morde la coda, per dimoflrare che il mondo sì alimenta da fe fieflo, ed in fe 

ftejfo fi rivolge: per la qualcofa è ben prefo da Claudiano (23) per fimbolo dell’Eternità. Io con¬ 

getturo , che l’Artefice nell’ efprimerci Saturno con abiti fervili e col ferpe in mano volle figni- 

ficarci la memoria delle felle Saturnali (24) nelle quali i Padroni fervivano i loro fervi, e 

quelle ricorrendo ogni anno fono efprelfe beniffimo col fimbolo del ferpente. Nel Teforo Mo- 

reìliano (25) fi vede una medaglia molto curiofa, nella quale da una parte è la tefla di Saturno 

fiotto una falce, dall’ altra parte un membro genitale, fopra del quale è la Luna creficente tra un 

ferpente e due felle: fopra la Luna ima cometa, 0 l’afro del fole. La qual medaglia d’argento 

egli crede effer una di quelle che nelle felle Saturnali fi difpenfavano conforme olferva Sve- 

tonio nella vita d’ Augullo cap. 75. Dubita però fe fia una cometa, o il fole, la qual dub¬ 

biezza è tolta del tutto dalla nolira gemma, nella quale fi vede la llella con la coda. Il culto 

di Saturno non era abbracciato quanto quello dell’altre Deità. Paufania fa parola d’un folo 

tempio di Saturno in Olimpia (26), onde non è gran maraviglia fe fon sì rari i di lui mo¬ 

numenti. Montfaucon (27) ne riporta una fola immagine del Vecchio Saturno, che s’appog¬ 

gia ad un tronco d’albero circondato da un ferpente, avendo ai piedi la falce. Gori (28) ha 

pubblicato una gemma d’un Saturno fedente con longa velle, e colla tella coronata d’alloro, 

che tiene la finifìra mano alzata, e nella delira la falce. La piccola falce, o per meglio dire 

ronca, conviene più a Silvano che a Saturno, come fi può offervare in Montfaucon (29). Il 

vellimento non è molto proprio di Silvano, ma molto meno di Saturno, Mariette (30) rap- 

Tom. I. V pre- ’ 

(18) Virgilio loc. cit. 

(19) Macrobio nei Saturnali nel lib. 1. cap. 7. c lib. r. 

cap. 8. Arnobio lib. 6. pag. 247. come lo manifefta un 

epigramma del lib. 3. dell'Antologia cap 14. 

(20) L’autore Anonimo delle cofe incredibili cap. 18. 

pag. 94. dice. Falfamente raccontano che fu Saturno legato 

da Giove , mentre ejjendo egli più remoto da noi gira intor¬ 

no con un corfo efleruo , ed il tardo fuo moto non fi compren¬ 

de facilmente dagli uomini, perciò dicono effe re fato in certa 

maniera legato. Il qual fentimcnto dell' Anonimo s’ac¬ 

corda con Luciano nel cap. 21. del Dialogo dell’ Aftrologia . 

(*) Tav. XVII. N. I. 
(21) Eufebio nella prepara?ione Evangelica lib. 3. cap. 3. 

(22) Macrob. lib. r. Satur. cap. 9. 

(23) Claudiano nel primo Confidato di Stilicone lib. 2. 

verf. 428. 

Un Serpente , eh' il tutto abbatte , e frugge, 

Con piacevole forza, e le fue fquame 

Sempre verdi conferva , e la fua coda 

Con la ritorta bocca egli divora, 

E con tacito firifeio ei fa ritorno 

Al fuo principio . 

(24) Le fede di Saturno dette Saturnali fi facevano in 

Roma nel mefe di Dicembre , nelle quali i Padroni fer¬ 

vivano i loro fervi. Si dava in quel tempo un faggio di 

quell’aurea età. Giuli. ITift. lib. 43. cap. 1. Macrob. Sa- 

turn. lib. i.cap. 7. e io. Quella confuetudine fu antica ap¬ 

preso i Greci al riferir d’Ateneo lib. 14. pag. 639. Nei 

giorni Saturnali, nei quali è coflume apprejjo i Romani, che 

fanno un convito ai fervi , e quegli fanno I' off ciò di fervi- 

tori. Quefia è una confuetudine Greca , e V ifiejja cofa fi fa 

in Candia nelle fefie di Mercurio, come fcrive Carifiio nei 

commentarii ifiorici . Imperocché i padroni fervono , e fom- 

•mìuifirano le vivande ai fervi, che mangiano ajfteme. In Tre- 

zene poi nel mefe di Gerefiione fi fa per molti giorni un' adu¬ 

nanza , in un giorno della quale i fervi con i Cittadini gio¬ 

cano inficine agli Afiragali, ed i padroni danno un convito ai 

fervi , conforme ajferifce il medefimo Carifiio. Dell’ aurea età 

di Saturno elegantemente cantarono Hefiod. Op. & Dies 

verf. no. & Tibull. lib. r. Eleg. 3. L’Italia (come dice 

Dionif. Halicarn. lib. 1. ) è detta Saturnina per la felicità 

del paefe. 

(25) Thef. numifm. Morelli. Nella tvoala 4. pag. 4^. 

e 467. delle incerte famiglie. 

(26) Paufania lib. y. cap. 7. 

(27) Montf. Ant. voi. 1. T. 6. 

(28) Gori nel Mufeo Fiorentino voi. 2. Tav. 40. pag. 90. 

(29) Montf. Ant. Tav. 177. 

(30) Mariette Traitè des pierres gravées voi. 2. T. 2. 
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bat falci. Singulare efl facrificium in tertia tabula exprejfum, ubi vifitur Saturnus fupra parvam 

columnam ambabus manibus falcem tenens, & agricola genuflexus frumenti fpicas, tamquam mejjis. 

primitias, illi offerens ; cujus rei Macrobius (31) caufam a fert. 

Maffei gemma (32) Saturnum exhibet fub fpecie curvi fenis fupra humeros alas habentis, ambabus 

manibus ligoni innitentis, pedefque catenis vincli. En illius declarationem, quae multum noftris gem¬ 

inis congruit. Juppiter Patrem Saturnum catenis vinxit regni caufa, Òc ideo Romani ipfum 

Deum compedibus vin&um fingebant, qui folvebantur illius fello Decembris menfe (33). 

Saturnus mihi compede exoluta, 

Et multo gravidus mero December. 

MI- 

(31) Macrob. Sat, lib, i. cap, j, ver/. 4, vide lib. r. Satum, Macrob, cap, 10. Cur Saturnus 

(31) Muffe! Gem. voi. 3. fit. 8*. pag- j*4- ?» compedibus vifatur vide Macrobium in Satum, lib. t. 

(33) Stat. lib. 1 Sylv, Kal. Decemb, Saturnales 6. Egi, cap, H, pag, 17$. 



MEMORIE DEGLI ANTICHI INCISORI 155 

preferita Saturno carico d’anni, che fi ripofa con la finiftra mano ad una falce. Singolare è 

il facrificio fatto a quello Dio efprefiò nella terza tavola, dove fi vede Saturno fopra una 

piccola colonnetta tenendo con ambedue le mani la falce, ed un agricoltore genuflelfo gli offre 

con ambedue le mani delle fpighe di grano, come primizie della meffe, del che rende ragione 

Macrobio (31). 

Maffei (32) riporta una gemma di Saturno in fembianza d’un vecchio curvato, che ha 

l’ale fopra gli omeri, e che s’appoggia con ambedue le mani ad una zappa, con piedi inca¬ 

tenati. Ecco la di lui fpiegazioné, la quale ha molta coerenza con la noftra gemma. Che Giove 

incatenale il Patire Saturno per cagione del regno, e pero i Romani figuravano effo Dio coi ceppi legato, 

quali poi fcìoglievanfi nella fua fefta nel mefe di Dicembre (33), 

Ecco Saturno, che col piè difcioho 

Il giocofo Dicembre a noi ritorna. 

V 2 MI- 

(31) Macrob. Saturn. lib. 1. cap. 7. bre Eleg. 6. vcrf. 4. Vedi Macrob. ancora ne’ Saturnali 

(31) Maffei Gem. voi. 3. T. 84. pag. 1J4. lib. 1. cap. io. perchè Saturno fi vegga nei legami vedi 

(33) Stazio nella prima felva nei Saturnali di Dicem- Macrobio nei Saturnali lib. i. capitolo 8, 
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XXIX. 

MINERVA SALUTIFERA 
ASPASII OPUS, 

lafpidi rubro incìfum. 

EX MUSEO ILLUSTRISSIMI DOMINI DE FRANCE VINDOBONAE (i). 

AD huius gemmae explicationem (2) Baronis de Stofch utar eruditione. Pulcherrimam Miner¬ 

vae imaginem ( ille inquit ) emendatillimis vultus lineamentis medio peftore tenus 

gemmae infculpfit infignis Artifex Afpadus. Galea caput tegitur, in cuius apice fphinx, 

virgineo vultu, ac peftore, leoninoque corpore vilitur, plumariam cridam (3) (ultinens, ad hume¬ 

ros defcendentem, alteramque vero ad latus minorem, equus alatus. Quinque alati equi, dimi¬ 

dia corporis parte prominentes, frontem obumbrant: extrema galeae eiufdem pars, quae ad 

collum tegendum finuatur, fquammofa ed, e qua cinni in peftus, tergumque deicendunt. La¬ 

mina illa mobilis ad auris genaeque defenfionem elata gryphionem alatum infculptum exhi¬ 

bet; inauris ex gemmis racemi uvae indar parata exornat aurem eodem modo, quo collum 

duplex margaritarum linea, quarum ex altera gemmae dependent quernae glandis formam refe¬ 

rentes. Squammeum ferrum perorale exornat Medufae caput (4), non capillis in ferpentes 

immutatis horridum, cum angues illi huc atque illuc ferpant. Denique ad latus imaginis 

hada pofita (5). 

Minerva itaque repraefentatur , quam vytiav falutarem, ac falutiferam ab Athenienfibus 

cultam in Acropoli, refert Plinus (6), cuius aenea dama a Pericle Athenienfium Principe polita 

fuit; nam vernula ipfi carus, cum is in arce templum aedificaret, repfitfiet que fuper altitudinem fafiigii, 

& inde c ecidi fiet, hac ber ha (Parthenio) dicitur fanat us, monftrata Pericli fomnio a Minerva. Quare 

Parthenium vocari coepta e fi ec. 

In templo quoque Amphiarai apud Oropios colebatur Minerva Paeonia, feu Medica, tede 

Paufania (7) fic difla, quia aegris medicam opem ferret, ad quod forfan odendendum fcalptor 

an- 

(1) IVincbelmann pag 61. inquit effe hanc gemmam in Mu- 

feo S. C. M. Vindobonae. 

(2) Stofch Gemmae Tab. 13. pag. 16. 

(3) Crijlae faepe plumariae, & ex equorum jubis fabricatae . 

Claudi an. de VI. Coo fui. Honorii verf. 5 73. 

Quod pi&uratas galeae Iunonia crilias 

Ornet avis . 

Ft Vir gii Aeneid. lib. 7. verf. 78 3. Idem lib. ro. verf. 869. 

Et Sil Italie. Punte, lib. 5. verf. 133. & lib. 8. verf. 427. 

Et Homerus plurimis in Iliadis locis : ita lib. 3. verf. 336. 

Capiti vero forti galeam affabre fa&am impofuit, 

Setis equinis comantem; terribiliter vero crifta defu- 

per nutabat. 

(4) Lorica ferrea fquammis ornata a Cyclopibus Minervae 

fabricata fuit, iuxta elegantem Virgilii deferiptionem Aeneid. 

lib. 8. verf. 433. 

Aegidaque horrificam turbatae Palladis arma 

Cemtim fquammis ferpentum , auroque polibant ; 

Conncxofque angues, ipfamquc in pettore Divae 

Gorgona , defe&o vertentem lumina collo . 

Ab Afris Graeci veftem & Aegidas fimulacrorum Miner¬ 

vae mutuati funt. Praeterquam enim quod coriacea fit 

veflis Africanarum, & fimbriae, quae ex aegidibus Palla¬ 

dis dependent, non fint ferpentes, fed e loris faftae : ce¬ 

tera vero omnia ad eamdem formam effifta funt : nomine 

ipfo quoqe rettificante , veniffe ex Africa Palladiorum fto- 

lam . Quippe Africanae Mulieres circa vellem amiciuntur 

nudis aegidibus , caprinis pellibus non villofs , fimbriatis 

ac rubrica delibutis ,a quibus aegis, caprinis pellibus, ae¬ 

gidas denominavere Graeci . Haec Herod. Htft. lib. 4 c. 189. 

(5) Homerus in Iliad. lib. 3. de Minervae hafa verf. 743. 

.Sumpfitque haftam 

Gravem , magnam , validam , qua domat ordines virorum 

Heroum , quibufeumque irafeitur praepotenti patre nata . 

(6) Plin. Hi for. lib. 11. cap. 17. vide P lutar cbum in vita 

Periclis pag. 287. 

(7) Paufanias lib. 10. cap. 34. In Athenarum urbe in¬ 

quit Paufanias lib. 1. cap. 23. erat (latua Minervae cogno¬ 

mento Hygiaee, & lib. 1. cap. 31. in Acharnis Minerva Hy¬ 

giae a feu falut i fer a venerabatur . 
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XXIX. 

MINERVA SALUTIFERA 
OPERA D' A S P A S I 0, 

Incifa in Diafpro rofìo. 

DEL MUSEO DELL' ILLUSTRISSIMO SIG. DE FRANGE A VIENNA (i). 

TSk * Ella fpiegazione di quella gemma mi fervirò dell’ erudizione del Chiariffimo Barone 

Stofch (2). U injìgne artefice Afpafio (dice egli) ha incifo in una hellijjìnta gemma ! imma¬ 

gine di Minerva fino a mezzo il petto con perfetto difegno del volto. Il di lei capo è coperto 

ti un elmo, nella di cui ernia fi vede una Sfinge con petto, e volto di Vergine, e corpo di Leone 

foflenendo un gran pennacchio di penne (3), che le feende fino alle fipalle, ed un altro più piccolo è 

foftenuto da un cavallo alato. Cinque cavalli alati, che efeono fuori con la meta del corpo, le adom¬ 

brano la fronte. U efìremita del mortone, che le copre il collo, è fatta a fiquamme, donde le cadono 

i capelli fui tergo, e fui petto : a canto vi è una laminetta mobile alzata per difefia delI' orecchio, 

e delle guancie, nella quale vi è ficolpito un grifo. Ha un orecchino di gemme fatto a gufa d'un 

grappolo d’uva. E' ornato il di lei collo con due ordini di perle, da uno dei quali pendono gemme 

fatte in forma di ghiande. Nel mezzo della corazza di ferro piena di fiquamme fi vede la tefia di 

Medufa (4), non orrida per i capelli mutati in ferpenti, perchè le ferpeggiano qua e la ; finalmente 

alla finiftra di quefla immagine vi è unafla (5). 

Minerva adunque è rapprefentata fiotto il nome <T vyetav cioè Salutifera, e fecondo Plinio (6) 

era adorata nella fortezza d'Atene, ove la fina ftatua di bronzo era fiata pofta da Pericle Principe 

degli Ateniefi, perchè un fervo a lui caro elfendo falito fopra la fommità del tempio, che fab¬ 

bricava il detto Pericle, e di lì caduto, li dice, che fu fanato con un* erba moftrata in fogno 

da Minerva a Pericle; perlaqualcofa cominciò a chiamarfi erba Partenia (cioè Verginale). 

Minerva fimilmente era adorata apprefio gli Oropei nel tempio d’Amfiarao col nome di Peonia, 

0 Medica, così detta al riferir di Paufania (7), perchè fomminiftr ava fai utfiera medicina agli ammalati, 

0 forfè 

(1) Dice Winkelmann Defcript. &c. pag. 61. effer quella 

gemma nel Mufeo dell’ Imperatore . 

(2) Stofch Gem. T. 13. pag. 16. 

(3) I Cimieri erano fpeffo di penne, e di crini di ca¬ 

vallo. Claudiano nel Sello Confolato d’ Onorio v. 573. così 

s* efprime : 

E moflra a dito le dipinte erige 

Degli elmi, che a Giunone il coufacrato 

Colorato- pavon di (ielle adorna . 

Vedi Virg. nel lib. 7. dell’Eneidi v. 785. e lib. io. v. 869. 

e Silio Italico lib. y. v. 133. e lib. 8. v. 427. Omero in 

molti luoghi dell’Iliade; così nel lib. 3. v. 336. 

V elmo fui capo valorofo et pofe 

Ben lavorato, e fpaventofo , e vago 

Pe'crini di cavallo appo (li in cima, 

I quai vedeanfi tremolar di fopra . 

(4) La Corazza di ferro ornata di fquamme di ferpenti 

fu fabbricata dai Ciclopi a Minerva fecondo l’elegante 

deferizione di Virgilio nel lib. 8. v. 433. 

E fu I' Egida orrenda, ed armatura 

Della turbata Palla, altri a gran gara 

Polian le fquamme, ed i ferpenti aurati, 

E gli angui avviluppati , e la me defma 

Medufa in petto della Dea , che torce 

Dal tronco collo avvelenati lumi. 

Dai popoli dell’ Africa i Greci prefetto la vefe , e T Egida net 

Simolacri di Minerva : poiché oltre V egire il ve/lito dell'A fricane 

di cuoio, ed oltre che le fimbrie , che dall* Egidi pendono , non 

fono di ferpenti , ma fatte dì fugatti, tutto il reflante è fatto 

nell' ìfleffa forma , ed il nome igego moftra, che dall' Affrica 

viene il vegito dei Simolacri di Minerva . Imperocché le Donne 

Africane fi coprono intorno la vefe con Egidi pure, cioè con 

pelli di capra non pclofe fimbriate, e tinte di rogo , e da qtiefle 

pelli di capra i Greci chiamarono le Egidi. Così Erodoto nel 

lib. 4. cap. 189. della fua Illoria . 

(5) Omero nel lib. y. dell’Iliade v. 745. così parla di 

Minerva , e della fua alla . 

.Prefe la picca 

Gravofa , grande, forte, colla quale 

D' uomini Eroi doma le fichi ere ; a cui 

Di forte padre la figlia s' adira . 

(<5) Plin. lib. 22. cap. 17. Vedi Plutarco nella vita di 

Pericle pag. 287. 

(7) Paufania nel lib. r. cap. 34. Nella Città d’Atene 

dice Paufania lib. 1. cap. 23. v’era la llatua di Minerva 

fopranominata Igiea : E nel lib. 1. cap. 31. Era venerata 

appreffo gli Acarnani Minerva Igiea o Salutifera . 
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angues, qui in Medufae capite propter horrorem homines lapideos reddebant, errantes per Aegida 

effinxit, innocuos fcilicet ac falubritatem indicantes, ideoque Aefculapio facros, ut innuit 

Plinius (8). Ipfi quoque Minervae angues dicati erant iuxta Phornutum (9); Nottua, & ferpentes 

ei confecrati funt propter oculorum proprietatis Jimilitudinem. Eminet fphinx in galeae cono, quia 

in Aegypto eadem Minerva, ac Ilis (10), cui fphinges facrae erant, & in Minervae ligno, ex 

ebore, & auro Athenis eresio, quod defcribit Paufanias (11) Medio ipfius galeae fuperimpofita 

fuit Jphingis imago, 

Pcgafum e Medufae fanguine ortum veteres fcripfere, hunc autem a fe domitum Miner¬ 

vam Bellorophonti tradidiife, fcribit idem Paufanias (12), loquens de fano Deae, Fraena- 

tricis nomine appellatae: Minervam enim aiunt prae ceteris Diis Bellorophonti opitulatam, tum 

vero a fe domitum, fir aeno iam impofito, Pegafum de di fle. Sophocles (13) Iwrittv A’Qqvàv Equeftrem 

Minervam vocat , & Phornutus (14) SàjivitrTov equorum domitricem, quod prima equos currui 

junxerit, ac quadrigarum inventrix habita, affirmante idem Cicerone (15). Hinc praeter Pega¬ 

fum, plures additi in Callide equi alati, propter curfus velocitatem. 

Quid li hanc imaginem Pantheam ede dicamus, praecipue Minervae dicatam? Plura enim 

fymbola in ea videmus, aliis Diis communia (16), gemmeum, fcilicet uvae bothrum ad inauris 

ufurn, Bacco facrum, aureas gemmatafque glandes quernae arboris (17) Jovi dicatas in mo¬ 

nili, & ferpentes qui ad Aefculapium pertinent, Hattenus B, Stofch, Orpheus (18) illam appellat 

àioùopópcpov variam formam habentem. 

Quinta in regione, quae Efquiiina dicebatur, Minervae Medicae templum erat, quod a Sexto 

Bufo (19) Pantheon nominatur, cuius forma clare defumitur a novem loculamentis fatuarum 

iuxta Montfauconium (20) qui ipfius templi formam exhibens in medio Minervae Hygeae imagi¬ 

nem pofuit ex gemma de la Chaufle (21), quae Baronis de Stofch illam figuram Pantheam judicantis 

fententiam firmat. 

Pulchrum Salutiferae Minervae anaglyphum (*) heic referam, ut clarius ea, quae fuperius diximus, 

intelligantur . Huius figurae galea ornatur Pegafo, & Sphynge, galea duplici pennarum crifia, ex qua 

in humeros demittuntur cincinni, In aegide Serpentes hinc inde confpiciuntur. Illius corpus circumdat 

anguis pateram lambens, quae a Dea porrigitur. Pretiofum ifiud monumentum infculptum eft in Bar- 

berinio candelabro Graecae artis praefiantiam oflentante , 

JUP- 

(8) Plin. Hi/i. lib. 29. cap. 4. 

(9) Sic Pbornut. de Nat. Deor. cap 20. pag. 186. 

(10) Scribit P lutarci). de Jfìd. & 0/ir i de voi. 2. pag. 134. 

Ante templa fphinges plerunquc collocantes , quo innuunt 

fuarum rerum facrarum doftrinam conftare perplexa , & 

fub involucris latente, fapientia . Quod Sai eft Minervae, 

quam eandem cum Ilide arbritantur Fanum & cact. 

(11) Paufan. lib. 1. Aattic. cap. 24. 

(12) Pauf. lib. 2. Corinti), cap. 4 

(1 3) Sopboc. in Oed. Colon, verf. 1063. 

(14) Pbornut. de Nat. Deor. cap. 20. pag. 188. A Pau- 

fania Itb. 8. Arcai cap. 47. Minerva Hippia /eu Eque/Iris 

nuncupatur. Iu Gigantum enim pugna contra Deos currum 

in Enceladum Minerva impulit. 

(ij) Cicer, lib. 3. de Nat. Deor. 

(id) Haec fententia in lib. 4. cap 7. de Beneficiis paz. 311. 

a Seneca confirmatur . Antiqui Philofophi Jolum Deum admit¬ 

tebant variis nomiti’bus aptatis ad declarandam fummam eius 

potentiam, multiplice fque effe luis ab ea derivantes . Quae¬ 

cunque, ait, voles illi nomina proprie aptabis, vim ali¬ 

quam effeftumque caelcftium rerum continentia . Tot ap¬ 

pellationes ejus poftunt efte, quot munera. 

(171 Phaedri fabulae lib. 3. fab. 17. 

Quercus Jovi & Myrthus Veneri placuit. 

(18) Hymn. Minervae pag. 320. 

( r9) Nardini Roma Antica lib. 4. cap. 2. pag. 161. 

(20) Montfaucon Diar. It al. cap. 8. pag. <21. 

(2 ) Le Gemme antiche de la CbauJJe tab. 64. 

(*) Tab. XVII. N. IL 
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0 forfè per lignificare quefio l'incifore cfprejfe fu la tefta di Medufa i Serpenti, i quali avevano 

pojjanza di trasformare per lo fpavento gli uomini in pietre, ed erranti per I' Egida, cioè innocenti, 

denotatiti fallite, e perciò come ajferifce Plinio (8) conficcati ad Efculapio . Anche a Minerva erano 

dedicati i Serpenti, al dir di Fornuto (9) . I Serpenti, e la Civetta per la fimilitudine della 

proprietà degli occhi erano a lei confacrati. Sopra la cima del morione vi è la Sfinge, perchè 

nell'Egitto Minerva è la medefima cofa che Ifide (lc) alla quale eran fiacre le Sfingi, come fi vede 

nella fiatila di Minerva defcritta da Paufania (11) fatta d’oro e d'avorio, ed inalzata in Atene. 

Nel mezzo dell’ideilo Elmo vi è polla l'opra una Sfinge. 

Gli Antichi hanno ferino che Pegafo nacque dal fiangue di Medufa, e che Minerva dopo averlo 

domato lo dette a Bellorofonte, conforme dice Paufania (12) parlando del tempio della Dea chiamata 

col nome di Frenatrice. Si pretende che Minerva è quella di tutte le Divinità, che ha favorito 

più Bellorofonte, mentre avendo domato il Cavai Pegafeo, e melfogli il freno, glie ne fece 

un dono. Sofocle (13) la chiama Minerva Equellre, e Fornuto (14) Domatrice di Cavalli, perchè 

fu la prima che gli mettefc al carro, e fu ftimata inventrice delle quadrighe, come afferma Cicerone (15). 

Di qui viene che oltre al Cavai Pegafo fono aggiunti al fino morione molti altri cavalli alati per 

dimofirare la loro velocita. 

Noi pojfiamo credere effer quefla un' immagine Pantea, particolarmente dedicata a Minerva ; 

imperocché noi vediamo in lei molti fimboli comuni ad altre Deità (16) come il gemmato grappolo 

d uva ad ufo d orecchino, confacrato a Bacco, e l'auree gemmate ghiande dell' albero di quercia del 

fuo monile dedicate a Giove (17). 1 Serpenti fimboli della falute appartengono ad Efculapio ; fin qui 

il Baron Sto fc h . Orfeo (18) chiama quella Dea Variforme. 

Nella Regione quinta Efquilina era fituato il tempio di Minerva Medica, chiamato da 

Sello Rufo (19) Panteon, la di cui forma chiaramente fi ravvifa dalle nove nicchie per 

altrettante llatue, fecondo il parere di Montfaucon (20) che avendo data la figura delPiflelTo 

tempio vi ha pollo nel mezzo l’immagine di Minerva Igea prefa da una gemma de la Chaulfe (21) 

la quale corrobora il fentimento del Barone Stofch, che la credette una figura Pantea. 

Qui riporterò un bel balforilievo della Minerva Salutifera (*) per maggiore intelligenza, e 

chiarezza di quello che di fopra abbiamo detto. Quella figura ha l’elmo ornato del Cavai 

Pegafo, e della Sfinge, con doppio cimiero di penne, dal quale i capelli le cadono fopra le 

fpalle; fi veggono i ferpenti fparfi intorno alla di lei Egide. Le circonda il corpo un ferpente, 

il quale va lambendo una patera che ella gli preferita. Quello pregiabiliflimo monumento 

fcolpito in un balforilievo in una delle tre facciate dei Candelabri elidenti nel Palazzo Bar¬ 

berini dimollra l’eccellenza della Greca Scultura. 

GIO- 

(8) Plin. lib. 29. cap. 4. 

(9) Fornuto de Nat. Deorum cap. 20. pag. 18Ó. 

(10) Plutarco nel trattato d’Ifide, e Ofiride voi. 2.p. 134.. 

racconta . Avanti i Tempii il più delle volte collocavano le 

Sfingi, volendo accennare , che la loro dottrina delle cofie fiacre 

è fiondata fiopra una fiapienza occulta , e piena d' inviluppi . 

Perche il tempio di Sai dedicato a Minerva , che vien creduta 

dagli Egiziani la medefima cofia. 

(11) Paufania lib. 1. cap. 24. 

(12) Paufania lib. 2. cap. 4. 

(13) Sofocle nell’Edipo Colon, v. 10^3. 

(14) Fornuto loc. cit. cap. 20. Da Paufania nel lib. 8.. 

cap. 47. è nominata Minerva Ippia, o Equellre : perchè nel 

combattimento dei Giganti contro gli Dei Minerva fpinfe 

il fuo carro contro il Gigante Encelado . 

(15) Cicerone nel lib. 3. della Natura degli Dei. 

(16) Quello fentimento vien comprovato da Seneca nel 

lib. 4. de’Benefizj cap. 7. pag. 311. Ammettevano gli an¬ 

tichi Filofofi un folo Dìo , adattandoli varj nomi per di- 

mollrare la fua fomma poffanza, e i varj effetti, che no 

derivano . Qualunque nome die’ egli vorrai gli potrai propria¬ 

mente adattare ,fiolo che contenga alcuna virtù , et effetto cele [le . 

Tanti pofifono efifiere ì puoi titoli quanti i fiuoi doni . 

(17) Nelle favole di Fedro nel lib. 3. fav. 17. 

La Quercia a Giove, il Mirto a Veuer piacque. 

(18) Orfeo nell’ Inno di Minerva pag. 320. 

(19) Nardini Roma antica lib. 4. cap. 2. 

(20) Montfaucon Diar. Ital. cap. 8. pag. iar. 

(21) Le Gemme antiche de la Chauffc T. 64. 

(*) Tav. XVII. N. II. 
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XXX. 

JUPPITER IN QUADRIGIS DUOS FULMINANS GIGANTES 

ATHENIONIS OPUS, 

Onychi excalptum. 

EX MUSEO OL.IM FARNESIANO NUNC REGIS UTRIUSQUE SICILIAE. 

E: 
Tfi literae huius anaglyphici lapidis, in quo Athenion fuum nomen excalpfit, ipfius opificii 

excellentiae non refpondeant, conjectare tamen licet Athenionem aureo vixi (fle Jdeculo. Ex 

hac quippe gemma Artificis peritia & elegantia elucet. Juppiter in illa exprimitur, habitu 

Deorum E atre prorflus digno, ira accenfus, flans curru a quatuor equis ve flo ; dextra fceptrum habet 

cuius apex flore ornatur: fini fra vero fulmina in duos anguipedes jacit Gigantes. Difficillimum qui¬ 

dem efi equos aptiori corporis flatu fingere, /ovem digniori ornare majeftate, Gigantefque terribiliori 

effingere afpeflu ; detorquent enim ifti Je Je, fupremumque numen fulmina in illos jaculans hijpido vultu 

minitantur ; adeo ut a pi flore quovis felicius in tabula repraefentari id non valeat. ]ure igitur meri¬ 

toque Athenionem inter praeclariora ingenia recenjendum ejfe arbitramur, cum eximiam laudem eru¬ 
ditorum antiquariorum judicio fibi (i) pepererit, 

Juppiter giganteo triumpho clarus, flans in quadrijugo curro hoc in onyche excalptus efi, dextra fce¬ 

ptrum tenens, finiftra vero fulmina in duos anguipedes Gigantes jaculans. Nota & hominum inge¬ 

niis trita fabula efi Gigantes regnum coelefle affé fla(fle, & 

.Torvo Juppiter ore. 

Quum fe verticibus magni demifit Olympi, 

Et periturorum desjecit tela Gigantum (2) 

Et plenius Ovidius (3). 

Plurimi fuere Gigantes, qui bellum Deorum Patri inferre conati funt. Noflra in gemma duo 

tantummodo fpeflantur Gigantes, quos forte Porphyrionem & Alcyoneum effle Gigantum ipjorum Prin¬ 

cipes conjectare pojfemus. De illis Jfacius apud Nat al. de Comit, ait (4). Terra res geftas ad- 

verfus Titanas aegre ferens in Phlegraeis Pallenes anguineis pedibus, eximieque crinitos, & 

bar¬ 

io P i Lior quidam Athenion in arte excellens a Plinio re¬ 

fertur his verbis lib. 33. cap. 11. Niciae comparatur, & 

aliquanto praefertur Athenion Maronites, Glaucionis Co¬ 

rinthii difcipulus, & auflerior colore , 8c in auflcritate ju¬ 

cundior , ut in ipfa piftura eruditio eluceat. Pinxit in 

templo Eleufine Phylarchum, Athenis frequentiam, quam 

vocavere Syngenicon : item Achillem virginis habitu oc¬ 

cultatum UlylTe deprehendente , & in una tabula fex fi- 

gna: quaque maxime inclaruit, agafonem cum equo; quod 

nifi in juventa obii fiet , nemo ei compararetur. 

(1) Petroit. Arbitri Satyr. in Poem. Bellum Civile p. 439. 

vide Homerum Odijf. lib. 11. verf 304. 6* feq. 

(3) Ovidius lib. j. Fuji. verf. 3?. 

Terra feros partus immania monfira Gigantes 

Edidit aufuros in . Jovis ire domum . 

Mille manus illis dedit, .& pro cruribus angues. 

Atque ait in magnos arma movete Deos . 

Extruere hi montes ad fiderà fumma parabant, 

Et magnum bello follicitare Jovem . 

Fulmina de Coeli jaculatus Juppiter arce 

Vertit in autores pondera vafta fuos. 

(4) Natalis Comitis Mythol. pag. 548. 
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X X X. 

GIOVE IN UNA QUADRIGA CHE FULMINA DUE GIGANTI. 

OPERA D' ATENIONE, 

Scolpita in un Niccolo. 
% 

FU DEL MUSEO FARNESIANO, ORA DEL RE DELLE DUE SICILIE. 

Quantunque le lettere di quello Cammeo, nel quale Atenione ha fcolpito il fuo nome> 

non corrifpondono all’eccellenza del lavoro, contuttociò può congetturarli elfer egli 

fiorito nell’aureo fecolo ; poiché in quella gemma rifplende la perizia, e l’eleganza 

dell’Artefice. E' in ella efprefio Giove con maellofo carattere, ma accefo d’ira, llando in un 

carro tirato da quattro cavalli, nella delira tenendo uno fcettro, la di cui cima è ornata di 

un fiore, e con la finillra fcagliando i fulmini contro due anguipedi giganti. E' certamente 

difficiliffimo d’immaginare cavalli in attitudini di maggior vivacità, e fierezza, di caratterizzare 

Giove con efprelfione più degna di lui, e di formare i giganti con più terribile afpetto> 

mentre effi fi fcontorcono, e con le loro mollruofe fàccie minacciano il fùpremo Nume, che 

vibra contro di loro i fulmini ; dimanierachè da qualunque pittore non potrebbe ciò efprimerfi 

più felicemente in una pittura. Con gran ragione adunque Atenione merita d’elfere annoverato 

tra i più fublimi ingegni, avendo confeguito per quello fuo monumento una lode immortale 

al giudizio dei più eruditi Antiquarii (i). 

E' fcolpito in quello Cammeo Giove famofo per il trionfo dei Giganti llando in una 

quadriga, e tenendo nella delira uno fcettro, e con la finillra fcaglia fulmini contro due 

anguipedi giganti. Notiffima a tutti è la favola dei giganti, che macchinarono d’ufurpare il 

celelle Regno. Allorché Giove (2) con faccia bieca dalle cime dell ecc elfo Olimpo Jpezza le faette 

dei Giganti condannati a perire, e più diffùfamente Ovidio (3) « 

Molti furono i giganti, i quali mollerò guerra al padre degli Dei. Nella nofira gemma- 

fe ne veggono folamente due, i quali facilmente polliamo congetturare elfere Porfirione, ed 

Alcioneo Principi degl’illefTi giganti. Di quelli dice Ifacio apprelfo Natal Conti (4). La Terra 

mal fopportando V imprefé contro i Titani, partorì nei Campi Flegrei di Pallene dei giganti barbati , 

Tom. I. X e cri- 

(1) Un certo pittore Atenione eccellente nella fua pro- 

fcllìone è nominato da Plinio nel lib. jj. cap. ir. dicendo. 

Sì paragona a Nicia , ed alquanto a lui fi preferifee Atenione 

Maronita difccpolo dì Glaucione Corintio , e più ofeuro nel 

colorito, ma in quefa ofcurita più graziofo, dimodoché rifpleti(!e 

in ejfa pittura il fuo fapere . Dipinfe nel tempio d' Eleufia 

Filar co, ed in Atene V ajfemblea, la quale chiamarono la paren¬ 

tela , e futilmente Achille fotta mentite fpoglie et una Vergine 

con Ulijfe che lo ritrova , ed in una tavola fece fei figure , & 

in quella nella quale fi refe più illuflre dipinfe un palafreniere 

con un cavallo. Che fe la morte nella fua gioventù non Vavejfe- 

rapito, neffuno a lui poteva uguagliarfi. 

(2) Petron. Arb. fatyr. nel poema intitolato bellum civile 

pag. 439- Vedi Omero nelPOdilTea lib. 11. v. 304. e feg, 

(3) Qvid lib'. ?. dei Falli verf. 35. 

U ampia terra produffe gli empi figli , 

ì Giganti terrìbili , e fier mofiri , 

ì quai tentar col lor malvagio ardire 

Di torre a Giove il bel Regno Celefic . 

A quegli perche fojfiero più forti 

Al guerreggiar, la gran lor madre diede 

Mille mani , ed i piedi di ferpente , 

E lor dijfie , or movete agli alti Dei 

Con ogni voftra forza orribil guerra ; 

Ondi effi s' apparecchiano di porre 

Subito monte fopra monte , e farfi 

Via da poter a lor pofia falire 

Alle Stelle per far col fommo Giove 

Guerra crudele , fcellerata , ed empia . 
Ma quel gran Rè del Ciel, cui troppo fpiacc 

Chi cerca d' inalzarfi oltre le forze 

Dalla natura avute , o dalla forte , 
E eh' a pur troppo in odio la fuperbia. 

Con la vindice deftra dal Ciel vibra 

II terribile fulmine, ed i monti 

Riverfa con mirabile rovina 

Sopra quegli empj, i quali gli avean pofit 

Più in alto del lor fito naturale . 
(4) Natalis Comitis Mytho], pag. 548. 
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barbatos Gigantes peperit, qui Taxa, quercufque flammatas jaculati funt in Coelum, quorum 

principes erant Porphyrio, & Alcyoneus (5). Ad rem apprime faciunt Euripidis carmina (6) ; 

Interrogo autem Jovis fulmen, & quadrigas, 

In quibus ve&us, Terrae filiis 

Gigantibus, lateribus infigens volucria tela, 

Praeclarae Vi&oriae triumphum cum Diis celebravit. 

Wiukelmann de hac gemma verba faciens (7) ita inquit ; Unus è Gigantibus, qui humi con- 

fpiciuntur, eft Menoetius fulmine iftus; atque allegat Apollodorum lib. 1. ( pag, 254.) qui 

ait Prometheus item, & Epimetheus, ac Menoetius, quem in Titanico bello fulminatum Jup¬ 

piter in tartarum detrufit. Nil e nojlra gemma Giganti Menoetio eft confentaneum . Sed valde con¬ 

gruunt quae ab Ovidio & Jfacio memorantur de Gigantibus habentibus angues pro cruribus. 

AULUS 

(5) Jllujlris Rid. Venuti in Numifmatibus Maximi Ma- (imitis gemma a Cori in Muf. Flor. voi. ?. Tal, 5 7, refertur, 

duìi Tal 19. voi 1. pag. 37 unum Antonini Pii exhibet, (6) Eurip. in Hcrc. Fur. verf 177, 

in cuius poflica parte vijìtur Juppiter in quadrigis hominem (7) Winkelwaun Manum. Anf, pag, il, 

(ingiùneis cruribus injìgncm fulminans. Huic mimifmati per« 

/ 
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e. criniti coi piedi di ferpente, i quali Jtcagliarono quercie infuocate, e fafii contro il Cielo ; i capì 

di quefti giganti erano Porfirione, e Alcioneo (5). Giovano alla fpiegazione della noltra gemma 

i feguenti verfi d’Euripide (6) . 

Il Fulmineo di Giove ardente fuoco 

Appello, e le quadrighe, in fu di cui 

Guidato, conficcando alli Giganti 

Figli già nati della Terra i dardi 

Veloci nelli fianchi, in un co'Numi 

Il trionfo cantò della più chiara 

Vittoria » 

Winkelmann parlando di quella gemma (7) così s’efprime. Uno dei Giganti che fcorgonfi 

per terra, è Menezio colpito dal fulmine, e cita Apollodoro Jib. 1. (pag. 254.) il quale così dice. 

Pro?netheus itent, & Epimetheus, ac Menoetius, quem in Titanico bello fulminatum Juppiter in Tartarum 

detrufit. Io non fcorgo veruna relazione del Gigante Menezio colla nollra gemma, ma bensì a 

quella conviene ciò che dice Ovidio, ed Ifacio dei Giganti aventi in vece di gambe dei Serpenti. 

X 2 AU¬ 

GI ne hiariflimo Abate Venuti nei Medaglioni Vaticani Confimile a quello Medaglione è riportata una gemma dal 

«\u- tc> voi. 1. pag. 37. riporta un Medaglione d’Anto- Dottor Gori nel Mufeo Fiorentino voi. i. tav. 57. 

ni ) Fio, nel di cui rovefeio fi vede Giove in una quadriga , (6) Euripide nell’Èrcole Furiofo Atto I. pag. 43. 

tui un gigante, che ha i piedi terminati in {ergente. (7) Winkelmann Monum. Ant. pag. iq. 

\ 

I 
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AULUS. 

QUinas gemmas, quae repraefentant Equitem Graecum, Quadrigami Dianam, Aefculapium> 

Ptolomaeum Philopator a, pronunciavi Baro de Stofcb omnes ab uno eodem que Artifice 

Aulo elaboratas ejfe, & nec uno de operis excellentia addito verbo ita de a ferto Ptolo- 

maeo fermonem injlituit (i). Rod i Ac i funi gemmae ab Aulo Rtolomaei caput, non ea ( ut verum 

fateamur) artis praedantia, quam in Aelculapii, ac Dianae imaginibus odenderat, forfan 

quia Regis vultum, ab Aegyptio alio Artifice delineatum, anxius imitandum fufceperit, putan¬ 

dum ed, infculptum fuide ab Aegyptio alio Artifice barbare vitulum fub Regis mento veluti 

inrepentem, & ad occiput hominis ventrod, ac baculum, cui innititur, gedantis, effigiem. 

Parum quidem honoris ab hac conjectura illufiri viro redundare videtur, ex eo quod cuilibet vel 

primo intuitu appareat opus diffmillimum in fingulis quinque gemmis, quae Auli circumferuntur 

nomine, & licet Aegyptium opus hic Artifex fuiffet imitatus, tantae tamen non ejjet duritiei, fed 

peculiare aliquod ilhfiris Jlyli lineamentum in illo elucefceret. Libenter Stofchio ignofcam, fi aliarum 

quatuor geminarum unicum Aulum Artificem exiflimavit ; nam in ipfis haud inelegans opificium digno- 

fcitur ; quamvis quifquis arte gemmaria peritus differentem elaborandi modum cognojcet, ut etiam 

in literis, quibus nomen fculptum efi Auli, Mihi tot gemmas diverfi operis, eiufdemque ancioris 

nomine ornatas lufiranti fiatim in mentem venit fieri non potui fe, ut ab uno eodemque artifice gem¬ 

mas omnes iflae fuerint elaboratae, fed unicuique proprium ajjignandum effe anciorem, De hac mea 

fe tentia excellentijfimos noflri aevi artifices Anton. & Ioan, Pikler confidai, qui illam fummo- 

pere probaverunt. Praeter quinque gemmas a Stofchio Auli nomine vulgatas, alias quoque eodem 

infcriptas titulo dabimus fingulis proprios affigliando anciores, quos primum, alterum, tertium, quar¬ 

tum, quintum, fextum, liceat nominare. 

AULUS PRIMUS. 

AUlus , quem primum , ut ah aliis difcematur, appellamus, ejus gemmae Artifex efi, in qua 

Philopator a Ptolomaeum, Stofchius, Abdolominum Sydoniae Regent expreffum ego credo. Cum 

non inelegans eius opus fit, Regemque praedilium meo judicio repraefentaverit, qui Alexandri Ma¬ 

gni beneficentia, & liber alitate innotuit, huius vilioris Imperatoris aevo vixiffe arbitrarer, & 

eximiorum artificum, qui ea tempefiate florebant, opera fijlumque fibi imitandum propofuiffe. Fate¬ 

bor ideo in illo nonnihil effe duritiei; molles attamen nonnullae vultus afpiciuntur partes, & obli¬ 

qua oris imago laudanda potius, quam culpanda efi, licet omnino integrum caput optimis artis non 

refpondeat menfuris . Huius vero Diaglyphici operis pretium in eo vel maxime fetum efi, quod Ab¬ 

do lom ini animi exprimat fufpenfionem in ore'hiulco caelum intuente. Fieri potefi, ut artifex fagax 

ipfum exprimere voluerit tum cum Sidoniae Rex efi renuntiatus, quod quidem nuntium in Abdolo- 

mino agricola ftuporis caufam fiuijfe verifimile efi. A Stofchiana pariter fententia diffentio in judicio 

vituli & figurae baculo innixae, quam ipfe ventrofam appellat, & Egyptii alicuius opus arbitratur. 

( Animadvertendum efi hanc figuram minime ventricofam effe, nec in Chrifiianijfimi Regis Mufea 

tab. 87. hoc vitio exprefam ). Vitulum & figuram ab aliquo fané imperito fcalptore expreffam effe 

credendum efi, nec ullum opificium Aegyptium recognofco, ut omnes antiquitatum periti facile con¬ 

venient; quum fieri non pojfit, ut artifex ille, quem Aulum primum nominavimus} tantopere a fe 

falius 

(il Stofcb Gevt, Ant, Tab. 19. pag. 24. ltt edendis 

duabus Auli Gemmis ( fcilicet Equitis Gi aeci , & Acfculapii ) 

etiam Gorius in Muf. Flor. voi. 2. pag. ro. ballucinatus efi, 
inquietis Gemmarum fcalptor Aulus, inter artifices immor¬ 

talitate nominis celeberrimos numerandus efi ; cujus com¬ 

plura opera pulcherrima ad nos pervenere; quae licet nor» 

unius generis fculpturas contineant, tamen ab ejus manu 

profetta videntur. 
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AULO. 

¥L Baron Stofch ha creduto che le cinque gemme rapprefentanti ujn Cavalier Greco, una 

Quadriga, una Diana, un Efculapio, ed un Tolomeo Filopatore, fiano date lavorate dal Colo 

artefice Aulo, e fenza far parola dell’eccellenza dell’opera, così parla della teda di Tolo¬ 

meo (1). Bifogna confefiare che nella tefla di Tolomeo incifa in ima gemma da Aulo non vi è 

quell'eccellenza d'arte, la quale aveva dimagrata nell'immagini di Diana, ed Efculapio, forfè perchè 

ba voluto imitare troppo fcrupolofamente il volto del Re dijegnato da qualche Artefice Egiziano , Si 

può giudicare e fiere fiato barbaramente incifo da differente artefice Egiziano un vitello che cammina 

fiotto il mento del Re, e dietro la tefta una figura in piedi d'un uomo corpulento, che s'appoggia ad 

un bafione. Quella fua congettura rende poco onore al merito di sì illulìre Antiquario, perchè 

a prima villa fi cono.fce totalmente la maniera differente delle cinque gemme d’Aulo, e quan¬ 

tunque egli folle fiato imitatore d’un lavoro Egiziano, contuttociò non vi fi feoprirebbe 

tanta durezza, ma vi rifplenderebbe in qualche parte un bello fiile proprio della fua maniera 

di lavorare. Perdono volentieri al Barone Stofch, fe giudicò d’un folo artefice l’altre quattro 

gemme d’Aulo; mentre in tutte fi vede una non mediocre eccellenza di lavoro; benché ciafcuno 

perito nell’arte gemmaria vi riconofcerà una differente maniera di lavorare, come ancora fi 

offerva chiaramente nelle lettere incife col nome d’Aulo. Efaminando io adunque tutte quelle 

gemme di diverfo lavoro, fubito penfai non potere effer fiate lavorate da un’ifiefiò artefice, 

ma doverfi affegnare a ciafcuno il proprio autore,. Sopra quello mio fentimento confultai i 

celebri artefici del nofìro fecolo Antonio e Giovanni Pikler, i quali l’approvarono onninamente. 

Oltre quelle cinque gemme col nome d’Aulo, date alla luce dal Barone Stofch, ne pubbli¬ 

cheremo altre ancora deirifteffo nome, alfegnando gli autori a ciafcheduna, e gli nomineremo, 

primo, fecondo, terzo, quarto, quinto, e fello. 

AULO PRIMO. 

IL primo Aulo è l’artefice, fecondo Stofch, di Tolomeo Filopatore, ma io credo elfercv. 

efpreffa in quella gemma Abdolomino Rè di Sidonia . Il lavoro di quello artefice non 

elfendo inelegante, ed a mio parere rapprqfentando il predetto Rè, refo celebre per la benefi¬ 

cenza e liberalità del grande Alelfandro, giudicherei perciò elfer viffiuto nei tempi di quello 

conquiftatore, ed efierfi propofio d’imitare l’opere dei più eccellenti artefici, che allora fiori¬ 

vano . Confederò che vi è qualche forte di durezza ; ma per altro vi fi feorgono alcune parti 

di delicatezza nel volto, e tutto il profilo del vifo è molto ragionevole, quantunque fia un 

poco mancante di tefta. Il maggior pregio poi di quello intaglio è principalmente l’efprefiione 

del carattere d’Abdolomino, che fia in aria penfofa guardando il Cielo, e con bocca aperta 

in fegno d’ammirazione. Facilmente l’accorto artefice l’averà voluto efprimere allora che 

ebbe la nuova d’elfer deftinato Rè di Sidonia, la qual nuova è molto verifimile che faceffe un 

colpo molto fenfibile ad Abdolomino lavoratore di campagna. Sono ancora di differente 

oppinione da quella del Barone Stofch nel giudizio del Vitello, e della figura appoggiata ad 

un bafione, che egli chiama corpulenta, e la crede opera di qualche altro Egiziano. E' da 

notarfi che quella figura non è corpulenta, nè con tale difformità è incifa nella tavola 87. del 

Mufeo del Rè Criftiamfiimo. 11 Vitello, e la figura certamente fono fiati da qualche imperito 

incifore fcolpiti, nè vi riconofco la maniera del lavorare Egizziano, come tutti i periti dell’ 

antichità facilmente converranno; non elfendo probabile che quello artefice Aulo primo foffe 

tanto 

(1) Bar. Stofch Gem. T. 19. pag. 24. Nel pubblicare due collocare tra gli Artefici di nome immortale, del quale molte 
gemme d* Aulo (cioè del Cavalier Greco , e d’Efculapio) opere fono ai uoftri tempi pervenute, le quali benché non 
ancora il Gori nel Muf. Fior. voi. 2. pag. io. è caduto contengano incifioni d' un fol genere, contuttociò paiono ufeite 
nell* ificflo errare , dicendo . Aulo ififi/ot e di gemme fi deve dalla di lui mano . 
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facias fit dijfimilis, ut pene omnem flcalpendi hauferit barbariem. Conj e flarem huius gemmae domi-- 

tiam Ab dolo mini exercitium, quod in agricultura erat, optantem patefacere exptimi cinavife a quo¬ 

dam imperito artifice vitulum ac paflorem baculo incumbentem, gregemque cuf odientem, 

AULUS SECUNDUS. 

AUlus, quem fecundum nominamus, ineunte Augufli faeculo iuxta Cl. Pikler fententiam floruifle, 

& abfque ulla haefitatione inter inftgniores artifices numerandus effe videtur ; elegantijjimo enim 

ftylo, fingularique labore Aefculapii gemmam ( in parte capitis pofleriom fractam ) excalpflt. Huius 

Auli eo laudabilior efl ars, quod ca temperiate, qua ipfe vivebat, aliquantum a perfeflione diflaret. 

Proprium nomen adverfus Aefculapii vultum excalpflt charafleribus profetilo non abfolutijjtmis ; fed 

quanta in charafleribus defideratur pulchritudo, tanta in vultus lineamentis abundat, dum miti decore 

ac majejlate plenus efl, promi fa crifpaque barba gravis, atque venerandus, fiditi huic numini falli¬ 

tis confervatori optime convenit. Animadverfione dignijfimum efl in Aefculapii oculis pupillam eflor- 

mafie, quae aliquid majeflatis eidem addit, ac raro admodum in flatuis & protomis, rarijjnne vero 

afpicitur in gemmis, 

AULUS TERTIUS. 

AUlus hic reliquos omnes huius nominis artifices operum fluorum elegantia antecellens cum Dio flo- 

ridibus, Apollonii s, Hylli s, Cneis, Solonibus de palma contendere, felicibufque Augufli fllo- 

ruife videtur temporibus, quibus eo ars proceferat, ut per eximii Artifices mollibus, delie atifque Vene¬ 

rem , Amoremque, robuftifque lineamentis Herculem, Athletamque perexigua in gemina nitidijfime expri¬ 

merent : quodque magis mirandum, animi motus & chara fler es tanta elegantia repraeflatarent, ut major 

eximiis in flatuis defiderari nequeat. Huius igitur Auli tres nobis fluperflunt gemmae, in quibus, 

praeter lineamenta abfolutiffima, percipi quoque poffunt elegantes animi motuum ch ara fler es. 

Prima numeranda efl Venus parva ludens f efl uc a, quam dextera tenet (2), contra Amor ele¬ 

vatis manibus corpufculumque librans in alas feflucam expetens. Fuit haec dejcripta cum eruditio¬ 

nis exquifitae copia a Clar. Viro Commend. Francifco Ve florio tam pretiofi monumenti domino (3). 

Octava demum ( inquit ) gemma ab eodem ipfo Aulo fumma cura, ac ftudio, quin etiam 

genio quoque impellente elaborata, & omni venuftate feliciter abfoluta, prodit ex Muleo 

Vittorio, quam omnium elegantillimam, & rei novitate perfpe£ta, & indultria Artificis, quae 

prope maxima eft in hoc opere perficiendo, unumquemque mecum pariter adfirmaturum 

non dubito. 

Altera gemma onix efl, anaglyphico elaborata opere, in qua Amor dormit compedibus vinflus, 

ligoni ambabus innixus manibus, & flupra illum reclinat vultum. Nullibi gentium elegantius quid 

videre datur Amore i jio dormiente, ita naturaliter ad vivum exprefo, ut celeberrimi Guidi Reni, 

Alexandri Algardi, Francifci Queflnoj puerulis palmam vel eripiat, vel fluitem contendat (4). 

(2) IVinkelm annus Defcript. de Pier, du Stofcb pag. 119. 

de hac loquitur Venere M.r le Chev. Vettori a Rome 1’a audi 

dans une pierre gravée qu’il a expliquée avec le pretendi 

nom du Graveur ATAOt. Nefcire me fateor quid ftbi_ velint 

haec verba ; nifi ftnt iniquae contumeliae . 

(?) Differt. Gfypt. pag. 9. 

(4) Notiffmi pueruli dermi entes Guidi Reni eximii pi Claris 

pulchrarum artium amatoribus funt i prout Alexandri Al- 

Ter- 

gardi excellentis fculptoris pueruli. De hoc injlgtti Artifice 

inquit Bellori pag. 6j. Vite de Pittori . Quanto li putti , 

dei quali trovanti numerofi modelli di Tua mano, egli 

merita commendazione per aver loro conferito proporzio¬ 

ne , e lineamenti propri, non imitando quei primi abbozzi 

di natura , di cui altri tanto fi dilettano affettando la te¬ 

nerezza con improprietà . De incomparabili Qjtefnoy gloria 

certo affirmare poffumus animo, nullas adhuc puerulorum a 

Grae- 
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tanto difcorde nel fuo lavorare, e che prendere quali tutta la barbarie d’incidere. Io conget-* 

turerei che il polle libre di quella gemma bramando di manifeflare l’efercizio d’Abdolomino, 

che era di coltivare la campagna, facilmente procurafle di fare efprimere da qualche imperito 

artefice un vitello, ed un Pallore appoggiato ad un ballone, che cuflodifce il gregge. 

AULO SECONDO. 

ÌL fecondo Aulo al parere del fempre celebre Sig, Antonio Pikler vide nei principj del fecola 

d’Augullo, e fi può con ficurezza collocare tra i più celebri i nei fori ; imperocché con, 

elegantillimo fiile, e lingolar maeltria ha incifa la gemma d’Efculapio (la quale è rotta nella 

parte polteriore della teda). Tanto più è lodevole il lavoro di quello Aulo, perche nel tempo 

che viveva non erano arrivate ancora alla lor perfezione le belle arti. Ha incifo il proprio 

nome in una cartella avanti il volto d’Efculapio con caratteri, che certamente non fono 

perfetti filmi. Ma fe egli non ha ufato tutta la bellezza nei caratteri l’ha fatta fpiccare nella 

elegante ed efpreffiva tella di quello Nume; mentre egli è pieno di piacevol decoro, e maellà, 

e per la fciolta ed arricciata barba grave, e venerando, come perfettamente conviene a quello 

Dio confervatore della Salute, E' fopratutto da olfervarli, che ei fece la pupilla negli occhi di 

Efculapio, la quale gli accrefce maellà, cofa che molto rara fi vede nelle ftatue, e nei bulli, 

rarifiima poi nelle gemme. 

AULO TERZO. 

IL terzo Aula fupera nell’eccellenza tutti gli altri artefici di quello nome, e gareggia con, 

i Diofcoridi, Apollonii, Hilli, Cnei, e Soloni, e pare fia fiorito nei felici tempi d’Augullo, 

nei quali era pervenuta a tal fegno la perfezione delle belle arti, che quelli eccellentifiimi 

artefici fecero ballantemente vedere, che ancora in una piccola gemma fi potevano chiaramente 

efprimere le grazie e la delicatezza di Venere, e d’Amore, la forza, e la robullezza di un 

Atleta, e di un Ercole, e quello che maggiormente forprenderà efprimere le pafiioni dell’animo 

con tanta perizia, e intelligenza, che nulla di più nell’eccellenti llatue può deliderarfi. Di 

quello Aulo adunque abbiamo tre gemme, nelle quali, oltre alla perfezione del difegno, è quali 

incredibile l’eleganza dell’efprelfioni dell’animo. 

La prima è una Venere, che fcherza con una felluca, che tiene nella delira mano, con 

un Amorino, che fi folliene fulla punta dei piedi con le mani tefe in atto d’attendere quella 

felluca da Venere (2). Quella gemma fu deferitta con fomma e feelta erudizione dal Chiarillimo 

Sig. Commendatore Francefco Vettori (3) pofiefiòre di sì preziofo monumento, il quale dice. 

Finalmente V ottava gemma con fomma cura e diligenza, anzi con genio fommo lavorata, e con ogni 

perfezione felicemente terminata, efee alla luce dal Mufeo Vettori; non dubito che ciafcuno non fia 

per convenire con me e fiere e fia elegantijfima. Sopra tutte /’ altre è notabile per la novità del foggetto, 

e per V indufiria dell’ artefice, la quale è ficuramente majfima in quefla perfettifiima opera. 

L’altra gemma è un cammeo fcolpito in un onice rapprefentante Amore, che dorme 

incatenato, appoggiato con ambedue le mani ad una zappa, fopra la quale ripofa il volto. 

Non li può vedere nulla di più elegante di quello Amore che dorme, e così al vivo, e al 

naturale efprelfo, che o toglie la palma, o almeno contraila coi putti del famofo Guido Reni, 

Alelfandro Algardi, e Francefco Quefnoy detto il Fiammingo (4). 

La 
(2) Vinkelmann Defcript. des Pier, du Scotch pag. 119. ficcome i putti dell’infigne Scultore Aleflandro Algardi. 

parlando di quella Venere dice . M.r le Cbev. Vettori a Rome Di quello celebre Artefice così s’ efprime Bellori nella fua 

Va attjfi dans tene piovre gravò e quìi a expliquée avec le pretenda vita pag. 6 r. Quanto li putti, dei quali trovanft numerojì 

Nom du Gravcur ATAOr . Confeffo di non capire cofa vo- tnodelli di fua mano , egli inerita commendazione per aver loro 

glino dire quelle parole ; fono ingiulle , fc non, ingiuriofe . conferito proporzione , e lineamenti proprii , non imitando quei 

(3) Differt, Glypt. pag. 9. primi abbozzi di natura , di cui altri tanto fi dilettano affet- 

(4) Famolìflimi fono a tutti gli amatori delle Belle Arti tando la tenerezza con improprietà . Dell’ incomparabile 

i putti che dormono dell’ eccellente Pittore Guido Reni, Quefnoy certamente polliamo affermare, che neffune llatue 

di 
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Tertium Auli Opus cenferi clebet Cupido trophaeo adligatus, amethyfto incifus, de qua gemma 

certior ab Amico faclus fum Tondini, tantae efe excellentiae, ut facillime cuique appareat illius 

in vultu moeflitia, & dolor, quod fe hominum Deum que potentem ludificatum agno fiat (5). Aulum 

ita ane, de quo modo firmo eft, b arum gemmarum anciorem fuijfe, nemini dubium debet efe, non modo 

ob eximiam lineamentorum fimilitudinem, fid & ob litterarum confirmitatem ? quibus nomen fttum 

aeternitati mandavit ; quaeque punctulis in extremitate difiinAae fiunt, 

AULUS Q.U ARTUS. 

C^Aligulae Neronifique tempefiate eo Circenfium ludorum proce ferat libido, ut Imperatores ipfios 

J aurigare non puderet (6). A verofimili igitur non abefi hunc quartum Aulum iftis florui fe 

temporibus, quibus opificii modus etiam convenit ; ex quatitor enim gemmis, quas huic tribuimus 

Artifici, tres Circenfium ludorum monumenta exibent, quarta Fauni caput exprimit. In prima ante¬ 

rior generofijfimae indolis equi pars re prae fient at ur, illius fiortafe, quem flultijfitmi Caligulae delicias 

fuijfe firibit Svetonius (7) fieu alterius equi in Circenfibus vilioris. In altera galeatus eques velo¬ 

citer currens, telumque tacens vifitur: ab ephippio pendet clypeus, in quo Medufiae caput. Hoc in 

opere varii deprehenduntur errores, & quidem clypeus equitis non refpondet menfuris, fid illas longe 

ex Caper ans totam equi alvina tegit, mediocrifque eft artificii. Laudanda tamen Diaglyptis fagacitas, 

qui in clypei umbone Medufiae caput fapphirino expreftit colore ; equus vero non modo omnibus nume¬ 

ris eft abfiolutus, fid fingulari artis elegantia ; prout & quatuor illi in tertia gemma quadrigam 

e formantes omnes dì filmili cervicis motu, non indecoro tamen, & ardoris gener ofaeque indolis pleni 

a fimimdato gubernati auriga, qui dextrorfum illos ftudet fle Aere, ut in Circenfibus moris erat, 

quum currus iuxta metas flecterentur. Aurigae figura pulchrior omnino illa Equitis memorati', equo¬ 

rum tamen non refpondet elegantiae . Fauni caput Cornifrontis adverfum mira felicitate exprejfium 

eft, cum ridenti ore, & pafiis capillis juxta naturam iftius agreftis comitis Bacchi. Aulus hic 

tertio pardo inferior cenfiendus eft, illiufque ftjlus a ceteris longe di fert, liter ae quibus ftum nomen 

fignavit, fiamma diligentia, & p un Aulis in extremitate diftinAis elaboratae fiunt, & omnino eiu fidem 

artificio refipondent. Cum in equis effingendis ipfie praeftiterit, ei Equum a Clar. Caylo editum 

affi gnare non dubito: mihi quidem ha Aenus hanc gemmam, aut apofphrqgifma luftrare non licuit; 

puto tamen in ea quoque liter as, quibus nomen artificis infiriqtum eft, fimiles effe illis laudatarum 

gemmarum, quamvis in aenea tabula praegrandes fuerint exprefae (8), 

Aulus 

Graecis artificibus fculptorum flatuas ad hàec nntlra perve¬ 

ni ffe tempora , quae praefati artificis aequent pueros , in te¬ 

neritate, mollitie , elegantia , & lineamentorum excellentia. 

Prae (tariffimi btiius plantarii opera praecipua furit ea quae 

fequuntur . 

In Villae Panfiliae Theatro prope Organum Hydrauli¬ 

cum duo. fpetfantur anaglypha, quorum unum puerulorum 

Bacchanale repraefentat ( illius fintile , quod extat ex lapide 

Lydio in I illa Burghefia ) ; in altero Divinus rimor ficul- 

ptus e/1, qui pede Amorem vulgarem conterit , dum alter puer 

lauri coronam extollit , praemium vi Horiae. In templo San- 

tfae Mariae de Campo Santo nuncupatae e/lfepulcrum Io. Hafe 

A - tuerp. in quo puerulus calvariae innixus finifira manu linteo 

convoluta oris lacrymas abfiergit, dextera humanae vitae fa¬ 

cem extinguens Iu templo S. Mariae vulgo di tfae dell' Ani¬ 

ma duo fiunt admirandi tumuli ; Alter Adriano Vryburch 

Alni ari e tifi dicatus , alter Ferdinando Vandcu Eynde Antuer- 

pienfi, ubi duo pueruli linteum elevantes inferiptionem dete¬ 

gunt , quo linteo alter capitis parte in moefittiae figutttn 

obvoluta horologium tenet, & omnium fculptorum Pitfo- 

rumque habetur exemplar. De hoc per eximio Jepulchro lu- 

culentiffimum ex epiflola celeberrimi Pitforis Petri Pauli 

Rubeus habetur hujufmodi te/limonium : Dubius mihi haeret 

animus cum illos puerulos fpeffo , utrum natura , an ars effe¬ 

cerit, videturque marmor afpera fpoliatum natura pueru¬ 

lorum formam fponte fua indui fle . Vide Bellori Vite de 

Pittori pag. 160. 164 & 170. 

(5) Hanc gemmam publici juris fecit Laurent Natter. in 

libro Trait'e de la Methode de graver en pier res fines . 

(6) Svet, in Cai. cap. 54. Aurigabat extrutto plurifa¬ 

riam Circo, & idem in Ner. cap. 22. Mox & ipfe auri¬ 

gare, atque etiam fpeftari faepius voluit. 

(7) Svet. in Cai. cap. yj. hunc equum nomine Incitarum 

confulem dedinaffe, vide Dicfi. Cajf. lib. 59. pag. 648. 

(è* 659. 

(8) Vide Coylum voi. 2. pag. 155. 



MEMORIE DEGLI ANTICHI INCISORI 169 
La terza opera d’Aulo è Amore incifo in amatifta, legate le mani ad un trofeo, della 

<]ual gemma fono dato afficurato da un mio amico di Londra effer di tanta eccellenza, che 
chiariffimamente ciafcuno fcorge il dolore, e la meftizia che rifiede nel volto di quello Amore 
nel vederli fpettacolo di ludibrio, lui che aveva degli Uomini, e degli Dei il fommo impero (5). 

Non può cadere in dubbio che quello terzo Aulo non lia l’autore di quelle tre gemme, 

non tanto per l’uniformità del fuo eccellente lavoro, quanto per la fomiglianza delle lettere 

incife con i foliti puntini nell’ efiremità, per le quali il fuo nome rimarrà Tempre alla memoria 
dei poderi. 

AULO QUARTO. 

NEi tempi di Caio Caligola, e di Nerone era arrivato a tale eccello il fanatifmo dei giochi 
Circenli, che non li vergognarono gl’ideili Imperatori nel pubblico Circo di far l’officio 

d’Auriga (6), Non è improbabile adunque che il quarto Aulo lia fiorito in quedi tempi, ai 
quali conviene ancora la maniera del lavorare; imperocché quattro gemme abbiamo di quedo 

artefice, tre delle quali ci rapprefentano monumenti fpettanti ai giochi Circenli, la quarta è 
una teda d’un Fauno. Nella prima ha efpredò la parte davanti d’un Cavallo pieno di fpirito, 
e vivacità, che facilmente potrebbe efl'er quello che lo do.ltifiimo Caligola idolatrò, del quale 

parla Svetonio (7), o pure qualche altro Cavallo vincitore nei giochi Circenfi. Nell’ altra fi 
vede un Cavaliere a cavallo coll’elmo in teda, che velocemente corre in atto di lanciare un 

dardo, pendendogli dalla fella uno feudo nel quale è la teda di Medufa. In quedo lavoro fono 
da notarli alcuni errori; primieramente non corrifponde lo feudo al Cavaliere, mentre è fi 

iproporzionato, che ricopre tutta la pancia del Cavallo, ed è più grande della metà della fua 
perfona, che è di mediocre artificio: contuttociù merita d’efler lodata la fagacità dell’incifore, 
il quale nel mezzo dello feudo ha ricavato di color zaffirino la teda di Medufa. Il Cavallo 

corridore poi è incifo perfettamente con tutte le proporzioni, e con fingolare eleganza dell’arte : 

liccome fono nella terza gemma gli altri quattro Cavalli della quadriga tutti in differenti molle 
di teda, ma naturali, pieni d’ardore e vivacità, guidati da un auriga mezzo nudo, che con 

ambedue le mani tiene le redini in atto di farli voltare , come era folito nei giochi Circenfi 
quando bifognava voltare col carro dalle Mete, La figura però dell’auriga, quantunque fia. 

migliore di. quella del Cavaliere a Cavallonondimeno non corrifponde all’eleganza dei Cavalli v 
La teda del Fauno di faccia,, che ha le corna fòpra la fronte, è efpreffa con maravigliofa felicità, 
con bocca ridente, e con fparfi capelli conforme al carattere di quedo felvaggio compagno 
di Bacco. Quefio Aulo è un poca inferiore ai terzo Aulo, e il fuo dile è totalmente differente 

da tutti gli altri Auli. Le lettere del fuo nome incife. in quelle gemme fono lavorate con fomma 
diligenza, e didime nell’edremità coi foliti puntini, e corrifpondono del tutto ai fuoi lavori. 
Siccome egli nel formare i Cavalli è dato eccellente, perciò non ho dubitato d’attribuire a 
quedo Aulo il Cavallo pubblicato dal Chiar. Sig. Cay.lus . Io non ho potuto vedere fino adeffo 
queda gemma, nè tampoco un’impreffione della medefima ; nondimeno voglio credere, chele 
lettere indicanti il nome dell’ Artefice fiano limili a quelle delle fopralodate gemme, benché 
nella dampa fono date efpreffe molto, grandi (8). 

Tom. I. X AULO 

ili putti fcolpite da Greci Artefici, che fieno ai nolìri tempi 

pervenute , poflono paragonarli nella delicatezza, morbi¬ 

dezza , carnalità , eleganza, ed eccellenza del difegno a 

quelli del prelodato Artefice . In quello genere le principali 

opere di quello famofifiimo Scultore fono le feguenti . 

Nel Teatro dì Villa Panfili, dove è. prefentemen-te 

1* Organo , s’ offervano due bafiìrilievi : uno rapprefenta un 

Baccanale di putti ( fimile a quello, in pietra di paragone 

che è in Villa Borghefe ) nell’ altro è lcolpito il Divino 

Amore , che abbatte P Amor profano , calcandolo col piede , 

mentre un’ altro fanciullo- inalza una corona di lauro in 

premio della vittoria . Nella Cfaiefa di S. Maria della Pietà 

di Campo Santo vi è il Depofito di Gio. Hafe d’Anverfa , 

nel quale è efpreflo un putto , appoggiato ad un tefehio 

di morto , che con la finiftra mano avvolta ad un panno 

s’ afeiuga lo lagrime dalla guancia , e con 1’ altra fpegne 

la face della vita umana . Nella Clviefi di S. Maria detta 

dell’ Anima , nella navata di mezzo , da ambedue le parti 

al terzo pilaflro vi fono due Depoliti degni d’ammirazione, 

uno dedicato ad Adriano Vribur.gb, V altro a Fe^dinandò 

V anden,-Einde d’Anverfa . Nel primo fono accomodati due 

putti , che nell' alzare un panno difeoprono V ifcrizione ; nel 

qual panno fi benda uno, di loro parte della tefia in contrnfeguo 

di me/Tizia , e tiene in mano V orinolo . Quefio certamente è il 

più bel pattino che animaffe lo J,carpello di Fraucefco , e che è 

tenuto avanti per modello, per ejempio cd idea dai Scultori, 

e dai Pittori , col fuo compagno , che fi volge di rincontro , 

e fi piega inficine nell' alzare il panno . Così s’ efprime Bellori 

nella fua vita pag. 164. Di quello infigne Depofito ne 

abbiamo un’ illuftre teftimoniansa in. una lettera del 

famofo Pittore Paolo Rubens, il quale così s’efprime . 

lo non fio ,fpiegare a V. S. il concetto delle mìe obbligazioni 

per li modelli mandatimi, e per gli gejfi delli due putti dell’ 
IT rizione del Vanden nella Chiefa dell' Anima . £ molto meno 

fo fpiegare le lodi della loro bellezza ; fe li abbia fcolpiti 

piuttofto la natura , che V arte , e il marmo fi fia intenerito 

in vita . Vedi Bellori vite de Pittori ec. pag. 160. 164. e 170. 

(5) Quella gemma fu pubblicata dal Sig. Lorenzo Natter 

nel libro intitolato Traiti: de la Methode degraver enpierusfinis. 

(6) Svet. in Cai. cap. 54. In-diverfi modi faceva da Aurigaf- 

nel Circo , ed il medefimo in Nerone cap. 22. E I' ificjfo 

fpeffo volle ejfer rimirato fare da Auriga . 

(7) Svet. in Calig. cap. 55. Avea defiinato Caligola di far 

Confole quefio Cavallo chiamato Incitato . Vedi Dione Calli© 

lib. 59. pag. 648. e 659. 

(8) Vedi Cajlus voi. z. pag. 155. 
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AULUS aUINTUS. 

QUinti Auli, qui Bacchantis protomam exculpfit, clubmandi piodus non fiolum abfiolutae aliorum 

praecedentium Anigrum elegantiae non refipondet, Jed etiam valde dijcrepat litterarum forma, 

quibus fuum nomen exprejfit : quae res materiam mihi conjiciendi fiuppeditat, eum circa Antoninorum 

tempeflatem fioriti]]e. Clarum tamen , artificem huius gemmae opificium demonftrat, praefiertim venufius 

Bacchantis vultus, qui omnibus partibus molliter eleganter que elaboratis congruit. 

AULUS SEXTUS. 

GEmaturia ars ah Aulo Sexto, qui nunc /equitur, illuflratur, cuius unum tantum extat opus in 

onyce anaglyphice excalptum ignoti alicuius juvenis caput exprimens, Huius capitis ita meminit 

Corius (9) Principe in loco memorandum eft caput juvenis eximiae formae mihi adhuc inco¬ 

gniti anaglyptico opere chalcedonio excifum fummo plane artificio, ejufdemque Auli nomine 

infcriptum. In praeclaro huius pulcherrimi fldolefcentis capite elegantes afficiuntur cirri, quibus 

Aulus artificii monfiravit excellentiam. Unicum erratum ejl in auris magnitudine quae procul dubio 

-naturam excedit, licet aliquando veteres excellentiores artifices in auribus exiguis ejformandis vulgo 

peccarent, prout videre efi in celeberrimo Farne/ano Glyconis At beni enfis Hercule, qui in viri rolutfti 

indole Graecae ficulptifrae efi exemplar, cujus tamen auris valde parva obfervatur, gfi iuftis propor¬ 

tionibus caret. Si conjectura ufiquam periculo/a extitit hoc in nofiro opere, hic profeflo effe videtur, 

quum de huius Auli tempeflate fermo i fi it nendus, Ne tamen ab inflit ut 0 recedamus aliquid confettando 

de unoquoque artifice, nofiram opinionem proferemus , Nonnulli antiquitatum cultores Cajum, lu- 

ciumve Marci Agrippae filios, alii Drufum minorem exprimi arbitrati fiunt; verum cuique proclive 

efi noficere neminem ex his in gemma re prae fient ari, quum Agrippae filii non pleno vultu, Jèd ficco, 

oblongoque collo, Drufius autem aetate fiemper provectior in numifimatibus afficiatur. Si quis vero 

reponat Drufium, quum junior e fiet, fiuiffe excalptum, facile r effonder i pote fi, eum effe cognitu fac il- 

Inum ob aduncum nafium: Jed in ignoto capite nafius efi directus, & omnibus numeris abfolutus, 

in tanta igitur rerum ambiguitate caput Caracallae iunioris afpicere mihi videor: fimillhnum enim 

ejt illi, quod variis in nummis aureis, argenteis, aeneifique cernitur juvenili aetate fina percujfis. Iit 

meam fient enti am ivere Clar. Fr. Alfiani efi Pihler nummorum efi gemmarum antiquarum cognitores 

peritiffimi. Objicient fortaffe nonnulli gemmae pulchritudinem Caracallae temporibus, quibus egregiae 

artes pene peffum ierant, non convenire ; at ego provoco ad celeberrimam Caracallae protomam in 

Mufieo Farnefeano exiflentem, fiatuariae artis miraculum, in qua excellens opifex Principis vultum 

reftriitum, truculentum que (10) haud blandum, jucundum que, qualis in eius pueritia fuerat, optime 

exprejfit, ut innumeris in numifimatibus intuemur. Conjetiare igitur licet infignem hunc Aulum alio¬ 

rum ejujdem cognomenti efie dijfimilem, efi Caracallae temporibus viguife, Ex quo licet arguere, 

vel in extremo pulcherrimarum artium e finio clarum aliquem floruiffe virum, ficuti etiam evenijfe 

omnes norunt in /cientiarum pernicie, quae uno quodam vinculo illis adnecluntur. 

Narrat Stofichius (11) quod veterem gemmam, cui infealptus erat Cupido, papilionem 

trunco arboris fuffigens cum Graeca inferiptione ATAOE, obfervavit Faber, putavitque ad 

Brutum olim pertinuiiìe, qui & Aulus Poflumius diflus fuit, ipfumque nomen fuum infcnbi 

curalTe. Sed profeto ex hac, & fequentibus gemmis fatis iam apparet, Aulum hunc fcalptorem 

fuitle. Antiqua a nonnullis reputatur gemma repraefentans juvenis Herculis caput Auli nomine infi- 

gnita, in qua fiagax artifex in ficulpendo Herculis vultu blanda cum feritate, & capillo cirrato, & 

egregie dificriminato artem tantam ofiendit, ut inter praeflantes caelatores recenfieri pojfit; attamen 

a peritijfimo artifice Io anne Pikler haec gemma celebri Cofiantio tribuitur, 

VE- 

(9) Gtoyj Muf. Flor. voi. 2, ptig. 10. 

(> °) Vide Spartian. in Carae, pag. 707. te. 
(if) Stofcb Geni. Inf. pag. 20. Faber in Commetti, ad 111, 

Iniog. Urfini p. 67. Tab. 114. Ò4 Gari Muf. Flor. voi. 1. p. 11, 
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AULO J9 U 1 N T 0. 

LA maniera del lavorare di quello quinto Aulo, il quale ha (colpito un bullo d’ una Baccante, 
non lolamente non corrifponde alla perfetta eleganza degli Auli mentovati, ma ancora 

difeorda di gran lunga nella forma delle lettere efprimeqti il fuo nome . Le quali cofe mi danno 
materia di congetturare effere egli fiorito intorno ai tempi degli Antonini. Il lavoro pero di 

quella gemma lo dimodra un illuflre Artefice, mentre in quella opera ha efprelìò un graziola 

volto d’ una Baccante corrifpondente a tutte le parti lavorate con delicatezza ed eleganza, 

AULO SESTO. 

VIen molto illudrata Parte gemmaria da quello Sello Aulo, il quale ha fcolpito elegantemente 

un Cammeo in un Onice rapprefentante una teda incognita d’ un giovine . Di quella teda 
ne fece menzione il Gori (9) dicendo * E' degna di particolar memoria la tejla d’ un giovane di 
eccellente bellezza non per anco a me cognito, Jcolpita certamente con fommo artifizio in Cammeo in 
pietra dì Calcedonio , col nome del medefemo Aulo . La teda di quedo belliffimo giovinetto è eccellente 

per l’elegante ricciuta capigliatura, nella quale Aulo ha voluto, dimodrare la fua maedrìa. 

L’unico difetto, nel quale ha fenza dubbio errato, è l’orecchio troppo grande, e fuori delie 
giude proporzioni : quantunque i più eccellenti Scultori alle volte peccaffero nel far gli orecchi 
troppo piccoli, come appunto fi oderva nella famofilfima datua dell’Èrcole Farneliano Opera 
(ingoiare di Glicone Ateniele : modello della greca fcultura per un carattere d’ un uomo forte, 
e nerboruto, che per altro ha un orecchio molto piccolo, e mancante delle dovute mifure. 
Se mai ci è data nella nodra opera congettura pericolofa , ella lo è ficuramente nell’ allignare 

in qual tempo abbia viffuto qued’ Aulo . Contutrociò per feguitare il mio fidema ( di dir qualcofa 
di ciafcuno Artefice ) azzarderò una mia oppinione. Alcuni amatori dell’ Antichità hanno 
creduto che polla rapprefentare Caio, o Lucio figli di Marco A grippa, altri Drufo minore. 
Ma ciafcuno vedrà facilmente non eflervi con quedi fomiglianza alcuna, mentre i figli d’ Agrippa 
fi veggono nelle medaglie con un volto non tanto pieno, ma fecco, e con un collo lungo, e 
Drufo fempre in età più avanzata . Se qualcuno dicede, che può edere dato fcolpito Drufo, quando 
era giovine , facilmente fi rifponde, che è fàcililìimo a conofcerfi Drufo per il fuo nafo aquilino, 

ed il nafo nella teda ignota è dritto, ed in tutto perfetto. In tanta dubbiezza di cofe a me 

par di vedere la teda di Caracalla nell’età fua più giovinile, per efièr fomigliantiffima alle fue 
medaglie d’ oro , d’ argento , e di bronzo , battute nell’ età fua giovinile dall’ Imperatore Settimio 

Severo fuo Padre. Sono convenuti nel mio Pentimento i fempre celebri Sig. Pikler e Fr. Alfani 
i più periti nella cognizione delle medaglie, e gemme antiche . Alcuni forfè opporranno, che la 
bellezza del lavoro non conviene coi tempi di Caracalla, nei quali le belle arti erano quali 
perdute. Io m’appello al bu,do famofifiimo di Caracalla del Mufeo Farqefiano, maraviglia dell’ 
arte Statuaria, nel qual budo il fublime Artefice ha egregiamente efpreffo il volto di quedo 
Principe con aria torva, e truculenta (io), non piacevole, e gioconda come era nella fua 
fanciullezza, conforme fi oderva nella maggior parte delle fue medaglie. Si potrà adunque 

congetturare, che quedo infigne Aulo Ila digerente da tutti gli altri, e lìa viffuto nei tempi di 

Caracalla. Dal che fi può argumentare, che ancora nella decadenza delle Belle Arti è fempre 

fiorito qualche uomo illudre, come anco tutti fanno effere avvenuto nella caduta delle Scienze,, 

le quali fono date fempre colle Belle Arti unite. 

Stofch narra (it), che il Sig. la Fevre offervò una gemma antica, nella quale era fcolpito ttn 
Cupido, che conficcava una Farfalla attaccata ad un tronco d' albero, e giudicò che già appartenejje a 
Bruto, il quale fu detto ancora Aulo Pofiumio, e che egli procurale, che vi fio/] e incifo il fuo nome. 
Ma certamente da queda, e dalle feguenti gemme è abbadanza manifedo, che quedo Aulo 
fù un incifore . E' tenuta da alcuni per antica una gemma indgnita col nome d’ Aulo rapprefentante 
la teda d’ un giovine Ercole, nella quale il fagace Artefice ha dimodrato tanta perizia nell’ 
incidere il volto d’ Ercole con una piacevol fierezza, e con i capelli ricciuti ed egregiamente 

divifi, che fi può annoverare tra i più celebri incifori. Bene è vero che il pepitiffnno Artefice 

Giovanni Pikler crede, che queda gemma fia opera del celebre Codanzi. 
Y 2 VE- 

(9) Cori Muf. F. voi. 2. pag. io. (ri) Stofch Gem. pag. 20. Fabcr in Comment. ad 111 Lnag. 

(10) Vedi Sparziano ia Caracalla pag. 707. ec. Urfini pag. 67. T. 114. Gori Muf. F. voi. 2. pag. it.. 
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VINUS LU DIN S 
AULI OPUS, 

Acbati incipit». 

EX MUSEO COMM. FRANO. VETTORI ROMANI. 

OMnes homines fumma femper ope nifos fuifje fcimus, ut fibi falutem voluptatemque commode 
pararent ; quare mirum non efi, fi vel remotijfimis temporibus falutis, voluptatumque numi¬ 

nibus gentes omnes maximos celeberrimofque fiatuerint honores. 

Efi alma Venus hominum, Divum que voluptas, Aejcula pius maximus aegris auxiliator adefi. 

Tanta hifce numinibus habebatur reverentia, ut ambobus prae ceteris omnibus cultus exhiberetur fre- 

quentijfimus, ambo que pari colerentur religione, atque hanc ob caufam habeo in Plaut illae nummo 
Cnidi populos Venerem Aefculapio copulafie (i). 

Quantum virium Graeci Veneri tribuerint facile eruitur ex Euripide (2) quantum etiam Latini 
ex Lucretio in fui poematis initio. Hinc & Julius Caefar funimus Dux originem repetebat a Venere. Im¬ 
perator ifie perpetuo Veneris imaginem in annido geflabat (3), & Veneri genitrici templum dica¬ 
vit (4), plurimaque etiam aurea argenteaque numifmata Veneris figuram praefefer entia (5) ad 

propriam cum Diis immortalibus oflendendam affinitatem cudi curavit. 

Romanis igitur Veneri tamquam nobilijfimae f iorum principum genitrici, armorum civitatifque 

fautrici, cultum exhibentibus, illique magnificentijfima extrnentibus templa (6), caeterae gentes vel 

Romanis ajjentaturae, vel Veneris auxilium fperantes, vel illius captae illecebris, aras templaque 

infimer e ftuduerunt (7) quae in caufa fuere, ut adeo frequenter in quamplurima monumenta Venerem 

exhibentia incidamus. Atque hinc infinita celeberrimorum Eidiorum, Sculptorunque turba hoc in Numine 

effingendo quantum valeret experiri voluit. Si artificum nomina, qui in haec opera contulere, vel¬ 

lem referre, otio abuti viderer. Vide fis apud Junium Eidiorum Sculptorum que operum catalogum (8). 

Ad 

(1) Ilaytn Tcf. Brit. voi. 1 .pag. 146. In illo nummo Aefctt- 

lapsus , Venufque nuda flantes , & fe invicem contuentes , vi- 

Juntur appnflta epigraphe KNlAinN . 

(2) Euripid. in Hippolyt. Cnron. A SI. i. Se. r. & in fra- 

gmentis pag. 216. & Orph. Hym. in Venerem pag. 35y. 

Omnia enim ex te funt, fubjunxiftique mundum. 

Et quaecunque in Coelo funt, & in terra fertili 

In Pontoque ec. 

(3I Dio Caff. in Iui. Ub. 43. pag. 234. Venerem arma¬ 

tam annulo infculptam gettabat, caque tetterà in rebus 

fummis plerunque utebatur . 

(4) Svet. in Caef. cap. 84. & Dio. Caff. lib. 43. pag. 224. 

(5) Mediobarbi numifmata Imperat, pag. 3. & feq. 

V) Diod. Sicul. Biblioth. lib. 4. pag. 39S. vide Donati 

Rema Vetus , & Nardini Roma Antica, 

(7) Venus a barbaris nationibus colebatur, & antiquijfi- 

mus ejl ejus cultus. Vide Paufan. lib. 1. cap. 19. & Ma¬ 

ximum Tyrium Differt. 8. Elegantifjima Sappho in Ode Ve¬ 

neri dicata pag. 283. O immortalis Venus, cui tot ubique 

templa extru&a funt . 

(8) Silentio praetereunda minime efi Praxitelis Venus, 

quae tantae erat pulchritudinis , ut Gnidum navigaretur il¬ 

lius vifendae gratia , juvenemque fui perditum effecerit aman¬ 

tem , fueritque in caufa, ut Cbaricles exclamaret Beatittimus 

( inquit) Deorum vinftus propter hanc Mars! Lucian. Dial. 

Amor. c. 13. & feq. v. 2. p. 411. Innumera inter hujus Deae 

numifmata illud Syriae Regis Demetrii II. animadverfione di- 

gnijftmum efi, in quo mulier flans vifitur, in cujus dextera 

thyrfus, in finittra pomum; corona radiis ornata caput 

cingit, hinc inde duo pendent pini poma , fub quibus bi¬ 

nae Hellae , circumque atturgunt coacervati Phalli. Exijli- 

mat Cl. Hayrn. Tbef. Britan. voi. t. Omnium Syriorum nu¬ 

mi- 
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VENERE SCHERZANTE. 
OPERA D' A U LO, 

Incifa in Agata. 

DEL MUSEO DEL COMMENDATOR FR. VETT ORI ROMANO . 

NOi ben Tappiamo che tutti gli uomini adoprano ogni arte per procurarfi la falute, ed 

il piacere; onde non è maraviglia Te tutte le Nazioni nei tempi più remoti hanno 

venerato con sì gran pompa ed onore i potenti e celebri Numi della falute, e del piacere. 

L’Alma Venere è degli Uomini il piacere e degli Dei, Efculapio è degli infermi il malfimo 

Protettore. Tanta era la venerazione, che s’aveva a quelli Numi, che più che a tutti gli 

altri fi dava loro un gran culto, ed ambedue con eguale religione erano adorati, e per quello 

motivo tengo per certo avere i popoli di Gnido in una Medaglia di Plautilla unito* Venere 

con Efculapio (i). 

Quante prerogative.! Greci attribuilìero a Venere chiaramente fi ricava da Euripide (2)^ 

quante ancora i Latini da Lucrezio nel principio del fuo elegantillìmo Poema. Quindi è ancora 

che il gran guerriero Giulio Cefare ripeteva la Tua origine da Venere. Quello Imperatore portava 

la di lei immagine in un anello (3), e le dedicò un tempio col nome di Venere Genitrice (4);. 

ficcome ancora molte Medaglie in oro ed in argento (5) rapprefentanti Venere per dimollrare 

la fua affinità cogli Dei immortali. 

I Romani adunque predarono un culto particolare a Venere, come alla nobililfima Genitrice 

de’loro Principi, e come alla Protettrice delle loro armi, e Città (6), erelfero tempii magni¬ 

fici (7); onde l’altre nazioni, o per adulare i Romani, o per la fperanza dell’ajuto di Venere, 

o per le di lei attrattive procurarono anche ede d’inalzarle de’tempii, ed are. Perlaqualcofa. 

fi trovano frequentiffimamente moltiflimi monumenti rapprefentanti Venere. Da quello ne 

deriva che la turba infinita de’ celebri Pittori, e Scultori fecero a gara nell’effigiare quella 

Deità. M’abuferei troppo del benigno lettore fe volelfi riferire tutti i nomi degli Artefici, i 

quali vi s’impiegarono. Si può vedere Giunio nel Catalogo dell’Opere dei Scultori, e Pittori (8). 

Ven- 

(1) Haym Teforo Brit. voi. 5. pag. 246. In quella me¬ 

daglia fi vede Efculapio , e Venere nuda Itando in piedi , 

chefcambievolmente fi riguardano , con l’ifcrizione KNIAII2N 

dei Gnidj . 

(2) Euripide nell’Ippolito coronato Atto I. Se. I. enei 

frammenti pag. 226. e Orfeo nell’ Inno di Venere pag. 355. 

così s’ efprime . 

Che tutte cofe da te fono, e il Mondo 

Soggiogafi, e Signora alle tre farti 

Sei generando tutte cofe , quante 

E in Cielo , e in Terra ancor di frutti ricca 

E in mare ec. 

(3I Dione Caflìo in Giulio Cefare Rb. 43. pag. 234. Portava 

Venere armata in un anello, e fe ne Riviva per te fera nell’ 

armata . 

(4) Svet. in Giulio Cefare cap. 84., e Dione Calilo 

lib. 43. pag. 224. 

(5) Mediobarbi numifmata Imper. pag. 3. e feq. 

(6) Diod. Siculo lib. 4. cap. 14. Vedi Donati Roma 

vetus ec. e Nardini Roma Antica ec. 

(7) Venere era adorata dalle barbare nazioni , ed anti- 

chidìmo era il di lei culto . Vedi Paufaniadib. 1. cap. 19. ec. 

e Malfimo Tirio differraziohe 8. L’ elegantiflima Poeteffi, 

Saffo nell’Ode dedicata a Venere pag. 283. dice. 0 im¬ 

mortale Venere quanti tempii da pertutto ti fono fati inalzati ! 

(8) Non è da paflarfi fotto filenzio la Venere fcolpita da 

Praffitele , la quale era di tanta bellezza , che molti anda¬ 

vano efprelFamente a Gnido per vederla , che fece cadere 

in debolezze un Giovine pazzamente di lei innamorato, e 

fece prorompere Caricle in quella efclamazione ( al riferir 

di Luciano nel Dialogo degli Amori cap. 13. e feq. voi 2. 

pag. 411. e feq. ) Beatijfmio Marte tra tutti gli Dei , che 

rìmanefi legato per qttefa Dea ? Fra le innumerabili meda¬ 

glie di quella Deità , è particolare quella di Demetrio, 

fecondo Rè della Siria , nel di cui rovefcio fi vede una 

fgura di Donna in piedi , che ha nella defra un tirfo nella 

fnìfìra un pomo con corona di raggi in tefa , e due pomi dà 

pino che le pendono dall' una parte , e dalP altra , fotto dei quali 

vi fono due Stelle , e attorno la fgura due faticate di Falli, 

• Priapi votivi. Il chiarilhmo Haym ( nel voi. j. pag. 73. 

del 
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Ad noftram modo Gemmam procedamus, in qua Venus ab antiquis popularis nuncupata rae- 

prefentatur (9) fed cum omnibus in bac re palmam praeripuerit Cl. Comni. Victorius, illius utar 

verbis (10), 

Venus in hae gemma fpeciatur fedens in eleganti quadam Taxorum ftrue, cui finiftra inni¬ 

titur, dexterae vero manus nonnihil elatae, atque expanlae extremo indice produfto, calamum 

Teu virgam ereflam fuftinet, librat, circumducitque, duplici armilla (11), qua brachio ma¬ 

nus adjungitur, revinfta. Caput oblique expreffum efl:, oculo ad aequabilem virgulae agita¬ 

tionem jucunde intento; vultu five ore plane blando, atque hilari. Crines habet crifpos, & 

nodo religatos ad occiput, reli&is extremitatibus ad aurae flatus fpatiantibus. Inauribus deco¬ 

ratur, Ted fine gemma; Monili tamen circa colium unionibus valde pretiofo (iz). Parte fupe- 

riore corporis tota fere nuda efl, difcin&o baltheo, turgidula, ac fucciplena, ad artis certe 

oflentationem, & miraculum fculpta. In inferiore deflua palla tegitur, multis flexibus finuofa, 

ejufque extremitates nonnullis flocculis ad olivae figuram accedentibus exornantur; pedibus vero 

nullo calceamenti genere indutis effifita efl. Advolate regione puer Amor explicatis alis, & 

ridenti ore, capillo breviufculo, cirratoque, extenfis autem brachiis, manibufque, ac digitis 

ludicre exertis: corporis flatu exprimitur, quo Te urgeat circa libratum bacillum, Teu cala¬ 

mum, tamquam impetraturus illum a matre, ut eumdem ludum luderet; totus pinguior, atque 

habitior, uti pueri effe folent; in area legitur ATLOC ec. Ludus, quo Venus in anulari Tigillo 

voluptatem capere confpicitur, omnino puerilis efl, & noftro pariter aevo a pueris per quam 

faepe, temporis fallendi gratia, cum jucunditate ac rifu, quae Tunt eorum negocia, adhibetur, & 

aliquando, quum duo, trefve fuerint, eodemmet ludo Te exercentes datis pignoribus contendunt, 

ceffuris in utilitatem, & commodum illius, qui diuturniore temporis Tpatio virgulam ere£tam in 

aequilibrio five aequipondio Tuflinuerit, agitaverit, ac circumduxerit. Nulla prorfus apud ve¬ 

teres Tcriptores mentio habetur de lepidiffimo hoc ludo, quum alii multi ab iplis memorentur. 

Illud tamen ex Herodoto (13) heic meminiffe forte juvare aliquando poterit, nempe Scytarum 

populos per virgas Talignas vaticinari, & Enaries, qui Tunt Androgyni, per Tiliam vaticinandi 

artem a Venere accepiffe. Cuius autem generis dicenda ea virga fit, qua Venus ludit, omnino 

latet, neque opere pretium efl de ea re curiofius exquirere. De Venere Erycina fic Horatius (14) 

Sive tu mavis Erycina ridens 

Quam Jocus circumvolat, & Cupido 

Explicant Horatii carmina gemmam noflram, inqua fi Venerem jocofam fpeetes, Cupido quo¬ 

que circa Venerem volitans cum Joco flatim occurrit; Quare <i>iAo{ideft amans rifus) 

epitheton Veneri frequenter adpofitum efl ab Homero (15) quod rilus amans haberetur. Vide 

fi vis & Orpheum (16), qui eodem modo Venerem eleganter adficit, & fimiliter exornat. Aliae 

nonnullae conjecturae exponuntur ab autore eira ludum hunc ; at fexcentis poffunt modis haec expli¬ 

cari, ita tamen, ut quidquid dixeris te fecundum caelatoris mentem dixijje affirmare non pojfis. 

Ad 
minum mixtum quid effe quod Pantbeum vocabant, quo¬ 

rum princeps ab illis Aibarte idefi: Venus habebatur. Atiar- 

tem idem cum Venere fuide teftatur Cicero {de Nat. Deor. 

lib. 3. cap. 23. ) Quarta Venus , Syria , Tyroque concepta, 

quae Allarte vocatur. Obfervatione dignum efl plurimas Ve¬ 

neres vidrices pomum in manu praefefcretites in fmaragdino 

flafm at e inveniri , plurimos v ro Joves in zapbirino cbalcedonio : 

unde videntur in hifce lapidibus antiqui fcalptores aliquid collo¬ 

cale rii , quod eruditioribus relinquimus patefaciendum . 

(9) Poti ledi tatam Cl. Fourmont in lib. ( Memories des 

Jit ter iture & des Infcriptìons ec. voi. io. pag. io. ) di(fert a- 

tionem, in qua fummo (ludio foli diffini [que rationibus feptem 

antiquorum Veneres ad unam tantum refert, facile adducor, 

ut xn hujus erudi tifimi viri veniam fententiam. Xenophon, 

in Convivio voi. 20. pag. 258. de Venerum numero fummope- 

re dubitat , eafque ad duas tantum redigit inquiens. Equidem 

num una fit Venus, an duae, caeleftis nimirum & vulsa- 
>9 

ris, haud fcio. 

(10) DiJJertatio Glyptographica pag. 9. & 47. & Jeq. 

(11) De Armillis vide Vettori loc. cit. pag. 30. & Buonar¬ 

roti offervazioni fopra alcuni vaft di vetro antichi pag. 199. 

Et in Uh. Pitture Antiche d' E reo latio voi. 1. Tal. 20. ó* 

zi. Antiquis temporibus hoc armillarum in foeminis ornamen¬ 

tum fui t. Genef. cap. 24 num. 22. Jf. cap. 3. num. 19. 

(12) Vide Homer. Hymtt. in Venerem voi. 2. pag. 549. 

verf. 8. 

.In perforatis autem auriculis 

Gemmas Oricalchi, aurique pretiofi . 

Collum vero circum molle, & peftora candida. 

Monilibus aureis meam ornabant . 

In pluribus familiarum nummis vifltur Venus gemmarum inau¬ 

ribus & unionum monili ornata . Morelli Thef in familia 

Julia Tab 4. 

(13) Herod. Hai. lib. 4. cap. 6j. 

(14) Horat. Carni, lib. t. Od. 2. 

(15) Homer. Hymn. in Venerem verf. 17. 

(16) Orpb. Hymn. pag. 3J3. 
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Venghiamo adunque alla noftra gemma, nella quale è rapprefentata Venere dagli Antichi 

chiamata Popolare (9), fopra di che mi fervirò dell’eruditilìima fpiegazione del Chiarilhmo 

Commendatore Vettori (io). 

Si vede in quefia gemma Venere fedente fopra un elegante ma fa di fa fi, alla quale s'appoggia 

con la fnijlra mano, tenendo alquanto alzata la dejlra, ed equilibrando col dito indice una bacchetta, 

0 canna, avendo ornati i poi fi delle braccia con doppie armille (1 1). E rapprefentata il fio volto in 

profilo, riguardando attentamente con E occhio al movimento della bacchetta per tenerla in equilibrio, 

ejfendo con volto piacevole ed allegro. Ha i capelli ricciuti legati con un nodo per di dietro, l'e fremita 

de' quali fvolazzano per l'aria. E' ornata d'orecchini fenza gemme, e d'un vezzo preziofo di perle 

intorno al collo (12). Tutta la parte fuperiore del corpo e quafi nuda turgidetta, e grafetta, fenza 

la cintura, fcolpita così dall' Artefice per far pompa dell'arte fua. E' coperta da bufo con la vefle 

chiamata palla, cadente a molte pieghe, nella ejlremitd della quale vi fono per ornamento alcuni 

fiocchetti a figura d'oliva, e con i piedi nudi fenza veruna forte di calzare. Dirimpetto vola il 

fanciulletto Amore con l'ali fpiegate, capelli corti, e ricciuti, colle braccia tefe, e colle mani, e le 

dita fcherzofamente aperte. E' efprefio in atto d'impetrare dalla madre fua la canna, 0 la bacchetta 

per fare il medefimo gioco, ed è grajfottello, e bene iti carne, come fogliono e fere ì fanciulletti. Nel . 

campo fi legge ATAOC cioè AULO . Il gioco nel quale Venere prende piacere in quella gemma anulare 

è del tutto puerile, e fimilmente nei nofiri tempi s'ufi fpejfe volte dai fanciulli per pafare il tempo 

con piacere, e rifa, e fon quefii i loro divertimenti, ed alle volte fon due, e tre che s'efercitano 

nell' ifi e fio gioco facendo delle fcommefie da confeguìrfi da quello, il quale più lungo fpazio di tempo 

fofierra, agiterei, e condurrà attorno la bacchetta alzata in equilibrio. Di quello grazio fi fimo gioco 

veruna menzione è fiata fatta apprefio gli antichi Scrittori, che ne hanno mentovati molti altri. 

Contuttociò Erodoto (13) forfè potrà giovare rammentando quefto gioco; vale a dire che gli Sciti 

vaticinavano con delle bacchette di falci, e gli Enarii, che fono gli Ermafroditi, avevano ricevuto da 

Venere l'arte di vaticinare colla fronde del Tiglio. Di qual Jpecie poi fia quefia bacchetta, colla 

quale Venere fcherza, è cofa ofeura del tutto, e non ja duopo con maggior curiofità il ricercarne, 

Ora zio (14) della Venere Ericina così s'efpriwe. 

0 tu piuttofto Venere ridente. 

Cui d'intorno il Piacer vola ', e Cupido. 

I verfi d'Orazio J"piegano la nofira gemma, nella quale fe tu rimiri Venere giocofa, ftbìto ti viene 

incontro ancora Cupido che feberza volando intorno a Venere, perlaqualcofa qx top. pei due (cioè amante 

del rifo) epiteto dato frequentemente a Venere da Omero (15) perchè ella era ftimata amante del 

rifa. Vedi jè vuoi Orfeo (16), il quale nella medefima maniera elegantemente dipinge Venere. Intorno 

a quello gioco altre congetture fi trovano efpoile ingegnofamente dal Chiariffimo Autore; ma 

in mille maniere li pollòno fpiegare quelle cole; e tutto quello che ditelli tu non potrelli 

affer- 

del Teforo Brit. ) giudica che quefia Dea fui un mi fio di 

tutte le Deità dei Sirj chiamato Pauteo, delle quali Aflarte, 

cioè Venere, è la principale . Cicerone ci adìcura nel lib. 3. 

cap. 23. de Nat. Deor. che Venere ed Afarte fojfero la medefima 

cofa. E' da oflervarfl che fi trovano moltifiìme Veneri Vin¬ 

citrici con un pomo in mano incife in plafma di Smeraldo, 

ficcome molti Giovi incili in Calcedonio Zaffirino . Onde 

gli Antichi incifori nell’incidere le dette Deità in quelle 

pietre avranno facilmente voluto fignificarc qualche cofa 

di mifleriofo, che lafcio agli eruditi d’interpetrare - 

(9) Son perfuafo che non ci fia flato altro che una Venere , 

come con Comma erudizione e criterio ci dimoflra il Sig. 

Fourmont il Cadetto in una fua didertazione nel, voi. io. 

p. io. delle Memorie dell* Ifcrizioni ec. , ridijcendo le fette 

Veneri ad una fola. Xenofonte nel Convito voi,. 2, p. 258. 

fortemente dubita del numero delle Veneri, fe quelle fi 

pofiano ridurre a due, dicendo, lo non Poveramente fe vi * 

fata una fola Venere , o due , la ce le [le , e la volgare . 

(15) Didertatio Glyptographica p. 9. e 47. e feg. 

(rii Delle Armille vedi Vettori lo. cit. p. 30., e Buonar¬ 

roti Odervazioni fopra alcuni vafi di vetro antichi p. 199. 

e nel lib. delle Pitture d’ Ercolano Voi. 1. T. 20. e 2 1. Quell* 

ornamento dell* armille nelle femmine era negli antichi 

tempi in ufo, come fi ha dalla Genefi cap. 24. n. 22. ein 

Ifaia cap. 3. n. 19. 

(12) Vedi Omero nell’ Inno di Venere Voi. 2. p. 549. v. 8, 

..E ne' forati 

Orecchi fori d’ oricalco e d* oro 

Pregiato, e intorno al delicato collo 

Ed all' argenteo petto, I' adornaro 

Coti auree collane . 

In moltidìme medaglie di famiglia fi vede Venere ornata 

Con orecchini di gemme, e con vezzo di perle .Vedi Morelli 

nel Teforo delle famiglie alla famiglia Giulia T. 4. 

(13) Herod. Hai. lib. 4. cap. <>7. 

(14) Hor. lib. i. Od. 2. 

(15) Omero nell’ Inno di Venere v. 17. 

(16) Orfeo nell’Inno di Venere p. 3J3* 
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/id hujus praeclarijfimi monumenti ornatum duas referam gemmas, quarum prima Venerem parvulos 

Amores pifcantem (*) exhibet, quae eodem more ac Venus Ludens exprefja ejl; faxorum enim Jlrues, 

fuper qua Venus pifcatrix fedet, fimilis prorfus exijlit, uti & habitus corporis. Venus igitur pifca- 

trix harundinem cum hamo manu tenet, quo prehenfus efi Amor. Super ftrue vafculum afpi- 

citur, in quo alter Amor ineft Veneris pifcantis praeda. Alterum Veneris monumentum (**) Deam 

praejiat, quae majeftatem feveritatemque quandam fpirat, fnuofis veflibus a collo ad pedes cooperta, 

fnijlra in columnam nititur, fupra quam Priapi ejl imago, undant efque cohibet vejles, dextera arden¬ 

tem facem tenet, in quam papilio jam jam fe injicere videtur: ad pedes Alatus Puer, modo f appli¬ 

cantis matrem, ut taedam avertat, in quam papilio, vel Pfyche ejus fponfa praecipitatur. Ideo Amor 

f applicat matrem, ne perdat fponfam, ut illa f ruatur. Haec gemma difficilis profeto explicatu, 

Parvum fed fngulare Villae Pincianae Burghefae fimulaerum ejl (***) Veneris, meo judicio Pu¬ 

dicae, cujus caput ab artifice praeteriti faeculi inf auratum ejl. Haec Dea irata, impuros Amores refu¬ 

giens, faciem avertit ab afpeclu filii Cupidinis, qui parvulae columnae inf det, plorans avulfum ala¬ 

rum honorem, feu ornamentum, quas ideo Venus ab ejus divulfit humeris, ne amplius ad captandas 

praedas volitet. Harum invifos fructus ojlendit projeci a in terram dehifcens utjrpff, quae dextero Deae 

pede teritur, premitur que, indignantis in modum. Compofiita Veneris vejlis, & modejla corporis fpe- 

cies fient enti ani meam videntur confirmare: idejl hanc ejfie Venerem pudicam. Apuleji de Pfyche s hijlo- 

ria locus occurrit, qui rem illujlrat. Indignata Venus Cupidinem Pfiyches mortalis foeminae amore 

captum hifice verbis alloquitur (18). Sed utique praefumis nugo, <5c corruptor, & inamabilis, te 

folum generofum, nec me jam per aetatem pofTe concipere. Velim ergo fcias, multo te me¬ 

liorem filium alium genituram; immo ut contumeliam magis fentias, aliquem de meis adopta¬ 

turam vernulis, gique donaturam illas pinnas, & flammas, & arcum, & ipfiis fagittas, & om¬ 

nem meam fuppelle&ilem, quam tibi non ad hos ufus dederam. Et infra: Tunc injuriae meae 

litatum crediderim, cum ejus comas, quas illis manibus meis fubinde aureo nitore perllrinxi, 

deraferim, pinnas, quas meo gremio neftarei fontis infeci, praetotonderim. Lucianus quoque ad 

hanc rem appofte inquit (ip). Atque adeo faepe comminata fui, nili defillat talia facere, me 

confra&uram ejus arcum & pharetram, imo etiam circumcifuram fl%s, 

CU- 

(*i Tai. XIX. N. 1. 

V*) Tai. XIX. /V. il 

(■***) Tai. XX: 

(17) Apici. Afui Aurei Kb. 5. pag. 406. e 407. 

(iS) Lue. Di al. Deor, voi. 1. Dial. II. pag. 232 
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affermare averlo detto fecondo la mente dell’Incifore. Per ornato di quello (ingoiar monumento 

riporterò due gemme; nella prima (*) delle quali è rapprefentata Venere, che pefca i fanciulletti 

Amori, la quale fi vede principalmente efprefla neH’iflefTa maniera, che la Venere ludente: 

imperocché il mucchio di faffi, fopra i quali (lede Venere pefcatrice, è del tutto l’ifleflò, come 

pure il veflimento del corpo. Venere pefcatrice adunque tiene colla delira una canna colf amo, 

col quale è prefo Amore. Sopra il mucchio di falli dietro a lei è un vafo, dentro del quale fi 

fcorge un’ altro Amore predato da quella Venere pefcatrice. Nell’altra gemma (**) è Venere efprefla 

con un carattere fpirante una certa maellà, e feverità: è coperta dal collo fino ai piedi con una 

vede, che ha molte pieghe; s’appoggia ad una colonnetta, fopra la quale è una llatuetta di 

Priapo: colla finillra tiene l’ondeggiante velie, e colla delira una facella accefa fopra la quale 

fi vede gettarfi una farfalla; ai piedi della Dea fi vec^ U fanciullo alato in atto di fupplicarc 

la madre, che allontani la face, fopra la quale è per precipitare la farfalla, o fia la di lui fpofa 

Pliche; perciò Amore fupplica la madre, che non uccida la fua fpofa, acciò polla di lei godere. 

Quella gemma c difficile certamente a fpiegarfi* 

E' Angolare una piccola fatua (***) che a mio parere può nominarli Venere Pudica, la 

quale efille in Villa Pìnciana di Borghefe, avendo la teda redaurata da un artefice del fecolo 

pallato. Queda Dea fdegnata fuggendo gl’ impuri amori rivolge altrove la faccia dall’ afpetto 

di Cupido fuo figlio, che fede fopra una colonnetta piangendo l’ornamento delle fue ali 

frappategli da Venere, acciò non voli per far delle conquide. Simili odiofi frutti fono indicati 

colla Natura defa per terra, ed in atto di fiero fdegno è conculcata col dedro piede della 

Dea. Il decente vedito di Venere, e la modella figura del corpo pare che confermino il mio 

Pentimento,, cioè che fia efprefla in queda datuetta Venere Pudica. Mi viene in mente un 

palio d’Apulejo (17) fpettante a Pfiche, che illudra quedo foggetto. Venere fdegnata così 

parla ad Amore innamorato di Pfiche femmina mortale. Certamente tu prefumi, cianciatore, e 
corruttore, et inamabile, tu filo bravo, che io già per la mìa età non pojfia concepire. Voglio adunque 

che tu fappia, che io genererò un altro figlio molto migliore dì te: anzi per farti maggiore dìfpetto 

io adotterò uno dei ?mei fanciulletti fervi, 'ed a lui darò quefie ali, le faci, e l'arco, e /’iftejje 

fnette, e tutti ì mìei arnefì, che io davevo dati, non a quefti ufi. (e più a baffo) Allora io crederò 

d ejfer faddi sfatta dell' ingiurie ricevute, quando io raderò le di luì chiome, le quali fpefie volte (Ir infi 

con tanta delicatezza colle mie mani, e quando io gli avrò tagliate /’ alt imbevute di nettare nel mio 

fieno* Luciano ancora a quedo propofito dice (18). Io talmente l'ho minacciato, fé non defifterà 

dì far tali cofie, che io gli romberò il fino arco, e la faretra, anzi ancora gli taglierò, attorno le ali. 

Tom. I. Z. CU- 

-s-• 

(») Tav. XIX. N. I. 
(**) Tav. XIX. N. IL 

(***) Tav, XX, 

(17) Apnl. Afini aurei lib. 5. p 406. e 407. 

0$) Lucrano L>iah Dcor. Voi. 1. 1>«1. IL p. 
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X X X11. 

CUPIDO TROPHAIO ADIIGA1US 

AULI OPUS, 

Amethyflo incifum. 

£X MUSEO COMITIS DE CARLISLE LONDINI, 

OVtandum fané ejjet, ut caeterorum Deorum originem Cimmeriis tenebris, atque ambagibus 

implicatam aliquod felix ingenium illuflraret, ut Amori contigit, quem unicum effe demon- 

f ravit Veneris efi Mercurii filium eruditus F urmontius Junior, non trefdecim, ut veteres 

au flor es indicajfe vulgo putabantur ( i ). 

Sed haec mijfa faciamus, mentem que Auli perfer ut emur, qui in hac gemma Cupidinem finxit 

alatum, hinni fedentem, implicatis cruribus, manibufque pofi terga trophaeo alligatis, Oris fpecie 

demijfum, deje&umqtte animum praefiefert, adverfifque oculis victoris exuvias, fitaque vincula intue¬ 

tur. Arboris trunco decenter difponuntur lorica, clypeus, galea, praecipua militum ornamenta, quae 

forpus tegere, tuerique f olent, atque inter haec remijfus arcus, pharetra vacua fagittis, ardenfque 

amoris taeda collocantur. Dura quidem provincia efi Artificis mentem expifcari. In praefens mihi 

f accurrit Cupidinem, non hominum modo, feci efi Deorum, efi Martis praecipue vitdorem, atque Ty¬ 

rannum, tandem poenas dedife Marti, a quo profiratus, ac devinctus efi, exutufque armis, quibus 

infolefeebat, quaeque trophaeo funt impofita ad augendam Martialis virtutis claritatem (2). Id f or¬ 

ta fe quifpiam joco lufiique ingeniofi lepidique Artificis adferibet, Aliquid forfan ferii illum oftendere 

voi nife etiam prefumi potefl. Etenim faepenumero viri fortijfimi bellique potentes Amoris impetu fuere 

pe'7undati: aliquando tamen nonnullos armorum gloria chrijfimos fabacii Cupidinis laude fuifffe clariores 

Hifioriam legentibus patet (3). 

Hac igitur in gemma Cupido trophaeo adligatus vifitur : pharetra efi illi vacua fagittis, ut eas 

omnes Amor efi udi f e intelligatur ; fax ac c enfia in Coelum intenditur ,• nam ut Mojchus ait (4). 

Parva fax Solem ipfum perurit. 

Si tu ceperis illum, vin&um duc, neque miferearis; 

Et fi quando flentem videris, cave ne te fallat: 

Etiamfi rideat, tu trahe illum: atque fi voluerit te ofculari, 

Fuge: malum eft ofculum, ipfa labia funt venenum. 

Si vero dixerit, cape haec, dono tibi, quaecunque mihi funt, arma. 

Ne quicquam attigeris ; fallacia dona funt; igne enim omnia tinaia funt, 

Amo- 

(1) Memoires de Li terat ure de V Ac ad. des Iufcriptions 

DiJeftatioH fur la Venus des Audens , dans la quelle on flit 

voir quii «’y eu a jarnais eu quotine voi. io. in 8. pag. 20, 

(2) Lisci anus voi. 2. pag. 2. Quomodo hifl. conferii, inquit. 

Tuque o Deorum hominumque faeve Rex Amor trium¬ 

phans , nunc ludrico fubje&us es triumpho. 

(3) In bis Alexander ille Magnus praecipue numerandus , 

qui venujìijfmam Darii conjugem, Regiafque virgines flias 

Captivas cafìc, fantteque habuit. Illi nec omnino bellica laude , 

nec cafitate praefertitn, Scipio cefi ; non abfimilt exemplo me¬ 

morandus noftra aetate Caroliti XII. Svecornm Rex. Nec alii 

defunt armipotentes Heroes , qui trophaea pugnacium gentium 

detrallis armis excitata opimis /poliis c Cupidine relatis 

adpenpfque ejfecere clariora . 

(4) In Amore fugitivo pag. 117. 
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XXXII. 

CUPIDO LEGATO AD UN TROFEO 

OPERA D' A U L 0, 

Incifa in Amari Ita , 

DEL MUSEO DEL CONTE DI CARLISLE A LONDRA. 

SArebbe da defiderarfi, che qualche felice ingegno illuftrafl'e P origine del reflante degli Dei 

da ofcure tenebre, e contradizioni inviluppata, come è {tato illuftrato Amore dall’erudì- 

tiflìmo Fourmont il Giovine, il quale ha dimoftrato effere lui unico, figlio di Venere, 

e Mercurio, e non tredici, come volgarmente fi credeva full’autorità degli antichi Scrittori (i). 

Ma lafciamo da parte quefte cofe, ed efaminiamo la mente d’Aulo, il quale ha figurato 

in quella gemma Cupido alato fedente in terra con le gambe incrociate, e con le mani legate 

ad un trofeo militare. Manifefia il volto inclinato di quello Nume una fenfibil triftezza, 

mentre riguarda dirimpetto le fpoglie del vincitore,. ed i fuoi legami.. La lorica, lo feudo, e 

l’elmo principali ornamenti dei foldati fervono a coprire, e difendere il corpo e la perfona, 

e fono convenevolmente difpofti al tronco dell’albero, e tra quelli è collocato l’arco allentato, 

la faretra vuota di faette, e la facella accefa d’Amore. Difficile impegno è d’indovinare la 

mente dell’Artefice.. Mi viene in mente, che Cupido è flato non folo degli Uomini,.ma ancora 

degli Dei vincitore, e tiranno, e particolarmente di Marte, il quale ne abbia voluto far vendetta 

avendolo abbattuto, vinto * e fpogliatolo dell’armi, delle quali andava baldanzofo, e che fono 

attaccate ad un trofeo per accrefcere ornamento al Marziale valore (2). Qualcuno forfè imma¬ 

ginerà in quello foggetto qualche fcherzo, e bizzarrìa dell’ingegnofo, e graziofo artefice. Si 

può ancora prefumere aver lui forfè voluto lignificarci qualche cofa di ferio ; poiché fe fpefle 

volte Eroi fornitimi e guerrieri fono flati, vinti da Amore, alle volte alcuni rifplenderono non 

tanto per la gloria dell’armi, quanto per aver foggiogato Amore, come apparifee dall’iflorie (3). 

In quella gemma Cupido legato ad un trofeo, ha la faretra vuota di faette, acciò fi 

comprenda averle Amore tutte fcoccate, e la face accefa rivolta al Cielo, perchè come dice 

Mofco (4) nel fuo Amore fuggitivo.. 

Piccola face il Sole fiejfo incende. 

Se 7 prendi il lega, ed traggi, e noi compiangere 

Se piange, guarda pur che ei non E inganni. 

Se ride, trailo, e fe pur vuol baciarti, 

Fuggi eh'è reo quel bacio , e fon le labbra. 

Veleno, e s' egli infin dicejfe, prendi : 

7” ojfero in dono tutte quante /’ armi, 

Non toccafiì tu nulla, che fallaci 

Sono i doni, e di fuoco infetti, e tinti * 

Z 2 Altri 

(1) Memoires de Literature de l’Acad. des Infcriptions dro Magno, il quale cattamente-trattò la belliflìma moglie 

DifTertation fur la Venus des anciens , dans laquelle on fait di Dario, e le reali fue vergini figlie prigioniere. E'notif- 

voir qu’il n’y en a jamais eu qu’une . voi. io. in 8. p. 20. fima la fortezza, e continenza di Scipione, ficcome nei 

(2) Luciano voi. a. p. quomodo hitt. confcrib. dice. nottri tempi ancora quella di Carlo XII. Redi Svezia, e di 

E tu Amor crudele degli uomini, e degli Dei trionfatore, ora molti altri Eroi guerrieri, i quali trionfarono delle Na- 

fei foggetto ad un trionfo di deripone . zioni, e di Cupido ifteflo . 

(3) Tra quelli fi deve celebrare principalmente Aleflan- (4) In Amore fug. p. 117- 
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Amorem catenis columnae adligatum, & alii Artifices finxere, ut fignificarent impotentis huiufce affe¬ 

ctus vires non eas effe, quae ratione coerceri non poffint. In Antbologia (5) leguntur Alcaei, Anti¬ 

patri que epigrammata in Amoris flatuam vincli catenis, quae fiubj icimus, En illud Alcaei: 

Quis te non fannia venatione captum 

Pofuit? Quis implicatim tuas ligavit manus? 

Et fordidam faciem fecit? Ubi veloces arcus? 

Infans, ubi acerba ignifera pharetra? 

Certe fruftra fecit fcalptor, qui te oeftro 

Turbantem Deos huic alligavit plagae, 

Antipatri vero iftud: 

Quis duplices manus ad columnam alligavit inevitabilibus 

Nexibus? Quis igne ignem, & dolum cepit dolo? 

Infans ne lacrymas per ineundam faciem 

Demitte. Tu enim dele&aris lacrymis iuvenum . 

Nemo mirari debet, fi firequentior fingalis numinibus comperitur antiquis in monumentis Amor ; 

& fi tot antiqui Pi flores, Sculptores, atque Poetae (6) hoc in numine effingendo ufi fiunt innu¬ 

meris fefiivis modis, variifiquae fiymbolìs, indulgendo non fiolum fino ipfi genio, phantafiaeque, fied 

etiam hominum qui haec opera mandabant, eumdem adumbrare certatim coìtati fiunt. Nam quifiquis 

hoc numen noftris affieflibus potentius fecundum propriam voluntatem fibi fabricabat. Quare difficillima & 

tam varia hujufice Dei monumenta, quum a confietis moribus & a perfpefta eruditione arcentur, 

explicari re fle non po [fiunt (6). Haec, quae mihi vifia fiunt in tam ancipiti re delibafie, fiufficiat. 

Gemma (*) Mufi Reg. XJtr. Siciliae elegantis opificii difficillime fimiliter interpetrari potefl, & facile 

Judricum artificis inventum continet. Nam tres foeminae fieminudae obfier vantar ; una fiedet fiub arbore, 

in qua duo Cupidines alati, altera ambabus manibus cum bacillo percutit arborem, ut Cupidines in 

terram decidant, tertia foemina brachiis extenfis aflu recipiendi Cupidinem ex arbore cadentem. 

07- 

(s) Amboni, lib. 4. cap. xi. Fpigr. 45. & Epigr. 46. quis artificibus elaborata funi, in Verbo Cupido. Vid. Gemmas 

{0 Coufule fs Anaci'. Od. 3. At ben. lib. 13. cap. 5. Eu- Cau ffaei, Maffei , atque Cori in pr. voi, Muf Flarent. 

flatbiuvi Pbi/. de Amoribus Ifntenii lib. 2. Propert. lib. 2. (*) fab. XVllL N. II. 

£/er. g. Er ancipi Junii catalogum operum, quae (i b anth 
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Altri Artefici finfero Amore incatenato ad una Colonna per lignificare, che le paflìoni non 

hanno forze ballanti contro la ragione. Nell’Antologìa (5) fi leggono gli epigrammi d’Alceo, 

e d’Antipatro fopra una flatua d’Amore incatenato. Così s’efprime Alceo. Chi ti ha prefo in 

quejla guifa fraordinaria ì chi ti ha legate intrigatavi ente le mani, e chi ti ha fatta fordida la faccia? 

Dove fono 0 fanciullo gli archi veloci, dove la crudel faretra incendìatrice ì Ver certo ine onfiderat ament e 

ti ha fatto lo Scultore con averti legato a quefto laccio, tu che inetti in agitazione e in furore gli 

Dei. Così poi Antipatro. Chi con indiffolubili legami ti ha le mani ad una colonna legate? Chi ha 

prefo il fuoco col fuoco, /’ inganno con /’ inganno ? Fanciullo tralafcia di fparger lacrime falla gioconda 

faccia; imperocché tu godi del pianto dei giovani. Neffimo fi deve maravigliare, fe Amore più 

frequentemente di tutte f altre Deità ritrovafi negli antichi monumenti, e fe tanti antichi 

Pittori, Scultori, e Poeti hanno fatto a gara nel figurare quello Nume in tante bizzarre 

maniere, e con tanti dilferenti fimboli, per foddisfhre non folamente al capriccio, ed alla 

fantasìa di loro llelìì, ma ancora di quelle perfone, le quali commettevano loro quelli lavori. 

Imperocché ciafcuno fecondo la propria volontà fi fabbricava per fe fleflò quello Nume fopra 

le nollre palfioni il più potente, Perlaqualcofa non fi può render ragione alcuna di tanti 

difficilifiimi, e llravaganti monumenti di quella Deità, quando fono lontani dalle comuni 

ufanze, e dalla nota erudizione (6). M’è parfo d’accennar quelle cole, le quali fono ballanti 

in argumenti cotanto dubbiofi. 

Una gemma (*) del Mufeo del Rè delie due Sicilie è Umilmente di difficile interpetrazione ; 

e facilmente è uno fcherzofo capriccio dell’ artefice ; imperocché s’olfervano tre femmine 

femìnude, una fiede fotto un’albero, fopra il quale fono due Cupidi alati, l’altra con un 

balloncello percote con ambedue le mani l’albero per far cadere a terra gli Amori, la terza 

femmina con le braccia Refe Uà in atto di ricevere un Cupido, che è per cadere dall’ albero. 
CU' 

(?) Anthol. lib. 4. cap. 12. Ep. 45. c 46. dell’Opere fatte dagli Antichi Artefici alla parola Cupido,, 

(6) Vedi Anacreonte nell’ Ode 3. Ateneo lib. 3. cap. 2. e le gemme finalmente della Chaufle , Maffei, e Gori voi. 1» 

Euftazio filofofo nel lib. 2. degli Amori d’Ifmenio, Pro- del Muf. Fiorentino, 

perzio lib. 2. Eleg. p., e Francefco Giunio nel Catalogo, (*) Tav. XVIII. N. IL 

I 
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XXXIII. 

CUPIDO VINCTUS 
AULI OPUS, 

Onychi excalptum. 

EX MUSEO BARONIS DE GLEICHEN A BARAITH. 

G Enim a haec, de cujus praeflant i a in faperior ibus verba fecimus, Cupidinem nobis oflentat, non 
illum pharetra, arcuque Coelitum mortaliumque domitorem , at contra puerum quidem-alatum, 
fed cui exili fune cingitur latus, a quo pendet anulus, cui refticula adhaeret, qua illi utri¬ 
que pedes vinciuntur. Ambae numinis manus raflro innituntur, quo velut in pulvinari 

caput inclinat. Trifilis vultus, demijfl oculi, totufque corporis habitus, non ad venuftatem, fed ad 
puerilem quamdam moeftiflimam dignitatem compofitus, ita animi dolorem, aegritudinemque defignat, 
ut ars naturam optime imitetur. Servituti Amorem mijerrimae damnatum videmus ; nam deterrima 
quaeque mancipia rus ablegabantur, ubi fabigendae humo ajflduam aer mimofam que operam darent, 
& ne fugerent catenis vinciri, cataftaque adligari confueverant. 

Hac Jpecie ignota nobis fabella continetur. Admijfl alicujus facinoris poenam Cupidini inflictam fujpi- 
cari quis pol]et : nam Apollo ipfe, cum fagittis confodiflet Cyclopas audior es fulminis, quo filius ejus 
Aejculapius Jovis manu perierat, Coelo relegatus in fervitutem terreflrem traditus eft Admeto Regi, 
cui boves pavit, omnibus mortalium aerumnis obnoxius (i). 

Duriori fer vitate prefus efl Cupido, nempe quod gravius deli quifiet, vel fortafle ita Artifici 
ludere volupe fuit, quemadmodum Poetis, qui infeftum hoc numen catenis vinclum cecinere (2). 
Hijce fignificationibus antiqui opifices numinis potentijflmi ac faevijflmi in humanam gentem imperium 
crudele exprimere ftuduerunt. Quid mirum fi tot crudelitatibus invifus Amor aliquando ab homi¬ 
nibus catenis c in cius depictus efl? 

Ad Tabulae ornamentum gemmam (*) in nitidijflmo granato opificio eximio fcalptam referam, 
quam egregio viro foacb. de Rendorp in amicitiae conjtantis argumentum dono dedi. Pjychen aliquando 
Jub puellae formofiflimae imagine alis papilionis ornatae, aliquando ipfeus papilionis Jpecie in vetufiis 
monumentis Jpe dia ri notum efl (3). Hac in tabula fub papilionis forma repraefentata efl, & Jupra 
inornatam arborem repit. Cupido alatus papilionem intuetur, finiflra arboris truncum, dextra facem 
accenfam tenens adlu papilionem comburendi (4). In Mujeo Florentino vifitur Venus acuens Cupi- 
dcnem ad papilionem comburendum. De qua gemma fic inquit Clar. Gori (5) Venus ob egregiam 
formam Plychae inimica ad interitum conjugis fuae Cupidinem acuit, eamdemque Pfychen, 
imagine papilionis expreiTam, adurendam fubditae ejus faci admovet. 

(1) Veneri quoque flint ab Artifcibus injcffae catenae . En 

Paufaniae locus lib. 3. cap. \ 5. ad rem opportunus. Addi- 

di(Te ajunt Tyndareum compedes, quo innueret vinculo¬ 

rum limilitudine, quam firma elle fide erga viros fuos foe- 

minas oporteret. Nam Deam ulcifci voluifle compedibus 

( funt enim .qui hoc etiam memoriae prodiderint) expro¬ 

brantem illi filiarum adulteria , ut credam adduci non pof- 

fum . Quam enim ridiculum fi puraflet ab effigie, quam e 

cedro feciffiet, de Veneris nomine inje&is compedibus poe¬ 

nas expeti pofle ( 

(2) Inter Graecos Poetas in Amorem religatum lupt Saty¬ 

rus feftivo epigrammate, quod habemus in Anthol. lib. 4. ita 

yerfum a Ioanne Sleidano . 

Pennifero quis vincla Deo, flammaeque nocenti 

Indidit? ignitam quis pharetram rapuit? 

Quis jaculatrices tanta fub mole revinxit, 

Et vinttas voluit fic quoque fiate manus ? 

AESCU- 

Parva quidem funt haec folamina, namque timendum 

Ne non & mentem vinxerit ille Deus . 
Jn Gemmis Gorlaei part. fec. gem. 643. repraefentantur Sa¬ 

tyri duo trahentes currum , in quo Jiat Cupido ligatis pojl 

tergum manibus . 

(*) Tab. XVIII. N. III. 

(3) De Amoris & Pfycbes myferiis confale pereruditum vi¬ 

rum Antiquariorum omnium dofiijftmum Buonarroti Offierva- 

zionì [opra alcuni Frammenti di Vafi Antichi pag. 193. & feq. 

(4) Alex. Maffejus in Opere Gemm. voi. 3. pag. 22. Gem¬ 

mam refert, in qua Cupido acuto clavo Papilionem Animae 

fymbolum trunco affigit. Habet is Deorum hominumque im¬ 

perium , ut inquit Anacreon. Carni. 62. pag. 147. 

Ille & Deorum dominator, 

Ille mortales etiam domat. 

($) Muf Flor. voi. 1. Tab- 80. uum. S. pag. 156. 
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XXXIII. 

CUPIDO LEGATO- 
OPERA D' A U L 0, 

Scolpita ip Onice . 

DEL MUSEO DEL BARON DE GLEICIIEN A BARAIT. 

.Uefla gemma ( dell’ eccellenza della quale abbiamo di fopra parlato ) ci rapprefenta 
Cupido, non di faretra, e di arco armato, e de’ Numi, e dei Mortali domatore; ma al 
contrario fi vede un fanciullo alato, che ha cinti i fianchi con una fune fottile, dalla quale 
gli pende un anello, ove gli è attaccata una cordicella, con la quale gli fono legati 

i piedi. Ambedue le mani di quefio Nume fono appoggiate ad una zappa, fopra la quale 
ripofa la fua teda* Il volto mefio, e gli occhi abballati, e tutta la figura del corpo non hanno 
venufià, ma una certa mefia dignità, ed efprime in tutto gran naturalezza il dolore, e la paifione 
dell’animo. In tale afpetto veggiamo Amore condannato ad una miferabile fchiavitù; imperocché 
i vili fchiavi erano condannati all’aflìdua, e laboriol'a fatica di lavorare la terra, e acciocché 
non fuggilfero fi folevano incatenare. 

Quella figura di Cupido nafeonde una ignota favoletta. Si potrebbe congetturare, che fia 

data quella pena a Cupido per qualche misfatto; imperocché l’illefiò Apollo avendo ammazzato 
con le faette i Ciclopi autori del fulmine, col quale Giove uccife il di lui figlio Efculapio, 

fù relegato dal Cielo, e condannato ad una terrellre fchiavitù, e confegnato ad Admeto per 

pafcolare gli armenti, e fottopollo a tutte le penofe fatiche dei mortali (i). 
Cupido certamente è aftretto ad una più dura fchiavitù o perché fieno più gravi le fue 

mancanze, o perchè l’artefice fi è compiaciuto così di fcherzare, conforme appunto i Poeti 
hanno giocofamente efprefiò nei loro, verfi quello Nume nemico legato con catene (a). Gli 
antichi Artefici hanno, procurato con quelli limboli di figurarci l’impero crudele di quello 
fierilfimo, e crudelilfimo Nume.. Che maraviglia mai fe Amore per tante fue crudeltà a noi 

refo odialo è fiato talvolta dagli uomini fcolpito incatenato? 

Per ornamento di quella tavola riferirò una gemma (*) di lavoro eccellente incifa in un 
fuperbilfimo. granato, la quale in prova delia collante amicizia donai all’egregio. Signore di 
Rendorp. E' cofa notifiima che fi trova negli antichi monumenti Pliche alle volte rapprelentata 
in figura di una bellifiima giovinetta ornata colle ali di farfalla, ed alle volte ancora in forma 
dell' ifiefia farfalla (3). In quella gemma è efprefia fotto la figura di farfalla, che rampica fopra 
un’albero fpogliato, e Cupido, alato rimirando la farfalla,, tenendo con la finillra un tronco 
dell’arbore, con la delira una facella accefa in atto di. bruciare la farfalla, (4).. Nel Mufeo 
Fiorentino (5) fi vede Venere, che {limola Cupido ad abbruciare la farfalla; della qual gemma 
così s’efprime il Chiariffimo Gori. Venere diventata nemica di PJìche per la fua [ingoiare bellezza 

[prona Cupido all' uccisione della [ita Spojd, e lo muove ad abbruciare colla [na [ace l'i/lejfa P[cbe 
ejprelJ'a Jòtto la [gara di [arialla. 

ESCU- 

(1) E' Rata dagli Artefici efprefia ancor Venere incr tem- 

ta , come opportunamente la deferivo Paufania lib. 3. cap. 1 5. 

Dicono che Tindaro le mettef/e le catene per dimollrare con la 

fimilitudine dei legami quanto la fedeltà delle donne deve e('ere 

inviolabile verfo i loro mariti : Altri dicono per vendicarci della 

Dea imputata della incontinenza delle figli e i ma io non lo 

credo : perche bifognerebbe ejfer ridicolo per immaginare che uno 

fi vendichi di Venere col rapprefentarla in una fatua di legno di 

cedro con delle catene ai piedi, 

(2) Fra i molti Poeti, che hanno fcherzatc.fopra un.Amore 

incatenato , li trova un graziofifilmo epigramma di Satiro 

nel lib. 4. cap. 12. dell1 2 Antologia .. Chi ha mejjo le catene 

all' alato Dio , e alla nociva fiamma, chi ha. rapito V ardente 

faretra ? Chi ha legate le mani faettatrici, ed ha voluto che 

fieno in tal maniera incatenate - Son quefti fcarfi piaceri degli 

uomini. Forfè non è da temerfi quefio Dio , avendo vintoja mente 

dell' artefice! Nelle gemme di Gorleo p. 2. gem. 643. fono 

rapprefentati due Satiri che tirano un carro , nel quale Ila 

Cupido, con, le mani legate di dietro . 

(*) Tav. XVIU. N. III. 

(3) De i mifterj d’ Amore, e Pliche vedi il Buonarroti 

gran luminare degli Antiquarii nell’ OlTervazioni fopra al¬ 

cuni frammenti di vali antichi p. 15)3. e feg. 

(4) Alelfandro Maffei nel voi. 3. p. 22. riporta una gem¬ 

ma, nella quale Cupido, con un acutifiimo chiodo conficca 

ad un tronco d’albero una farfalla, fimbolo, dell’Anima. 

L’iftefio ha l’impero degli Uomini, e degli Dei , come dice 

Anacreonte Cairn.. 62. p. 147. Egli fignoreggia fopra gli Dei K 

egli è ancora il domator dei mortali . 

(j) Gori Muf. Fior. Voi. 1. Ta. 80. n. 8. p. 
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XXXIV. 

AESCULAPIUS 
AULI OPUS, 

Corneolae infifum , 
EX MUSEO STROZZIANO ROMAE, 

A Efculafitus hac in gemma promi (fa, crifpaque barba venerandus vifitur ; ad latus baculus, 

quem circum volvitur ferpens ei dicatus . Omnium Deorum origo variis apud antiquos auflo- 

res agitatur quaeftionibus, in quibus ne immoremur, Diodori Siculi (i) fententium de Aefcu- 

lapio in notis proponimus. 

Sicuti falus voluptatefque apud mortales duo funt potentijfima numina, ita homines impenjtus prae 

C a et er is Diis, ut modo diximus, Venerem Aefculapium que coluerunt; quare haud mirum videbitur, fi 

ifiius numinis humanae fai ut is enfi odis tot fuperfunt monumenta, tot que celebratur encomi is (2). Ideo 

Pindarus Pyth. Od. 3. vocavit Aefculapium Heroem omnigenorum propulfatorem morborum. 

Aefcul apii figura his ornata infignibus ab Albrida (3) nobis exhibetur. Ejus imago erae 

homo quidam cum barba valde prolixa (4), indutus habitu medici, fedens: in cujus fmu 

erant pixides unguentorum, & alia inftrumenta ad medicum pertinentia, cujus manus dextra 

barbam tenebat, finiftra vero baculum cum ferpente geftabat intorto (5). Serpens vulgare 

Aefculapii infigne, de quo apud antiquos feriptores variae funt fententiae, quae tamen illi falutem 

confianter tribuunt, ut Plinius docet lib. 29. cap. 

ut diceremus, & ideo Aefculapio dicatur, 

(1) Diod. Siati. Bibi. lib. 4. pag. 31 y. ait Aefculapium 

Apolline ac Coronide natum fabulantur. Qui ingenio, 

& vigore mentis excellens fcientiae Medicae gnaviter in¬ 

cubuerit, multaque hominibus ad valetudinem falutaria in¬ 

venerit, coque gloriae proceflerit, ut cum multos defpe- 

rate aegrotantes non fine miraculo fanaret, multos etiam 

ab inferis in vitam reftituere exiflimaretur . Ideo, ut fa¬ 

bulis proditum eft, Pluto querelam de Aefculapio, quod 

videlicet medicatione ejus mortuorum numerus fubinde 

decrefeeret, apud Jovem inflituit, cumque de diminuta 

regni inferni potentia accufavit. Hoc irritatus Juppiter 

fulminis iflu Aefculapium necavit. Cornelius Celfus inquit 

in lib. i. praef. pag. i. de Medicina: utpote cum vetuftif- 

fimus auftor Aefculapius celebretur, qui quoniam adhuc 

rudem, & vulgarem hanc fcientiam paulo fubtilius exco¬ 

luit , in Deorum numero receptus eft . Xetiopb. in lib. de 

Venatione voi. z. pag. 341. inquit. Aefculapius majora con- 

fcquutus eft , ut mortuos fulcitarct, ac morbis laborantes 

fanaret. Atque has ob res & Deus eft, & apud homines 

gloriam nominis aeternam obtinet. 

(2) Plura inter templa Epidauri omnium pulcherrimum Ae¬ 

fculapio [aerum erat illud a Paufania memoratum , in quo illius 

fefium fotemni magnificaque celebratur pompa , quae ab Atbe- 

nienfilus adoptata Epidauria nominata ejl. Vide Panfaniam 

pluribus in locis praefert ito lib. 2. cap. 26. & feq. & Pli¬ 

nium lib. 4. cap. 5. & Vaillant numifmata Graeca pag. 331. 

ubi obfervautur in nummis certamina in honorem Aefculapii 

injlituta . Inter illius fatuas praejiabat, quae Aefculapii 

Archagetis ob prolixam duodecim pedes barbam vocabatur, 

? uaeque in mentem revocat Dionyfi faflum a Val. Maximo 

4. Quin <5c ineiTe ei remedia multa creduntur. 

Lau¬ 

rei at um lib. x. cap. i. tium. 3. Exempl. Idem Epidauri Aa- 

fculapio barbam auream demi juflit, quod affirmaret, non 

convenire patrem Apollinem imberbem , ipfum barbatum 

confpici . Eadem Cicero de Natur. DsOr. lib. 3. cap. 34. 

(3) Albrit. Deor. imag. pag 174. 

(4) Lufus in Priap. Carm. 36. pag. 32. Intonfa femper 

Aefculapio barba eft : quamvis imberbis aliquando excalptus 

fit, vcluti fimulaerum Aaefculapii imberbis opus Calamidis ex 

elore & aura , tefie Paufian. lib. 2. Corinth. cap. 10. & fimi/i¬ 

ter imberbis repraefientatur ad cap. 13. lib. 2. Et quoque 

in lib. 8. cap. 28 .de Aefculapio imberbi mentionem fecit, quod 

fuit opus Scopae. A Statio lib. 3. Silv. 4. ver/. 64. Juvenis 

Phoebejus nuncupatur. In Mufi. Flor. voi. 2. Tab. xy. ». 3. 

pag. 47. fìngili aris Aefculapii gemma fpellatur cum epigrappe 

AESCU. juvenis & imberbis, tonfo crine , (Et galericulum f- 

mile illi Mercurii gerit in capite , bacillumque cum ferpente 

in dextera tenet, fttpemc additum aftrum folis fymbolum , & 

prope pofita ef arbor trunca nullis ramis & foliis ornata : 

de qua gemma Gori eruditam explicationem praebet. 

(5) De Aefculapii bacttlo explicationem exhibet Feflus p. 78. 

bacillum habet nodofum (fatti profetfo in omnibus fere fa¬ 

tuis obfervatur) quod difficultatem lignificar artis. Circa 

ferpentem & baculum Hygini Poet. Afii'on. lib. 2. pag. £>y. 

opinio di fert. Vide etiam Macreb. lib. 1. Satum, cap. 20. & 

Phornut. cap. 33. De Nat. Deor. & Eufeb. Buonarroti ( of- 

ferv.fopra i Medaglioni pag. 61.) inquit. Alii myfteria nc- 

gligentes illum ferpentem , fcilicet Aefculapii, artis fymbo¬ 

lum arbitrantur primis illis temporibus, medicinaeque 

ipfis in primordiis inventum ad ftuporem in populis exci¬ 

tandum , famamque fuis medicamentis conciliandam 



MEMORIE DEGLI ANTICHI INCISORI 

XXXIV. 

ESCULAPIO 
0 P E R A D’ A U L 0, 

Incifa in Corniola. 

NEL MUSEO STROZZI DI ROMA. 

'IN quella gemma è efpreflo Efculapio con carattere in vero venerabile per la fua lunga ed 

1^ arricciata barba; da una parte fi vede un battone, al quale è avvolto attorno un Serpente 

confacrato a quello Nume. E' contrattata dagli antichi autori l’origine di tutte le Deità, 

e perciò non ci tratterremo in quelle dubbiezze, e proporremo nelle note il fcntimento di 

Diodoro Siculo (i) intorno ad Efculapio. 

Siccome la falute, ed i piaceri apprettò i mortali fono due potentittime Deità, perciò gli 

uomini, come fopra dicevamo, grandemente venerarono fopra tutti gli altri Numi Venere ed 

Efculapio: onde non recherà maraviglia, fe quello Dio cuttode dell’umana falute è celebrato 

con tante lodi, e fe ci reftano di lui tanti antichi monumenti (a). Quindi Pindaro ( Pyth. od. 3.) 

chiamò Efculapio Eroe che f>caccia tutte le forti di malattìe. 

La figura d’Efculapio è rapprefentata da Albrizio (3) con quelli attributi. La di lui 

immagine era d'un uomo fedente con barba molto lunga (4) ve(lito con abito di Medico, nel di cui 

feno teneva i vafi degli unguenti, & altri frumenti fgettanti al Medico, colla dejlra teneva la barba, 

con la finiftra il bafone, al quale girava attorno il Serpente. Il più comune degli attributi di 

Efculapio è il Serpente, del quale apprettò gli antichi fcrittori fono varie opinioni, fempre 

però indicanti falute, come c’infegna Plinio (5) lib. 29. cap. 4. Si credono ejjer nei Serpenti 

molti rime dii, perciò fon dedicati ad Efculapio. 

Tom. I. A a Si 

(1) Diodoro Siculo lib. 4. pag. 31?. dice. Favoleggiano 

che Efculapio fu figlio d' Apollo , e di Coronide. Queffi effóndo 

per natura , c per ingegno eccellente s'applico fulito alla fetenza 

medica, ritrovo molte cofe falli tifiere alla vita degli uomini, 

e pervenne a tal gloria che avendo prodigìofamente fanati molti 

ammalati, della di cui falute difperavafì, fu creduto che molti 

ancora ne richiamale alla vita . Perciò vien detto nelle favole, che 

per tal cagione Plutone accusò Efculapio a dove, come quello 

che gli diminuiva f impero infernale : poiché col Juo medicare ogni 

giorno andava Remando il numero de' morti . Giove adunque da 

ciò fdegnato con un fulmine tolfe ad Efculapio la vita . Cornelio 

Cello nella prefazione pag. 1. dice. E' celebrato Efculapio 

autore antichijftmo , il quale un poco più diligentemente coltivò 

quefla fetenza allora rozza , e volgare , e perciò ftt collocato nel 

numero degli Dei . Xenofonte nel lib. della caccia voi. 2. pag. 

341. dice. Efculapio pervenne ad una fama affai maggiore, 

perche ri puf citava i morti , e guariva gl' infermi ; perla qual- 

cofa egli è Deìfcato , e farà appreso gli uomini il nome fuo 

eternamente gloriofo . 

(2) Fra molti tempii mentovati da Paufania era celebre 

quello d’Epidauro , dove fi folennizzava la fua fetta con gran 

pompa , e magnificenza , la quale adottarono gli Ateniefi , 

e chiamaronla Epidauria . Vedi Paufania in molti luoghi, 

e principalmente lib. 2. cap. 26. e feg. e Plinio lib. 4. 

cap. 5. e Vaillant Numifmata Gracca pag. 331. dove fi 

ottcrvano nelle Medaglie i combattimenti infatuiti in onor di 

Efculapio. Tra le fatue era celebre per la fua barba di 12. pie¬ 

di , quella di Efculapio detto Arcagete, la qual cofa mi fa 

ricordare di ciò che ferivo Valerio Ma filmo lib. 1. cap. 1. 

n. 3. di Dionifio che comandò che fojfc tolta la barba d'oro 

all’ Efculapio d' Epidauro , affermando non effer decente rimi- 

rare Apollo padre sbarbato , e il figlio Efculapio con la barba. 

Similmente Cicerone de Nat. Dcor. lib. 3. cap. 34. 

(3) Albrit. imag. Deor. pag. 174. 

(4) Luf in Priap. Carm. 36. Sempre ha Efculapio la barba. 

Quantunque fia flato fcolpito alle volte fenza barba, come 

fù la ftatua d’oro , e d’ avorio d’ Efculapio opera di Calamide 

preflo Pauf. lib. 2. cap. io. e fimilmcnte è rapprefentato 

fenza barba nel lib. 2. cap. 1 3. e il fuddetto autore nel lib. 8. 

cap. 28. fa menzione d’ un Efculapio fenza barba opera di 

Scopa . Nel Mufeo Fiorentino allaT. 1 5. n. 3. voi. 2. pag. 45. 

fi vede una gemma fingolare d’Efculapio ( con lettere AìSCV.) 

giovine, e sbarbato, con capelli tofati, e col cappello in 

tetta fimile a quello di Mercurio col folito battone , e Ser¬ 

pente nella delira ; di fopra vi è aggiunta una fella fimbolo 

del Sole, cd accanto un albero tronco fenza rami e foglie. 

Di quella gemma Goti ne dà una ingegnofa fpiegazione . 

(5) Fefto pag. 78. dà la fpiegazione del battone d’Efcu¬ 

lapio : Ha il baffone nodofo ( come s’ofierva quafi in tutte 

le ftatue d! Efculapio ) per ffgnifidare la difficoltà dell' Arte 

Medica. E' diverfa 1’oppinione d’Igino lib. 2. Attr. circa 

il battone, ed il Serpente: vedi ancora Macrobio lib. 1. 

fiat. cap. 20. e Fornuto della Natura degli Dei cap. 33. cd 

Eufebio cc. Buonarroti poi nei l'uoi Medaglioni pag. 61. 

dice . Altri però non curando tanti mifterii lo credono per un 

mero fegno, e ifrttmento della profefione d' Efculapio in quei 

tempi , e nel primo uafeimeuto dell' arte per generare maravi¬ 

glia nei popoli , c far fare concetto de' fuoi antidoti . 
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Lauro aliquando redimitus in gemmis Caufaei (5) condicitur, quum magnam in lauro virtutem 

medicam fcriptores (7) crediderint, pluribus morbis prodefe, uti defer ibit Fejlus loc. cit. laurea 

coronatur, quod ea arbor plurimorum fit remediorum. 

Varia Aefculapio tributa fuerunt epitheta: praecipua vero funt SQTHP, & ò£;Sko« Anguitenens, 

cum & ipfe fub ipfus ferpentis fpecie coleretur, tejle Arnobio (8). 

In praecipuis Aefculapii monumentis Pergamenorum nummus efi recenfendus, in quo vel uti 

triumphans a Centauris, qui facem accenfam tenent, geftaturt Praeclarum hoc numifma ped. Mo¬ 

relli edidit in fpecimine (9), quod prae fanti fima Ezechielis Spanhemii difertatio fequitur, & pri¬ 

mi moduli Antofii Pii numifma eximium, publici juris falium ab eodem Spanhemio atque expli¬ 

catum (r.o), in quo pofica ex parte Tyberina confpicitur Infula (11) Tyberis figura ornata, & 

navis cum Serpente & epigraphe AESCULAPIUS, qui Epidauro An. U. C. 461. accerfetus fub 

Serpentis figura ad Romam fervandam triennio continuo peflilentia vexatam falutem urbi attulit, & 

tutelam: quae omnia a multis feriptoribus, & eleganter ab Ovidio prodita funt (12). 

Hac in Infula (13) templum Aefculapio dicatum fuit eodem prorfus in loco, quo nunc Divi 

Bartholomaei ajfurgit Ecclefia. Forma Infulae navem referebat cintiam muris incruflatis e mar¬ 

more, hodie que in extremitate hortuli Frane fanorum Serpens cum Aefculapio anaglyphico opere ela¬ 

boratus afficitur. 

In 

(<?) Cauf. Tal. 2. Montf. Autiq. voi. r, pag. 2. Tab. j8<5. 

è* Gefteri Numifn. Popul & urb. Tab. 20. & Tab. 36. 

(7) Victe Galeri. & Plin. lib. 23 cap. 8. Inter alia Ae¬ 

fculapii fymbola efi Canis, ut docet Feflus loc cit. Canes 

adhibentur ejus templo, quod is uberibus Canis fit nutri¬ 

tus . Simulacrum Aefculapii celeberrimum a Phidia fculptum 

cum Cane ante pedes in Epidauro fpedabatur. Athenagor. 

Legat, pro Criftian. cap. 17. Et Monfaucon in Diar. Ita¬ 

lico pag. 302. Cajetae in Ecclefia S. Erafmi extare figu¬ 

ram , fub cujus capite Aquila , fub pedibus Canis , ibidem- 

que circumvolutus Serpens ; eftque fenili vultu , qualem 

vulgo exprimunt Aefculapium : haec fymbolice . Gallus huic 

Deo facer propter vigilantiam (ut bene animadvertit CLP. 

Galeotti Muf Odefc. Tab. 10. voi. 2. pag. 25. ) quae vir¬ 

tus medicorum propria effe debet. Et ob eam fortalfe cau- 

fam huic Deo Socrates Gallum teftamento moriturus reli¬ 

quit . Morelli in Thefaur fornii, pag, 164. ait : Aefculapio 

facer fuit Gallinaceus, Se cui Gallina, tefie Fello in voce 

Infula , immolabatur , quod fiebat poli receptam valetu¬ 

dinem , uti docuimus ad Tertullian. Apolog cap. 46. Erqt 

autem haec avis Aefculapio facra , utpote quae plurimum 

confert iliis, qui ex morbo recentes funt. Adeundus efi 

Comperti} Socratis vita pag. 226. ,fiotti Coflantii Laudi inter 

tmmifm. explanationes pag. 347. ubi mulla de Aefculapii galla 

ingeniofe explicantur In Monfaucon Autiq. voi. 1. p. 2. pag. 

286. T. 183. n. 3. vifitur Aefculapius , capite radiis orna¬ 

to , fui [Ira gefante baculum cum ferpente, ante pedes Gal¬ 

lus . Eadem que in tabula num. 4. Aefculapii nummus obfer- 

vatur noduam ante pedes habentis . Nodua Aefculapio tri¬ 

buitur ob praecipuum fortajje cultum , quo illum Atbeuienfes 

profequebantur, vel quia nodua fapientiae Minervae in/igne efi. 

Vide E. rizzo di f cor fa fopra le Medaglie pag. 373. Nonnulla 

Atbenienfum numifmata Aefculapium raprefentantia refert 

Haym Tefor. Brit. voi. 2. pag. 78. Immolabatur etiam , ut 

inquit Servius in 2. Georg. Virgil. Capra Aefculapio, qui 

eli Deus lalutis . 

(8) Arn. contra gentes lib. 7. pag. 314. In nummo Muftì 

Pembyock numifm. Aut. Pembrock Syllog. pag. 2. Tab. 36 una 

ex parte Aefculapii lauro redimiti caput vifitur, altera vero cifia, 

ad quam circumvolvitur ferpens , qui fe erigit, epigraphe ap¬ 

porta ASKAHniOS snTHPOs , Aefculapius confervator . Hunc 

nummum a populis Cois percuffum arbitror , ubi magnopere co¬ 

lebatur : qua de cati fa plurimi horum populorum nummi cum 

ejus ejfigie , & ferpente fpedantur . 

(p) Fed. Morelli fpecimen. Rei nummariae pag. 132. 

(10) Ezec. Spanhem. de Praefi. & ufu num. edit, in 4. 

pag. 181. 

(11) Haec infula a Dionyfio Halic. lib. $• nuncupatur In¬ 

fula Sacra Aefculapii, & a Svet. in Claud. cap. 25. Infula 

Aefculapii, a Claudiano de laud. Stiliconis verf. 173. Infula 

Tyberina , a Plutarcho in Othon. vita Infula Mefopotamia . 

Quomodo haec infula orta fit vide Tit. Liv. Dee. 1. lib. z. 

cap. 5. & Plutarch. in Val. Public, vita . 

(12) Ovid. Metam, lib. 15. verf 736. 

Jamque caput rerum Romanam intraverat urbem : 

Erigitur ferpens, fummoque acclivia malo 

Colla movet, fedefque fibi circumfpicit aptas. 

Scinditur in geminas partes circumfluus amnis, 

Infula nomen habet, laferumque a parte duorum 

Porrigit aequales media tellure lacertos. 

Huc fe de Latia pinu Phoebeius anguis 

Contulit, & finem fpecie coelcfte refumpta 

Luftibus impofuit, venitque falutifer Urbi , 

Tit. Liv, Dee. r. lib. 10. cap. 32. Val. Maxim, lib. r. c. 

8. num. 2. Plin.hif. lib. 29. cap. 4. Claud. de Laud. Stilic. 

verf. 171. & Lue. Flor. Epitorn. bift. Roman, hb. 11. p. 164. 

(13) Ejus longitudo vigiliti quinque fupra ducentos efi paf- 

fuum , latitudo quinquaginta non excedit. 
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Sì vede alle volte coronato di lauro, come nelle gemme del Caufco (6) avendo creduto gli 

antichi (7) trovarli gran virtù medica nella pianta del lauro, e giovevole ad infinità di malattìe, 

come defcrive Fello ( loc. cit.) E' coronato di lauro, perchè queir albero è utile per moltijjimi rimedii. 

Varii Epiteti furono dati ad Efculapio, tra’quali è celebre quello di confervator della falute, 

e di portatore del Serpente, e fecondo Arnobio (8) vien adorato fotto la figura d’un Serpente- 

Tra i monumenti fingolari d’Efculapio è da annoverarli una Medaglia de’Pergameni nella 

quale e portato come trìorfèmte da due Centauri, i quali tengono nella linillra mano una 

facella accefa. Quella rara Medaglia fu pubblicata da Morelli nel fuo faggio di Medaglie, fopra 

la quale il dottilfimo Spanemio (9) fa una eccellente diflertazione. E' pregiabiliflìmo un Meda¬ 

glione d’Antonino Pio, pubblicato, e fpiegato dal medelimo Spanemio (io) nel di cui rovefeio 

è rapprefentata l’Ifola Tiberina (11) con la figura del Tevere, e la nave col Serpente, e con 

l’ifcrizione AESCULAPIUS. Efculapio, il quale nell’anno 461. della fondazione di Roma fatto 

venire da Epidauro fotto la figura d’un Serpente, per liberar Roma travagliata per tre anni 

dalla peftilenza, apportò a Roma falute, e ficurezza. Tutte quelle cofe fono fiate deferitte da 

varii autori, ed elegantemente narrate da Ovidio (12). 

In quella Ifoia (13) fu dedicato un tempio ad Efculapio, dove adeflo è la Chiefa di San 

Bartolommeo. La figura di queftTfola era d’una nave circondata di mura incrofiate di marmo. 

S’oflerva nella prua della nave, la quale termina l’orticello de’PP. Francefcani di S. Bartolommeo; 

un bafiorilievo d’un Serpente avvolto ad un bafione con Efculapio. 

A a 2 Nel 

(6) Cauf. Tab. 2. Montf. Ant. voi. 1. pag. 2. T. i3<L 

c Gefnero Numifm. Popul. & Urb. T. 20. e T. 36. 

(7) Vedi Galeno , e Flinio lib. 23. cap. 8. Fra gli altri 

fimboli di Efculapio è il Cane, come infegna Fedo.- fi ten¬ 

gono dei Cani avanti il di Itti tempio , perche fu nutrito da 

un Cane : perciò fi vedeva in Epidauro una fatua famofa 

d’ Efculapio lavorata da Fidia con un Cane ai piedi . Athenag. 

Legat, pro Chriftian. cap. 17. Montfaucon nel Diario Ita¬ 

lico pag. 302. dice . Nella Chiefa di S. Erafmo a Gaeta vi 

e tuta figura con volto fenile con forme cfprimefì Efculapio, 

fotto il di lui capo un Aquila, ed ai piedi un Cane, ed un 

Serpente avvolto . Quefle cofe fono fimboliche. Fu con fagrato 

ancora a quefio Dio un Gallo a motivo della vigilanza (come 

ben riflette il Chiariflimo P. Galeotti nel Muf. Odefcalchi 

T. io. voi. 2. pag. 25.) la qual virtù deve effer propria dei 

Medici , e per quefla cagione forfè Socrate moribondo Inficiò per 

tefamento a quefto Dio un Gallo. Morelli nel Teforo delle 

famiglie narra pag. 164. che ad Efculapio fìi fagro il Gallo , 

ed al medeftmo, fecondo Fedo alla parola Infula, fagrifca¬ 

vano una Gallina , la qual cofa fi faceva dopo la ricuperata 

falute, come dimoflra Tertulliano nell' Apolog. cap. 4<S. Era 

quefio uccello fagro ad Efculapio , ficcome quello che apporta 

vi alti fimo giovamento a coloro, i quali recentemente fono gua¬ 

riti dalla malattia. E' da vederli la vita di Socrate di Cowper 

pag. 226. ficcome principalmente le fpiegazioni di Confan- 

zio Landò fopra 1’antiche Medaglie pag. 347. dove fi fpie- 

gano molte cofe ingegnofamente del Gallo d’Efculapio. 

Nel Montf. Ant. voi. 1. p. 2. pag. 286. T. 187. n. 3. fi 

vede un Efculapio c®n la tefia radiata , nella finifra un 

bafone con un Serpente, e a’ di lui piedi un Gallo ; e 

nell’ ifella tavola n. 4. s’oflerva una Medaglia d’Efculapio, 

con una Civetta ai piedi. La Civetta era forfè attribuita 

ad Efculapio per il culto che gli Ateniefi prefavano a 

quefoNume, o perchè la Civetta è uno dei fimboli della 

fapienza di Minerva. Vedi Erizzo Difcorfo fopra le Meda¬ 

glie pag. 373. Haym nel Teforo Britannico voi. 2. pag. 78. 

riftrifee alcune Medaglie d’ Atene colla figura d’ Efculapio . 

Si fagiificava, come dice Servio nel 2. della Georgica v. 380. 

ad Efculapio una Capra come Dio della falute. 

(8) Arnob. contra gentes lib. 7. pag. 314. S’olferva in 

una Medaglia del Mufeo Pcmbrock Numifm. Antiq. Syllog. 

p. 2. Tav. 36. da una parte la tefa d’Efculapio laureata, 

nel rovefeio la Cif a , fopra la quale è avvolto un Serpente , 

che in cima fi folleva , con l’ifcrizione AZKAHnioS XHTHPOS 

Efculapio Confervatore . Quella Medaglia la credo battuta 

dai Popoli di Coo, i quali avevano in grandifiìma venera¬ 

zione quefio Nume , come fi deduce dalle molte Medaglie 

battute dai medefimi colla di lui effigie, e col Serpente . 

(9) Fed. Morelli fpecimen rei num. p. 132. 

(10) Spanhem. de praef. & ufu Numifm. in 4. p. 18r. 

(11) Quefi’ ifoia fù chiamata da Dionifio Alicarnaflco nel 

lib. 3. Ifoia facra d’Efculapio, e da Svctonio nella vita di 

Claudio cap. 23. Ifoia d’Efculapìo, da Claudiano nelle lodi 

di Stilicone v. 173. Ifoia Tiberina , da Plutarco nella vita di 

Ottone Ifoia Mefopotamia. Come quell’Ifoia fia fiata for¬ 

mata vedi Tito Livio dee. 1. lib. 2. cap. 5. e Plutarco nella 

vita di Valerio Publicola . 

(12) Ovid. Met. lib. 13. v. 736. 

Alza il collo entro a Roma il ferpe tanto, 

Che qtlafi il capo fuo V arbore eccede ; 

E 'atomo alla città dà gli occhi intanto , 

Per veder , quale a lui convenga fede . 

Rifolve poi volere il tempio fanto, 

Dove in due parti farfi il Tebro vede : 

Dove divide il fuo fonte in due braccia, 

Indi V unìfee , & una ifoia abbraccia . 

Giunta la nave all' ifoia, difeende 

Il ferpe , e ponfì appunto in quella parte , 

Dove d'avere il divi» tempio intende 

Dal divoto di lui popol di Marte . 

Quivi la forma fua divina prende , 

E V infelice pefie indi fi parte . 

S'allegra Roma ; e fa fuperbo un tempio, 

E potivi d’ Efculapio il vero efempio . 

Vedi Tito Livio dee. r. lib. io. cap. 32. Valer. Maffimo 

lib. 3. cap. 8. n. 2. Plinio Iftoria lib. 29. cap. 4. Claud. 

delle lodi di Stilicone v. 171. e Lucio Floro nell’ Epitome 

dell’Iftoria Rom. lib. 11. pag. 264. 

(13) La lunghezza di quell’Ifoia è circa 223. palli, 

la larghezza di 50. 
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In hujus templi porticu (14) ut fanarentur aegri exponebantur ; ait enim Svetonius (15) in 

Claudio; Quum quidam aegra & adfe&a mancipia in Infula Aefculapii taedio medendi expo¬ 

nerent, omnes qui exponerentur liberos effe fanxit. Qui quidem aegrotantes fi forte fortuna f'uni¬ 

tatem reciperent, tabellas votivas Aefculapio appendebant, quarum nonnulla extant monumenta in 

antiquitatum collectoribus, & praefertim in Thommajtni libro de Donariis, & tabellis votivis. Fico- 

roniits duas exhibet figuras (16) quarum prima mulierem repraefentat, quae columbae alas dex¬ 

tera tenet, finiftra vero filiolum denudatum macie confe&um, qui ambabus manibus plenum 

marfupium Aefculapio offerendum fufiinet, vel ob obtentam, vel ad obtinendam fanitatem. Al¬ 

tera mutilum refert hominem, & cum poftica parte fit pertufa, declarare videtur una cum aliis 

in templo fuiffe appenfam, prout in ufu fuijje Livius tefiatur (17), Ex hoc quantum fiiperfiitlo 

potuit fuadere malorum, facile efi intelUgere, etfi nonnulli illa prorfus vacarent, quod ex Plauti 

loco (18) licet arguere. 

In hortis Palatinis Farnefiorum fingulare extat monumentum, quod hic referendum cenfeo (*), 
quia plurimum ad rem nofiram conferre videtur, Aefculapii fatua non mediocris artificis opus ex¬ 

cavatis oculis (20) nudo fetiore (21) pallio finiflrae implicito, dextera baculum tenente no do fum, 

cui adfuetus advolvitur Serpens, elegantibus fandaliis (22) pedes ornantibus, humi ad finijlrum pedem 

Cifia Myfiica appofita (23). Haec de Aefculapio firn fatis. 

HER- 

( r 4) Compofitionem Theriacae clari fimam , qua Magnus An¬ 

tiochus Rex adverfus omnia venena ufus traditur , incifam la¬ 

fide verfibufque in limine aedis Aefculapii fuiffe refert Plin. 

f/ifl. lih. 20. cap. 24. 

(15) Svet. in Claud. cap. 25. Tu vide fis Arifiophanem in 

Pluto, ubi falfifme Sacerdotum detegendo machinas rifum vel 

Heraclito excitat. Vide quoque Strabonis Geogr. I. 8. p. 681. 

Praefertim ex Aefculapii claritate , quem varia morborum 

genera curafie fomniati funt hòmines. Erat vero templum 

( Epidauri ) aegrotantium multitudine ufquequaque refer¬ 

tum , pendentibufque tabellis , in quibus fanati languores 

erant infeipti . Vide Infcriptiunem in Gruter. lufcript. pag. 

71. & P au fan. Uh. 2. Corintie, cap- 27. & Arifid. Orat. v. 1. 

Orat, in Aefculapium pag. 20. & Epijl. Libanti Ep. 619. pag. 

303. & 304. & Epifi. 1074. pag. 511. Non folutn Aefculapio, 

fed etiam Ifidi plurimae tabellae ex voto in templis fufpenfae 

collocabantur , ut inquit Tibullus Eleg. lih. 1. Eleg. 3. v. 27, 

Nunc Dea, nunc fuccurre mihi ; nam polle mederi 

Pifra docet templis multa tabella tuis . 

Vide etiam Horatium lih. 1. Od. 5. & Juven. Sat. 12. v. 27, 

Et quam votiva teftantur fana tabella 

Plurima, piftores quis nefeit ab Ifide pafei ? 

(16) Ficoroni vefigie di Roma antica e moderna pag. 144, 

(17) Liv. Dee. 5. lib. 5. cap. 2j. 

(18) Plaut. Com. in Curcul. ATI. 2. Scett. 1. verf r. 

Migrare certum eft jam nunc c fano foras. 

Quando Aefculapii ita fentio fententiam : 

Ut qui me nihili faciat, ne falvom velit. 

Valetudo decrefcit, accrcfcit labor. 

(*) Tab. XXL 

(19) Hanc flatuam in Infula Tiberina fuiffe repertam in¬ 

quit Ficoroni in l. vefigie di Roma p. 32. in hortulo Fran- 

cifcanornm, ubi extat inferiptio AESCVLAPIO AVGVSTO ; 

fed profello in hortis Palatinis Farnefianis inventa fuit. 

(20) Aefculapii quidem fatua habebat oculos gemmis, feu 

alia materia pretiofa ornatos . Propria erat ars formandi ocu¬ 

los flatuarum . Illorum artificum inferiptionem referam , qui 

folummodo fatuis oculos aptabant 

M • RAP1LIVS • SERAPIO • HIC. 

AB ■ ARA • MARMOR. 

OCVLOS • REPOSVIT • STATVIS. 

QVA - AD ■ VIXIT • BENE . 

Vide Buonarroti in praef. numifn. pag. 12. Cori Infer. Aut. 

in Etrur voi. r. pag. 405. 

(21) Nudato in primis pellore , quia ut ait Io. Henrtcus 

Meibomius ad Hippocratis Jusjur. cap. 5. Cum fit Medicorum 

Deus nihil non iinccrum , ac fimplex in Medico elle debet. 

Ita P. Galeotti in Mtifeo Odefc. voi. 2. pag. 23. 

(22) De Aefculapii fandahis ita loquitur Cori Muf. Flor, 

voi. 1. pag. x ,5, Calceamenta Aefculapio tribuuntur, quia 

medici longis itineribus fe committerent, ut aegrotorum 

morbis confulerent ; eadem ex caufa baculus pilculque huic 

numini adferibuntur . 

(23) Cifia Myfiica hoc in monumento e f quid fingulare, & 

bene huic Numini convenit, ut habetur ex nummo Pembrokiani 

Mufei part. 2. Tab. 36. in quo ex altera parte Aefculapii 

laureati caput, altera ex parte Cifia , cui Serpens advolvitur 

epigraphe appofita AXKAHDIOS ssmiPGX fervatbr Aefcula- 

pius. Cl. Buonarroti Offerv. fopr. i Medagl. pag. 201. & feq. 

Numijma exhibet in quo Telefphorus una cum Aefculapio efi 

cufus : ad hujus pedes globus afpicitur, quem aliquod Medi¬ 

cinae infirumentum arbitratur , quique cum & alibi in num¬ 

mis reperiatuv ad Cifae formam expreffus , exiflimat Medici¬ 

nalium infrumentorum capfulam effe, quam Hippocrates de ele¬ 

gantia ait Medicum oportere femper circumferre. Et Albritius- 

de Aefculapio in Imag. Deor. pag. 174. in cujus finu erant 

pixides unguentorum , prout obfervatur Aefculapii fatua pi- 

xidem habens in manibus i<s Palatio Comef abilis Colonna . 
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Nel Portico di quello tempio (14) s’efponevano gl’infermi per e fler da Efculapio fanati. 

Dice Svctonio (15) in Claudio. EJponendo alcuni nell'{fola di Efculapio i loro Schiavi ammalati, 

per evitare il tedio di curarli, ordinò /’ Imperatore, che tutti quelli, che erano efpofii, fojjero liberi 

dalla fichi avità. I quali infermi fe per forte guarivano, attaccavano i loro voti ad Efculapio, 

vedendofene molte memorie nei collettori deli’antiche ifcrizioni, e particolarmente nel libro 

di Tommalini, intitolato de donariis & tabellis votivis. Ficoroni (16) riporta due figure votive; 

la prima rapprefenta una donna, che nella dejlra tiene per l'ale un piccione, e col braccio finiftro 

fojliene la figura del figliolo ignudo, e fin unto di vita a gufa d' etico, che con ambe le mani tiene 

una borfa piena d’oro, e d’argento da offerire ad Efculapio, 0 per avere ottenuta, 0 per ottenere la. 

guarigione della malattìa; l'altra figura è d'un uomo flroppiato, la qual figura avendo un buco dietro 

VJofira d'effere fiata appefa con altre figure votive nel tempio. L’ufo d’attaccare i voti ad Efculapio 

è confermato da Tito Livio (17)- Si può argumentare da queflo quanto era in vigore appreflò 

gli antichi la fuperftizione, quantunque alcuni n’erano efenti, come c’infegna Plauto (18). 

Un Monumento ancor Angolare efifte negli Orti Palatini Farnefiani (*), il quale ho giudicato 

bene pubblicare, perchè molto giova al noftro propofito. La fiatua d’Efculapio (19) è (*) di 

buono fcalpello, con occhi incavati (zo), col petto nudo (21), ed il pallio avvolto nella mano 

fini Ara, colla defira tenendo il bafione nodofo, al quale è avvolto il folito Serpente, ha i piedi 

ornati dei fandali (22), al lato del finiflro piede è collocata la Cifla Miflica (23). Ma balli il 

detto fin qui d’Efculapio. 

ER- 

(14) La compofizione famofiffima della Triaca, la quale 

fi dice avere uiato contro tutti i veleni il Rè Antioco il 

grande, fù fcolpita in verfi nell’ingreffo del tempio di 

Efculapio. Plinio lib. 10. cap 24. 

(1 y) Svetonio nella vita di Claudio cap. ay. Vedi a quello 

propofito Arillofane nella Commedia del Pluto, dove parla 

degli infermi , cbe attendono la fanità da Efculapio, ed 

ancora Strabone Geografia lib. 8. pag. 681. 'Principalmente 

per V eccellenza <T Efculapio , del quale fù oppìnione che faitaffe 

ogni forte d’ infermità . Onde il fuo tempio ( in Epidauro ) 

era fempre pieno d’ infermi, e di tavolette attaccatevi, nelle 

quali erano dipinte le cure fatte da lui. Vedi una Infcrizione 

fatta ad Efculapio nell’Ifcrizioni del Grutero pag. 71. e 

Paufania lib. 2. cap. 27. c 1’ Orazione di Ariflide fopra 

Efculapio voi. 1. pag. 20. e 1’ Epiflole di Libanio Epifl. 619. 

pag. 297. Ep. Ó39. pag. 303. e 304. e Ep. 1074. pag. 511. 

Non folo le pareti di Efculapio erano coperte di tavolette 

di voti, ma ancora quelle d’Ifide , come lo dimollra Tibullo 

lib. i. eleg. 3. v. 27. 

Or tu gran Diva , or’ a me porgi aita i 

Poiché le molte ne’ tuoi f acri Templi 

Piate tabelle appefe , e i molti voti 

Mofìrano ben , eh' hai di fanar valore . 

Vedi Orazio lib. r. od. y. e Giovenale fat. 12. v. 27. 

E il provan le tabelle, e dentro, e fuori 

De' Templi appefe : a' poveri pittori 

Ifide forfè il vitto oggi non porge ? 

(16) Ficoroni vefiigie di Roma antica pag. 144. 

(17) Tito Livio dee. y. lib. y. cap. 2y. 

(18) Plauto nel Cureulione Atto 2. fc. 1. v. 1. Io già ho 

rìfoluto di ttfeire adeJJo fuori del tempio ; mentre abbaflanza 

comprendo il penjìer di Efculapio, il quale niente di me fa 

conto, ne vuole la mia falute i la fanità fcerna, e crefce V in¬ 

comodo . 

(19) Quella fiatua ( dice Ficoroni nel lib. delle vefiigie di 

Roma pag. 32. ) fù ritrovata nell’Ifola Tiberina nell’orti- 

cello dei Francefcani, dove efifie un’IfcrizioneAESCVLAPIO 

AVGVSTO: ma Acutamente fù trovata negli orti Palatini 

Farnefiani. 

(*) Tav. XXL 

(20) Quella fiatua certamente aveva gli occhi di gemme , 

o d’altra materia preziofa . Era una maefirìa a parte l’a¬ 

dattare gli occhi alle ftatue . Riporterò un’ ifcrizione di quelli 

artefici, i quali folamente adattavano gli occhi alle ftatue 

M • RAPILIVS • SERAPIO • HIC • 

AB • ARA • MARMOR • 

OCVLOS • REPOSVIT • STATVIS * 

QVA-AD-VIXIT BENE- 

Vedi Buonarroti nella prefazione ai Medaglioni pag. 12. 

e Gori Infcr. Ant. in Etrur. voi. r. pag. 406. 

(21) E fendo il Dio dei Medici con petto nudo (come dice Ciò. 

Enrico Meibomio ad Ippocratis Jusjur. cap. y. ) deve avere 

un Medico la fincerità e la femplicità . Così il P. Galeotti 

nel Muf. Odefcalchi voi. 2. pag. 23. 

(22) Dei Sandali d’Efculapio così parla il Dottor Gori 

nel Mufeo Fior. voi. 1. pag. 133. 1 Calceamenti fon dati 

ad Efculapio , perche i Medici , che dovevano provvedere alla 

falute degli infermi, era neceffario alle volte che intraprendeffero 

lunghi viaggi ; per queflo motivo attribuifeono a queflo Nume 

il bafione , ed il cappello . 

(23) La Cifta Millica polla a quella fiatua c cofa affai 

fingolare, e ben conviene a quella Deità , ed una riprova 

convincente 1’ abbiamo in una Medaglia del Mufeo Pem- 

brokiano Sy 11. p. 2. T. 36. nella quale da una parte vedefi 

la tefta laureata d’Efculapio ; dall’ altra parte la Cifta Millica 

col Serpente, coll’ifcrizione di fopra notata. Il Chiarifiìmo 

Senator Buonarrotti nei fuoi Medaglioni pag. 201. riporta un 

Medaglioncino , nel di cui rovefeio vi è Telesforo , ed Efcu¬ 

lapio , ai piedi del quale fi vede un globo, il quale crede 

poffa effere qualche iftrumento fpettante alla Medicina, e 

vedendenfi in altre Medaglie quello globo fatto informa di 

Cifta, fiima che poffa effere una caffetta d’iftrumenti me¬ 

dicinali , quali Ippocrate de Elegantia dice che il Medico 

deve portare feco ec. ed Albrizio nell’ Immag. degli Dei 

parlando d’Efculapio pag. 174. dice: nel di luifeno erano 

ì vafi degli unguenti . Siccome fi offerva in una fiatua di 

Efculapio nel Palazzo del ConteftabiI Colonna , la quale 

tiene in mano un vafo . 
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HERCULES IUVENIS- 
AULI OPUS, 

Carneolae incifum. 

EX MUSEO DOM. PERCY FIL. DUCIS NORTHUMBELAND (1). 

COmplures fuifie Hercules antiquarum fabularum commentaria te fantur: a Diodoro Siculo 

tres (2), a Cicerone (3) fex nominantur, Omnibus, quae ad fabulam fpe flant, in praefenti 

omijfis, pauca de hoc Heroe delibemus. Plerique Infiorici memoriae prodiderunt, unum ex Her- 

culibus in Aegypto ortum habuijje, alterum Thebis ex Jove & Alcmena natum : alterum ex his 

celeberrimum fuijfe Imperatorem, alterum excellentijjimum Philofophum, de quibus Dionyfius HalT 

carnajfeus (4), & Heraclides Ponticus in Homericis Allegoriis (5) multa referunt. 

Nunc ad gemmam Herculis oculos convertamus. Heroem hunc religiofijfime coluerunt non modo 

Graeci (6), fed etiam Romani, ut inquit Dion. Halicam. (7) In multis etiam Italiae locis tem¬ 

pla liuic Deo funt facrata, & in urbibus, ac in ipHs viis arae funt ere&ae, nec facile reperies 

ullum in Italia locum, ubi Deus ifte non colatur , 

Commodus Imperator eo proceffit vecordiae, ut Romani Herculis, Herculifque Romae conditoris 

nomen fibi vindicaret, plurimifque in nummis Leonina coopertus pelle, Herculifque habitu infpici- 

tur {8). Poftumus, Gallienus, Probus, Maximianus, & Cofiantinus Imperat. (9) Herculis nomine 

vocari gaudebant, 

FAUNI 

(1) In Britannico Mufeo voi. i. png. 182. nummus refer¬ 

tur , in quo Hercules nofro fimilis afpicitur. 

(2) Diod. Sic. lib. 3. pag. 243. 

(3) Cic. lib. 3. de Nat. Deor. cap. 16. 

(4) Diod. Hai. lib. 1. cap. 41. pag. 33. Hercules quum 

omnium fuae aetatis Imperatorum eflet praellantiftimus, 

(5) Heraclidis Pontici Allegoriae Homeri pag. 453. 

(0) Plinius lib. 36. cap. j. inquit. In magna admiratio¬ 

ne cfl & Hercules Mendicati, S: Hecace Epiteli in tem-? 

pio Dianae pofl aedem, in cujus contemplatione admonent 

aeditui parcere oculis: tanta marmoris radiatio cfl:. Vide 

Panfaniam plurimis in locis . 

(7) Dion. Hai. lib. 1. cap. 40. pag 32. 

(8) Oifelius Tbefaur. Num. Antiq. pag. 234. e 236. 

(9) Oifelius loc. cit. pag. 237, & 238. & Buonarroti of¬ 

ferì'azioni fopra alcuni Medaglioni pag. 374. 373. & 382. 

Vide Mediobarbi Num. Imp. Roman, pag. 374. 393* 393. 

414. 4jy. 416. 431. 432. 459. 
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XXXV. 

ERCOLE GIOVINE 
OPERA D' A U LO, 

Incifa in Corniola. 

DEL MUSEO DI MILORD PERGY FIGLIO DEL DUCA DI NORTUMBELAND (i). 

LE antiche favole narrano efierci (lati molti Ercoli; tre ne fono nominati da Diodoro 

Siculo (2), fei da Cicerone (3). Tralafciando adefiò quelle cofe fpettanti alla favola, 

diremo qualche cofa del noflro Eroe. La maggior parte degl’Iftorici raccontano, che 

uno degli Ercoli nacque in Egitto, l’altro in Tebe figlio di Giove, e di Alcmena. Uno di quelli 

fù un famofifllmo Generale di armata, l’altro un’eccellenti filmo Filofofo, conforme fi narra 

da Dionifio Alicarnafleo (4), e da Eraclide Pontico nelle Allegorie di Omero (5). 

Venghiamo ora alla gemma di Ercole. Ebbero in gran venerazione quello Eroe non 

folamente i Greci (6), ma ancora i Romani, come dice Dionifio Alicarnafieo (7). In molti luoghi 

ancora d'Italia fono con],aerati tempj a queflo Dio, e nelle Città, e nelle firade ifiejje gli fono eretti 

degli altari; nè facilmente troverai vermi luogo in Italia, dove queflo Dio non fa venerato. 

Commodo Imperatore fu tanto {Iravagante, che volle aflumerfi il nome di Ercole Romano, 

e di Ercole fondatore di Roma, come oflervafi in molte Medaglie (8) in abito di Ercole coperto 

colla pelle di Leone. Poftumo, Gallieno, Probo, Maflìmiano, e Cofiantino ebbero vanità di 

chiamarli col nome di Ercole (9). 

TE- 

(1) Nel Mufeo Britannico voi. 1. p. 182. è riportata una 

medaglia, nella quale fi vede un Ercole fomigliante al 

noflro. 

(2) Diod. Sic. lib. 3. p. 243. 

(3) Cic. lib. 3, cap, 16. de Nat. Deor. 

(4) Dion. Hai. lib, 1. cap. 41. p. 33. Ercole era il più 

eccellente General d' armata de' fuoi tempi. 

(5) Herac. Pont, Alleg. Hom, pag. 453. 

(6) Plinio lib 3 6. cap, y. dice. E' in grande ammirazione 

V Erc»le di Menefìrato, e ì'Ecate nel tempie di Diana à'Efefo, 

e tale e la lucentezza del marmo , che i Cuflodi del tempio 

avvertono i riguardanti dì non fjfarvi gli occhi Jopra per non 

rejlarne offe/t. 

(7) Lib. 1. cap. 40. p. 32. 

(8) Oifelius Thefaurus Num. Antiq. p. 234. e 236'. 

(9) Oifelius loc. cit. pag, 237. e 238. , e Buonarroti Of- 

fervazioni fopva alcuni Medaglioni p. 374. 375. e 382. Vedi 

ancora Mediobardi Num. Imp. Rom. p, 374. 391. 393. c 4x4. 

413. 4:6. 431 2 3 4 5 6 * 431- 4SS>- 



iyz COMMENTARIA DE ANTIQUIS SCALPTORIBUS 

X X X VI. 

I AUN1 CA P UT . 

AULI OPUS, 

Carneo lac incifnm . (0 

APUD DOMINUM THOMAM JENKINS ANGLUM (2). 

Ac in gemma Fauni cornifrontis caput adverfum ridenti ore exprimitur, ut apprime inquit 
de juvene tauro Seneca ( Troad. verf. 556.) Primifque nondum cornibus findens cu¬ 
tem, prout in duobus Mufiei Florentini (3) gemmis exhibetur. Comites Jane ac Bacchi 
famuli ab Ovidio (4) Fauni bicornes nuncupantur . Cur vero cornua Faunis tributa fuerint 

Antiquariorum Phoenix Czechiel Spanhemius inquirit, ubi de taurinis cornibus Baccho tributis (5) 
loquitur. Inquit enim: Aut a vini ferocia, quod nimio vino homines truces fiant, cum 
Fefto, & veteri Interprete ad Horatium (6) aut denique cornibus ufi fint antiqui ad po¬ 
cula, unde Bacchum Cornigerum depictum, & raOpov Poetis ditdum adferit Athenaeus (7), 
cui planae confona apud Eufiatium legas. Hi Fauni bicornes exijlimabantur a nonnullis Dae¬ 
mones, qui attonitos redderent omnes obvios, ut e fi apud Ovidium (8) 

Nunc feror, ut Bacchi furijs Eleleides a£tae. 
Quaeque fub Idaeo tympana colle movent; 

Aut quas femideae Dryades, Faunique bicornes 
Numine contaftas attonuere fuo. 

Haec fatis fint : pudet enim in nota re diutius morari. Hanc gemmam Winkelmann edidit (9), 
& caput Satyri ridiculis nixus argumentis putavit. Ignoro profello quomodo pro Satyro hunc Fau¬ 
num pronunciaverit ; Nam proprium Faunorum fignum efl juventus, vultus & afpechis ridens, ut in 
antiquis monumentis obfervatur. Nunquid oblitus efl Faunos & Baccbos cornua habere ? Ovidius 
clare inquit (10). 

Sume fidem & pharetram ; fies manifeftus Apollo : 
Accedant capiti cornua; Bacchus eris. 

Diodorus Siculus etiam (11). Imaginibus vel pi£lis, vel fculptis cornua adjecerunt, cum ad 
naturam hujus fecundi Bacchi alluderent. Praeterea Faunos qui in Palatio Rufpoli, & in Mufeo 
Capitolino extant, Satyros juvenes pronunci avit, quando omnes Antiquarii Faunos e fle affirmavere, 
& edidere. Satyrorum aetas virilis efl, afpe ciuf que ferus, ér femper barbati afpiciuntur ; quorum 
fuperna pars corporis humanam effigiem, inferior caprinam exhibet, ficati Horatius deferipfit (12), 
prout etiam in antiquis monumentis animadverti potefl. De hac autem gemma loquens (13) ita 
'ait: Un altro didimivo dell’ orecchie dei Satiri è la forma de’ lor capelli un pò fparpagliati 
e confufi, come nella teda di cui fi tratta ec. Quomodo capilli auricularum Satyrorum fignum 
fint, judicent eruditi. In alio loco (14) Faunos a Satyris non dijcernit, cum omnes antiqui Sculptores 
Sftriptorefque femper dij creverint, 

(1) Scilicet in Vlagniate Smaragdi. 

(2) Nunc apud IVeddcl Eq. Angluni . 

(3) Muf. Flor. voi. x. Tab. 84. 11. 7. 8. & in Tour. 4. Pluf. 

Here. Pi ór. pag. ioo. ubi caput Fauni cornifrontis adverfum. 

(4) Ovid. Fafl. lib. z. verf. z6y. 

Tertia poli Idus nudos Aurora Lupercos 

Adfpicit : & Fauni facra bicornis eunt. 

(5) Ezecbiel. Spanhem de Praefantia & ufu numiftn.p. 357. 

(a) Horat. lib. z. Od. 19. 

(7) Athenaeus Dipn. lib■ 11. cap. S. Antiquos primofqnc 

ex bovinis cornibus bibere folitos perhibetur; unde & cor¬ 

nutus Dionyfius fingitur , & Taurus a compluribus poetis 

nuncupatur , atque taurina facie confpicitur in Cyzico . 

(8) Ovid. Epift. in Pbaedr. verf. 46. & Nat. Com. Mytb. 

PaS- 39S- 

QUA- 

(9) Winkehnann Monum. Aut. pag. 72. 

(10) Ovid. Epift. 1y. Sappho verf. 23. 

(11) Diodorus Siculus lib. 3. pag. 233. Vide etiam Albri- 

cium de Deorum imag. lib. 1. pag. 174. & Val. Hac. Argon, 

lib. 2. verf. 271. & Phornutum de Nat. Deor. cap. 30. & 

Euripid. in Bacch. verf. 100. & Plutarcbum de lfd. & Ofir. 

voi. 2. pag. 148. A nonnullis etiam Taurus nuncupatur, cujus 

rei caufam dat Plutarcb. in quacfl. Graecis quaefl. 3 C. 

(12) Horat. lib. 2. Od. 19. 

.Et aures 

Capripedum Satirarum acutas . 

(13) Loc. cit. 

(14) Trattato Preliminare pag. 43. & 60. 
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, XXXVI. 

TESTA DI FAUNO 
OPERA D' A U LO, 

India in Corniola (0. 

APPRESSO IL SIC. TOMMASO JENKINS INGLESE (2). 

quella gemma è rapprefentata di faccia una teda di un Fauno in aria ridente, che ha due 

P cornetti iopra la fronte, come dide benilfimo Seneca di un Toro giovine (Troad. v. 539.) 
JkL .a cui /puma Ancor nel fronte il giovinetto corno . 

conforme appunto li oflerva in due gemme del Mufeo Fiorentino (3). I leguaci di Bacco fon 
chiamati da Ovidio (4) Fauni Bicornuti. Perchè poi le corna fiano date date ai Fauni, vien 
fpiegato dalla Fenice degli Antiquarii Spanemio (5) dove parla delle corna di Toro attribuite 
a Bacco, ripetendole, 0 dagli effetti del vino , perchè per il troppo vino gli uomini diventano crudeli 
fecondo Fejlo, e /’ antico interpetre di Orazio (<5), 0 finalmente perchè gli antichi fi fono ferviti delle corna 
per le tazze da bere, perciò fu dipinto Bacco con le corna, e dai poeti detto ravpov, cioè toro, come 
afferifce Ateneo (7), col quale conviene Eufiazìo. Quedi Fauni bicornuti da alcuni fi credevano 

elfereDemoni, i quali rendevano dupefatti tutti quelli,che incontravano,comed legge in Ovidio(8). 

Or folle parmi 
Correr fintile, e trafportarmi in vece 
Di quelle Donne, il cui p enfi ero ingombra 
Furor di Bacco, 0 di quell altre in gufa, 
Che là nel Colle Ideo fonando fanno 

I fagrificj a quella Dea, che porta 
La corona di fiori al fronte intorno ; 
Over coinè quell altre, in cui talora 
Entra il furor dìvin di Fauni, 0 Driadi, 
Che attonite le fan fiordite, e folli. 

Non fa d’uopo di maggior fpiegazione in cofe tanto note. Quella gemma la pubblicò Win- 
kelmann (9), e giudicò elfere un Satiro, fondandofi fopra ridicoli argumenti. Non comprendo, 
perchè prendelfe quedo Fauno per un Satiro ; imperocché il proprio carattere dei Fauni è la 

gioventù, e il volto, e l’aria ridente, come fi olferva negli antichi monumenti. Forfè fi è fcordato, 
che i Fauni e i Bacchi hanno le corna? Ovidio (io) chiaramente dice. 

Prendi la lira, la faretra, e I' arco., E fé a la fronte tua le corna aggiungi 
Tu farai quafi un manifefio Apollo, Nuovo Bacco farai. 

Diodoro Siculo ùmilmente (11). Alle Immagini dipinte, e Jcolpite furono aggiunte le corna per 
dimoflrare la natura del fecondo Bacco. Inoltre i Fauni elidenti nel Palazzo liulpoli, e nel Mufeo 
Capitolino giudicò elfer Satiri giovini, quando tutti gli Antiquarj hanno affermato eflèr Fauni, 
e per tali gli hanno pubblicati. L’età dei Satiri è virile, il loro alpetto fiero, e fempre fono 
barbati, la parte fuperiore del loro corpo è di uomo, l’inferiore di capra, come li defcriffè 
Orazio (12), come ancora poflòno offèrvarlì negli antichi monumenti. Parlando poi di queda 
gemma così fi efprime (13). Un altro diflintivo dell' orecchie dei Satiri è la forma dei lor capelli 
un po fparpagliati, e con fufi, come nella tejla di cui fi tratta. Come mai i capelli fono un didintivo 

dell’orecchie dei Satiri? Lo giudichino gli eruditi. In altro luogo (14) non fa differenza tra i 

Satiri, e i Fauni, quando ve la fecero tutti gli antichi Scultori, e Scrittori. 

Tom. I. B b QUA- 

(1) Cioè in plafma di Smeraldo. 

(2) Prefentemente appreflo il Sig. Guglielmo Wcddel 

Cav. Inglefe. 

(3) Muf. Fior. voi. r. T. 84. n. 7. c 8. e nel tomo 4. 

del Mufeo Ercolano pag. 100. li vede una tefia di Fauno 

di faccia bicornuto . 

(4) Ovidio Fall. lib. 2. v. 26-]. # 

Lei terza volta che la bella Aurora 

Dal balcon d' Oriente gli occhi gira 

Vergo la terra , dopo che p affate 

Sa;-auuo V Idi, veder puh i Luperci 

Scorrendo andar per la cittade , e farjì 

I facrifìzj a Fauno Dio bicorne. 

(5) Ezechielis Spanhem. de praeli:. & ufu Numifm. p. 3 J7. 

(6) Horat. lib. 2. od. 19. 

(7) Atcn. lib. ir. cap. 8. dice. £' fama che da primo gli 

antichi erano Jaliti di bere nelle corna di Bove , perciò fìfinfe 

Bacco cornuto , e da molti poeti fà chiamato Tauro , c fi vede 

in Cizico con la faccia di Toro. 

(8) Ovid. nell’ epift. di Fedro v. 46. Natal Conti nella 

Mitologìa pag. 393. 

(9) Winkelmann Monum. Ant. pag. 72. 

(10) Ovid. epift. 15. Sappho v. 23. 

(11) Diodor. Sicul. lib, 3. v. 233. Vedi ancora Albricio 

de Deor. Imag. lib. 1. pag. 174. e Val. Flacc. Argon, 

lib. 2. v. 271. ed Euripide nelle Baccanti v. 100. e Plutarco 

de Ifid. & Olir. voi. 2. pag. 148 Da alcuni ancora è chia¬ 

mato Toro , dando di quello la fpiegazione Plutarco nelle 

Quoft. Greche quaell. 36. 

(12) Horat. lib. 2. od. 19. E le orecchie de i Satiri che 

hanno i piedi di Capra . 
(13) Loc. cìt. 

(14) Trattato preliminare p. 43. c Co. 
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XXXVII. 

QUADRIGA 
AULI OPUS, 

Carneo lac iticifum . 

EX MUSEO COMITIS DE CARLISLE LONDINI. Quadriga ab Aulo in quadrigarii cujufdam honorem miro opificio gemmae inficitip a Cire en fies 

ludos tantopere celebratos in memoriam revocat. Quatuor equos currui junttos ad cur- 

fum. incitatos agitator feminudus a finiftra ad dexteram in gyrum flettere videtur, uti 

mos erat in Graeciae ftadiis, Romanifque Circis, quadrigis curfu certare (i). Ita 1 bejfalus 

Auriga a Lucano ( Po em at ion ad Calp. Pifionem verf. 49.) deficribitur. 

Sic auriga folet ferventia Thelfalus ora 

Mobilibus froenis in aperto flettere campo. 

Qui modo non foluin rapido permittit habenas 

Quadrupedi, fed calce citat, modo torquet in aures 

Flexibiles rittus, & nunc cervice rotata 

Incipit eflufos in gyrum carpere curfus. 

Spe ciac ala in Circo edebantur omnis generis, gladiatorum pugnae, ferarum venationes, definitoria 

equitatio, equefires pedeflrefique cur fias (2), naumachiae, fied praefiertim bigarum, quadri garum que 

curfus, & certamina; quare Circo Cofiantinopoli nova Roma confimelo Hippodromi nomen adhaefit 

ab equorum curfu. 

Om-- 

(1) Stofich geni. pag. 20. Circus, qui Maximus nuncupaba¬ 

tur ad dificrimen minorum, qui in variis regionibus indican¬ 

tur apud Fam. Nardini Rom. Aut. pag. 8;. 160. & alibi , 

inter admiranda urbis aedificia , quibus fiuper alias Roma ca¬ 

put extulit urbes , a Plinio, & Dionyfio Hali cara affé 0 me¬ 

rito recenfiepur. A Tarquinio Prifico Rege inchoatum rudem 

tantaeque urbi imparem Julius Cacfiar amplificavit, & auxit, 

Augujlus exornavit obelifico praecipue 115. pedum Heliopoli 

Romam tranfiveflo . Amplitudo illi maxima : nam trium fila- 

diorum longitudine, unius latitudine patebat, fedibus reci¬ 

piendis 260. millibus hominum idoneis , tefie Plinio, fied 150. 

tnill. fi Dionyfium audiamus fortafife de vetufiiore loquentem, ut 

notat idem Nardini lib. cit. pag. 424. Publius Vilior Cir¬ 

cum 380. millium hominum capacem afferit . Circus a cir¬ 

cuitu di cius efil Caffiodoro judice , cui confientit Pbilander in 

Vitruvium lib. 5. cap. 'i-pag. 151. Amphiteatrum , poftquam 

in oblongam formam tra&um eft , Circus coepit vocari a 

circuitu diftus ad ludos curules, curfus , & naumachias. 

Iit fiane Circus ad Amphiteatri formam accedebat ; nam ab 

hetnicyclo incipiens oblongis direflis lateribus protendebatur, 

in extrema parte decurtatus , tubi erant carceres, nempe clau- 

fih a quibus continebantur quadrigae ad curfium paratae, Jl- 

gnum expettantes , & unde curfius incipiebat. Circo in medio , 

praeter obeli ficum , hinc & illic aediculae . fimulacra, alia¬ 

que opera longo reBoque ordine difipofitaprocurrebant. Utrum¬ 

que latus duae metae claudebant, quas circa quadrigarum 

equorumque curfius peragi fiolebat. 

(2) Locus Plinii lib. 7. cap. 20. circa pedeflres curfius mihi 

in mentem recurrit, qui ait. Cucurrifte MCXL. ftadia ab 

Athenis Lacedaemonem biduo Philippidem magnum 

erat , donec Anyftis curfor Lacedaemonius, & Philonidcs 

Alexandri Magni, a Sicionc Elin uno die mille ducenta 

ftadia cucurrerunt. Nunc quidem in Circo quofdam 

CLX. M. paftuum tolerare non ignoramus, nuperque Fon¬ 

tejo , & Vipfanio Colf. annos IX. genitum puerum a 

meridie ad vcfpcram LXXV. millia paftuum cucurrille'. 

Cujus rei admiratio ita demum folida perveniet , fi quis 

cogitet nofte ac die longiftlmum iter vehiculis tribus Ti¬ 

berium Neronem emenfum, feftinantem ad Drufum fra¬ 

trem aegrotum in Germaniam : In eo fuerunt CC. millia 

paftuum . Vide etiam Plinium lib. 2. cap. 71. Non abs rc 

erit elegantififimum Antipatri epigramma in Aut ho log. lib. 1. 

cap. 1. ep. 3. referre: Paulus Stephaniis ita vertit. 

Cerne Meneclidem Arian : it paftibus aequis 

Struftori Perfeo Tarfe Cilifta tuo. 

Tam velox pedibus puer eft : nec Perfeus ipfe 

Currenti puero terga videnda daret. 

Carceribus juvenem , vel jam fub calce ruentem 

Adfpicias, numquam fed medio in Stadio. 
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XXXVII. 

QUADRIGA 
OPERA D' A U L 0, 

ìncifa in una Corniola . 

DEL MUSEO DEL CONTE DI CARLISLE A LONDRA. 

LA Quadriga fcolpita in una gemma con maravigliofo artificio da Aulo in onore di un 

Quadrigario ci richiama alla memoria i famofi giuochi Circenfi. Si veggono quattro 

Cavalli attaccati ad un carro ftimolati alla corfa, e guidati da un Quadrigario, che pare che 

li faccia voltare dalla finijlra alla deflra, fecondo il coflume che fi praticava nello Stadio dei Greci, 

e tra li Romani nel Circo, ove fi difputava il premio nella corfa delle quadrighe (x). Così vien 

defcritto l’Auriga Teflalo nel Poemetto di Lucano a Pilone 

Così Tejfalo Auriga le fpumanft 

Labbra governa per V aperto camp» 

Col mobil morfo ; e al corridoi' veloce 

Sol non rilafcia il fren, ma coi doppiati 

Sproni V affretta : or gli ritorce in alto 

V obbediente fronte, or con la curva 

Cervice in giro rapido lo fende . 

Nel Circo fi davano gli fpettacoli di ogni forte, di gladiatori, di combattimenti di fiere, 

delle corfe defultorie (cioè corfe nelle quali fi montava da un cavallo all’altro) di corfe a 

cavallo, e a piedi (2) e di Naumachie ma principalmente era deflinato per le corfe delle 

bighe, e quadrighe: perlaqualcofa fabbricato il Circo nella nuova Roma, cioè a Coftantinopoli, 

prel’e il Circo il nome d’ippodromo dalla corfa de’cavalli. 

3 b 2 Di 

(1) Stofch geni. p. 20. Il Circo dilaniato MaflTmo a dif¬ 

ferenza degli altri minori Circi , i quali fon mentovati da 

Famiano Nardini in varii rioni di Roma nella fua Roma 

Antica pag. 82. x6o. ec. è meritamente annoverato da Pli¬ 

nio , e Dionifio Alicarnafleo tra i maravigliofi edificii di Ro¬ 

ma , che la refero fopra tutte P altre Città più fuperba . 

Quello Circo Maflìmo fu principiato dal Rè Tarquinio Pri- 

fco , non corrifpondente alla magnificenza di Roma , am¬ 

pliato ed accrefciuto da Giulio Cefare, e ornato da Augullo 

di un Obelifco di 123. piedi d’altezza trafportato da Elio- 

poli a Roma . Aveva un’ ampiezza confiderabiliffima : impe¬ 

rocché era lungo tre {ladii , e largo uno . Era capace fe¬ 

condo Plinio di 260. mila perfone a federe ; ma at parere 

di Dionifio AlicarnafTeo di 130. mila, parlando facilmente 

del più antico avanti che.folle ampliato, come ofierva 

Nardini 1. c. pag. 424. Publio Vittore afierifee edere flato 

capace di 380. mila perfone . Il Circo fu detto dal Circuito 

fecondo Cafiìodoro ,col quale conviene Filandro nel Comento 

fopra Vitruvio lib. 3. cap. 3. pag. 131. L' Anfiteatro dopoché 

fi* ridotto in forma lunga fi principiò a chiamare Circo , così 

detto dal Circuito fabbricato per i giuochi delle corfe , e nau¬ 

machìe . Certamente s’accodava in qualche parte alla forma 

dell’ Anfiteatro -, imperocché principiando da un emiciclo 

fi eftendeva nei lunghi lati a retta linea , nell’ eftrema parte 

era quadrato , ove erano finiate le Carceri , cioè i luoghi 

dove ilavano chiufe le quadrighe preparate a correre. Nel 

mezzo del Circo , oltre un Obelifco , vi erano dei tempietti , 

delle flatue , ed altri ornamenti difpolli per lo lungo nel 

mezzo a retta linea, chiudendo quelli ornati dall’una , c 

dall’altra parte due Mete, intorno alle quali foleva farli 

la corfa dei cavalli , e delle quadrighe . 

(2) Intorno alle corfe pedeflri mi viene in mente un pafio 

di Plinio lib. 7. cap. 20. il quale dice : Fu riputata cofagrande 

che Fi lippì de aveffe corfo in due giorni MCXL. fa dii da Atene 

a Lacedemone, fino a che Atiifla corridore Lacedemonio, e Fi- 

lonide d> Alejfandro Magno fecero in una giornata la corfa di 

MCC. fadii da Sicione a Eli . Sappiamo adegò che alcuni fon 

foliti a fare nel circo CLX mila paffi; poco fa egendo Confali 

Fonteiu , e Vipfanio , un fanciullo di nove anni dal mezzo giorno 

alla fera aver corfo LXXV. mila pajfi. Recherà ciò del tutto am¬ 

mirazione , fe alcuno penfa che Tiberio Nerone in una notte , ed in 

un giorno , fece con tre carrette un lunghi finto viaggio, a fret¬ 

tando fi per vigilare Drufo , che era nella Germania ammalato , e 

queflo viaggio fu di CC. mila pagi. Vedi ancora Plinio lib. 2. 

cap. 171. A queflo propofito riporterò un elegantiffimo epi¬ 

gramma d’ Antipatro del lib. 1. dell1. Antologia cap. i.Ep 3. 

O Tarfo Città di Cilicia rimira Aria figlio di Meneclide corridore 

nello Stadio correre con eguali paffi come Perfeo tuo fondatore . 

Tanto egli è veloce ney piedi, che /’ ifiejfo Perfeo correndo non 

avrebbe mograto a luì la fchiena. La fcappata , e la riprefa 

fono ì foli luoghi , ove queflo giovine fipuò vedere, e maifi e veduta 

nel mezzo dello Stadio . 
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Omnium [petiaeniorum, ac prae aliis Cire enfimi, ejfroene ftudium ita Romanorum animis infederai, 

Ut nihil avidius expediarent (3) . 

Nec bigae tantum, trigae, & quadrigae (4) in Circenfibus in ufu fuerunt, fed etiam feju¬ 

ges (5). Septemjuges quoque inferiptio apud Gr ut erum Toni. 1. pag. 33 7.. praefefert, in qua Dio- 

cies feptem equis junttis ( numquam ante hoc numero equorum fpe elato ) in certamine vitior emi¬ 

nuit. Decemjuges pftentavit Nero Olympiae, id aufus, quod nemo antea, ut aurigarum quotquot fue¬ 

rant hoc documento coripheum fe exiflere comprobaret (6). Aurigavit quoque plurifariam ; Olym¬ 

piis vero etiam decemjugem ; quamvis id iplum in Rege Mithridate carmine quodam luo 

reprehendiflet, fed excuffus curru, ac rurfus repofitus, quum perdurare non poliet, dettiti: 

ante, decurfum ; nec eo fecius coronatus eft. In Romano Imperatore tantum dedecus quis ferat? 

Sed Neroni fio exemplo praeiverat Caligula. Utriufque impudica veftigia, non minus quam in caeteris 

f agit iis, premere non erubuerunt Commodus, Caracalla, Heliogabalus. 

At 

(3) Hanc fpedfaculorum Circenfittm apud Romauos fitint 

?idet Juven. §at- ii. ver/, 19J. 

Totam hodie Romam Circus capit, & fragor aurem 

Percutit, eventum viridis quo colligo panni. 

Nam fi deficeret, moeftam attonitamque videres 

Hanc Urbem, vclufi Cannarum in pulvere virtis 

Confulibus. 

Apertius V^ro Saf. 10. ver/. 77. 

.Qui dabat olim 

Imperium, fafces , legiones, omnia, nunc fe 

Continet, atque duas tantum res anxius optat; 

Panem, & Circenfes , 

Adeo dediti erant Circenfibus Romani, ut Theatra tantum tria 

numerarentur , nempe Marcelli, Pompeji, atque Balbi ; Nar¬ 

dini Roma Antica pag. 335. 337. 363. Amphitheatra qua¬ 

titor , nempe Flavii, Caflreufe , Statilii Tauri, & Trajani : 

Nardini loc. eit. pag. 112. 159. 363. Circi autem novem , nempe 

Caracallae, Aureliani, Florae , Saluftii , Flaminii , Alexandri 

Severi, Neronis /eu Vaticani, Domitiae, tandem Circus Ma¬ 

ximus ; Nardini loc. cit. 82, tdo, 193. 330. 350. 420. 4R7. 

& 489. Nec minus Graeci dediti erant Circenfibus , ut ab Eu- 

flratio demonflratur ( in Moral. Ariflot. lib. 10. cap. 5. ) Quan¬ 

do enim curfus equeftres celebrantur intenti omnes fpcfta- 

tores funt, nemoque ex ipfis elb,qui aliud agat. Propte- 

rea quod & equorum curfu, & aurigarum certamine ve¬ 

hementer unufquifque obleftatur. Cum vero hi feptenis 

circuitibus perartis certamen fuum abfolverini , atque e 

curriculo reccfierint , aliique pofimodum vilioris notae 

certatores in arenam defeenderint, cujufmodi funt Iurta- 

tores, caeteriquc omnes tales; tunc videas fpertatores in¬ 

tentione fere omni remifia, alios inter fe colloquentes, 

alios bellaria efitantes, quippe qui ejufmodi lurtantium 

certamine non admodum afficiantur. 

(4) Curule certamen maxime Olympiacis certaminibus no¬ 

bilitatum e Grecia Romam demigravit. Plinius lib. 6. cap. 56. 

inquit. Bigas prima junxit Phrygium natio, quadrigas Eri- 

chtonius, ut ajferit Virgil. lib- 3- Georg, verf. 112. quam¬ 

vis Cicero lib. 3. de Nat. Deor. alifer fentiat, éf effe inventri¬ 

cem quadrigarum Minervam dicat, Vide Rofini Ant. Rom. I. 5. 

cap. J. & Antiq. Hercul. expofitores voi. 4. pag. 176. Aft 

valeant Graecorum /omnia ; illud certum eft, jam inde a Mo- 

/r temporibus vetuftiffwiis Aegyptiis currus fuiffc familiares , 

cum Graecia /oedj/ima barbarie forderet. Cur bigis , trigis , 

quadrigis curfus inflitutus fuerit perfpicue demonftrat Ifidortts in 

lib. 18 de Orig. cap. 17. & 18. De ludorum Circenftum cau- 

P vide Ladlantium Firmi anum lib. 6. cap, 20, & Val, Max. 

lib. 2. cap. 4, 

(s) Mitbidrates Rex Ponti, ( ut inquit Sext. Aurelius de 

viris illuftr. ) fexjuges equos regebat, Appianus vero de bello 

Mithridatico ait voi. 1. pag. 413. currum quoque regebat 

ortijugem. 

(<S) Svetonius in Ner. cap, 22. & 24. Nummus a Patino 

in notis ad Svetonium Tab. 23. num. 4. editus id confir¬ 

mat . In ejus averfa parte Imperator in quadriga equorum , 

quorum capita palmis ornantur , dextera ferulam & coronam , 

laeva palmam tenet. In alio numi finiate ab Erizzo relato, & ex 

illis quae conformata nuncupantur, cernitur Nero pariter in 

quadriga , ferulam dextra , palmam finiflra tenens cum infer i - 

ptione EVTHVMIVS , quafi, juxta eruditum Antiquarium 

Difcorfo fopra le medaglie ec. pag, 113. & feq. &c. novum 

Eutbymium vivum confecratum , femper Olympiae vidiorem , 

femel vi dium tejie Pii», lib. 7. cap, 47. fefe j adi aret, cum 

Circenfibus odlingentas & odio fuper mille coronas vidior au¬ 

rigando obtinuijfet ex Dione Caffo pag. 723. Plura de Euthy- 

tnio Paufanias lib. 6. cap. 6. naryat . Inter praecipua memo¬ 

rabilia ludorum Circenfitimfub Nerone Imp. Svet. cap. 11. ait. 

Notjffimus eques Romanus elephanto fuperfedens per Cata¬ 

dromum decucurrit, ut noftris temporibus funambuli . De He¬ 

liogabalo Lampyid. in vita Heliog p. 86 3. & feq. brut ales inter 

huius Imperatoris ftultitias eam memorat quod junxit & qua¬ 

ternas mulieres pulcherrimas,& binas ad pampillum vel ter¬ 

nas Si amplius, 8c fic veftatus eli:. Sed plerunque nudus , cum 

jllum nudae traherent. Praeterea. Junxit fibi & Leones 

matrem magnam fe appellans, junxit & tigres Liberum 

fe fe vocans . Cum Mima Citberide a Leonibus vedhis ejl 

Marcus Antonius ; Plin. lib, 8. cap. 16, Ab ingentibus ftru- 

thionibus Firmum Tirannum vertum elle & quafi volirafie 

narrat Flavius Vopifcus narrat in vita Firmip. 715. 
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Dì tutti gli fpettacoli furono amanti i Romani, e fpecialmente fanatici dei Circenli, in 

modo che néffuna cofa più avidamente deaeravano (3). 

Non folamente nei giuochi Circenli Jì lervirono delle bighe,-triglie, e quadrighe (4), ma 

ancora furono Coliti di mettere uniti fei cavalli di fronte (5), Trovali un’ifcrizione appreffo 

Grutcro voi. 1. pag. 337, nella quale Diocle fi refe celebre vincitore, avendo corfo con fette 

cavalli uniti di fronte, ciò che mai nei giuochi Circenli s’era veduto. Nerone nei giuochi Olimpici 

volle far pompa di correre con dieci cavalli di fronte, che nelTuno Auriga per avanti aveva 

ardito di fare, per dimof rare con quella prova di ellere il Principe degli Aurighi (6) . Molte 

volte guidò dei cocchi, ma nei giuochi Olimpici ne guidò uno con dieci cavalli di fronte, benché di 

queflo ne avejje redarguito in certi fuoi verfi il Rè Mitridate, ma sbalzato dal carro, e di nuovo 

ripojlovi, e noti potendo continuare la corfa, fi fermònondimeno fu coronato . Chi potrà mai 

fopportare tanta ignominia in un Imperatore Romano? Ma Caligola aveva col fuo efempio 

preceduto Nerone. Commodo, Caracalla, ed Elagabalo non arrollìrono di calcare in ciò le vergo- 

gnofe pedate di quelli due Imperatori, come avevano fatto in ogni genere ancora di fcelleraggine. 

(3) Giovenale nella Sat. jì. v. 196. deride nei Romani 

quella paffone degli fpettacoli Circenfi . 

Tutta Rama nel Circo oggi Jì vede . 

Da gran rumor di gente acclamatrice 

Poi eòe l’ orecchio mio rejla colpito , 

Chiaro comprendo , evento aver fortita 

Prajìna fazion incito felice . 

Che s' ella foccombea , per certo afflitta 

Quefa Città vedviaf, e fconfolata , 

Come aliar che di Canne alla giornata 

Data a' Confoli fu sì gran fconftta . 

Ala. più chiaramente nella Satira io, v. 77, 

Quel Popol che d' impero, e Magi frati 

D' efercitì , e tutP altro già difpofe * 

Or fa ozio fio , e brama fol due cofe , 

Che il pan fa grafo , e i giochi celebrati. 

E talmente erano dediti i Romani ai giuochi Circenli» 

che folamente v’ erano tre Teatri , cioè il Teatro di Mar¬ 

cello , di Pompeo, e di Balbo; Nardini Roma Antica 

pag. 333- 337- 3^3- quattro Anfiteatri: L’Anfiteatro Fla¬ 

vio , il Calti enfe , e quello di Statilio Tauro , e di Traiano; 

Nardini 1. cit, pag. 112. 159. 363. ma de’Circi nove: Il 

Circo di Caracalla , d’ Aureliano , di Flora , di Saluftio , 

di Nerone o Vaticano , di Flaminio , d’ AlelTandro Severo , 

di Domizia , finalmente il Circo Maffimo :, Nardini 1. cit. 

pag. 82. 162. 190. 193. 330. 350. 487. 489. e 420.. Nè 

minore fù il fanatifmo dei Greci per quelli fpettacoli, come 

fi dimoftra da un palio chiariffmo, d’Eultrazio commenta¬ 

tore della morale d’ Ariftotile nel lib. io. cap. iy. Quando 

fi fanno le corfe eque fri tutti gli fpittatovi fono intenti , e 

negano vi e che faccia altra cofa s perche ciafcuno fuor di modo 

fi diletta della corfa dei cavalli , e della contefa degli aurighi . 

Ma quando terminati ì fette giri hanno la loro contefa finita , 

e che fono col cocchio ritornati » allora poi vengono altre per- 

fon e più vili a combattere , come fono appunto i lottatori, ed 

altra forte di fimil gente . Allora tu vedrai gli fpettatori , 

Inficiata qttafi tutta I' attenzione , alcuni parlare fra di loro , 

altri mangiare dei dolci , perche uan molto fi dilettano dei com¬ 

battimenti dei lottatori. 

(4) I giuochi Circenli erano fommamente celebri nelle 

contefe Olimpiche ,e dalla Grecia s'introdullero in Roma . 

Plinio nel lib, 7. cap. y<S. dice . Prima di tutti la Nazione 

dei Frigi inventò le bighe , ed Eri Itonio le quadrighe, come 

afferma Virgilio nel lib. ;. della Georgica v. 112. Quan¬ 

tunque Cicerone nel lib. 3. della natura degli Dei Pia di 

contrario Pentimento , facendo Minerva inventrice delle qua- 

Ma. 

dóghe. Vedi Rolìni Ant. Rom. lib. y. cap. 5., e gl’ II- 

lufiratori dell’ Antichità di Ercolano voi. 4. pag. 276. Ma 

certamente fono fogni dei Greci , perchè fino, dagli anti- 

chiflìmi tempi di Moisè i Carri o Cocchi erano in ufo ap¬ 

preffo gli Egiziani, quando la Grecia era involta nella bar¬ 

barie . Perchè poi fi correffe con le bighe , trighe , e qua¬ 

drighe chiaramente lo dimofira Ifidoro nel lib. 18. delle 

Origini cap. 17. e iS. ec. Delle cagioni, perchè fi faceffero 

quelli giuochi Circenli vedi Lattanzio Firmiano lib. 6. 

cap. 2&. e Val. Malfimo lib. 2. cap. 4.. 

(y) Mitridate Rè di Ponto ( come dice nel libro degli 

Uomini Illuftri Sello Aurelio Vittore ) regolava fei cavalli 

di fronte ; Appiano Aleffandrino poi voi. 1. pag. 413. nella 

guerra di Muridate afferma che regolava otto cavalli di fronte . 

(6) Svct. nella vita di Nerone cap. 22. e 24. Conferma 

ciò una medaglia riportata dal Patino nelle note a Svetonio 

alla Tavola 23. n. 4. nel di cui rovefeio fi vede l’Impe¬ 

ratore Nerone tirato da una quadriga di Cavalli, che hanno 

ornate le loro telle con delle palme , tenendo nella deflua 

una sferza , ed una corona , nella finiffra la palma . In altra 

medaglia riferita dall’ Frizzo , di quelle che fi chiamano 

Medaglioni Conformati, fi vede Umilmente in una quadriga 

Nerone, che tiene nella delira una sferza , nella finillra una 

palma con l’ifcrizione EVTHYMIVS. cioè Eutimia, quali 

che fi vantaffe ( fecondo, 1’ erudito Antiquario , nel difeorfo 

fopra le medaglie pag. 113. e feq. ) Nerone un nuovo 

Eutimio in vita Deificato, e femprc vincitore nei giuochi 

Olimpici, fuori che una fola volta vinta, come dice Plinio 

nel lib. 7. cap. 47. avendo confeguito al dir di Dione Caffo 

pag. 723. come vincitore dei giuochi Circenli mille ottocent’ 

otto corone , Molte cofe di Eutimio fi narrano da Paufanùi 

nel lib. 6. cap. 6. Principalmente tra le più memorabili cole 

accadute nei giuochi Circenfi intendali da Svetonio , che un 

celebre Cavaliere Romano cavalcando un Elefante correva fopra 

una corda tirata , come fanno appunto i nollri ballerini di 

corda . E tra le brutali pazzìe di Elagabalo, fi racconta da 

Lampridio nella vita, di Elagabalo pag. 863. e feq. che volle 

efer tirato da quattro bellijftme femmine, 0 da due ad un deli¬ 

cato cocchia , 0 da tre e più, e per lo più nudo , efendo anche 

elleno nude. Inoltre . Si fece ora guidare dai Leoni ora chia- 

mando/ìla Dea Cibele ora dalle Tigri chiamandofi Bacco. Con 

la Mima Citeride fu tirato Marc’ Antonio dai Leoni. Plinio 

lib. 8. cap. 16. Fù da gran di fimi Struzzi portato Firmo Ti¬ 

ranno, di maniera che pareva che volafie, conforme narra 

Vopifco nella vita di Firmo pag. 71 y. 
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At in Graecia longe diverfa ratio, ubi ea celebritate ac gloria florebant Olympica potiftmum 

certamina, ut qui vittores coronam fiijfent adepti, triumphalibus Romanorum laureis praeferrentur, 

a littore Livio. Udem flatuarum honore decorabantur. Equeftres (inquit Plinius (7)) ftatuae Ro¬ 

manam celebrationem habent, orto fine dubio a Graecis exemplo. Sed illi Celetas tantum dica¬ 

bant in facris viftores; poftea vero & qui bigis, vel quadrigis viciffent. Quamobrem non miran¬ 

dum, quod Graecorum Reguli, principefque viri in ea certamina defcendere fummae fibi laudi duce¬ 

rent , coronamque aucuparentur. Hieron Syracufarum Rex hoc magnopere ftudio efi delettatus, pal¬ 

marumque fuarum praeconem invenit Pindarum, a quo non femel carmine celebratus efi. Hic Pyth, 

%. ita inquit, 

Grandiurbes o Syraeufae, bellicofi delubrum Martis, 

Hominum equorumque ferro gaudentium divinae 

Alumnae, vobis hoc fertilibus a Thebis afferens 

Carmen venio, nuntium quadrigarum quatiendum 

Tellurem. In quibus Hieron curru felix 

Vittoria potiens lafe fplendentibus redimivit 

Ortygiam coronis, fluvialis fedem Dianae. 

Qua non fine, illius placidis in manibus. 

Variegatis habenis orbatos domuit equos (8)v 

Alcibiades vir maximi ingenii, efi animi ex nobili funis ac ditijfimis Athemenfium fludium futim, 

divitiarumque ejfufiones, atque vittorias in Olympicis certaminibus fibi & patriae gloriofas praedicat in 

fua oratione apud Thucydidem (9). Et revera Olympionicis nihil beatius habebatur in terris ; nam 

ut ait Pindarus Qlymp. Od. 1. Gloria eminus confpicitur Olympicorum certaminum in curfibus 

Pelopis, ubi velocitas pedum certat, & vigores roboris audacis in laboribus. Qui autem 

vincit, reliqua in vita habet .mellitam tranquillitatem. 

Sed hoc magis forte mirabitur, qui noverit ér foeminas Olympiis inter currnum agitatores 

acrefque virorum concertationes fpettandas fe praebuijfe, efi arte aurigandi vittoria efle potitas. Cur 

Aottus 

(7) Plin. lib. 34. cnp. 5. P at (fan. in Elid. lib. 6. cap. r. 

2. 12. 13. 

(8) De Hierone Syracu fano vide Pindar. Olymp. Od. x 

Pyth. Od. i. 2. 3. & de T/jcrvne Agrigentino Olymp. Od. 2. 

Plurima Regum Macedoniae capita in numifnatibus c[fervan¬ 

tur , quorum in averfa parte bigae & quadrigae cum guber¬ 

natoribus . Hifce numif natibus procul dubio Reges Circenjibus 

viStores repraefentantur. Gefner. numifm. Regum Macecl. 

Tnb. 4. & 7., Plurima quoque funt Regum Siciliae jiumif- 

tnata , nempe Gelonis, Hieronis , & Tbcronis . Confale cit. 

auft. numifm. Regum Siciliae ec. 

(p) Thucyd. Hift. lib. 6. pag. idj. Vide Plutarchum in 

Alciliad. voi. 1. pag. 359. ( Alcibiades ) Equorum nutritio- 

ne , magnam fibi famam paravit, multitudineque curruum : 

nemo praeter ipfum, neque Rex, neque privatus in Olym¬ 

picos ludos feptem currus introduxit. Vicit etiam, ut te- 

flatur Thucidides, & fecundus etiam, & quartus fuit. 

Euripides autem tertio loco vicifie dicens, omnem in hoc 

genere fplendorem ac gloriam ab eo fuperatam ollendit, 

Carmen Euripidis ita habet. 

Te tua dignum celebrabo laude 

Cliniae fili, fidibufque gratis. 

Curruum curfu rapido fequentes 

Vincere pulchrum efi:. 

Tu rotis metam tetigifie primis , 

Tu rotis gaudes iterum fecundis , 

Tertias gaudes tenuifie curfus 

Solus Achivum . 

Hinc tibi plaufus datus efi: ovanti, 

Et Jovis feftis oleafier aptus , 

Duplici multum merito corona 

Tempora cinxit. 

Et Ifocrat. in Orationem de bigis pag. 607. , ubi plura in 

laudem Alcibiadis . Attamen celeber atque prudens Lacedaemo- 

num Rex Ageftlaus minime decorum homines privatos Circen- 

fibus a fe vinci exijlimabat. Simonides illufiris poeta cum Hie¬ 

rone ( in Xenophonte de Hierone) verba faciens voi. 2. p. 283. 

inquit. Utrum tu putas efie pulchrius, c-urrus praeftantia 

vincere , an urbis , cujus es praefes, felicitate ? Equidem ne 

convenire quidem ajo, ut Rex cum privatis hominibus 

certamine congrediatur. Nam fi vincas , non eris in admi¬ 

ratione , fed invidia, velini qui fumptus ex re familiari 

multorum facias: at fi vincaris , maxime omnium milioni 

eris expofitus . Vide in hanc rem Xenopban. de Agefdao Rege 

voi. 2. pag. 24. e 25. 
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Ma nella Grecia quelli giuochi avevano un differente oggetto, dove fiorivano principalmente 

le contefe Olimpiche-, che recavano fama, e gloria ai vincitori, i quali avendo confcguito in 

premio delle loro vittorie una corona, la preferivano, fecondo Livio, ai Romani trionfi, in 

onore dei medesimi s’inalzavano delle ftatue, dicendo Plinio (7). Le fatue eque fri fono in gran 

riputazione apprejfo i Romani, i quali fenza dubbio hanno prefo F efempio dai Greci, che- le fatue 

le dedicavano folamente ai vincitori, che 'correvano a cavallo nei giuochi facri ; ma dipoi a quelli che 

vincevano nelle corfe delle bighe, e quadrighe. Perlaqualcofa non è da maravigliarli che i principali 

perfonaggi, ed i Rè della Grecia fi efponeffero in quelli combattimenti, e riputalfero a fomma 

lode i plaufi, e P eco popolare per le loro palme confeguite. Icrone Rè di Siracufa fi dilettò 

grandemente di quello efercizio, e trovò Pindaro encomiatore delle fue vittorie, il quale in 

molte delle fue odi celebrò quello Principe, così dicendo nell’ode feconda dei Pitii 

O Siracufa, a cui ampio confine 

Città grandi formaro, 

Tempio del Dio guerriero, 

Di popoli, e defrier, che all' urto fiero 

Di fchiere cinte di lucente acciaro 

Godon di rimirar firagi, e rovine, 

Lieta Nutrice, ad arrecarti i' vegno 

Nuove di Tebe, e meco 

Soave canto arreco. 

Fu la Quadriga, che la terra ficofe, 

In cui Geron, che sà con arte, e ingegno 

Vincer fui carro, al grand' onore alzojje : 

E colla fronda, che da lunge fplende, 

Ed immortai chi la raccolfe rende, 

Serti ad Ortigia diedex 

U' Diana fiuvial tien la fua fede, 

E fenza cui con mano agii domati 

1 defrier non avria di briglie ornati. (8) 

EJfo dirà come drizzata al fegno 

Alcibiade Perfonaggio di raro ingegno, e valore, tra i più nobili, e ricchi Ateniefi, vanta in 

una fua orazione riportata da Tucidide (9) la fua paffione, e la profufione delle fue ricchezze 

impiegate nei giuochi Olimpici, ficcome ancora le tante vittorie ottenute gloriófe a fe, ed alla 

fua Patria. E per vero dire neflùno era Rimato più felice, che di elfere vincitore nei giuochi 

Olimpici; imperocché al dir di Pindaro parlando di Ierone Olimp. od. 1. 

In folla i peregrini al grido ac c or fi, A gareggiar fi mirano ne' c orfi¬ 

che fa fentirfi lunge Ardir delle contefe, e robufiezza; 

Di Pelope, e de'Giuochi, in cui deflrezza E chi vince non mira nube poi 

Al valor fi congiunge, Che venga ad ojfufcare i giorni fuoi. 

Ma quello, che renderà maggiore ammirazione, fi è il vedere che alcune donne contefero nei 

giuochi Olimpici con i condottieri di cavalli, e riportarono nella corfa dei carri la vittoria. 

Non 

(7) Plin. lib. 34. cap. 5. vedi Paufania nel lib. 6. 

cap. 1. 2. 12. e 15. 

(8) Vedi ancora di Ierone Pindaro negli Olimp. Od. i. 

ne’Pit. Od. r. 2. e 3. e di Terone Rè di Agrigento Od. 2. 

degli Olimp. Molte tefte dei Rè di Macedonia s’ofTervano 

nelle medaglie, nei di cui rovefei fi veggono delle bighe , 

e quadrighe guidate dai loro condottieri ; fenza dubbio in 

quelle medaglie fi rapprefentano i Rè vittoriofi dei giuochi 

Circenfi . Vedi Gefnero nella Tav. 4. e 7. delle medaglie 

dei Rè di Macedonia; ficcome ancora in molte medaglie 

dei Rè di Sicilia, cioè di Gelone, Ierone, e Terone ec. 

(9) Tucidide III. lib. 6. pag. 267, Vedi Plutarco nella 

vita di Alcibiade voi. 1. pag. 359. Alcibiade fi acquifi'o gran 

faina nel mantenere dei Cavalli , e per la quantità dei cocchi. 

Neffuno fuor di lui, nè Re, nè privato introduce itei gittocbi 

Olìmpici fette cocchi . Fu vittoriofo ancora , come afferma Tu¬ 

cidide , e fu inficine fecondo e quarto . Ma Euripide dice aver 

vinto fino alla terza volta , e che in quefio genere fuperò ogni 

fplendore, e gloria fopra gli altri concorrenti . Ecco i verfi 

d’ Euripide , i quali fon così nei Frammenti tradotti dal 

P. Carmeli Tomo XX. pag. 17, 

Il primo , ed il fecondo, 

E il terzo aringo ; e gire 

Per ben due volte , fenza 

Fatica coronato 

D' Uliva, e dar cagione 

Al Panditor di fare 

Palefe la vittoria. 

Io te di Clìnia 0 figlio , 

Cclebreronne ; bella 

E' la vittoria sì ; 

Ma molto bello è più 

Ciò , che non fio de' Greci 

Alcun altro , correndo 

In fu del cocchio , vìncere 

Ed Ifocrate nell’ Orazione delle bighe pag. 607. dove parla 

delle lodi d’ Alcibiade . Contuttociò il famofo, e prudente 

Rè de Lacedemoni Agefilao non riputava a gloria il con¬ 

tendere nelle corfe cogli uomini privati. Simonide Poeta 

illuiìre parlando con Jerone in Senofonte voi. 2. p. 283. dice, 

che cofa credi tu che fia più onorevole effer vincitore nelle corfe 

Olìmpiche, 0 nella felicità delle genti che tu governi ì Certa¬ 

mente che neppure mi par convenevole che un Rè concorra 

cogli Uomini privati . Imperocché fi rimarrai vincitore non 

folamente non farai ammirato , mapiutofìo invidiata; come quegli 

che fai molte fpefi con le facoltà di molti altri . E fi refler ai 

vinto farai più di ogni altro fottopoflo ad effer beffato . Vedi a 

quello propofito Senofonte del Rè Agefilao voi. 2. p. 24. c 2$. 
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doctus Abbas Gedoyn (io) hoc in dubium revocaverit plane non intelligo. Is mavult foeminas ad Olym¬ 

picos agonas aluijje equos, & illuc mifijfe, non vero ipfas per fe a git avife currus ; fortaffis in 

enm opinionem adduclus, quod illud non modo a praefentibus moribus, fed & a molli foeminarum genio 

prorfus abhorreat. Sed hic judicandi canon longe efl fallacijjhnus, Vis enim injlitutionis a teneris 

unguiculis fuiceptae multo major erat, quae diverfos mores ac Jlitdia ingerere valeret. Puellae Lacedae¬ 

moniae Lycurgi legibus obtemperantes, non fecus ac pueri, exercitatione & labore corpora quotidie 

durabant. De Laconicis (n) virginibus ita Propertius. De foeminis arte aurigandi illujlribus diferte 

teftatur Paufanias (12). Habuit Archidamus & filiam Cynifcam nomine, quae ad Olympicas 

vi&orias virili propedum animo afpiravit, prima haec foeminarum omnium equos aluit, prima 

Olympicam palmam tulit. Poft eam enim & aliae, in primis vero e Macedonia nonnullae funt 

victrices in Olympicis renunciatae, quibus tamen illa longe gloria praeftitit. Quod clare con¬ 

firmat in Ageflai vita Plutarchus (13). Quum ( Ageflaus ) cerneret, nonnullos cives, quod 

equos ad facra certamina haberent, in pretio haberi, & libi placere, quo fubjiceret Graeco¬ 

rum oculis, nullius virtutis effe, fed opum, ac fumptus illam viftoriam, fororem fuam 

impulit Cynifcam, ut currum confcenderet, & Olympiis certaret. Praeclare inquit Cornelius 

Nepos in proaemio unon eadem omnibus efie lionefta atque turpia, led omnia majorum infii- 

tutis judicari, 

Quamvis ita Romani Imperatores infanirent, Romae tamen Circenfes haud quaquam eo flore¬ 

bant honore, quo in Grecia Olympici caeterique agones. In his viri ingeniti gymnicis certaminibus 

apprime exercitati fpecimen dabant animi invilii, ac ftrenuitatis eximiae, nihil praeter laudem 

appetentes. Romae autem infimae fortis homines Circenfibus fe ludis immifcebant, ut populo placerent, 

munera que captarent. Quandoque tamen nobilijfimi Juvenes fe hifce exercitationibus in Circo addi¬ 

cebant (14), equofque Defuitorios praecipue agitabant (15). Eveniebat itidem aliquando, ut foeminae 

in 

(ro) Gedoyn recberches fur les courfes des cbevaux ec. vói. 

XIII des memoires des lnfcriptions ec. pag. 573. 

(11) Propertius lib. 3. Eleg. 14. 

Multa tuae, Sparte, miramur jura paleftrac , 

Sed mage virginei tot bona Gymnafii 5 

Quod non infames exercet corpore ludos 

Inter luffantes nuda puella viros; 

Cum pila veloci fallit per brachia jaftu , 

Increpat & verfi clavis adunca trochi ; 

Pqlverulentaque ad extremas ftat focmina metas, 

Et patitur duro vulnera pancratio ; 

Nunc ligat ad caefhim gaudentia brachia loris, 

Midile nunc difci pondus in orbe rotat; 

Gyrum pulfat equis, niveum latus enfe revincit, 

Virgineumque cavo protegit acre caput. 

Et Ovidius in tpijl. Putidis ad Helenam ver/. 149. 

More tuae gentis nitida cum nuda paleftra 

Ludis , & es nudis mixta puella viris . 

(11) P au fan. in Lacon, lib. 3. cap. 8. & 15. Celebre s fue¬ 

re arte aurigandi L.wyleonida atque Befiftiche: Pattfan. loc. 

cit. cap. 17. & in lib. E/id. cap. 8. Vide plura appofite ad hanc 

rem apud Clar. Caylus voi. 2. Antiq. pag. 210. qui refert 

inferiptionem Cyzicenam, ubi demon fi rat ur Julia Aurelia Olym¬ 

pico curfu celebris . 

(r3) Plutarch. in Agef. vita pag. 606. 

(14) Svetonius in Caef. cap. 39. in Aug. cap. 43. 

( t 5 ) De equis Defultoriis nonnulla adnotabimus . Antiqui- 

talem hujus fpetiacuii demonjlrat Homerus Ili ad. lib. iy. verf. 

679. & feq. 

Ut vero quum vir equis defultoriis uti peritus, 

Qui poftquam ex multis quatuor felegit equos , 

Agitans ex campo magnam ad urbem incitat 

Publicam per viam , multique cum admirantes fpeftant 

Viri & mulieres ; ipfe autem firmiter fine lapfu a fildue 

Subfiliens alias in alium alternat ; illique interim volant : 

Sic Ajax ec. 

Gorius in Muf. Florent, exhibet gemmam Tab. 81. vel. 2. 

pag. 128. in qua quatuor equi fpedantur enm Defultore . In 

Graeca ( inquit ) inferiptione ab Edmundo Cbisbullo edita inter 

Anti quit. Afiat. apparet, Pylemenem Regis Amintae filium 

populo epulum ac ter fpeftacula dedilTe atììna rrMNIK-ON 

APMATON kai KEAHTON . Certamen Gymnicum , Curruum , 

& Equorum Dcfultorum . In hoc ludo fuere apprime pe¬ 

riti Lybes tefte Strabone, qui plurcs equos fine froeno cur¬ 

rentes fola virga continerent, & moderarentur . Lue. Flo¬ 

rus lib. 3. Je Tbeutobocbo ait. Certe Rex ipfe Theutobo- 

chus 
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Non fo certamente comprendere, come l’eruditismo Abate Gedoin (io) abbia di ciò dubitato. 

Egli crede che le femmine manteneflero i cavalli per ufo delle Olimpiche contefe, e che non 

correderò in perfona. Facilmente fu indotto in queda oppinione, per edere totalmente adedb 

diverfi i coftutni, e il molle genio delle femmine. Certamente quefta regola di giudicare e 

fallacidima, e la forza dell’educazione, che fi riceveva nella prima fanciullezza, era incompa¬ 

rabilmente maggiore, e capace d’infirmare diverfi codumi, ed efercizii. Le Ragazze Spartane, 

egualmente che i fanciulli feguaci delle leggi di Licurgo, induravano quotidianamente i loro 

corpi all’efercizio, ed alla fatica, come delle Spartane cantò elegantemente Properzio (i i). 

Delle femmine illudri nell’arte di guidare i cavalli chiaramente l’atteda Paufania (i a). Cinifica 

figlia di Archidamo infigne per l’animo fitto virile di contendere il premio nei giuochi Olimpici, (finefi a 

è la prima donna, la quale abbia mantenuti i cavalli, e la prima che abbia l Olimpiche palme riportato. 

Molte femmine dipoi, e tra laltre alcune della Macedonia, fimo fiate in quefti giuochi vittoriofie; ma 

Cinifica le ha di gran lungafiuperate. Plutarco nella vita di Agefilao (i 3) evidemente lo conferma. 

Vedendo Agefilao, che alcuni fiuoi Cittadini fi fiimavano, ed erano orgogliofi, perche mantenevano dei 

Cavalli per ufo dei giuochi Olimpici; per far vedere ai Greci, che la vittoria che fi riportava in quefii 

giuochi, non era frutto di virtù, ma delle ricchezze, e delle fipefie, coftrinfie la fitta fior eli a Cinifica di montare 

fiopra un carro, e di andare a contendere il premio nei giuochi Olimpici. Dice eccellentemente 

Cornelio Nipote nel Proemio: Non e fiere V ifiejfe cofis onefte e vergognofie a tutti; ma tutte le cofie- 

efiev- giudicate dall’ ufianze de' nofiri antichi. 

Quantunque i Romani Imperatori fodero fanatici di quedi fpettacoli, contuttociò i giuochi. 

Circenfi non erano in tanta riputazione in Roma, come i giuochi Olimpici nella Grecia. In 

quedi fi efercitavano le perfone libere per dar faggio del loro valore, non ricercando per premio 

che la lode; ma in Roma la plebe più infima faceva quedo efercizio dei giuochi Circenfi per 

piacere al popolo, e riceverne dei donativi. Alle volte però alcuni nobiliffimi giovani (14) fi 

adattarono a quedi efercizii, e principalmente alla corfa dei cavalli Defultorii (15). Alle volte 

Tom. L C o an~ 

(10) Gcdoyn recherches Tur l'es courfés de clievaux 

voi. XIII. des memoires des infcripcions pag. 573. in 8. 

(11) Propert. Eleg. 14. lib. 3. 

Molte delle tue leggi, ammiro , 0 Sparir* 

Nelle tue lotte ; ma fra tutte ammiro 

Quella , che reca pur tanto vantaggio 

Nella Pateflra puerile , in cui 

Nuda co' mafchi lottatori efpojla 

Vieti la fanciulla al gioco ; allor che tratto* 

Velocifjima fcorre dalle mani 

Quella voluhil palla , e che t adunca 

Clave del Trocho raggirato , e fcojjo 

Strepita , e fri de , e la fanciulla lorda 

Della comtnoffa polve alfin fi arrefia , 

Giunta alV ultima meta , ove le piaghe 

Del faticofo fojfre afpro Pancrazio s 

Ora liete le mani al Cefo annoda 

Colle bride impiombate ; or torce , e aggira 

In alto il pefo del vibrato Difco : 

Sprona in giro i Cavalli , al niveo fianco 

La fpada adatta , e la virginea fronte 

Nel cimiero di bronzo orna , e circonda. 

E Ovidio nell’ Epiftola di Paride ad Elena v. 149. 

Mentre vergine ancor n andavi a fchiera 

Tra ì valorofi lottatori , e forti , 

A prova far delle virginee membra . 

(ia) Paufania nel lib. 3. cap. 8. e 1 y. Celebri furono ancora 

nell’ arte di guidare i Cavalli Eurilconida , e Belìftica, e per 

averne riportato il premio nelle corfe Olimpiche . Paufania 

nel luogo eie. cap. 17. e lib. y. cap, S„ 

(T 3) Plutarch. nella vita d’Agefilao pag. 606.. Vedi a 

quello proposto il Chiar. Sig. Caylus nel voi. 2. dell’ An¬ 

tichità Egiziane cc. pag. aio. il quale riferifee una ifcri- 

zione fpettante alla Città di Cizico, dove è dimoftrato Giulia 

Aurelia effere fiata celebre nelle corfe Olimpiche . 

(14) Svet. nella vita di Cefare cap. 39. e nella vita di 

Augullo cap. 43. 

( 1 y) Faremo alcune offervazioni fopra i cavalli Defultorii % 

Omero nell’Iliade lib. 15. v. 679. attefta l’antichità di 

quello fpettacoto . 

Come quando ttom, che cavalcar ben fappia , 

Che da poi che da molti avrà trafeelti 

Quattro deftrier , dal piano maneggiando 

Alla grande cittade per la via 

Comunale , e battuta gli fofpinge , 

Molti a veder lo fanno uomini , e donne 

Egli [aldo y c ficuro ognor faitando 

Cavalca a cambiatura, e quegli volano . 

Così Ariace ec. 

Cori nel Mufeo Fiorentino nel voi. 2. tav. 81. pag. 128, 

riferifee una gemma , nella quale fi veggono quattro cavalli 

eoi Defultore dicendo . In una Greca ifcrizione pubblicata 

da Edmondo Chisbul nel libro dell' Antichità Apatiche ap- 

parifee aver Filamene figlio del Re Aminta dato al Popolo un 

Convito, e tre differenti fpettacoli AFONA TTMNIKON APMATGN 

KAI KEAHTi2N( cioè ). Combattimenti Ginnaflici, de’Cocchi 

e dei cavalli Defultorii . In quefìo giuoco furono fecondo Stra¬ 

bone peri ti fimi quelli della Libia, i quali con una fola sferza 

regolavano molti cavalli, che fenza freno correvano . Lucio 

Floro nel lib. 3. cap. 3. parlando di Tcutoboco dice . Cer¬ 

tamente il Re Tcutoboco era folito di faltarc fopra quattro e 

fei 
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in Circenftbus ludis fui fpeEiaculimi facerent (16) at perraro, & in ampbiteatro potius, quam in 

Circo. Jure Stomachatur Juvenalis (17) cum 

... , , , Maevia thufcum 

Figat aprum, & nuda teneat venabula mamma, 

J'oeminam quoque celebrat Martialis (18) cujus nomini parcit, quae cum Leone depugnavit, cumque 

interfecit. Domitianus inter illaudatos Principes rejiciendus non modo virorum pugnas commi Jit, 

jed etiam foeminarum (19), Aurigarum, qui & Agitatores vocati funt, quatuor fuere greges, fen 

fa Amie s, colorum varietate (iijlmAae ; Veneta, Prafina, Rufat a, & Albata, Sidonius Apollinar, 

Qarm, 23. verf 323. 

. . . ... . , , , Micant colores 

Albus, vel Venetus, Virens, Rubenfque (20) 

cluis quaternos fenofque equos tranfilire folitus . Viri Defui- 

forii fiunt illi, qui duo i equos ( quamvis ab Homero quatuor nun¬ 

cupantur & quatuor ac fex a Floro) abfque ephippiis trahentes ex 

(Utero in alterimi, in a chi curfus mira pernicitate defiliebant 

haec fpettacula agebantur in Circo . Hoc defuit orum fpe&aculum 

nuper Angli nobis mirandum exhibuerunt. Cajfindorus , lib. 3. 

Ep yi inquit. Equi Defultorii, perquos Circenfium Miniflri 

milliis denuntiant exituros , luciferi praecurforias velocita¬ 

tes imitantur. His Cajfiodori verbis fignificari videtur, quod 

Equites Defultorii inprimis currebant, & Nuucii erant Cir- 

Cenfium . A Svetonio loc. cit■ & Ifidoro clare demonftratur fe- 

paratim currere equos defultorios . Livius id confirmat Dee. y, 

lib. 4. cap. 7. femel quadrigis , femel Defultore miffo . Deful¬ 

torii curfus, ut facile credo figas, quadrigafque praeibant. Hoc 

modo forfait Cafwdori fenfus explicari potefi, quod equi De¬ 

fultorii ludis Circenftbus anteibant. Hallucinati fiant Pa¬ 

tinas , VfiUant , atque Morellius in illis , quos de Romanis 

familiis conferipferunt, commentariis , cum in omnibus familiae 

Liciniae & Calpurniae numifnatibus, in quibus Eques uni¬ 

co equo decurrens cernitur , equorum defultoriorum curfus 

effingi credidere. Eorum opinio corruit , infittita cum duobus 

numifnatibus comparatione , quorum unum familiae Marciae 

e(!, alterum Sepuliae . Prioris retta pars Numae Pompilii j 

& Anci Martii capita jugata , averfa Equitem Defultorem 

exhibet , qui fcutica equos duos propellit , (Uteri ex iifdem 

iufidens . In alterius nummi parte retta juxta Morella feri¬ 

tenti am Marci Antonii caput efi, in averfa Defultor in equo , 

laeva manu alterimi ducens equum , dextra fragrimi tenens , 

Montfaucon voi. 3. Antiq. pag. 287. /» alium errorem , ubi 

de equis defultoriis loquitur , incidit , Equi hujufmodi De¬ 

fultorii ( inquit ) Equitefque Del ultores appellabantur , quia 

pofl: curfum fepties repetitum ab alio in alium equum ex¬ 

pedite folerterque infiliebant. Nititur facile clar. Scriptor 

Verbis Ifidori , qui ait lib. 18, cap, 39. pag. 363. Dcfultores 

nominati , quod olim , prout quifque ad finem curfus vene¬ 

rat , defiliebat, five quod de equo in equum tranfiliebat . 

Quae necejfitas ( ajo equidem ) in Defultore erat, ut pofl cur¬ 

fum fepties repetitum ( qui curfus feptem millia Italica in 

Circo maximo continebat ) alterum equum , quem ducebat , tran- 

filiret, quique prae longo cur fu fefjus effe debebat ; quum fi ad 

feptimi curfus calcem de nuo currere fiatim debui jfief , altet' 

equus recens illi parari potuijjet ? Neque me legiffe memini pofl 

finem curfus Definitores curfum Jubito reuovajje, Locus Ifi- 

Qita- 

dori mihi fané videtur vel valde obfcurus, vel vitiofus, 

vel deficiens ; ille enim ita ; Poftquam Defultor ad finem 

curfus venerat defiliebat, five quod de equo in equum tran¬ 

filiebat , In medium meam conjetturam proponam , qua Ifidori 

Verba explicari poffunt. Quum Defultor ad finem non fiepti- 

tni curfus , fed cujuficumqtie gyri venerat, tunc expedite ac 

dextere alterum equum infiliehat, & in unoquoque gyro equum 

cur forem mutabat, fic fepties tranfiliebat. Hujus ludi uti¬ 

litatem patefecit Hifiorictis Patavinus Dee. 3. lib, 3. cap. 20. 

dum de Nurnidis loquelis : Defultorum jn modum binos tra¬ 

hentibus equos inter acerrimam faepe pugnam in recen¬ 

tem equum ex fedo armatis tranfultare mos eft. Et Ovid, 

Amor, lib. 1. Eleg. 3. verf. 15. translata venu fiate cecinit. 

Non mihi mille placent, non fum Defultor Amoris, 

Tu mihi, fi qua fides, cura perennis eris, 

(16) Tacit. lib. iy. ann, cap, 32, 

(17) Juven. Sat. j. verf. 22. 

(18) Mart. lib; ». Spett. Ep. 6. 

(19) Svet. in Domit. cap, 4. Etiam virgines curfu certa¬ 

verunt , ut inquit Xiphil/nus in vita Domitiani voi. 2. pag. 

1107. Edidit & fumptuofum fpettaculum , de quo nihil di¬ 

gnum hiftoria accepimus, praeterquam quod virgines curfu 

certaverunt, Videtur etiam Reipublicae temporibus aurigandi 

fiudium vigui/fi, dum inquit Afconius in Orat, Cicer, pag. 

148. In vittoria quadrigarum y quod cum Sylla polì: vitto¬ 

riani Circenfes faceret, ita ut honefli homines quadrigas 

agitarent, fuit inter eos C. Antonius . 

(20) Haec infignia , quibus diferiminabantur , Panni voca¬ 

bantur . Vide Sveton. in Domit■ cap. 7. & Juvenal, Sat, 11. 

Verf 196. Hifce quatuor fattionibus duas Domitianus adjecit, 

prout inquit Sveton. loc. cit■ Duas Circenfibus gregum fa- 

ftiones Aurati purpureique Panni ad quatuor priftinas ad¬ 

didit . Sed his cito exauttoratis , veteres quatuor manfere . 

Horum colorum rationes , caeterorumque ad Circenfes fpettan- 

ftum, explicatas magis ingeniofe, quam verifimiliter referies 

apud Caffiodorum lib. 3. Epifi- 51, ubi plura quoad Circenfes 

ludos digna figi. De bis fattionibus vide Cauf. Muf. Roma¬ 

num Sett. 2, Tab, 24. pag. 17. voi. 2. Montf, in fuppl. An¬ 

ti quit- voi. 3. pag. 179. Hae fattiones in urbe aemulatio¬ 

nes , fponfiones, turbafque nonnumquam concitarunt > ut in¬ 

quit Vir gii. lib. 2. Aeu. verf 39. 
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ancora le femmine fono Hate il foggetto di quelli fpettacoli (16), benché affai di rado, e più 

nell’anfiteatro, che nel Circo. Ha gran ragione di naufearfi di ciò Giovenale (17) dicendo 

Se Mevia fcorgo, che lo fpiedo afferra, E il Tofco cinghiale ardita atterra. 

Marziale (18) altresì celebra una femmina, della quale tace il nome, la quale combattè con 

un Leone, e l’ammazzò. Domiziano (19) iniquilfnno Principe ordinò non folamente i com¬ 

battimenti degli uomini, ma ancora quelli delle femmine. Quattro furono le fazioni degli 

Aurighi, dilìinte dalla varietà dei colori, Celelìe, Verde, Rolla, e Bianca conforme ci 

narra Sidonio Apollinare Carmen. 23. verf. 323. rtfplendono i colori, Celefìe, Verde, Bianco, e 

Roffi) (20), Ciafcuno dei quattro Aurighi delle fazioni faliva fui carro, ed apparecchiato al 

Cc z corfo 

ftì Cavalli . Gli uomini Defultorii fono quelli , i quali con¬ 

ducendo due Cavalli fcnza felle ( benché quattro ne no¬ 

mini Omero , e Floro quattro , e fei ) nell’ atto della corfa 

con maravigliofa velocità faltavano dall1 uno fópra all’altro 

cavallo , e quella forte di fpettacoli fi faceva nel Circo . 

Tale fpettacolo de’ Defultori 1’ abbiamo ammirato in quefli 

ultimi tempi dalla Nazione Inglefe . Cadìodoro nel lib. 3. 

Epiftola yi. dice . 1 Cavalli Defultorii, per cui i Minifiri del, 

Circo avvìfano, che vi faranno le corfe , imitano i veloci forieri 

della Stella di Venere apportatrice di luce . CafTìodoro pare 

che voglia indicare con quelle parole, che i Cavalli Defultorii 

correffero da principio , e foflero i Medaggeri delle corfe 

Circen li . Svetonio, ed Ifidoro chiaramente dimoftrano , che 

feparatamente corrono i cavalli Defultorii : confermando 

ciò Livio nella deca quinta del lib. 4. cap. 7. Una volta la 

corfa delle quadrighe, una volta quella dei cavalli Defultorii . 

Onde credo , che le corfe dei cavalli Defultorii fi facedero 

prima della corfa delle bighe e quadrighe , ed in quella 

maniera può interpetrarfi facilmente il fentimento di Caf- 

fìodoro, che dice, che i cavalli Defultorii precedevano nei 

giuochi Circenfi . Patino , V'aìllant e Morelli fono incorfi in 

uno non piccolo errore , nelle fpiegazioni delle famiglie 

Romane: perchè in tutte le medaglie delia famiglia Licinia , 

e Calpurnia, nelle quali li vede un uomo che corre con un 

folo Cavallo, hanno creduto corfe di Cavalli Defultorii. 

L’oppinione di quelli Antiquarii cade lubitamente colia 

comparazione di due medaglie , una della famiglia Marcia , 

1’ altra della Sepulia . Nel dritto delh prima fi veggono le 

Tede unite inficine di Numa Pompilio , ed Anco Marzio , 

nel rovefeio un Defultore cavalcando uno dei due cavalli , 

i quali va sferzando. Nel dritto dell’altra fecondo il fenti¬ 

mento del Morelli è la teda di Marc’Antonio. Nel rovefeio un 

Defultore a cavallo conducendo con la finidra mano un altro 

cavallo , tenendo nella dedra la sferza . Montfaucon nel 

voi. 3. dell’ Antichità pag. 2S7. è caduto in altro errore y 

dove parla dei cavalli Defultorii . Qjiefii cavalli ( egli dice) 

fi chiamavano Defultorii, ed i Cavalieri Defultori , perche 

dopo aver fatto il giro della corfa. fette volte faltavano fpe- 

ditamente , e con defirezza da uno in un altro cavallo . Fa¬ 

cilmente fi fonda quello illudre Scrittore fopra le parole 

d’ Ifidoro che dice, nel lib. 18. cap. 39. Sono nominati De¬ 

fultori , perche una volta che ciafcuno arrivava alla fine della 

corfa di fc cadeva col fa Ito , 0 perche da un Cavallo faltava 

fopra in un altro. Che necefiìtà dico io aveva il Defultore, 

dopo aver fatto i fette giri della corfa ( la qual corfa nel 

Circo MafTimo fi può computare fette miglia Italiane ) 

di faltare fopra l’altro cavallo, che conduceva , il quale per 

sì grande gita doveva edere fianco , quando potevafi alla 

fine della fettima corfa , fe avede di nuovo fubitamente 

dovuto correre, preparaceli un altro frefeo cavallo ? Io non 

mi ricordo di aver mai letto , che dopo la fine della corfa 

i Defultori immediatamente correderò un’ altra volta . 

Il paffo d’ Ifidoro mi pare molto ofeuro , o mancante , o 

feorretto : imperocché Ifidoro dice .Dopo che il Defultore era 

arrivato alla fine della corfa difendeva col fatto , 0 perche da 

un cavallo in un' altro faltava fopra . Io azzarderò una mia 

congettura , con la quale fi podono interpetrare le parole 

d’ Ifidoro . Quando il Defultore era arrivato alla fine non 

della fettima corfa , ma alla fine di ciafcun giro, allora 

fpeditamente , e con dedrezza faltava fopra un’ altro ca¬ 

vallo , ed in ciafcuno giro mutava un cavallo corridore,© 

così fette volte faltava nel correre da uno in un’altro ca¬ 

vallo. Tito Livio nella Dee. 3. del lib. 3. cap. 20. dimodra 

il gran vantaggio di quedo efercizio dei Defultori parlando 

dei Numidi, e dicendo . Alla maniera dei Defultori, condu¬ 

cevano, due cavalli : effendo coflume fpeffo nel mezzo di un acer¬ 

rimo conflitto di faltare armati da uno fianco cavallo fopra. 

un frefeo . Ed Ovidio con metaforica venudà dice nel lib. r. 

degli Amori Eleg. 3. v. iy. 

.non piace 

L' aver di molti Amanti , 

Ed in amor non fono 

Qual faltat or dalI' un defiricr nell' altro , 

E tu dolce mia cura 

( Credimi pur , mio ben ) fempre farai . 

(16) Tacit. lib. iy. Ann. cap. 32. 

(17) Juven. fat. i. v. 22. 

(18) Mar. lib. r. Spect. Epigr. 6. 

(19) Svet. in Domit. cap. 4. Ancora le donzelle Romane, 

contefero nel correre, come dice Sifilino nella vita di Do¬ 

miziano voi. 2. pag. 1107. Egli diede un magnifico fpettacolo, 

che non fu degno d' ifiorìa , eccettuato che le vergini contrafia- 

rono nella corfa . Si vede ancora che ne’ tempi della Repu- 

blica era in vigore la paflìone di guidare i cocchi , mentre 

narra Afconio pag. 148. Orat. Cicer. Che nei giuochi Circenfi 

dati da Siila dopo la vittoria , anche te perfine ouorate guida¬ 

vano le quadrighe, tra i quali Caio Antonio. 

(20) Quede divife di colori fi chiamavano in latino panni. 

Vedi Svet. in Domiziano, e Giovenale fat. ir. verf. 196. A 

quede quattro fazioni due n’ aggiunfe Domiziano, conforme 

dice Svetonio nel luogo citato. Aggiunfe alle quattro anti¬ 

che fazioni dei giuochi Circenfi due, quella di color di oro, e 

quella di color di porpora : Ma predo furono levate, e re- 

darono le quattro antiche. Cafilodoro nel lib. 3. epid. yi. 

fpiega più ingegnofamente , che verifimilmente le ragioni 

diquedi colori., e di tutte 1’altre cofè fpettanti ai giuochf 

Circenfi , tra le quali vi fono molte cofe degne di eder lette. 

Di quede fazioni vedi la Chaufle nel Mufeo Romano voi. 2, 

tav. 24. pag. 17. Siccome ancora Montfaucon nel fuppl. 

dell’Antichità voi. 3. pag. 179. Quede fazioni alle volte 

cagionarono grandi emulazioni, feommede, e turbolenze , 

conforme dice Virgìl. nel lib. 2. dell’En. v. 39. 

In 
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Quatuov Aurigae e fingalis faftionibus fìngali, eam afe endifient currus, ad carfani parati in catcel ibus 

fignum expectabam, quod antiquitus tuba dabatur: ad quem morem refpicit Sophocles ( in Eie tir. ver fi, 

712.) Ad aereae tubae cantum profiluerunt, <& Sidonius Apollinaris Carni. 23. verf 3 39f 

Tandem murmure buccinae Erepentis, 

Sufpenfas tubicen vocans quadrigas, 

Effundit celeres in arva .currus ec. 

Et Ennius lib. 1. Anna!, verf. 91. pag. 1459? 

....... Vel uti Confol quom. jnittere fignuin 

Volt omnes avidei fpettant ad carceris oras ec. 

Sed poflmodum mappa fignum dari coeptum efi, quod dicebatur mappam mittere t Mfia mappa, pro¬ 

tinus Agitatores maxima vi e care er ibus fe proripiebant, equofque validi fime in carfani dabant (21). 

Septem circa metam utramque peragebantur circuitus, quos fpatia veteres vocant, & gyi os (22). 

Vittoria penes illius fatiioni s aurigam, qui prior hos circuitus confeci fiet, erat. Haec fepties repetita 

(ircuitio Miffus (23) dicebatur. Priore abfoluto, quatuor novi currus emittebantur, & fecundus inftE 
tue- 

Scinditur incertum {ludia in contraria vulgus. 

Imperatores ipfi communis bujufce morbi non fuerunt exortes ; 

Caligula, 0“ Nero Profittine (Induerunt. Ita Juvenalis, ut vidimus, 

Sat. 11. verf. 195. Prafinam faftionem innuit, cui maxima 

pars urbis plaudebat, & vittoriani gratulabatur ; 

.. fragor aurem 

Percutit, eventum viridi? quo colligo panni 

Cuperus in Apoth. Homeri pag. 59. inquit , in antiquis hi* 

ftoriarum colleftaneis codicis Vaticani <y6. Oenomaus di¬ 

citur invernile Circenfium ludorum colores, iliofque , qui 

terram repraefentabant,agitatores exornafle viridi, qui mare 

Kvunu vel caerulea velle: Quod (i color viridis viciffet, ter- 

rae fertilitatem omnes fperabant, f caeruleus , tranquillam 

& felicem maris navigationem . Quare agricolae optabant vi¬ 

ttoriani viridi colori , nautae caeruleo . 

(21) Miram Circenfium certaminum deferiptionem Maro-, 

ne dignam prope piaculum effiet praeterire . Ea ita rem oculis 

fubjicit, ut non animo , fed oculis ufurpare fibi lettor videa-* 

tur: fc Georg, lib. 3. verf 103. 

Nonne vides , cum praecipiti certamine campum 

Corripuere , ruuptque effufi carcere currus , 

Cum fpes arreftae juvenum, exultantiaque haurit 

Corda pavor pullans ; illi inflant verbere torto, 

Et proni dant lora: volat vi fervidus axis, 

Jamquc humiles, jamque elati fublime videntur. 

Aera per vacuum ferri, atque adfurgere in auras . 

Nec mora, nec requies; at fulvae nimbus arenae 

Tollitur, humefeunt fpumis , flatuque fequentum . 

Tantus amor laudum , tantae efl viftoria curae . 

Ac c urat i firn am quoque bujttfmodi certaminis deferiptionem legere 

tjl apud Sophoclem in Elettra verf. 6yy. apud Sidonium Apoh 

liti. Carni. 23. verf. 310. & feq. 

(22) Sidonius Apoll. Carm. 23. verf 371. inquit 

Stringis quadrijugos, & arte fumma 

In gyrum bene feptimum refervas. 

Id confirmatur ab Aufionio Epitaph. jj.ó* eleganti Propertio 

fib. 2. Eleg. 2y. verf, 25. 

Aut prius infefto depofeit praemia curfu, 

Septima quam metam triverit ante rota ? 

Et Ovidius Haheuticon verf. 66. inquit ■ 

Seu feptem fpatiis Circo meruere coronam . 

Montfi. Antiq. expl. voi. 3, pag. 288. de gyrorum numero 

jnquit: Graeci non videatui femper unam, eamdemque ra* 

fionem habuifle circa numerum gyrorum, qui currenda 

perfolvererjtur . Homerus unum gyrum curfumque ponit, 

fcd praelongum; Pindarus ( Olymp. Od. 2, & Pytb. Od. s - ) 

quadrigarum duodecim curfus conficientium . Sophocles 

autem in Elettra verf. 727, feptem, inquit, Seneca Epijl. 

30. pag. 440. Quomodo manifeflior notari folet agitatorum 

laetitia, cum feptimo fpatio palmae appropinquant, Vide 

Arnobium adverfus Gentes lib. 7. pag. 303. Latiantium lib. 

7. Xiphilinum in Commodo , & Ifidorum Etymol. lib. iS. Gyri 

Vero etiam vocantur cirumitus a Divo Hieronymo in vita Hi- 

larionis pag. 22. voi. 2. Metas figurate dixit Cajfiodorus loc. 

pit Septem metis certamen omne peragitur. Ad metarum 

fiexum arte fumma opus erat, in qua maximum ad vi floriam 

affequendam momentum ; nam fedulo metam evitare oportebat, 

& quam maxime pofiet currum circumagere, ne alter inter¬ 

vallum intercipiendopraeverteret ; ideo Horatius lib. 1. Od. 1. 

Metaque fervidis evitata rotis . Vide etiam Homerum Iliad. 

lib. 23. verf, 306. & feq. 

(23) ELinc quid fibi velit illud Virgilii lib. 3. Georg, verf 

18. dignofeitur 

Centum quadrijugos agitabo ad flumina currus. 

Servius hoc carmen explicat, inquietis. Idefl unius dici exhi¬ 

bebo Circenfes ludos, ut Varro dicit de rebus populi Ro¬ 

mani, olim XXV. mifli exhibebant. Crederem propello hal- 

lucinatum effe Clar. Gedoyn in hujus verfus explicatione ( Me- 

pioir. des Infer, voi. 13. pag. j(5r. ) , dum affirmavit vigin- 

tiquinque currus fimul cucurriffe, his verbis . A Rome dans 

le grand Cirque on donnoit en un jour le fpeftacle de 

cent quadriges . Centum quadrijugos agitabo ad flumina cur¬ 

rus, dit Virgile , & Fon faifoit partir de la Barriere juf- 

qu’a vingt-cinq a la fois ; C’eft ce que les Latins appel- 

loient miffus, emijfio , & les Grecs . Nous ignorons 

combien des chars a quatre chevaux 1’on aflembloit a la 

Barriere d’Olympic; j’ai peine a croire que le nombre en 

fut aulii grand qu’a Rome, car on ne peut comparer l’etat 

de la Grece a la fplendcur de Rome , furtout fous Ics pre- 

miers Empereurs. Quaenam confufio fuiffet, (i XXV. cur¬ 

rus fimul cucurriffent ? Sane Domitianus in ludis faecu/ari- 

bus , qui omnium fipetiaculorum genere celebrabantur iti Urbe , 

praeter morem in tanta celebritate curules ludos multiplican¬ 

dos cenfiuit. Svetonius in Domit. cap. 4. inquit. Circenfium 

die, quo facilius centum miflus peragerentur, lingulos a 

fc- 
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corfa afpcttava il fegno alla fcappata, il quale anticamente li dava con la tromba; avendo in 

mira tal coftumanza Sofocle (nell’Eleèlra v. 712.) Al fruono della tromba frapparono , e Sidonio 

Apollinare Carm. 23. v. 339. Finalmente con lo firepito d'una finora tromba il trombettiere chiama 

le quadrighe anfeofe a correre. Ed Ennio nel I, degli An. v. 91, p. 1459. 

A guìfi di Con fri, quando vuole 11 fegno dare, avidi tutti afpettano Circa le mojfe, 

Ma dipoi fù cominciato a darfi quello fegno con la mappa, (cioè un piccolo panno fimile ad un 

fazzoletto), che fi diceva gettare la mappa. Gettata la mappa fubito gli Aurighi con grand’impeto 

frappavano dalle mafie, e fpingevano fortemente i cavalli al corfo (21). Si facevano intorno all’ una, 

ed all’altra Meta fette giri (22). Confeguiva la vittoria quell’ Auriga, il quale era il primo a termi¬ 

narli . Tutti quelli fette giri fi chiamavano mijfus, cioè una corfa (2 3). Fatta la prima corfa, efcivano 

fuori 

In fazion contrarie il volgo incerti 

Ecco partito , 

Gl’ ideili Imperatori n<*n furono efenti da quello comune 

fanatifmo; Caligola, c Nerone furono per la Fazione Pra- 

fina , ed a quello propofito, come abbiamo veduto, dice 

Giqvenale fat- ir. v. 195. 

Da gran rumor di gente acclamatrice 

Poiché l* orecchio mio refla colpito , 

Chiaro comprendo , evento aver fortito 

, Prafina fazion molto felice , 

accennando la fazione Prafina , alla quale la maggior parte 

della Città applaudiva, c fi congratulava della fua vittoria. 

Il celebre Cupero dice nell’ Apoth. Homeri pag. 59. nelle 

antiche raccolte dell’ ifiorie del Codice Vaticano 96. fi dice 

che Enontao inventò i colori delle fazioni dei giuochi Circenfi , 

e quelli Aurighi , che vapprefentavano la Terra , erano, ornati di 

color verde , quelli del Mare erano vejliti dì color celejle. Se il 

color verde vinceva tutti , fperavano una buona raccolta , fe il 

celejle una felice navigazione ; perciò gli Agricoltori defiderei- 

vano , che viucejje il color verde, i Nocchieri il celefle ec. 

(21) Sarebbe quali un delitto di tralafciare la deferizione 

in vero maravigliofa delle contefe dei giuochi Circenli degna 

del gran Virgilio . Talmente il celebre poeta rapprefenta 

la cofa , che pai® , che il lettore non la concepifca con 

l’anima, ma la vegga coi propri occhi: Così $’ efprime 

nella Georg, lib. 3. verf. 103. 

Forfè noi vedi, allora che lafcìate 

Le tnojje , i cocchi per I' aperto campo 

Corron precipìt'fi, e fi rifveglia 

I)e' giovani la fpeme , e loro balza 

Per timor di efier vinti il core in petto ; 

Non vedi , io ti dicea , come fcuotendo 

Vanno la torta sferza, e curvi, e chini 

Allentano le brìglie? al ratto moto 

Volati le ruote , ed il volar le fcalda ? 

Ed or più baffi, or più fublinii in alto 

Par che forgano all' aure, e fica portati 

Per lo vano del del. Non v' e dimora 

E ripofo non v' è . D' arida polve 

Levafi un fofeo nembo y umido il dot-fio 

Han pel proprio fudore , e pel refpiro 

De'feguenti Corfier : tanta è la brama 

Della vittoria , ed il desìo di lode ■ 

E' degna ancora di efler letta 1’ accuratiflima deferizione 

di quelle contefe in Sofocle nell’ Eleélra v. <>99. ed in Si¬ 

donio Apollinare Carm. 23. v. 31P, e feg. 

(22) Sidonio Apollinare Carm. 23, v. 371. d/ee . Ritieni 

da primo le quadrighe, e bene tu arriverai al fet timo giro. 

Venendo ciò confermato da Aufonio Epitap. 35.. e dall’ 

elegante Properzio nell’Eleg. 25. v. 2$. 

Evvi qualcun, che non compiuto il corfo. 

Efigga la mercé, pria che alla meta 

Fra i fette fipazj egli non giunga 1 

Ed Ovidio Halieuticon v. 66. 

E/ulta del trionfo allor che i fette 

Giri varcati già toccò le mete . 

Montfaucon nel voi. 3. dell’Ant. pag. 288. dice intorni 

al numero delle corfe . Pare che i Greci non fiano fiati fiempre 

uniformi nel numero delle corfe. Omero ne pone una folamente, 

ma che era molto lunga . Pindaro ( Olimp. od. 2. & Pyt. od. y.) 

in più di un luogo ne ammette dodici . Sofocle nell’ Eleftra 

V. 727. fette. Seneca Umilmente dice Epill. 30. pag. 440, 

Come fuol manifeflarfi più I' allegrezza degli Aurighi, quaud» 

s' avvicinano al fettimo fipazioper confeguirl la Vittoria . Vedi 

Arnob. adverfus gentes lib. 7. pag. 308. Laflant. lib. 7. 

Xiphil. in Commod. e Ifid. Etymol. lib. 18. Quelli giri da 

S. Girolamo nella vita d’ Ilarione pag. 22. voi. 2. fono chia¬ 

mati Circumitus. Caffiodoro nelluog. cit. li nomina figurata¬ 

mente mete . Ogni contefa fi termina con fiette mete. Faceva 

dì bifogno d’ un’ arte fomma degli Aurighi nel voltare 

attorno alle mete per confeguire la vittoria : imperocché 

bifognava con accortezza evitarle, e girare llrettamcnte col 

carro, acciocché un’ altro non pallate avanti : perciò dille 

Orazio lib. j. Od. r. 

Quinci da fervide Rote sfuggefi la meta . 

Vedi ancora a quello propofito Omero lib. 2 3. v. 306. e feg. 

(23) Da quello fi conofce quello che ha voluto dire Vir*. 

gilio nel lib. 3. della Georgica v. 18. 

In offequio di lui cento quadrighe 

Agiterò dell' alto fiume in riva . 

Servio fpiega quello verfo dicendo . Cioè in un giorno darò, 

al pubblico i giuochi Ci re enfi, come Varrone dice delle cofie del 

Popolo Romano : Una volta fi davano al pubblico venticinque 

corfe. Io credo certamente , che l’illullre Gedoyn ( Memoir. 

des Infcr. yol. 13. pag. 561.) abbia sbagliato nella fpiega- 

zione di quello verfo , mentre affermò che correfiero infieme 

venticinque cocchi , così efprimendofi . A Rome dans le 

grand Cirque on donuoit en un jour le fipeélacle de cent quadriges. 

Centum quadrijugos agitabo ad flumina currtIS. dit Vir gilè y 

& Con faifioit partir de la Barriere jufiqu'a vìngt-cinq a la 

fiois : c'cfi que les Latius appelloient milTus , emiffio , & les 

Grecs . Nous ignoro»s combicn des chars a quatte chevaux 

fon (iffemhloit a la Barriere d' Olympie y fiat peiue a croire que 

le nomire en /ut auffi grand qui a Rome , car on ne peiit com¬ 

parer fetat de la Grece a lafplendeur de Rome , fùr toutfinis 

les premiers Empereurs. Qual confufione farebbe fiata fc 

avefiero corfo venticinque carri infieme ? Domiziano nei 

giuochi Secolari , i quali di tutti gli fpettacoli con maggior 

magnificenza fi celebravano in Roma, determinò fuori del 

coftume , che in tali felle fi moltiplicafiero i giuochi della 

corfa dei carri. Svetonio in Domiziano cap. 4. dice. Nel 

giorno dei Circenfi, acciocché più facilmente faceffero cento corfe, 
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tuebatur Miflus, & deinceps eadem ratione ufque ad quintum & vigefimum. Tot mijfibus Circenfes 

unius diei conflabant. Non modo vitior es aurigae varia praemia, ut aureos, coronas, palmas confe- 

q nebantur, quae etiam petere ab Agonothetis confueverant, fed quoque his vitior i bus & flatuae, & 

tituli, & elogia vitioriarum indicia decernebantur, uf ex vetuflis fer ipt or ibus f atque infer iptionibus 

colligitur (24). 

Coronidis loco minus pervulgata quaedam attingemus * llarijflmam corneolam (*) videre mihi 

contigit penes amplijjimum Dominum Cecchi cohortis praefetium Romae in Hadriani arce ( hodie Ca¬ 

pello S. Angelo ) opificii non adqmuffim exatii. Ea infculptum habet duodecimjugem (15) currum 

equis currentibus," flante viro cum lorica fafeiis Jeu loris compatia, dextra coronam geflante, Siniflror¬ 

fani Vitior ia adflat alata, laeva palmam gerens, dextra coronam, velati coronatura Vitior em. Hae 

circum litterae exaratae leguntur STESTVS. Hoc mihi nomen tam ignotum, quam quod ignotfil¬ 

mimi . Fortajfe ad aliquem ex proceribus referendum efl curru vitior em, prae fer tipi propter veflitum, in 

quo aliquid ornatius quam in communibus Aurigis obfervatur. Antiquariorum praeclarifimus Philippus 

Buonarroti in veterum vitreorum (26) laudatijfimo commentario vitreum vas profert, in quo aurigae 

figura quadriga invetii loricati perquamfimilis noflrae gemmae vifitur. Lorica fafeiis, Jeu loris 

compatia efl. Praeclare Galenus de fafeiis cap, 10 6. obfervat ad confringendas coflas aurigis 

in 

feprenis fpatiis ad quina corripuit. Nempe fingulos mijjiis 

Jiptem circuitibus perfici folitos contraxit, & quinos tantum 

circuitus fingulis adtribuit , alioqtiin nimis in longum res 

ahiijfet. Xipbilinus in Calig. pag. 908. Natalis erat Caji; 

vicies quatuor interdum miflus, interdum viginti dedit. 

Svetouius in Claudio, cap. :i, Circenfes frequenter etiam 

in Vaticano cammiflt, nonnumquam interje&a per quinos 

miflus venatione. Idem in Nero. cap. 22. Neque diflimu- 

labat velle fe palmarum numerum ampliare ; quare fpefta- 

culum multiplicatis millibus in ferum protrahebatur, ne 

dominis quidem jam faftionum dignantibus, nili ad to¬ 

tius diei curfum, greges ducere. Xipbilinus in Commod. 

pag. 1213 Ludis Circenfibus , equis feptimo loco certa¬ 

men curfus inituris magna multitudo puerorum accuri 

rit . Caffiodorus {voi. 1. lib. 3. Epijl. yj. pag. 223.) Nec 

vacat quod viginti quatuor millibus conditio hujus certa¬ 

minis expeditur, ut profe&o diei noftifque horae tali nu-> 

mero clauderentur. Idem ( in Cbron. voi. 2. pag. 1352. ) 

de Philippo Imperatore feribit. Quadraginta etiam miflus 

natali Romanae urbis concurrerunt. Quare ab his aufìori- 

lus clare demonflratur , verbum mijjus idem ege ac curfus . Nec 

audiendus celebcrr. Comment. de la Cerda ad illum Virgilii 

verpum , qui mijjiis perperam apud Svetonium pro quadrigis 

iiiterpetratut' i nam ait In Romano Circo Anguli miflus 

fiebant pro diverfitate colorum . Miflus vero erant vigin- 

tiquinque , qui perinde concinebant centum currus . Varro 

apud Servium Olim viginti quin que mifjus fiebant . Sunt au¬ 

tem miflus «<ipfae, & emifliones equorum e carceri- 

bus . Neque contra hoc efl: Svetonium in Domitiano cap. 

4. nominare miflus centum . Ille enim procul dubio rei 

fpexit ad numerum curruum , non ad mifliones . Fieri enim 

nequiret, ut uno die centum mjflus peragerentur, fi ac- 

cipiantur pro equorum emiflione e carceribus. Sed fcieni 

dum in hac re variatum aliquando, neque femper datos 

vigintiquinque miflus , ac perinde neque currus centum . 

Poeta autem attigit, quod communius fa&um in Circo. 

Quae dixi, vpra puto; fcd poflit quifpiam fentire cuna 

Turnebo centum currus accipi a poeta pro multis ex cqn- 

fuetudine poetarum . 

(24) Xipbilinus lib. 77. pag. 1295. voi. 2. de Caracalla 

narrat. Agitabat currus ornatu Veneto.- praeficiebat autem 

certaminibus unum ex libertis , caeterifve locupletibus , 

ut in ea magnos fumptus facerent , eofque veneraba¬ 

tur ex inferiore loco, atque aureos ab iis quafi ho¬ 

mo abjeftiflimus petebat , dicebatque fe in agitandis 

curribus folem imitari, eaque in re maxime gloria¬ 

batur . Eo procejfierat Circenfium infiania, ut in agitato¬ 

res favori, praemiifique nullus effet modus. De hac fiuoram 

temporum profiufione queritur in Aureliani vita Vopificus pag. 

452. Vidimus proxime Confulatum Furii Placidi tanto am¬ 

bitu in Circo editum, ut non praemia dari aurigis, fcd 

patrimonia viderentur, quum darentur tunicae fubfericae , 

lineae paragaudae, darentur etiam equi, ingemifeentibus 

frugi hominibus. Maxima vero praemia fuijje propofita iis , 

qui vici fe ut, aurigis , argumento efl marmorea tabula apud 

Panvinium pag. 103. & fieq. & pag. 170. <à* feq. in qua ce¬ 

leberrimorum aurigarum leguntur nomina, & quot vici orias 

retulijfient. Epitaphium Scorpi Aurigae nobili fimi in Mar¬ 

tiale obfervatur lib. 10. Epigr. 33. Ille ego fum Scorpus 

clamofi gloria Circi ec. Quare non immerito Juvenalis Sat. 

7. verfi. 114. ait de celebris ea tempcjlgte Lacertae aurigae 

divitiis . 

, . , . Hinc centum patrimonia Caulfidicorum , 

Parte alia folum ruflati pone Lacertae. 

(*) Tab. XVIII. N. I. 

(2 y) Quamplurima aurigarum nomina a CJar. Montfi. Antiq. 

expl. voi. 3-,pag. 286. relata fiunt. 

(26) Vide Buonarroti Oflervazioni fopra alcuni fram¬ 

menti di vafi antichi di vetro Eab. ^q.fig. 1. pag. 179, 
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fuori quattro carri, e fi faceva la feconda corfa, e così nel medefimo modo feguitando fino alla 

vigefima- quinta. I giuochi Circenli di un giorno erano compofii di tante corfe. Non fidamente 

gli Aurighi vincitori confeguivano varii premii, come di oro, corone, e palme, i quali premii 

erano foliti domandarli ai difpenfatori di tali doni, ma ancora erano decretati a quelli vincitori 

e fatue, e titoli, ed elogii, indizj delle loro vittorie, come fi raccoglie dagli antichi Scrittori, 

e dalle Ifcrizioni (24), 

Accenneremo con brevità alcune cofe non del tutto comuni, Ho veduto una rarifìma 

gemma (*) incifa in Corniola di mediocre lavoro, efillente apprefio rilluftrifs, Sig. Maggiore 

Cecchi Maggiore del Caftello S. Angelo, nella quale vi è il vincitore in piedi tirato da dodici 

cavalli di fronte che corrono, vellito con la lorica formata di fafcie, tenendo nella delira una 

corona. Dalla lìnillra parte vi è una Vittoria alata, che colla finillra tiene una palma, e nella 

delira una corona, come fe folle in atto di coronare il vincitore. Attorno di quella gemma fi 

legge l’ifcrizione STESTVS cioè Steflo (25). Quello nome di Stello mi è del tutto ignoto. 

Probabilmente quello Stello è il vincitore, ed è qualche perfonaggio dillinto, come può oflèr- 

varli dall’ornamento dell’abito, che efce dal comune totalmente degli abiti degli Aurighi. 

Il celeberrimo tra gli Antiquarii Filippo Buonarroti nel fuo pregiatilfimo libro dei vali 

antichi di vetro (26) riporta un vafo di vetro, nel quale fi vede in una quadriga la figura 

di un’Auriga vellito della lorica, fimiliflima alla nollra gemina. La lorica è compolla di 

fafcie, o correggie. Galeno nel libro delle fafciature cap. 106. egregiamente olferva efièr foliti 

i Cocchieri fervirfi di quelle fafciature della lorica per tener frette le cofole, ed aver ciò 

favia- 

riforma che ciaf cuna corfa , che fi faceva col girare fette volte, 

fifacefie folamente cinque volte , Cioè ridufle ciafcuna corfa , 

che era folita farli con fette giri, a foli cinque giri » altri¬ 

menti troppo in lungo farebbero andati quelli lpettacoli . 

Sifilino in Caligola pag. 908. Nel giorno natalizio di Cajo 

qualche volta ventiquattro corfe , qualche volta venti. Svetonio 

in Claudiocap.it. Fece frequentemente ancora i giuochi Circen fi, 

alle volte interpofia la caccia, delle Fiere, per cinque corfe. Il 

medefimo in Nerone cap. 22. Ne dijfimulava di volere ampliare 

il numero delle palme ; perlaqualcofa fi tirava alla fera lo.fpet- 

tacolo moltiplicate le corfe, neppure già. giudicando degno i 

Signori, delle Fazioni, che gli Aurighi conducejjero i cavalli , 

fe non dovevano correre in tutte le corfe in tutta la giornata. 

Sifilino in Commodo pag. 1213. Nei giuochi Circe ufi, quando 

era per farfi la fettima corfa , accorfe una gran moltitudine di 

giovinetti. Cafliodoro. (voi. 1. lib. 3. Epift. S«- pag- 2,=^ 3- ) 

Ne importa che fi faccino ventiquattro corje , condizione di 

quefio combattimento : acciocché V ore del giorno , e della notte 

con tal numero fiano terminate ■ Il medefimo ( nella Cronica 

voi. 2.. pag. 135,2. ) fcrive deir Imperator Filippo. Che nel 

ricorrere il giorno della fondazione di Roma furori fatte qua¬ 

ranta corfe . Perlaqualcofa da quelli autori è chiaramente 

dimoflrato , che la parola miffus è la medefima che curfus , 

cioè corfa. Nè fi deve afcoltare in quella cofa il molto 

celebre commentatore di Virgilio Padre de la Cerda a quel 

verfo di Virgilio, che mijfus ( cioè corfa ) in Svetonio inter- 

petra male per le quadrighe ; imperocché egli dice . Nel Circo 

Romano ciafcune corfe fi facevano per la diverfita dei colori . Le 

corfe erano venticinque , che contenevano cento cocchi. Varrone 

apprefio. Servio . Una volta fi facevano Venticinque corfe . Sono 

le corfe le fcappate dei cavalli dalle mofie. Nè contro a quefio 

J'a il nominare Svetonio in Domiziano cap. 4. cento corfe. Egli 

certamente riguardi) al numero dei carri, non alle corfe. Im¬ 

perocché- non poteva farfi che in un giorno fi facefièro cento 

corfe, fe fi prendano per la fcappata dei cavalli dalle mofie . 

Ma bifogna fapere cjfer quefle cofe alle volte variate, uè fempre 

date venticinque corfe , uè fempre cento carri. Il Poeta dice 

ciò che il più delle volte fu fatto nel Circo . Quelle cofe che 

io ho dette le giudico vere ; ma potrebbe cìafcuno intendere con 

Tumebo prenderfi dal poeta cento cocchi per molti, fecondo V ufo 

e linguaggio dei Poeti. 

(24) Sifilino nel lib. 77. pag. 1295. narra di Caracalla. 

Che egli guidava i carri con la divifa celefle — faceva prefiedere 

alle conte fe uno dei liberti, 0 altre perfone ricche , acciocché 

in quefii giuochi facefiero grandi fpefe , e come inferiore di grado 

gli onorava , e come uomo vilijfimo domandava da loro de' denari. 

Diceva nel guidare i cocchi d'imitare il Sole ; per quefio motivo. 

fommamente fi gloriava . A tal fegno era arrivato ilfanatifmo. 

di quelli giuochi, ed il favore verfo gli Aurighi, che non 

ci era. veruna mifura nella profulione dei premi verfo quella, 

gente. Di quella prodigalità dei tempi fuoi fi lamenta gru¬ 

llamente Vopifco nella vita di Aureliano p. 452. Noi vedemmo 

vicino al Conflati) di Furio Placido tanti favori rifguardanti 

i giuochi Circenfì, che non folamente fi davano premii agli Au¬ 

righi , ma quafi patrimonii , mentre fi regalavano tuniche di 

mezza feta, e vefii con fafcie ornate di oro , e di fita . Si 

donavano ancora cavalli, con rincrefimento degli uomini probi. 

I premii però maggiori fi davano a quegli Aurighi, che avef- 

fero vinto. Una riprova è l’ifcrizione apprelfo Panvinio, 

nella quale fi leggono fcritti i nomi dei famofi Aurighi, e 

quante vittorie avellerò riportate . L’ Epitafio di Scorpo, 

Auriga nobilifiìmo fi ofTerva in Mandale 1. io. Epigr. 53. 

Io fono quello Scorpo Gloria del Circo clamorofo 

Perlaqualcofa ha gran ragione Giovenale nella Sat. 7. v. 114, 

di efclamare in quel tempo contro le ricchezze dell’ Auriga 

Lacerta. 

.. Pon da una parte 

D' un centinaio d' Avvocati il cenfo ; 

Dall’ altra quello di Lacerta immenfo, 

Che d' Auriga il vefiir profefia e I' arte. 

(*) Tav. XVIII. N. I. 

(25) Moltiflimi nomi di Aurighi fono riferiti da Montfau- 

con nel voi. 3. pag. 286. delle Antichità fpiegate . 

(26) Buonarroti fopra i vali antichi di vetro Tav. 27, 

fig. 1. pag. 17J. 
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in more fuiff'e loricas induere. Ita fapienter provifum, ne pectus agitatione, & anhelitu fatiga¬ 

tum fatifceret. Comes Caylus Camaeum evulgavit (27) quod Neronem repraefentat quadriga fubli- 

mem, altera manu tenente fceptrum, altera mappam, in Circenfibus mitti folitam, capite ra¬ 

diato, circa quod rudibus litteris <& exi flent ibus legas NERON ATOTCTE, quae infcitiam opi¬ 

ficis arguunt. Apud eumdem videre efl aliam gemmam figura potius quam artificio fpe flandam, 

quae vi florem in ludis exhibet curru viginti equis infintelo infidentem (2 8). Videtur hic, quifquis 

ille fuerit, Neroni ipfe anteflare voluifie, qui tantum decemjuge curru Olympiis aurigavit. De hac 

Com. Caylus gemma ita inquit Winkelmann (29). Le Chevalier avec vingt chevaux de front, fur 

une pierre de Monf. le Comte Caylus (30) ne femble pas erre fur un char, mais plutot monte 

fur un des chevaux, quoiquhl parodìe un peu trop elevè pour etre bien a cheval. Clar. Caylus 

in additionibus & corregionibus voi. 4. pag. 10. e n.fe defendit, & ita de Vinkelmann loquitur, 

II fe trompe afliirement, car les chevaux font non feulement attelès a un char; mais celui qui 

les conduit tient un fouet d’une main, & de 1’autre une palme ec. Circenfium quaedam Jpecies 

Florentiae adhuc viget, ubi ante magnificum templum Coenobiumque Dominicanorum Sodalium Aletae 

Circo in medio exfurgunt, circa quas in pervigilio celebritatis S. Io. Baptifiae quatitor bigae ab 

aurigis diverfo panno diflinflis impelluntur, trefque circuitus feu gyri perficiuntur, Victori bravium 

efl conflitutum. 

EQUES 

(27) Caylus Àntìquìtes Egyptieunes Cf. voi. i. pag. aij. 

(2!;) Loc. cit■ pag. 165. & fii\ 

(29) Defcriptiau des Pierrcs cc. de Stofcb pag. 468, 

(30) Ree. d' Ant. T. 1. ff. RX. uutji. 4, 
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faviamente penfato, acciocché il petto non reftafle offefo dalla violenza del correre, o dalla 

agitazione, e difficoltà di refpirare. Il Tempre celebre Conte di Caylus pubblicò un Cammeo (27) 

che rapprefenta Nerone in un carro tirato da quattro cavalli, tenendo da una mano lo fcettro, 

dall’altra la Mappa, folito contrafegno dei giuochi Circenfi. La Tua tefta è radiata, attorno la 

quale in rozze lettere di rilievo vi li legge NERON ArOYCTE cioè Nerone Auguflo ; quella ifcrizione 

autentica l’ignoranza dell’artefice. E' degna di vederli apprefiò il medelimo illullre Antiquario 

un’altra gemma fingolare (2 8), pregiabile più per il foggetto, che per il lavoro, la quale rap¬ 

prefenta un vincitore dei giuochi Circenfi in un carro tirato da venti cavalli. Chiunque fofie 

collui fi vede che volle fuperar l’iftelfo Nerone, che corfe con dieci cavalli di fronte. Di 

quella gemma del Conte Caylus, così parla Vinkelmann (29). Le Chevaìier avec vingt cbevaux 

de front, fur une pietre de M. le Comte Caylus (30) ne femble pas etre far un char, mais plutot 

monte fur un des cbevaux, qitoiquìl paroijfe un peti trop elevò polir etre bien a chevai. Il celebre 

Sig. Caylus nelle Tue aggiunte e correzioni voi. 4. pag. io. e 11. li difende da Vinkelmann, 

così efprimendofi. Il fe trompe ajfurement, car les cbevaux font non feulement attelés a un char, 

mais celiti qui les conduit tient un fouet d’ime main, & de l'autre ime palme &c. Una fpecie di 

quelli giuochi Circenfi efille ancora in Firenze, dove è una piazza avanti il magnifico tempio 

de’Padri Domenicani, nel mezzo della quale vi fono due piccoli Obelifchi, che fervono di 

Mete, intorno alle quali nella vigilia della folennità di S. Gio. Battilla fi fanno correre in 

giro tre volte quattro bighe guidate dai Cocchieri diftinti di diverfo colore, ed è alfegnato 

un palio per premio al vincitore. 

Tom. L D d UN 

(17) Conte di Caylus Antiquités Egiptiennes ec. Paris. 

1751. voi. 1. pag. 215. 

(2$) Luog. cit. pag. 16$, 

(29) Defcriptions des Pierres &c. de Stofch. 

(30) Ree. d’Ant. T. 1. PI. do. n. 4,, 
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XXXVIII. 

EQUIS DECURRENS' 
AULI OPUS, 

Car neo lac ì nel finn, 

EX MUSEO OLIM MEDICEO NUNC S. C. M, QVicl ftbi velit Equeftris haec figurai incertum eft, nec facili opera lis componi pote fi. Hanc 

gemmam primus evulgavit Baro de Stofch (i), fiuamque de ea fient enti am equitem Grae¬ 

cum effe pronunciava hifice verbis. Eques galea te&us pernici equo citato curfu vehi¬ 

tur, miffile telum jaculans, fagulo fuperindutus, fcutoque ad ephippiorum latus appenfo, in 

quo Medufae caput incifum eft. Graecus effe ex armatura videtur, quod armorum genus in 

ufum fuum tranftulere Romani, cum tutius, ac utilius id obfervaftent, uti ait Polybius (fi). 

Quare ( Romani ) cum magifira experientia reprobarent ( fuum armaturae genus ) Graecanicam 

armorum flrucluram fiuae loco facile ufiurparunt. Romanos Equites Graeco more ornatos affa¬ 

bre deferibit Jofephus (3). Equitibus gladius eft ad dexteram oblongus, fi contus item longus 

in manu, ficutum ad latus equi tranfiverfium, fi in pharetra portantur tria, aut plura jacula, 

cufipide lata, fi haftis magnitudine non cedentia, galeas, fi loricas peditibus fimiles omnes habent. Ejus 

veftigiis infiftit Gorius (4) Equitem Graecum ibi fcalptum arbitratus equo celeri vedlum, jacu¬ 

lum in hoftes intorquentem ; adjecit que Clypeos, quibus Etrufici (5), Graeci (6), ac Romani milites 

utebantur, praegrandes ac rotundos fuiffe. Neuter vero, quid fingillatim Eques ille notaret, patefecit. 

Ego aliquid eorum diligentiae adjicere conabor s in re parvi momenti, fi obficura fi voluifie fiat 

erit, nec non aliquas adjicere conjecturas. 

Decurfionem fieu Trojae ludum, qui magno apud Romanos in pretio, ufiuque fuit, nemo non 

novit. Hoc fip e Eiaculi genus vehementer Jul. Caefiar adamavit, populoque exhibuit, ut ait Svet. (7). 

Trojam luflt turma duplex majorum minorumque puerorum, fied eo impenfius delectatus eft Au¬ 

gii(lus, tefte eod. Svetonio (8). Trojae ludum edidit frequentiftime majorum minorumque puero¬ 

rum dele£lu, prifei, decorique moris exiftimans clarae ftirpis indolem fic notefeere. Graphice 

hunc ludum deficriptum fiufipicimus apud V. Maronem, in quo nobilis Juventus Equorum curfiu exer¬ 

cebatur : Hi galea fi haftis armati pugnant, eo modo, ut verifimilia praelia fingant, ac belli fipe- 

cimina praebeant (9). Inde conjiciendi anfani arripere in proclivi eft, Equitem, de quo agimus, unum 

ex iis, qui huic ludo operam navarent, referri, fieu Principem Juventutis, quo nomine flante repu- 

blica 

(1) Stofch Gem. Aut■ pag. 21. Conflatilem noftvae gemmas 

Equitem in Monumentis Herculaneis in Catalogo pag. 1 59. 

memoratum legimus . 

(2Ì Polyb. Hijl. lib- <S. pag. 471. 

(j) Jofeph. de bello Judaica lib. 3, pag. 8 

(4) Gori Mufeo Flor. voi. 2. Tab. 2. pag. 10. 

(5) Vide Tb. Dempfterium de Etruria Regali Tab• 21 • 48, 

S1 * * 4 5 * 7 8- 53- 34- & Clarif. Seuat. Phil. Ruoti arroti ad cadivi mo¬ 

numenta addita Operi Dfinpfieriduo pag. 45. 

(£>) Petri Villorii Var. Le&ion. lib. 19. cap. 13, 

(7) Svet. in Caef. cap. 39. 

(8) Svet. in Aug. cap. 43. & Dio. Gag', lib. O. Delegati 

funt cu ludo alii Imperatores , Vide Svet. in Tiber. cap. C. 

Calig. cap. 18. Clattd. cap. 21. Ner. cap. 7. Afcanius Trojae 

ludi morem renovavit, velati inquit Virgilius lib. 5. Aen. 

yerf 598. 

Et prifeos docuit celebrare Latinos.* 

Quo puer ipfe modo, fccum quo Troia pubes. 

Albani docuere fuos ; hinc maxima porro 

Accepit Roma, & patrium fervavit honorem : 

Trojaque rjunc , pueri Trojanum dicitur agmen. 

(9) Elie ludi , de quo agitur, tefe Virg. Aetjeid, lib. 5. verf. 

$6o. & feq. ordo erat. 

Tres Equitum numero turmae, ternique vagantur 

Duttores ; pueri bis feni quemque fequuti 

Agmine partito fulgent, paribufque magiftris cc. 

Deinde 

Olli difeurrere pares , atque agmina terni 

Diduftis folvere choris , rurfufque vocati 

Convertere vias , infeftaque tela tulere ,* 

Inde alios ineunt curfus , aliofque recurfus 

Adverfis fpatiis ; altcrnofque orbibus orbes 

Impediunt, pugnaeque cient fimulacra fub armis. 

Vide Rofn. Antiq. Rom. Paralip. cap. 25. pag. 371. & feq. 
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XXXVIII. 

UN CAVALIERE CHE CORRE 
OPERA D' A U L 0, 

Incifa in Corniola. 

DEL MUSEO GIÀ MEDICEO ORA DI S. M. C. 
\ NOn è facile a mio credere il decidere quello, che rapprefenta quella figura equefire. 1! 

Baron Stofch (i) che prima di tutti ha pubblicato quella gemma, è di fentimento, che 
fia un Cavalier Greco: ecco come s’el'prime. Quefla figura rapprefenta un Cavaliere, con 
un elmo in tefla fopra un cavallo, che velocemente corre, in atto di fagliare un dardo, che tiene 

nella mano deftra ; egli è di fopra veftito col figo, avendo uno feudo attaccato accanto alla Jella, nel 
quale è incifa la tefla di Medufa. Quefio Cavaliere fi riconofce dall' armatura e fere Greco, la quale 
i Romani in apprejfo adottarono, avendola trovata piu ficura, e piu utile che la. loro, conforme dice 
Polibio {fi). I Romani avendo conofciuto per efperienza l’incommodità della loro armatura, 
in vece di elTa prefero quella dei Greci, (finefi'armatura alla Greca, della quale fi fervivano i 
Cavalieri Romani, egregiamente deferifie Giujeppe Ifiorico in quefli termini (3). Hanno una fpada 
aliai lunga dalla parte dritta, e una lancia lunga fimilmente in mano, con uno feudo a traverfo 
al fianco del cavallo, e nella faretra portano tre, o più dardi con punta larga, i quali non 
fono minori della grandezza delle picche, ed hanno tutti de’morioni, e delle corazze, ùmili 
a quelle dei foldati a piedi. Gori (4) ha feguitato le pedate di Stofch, giudicandolo un Cavalier 
Greco a cavallo, che corre velocemente, vibrando un dardo contro i nemici, aggiungendo, 
che gli feudi, dei quali fi fervivano gli Etrufchi (5), i Greci (6), ed i Romani foldati, erano 
molto grandi, e rotondi. Quelli due Antiquarii non hanno decifo particolarmente cofa fignifichi 
quello Cavaliere a cavallo. Trattandoli di una materia di poco momento, ed infieme ofeura*, 
ballerà che io aggiunga alla diligenza loro alcune mie congetture. 

E' nota a chi fi fia la crecurfione, o il giuoco di Troia, il quale fù in ufo, ed in gran 
pregio apprefiò i Romani. Di quella forte di fpettacolo fu amantilìimo Giulio Cefare, e 
come dice Svetonio (7) diede al Popolo due fquadre di maggiori, e minori giovinetti, che rappre- 
fentarono il giuoco di Troia. Ma più appafiionatamente fe ne dilettò Augullo, dicendo Svetonio (8). 
SpeffiJJimo diede al pubblico lo fpettacolo di Troia, con la feelta dei maggiori, e minori giovinetti, 
giudicando di render noto così, all'antica e decoroj'a ufanza, l’indole delle illuftri famiglie. Virgilio 
ha deferitto elegantemente quefio giuoco, nel quale la gioventù fi efercitava colla corfa dei 
cavalli. Quelli armati di alla, e morione combattono in guifa di rapprefentare fembianze vere 
di finta ..battagli a, e danno dei faggi del loro guerreggiare (9). Perlaqualcofa fi può da quello 
prender motivo di congetturare, che il Cavaliere a cavallo, del quale trattiamo, polla rappre- 

Dd z. fen- 

(1) Stofch Geni. pag. 21. Nel Catalogo pag. ijp. dei 

Monumenti di Ercolino troviam mentovato un Cavaliere 

Cimile alla noflra gemma . 

(2) Polib. Hift. lib. <£. pag. 471. 

(3) Iofeph de Bello Iudaico lib. 3. pag. 

(4) Gori Muf. Fior. voi. 2. T. 2. pag. io. 

(5) Vedi Dempftero de Etruria Regali T. 21. 48. yr. 

53. 54. cd il Chiariamo Senator Buonarroti nell’aggiunte 

ai monumenti della detta Opera pag. 4y. 

(<>) Petri Vicìrorii var. Le£t. pag. 19. cap. ry. 

(7) Svet. in Caef. cap. 39. 

(8) Svet. in Aug. cap. 43. DioneCaflio lib. yr. Altri Impe- 

radori pure fe ne dilettarono ; ved. Svet. Tib. c. 6. Cai. c. 18. 

Claud. cap. 21. Ner. cap. 7. Afcanio rinnuovò il giuoco di 

Troia, come dice appunto Virgilio nel y. dell’En. v. $$8. 

Ingegno celebrare ai primi antichi, 

E nel modo , chy ei putto , e feco feo 

La Teucra gioventù, gli Albani apprejfo- 

Infiruirono i puoi , quindi gli accolfe 

L' alta Roma dagoi, e 'I patrio onore 

Mantenne , e Troia bora la giojlra è detta , 

E i giovani di lei Troian drappello . 

(9) Quello è l’ordine del giuoco, del quale parla Virg. 

lib. y. En. v. ytfo. e feg. 

Tre fe ne van de’ Cavalier le truppe, 
Tre i condottier vagando, e gei le coppie ■ 

Sono dei putti a feguitar cìafcuno, 
E gotto pari guide , in pari fchiere 

Partiti vanfi, e rifplendenti al pari .. 
Dipoi 

Coppia con coppia pria , fcìoltìf poi 

Divifero le Jcbiere e ft partirò 

In tre quadriglie, e rigirar chiamati 

Di nuovo a le lor vie tutti, e ad urtarft 

Portar contro V un V altro i dardi infefi : 

Indi altri a ripigliar corfì, e ricorft 

Spiccati da gpazii oppojli ad intricare 

Alterni giri, & a formar fotto armi 

Di fato battagliar fembianze vere . 

Vedi Rofin. Ant. Rom. Paraiip. cap. ay. pag. 3yr. 
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(jJica donabantur nobilitimi adolescentes equeflris ordinis, poflmodum ea collapfa Caefavum liberi 

imperio desinati, qui ludo praeejfe con]'neverant (io). Itaque aliquem juventutis Principem Impe¬ 

rio defignatum haeredem in hac gemma exhiberi conjicimus. Ideo cum caeteris commilitonibus digni¬ 

tate antecelleret, armorum quoque ornatu praejlabat, ut in noflro Equite videre efi. Eadem de 

caufa minus negotii fac e fer e debet, quod caput galeatum gerat, cum & apud Panvinium (n) in 

Circenjtbus nonnullos ex equitibus galeatos prodiife imagines adlatqe commonftrent, 

Abs re non erit, quae Bafilius fernet in Romae antiquae notitia Anglice fcripft, ea hic latine 

ver fa referre. Opinatur Latius in fuis de Rep. Romana commentariis, ludos, qui Juftra & 

Torneamenta barbare vocata funt, duobus, tribuique ab hinc faeculis ufitata, a Trojae ludo 

priginem traxjffe, ac Torneamenta di£Ia effe parum immutato vocabulo, ac deflexo a Troja- 

ìrentis. Idem alios quoque fenfiffe teflatur nobilis aeque ac eruditus Du Frefne in Gloflario. 

Ea tamen vox deducenda videtur a Gallico verbo Tourner, nempe a circumeundo cum agi¬ 

litate. Caeterum inter hafce exercitationes ea intercedit flmilitudo, ut altera alterius imita¬ 

tio effe videatur . 

EQUUS 

(to) Maximi moduli numinum edidit Montfauconius Antiq, 

fiupplem voi. 3. pag. 181. in quo de cur fio fpetfanda venit, 

Qnoe vir fumnius ad eam it/uflrandam commentatur , operae 

pretium eft uofifie. Juvenes funt ( tres ) Equires currentes 

eum Infcrfptipne PRINCIPI IVVENTVTIS . Quae in- 

feriptio in nummis perfaepe occurrit, ut hac fignjficentur 

Imperatorum filii. Verum in poftica fimilium nummorum 

facie numquam videram tres juvenes Equites currentes. 

Decurfionum porro hujufmodi origo petebatur, ut ajebant, a 

ludo Tiojae ab Aenea in Sicilia inftituto , ut Afcanius, 

aliique Juvenes Trojani fic exercerentur. Ut autem hic 

ipfie ludus in memoriam revocaretur , juvenes Senatorum 

aut Equitum filii in Circo currebant ludentes . Qui vero 

dux erat inftitutus Princeps Juventutis appellabatur, ifque 

Afcanium repraefentabat . Hic ludus , qui jam pene obfo- 

leverat, quando Julius Caefar Di&ator fuit, ab eo refti- 

tutus fuit, ut qui ortum fuutn referret ad Julum five 

Afcanium: Julius a Magno demififum nomen Julo. Aeneid, 

Jibr. 1. ver/. 292. Hinc eft quod Imperatorum filii Eoe fe 

jmmine decoraverunt . Pueri autem illi fic currentes in 

turmas fe fe diftribuebant, pugnantium inter fe fpeciem 

praeferebant; turma aliqua alteri cedebat, haec vero fu¬ 

gientes infequebatur: deinde pax ftatuebatur. Verifimile au¬ 

tem efi , fic rem temperatam fuifie , ut turma illa , in qua 

Princeps erat, viftrix eflet . Hatientis Montf. qui quare ibi 

tresfimul figurae Equefires inducantur explicare det redi at, fcd, 

id facile intelligemus ex loco Lampridii , qui de Commodo 

narrat cap. 2. Cooptatus inter tres fiolos Principes Juven¬ 

tutis , quum togam fumpfit. Hanc letlioncm validififime con¬ 

tra Lipfium, Salmafiutn, aliofqe tuetur rei antiquariae callentifi- 

mus Spanhetnius in lib. de Prae fi , & Ufiu numifim pag. 664. & 

feq. inquiens . Commodus, cum togam virilem lumeret ,inter 

Principes Juventutis cooptatus, qui non plures quam tres 

exfiitille dicuntur, Neque infolitum hinc numerum colli- 

'gas , praefertim ex praeclaro Getae nummo, in quo tres 

figurae Eqnefires occurrunt cum inferiptione PRINC. 

JVVENT. Immo haud incommode rationem illius nu-. 

pieri eruere mihi yideor . Seviri nempe, quod vel nomen 

arguir, fex numero totidem turmis Equitum Romanorum 

Praefefti. Diftinfti vero iidem juxta lapides antiquos in 

Seniores, & Juniores ; adeo ut tres e junioribus conftar 

tent, qui yulgo tradito e veteri Rep. titulo ac more 

Principes Juventutis difti . In eo autem feu plurium, 

feu trjum Collegio facile credimus primas obtinuifle , feu 

quafi Principimi Principem extitifle filium , & fucceflorem 

Augufii. Quid quid fit de tribus b i fice Juventutis Principibus , 

quod ad decurfionem attinet, tres in ea fuifie turmas , trefique 

Duces turmarum confiat . 

Tres Equitum numero turmae, ternique vagantur 

Duftores ec. 

Id Virgilitis Ub. 5. Aeneid. ve efi. 560, finxi[fie cenfendus efi , 

quod ante oculos haberet confitefudinetn , qua Romae peragi 

decurfio [olebat. Tres ergo qui in Monfauconii nummo Equites 

ponfpiciuntur, tres fiunt turmarum Duces , qui ludrico huic cer¬ 

tamini praeerant. Haec Certamina Equefiria in Campo Martio 

agebantur , ut ait Strabo Ub. 1,pag. 361. voi. 1, , Nam & 

magnitudo ejus mirabilis efi, Si curruum , equorumque 

decurfionibus libere patet , & a Platone in lib. 8. de legi¬ 

bus , & a Xenophonte Ub de magifterio Equitum laudantur . 

Pompeius ufique ad Annum quinquag fimum oBaviim , milita¬ 

ris dificiphnae perutili caufa fe exercuit , ut in Pompeji vita 

a P lutare ho ohfervatur. 

(11) Panyin, de Ludis Circenfibus lib. 2. cap. 2. pag. 8. 

Vaili antius tn numifim. Colon, pag. 12, Augufii nummum Co¬ 

loniae Bilbilis Urbis Celtiberorum ( nunc Calatajud urbis 

Arragoniae ) refert ,in cujus nummi averfa parte extat figura 

Equefiris , capite galeato decurrens , bafia diretta, prout in no- 

fira gemma cum Inferiptione BILBILIS . Alium fimi liter refert 

nummum cum Augufii capite, & in averfa parte Inferiptione 

ITALICA, eadem que figura Equefiri . Ita vero Bilbilis numi¬ 

fim a Cl. Antiquarius explicat. Eques decurrens folitum Ur¬ 

bis eft infigne , quod plurimae Hifpaniac urbes ob Equo¬ 

rum abundantiam fibi vindicant . Equos quidem feros Hi- 

fpaniam nutrire tradit Strabo lib. 3. pag. 163. Et Mart. 

fib. 1. Epig. 50. 

Videbis altam Liciniane Gilbilim 

Equis & armis nobilem . 

Vide fis de hoc numifmate Cl, Hettr, Flores Medallas de las 

Colonias pag. 170. voi. 1. exifiimarem hanc figuram petitis 

juvenem Equeftrem, quum in Trojae ludo exercitaretur , reprae- 

fientaffie. Confer Vagetiumde Re Mil. lib, 1. cap. rS. 
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fentare uno di quei giovani Cavalieri, i quali fi efercitavano in quello giuoco, o pure il Principe 

della gioventù, del qual nome nei tempi della Republica erano decorati i più nobili giovinetti 

dell'ordine equeflre, e dopo la fua caduta furono i figli degli Imperatori deftinati all’Impero, 

i quali erano foliti prefiedere a quello fpettacolo (io). Congetturiamo adunque effer rapprefentato 

in quella gemma qualche Principe della gioventù dellinato fuccefiore dell’Impero: perciò 

precedendo in dignità a tutto il rollante dei compagni di guerra era decorato ancora di più 

nobile armatura, come fi può vedere nel noftro Cavaliere . Per il medefimo motivo non deve 

farli cafo, che abbia il morione in tella, perchè Panvinio ha pubblicato a quello propofito alcune 

figure equellri coll’elmo in tella (n). 

Non farà fuor di propofito di riferire ciò che Bafilio Kennet fcrilìe in Inglefe nella notizia 

di Roma antica. Giudica Lazio nei fuoi commentarii della Republica Romana, che i giuochi, i quali 

barbaramente fono chiamati gioftre, e tornei, praticati da due in tre fecoli addietro, fof ero originati 

dal giuoco di Troia, e fojjer detti torneamenta a troiamentis. Il nobile ed infieme erudito da Frejhe 

nel Jiio GloJpirio attefla, che ancora altri furono di queflo fentimento . Contuttociò quefla voce pure 

doverfi dedurne dalla parola Francefe tourner, ci 

tra quefti efercizii vi è tal fomiglianza, che pare 

(io) Il Chiariamo Montfaucon nel fupplemento dell' An¬ 

tichità voi. 5. pag. 182. pubblicò un Medaglione, nel quale 

il vede una Decurfione. Fa dluopo d’intendere da queflo 

celebre Letterato l’illuftrazione di quello monumento ; dice 

egli. Sono tre giovani a Cavallo , che corrono,. con I' ifcrizione : 

PRINCIPI IVVENTVTIS" la quale ifcrizione frequentemente 

s' o ferva nelle medaglie , per fgnif care i fgli degli Imperatori ; 

ma nel rovefeio di fimi li medaglie non avevo inai veduto correre 

tre giovani Cavalieri a cavallo . L' origine di quefle Decurioni 

derivava , come dicevano , dal giuoco di Troia if ituito nella 

Sicilia da Enea , cosi efercitandofi Afe ani o , ed altri. giovani 

Troiani. Perchè poi fi rinnuovaffe la memoria di un tal giuoco 

i giovani figli dei Senatori, e Cavalieri correvano a Cavallo 

nel Circo. Quelli poi, che era iflituito per capo , chiamavafi il 

Prìncipe della Gioventù , e queflo rapprefentava Afcanìo . Queflo 

giuoco, che già era quafi andato in difufo , quando Giulio Ce fare 

fu. Dittatore lo re (litui, poiché fi credeva oriundo da Gitilo, 

0 pure da Afcanio. Virgilio nel lib. i. dell' Enei di ver fi 292. 

E Giulio il nome avrà dal grande Iulo. Dì qui è che ifigli 

degli Imperatori furono con queflo nome decorati . Quelli gio¬ 

vinetti così correndo fi diflribuivano in truppe rapprefentando 

una fpecie di combattenti , cedendo una truppa all' altra ; quefla 

poi infeguiva i fuggitivi , dipoi fi faceva la pace . Ma è molto 

verifimile, che la cofa fojfe ordinata in maniera , che fojje vin¬ 

citrice Intruppa, nella quale era il Principe. Fin qui Mont¬ 

faucon , il quale tralafcia di fpiegare quelle tre figure eque- 

Uri , ma ciò fi può chiaramente comprendere da Lampridio 

parlando di Commodo al cap. 2. Optando prefe la Toga, fu 

aferitto tra i tre foli Principi della gioventù . Quella, lezione 

valorofamente contro Lipfio, Salmaiio , ed altri è difefa dal 

dottiflìmo Spanemio nel libro de Praefl. & Ufu Numiim. 

pag. 664. e feg. dicendo . Commodo quando prefe la toga virile 

fù aferitto tra i Principi della gioventù, i quali non erano 

più di tre , nè queflo numero prenderai per infolito, fecondo 

una infigne medaglia di Geta , nella quale s' incontrano tre 

figure equeftri con l'ifcrizione ‘ PRINC 4 IVVEN 4 Anzi a me 

pare di ricavarne opportunamente la ragione di quel numero ; 

imperocché i Seviri, come lo porta il nome, erano fei di numero 

Prefetti delle truppe dei Cavalieri Romani, ed i medefimi fe¬ 

condo le ifcrizìom antiche > erano difiìnti in Seniori, e Giuniori, 

dimanieracbè tre erano dei più giovani, i quali volgarmente 

detti Principi della gioventù, e veniva loro conferito queflo 

titolo dall’ antica Repubblica. Ma in queflo Collegio di tre, 

è dal girare a torno con velocita. Del rimanente 

che l’uno fa imitazione dell’ altro. 

UN 

0 di più , facilmente pofatuo credere avere ottenuto il primo 

poflo il figlio., e fuccejfore di Augufto , come Principe de' Principi. 

Comunque fia di quelli tre Principi della gioventù , per 

quello, che appartiene alla Decurfione , è chiaro edere fiate 

in quella tre truppe, e tre condottieri. 

Tre fe ne van de' Cavalier le truppe. 

Tre i Condotti er vagando . 

Si può giudicare averci ciò infognato Virgilio nel lib. 

dell’En. v. 560., perchè aveva prefente la confuetudine 

della decurfione , che foleva farfi in Roma . I tre Cavalieri , 

che fi veggono nella medaglia di Montfaucon , fono i tre 

Condottieri delle truppe, i quali prefiedevano a queflo 

fpettacolo. Quelli combattimenti fi facevano in Campo 

Marzo, come dice Strabone lib. y. pag. 371. voi- r. Impe¬ 

rocché la fua maraviglìofa grandezza da libero fpazio alla 

corfa dei carri, ed alle Decurfioni dei Cavalieri a cavallo . 

Sono lodati quelli combattimenti equellri dal divin. Platone 

nel lib. 8. delle leggi per difciplina della gioventù , ficcome 

da Xenofonte nel trattato dell’Officio, del General di Ca¬ 

vallerìa. Plutarco nella vita di Pompeio dice che Pompeio 

fi efercitò in quelli giuochi fino all’età di 58. anni. 

(11) Panvinio nel lib. dei giuochi Circenfi lib. 2. cap. 2. 

pag. 8. Vaillunt nelle medaglie di Colonia pag. 12. riporta 

una medaglia di Auguilo della Colonia Bilbili città dei 

Celtiberi ( prefentemente fi chiama Calatajud città di Ara¬ 

gona ) nel di cui rovefeio fi vede una figura equeflre , che 

corre coll* elmo in tefla , con P alla in mano ( quale appunto 

è nella noflra gemma ) con l’ifcrizione BILBILIS , e riporta 

un’ altra medaglia colla teila d’ Auguflo , coll’ ifcrizione nel 

rovefeio ITALICA; e la medefima figura equeflre. Il Chia- 

riffimo Autore così l'piega la medaglia di Bilbili. La figura 

equeflre che corre è la folita infegna della città , che molte città 

della Spagna prendono per I' abbondanza de' loro cavalli. Stra¬ 

bone riferifee nel lib. 3. pag. 163, che la Spagna nutrifee 

certamente Cavalli fieri, e Marziale lib. 1. Ep. s°* 

O Licinian vedrai I' eccelfa Bilbili 

Per i Cavalli , e per I' armi cofpictia. 

Vedi fopra, quella medaglia il libro del Chiariffimo Enrico 

Flores intitolato,. Medallas de las Colonias &c. voi. r. p. 170. 

Io però giudicherei, che quella figura col morione in tefla 

rapprefenti un giovine Cavaliere a cavallo, che fi eferciti 

nel giuoco di Troia . Vedi Vegezio de re militari lib. 

cap. 18, 
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E Q U U S• 

AULI OPUS, 

Granato incifutn. 
EX MUSEO DOM, COMITIS CAYLUS PARISIIS. 

E Qui forma inter caetera animantia prefi antijfmia fuimna ingenia femper exercuit. Poeta maxi¬ 
mus Virgilius eum nobis Equum Juis carminibus exprejfit, quo perferiorem nec natura ipja 
effingere valeat. Sed haec longe amplijfima materies, latijfimeque patens PiBoribus, caeterij- 
que artificibus fuit, qui aera & marmora ad aemulanda naturae opera tradar un t. Ageladae, 

Strongylionis, Antiphanis, Ae alcis, Paufonis, Lyfippi, Apellis ec. (i) indufiria, & artificium in for¬ 
mandis Equis fummopere commendatum efl. Sed Calamidis virtus omnium gloriam fere obj curavit, 
ut a variis autboribus comprobatur, Plin. lib. 34. cap. 8, Equos femper line aemulo cxprcllos 
fecit Calamis, 

Exaélis Calamis fe mihi ja&at equis. 
Propert. lib. 3. Eleg. 9. verf. 10. Ovid. de Pont. lib. 4. Eleg. 1. verf. 33. 

Vendicar ut Calamis laudem, quos fecit, Equorum. 

Quantum hac in parte & Aulus valeret ipfe documentum dare voluit clarijfimum, ac non vul¬ 
garem, tritumque, & ubique obvium, Equi flatum exprimere fatis habuit, Jed difficillimum dele¬ 
git, ut artis Jiiae gloria rei difficultate augefceret. Equum igitur gemmae infculpfit in pofleriores 
eredum pedes, ut anteriora luculenter oflendunt, ubi vim omnem confummatijfimi opificii exemit. 

Primus hanc gemmam emifft in lucem Cl. Caylus (2), qui ait. On. eli d’abord porte a croire 
que c’eft ici un Chevai viélorieux, que fon Maitre a fait graver par reconnoilfance. Cette 
idée efl; appuiée fur un ufage commun aux Grecs, & fur le temoignage de Paulanias, (3) qui 
cite entre autres le Chevai de bronze que Crocon d’Eretrie confacra comme un Monument 
de fa viéloire a la courfe des Chevaux. Mais la reflexion detruit cette brillante conjetture. En 
erfet, cet animai n’eft point dans l’attitude allongée, & abbandonée, que la courfe exige; on 
pourroit plutot le regarder comme un Chevai qui fe cabre, mais le defaut de croupe empe- 
che abfolument de decider. Quoi qu’il en foit, il eli plus limple d’imaginer qu’Aulus, frappe 
de la beautè de l’avant-main d’un Chevai réel, ou executè en fculpture par quelque Artide 
celebre, aura voulu le rendre immortel par font Art. 

Si celeberrimum equorum Bucephalum dixeris tredecim Talentis emptum ab Alexandro, qui urbem 
condidit, atque in honorem equi Encephalon appellavit (4), non adverfabor. Lis parvi momenti efl, 
illamque fub judice relinquere parum antiquitatis fludiofos movere potefl, 

(1) Confide Frane, funium in Catal. Operum quae ab an¬ 

tiquis Artificibus elaborata fuere in nerbo Equus. 

(1) Recueil «E Anti quit és Aegyptiennes , Etrufjues , Grec- 

ques & Rom. T. 2. pag. ijy. 

(3) Paufa». in Elid. lib. 6. cap. 14. Alibi tamen cum ve¬ 

ri flmilitu di ne haud pugnare videretur is quis Auli Equum pu¬ 

taret Circenfibus in ludis adbibitum , & palmis nobilem . Hi 

quidem fummo erant in honore apud veteres Romanos , qui 

horum ludorum amore ita infaniebaut, ut viliorum equorum 

nomina vel marmori mandarent. Iu vefibulo Mufei Medicei 

fervantur adhuc parieti adfxae marmorae tabulae , in quibus 

Curulium Equorum nomina referuntur, & quot vi florias in 

Circenfibus quifjue eorum retulerit, notatum legimus. fui. 
Capitolinus in Lucii Veri vita cap. 6. & 10, bate habet. 

ABDO- 

Volucri Equo Prafino aureum fimulacrum fecerat, quod 

fecum portabat. Illud Equi nomen fuit, maximumque fuit 

in eum i ufpienti s Imperatoris /ludium . Caeteras inter animan¬ 

tes Equi tantummodo certaminum coronarumque fttnt participes, 

ut a Plutarebo in Conviv. quaejl. lib. 2. quaefl. 5. olferva¬ 

tur . Ideo ab Homero Ili ad. lib. 22. LAXopipoi qui praemia ex 

certamine reportarent, & a Teocrito Id. 16. v. 47. f-t<p*vo<$cpoi 

qui coronasge/Jant,dicuntur. Confile eruditij]. Buonarroti ( Of- 

fervazioni fopra alcuni vafi di vetro ) pag. 181 & feq. ubi 

celeberrimorum Equorum nomina recenfentur . 

(4) Confile Strab. lib. 15. pag. 433. Plin. Hifl. lib. 8. 

cap. 42. Aul. Geli. lib. y. cap. %. Curt. lib. 9. cap. 3. 

& Fiutar, in vita Alexandri, 
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XXXIX, 

UN CAVALLO 
OPERA D’ A U L 0, 

In ci fa in un Granato, 

DEL MUSEO DEL SIG. CONTE CAYLUS DI PARIGI. 

LÀ bellezza del Cavallo tra tutti, gli animali il più pregiabile diede Tempre materia di 
efercitare. i grandi ingegni. Il fublime Poeta Virgilio efprefle nei Tuoi veri! il Cavallo in 
tal modo, che la natura ifleffia più perfetto non lo poteva formare. Ma più di gran lunga 
fomminiftrò quello Toggetto un ampio, e vafliffimo campo ai pittori, ed a tutto il 

rellante degli artefici, i quali travagliarono nei bronzi, e nei marmi per gareggiare con l’opere 
della natura. Nel formare i Cavalli Tù grandemente commendata l’indullria, e l’artificio di 
Agelade, Strongilione,, AntiTane, Nealce, Paufone, Lifippo, Apelle ec. (i) ma ofourò la gloria 
di tutti gli altri Calamide, conforme fi ricava da varii Autori. Calamide ejprefie i Cavalli fenza 
paragone: Plinio lib. 34. cap. 8. 

Calami pei Deflrier molto fi efalta Scolti al vivo e perfetti 
Proper. lib. 3. eleg. 8. Ovid. de Ponto lib^ 4. eleg. 1. v. 33. 
.Come ancor fi loda Calami fabbro degli Elei Cavalli ; 
Di quanto in quella parte Aulo Tofie eccellente, ne volle dare un chiarilfimo documento, 

non coll’eTprimere la volgare, ed ovvia pofitura del Cavallo, ma Tcegliendola difficiliffima, 
acciò con quella difficoltà fi accrefoelfe gloria all’arte Tua. Scolpì adunque in quella gemma 
un Cavallo, che fi Tolliene coi piedi di dietro, dimollrandolo chiaramente la parte davanti, 
nella quale foce riTplendere la virtù di un opera perfetti filma. 

Il primo a pubblicare quella gemma fù il Chiarilfimo Sig. Caylus (2), il quale così dice. 
On e fi d’abord porte a croire que cefi ici un Chevai viciarie u x, que fon Maitre a fait graver par 
r ec annoifance. Cette idee eft appaile furunufage commun aux Grecs ,&fur le temoignage de P anfani as (3), 
qui cite entre autres le Chevai de bronze que Crocon d'Eretrie confacra comme un monument de fa 
vittorie a la courfc des Chevaux. Mais la reflexion detruit cette brillante confetture. En e fi et, cet 
animal nefl point dans /’attitude allongée, eh* abandonnée, que la cottrfe exige; on pourroit plutot 
le regar der comme un Chcval qui je cabre, mais le defaut de cro/tpe empeche abfolument de decider. 
Quoi quii en foit, il efi plus fimple d'imaginer qu Aulus, frappe de la beante de Vavant-main d'un 
Chevai réel, ou executè en fculpture par quel que Artifie celebre, aura voitlu le rendre immortel par 
fon Art. 

Se taluno dicefie rapprefentare il famofilfimo tra i Cavalli BuceTalo, comprato tredici 
talenti da AlelTandro, il quale Tabbricò una Città, e in onor del Tuo Cavallo la chiamò BuceTalo; 
non mi opporrò. (4). La quelìione è di sì piccol momento, che non interelfia gli Amanti 
dell’Antichità, quando, anche relìi indeciTa. 

ABDO 

(1) Vedi Francefco Giun'10 nel Catalogo dell’Opere fatte 

dagli antichi Artefici alla parola Equus . 

(1) Rccueil d’Antiquitès , Aegypticnncs , Etrufques , 

Grecques, Se Rom. voi. 2. pag. 153. 

(3) Paufan. lib. 6. cap. 14. A me non parrebbe contut- 

tociò inverifimile , fe qualcheduno folle di opinione , che 

il Cavallo d’ Aulo fi folle refio celebre per le vittorie ri¬ 

portate nei giuochi Circenfi . Quelli fpettacoli, certamente 

erano in fomma pregio apprelTo gli antichi Romani v i quali 

erano sì fanatici,, che facevano fcolpire nei marmi i nomi 

dei Cavalli vincitori. Nel veflibulo del Mufeo Mediceo fi 

confcrvano incaflrate nelle pareti dell’ ificrizioni nelle 

quali fon riferiti i nomi dei Cavalli, ed il numero delle 

vittorie riportate da ciafcuno di loro nei fpettacoli Circenfi * 

Giulio Capitolina nella vita di Lucio Vero cap. 6. e io. 

dice, che aveva fatto fcolpire in oro il Cavallo Uccello della 

fazione Pralina . Quello fù il nome del Cavallo, del quale 

fù sì appaffionato quello flravagante Imperatore. Plu¬ 

tarco olferva nelle quellioni Conv. lib. 2. quell. 5. che foli 

i Cavalli tra tutti gli animali fon partecipi dei combatti¬ 

menti, e delle corone: perciò da Omero nel lib. 22. dell’ 

Iliade fono detti, xdXccpopoi, cioè riportatori di premii, nei 

combattimenti, e da Teocrito Id. 16. v. 47. detti ‘ri<pc&vo<pop°t, 

cioè riportatori di corone. Vedi P eruditillimo Buonarroti 

( Olfervazioni fopra alcuni vafi di vetro pag. i8i.)dove lì 

celebrano i nomi dei più famoll Cavalli. 

(4) Vedi a quello propofito Strabone lib. 1$. pag. 433. 

Plinio lìb. 8. cap, 42. Aul. Gellio lib. 5. cap. 2. Quinto 

Curzio lib. 9. cap. 3. e Plutarco nella vita di AlclTandra. 
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XL. 

ABDOLOMIMJS SIDOIUS REX 
AULI OPUS, 

Sardonychi incifum . 

EX MUSEO GALLIARUM REGIS, 

Fidenter admodum Baro Stofchiits (i) hanc Auli gemmam ad Ptolomaeum Philopatorem refert, 

in hanc opinionem impulfus a nummo quodam illius Regis, quem in Hiftoria Ptolom. Vaillan- 

tius {fi) exhibuit. Huic fententiae obftare videtur vultus dilfimilitudo, nec non capitis di ver fa 

direclio , utramque iconem discernens , 

Auli gemma, de qua fermonem inftituimus, virum cogitabundum oculis fubjicit, coelum fufpi- 

cientem, quemadmodum eam aere incifam confpicimus in praeclara Gemmarum colle elione Mufei 

Criftianijfimi Galliarum Regis (3). Nec vituli ambulantis, nec illa figura viri baculo innixi ullam 

affnitatem habet cum Ptolomaei Philopat. hiftoria, quam de eo Clar. Vaillantius pertexuit. Stofcbius 

quidem vitulum ad Apim Aegyptiorum Deum hifce verbis detorquet (4) adnotans, ita expreffum 

fuifle juffu gemmae poffelToris, unius forfan ex Aegyptorum facerdotum adjutoribus, de qui¬ 

bus Kirkerus (5), ut indicaret Apim a fe una cum aliis inventum, Ptolomaeo illo regnante, 

cunftis poli luftum in laetitiam effulis, de qua re audiendus Plinius (6). Ros in Aegypto etiam 

numinis vice colitur; Apim vocant. Infigne ei in dextero latere candicans macula, cornibus Lu¬ 

nae crefcere incipientis. Nodus fub lingua, quem cantharum appellant. Non eft fas, eum certos 

vitae excedere annos, merfumque in facerdotum fonte enecant, quaeiituri lu&u alium, quem fub- 

llituant, & donec invenerint moerent, deralis etiam capitibus. Quae vero Apis ille, quem putat 

Stofcbius, indicia prae fe ferti Nefcio. Neque enim Lunae corniculantis imago dextero lateri inferipta 

apparet, quae in Hadriani, & Antinoi nummis, aliifque in monumentis infpicitur, ubi vere Apim 

Aegyptium repraefentari voluerunt. Cum haec minime probarem, in aliam pedibus ire fententiam con¬ 

fluii magis probabilem, magifque noflrae gemmae confentaneam : quod fi quis re Aius excogitarit ali¬ 

quid, hoc libenter ample clar, palinodiam canere paratui. Conjicerem igitur hac gemma nobis innui 

virum illum in Alexandri hiftoria celebrem, de cujus nomine auAores, codicefque variant, & quem 

alii Abdolominum, alii Abdalominum, Ballonymum alii indigitant. Hic veluti fortunae ludus repente 

Rex ex olitore prodiit, & ejus hiftoria a Diodoro, Quinto Curtio, jujlino traditur (7). Uberius rem 

totam Curtius explicat inquiens, 

•Regnabat in ea ( ideft 'Sidone) Strato, Darii opibus adjutus, fed quia deditionem magis 

popularium, quam fua lponte fecerat, regno vifus indignus, Hepheftionique permitium, ut, 

quem eo faftigio Sydones digniffimum arbitrarentur, conflitueret Regem. Erant Hepheftioni 

hofpites clari inter luos juvenes, qui fafta ipfis poteftate regnandi negaverunt, quemquam 

patrio more in id faftigium recipi, nifi regia ftirpe ortum. Admiratus Hepheftio magnitudi¬ 

nem animi fpernentis, quod alii per ignes, ferrumque peterent; Vos quidem mafti virtute, 

in- 

(1) B Stofch Gemmae Aut. pag. 24. 

(1) Vaillant Hi flor. Ptolom. pag. 54 & feq. 

(3) Re cucii de Pierres grave es du Cabinet du Roy voi. 

Tabula 87. 

(4) Stofch Gemmae Aut■ pag. 24. 

. (5) Toi?i. 1. Oedipi Acgypt. Synt. 3. pag. 20®. 

(tf) Pii it. Hifl. lib. S. cap. 45. 

(7) Diod. Sicul. lib. 17. cap. 47. pag. 196. voi. 2. Ballo- 

2. nymum vocat, no» Sidoniae , fed Tyri Regem confli tutum . Ju- 

Jlitt. Hi flo. lib. XI. cap. 10. Quiut. Curt. de Reb geflis Alex. 

M. lib. 4. cap. 1. pag. 323, 
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XL. 

ABDOLOMINO RÈ DI SIDONIA 
OPERA D' A U L 0, 

Intagliata in una Sardonica . 

DEL MUSEO DEL RE' DI FRANCIA. 

IL Baron Stofch (1) ha afferito con gran franchezza, che quefla gemma di Aulo rapprefenti 

Tolomeo Filopatore, appoggiando la fua oppinione ad una Medaglia riferita dal Vaillant 

nell’Ifloria de’Tolomei (2); quando quefla Medaglia non ha niente di raffomiglianza col 

volto della noflra gemma, ed è notabilmente diverfa la moda della teda. 

La gemma di Aulo, della quale parliamo, ci rapprefenta un’uomo penfierofo, che rimira 

il Cielo, tale appunto come l’offendiamo incida in rame nella famofa raccolta del Mufeo del 

Rè di Francia (3). Il Vitello che cammina, e la figura appoggiata ad un baffone, non hanno 

veruna relazione con l’Ifloria di Tolomeo Filopatore, defcrittaci dal dottiflimo Vaillant. Stofch 

interpetra effer quello Vitello Api Dio degli Egiziani, dicendo (4) effere flato così efpreffo per 

ordine del pojjejjore della gemma, forfè uno dei miniftri dei Sacerdoti Egiziani, dei quali parla 

Kircber (5), per dìmoflrare che egli era di quelli che avevano trovato il Dio Api fotto il regno di 

Tolomeo, la qual cofa gli aveva, dopo il pianto, ricolmati di allegrezza, fopra di che è da afcoltarfi 

Vlinio (6). Un Bue ancora in Egitto fi adora in luogo di Deità, e chiamanlo Api. Ha nel deflro 

lato per fegno una macchia bianca, e le corna, come la Luna crejcente. Ha un nodo fotto la lingua, 

il quale chiamano Cantharo . Non è lecito di Inficiarlo vivere dì piu di un certo numero di anni, 

e V aimnazzano tuffandolo nel fonte de’ Sacerdoti, e con pianto ne ricercano dipoi un altro, per 

fioftituirlo in fua vece, e fintanto che non V hanno trovato fi anno mefii, e col capo rafio. Io non fo 

con quali indizii il Baron Stofch lo giudichi un Api. Non apparifce in queflo vitello la figura 

della Luna crefcente fcolpita nel deflro lato, come fi vede nelle medaglie dell’ Imperatore 

Adriano, e di Antinoo, ed in altri monumenti, quando hanno voluto rapprefentarcelo per 

Api Dio degli Egiziani. Io non convengo col.di lui fentimento, e perciò proporrò una mia 

oppinione più probabile, e più coerente colla noflra gemma. E fe mai qualche erudito ne 

troverà una migliore, ben volentieri mi ritratterò. Io congetturo adunque effere efpreffo in 

quefla gemma quell’Eroe celebre nell’ifloria di Aleffandro, fui di cui nome variano gli Autori, 

ed i Codici, alcuni chiamandolo Abdolomino, altri Abdalomino, altri Ballonimo. Quelli fcherzo 

della fortuna da Ortolano fù fatto immantinente Rè. LTfloria di queflo Principe è riferita 

da Diodoro Siculo, Quinto Curzio, e Giuflino Iflorieo (7). Narra più copiofamente quefla 

Ifloria Quinto Curzio dicendo: 

Regnava in Sidone Stratone dalle ricchezze di Dario ajftflìto, ma perchè fi era arrefio più alla 

volontà del popolo, che fua, fu creduto che fojfe indegno del regno ; e fu permeffo ad Efeflione, che 

creaffe un Rè, il quale i Sidonii giudicajfero il piu meritevole di tanta dignità. Fra i fuoi ofipiti 

Efeflione aveva giovani illuflri, che avendo avuta la poteflà di regnare, differo, che fecondo l'ufanza 

della patria, neffuno poteffe aficendere a quella dignità, fe non fojfe nato di regia flirpe. Maravigliatofi 

Efeflione della loro grandezza di animo, che deprezzava ciò, che altri col ferro, e col fuoco procurano 

Tom. I. E e di 

(1) Stofch Gem. pag. 24. 

(2) Vaillant Hift. Ptolom. pag. $4. 

(3) Recucii des Pierres Gravées du Cabinet du Roy voi. 2. 

feconda parte T. 87. 

(4) Stofch Gem. pag. 24. 

(5) Tom. 1. Oedipi Aegipt. Synt. 3. pag. ito. 

(6) Plin. Hift. lib. 8. cap. 46. 

(7) Diod. lib. 17. cap. 47. pag. 196. voi. 2. lo chiama 

Ballonimo , e Rè di Tiro , non di Sidonia , Giuftino lib. 1 1. 

cap. io. Quinto Curzio dell’Imprefe di Aleffandro lib. 4. 

cap. i. pag. 223. 
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inquit, eftote, qui primi intellexiftis, quanto majus e flet regnum faftidire, quam accipere, Cae- 

jrerum date aliquem regiae ftirpis, qui meminerit, a vobis acceptum habere fe regnum. At 

illi, quum multos imminere tantae fpei cernerent, lingulis amicorum Alexandri ob nimiam 

regni cupiditatem adulantes, flatuunt, neminem efle potiorem, quam Abdolominum quem¬ 

dam longa quidem cognatione flirpi regiae adnexum, fed ob inopiam fuburbanum hortum 

pxigua colentem flipe. Caufa ei paupertatis, ficut plerilque, probitas erat, intentufque operi 

diurno ftrepitum armorum, qui totam Aliam concuflerat, non exaudiebat. Subito deinde, de 

quibus ante diftum eft, cum Regiae yeftis infignibus hortum intrant, quem forte fteriles herbas 

eligens Abdolominus repurgabat. Tunc Rege eo falutato, alter ex his : habitus, inquit, hic, 

quem cernis in meis manibus, cum iflo fqualore permutandus tibi eft. Ablue corpus illuvie, 

aeternifque fordibus fqualidum, cape Regis animum, & in eam fortunam, qua dignus es, 

jftam continentiam profer. Et quum in Regali folio refidebis, vitae, necifque omnium 

civium dominus, cave oblivifearis hujus flatus, in quo accipis regnum, immo Hercule prop¬ 

ter quem, Somnio fimilis res Abdolomino videbatur. Interdum latifne fani eflent, qui tam 

proterve libi illuderent, percontabatur. Sed ut cun&anti fqualor ablutus eft; & injefra veftis 

purpura, auroque diftin&a; & fides a jurantibus fa&a; Serio jam Rex iifdem comitantibus 

in Regiam pervenit. Fama, ut folet, ftrenue tot urbes difeurrit; aliorum ftudium, aliorum 

indignatio eminebat; ditilfimus quifque humilitatem inopiamque ejus apud amicos Alexandri 

criminabatur. Admitti eum Rex protinus juflic, diuque contemplatus, corporis, inquit, ha¬ 

bitus famae generis non repugnat; Sed libet fcire, inopiam, qua patientia tuleris? Tum ille : 

utinam, inquit, eodem animo regnum pati pofllm! Hae manus fuffecere deliderio meo; nihil 

habenti nihil defuit. Magnae indolis fpecimen ex hoc fermone Abdolomini coepit. Itaque 

non Stratonis modo regiam fupelle&ilem attribui ei juffit ; fed pleraque etiam ex Perfica 

praeda, regionem quoque urbi appofitam ditioni ejus adjecit. Huic hifioriae finem imponam 

cum Diodoro Siculo libr. 17. loc, cit. Sic ille amiciflimus deinceps Alexandro regnum obti¬ 

nuit, exemplum his evidentiflimum, qui lubitam fortunae variationem nondum cognove¬ 

runt. Haec de Abdolomino relata legimus, in quibus fiamma viri coflantia, & virtus elucet, res 
adverfias fortiter perferentis, in fiecundis modefiiam demonjlrantis fingularem, 

• • m 

Quamvis autem nulla de Abdolomino numifimata fiuperfint, Aulum tamen fibi eum animo pro- 

pofiuijfe, non obficura quaedam indicia nobis perfiuadent. Nam caput diademate Regibus Syriae ufitato 

redimitum intuemur, fipecie hominis in cogitatione defixi, Coelum fin Spicientis, hianti ore (lupor em 

animi teftante. Talis corporis habitus effe debuit, cum viri Sidonii hominem convenerunt in hortulo 

morantem, herbafique fieli gentem, quem regem fiuum fialutarunt, regioque cultu, & infigni decora¬ 

runt. Vitulus tandem pariter, ac agricola baculo innixus dextera, priorem Abdolomini conditionem 

potat, antequam Rex defign aretur, Vitulo, fieu bove nihil magis appofitum ad indicandam vitae rufii- 

cae fiortem, cum bos ipfie arator, & agricola a veteribus vocitetur. Ex his igitur congetturis Abdo- 

loininum Sidonis Regem in hac perrara gemma repraefientari, arguere licet, 

CAPUT 
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di acquifiarfi. Voi certamente ( dijfe ) fiete virtuofi, che fubito avete comprefo, quanto meglio fi a di 

rifiutare, che prendere un regno. 7 itttavìa datemi qualcuno di regia fiirpe, il quale fi ricordi di 

avere da voi il regno ricevuto. Ma ejji vedendo, che molti ftavano in grande fperanza adulando tutti 

gli amici di Alejfandro per la troppa cupidigia di regnare, deliberarono, ncjfuno e fiere migliore di un certo 

Abdoloniino per lungo ordine di parentela alla reale fiirpe congiunto, ma che per la miferia flava colti¬ 

vando un orticello vicino alla città. La cagione della fina povertà, conte a molti fittole accadere, era 

la probità, ed intento al fitto giornaliere lavoro non fientiva lo ftrepito delV armi, che aveva mefifio a 

fioqquadro tutta I' A fi a . Subito quelli di fiopra nominati con /’ infiegne della ve fi e reale entrano nell’ 

orto, e trovano per avventura Abdolomino, che lo ripuliva dall' erbe flerili. Avendolo allora fialutato 

Uè, di fife uno di loro : Qttefia ve fi e, che tu vedi nelle mie titani, fi deve mutare con codefla fiordida, 

che hai indojfio. Lavati il corpo da perpetua immondezza imbrattato : Prendi I' animo reale, e dimoflra 

un contegno in qttefia fortuna, della quale fiei degno, e quando rifederai nel regio foglio padrone della 

vita, e della morte di tutti i cittadini, guardati di non ti dimenticare dello flato proflent e, nel quale 

tu ricevi il regno, anzi non ti flcordare per chi lo ricevi. Parea tal novità ad Abdolomino quafi un 

fogno . Pertanto gl interrogò con grande iflanza, fie fiojfero fiani di mente, poiché tanto sfacciatamente 

10 burlafiero . Ma mentre dubitava, fu dalla fina immondezza ripulito, e mefiali la ve fie, di porpora, 

e d' oro ornata , e preflatogli il giuramento di fedeltà, già vero Rè fu dai medefimi accompagnato alla 

reggia. La fama, come fittole accadere, fi fiparfie velocemente per tutte le città. In alcuni compariva 

/’ amore, in altri lo fidegno . I ricchijfimi biafimavano la di lui bafiezza, e miferia apprejfo gli amici di 

Alejfandro. Il Rè comandò fubito, che venijfie alla fina prefienza, ed avendolo molto tempo confederato, 

diffie, l affetto della tua per fona non ripugna alla fama della tua famiglia ; ma ho defi derio d* intendere, 

con quale animo, e pazienza hai tollerato la tua miferia. Piaccia al Cielo, allora egli rifipofie, che io' 

pojfa con il medefimo animo fiofienere un regno. Quefle mani hanno fupplito al mio defi derio, e non 

avendo co fa alcuna, nulla mi è mancato. Con qttefia rifipofia Abdolomino diede faggio di un grande 

ingegno. Per la qual cofia comandò Alejfandro, che li fiojfe data non fiolo. la regiafiuppellettile di Stratone, 

ma altresì la maggior parte della preda dei Perfe, ed aggiunfie ancora al di lui impero un paefe profiìmo 

alla città . Terminerò qued’ Idoria con Diodoro Siculo lib. 17. loc. cit. Così Abdolomino ottenne 

11 regno , mantenendofi fiempre /’ amicizia di Alejfandro : cofia in vero di manifefiifiìmo efiempio a tutti, 

i quali non per anche comprefiero quanto fia facile a variar la Fortuna. Da quelli fatti fi può dedurre 

la coflanza e virtù del nollro Eroe, tollerante nell’avverta forte, e fingolarmente modello nella 

favorevole. 

Quantunque non elidano di quello Rè Abdolomino medaglie alcune, nondimeno il làgace 

Artefice Aulo ne ha indicate nella fua gemma ballanti congetture per crederlo tale . Primieramente 

veggìamo la teda cinta di fafeia reale propria dei Rè della Siria, con aria penfofa guardando il Cielo, 

e con la bocca un poco aperta in fegno di ammirazione . Si può certamente credere,, che in 

tale atto di maraviglia redafiè, quando quei nobili di Sidonia entrarono nell’orto, e lo trovarono, 

che fceglieva l’erbe; ed allora lo decorarono dell’indegne e vedi reali, e lo falutarono per loro Rè. 

Finalmente il vitello, e la figura di un lavorante di campagna, appoggiato ad un badone, 

manifeda la prima condizione di Abdolomino avanti che fode dichiarato Rè, e niente è più 

a propofito per indicare lo dato della vita rudica che il Bove, mentre Pidedò è chiamato 

dagli Antichi aratore, ed agricoltore. Da quede congetture fi può argumentare edere rappre- 

fentato in queda rarifiìma gemma x\bdolomino Rè di Sidonia. 

Ee 2 TE- 
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XLI. 

CAPUT IGNOTUM 
AULI OPUS, 

Onychi excalptum. 

EX MUSEO COLLEGII ROMANI, 

CUm peritijjimi Antiquitatum ingenue fateantur fe ignorare, quifnam hac in gemma ah Aulo 

fuerit excalptus, ac nihilominus cuique proprias conjecturas proferre liceat, & nos quid fen- 

tiamus, aperiemus. Caracalla for t afe excalptus hic efl : vultus enim, nec non capitis lineamenta 

valde cum Caracallae nummis prima juventute cufis conveniunt, nec dijfimilia funt a pittura, quam 

exhibet Spartianus (i) Hujus igitur pueritia blanda, ingeniofa, parentibus affabilis, amicis paren¬ 

tum jucunda, populo accepta, grata fenatui ec. Egreffus vero pueritiam, reflri&ior, gravior, 

vultu etiam truculentior fa£lus eli, prorfus ut eum, quem puerum fcirent, multi effe non 

crederent. De hoc Imperatore plura afferre fupervacaneum efl: notae enim immanes ejus crudeli¬ 

tates funt, animufque in fratrem Getam averfiffimus, quo fuhlato, illius nomen a publicis monu¬ 

mentis abolendum curavit ; de quo fidem facit Septimii Severi ad radices Capitolii arcus addita 

infcriptio, in qua fexta linea Getae nomen erafum, & Optimis Fortiffimifque Principibus repo- 

fitum, Idem teflatur Septimii Severi in foro Boario arcus, ubi Getae nomen abrafum efl, & in 

illius ornamentis, ab altera arcus parte, Severus, & Julia Pia Uxor, ab altera Caracalla tantum 

vifitur, abfque Getae figura, quae abfciffd fuijfe omnino videtur. Obfervari etiam potefl marmor 

Severo dicatum, in quo Getae nomen deletum apparet. Monumentum hoc a nobis optimo Amico, & 

Clar. Viro Antonio Cocchio triginta ab hinc annis dono mijfum. Haec infcriptio in marmoreo Cippo 

habet (2) . 

FORTVNAE ♦ AVG .... 

PRO • SALVTE • ET • REDITV. 

DOMINORVM ' W • ~N • 

SEVERI * PII • ET. 

ANTONINI ’ PII • AVG. 

ET • IULIAE ’ AVG. MATRIS. 

AVG. 

ANTONINVS ’ LIB. 

PROXIMVS ' A • LIBELLIS. 

VOTO • SVSCEPTO. 

D. D. 

* In tertia linea defideratur altera litera N, ut 

exprimerentur nomina Severi, amborumque 

ejus filiorum. 

** Poffi quintam lineam integra alia deleta efl, 

in qua Getae nomen fuijfe, nemo dubitabit. 

Quamplurima monumenta, in quibus Getae nomen abrafum fuit, in lib. P. Scarfo referuntur pag. 

73. (3) neque mihi fubit admiratio de tam immani Caracallae in fratrem Getam barbarie, dum 

habemus a Xiphilino (4). Si quis vel folum nomen Getae fcripliffet, aut pronunciaffet, flatim 

morte mul&abatur; adeo ut ne poetae quidem in Comoediis eo nomine deinceps uterentur; 

fuereque profcripta bona eorum omnium, in quorum teflamentis id nomen inventum efl 

fcriptum . 

CAPUT 

(1) Spartian. pag. jo6. & 707. llannil. Olivieri marmora Pifatirtnfia pag. 35. & Cl. Scip. 

(2) Monumentum boc a Falretto corrupta forma pag. 68p. Mafei Artis Lapid. pag. 296. 

Inferip. exhibetur . (^.) Xiphii in vita Caracallae pag. 3 8 j. 

(3) Lettera del Padre Scarfo pag. 72, In hanc rem confale 
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X LI. 

TESTA IGNOTA 
OPERA D' A U L 0, 

Scolpita in un Onice. 

DEL MUSEO DEL COLLEGIO ROMANO. 

Confettando finceramenre Uomini verfatiltimi nell’ Antichità di non fapere chi fia (lato 

in quella gemma fcolpito da Aulo, ed eflendo tuttavìa lecito a ciafcuno di azzardare le 

proprie congetture, noi proferiremo il noftro fentimento. Forfè è fcolpito Caracalla nella 

fua giovinetta età ; imperocché i lineamenti del fuo volto fono moltilfimo conformi alle di lui me¬ 

daglie battute nella fua prima giovinezza, nè fono dilhmili dalla pittura, che ne fa Sparziano (i) . 

La fua fanciullezza adunque fu piacevole, ìngegnofa, affàbile ai genitori, piacevole agli amici dei 

genitori, accetta al popolo, e grata al Senato ec. Efcito dalla fua puerizia, fi fece più rigido, più 

grave, e più truce nel volto; di maniera tale che molti onninamente non credevano ejfere quello, che 

da giovinetto avevano conofciuto. Non fa di meftiere di parlare di quello Imperatore; imperocché 

fono note le di lui crudeltà, e l’animo perverfo contro il fratello Geta, barbaramente flato da lui 

uccifo, avendo ancor voluto, che il di lui nome fofle dai pubblici monumenti fcancellato, come 

ne fa teftimonianza l’ifcrizioneaggiunta all’Arco di Settimio Severo alle radici del Campidoglio, 

nella quale alla fella linea è rafato il nome di Geta, e pollo in fua vece Optimis, fortijfimifque 

Principibus, e l’arco Umilmente di Settimio Severo nel foro Boario, dove è flato caffato il nome 

di Geta; e negli ornati fiotto la volta dell’arco, da una parte fi vede Severo con la fua moglie 

Giulia Pia, dall’altra parte folamente Caracalla fenza la figura di Geta, la quale fi conofce 

effere flata levata via. Finalmente è degniffiraa di ammirazione 1’ifcrizione dedicata a Severo, 

nella quale apparifce il nome di Geta fcancellato. Quello monumento farà circa a trenta.anni 

che ne feci un dono all’ottimo mio amico, e chiariflimo letterato Dottore Antonio Cocchi. 

Quello è il tenore dell’ifcrizione in quello Cippt) (2) 

FORTVNAE • AVG • • * 

PRO SALVTE * ETj_ REDI TV 

DOMINORVM • N • N • * 

SEVERI * PII * ET • 

ANTONINI PII ' AVG 
. 

ET * IVLIAE • AVG • MATRIS 

AVG • * * ••••*• 

ANTONINVS *• LIB • 

PROXIMVS A LIBELLIS « 

VOTO • SVSCEPTO * 

D * D * 

Molti monumenti fi riferifcono dal P. Scarfo (3) nei quali è cancellato il nome di Geta. Nè reflo 

forprefo di tante barbarie di Caracalla contro il fuo fratello Geta, mentre leggefi in Sifilino (4), 

che fe alcuno avejje fidamente firitto , 0 pronunciato il nome di Geta, fabito era punito di- morte, di maniera¬ 

tale che neppure i Poeti nelle Commedie fi fervivano in avvenire di queflo nome : Furono ancora proferisti 

tutti i beni di > quelli, nei tefiamenti dei quali fu trovato firitto quefio nome. 

UNA 

(1' Sparr. pag. 70<?. e 707. Annibaie Olivieri Marmora Pifaurenfia pag. 35. ed il Chia?„ 

(2) Quefta Ifcrizione è fiata pubblicata poco efàttamente Maffei Artis Lapid. pag. 296. 

da Fabbretti nel lib. dell’ Ifcrizioni pag. <58p. (4) Xiphilinus in vita Caracallae pag. 385-. 

(j) Scado lettera ec. pag. 73. Vedi a quella propofit» 

* Nella terza linea manca l’altra lettera N;. 

per efprimere i tre nomi, cioè di Severo, c 

dei fuoi due- figli. 

** Doppo la quinta linea, è un vjerfo tutto caf- 

fato, nel quale nefluno dubiterà eflèrvi flato 

incifo il nome di Geta. 
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XLII 

CAPUT IGNOTUM- 
AULI O PU S, 

Hyacintho incifum, (0 

EX MUSEO PRINCIPIS LUDOVISI BONCOMPAGNI ROMAE, 

O Ponet fané cenfere Cl. B. de Stofch hitnc non vidiffe gemmam, cum in illa Dianam reprae- 

fentari pojfe conjeHuram fecit. A mamma finiftra hujus Divae turgida fuam fententiam 

deducit, dum inquit (2) Foemina vultu oblique infculpto, vitta religatis capillis, fini- 

ftram peftoris partem nudam habet, turgida mamma ; dextera vero pellita vede tegitur 

depreffiori, ut videatur mammilla, fi haec revera Dianae imago, mammofa plus, quam vir¬ 

ginem deceat; illa forfan eft quam n*idorp6<t>ov puerorum nutricem Graeci vocavere, affir¬ 

mante Paufania (3), delubrum ei dedicatum fuiffie in urbd Boeotiae Coronea. 

Fruftra quaeretur hac in gemma mamma dextera turgiditate prominens: fed potius deprejfa, 

Virgini conveniens, apparet: quare ejus opinio infirma & fallax exiftit; quamvis eam confirmare 

quoque potui fiet ex Paufaniae auctoritate, qui ait (4). Diana cervina pelle velata, pendente ex 

huineris pharetra, altera manu lampadem, dracones duos altera geftat. 

Nonnullas de hac gemma conjecturas & ipfe in medium proferam. Primum a pelle, hujus 

foeminae humeros cooperiente, unam ex Bacchantibus efie deduci licet, cum pellis fit unum ex praeci¬ 

puis horum numinum fymbolis (5). Etfi antiquis in monumentis haec numina laxis capillis, hedera 

redimita faepifiime obfer vantar ; attamen Bacchae nonnullae, capillis vitta religatis, & eodem modo 

ut in nofira gemma concinnatis r e periuntur, velati cuique in Muf Flor. voi. 1. Tab. 84. num. 10. 

Tab. 85. num. 10. videre licebit, & in Gem. Agoftini voi. 1. 1 'ab. 31. De his Bacchantibus inquit Cl. 

vir Gori (6) Complures Baccharum imagines egregio artificio fcalptae exhibentur in Tab. 84. 

& 85., quae vero non hedera, fed diademate caput infigne habent, forte vel Reginae, vel 

foe”inae lunt cultrices Bacchi, e quarum numero fuifte Olympiadem Alexandri Regis Mace¬ 

donum matrem, (7) & Meflalinam (8) Auguftam compertum eft, ut paucis utar exemplis. 

Nec inverifimilem conjecturam produceret, qui unam ex Amazonibus Reginam Penthefileam hac 

in gemma exprefiam efie crederet; Etenim non fotum capitis concinnitas huic Reginae apprime con- 

qua loquitur Paufanias (9); Virginis in mo¬ 

rem 

Et raptum vitulo caput ablatura fuperbo 

Ballaris, & Lyncem Maenas flexura corymbis. 

Baflarides ( inquit ) Bacchae , quibufdam videntur a genere 

veflis, qua Liber Pater utitur, demifla ad talos, quam 

Thraces Baflarin . Quidam a vulpibus, quarum pellibus 

Bacchae fuccingebantur. Vulpes Thraces Baflarcs dicunt. 

Vide Phor nutum c. 30. p. 217., & F.uripid. Baccb. v. 6515. 

(6) Gori Muf. FI. voi. r. pag. 173. 

(7) Te (le P lutar cho in vita Alex. Magni. 

(8) Ex Tacito Annal. lib. ti. cap. 31. pag. 722. 

(3) Pauf. lib. 10. cap. 31, • 

venit, fed etiam ejus humeros pellis tegens, de 

(1) Non in Canicola haec gemma fcalpta c/l, prout Stofch 

Geni. Aut. pag. 22. affirmavit ■ 

(2) Loc. cit, 

(3) Pauf. lib. 4. cap. 34. 

(4) Pauf. lib. 8. cap. 37. pag. 676. 

(?) Variis pellium generibus , fcilicet Haeduli , Hinnulei, 

Pantherae , Tigridis ec. Bacchantes ornari folebant, voluti 

etiam Vulpis pellibus , a Tbracibus B affaves nuncupatis : ideo 

Bacchae B affar i des di Nae , prout nos docet Perfi Scboliajles 

$at. 1. verf 100, 
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X L11. 

UNA TESTA INCOGNITA- 
OPERA D' A U L 0, 

Incifa in un Giacinto (Q. 

DEL MUSEO DEL PRINCIPE LO DOVISI RONCO MPAGNfi DI ROMA% 

BIfogna certamente credere, che il chiariffimo Baron Stofch non vedette quetta gemma, della 

quale congetturò potere rapprefentare una Diana. Fonda la lua congettura full’avere quetta 

Dea la mammella finittra turgida, così dicendo (2) . Quefia femmina incifa in profilo ha i 

capelli legati con una fafcia, ha nuda la parte finiftra del petto, con una turgida mammella, la deftra 

poi è più depreffa, acciò comparifica /’ altra mammella, Se qtiefia è veramente /’ immagine di Diana 

efiprejfa con delle mammelle più groffie, che non fiotto decenti aduna vergine, forfie è quella, che i Greci 

fecondo, Paufiania (3) hanno chiamata Nutrice dei fanciulli, ed a cui era fiato confiacrato un tempio 

nella citta Coronea della Beozia . 

Invano fi cerca in quetta gemma la mammella deftra turgida, eftendo piuttofto depreda, 

come conviene ad una vergine; onde non fufiifte la di lui oppinione, debole, e falfa ; benché 

l’avrebbe ancora potuta avvalorare con l’autorità di Paufania (4), il quale dice . Diana è veftita 

con una pelle di cervo, con la faretra pendente dagli omeri, tenendo con una mano una facella, con 

V altra due Serpenti. 

Io produrrò fopra quetta gemma alcune mie congetture. Primieramente dalla pelle, che 

copre gli omeri di quetta femmina, fi potrebbe dedurre eflére una delle Bacchanti, eftendo la 

pelle uno de’ principali caratteri di quelle Deità (5). Quantunque negli antichi monumenti 

fi oftervino quelle Deità coronate di ellera, e con capelli fciolti, contuttociò fi trovano- 

alcune Baccanti con i capelli legati con una fafcia, e nell’ iftefla maniera accomodati, appunto 

come nella noftra gemma, conforme ciafcuno può vedere nel Mufeo Fiorentino voi. 1. T. 84. 

n, io., e T. 85. num. io., e nelle Gemme dell’ Agoftini voi. 1. T. 31. Di quelle Baccanti 

dice ii chiariffimo Dottor Cori (6). Molte Baccanti coti JIngoiare lavoro ine fé fono pubblicate nella 

7'. 84. e 85. le quali non hanno coronata la tefia di ellera, ma di una fafcia : forfè 0 fono Regine, 

0 femmine fieguaci di Bacco, tra le quali fù Olimpiade madre di AlejJ'andro Re dei Macedoni (7), e 

Meffalina (8) Imperatrice, per fiervirmi di pochi efempii. 

Nè farebbe inverifimile la congettura di chi credette edere in quetta gemma efprefla la 

Regina Pentefilea una delle Amazzoni, perchè non folo 1’ accomodamento della tetta le conviene 

egregiamente come a Regina, ma la pelle ancora,, che le feopre le fpalle, della quale così parla 

Paufania (9). Ella è ornata a gufa di una vergine, portando un arco tutto fintile a quello degli Sciti, 

ed 

(il Quella gemma non è Hata incifa in Corniola come 

ha affermato Stolch Gena. Ant. pag. 22., 

(2) Loc. cit. 

(3) Pauf. lib. 4. cap. 34. 

(4) Paufan. lib., 8.. cap. 37. pag. 676, 

(5) Di varie forti di pelli erano folite ornarli le Bac». 

canti,, come di pelle di Capretti, Cervi, Pantere , Tigri ec. 

ficcome ancora di pelli di Volpi chiamate dai Traci 

Ballare. Perciò furono, dette le Bacchanti Baffaridi, come ci 

infegna Dantico Scolialle di Perdo nella Sat. 1. v. 100. 

.e la Ba()aride , che il capo 

Sta per troncare a quel vitel fuperbo ,, 

E la Menade , a cui regger le Linci 

Conviene coi corimbi , Evio ripete . 

Da alcuni le Baccanti fon dette B affari di da una forte di vefle, 

che feende fino ai talloni , della quale fi ferve Bacco, che i Traci 

chiamano B a fa ri , da altri dalle Volpi , con le pelli delle quali 

s'ornavano le Baccanti .. Imperocché i Traci nominano le Volpi 

Bufare . Vedi Pnornut. cap. 30. pag. 217. ed Euripide 

Bacchae v. 695. 

(6) Gori Muf. Fior. voi. 1. pag. 173. 

(7) Secondo Plutarco, nella vita di AlefTandro Magno. 

(8) Tacito negli Annali lib. xi. cap. 31. 

(9) Pauf. lib. io. cap. 31, 
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rem ornata eft, arcum gerit Scythicis perfimilem, pardi pelle ab humeris demifla. Id confirma¬ 

tur etiam a finiftra mammilla nuda, qualiter a Virgilio egregie defer ibitur (io) 

Ducjt Amazonidum lunatis agmina peltis 

Penthefilea furens, mediifque in millibus ardet. 

Aurea fubne&ens exertae cingula mammae 

Bellatrix, audetque viris concurrere virgo. 

Praeterea hanc opinionem fulciret animadverfo, quod in hoc vultu imago patefit bellatrix . Ideo 

cum Gorio gemmam ex Amazonibus unam repraefentantem deferibente dicam (ii) Si eam dixeris 

Myrinnam Amazonum praeftantiflimam, cujus meminit Homerus (12), vel ex iis, quas incly¬ 

tus Bellorophontes occidit, primis aliquam, ut idem Homerus cecinit (13), per me licet, 

fi cui vero videatur imago fortis Menalippes Amazonum Reginae, quam Hercules devicit, 

& pretium arma ejus accepit; vel Hippolyten, quam Thefeus in praemium vi&oriae obtinuit 

captivam, & ex eadem in matrimonium accepta genuit Hippolytum (14); vel ipfam Hip¬ 

polyten, quam Hercules necavit, atque ejus baltheum abftulit, non adverfabor. In Amazo¬ 

nibus excalpendis notijfimi fuere Arifiocles, Ctefilas, Ctefilaus, Cydon, Phradmon, Strongylion, Po¬ 

lycletus, & Phidias (15). 

FAU- 

(10) Virgil. lib. r. Aene. verf. 494. Antiquis in monu¬ 

mentis fané Amazonidum fatuae , mamma dextera teda , ut 

in tiofra gemma , fini fra vero nuda, obfervantur , quamvis 

aliter fentiat {Apollodorus lib. 1. pag. 277. Haec gens erat 

bello gerendo praeftantiflima , quippe quae viriliter fortitu¬ 

dinem exercebant, ac fi quando viris admixtae pepererint, 

partus femineos educabant. Dextras ad haec mammas, 

ne jaculis emittendis impedimento forent, in nihilum re¬ 

digebant , laevas autem alendorum filiorum gratia fuccre= 

fcere patiebantur . 

(ir) Gor i Muf. Flor. voi. 1. pag. 79. 

(12) Homer. Ili. lib. 2. & Diod. Sic. lib. 3. 

(13) Hom. lib. 6. verf. 186. 

(14) Jufinus Hifi. lib. 2. cap. 4. pag, 77. Et Apollod. in 

liblioth. lib. 2. pag. 277. De Tbaleflri Amazonum Regina 

inquit Curt. lib. 6. cap. 5. pag. 3 2. VefHs non toto Ama¬ 

zonum corpore obducitur; nam laeva pars ad pefrus eft 

nuda, caetera deinde velantur . 

(15) Vide Plin. lib. 34. cap. 8. & lib. 36. cap. f. 
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ed una pelle di Pardo le ricopre le fpalle. Siccome ancora ciò confermali dalla finiflra mammella 

nuda, conforme è defcritta elegantemente da Virgilio (io) 

Guida delle fue Amazzoni le torme 

Dei dardi armate, e di lunate targhe 

Pentelifea tutta furore, et arde 

In mezzo a le migliaj a, aurato il cinto 

Sotto allacciando alla recifa poppa, 

E ardifce la gran vergine Guerriera 

Concorrere in tenzone con gli Eroi . 

Inoltre l’immagine guerriera, che fi dimoftra in quello volto, avvalora la mia oppinione . 

Perciò dirò col Gori (n) defcrivendo una gemma rapprefentante un’ Amazzone . Se tu dirai eJJ'ere 

la valorofjjìma Amazzone Mirinna, mentovata da Omero (12), 0 pure una di quelle, che uccife Bello- 

rofonte, come cantò il me defimo Omero (13), io /’ accorderò. Ma fe parrà ad alcuno /’ immagine della 

forte Menalippe Regina delle Amazzoni, la quale fu vinta da Ercole, e n ebbe in premio le di lei 

armi, 0 Ippolita, cheTefeo in premio della fua vittoria fece prigioniera, e fpofatala ebbe dalla medefima 

Ippolito ; 0 V ifiefit Ippolita (14) che da Ercole fu ammazzata, togliendole il balteo, io non contra¬ 

rierò . Furono famofi nello lcolpire l’Amazzoni Arillocle, Ctefila, Ctefilao, Cidone, Fradmone, 

Strongilione, Policleto, e Fidia (15). 

Tom. I. F f FAU- 

(io) Vìrg. nel lib. r. En. v. 494. Negli antichi monumenti 

fi oflervano le ftatue dell’ Amazoni con la mammella delira 

coperta , e la finiftra nuda , come nella nollra gemma . 

Quantunque fia di diverfo parere Apollodoro nel lib. 1. 

pag. 277 dicendo . Quefia Nazione delle Amazoni era eccel- 

leiitijjlma nel guerreggiare, come che fi efiercitavano coraggiofia- 

meute , e fi cougiuugevaun cogli uomini > e quando partorivano, 

allevavano folamente le femmine. Annichilavano le de [ir e mam¬ 

melle , accio non fojfero d'impedimento nello [cagliare i dardi , 

e Inficiavano creficere le fiuifilre a motivo di alimentare i loro figli, 

(11) Gori Muf. F. voi. 2. pag. 79. 

(12) Homcr. II. lib. 2. c Diod. lib. 3. 

(13) Elom. lib. 6. v. iS6. 

(14) Giurino Iflorico lib. 2. cap. 4. c Apollodoro lib. 2. 

pag. 277. Quinto Curzio nel lib. 6. cap. y. parlando di 

Talefiri Regina dell’ Amazzoni dice : Il veflire dell’ Amazzoni 

non copre laro tutto il corpo, perche la parte finifira del petto 

è nuda , e V altre parti fono coperte . 

(15) Plin. lib. 34. cap. S. e lib. 36. cap. 5. 
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XL1II. 

TAUNUS BACCHA NS- 
AXEOCHI OPUS, 

Gemmae i neifum , 

EX MUSEI STROZZI ANI ECTYPIS ROMAE, 

QXJum gemma tfla una cum pretiofififimis aliis a Strotiano Mufieo fuerit fuh racla, nec illius 

apofphragiftna fuperfìt, de illius artifice verba non efi quod faciam. Hoc unum Axeocbi 

fiuperefi opus a B. Stofch (i) publici juris effe cium, qui altum de opifice fervat flentium. 

Faunus hac in gemma nudus exprimitur, lyram pulfans, pantherino cudone caput te Bus, Pellis 

per dorfum dejeendit ; hunc prope adjlat pinguis puerulus fuper humili bafi thyrjum finijtra tenens, 

dextera lyram indicans ; hos inter media cornuta afpicitur Luna, 

Omnibus compertum efi, Faunos Bacchi comites fuijfe. Melampus Amiteonis filius primus ab Aegyp¬ 

tiis (2) Bacchi fefla edoctus, in ipfes Graecos erudivit, Haec dein a Graeculo nejcio quo in Etru¬ 

riam translata: Romani hinc ab EtruJcis corrupti fiunt, qui quidem eo impudentiae, luxuriae que 

proce ferunt, ut janclijfima pudoris caeter arumque nobilijfimarum virtutum jura pejfu/ndare his in fefiis 

non erubuerint. Et licet antiquijfimis temporibus apud omnes gentes jefia ifihaec omnium Jcelerum 

feminari um (3) fieni per habita fint, nullibi tamen, quod J ciani, fini ipfiorum pejora quam Romae 

dederunt indicia (4). 

Fefla ifihaec Lyrae, Tibiae, Tympanorum, omniumque muficorum inflr umentor um firepitu cele¬ 

brabantur. Certis fiatifique capitis corporijjue motibus Thyrfios, fiacej'que qnaticutes, ululantes homi¬ 

nes mulierefque promificue gerebant (5). 

Quum populi omnes licentiae fiemper fuerint cupidifimi, quaeque ad vivendi libertatem perti¬ 

nerent libenter fuerint amplexati, mirum non efi fi tot, tanti] que gemmis, anaglyphis, fiatuis, 

omniumque generum Bacchanalia refipic lentibus monumentis Orbis Univerjus abundet. 

Haec 

(1) Stofch. Getti. Aut. Tah. 10. pag. 24. Ext at i» Dafty 

liotheca Com Franci/cae C ber off ni Gemma H rculis Axeocbi 

nomine recentis Artificis manu infignita , de qua more folito 

hallucinatus efi Winkelmann pag 242, 

(2) Herodot, Hifl. lib. 2. cap. 48. & feq. 

(3) In Epitome Livi lib 39. Bacchanalia, facrum Grae¬ 

cum , & quidem nofturnum , fcelerum omnium maximum 

feminarium . 

(4) Haec [celera di au forent incredibilia , f a verbis pru~ 

denti fimi Hi fiorici T/ti Livii non confirmarentur , qui inquit; 

Nec unum genus noxae; ftupra promifcua ingenuorum 

foeminarumque eranr, fei falli refles , falfa flgna , tefti- 

moninque, & indicia ex eadem officina exibant. Venena 

indidem , inreflinaeque caedes , ita ut ne corpora qui¬ 

dem ad fepulcuram extarent. Multa dolo ; pleraque per vim 

audebantur. Occulebant vim , quod prae ululatibus, tym¬ 

panorumque, & cymbalorum ftrepitu nulla vox queritan¬ 

dum inter ftupra & caedes exaudiri poterat. Ita Liv. 

Dee. 4. lib. 9. cap. 8. 

(5) Strabo inquit lib. 10. pag' 713. Ut in fumma dicam 

ab omnibus furore quodam divino correpti, & Bacchantes 

deferibuntur, qui armata faltatione , cum tumultu, & 

ftrepitu , tintinnabulis , tympanis , armis, tibia , ac clamore 

in facrificiis perterreant homines fub adminiftrorum fpe- 

cie . Ovid lib. 3. Metamor■ verf. 528. 

Liber adeft , feftifque fremunt ululatibus agri . 

Turba ruit, mixtaeque viris, matrefquc , nurufquc. 

Et vulgus procerefque ignota ad facra feruntur. 

Vide Euripid. in Baccbantibus. 
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x lui. 

FAUNO BACCANTE. 
0 P E R A ■ D’ A X E 0 C 0, 

Incifa in gemma. 

DEL MUSEO STROZZI DI ROMA. 

E\Sfendo quella gemma con molte altre pietre preziofiflime (lata rubata dal Mufeo Strozzi, 

nè recandoci alcuna impresone della medefima, ciò m’ inpedifce di parlare didima¬ 

mente di quello artefice. Edile (blamente quell’opera d’iVxeoco pubblicata dal B. Sto- 

fch (1), il quale non parla punto di quello artefice. 

S’efprime in quella gemma un Fauno nudo, che Tuona la lira, colla teda coperta d’una 

pelle di Pantera, la quale gli fcende per il dorfo : predo v’ è un piccolo fanciulletto grad'ot- 

tello, (opra una bade, che tiene nella mano dnidra un tirfo, e colla dedra accenna la lira, 

e tra quede due figure fi vede la cornuta Luna. 

I Fauni, come ben Tappiamo, Tono della comitiva di Bacco. Melampo figlio d’Ami- 

teone (2) Tù il primo che appreTe dagli Egizziani le Tede di Bacco, e le inTegnò ai Greci. 

Dipoi un certo Greco di vii condizione ne ammaedrò i ToTcani, dai quali Turono corrotti i 

Romani, che portarono all’ eccedo 1’ impudenza, e la lufluria, non vergognandoli in quede 

fede di conculcare le leggi Tantifiime dell’onedà, e di tutte 1’ altre nobiliffime virtù. E quan¬ 

tunque negli antichifiìmi tempi appredo tutte le nazioni quede fede fiano date il Teminario 

di tutte le fcelleraggini (3); contuttcciò in nedun luogo, per quanto io fappia, furono tanto abo¬ 

minevoli, quanto in Roma (4). 

Quede fede fi celebravano con lo drepito della Lira, della Tibia, de’ Timpani, e di 

tutti i muficali idrumenti, e con certi moti delia teda, e del corpo andavano urlando gli 

Uomini infieme con le Donne portando Tirfi, e fcotendo facelle accede (5). 

Siccome tutti i popoli furono Tempre defiderofi di vivere licenziofamente, e d’ abbrac¬ 

ciare ben volentieri quelle code, che riguardavano la libertà della vita; non è punto da mara- 

vigliarfi. Te tutto P Univerfo è ripieno di tanti monumenti di gemme, badirilievi, e datue, 

che riguardano ogni Torte di Baccanali» 

F f Que- 

(t) StoTch Gem. Ant. pag. 14. Tom. 20. Nella, raccolta 

di gemme della Conteffa Cheroffini fi trova una gemma 

di Ercole col nome di Axeoco fatto da un’ artefice moder¬ 

no , fulla qual gemma fecondo il folito ha sbagliato Win- 

kelmann pag. 242. 

(2) Herodot. Hill. lib. 2. cap. 48. e feq. 

(3) T. Livio nell’Epitome del lib. 39. così s’efprime. 

I Baccanali Fejla notturna del Greci, Seminario majjimo di 

tutte le fcelleraggini . 

(4) Se dalle parole del prudentiflimo Idoneo Tito Li¬ 

vio non fodero confermate quede fcelleraggini, farebbero 

incredibili: Egli dice. Ne era una fola forte di delitti :■fi 

commettevano flupri fcambievoli d' uomini e dà donne ; Ma dall’ 

ifìefa fonte ufeivano falfi te fimo isti, falfi figlili , e tefiìmonian- 

ze , ed accufe. Quindi futilmente u/civajjo veleni , c occulte 

ttccifìoni in si fatto snodo , che non f trovavano i corpi dei 

morti per feppeUirli : Molte cofe ardivano far con inganni, e 

molte più per violenza . Nafcondevaf la violenza, perche pel 

romore degli urli , e ftrepito dei timpani , e dei cembali non fi 

poteva tra gli Jlupri e V ttccifioni intendere la voce di quelli , 

che gridavano. Così Tito Livio Dee. 4. lib. 9. cap. 8. 

(?) Strabone dice lib. io. pag. 71 j. Finalmente io dirò 

che i Baccanti fono defcritti da tutti , come prefi da un certo 

divino furore , i quali faltando armati con Jìrepito , e tumulto 

con cembali , timpani , tibie, in abito, e fotto fpecie di Mi¬ 

ni fri nei loro fagrifzi fpaventavano gli uomini. Ovid. nelle 

Metam, lib. 3. verf. 528. 

Bacco e venuto ; i campi rifonando 

D' urli fefiivi con devoti affetti , 

La turba mifia già vienfi appreffando , 

Mariti, e Madri, e Nuore , e 7 volgo in teff 

Al culto ignoto viene in lungo (lefo-. 

Vedi ancora Euripide nelle Baccanti 



ii8 COMMENTARIA DE ANTIQUIS SCAl PTOpIBUS 

Haec igitur gemma Faunum lyra ftonantem, puerulum que Fauno a(l antem exprimit. Fauni 

Varrone tejle (6) Dei Latinorum erant, & cantu, carminibufque dele elabantur. Unde Ennius in 

lib. i. Amai, verf. 12. pag. 1458. 

.Scripfere aliei rem 

Vorfibu, quos olim Faunei Vatefque canebant. 

Hanc ob c anfani Fauni tibia, fjlulaque Jonantes in Mufeo Capitolino, in Iujliniani Palat io, & Purghe Jio 

rure frequentijfimi occurrunt. 

Gemma curioforum animadverjione dignijfima, quae in Florentino Mufeo habetur, ita a Corio (7) 

illujlratur: Alterum vero lyrae fchema lingulare eft; nam anconum loco utrimque fculpti 

funt Delphines, pro echeo vero fculptus canis, vel fopore, vel quiete captus, quod eximius 

artifex fortafie fecit, ut oftenderet vel Dianae , vel potius Baccho, eamdem lyram facram effe: 

nam fuperne tvrfona (8) five ofcillum eidem impolitum, eft; vel ut defignaret animalia mu¬ 

lleo lyrae fono mirifice demulceri, ut docet Clemens Alexandrinus (9). Quod vero canes 

mirum in modum ejus concentu dele&entur, ex eo colligo, quod in pluribus gemmis iidem 

fculpti funt comites non Heroum modo, quorum gefta lyra canuntur, verum etiam Citharoe¬ 

dorum, & Faunorum Lyriftarum; cumque his prae gaudio faltant ad modos dithyrambicos. 

Facile crederem puerulum illum non Bacchitium effe, fed unum ex his, qui in Bacchi fejlis ad 

fai tus edendos adhibebantur, ut in duabus Muf. Flor, gemmis ob fer vari licet (10)# praela udato viro 

relatis. Illud infuper notandum efi in his Bacchi celebritatibus puerulos quoque locum 

habuifte, qui ad jocos faltufque ex altiori fcopulo ducendos inflituebantur, quod indicant ex 

his aliquae gemmae, nimirum V. Tab. 88. in qua puer praemio ( uvae racemi ) m altum manu 

fufpenfo ad ludum excitatur, & in VIII. Tab. 90. illud recipiens ( a Fauno ) cernitur. 

Inficias tamen non ierim pojfe & pro Bacchulo puerulum illum haberi, qui poflulet lyram, prout 

inquit Stofch (11) lyram efiiagitat Bacchus: eo enim fono deleftabatur, unde Calliftratus ejuidem 

numinis fignum aereum deferibens (12) fijlebat autem ( Bacchus ) lyram tbyrfo innixam habens (13). 

Appofita vero eft Lunae imago, ad oftendendum orgia ipli Deo facra noctu celebrari. 

.Qualis commotis excita facris 

Thias, ubi audito ftimulant Trieterica Baccho 

Orgia, nofturnufque vocat clamore Cithaeron (14). 

Ad Lunae, quae heic media afpicitur, explanationem, Cl. Buttar i fent entium referam (15). Ti¬ 

gris ideo ad Bacchum refertur, quia ( ut quidam ajunt ) pellis iftius ferae maculae coelum Jlella- 

tum 

(6) Varro de lingua latina lib. 6. pag. 78. Verius quos 

olim Fauni vatefque canebant . Fauni Dei Latinorum , 

ita ut Faunus, & Fauna fint in verfibus quos vocant Sa¬ 

turnios; in lilveftribus loceis traditum eli folitos fari, a 

quo fando Faunos difros . Antiquos poetas vates appella¬ 

bant a verfibus viendeis . 

(7) Gnri Muf. Flor. voi. 2 Tab. 96. num. 5. gag 152. 

(8, In Palatio Rufpoli vifitur Faunus ad arboris truncum, 

ex quo uvae progreditur racemus, Caprina pelle ornatus, 

& fupra faxum Sileni larva cum paflorali pedo. 

(9) In ad nouitionc ad gentes fere in principio . 

(10) Goti Muf Flor. voi. 1. pag. 170. 

(ili Stop b Getn. Ant pag. 2 6. 

(12'' Pbifoflratus paz- 900. 

(13) Fiftulam quoque , ac Citharam a Faunis adhibitam 

( inquit Gori loc. cit ) oftendit gemma VI, Tab. 94. Eadem 

mufica inftrumenta Baccho quoque Mufices auftorj veteres 

\ 

tribuerunt, ac dedicarunt ec. De Faunis cithara tibiaque 

fanantibus fic cecinit Lucret, lib. 4. verf 584. 

Haec loca Capripedes Satyros , Nymphafque tenere 

Finitimi fingunt , & Faunos effe loquuntur . 

Quorum noftivago ftrepitu , ludoque jocanti 

Affirmant vulgo taciturna filentia rumpi ; 

Chordarumque fonos fieri , dulcefque querelas, 

Tibia quas fundit digitis pulfata canentum . 

Vide Phornut. de Nat- Deor. cap 30. & Luci anum voi. t. 

de Agrologìa cap. 10. pag. 364. 

(14) Virgil. lib■ 4- Aeneid. verf 302, Vide Ovid. lib. 6. 

Metam, verf. j88 & Phornut. de Nat. Deor, cap. 30. 

(15) Bottali Muf. Capital, voi. 3. Stat, pag. 84. ubi 

plura ec. 
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Quella gemma rapprefenta un Fauno fonante la lira, ed un fanciulletto vicino a lui. 

I Fauni fecondo Varrone (6) erano Deità dei Latini, e fi dilettavano del canto, e della 

poelìa, per la qual cofa Ennio dille nel lib. i, degli Annali verf. 11. pag. 1458. Altri fcrijjero 

quefia cofa in verfi, che una volta cantavano i Fauni, ed i Poeti. Per quello motivo s’ incon¬ 

trano fpelFlfimo Fauni, che fuonano la tibia, e la zampogna: come nel Mufeo Capitolino, 

nel Palazzo Giudiniani, e in Villa Borghefe, 

Una gemma del Mufeo Fiorentino è degna delfolTervazione de’ curiofi, così dal Chiar. 

Gori (7) illullrata. V altra figura della lira e [ingoiare, perchè in vece dei bracci della lira vi 

fono incifi due Delfini, e in vece della bafe è fcolpito un Cane addormentato, che facilmente V eccel¬ 

lente artefice fece per dimofirare efer dedicata la medefìma lira 0 a Diana, 0 piuttofio a Bacco. 

Imperocché di fopra è pofia una mafehera (8), per dimofirare, come infegna Clemente Aleffandrino (9), 

che gli animali maravigliofamente fi appiacevolifcono al fi,tono della lira. Che poi i Cani mirabilmente fi 

dilettino di quefio fono lo deduco, perchè in molte gemme fono fcolpiti compagni non folamente degli 

Eroi, le gefla de' quali fi cantano al [tono della lira, ma ancora de' Citaredi, e Fauni fonatori di 

lira, e con quefia comitiva per V allegrezza f aitano al cantare de' verfi Ditirambici. 

Io facilmente crederei, che quel fanciulletto non folle un Bacchetto, ma uno di quelli 

che nelle fede di Bacco fi conducevano per faltare, come fi può odervare nelle due gemme 

del Mufeo Fiorentino (io), riportate dal fopralodato Antiquario. Oltre a ciò è da notarfi, ebe 

nelle fefle di Bacco ebbero luogo i fanciulletti, i quali da un alto fcoglia facevano dei giuochi, e dei 

/alti, come lo indicano alcune gemme, cioè la V. della Tav. 88. nella quale un fanciullo è filmo- 

lato a quefio giuoco per un premio d'un grappolo d'uva, e nella Tav. 90. nam. 8. riceve detto pre¬ 

mio da un Fauno. 

Contuttociò non negherò poterli ancor giudicare quello fanciulletto per un Bacchetto, che 

domandi la lira conforme dice Stofch (11) Bacco domanda la lira, perchè fi dilettava di quefio 

fono, onde Callifirato (12) deferivendo la fiatila di bronzo di quefia Deità, dice ch’egli avevaia 

lira appoggiata ad un Tirfo (13). Vi fi vede la figura della Luna per manifefiare, che l'Orgie 

0 i Baccanali fi celebravano ordinariamente in tempo di notte (14). 

Quale al crollar de' fimolacri defta 

La Tbiade infuria , allor eh' udito ha Bacco, 

Che Or gii triennali entro la fpronano, 

E 7 Citeron notturno a'gridi chiamala. 

Per la fpiegazione della Luna poda nel mezzo a quede due figure riporterò il Pentimento, 

del Chiaridìmo Monfignor Bottari (15) La Tigre perciò fi referifce a Bacco (come alcuni 

dicono ) perchè le macchie della pelle di quedo animale rapprefentano il cielo dellato, op- 

(<J) Varrone de lingua latina lib. 6. pag. 78. I verfi che 

una volta cantavano i Fauni ed i Poeti. I Fauni erano Deità 

dei Latini , di maniera che il Fauno , e la Fauna fi trovano 

rammentati nei verfi, i quali chiamano Saturnii , e vìen riferito 

ejjer politi di fariare nei luoghi ftlveftri : e da Fando furono 

detti Fauni : e gli antichi chiamavano i Poeti Vati dal 

far verfi. 

(7) Gori Muf. Fio. verf. 2. Tav. 96. num 5. pag. 152. 

(8) Nel veftibolo avanti la Sala del Palazzo Rufpoli fi 

vede una flatua di Fauno appoggiato ad un tronco d’al¬ 

bero, dal quale vien fuora un grappolo d’uva, e tiene ad 

armacollo una pelle di Capra , e l'opra un fallo è collocata, 

una mafehera di Sileno con un pedo paftorale. 

(9) In admonitione ad gentes, quali nel principio . 

(10) Gori Muf. Fio. voi. i. pag. 170. 

(11) Stofch Gem. pag. 26. 

(12) Vedi Filoftrato pag. 900. 

(13) Gori nel luogo di fopra citato dice. La gemma VE 

della Tav. 94. dimagra che i Fauni adopravano la Cetera ; gli 

Antichi attribuirono, e dedicarono fimilmente quegli muficali 

pure 

ifirumenti a Bacco, come autore della Mufica . De’ Fauni fo¬ 

natori di Cetra , e di Tibia così cantò Lucrezio lib. 4. 

verf. 584. 

./ convicini 

Di quegli luoghi fclitarj han finto 

Che Fauni , e Ninfe, e Satiri, e Silvani 

Ne pano abitatori . e che la notte 

Con giochi, e fcherzi , e (Irepitofi balli 

Rompati dell'aer fofeo i taciturni 

Silenzj, e della. Piva, e della Cetra 

Tocca da dotta man fpargono alP aure 

Dolci querele , e armoniofi pianti ec. 

Vedi Fornuto della natura degli Dei cap. 30. e Luciano 

voi. 2. nel Dial. dell’ Aftrologia cap. io. pag, 364. 

(14) Virgil. lib. 4. dell’Eneid. verf. 302.. Vedi Oridio 

nel lib. 6. delle Metam, verf. 588. e Fornuto della Na¬ 

tura degli Dei cap, 30. 

(i>) Bottari nel Muf. Capitolino voi. 3. delle Statue 

pag. 84. dove molte cofe ec. 
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(um fingunt, vel quia (ut inquit (i 6) Plinius) inacui a fupra illius armum Lunae fimilis eft, & 

crefcit in orbes, par i que modo cavat cornua: quae Lunares Pbafes oriuntur a Sole, cum quo Bacchum 

unum & idem effe nemo efi qui ignoret. 

Ad hujus tabulae ornatum binas ad Faunos fpeflantes exhibebo gemmas, quarum prima fi) penes 

ntriufique Siciliae Regem efi Onyx duplici praeflans colore. In hac peritijfimus Graecus artifex fiam¬ 

ma fiudio Faunum Nympham rapientem ita excellenter excalpfit, ut cum nobilioribus antiquitatis 

monumentis, tum propter Fauni corporis habitum, tum ob mollia veflium lineamenta, ex quibus 

delicata Nymphae afipiciuntur membra, certare pofie videatur. Plurima a doflijfimis, omnique eru¬ 

ditione peritijfimis Herculanearum antiquitatum explanatoribus referuntur exempla V. i, pag. 87. (17) 

Faunorum raptorum Nympharum, ubi Divi Augujlini locum de Civitate Dei afferunt lib. 15. cap. 23. 

fi ab. 2. pag. 153. ec. Quoniam creberrima fama eft, multique fe expertos, vel ab eis, qui 

experti eftent, de quorum fide dubitandum non eft, audifte confirmant, Sylvanos, & Faunos, 

quos vulgo incubos vocant, improbos faepe extitifte mulieribus, & earum appetifte, ac pere- 

gifte concubitum ec. 

De hac nofira gemma dicam cum Horatio (18) 

Faune Nympharum fugientum amator. 

Altera iafpidi rubro incifia fi) quae a Cl. litterarum amatore Kratzefiein Haphniae pojfidetur, 

Priapi fiacrificium oftendit. Vifitur enim aedicula, in qua Priapi Hermes, fiuper arboris ramus, adver- 

fius ara acc enfia, Faunufique peduli; ferens, hir cumque numini fiacrificandum trahens (16). Ramus expri¬ 

mere videtur Priapum in agris coli fiolitum, ut inquit Diodorus Siculus lib. 4. pag, 252. Priapus; 

non folum in templis urbium cultus huic Deo exhibetur, fed etiam in agris & villis, ubi 

vinearum, hortorumque cuftodiae eft praefeftus. Hircus immolabatur Bacco <& Priapo, ut vinea¬ 

rum vajlator, ficati inquit Phornutus. (20) Hircus Bacco immolatur. Solet enim hoc animal 

yineas & ficos vaftare; Et quia efi luxuriae typus, ut ait Petronius (21), 

Et quandoque mihi fortunae adriferit hora. 

Non fine honore tuum patiar (decus: ibit ad aras, 

Sanfle, tuas hircus . 

BESI- 

(16) Piin. lib. 8. cap. 17. 

(?) Tab. XIX. N. 111. 

(17) De Faunis vide praei and. aucter, pag. 31. é' fi:q. 

(i 8) Hornt. lib. 3. Od, i3. 

fi) Tab. XXII. /V. I. 

(ip) Iu vedibulo ante atrium Palatii Mattei fui Apollinis 

fatua,, fepukhrulis efi tirata, i:i qua Priapi fiacrificium al 

alatis Geniis celebratum excit Iptum efi . Ante Priapum flat ara 

accenfa, & Genius , qui odoramentorum manu tenet acer¬ 

ram , alius hircum ad fiacrificium trabit, alii vindemiant ec. 

(20) Pboruut. de Nat. Deor. cap. 3. & Qvifi. lib. 1. Fuji, 

verfi 357. 

(21) Petroni/ Arb. Satyr. pag. 48?, 

1 
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pure perchè, come narra Plinio (i<5), aveva una di quelle macchie fituata fopra una fua 

l'palla, che crefceva, e fcemava, fecondo l’apparenze della Luna, le di cui Fall dipendono 

dal Sole ; il quale è noto a tutti efl'er l’ideila, cofa che Bacco, 

Per ornamento di quella tavola riporterò due gemme fpettanti ai Fauni. La prima è un 

Cammeo del Mufeo del Rè di Napoli fcolpito (*) in una fuperbilìima Onice detta Niccolo 

di due colori, nella quale il peritilfimo Greco artefice con fomma arte, e maedria ha eccellen¬ 

temente fcolpito un Fauno rapitore d’una Ninfa, in modo che può gareggiare sì nobil lavoro 

con i pregievoli monumenti dell’ Antichità, sì per la viva efprelfione, che è nel carattere del 

Fauno, sì ancora per l’intelligenza del panneggiamento della Ninfa, che fa trafparire tutte 

le lue delicate membra. Molti efempi di Fauni rapitori di Ninfe fono dati riferiti dagli eru- 

ditidimi illudratori dell’ Antichità Ercolanenfi voi. i, pag. 87, (17) riportando un palio di 

S. Agodino nel lib, 15, cap. 23. voi. 2, pag. 153, della Città di Dio. Di più che quefta è 

una cofa notijjima, e che molti hanno efperimentata, 0 apprefa da quelli, la cui fede è fenza fojpetto, 

che i Silvani, e i Fauni, che fi chiamano ordinariamente Incubi, hanno fovente importunato le Donne, 

e contentate le lor pajfioni con effe ec. 

Dirò di queda gemma con Orazio (18) 

0 Fauno Amante delle Ninfe che figgono. 

Il Chiariflimo Sig. Kratzedein letterato Danefe podiede l’altra gemma (*), nella quale è 

efpredo un fagrifizio fatto a Priapo. Si vede un tempietto con un ramo d’albero fopra, entro il 

quale vi è un Erma di Priapo, dirimpetto un’ ara accefa con un Fauno, che con la finidra mano 

tiene un pedo padorale, e con 1’ altra drafcina un Becco per far fagrifizio a quedo Nu¬ 

me (19). Pare che quedo ramo voglia efprimere, che Priapo era venerato principalmente nei 

luoghi campedri, conforme dice Diodoro di Sicilia nel lib. 4. cap. 1. Priapo non folamente è vene¬ 

rato nei Tempii della città, ma ancora nei luoghi campefiri, come cuflode delle vigne, e degli orti. 

Il Becco fi facrificava a Bacco, ed a Priapo, e come guadatore di vigne dicendo Fornuto (20). 

Il Becco fi fagrifica a Bacco, perchè quefi' animale guafia le vigne, e perchè è tipo della luflu- 

ria, conforme narra Petronio (21). E allora quando la Fortuna mi farà favorevole, io ti ono¬ 

rerò 0 Priapo col fagrificarti fopra gli altari un Becco. 

BESI- 

(16) Plin. lib. 8, cap. 17. 

(*) Tav. XIX. N. III. 

(17) Vedi i foprallodati fcrittori pag’ 81. e fcq. 

(18) Hor. lib. 3, Od. 18. 

(*) Tav. XXII. N. I. 

(19) Nel vertibulo del Palazzo Mattei fotta la, ftatua di 

Apollo s’offerva un’urna fepolcrale8 nella quale è fcolpito 

un fagrifizio a. Priapo fatto dai Genii alati; avanti Priapo 

fìà un’ara accefa, ed un Genio, che tiene in mano una 

cadetta di odori, un’altro conduce un becco al facrifizio, 

altri vendemmiano ec. 

(20) Phornut^ de Nat. Deor. cap. 3. e Ovid. lib. 1* 

Faft. verf. 357. 

(21) Petronii Arb, Satir. pag. 483, 



2?1 COMMENTARIA DE ANTIQUIS SCALPTORIBUS 

B E S I T A L U S, 
... , * k ! *• ' * ■ / 1 i 1 i • '.a./.1* |. J i ) CL. Gorius in primo Etrufcarum Jnfcriptionum Tomo (i) gemmam referens ex Cimelio olivi 

Medicea, nunc Archiducis Aujlriae magni Ducis Etruriae, graeca epigraphe BEICI j' \ \0C 

Beiitalos {inquit) Graeci Artificis fortallis nomen denotat, quae alatum Cupidinem am¬ 

babus manibus nodo]a baculo innixum exhibet. Eamdem & in Mufieo Flo entino (2) retulit, in- 

quiens . Praefert haec gemma nomen infcriptum fiststraLoe ; litteris fatis grandibus , quas 

Artificis, nomen indicare non crederem. Nam fummi Artifices in eo omnem operam, flu- 

diumque impenderunt, ut nomen fuum longe minimis, ac minutiflimis litteris fcrioerent; 

quam deinde deficfiiens. Cupido aliger, inquit, in ea fculptus perelegans efl, eoque habitu cor¬ 

poris hahae, feu potius calamo innixus, nam aliquibus nodis dillinctus eft, egregii opificis 

manum commendat. Gemmae hujus opus, fi ea quae fentio proferre licet, nullius prorfius pretii 

efi, quod vel ex gemma ipfa, feu ex figuris illius esljpis cuilibet conjicere ejl. 

Quaenam opinio unquam infoili a Cl. nojlri Antiquarii, quod baculus aliquibus nodis diflinclus 

egregii opificis manum commendet, quando illi nodi incompofitis rotae Elibus inconcinne falli fiant! 

Ex quo & illud prono alveo fluere videtur eruditijfimos, dv quantae vis fidentiae homines, qui piclurae 

rudimenta non didicerint, jexcentis fiemper obnoxios e/fle his in rebus erroribus. Equidem libenter in 

Goni concedam fententiam negitantis, quod olim pofiuerat, (ZsigiTctAos nomen Artificis efie; imo potius 

gemmae dominum indicare crederem, prout & in aliis nonnullis videre eft, quod vel ex illo argui 

licet, quia litterae illae pergrandes pejfimoque confieclae flylo apparent, dr quia opus plane omnibus 

Illimeris efl exiflimandum infelicijjimum, 

GLA- 

(1) Gon lupe. Ant. Etrur. pag. ytf. Tab. y. num. 2. 

(2) Goti Muf- Flor. voi. 2. pag. 15. Tab. 3. attui. 3. 

I 
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B E S I T A L 0. 

II ChiariSìimo Dottor Gori nel primo Tomo dell’ Iscrizioni Tofcane (i) riporta una gem¬ 

ma del fu Mufeo Mediceo, prefentemente dell’Arciduca d’ AuStria Granduca di Tófcana 

con l’ifcrizione greca BEICITAAOC cioè BESITALO dicendo, forfè denotare il nome del Greco 

Artefice . QueSta gemma rappreSènta un’ Amore alato, che con ambedue le mani s’ appoggia 

ad un nodofo baftone. La medesima di nuovo fù da lui pubblicata nel Mufeo Fiorenti¬ 

no (2) dicendo. Quefia gemma porta il nome incifio dì Befitalo in lettere a (fai grandi, le quali io non 

crederei indicare il nome dell' Artefice ; Imperocché i valenti Artefici adoprarono ogni ftudio e dili¬ 

genza nell' incidere il loro nome in piccolilfime, e minutijfime lettere. Dipoi la deferiva in quefia 

maniera, In ejfa è fcolpito elegantijfiimamente un Amore alato appoggiato ad un afta, 0 piu tofto ad 

una canna, perchè è diftinta con alcuni nodi, che rende commendabile I' opera dell'egregio Artefice. Se è 

lecito proferire fopra ciò il mio fentimento, il lavoro di quefia gemma non è di neffuna 

Stima e valore, come ciafcuno potrà giudicare nel vedere l’ifteffa gemma, o pure un’ im* 

prefHone della medefima. 

Quale Stravagante opinione mai del Chiar. noftro Antiquario, che quei nodi distinti nel 

baftone commendino la mano dell’egregio Artefice; quando quei nodi fono colpi tirati alla 

peggio col rotino ! Da tutto queSto SÌ può dedurre chiaramente che gli uomini eruditilìlmi 

e StimatiSTimi, i quali non avranno imparato i principii del difegno, fono fempre in quelle 

materie fottopoSli a mille sbagli. Io convengo nel fentimento efpreSTo nel fecondo luogo dal 

Gori, a cui non parve più che il nome di Befitalo fia il nome dell’Artefice ; anzi piuttosto 

crederei edere il nome del poSTeSfore della gemma, come Si veggono molte altre gemme co’nomi 

de’poSTeffori, potendoli argumentar ciò dalle lettere molto grandi, e fatte colla maggior tra- 

feuratezza, e dall’ Opera certamente in tutte le parti infelicifiima, 

Tom. /, Gg GLA- 

(1) Gori Infcripr. Ant. in Etr. pag 56. Tav. num. 2. 

(i) Qoù Muf. Fior. voi. 2. pag. 15. Tav. 3. num. 3. 
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X LIV. 

GLADIATOR RUDIARIUS- 
CAECAE OPUS, 

Gemmae incifum e 

EX MUSEI B, DE STOSCH ECTYPIS, 

EX operis elegantia, qua praeclarus hic Latinus Artifex nomen fuum aeternitati voluit com* 

tnendatum, leve aliquod defimitar indicium circa Neronis tempejlatem ipfum for nife. 

Hac igitur in gemma pulcherrima Juvenis optime flantis afpicitur figura, cujus ex humero 

dextro pallium defcendit; ambabus manibus parazonium tenet, e quo baltheum pendet, illudque ine IN 

nato aliquantulum vultu contemplatur. Hoc opificium nullo prorfus fuco commendatur, fed ab fola- 

fis lineamentis, cum nuda corporis membra mollijflme elaborata flint, ubi mufculi fuaviflime apparent 

Juvenis pulchritudini congruentes, haud coali tanquam tot colliculi, prout Jaepe ac faepius in gem¬ 

mis flatuifque obfervatur errore valde communi pulchrarum artium artificibus. Praeterea acris 

animi attentio, qua Gladiator nofler parazonium contemplatur, Caecae fummam peritiam valde com¬ 

mendat. Quod vero Iit erae, quibus fuum exprefflt nomen, Gladiatoris non refpondeant elegantiae, 

mirum nemini e fle debet, quum non unus Caeca fit, qui Ut er arum concinnas neglexerit formas. Id 

ab Anterote Herculis Buphagi, & Antinoi anciore, &' a caelatorum noftri aevi principe Franci]co 

Sir leti e fi fattitatum. Etfi liter arum elegantia non leve ancioris commendet artem, idque fere con¬ 

flant er ab optimis quoque artificibus diligentijflme fit obfervatum. Aepolianus tamen non modo for¬ 

mam parvi pependit, fed & magnitudinem noftri Caecae aequavit ; quod & novum indicium efl Cae¬ 

cam Latinum fuijfe Artificem. 

De hoc Artifice ita Stofch (i) Inter plures gemmas, quae hanc eamdem imaginem ( idefl 

Gladiatoris Rudiarii ) referunt, & hafce admodum antiquas, ut illarum aliquae ante Polycleti 

jpfius aetatem fcalptae videantur, in hanc unam incidimus, quae Artificis nomine, Caecae 

videlicet, inferipta fit, cujus tamen fcalptoris nemo ex feriptoribus mentionem fecit. Mirari 

profetto fubit non folum tam concifam de praeclarijfimo opifice habitam orationem, nihil que prorfus 

de illius in caelandi arte peritia fluperadditum fuijfe, quamvis Operis Stofchiani propofitum in 

eo flaret, ut de gemmarum Artificibus fermo inftitueretur ; fed multo magis fuum de aetate Artifi¬ 

cis judicium, feu conjeci uram, quem fc ilice t ante Polycleti tempora vixife putat, impulfus in hanc opi¬ 

nionem a nonnullis gemmis illa aetate fcalptis, quae rudiarios gladiatores repraej èntant. At inverifi- 

milis nimium efl confettura haec. Polycletus Olympiade 87. floruit. Si Caecas ante Polycletum vixit 

Graecus artifex fuit; Cur ergo fuum nomen literis Graecis non inferipfit? nam eo tempore bonae 

artes in Latio non emerferant. Quifque ftatim intelligit quanti ponderis Jit animadverfio haec mea 

ad S tofe hi anum refellendum errorem, verifimittoremque oflendendam opinionem meam, qua impellor> 

ut credam, Caecam florentijfimo pulchrarum artium tempore Neronianum circa faeculum vigui]]e (2), 

Inter antiquorum crudelitatis monumenta gladiatorum munus crudeli fimum profetto fuit, 

quod a funeribus ortum orbis funus, & peftis eo fuerat progrefum , ut ex Lipfii recenfio- 

ne 

(1) Gem, Aut. pag. x6. innumera in antiquis marmoribus exempla, ubi K. pro C, 

(j) De nomine KAEKAS pro CAECAS ugnalo txtant KARISSIMVS pro CAR1SSIMVS faepe ufurpatur. 
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X LIV. 

^ C 

GLADIATORE RUDIARIO 
OPERA DI CECA, 

Incifa in una Gemma. 

DALLE IMPRESSIONI DEL MUSEO DEL B. DI STOSCII. 

DAlla eleganza del lavoro, col quale quello eccellente Artefice Latino volle eternare 

il Tuo nome, potrebbe defumerlì qualche leggiera congettura di ciler fiorito nei tempi 

di Nerone. 

In quella bellillima gemma adunque lì vede una figura in piedi benilìimo piantata col pal¬ 

lio, o mantello che le cade dalla delira fpalla, tenendo con ambedue le mani il parazonio, 

dal quale pende il cinturone, e che col volto un poco abballato attentamente lo con¬ 

fiderà. Quell’opera del nodro Artefice è d’un correttiffimo difegno, ellendo le parti nude del 

corpo delicatillimamente lavorate, nelle quali li vede una dolce mufculatura, propria d’un bel 

giovine, e non rifentita, che comparifca come tante piccole colline, lo che 1 pelli filmo s’oiTerva 

nelle gemme, e llatue; difetto comunillìmo agli Artefici delle belle Arti. Inoltre la grande 

attenzione efprella nel noflro Gladiatore, che contempla il parazonio, dimodra la fomma peri¬ 

zia di Ceca. Che le lettere poi efprimenti il fuo nome non corrifpondano all’eleganza del Gla¬ 

diatore, non deve recare maraviglia a veruno, non ellendo il folo Ceca, il quale habbia tralcu- 

rato la forma elegante delle lettere. Anterote fece il limile, e ciò nell’Èrcole Bufago, e nell’ 

Antinoo, e nei prefenti tempi Francelco Sirleti maliimo luminare di quella profeliione ha 

fatto il limile: quantunque l’eleganza delle lettere commendi ficuramente l’opera dell’Autore; 

ed in fatti ciò quali collantemente da tutti gli ottimi artefici è dato olfervato. Epoliano non 

folamente trafcurò la forma delle lettere, ma uguagliò ancora nella grandezza quelle del nodro 

Ceca; onde nafce perciò nuova congettura, che Ceca Ila dato Artefice latino. 

Di quedo Artefice così parla Stofch (i) Tra le molte gemme, le quali rapprefentano qtiejla 

figura (cioè d’un Gladiatore Rudiario), e quejle molto antiche, alcune delle quali paiono incifie 

avanti i tempi dell’ ijlejfo Policleto, in quefia fola ci fiamo incontrati, la quale porti il nome dell’ 

Artefice Ceca, del quale incfiore non è dagli fcrittori fatta veruna menzione. Non folamente 

debbe notarfi, che abbia il B. Stofch parlato sì concifamente di quedo predantillimo arte¬ 

fice, e niente abbia indicato la di lui fomma maedria nell’incidere, benché l’oggetto dell’ 

opera di Stofch a vede di mira di ragionare degli Artefici incifori di gemme, ma molto più dee 

recar maraviglia il fuo giudizio, o congettura fopra l’età dell’Artefice, il quale dima elìer 

viffuto avanti i tempi di Policleto, deducendo quella opinione da alcune gemme fcolpite 

in quell’ età, le quali rapprefentano gladiatori rudiarii . Ma troppo è inverifimile quella 

congettura. Policleto ville nell’ 87. Olimpiade: fe Ceca adunque vide avanti Policleto, fu 

Greco Artefice; Perchè adunque non incife il fuo nome in lettere greche? poiché in quel 

tempo nel Lazio le belle arti non ancora fiorivano. Ciafcuno fùbito potrà ridettere di quanto 

pefo fia queda mia conliderazione per confutare l’errore di Stofch, ed inlieme per dimodrare 

la mia opinione più verifimile a crederli, che Ceca da vid'uto (a) circa ai tempi di Nerone, 

cioè nei fioritillimi fecoli delle belle arti. 

Tra gli fpettacoli più crudeli dell’antichità fu brutalidimo quello de’ gladiatori, il quale 

ebbe origine dai funerali. Quella tragedia, e pede del mondo aveva fatto sì grandi progredi, 

G g 2 che 

(1) Gcm Tnf. pag. 26. 

(2) Del Nome di KAEKAS in vece di C4.ECA!> vi fo¬ 

no innumerabili efempii nell’antiche ifcrizioni, dove lì fo» 

no ferviti del K invece di C. Cosi fpelTo truovaii Ka:;flì« 

mus in vece di Cariflimo. 



irf COMMENTARIA DE ANTIQUIS SCALPTORIBUS 
Ite (3) vicenis aut tricenis capitum millibus, uno menfe Europae Jiet erit. Nicolaus Damafcenu® 

( Ita Athenaeus lib. 4. (4) ) fcribit centellino ac decimo libro hiltoriarum, Romanos poft 

coenam gladiatorum paria committere folitos, his verbis; Gladiatorum fpeftacula non folum 

publicis ludis, & theatris, populique frequentia, & celebritatibus edunt Romani, a Thufcis 

in vedo more, fed etiam inter epulas. Et infra: fi quis jugulatur, plaudentes, & ejus caede 

laeti. Quidam teftamento juffit formofilfimas mulieres quas emerat, eo pugnae genere inter fe 

confligere. Deinde inquit, Hermippus libro primo de legislatoribus Mantinaeos gladiatoriam inve^ 

nilTe declarat. Cujus rei caufa liquide a Tertulliano affertur (5). Nam olim, quoniam animas 

defundorum humano fanguine propitiari creditum erat, captivos, vel malo ingenio fervos 

mercati in exequiis immolabant. Poflea placuit impietatem voluptate adumbrare. Itaque quos 

paraverant armis, quibus tunc, & qualiter poterant eruditos, tantum ut occidi difcerent, mox 

editto die inferiarum apud tumulos erogabant. Ita mortem homicidiis confolabantur. Quatti 

fertulliani jententiam firmat Servius ad illud Virgilii (6) 

Viventes rapit inferias, quo$ immolat umbris. 

Religionis igitur nomine Romae primi gladiatores publice dati fiunt anno V, C. 490. (7), 

Feroces Romanorum animi, diuturnifique bellis 0fitteti, non modo in fanguinis effusone non com 

movebantur, fed potius delectabantur, fortiter que agere, fortiter que pati oculis ufi tir pando vilium 

hominum fanguinem addifcebant, ex quo factum eft, ut voluptatis caufa ex utilitatis colore gladia¬ 

torum munus ederetur, adeo quidem ut Magift ratus, Sacerdotes, omne f que Principes, qui populi 

gratiam ambiebant, gladiatores darent (8),- eo que furor ijle pr oc effit, ut Caefar in Aedilitate 320. 

paria auBore fiutarcho dederit, & Optimus ille Princeps Trajanus per dies centum & viginti 

tres gladiatorum decem millia ediderit, cui numero, ut adfiruam fidem Dionis verba referam (9)* 

Is fpe^ 

(3I Vide Lipf Satum. lib, r, cap. 8. & \2. 

(4) Similiter habet Aurei. Prudentius contra Symmacum 

lib. 1. verf. 1095. , ubi verba faciens de virgine Vejiali fe- 

ritate gladiatoris muneris laetante, inquit. 

Et, quoties viftor ferrum jugulo inferit, illa 

Delitias ait effe fuas . 

Vide Athenaeum lib. 4. pag. 153. & 154. ubi plura in hanc 

rem Romanorum moribus indigna . Vide etiam Titum Livium 

lib. 41. rap. 20. & Jofephum de Antiq■ Jud. lib. 19. cap. '7. 

par. 6i 3. voi. 2. Inter celebriores recenfendus Spartacus gla¬ 

diator Thrax genere , dux infignis , qui totam Italiam longo 

tempore vaflavit excurfìonibus Vide in Spartaci bello Appia¬ 

num Alexandrinum de Bello Civili voi. 2. pag. 702. & Athe¬ 

naeum lib. 6. pag'. 272. 

(5) Ter tui. lib. de Speli, cap de munere voi. 2. pag. 392. 

& feq. Vide San. Cyprianum Epifl 1. ad Donatum pag. 

3. qui de hoc Romanorum inhumano fpefiaculo merito ob- 

(lupefcit . Paratur { inquit ) gladiatorius ludus, ut li¬ 

bidinem crudelium luminum fanguis oble&et. Impletur 

in fuccum cibi^ fortioribus corpus, & arvinae toris mem¬ 

brorum moles robufta pinguefcit, ut faginatus in poenam 

carius pereat. Homo occiditur in hominis voluptatem, & 

ut quis pofTit occidere peritia eft, ufus eft, ars eft. Sce-s 

lus non tantum geritur, fed & docetur. Quid poteft infu?* 

manius, quid acerbius dici ? Difciplina eft , ut perimere quis 

poffit , & gloria eft quod perimit. Quid illud , oro te , quale 

eft ubi fe feris objiciunt, quos nemo damnavit ; aetate inte-? 

gra, honefta fatis forma, vefte pretiofa . Vivenres in uU 

troneum funus ornantur, malis fui$ miferi gloriantur. 

Pugnant ad heftias non crimine, fed furore. Speftant filios 

fuos, patres . Frater in cavea eft, & foror praefto eft , Et 

fpeftaculi licet pretium largior muneris apparatus ampli¬ 

ficet , ut maeroribus luis mater interfit, hoc, proh do¬ 

lor , mater & redimit; & in tam impiis fpeftaculis, tam- 

que diris & funeftis effe fe non putant oculis parricidas . 

(^>) Vir gii. lib. 10. Ane. verf. 519. 

(7) Val. Max. lib. 2. cap. 4. num. 7. Gladiatorum mu¬ 

nus primum Romae datum eft in Foro Boario , Appio 

Claudio, & M. Fulvio Conf. Dederunt M. & D. filii Bruti, 

funebri memoria patris cineres honorando. Vide in bant: 

rem Tit. Liv. Dee. 4. lib. 1. cap. 44, & Dee. 3. lib. 8. cap. 

11. Svet. in Tiber. cap. 7. Et fui. Capitolin. de Marco Au-> 

relio & Lucio Vero, & Homer. Ili ad lib. 2;. 

(8) Tertul. loc cit■ Tranfiit hoc genus editionis ab ho* 

noribus mortuorum ad honores viventium . Quaeftura? 

dico, & Magiftratus, & Flamina, & Sacerdotia t ■ 

(9) Dio. Caff. voi. 2. pag, 1131. 
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che fecondo Giufto Lipfio (3) in un mefe in Europa combattevano da venti in trenta mila 

perfone » Niccolò Dan\ayceno ( dice Ateneo lib. 4. (4) ) fcrive in quefti termini nel cen- 

tefimo decimo libro delle lflorie: i Romani dopo cena erano filiti di dare lo fpettacolo dei gladiatori; 

Gli fpe ciac oli dei gladiatori non filo i Romani, che hanno prefi queflo cojhtme dai Tofiani, gli fanno 

nei pubblici luoghi, e teatri, e colla moltitudine del popolo, e nelle file unita, ma ancora trai con¬ 

viti : e più a bailo dice ; fi qualcuno è /cannato fanno plaufi, e fono allegri di quefta jlrage. Un 

certo comandò nel fuo tefiamento, che bellifjìme donne, le quali aveva comprate, combatte/fero fra di 

loro , come facevano i gladiatori, di poi dice, Ermippo nel libro primo de' Legislatori dichiara e fere (lata 

inventata dai Mantinei I' arte gladiatoria. Quello collume chiaramente è dimoPcrato da Tertul¬ 

liano (5). Già una volta fi credeva, cbe l'anime dei defunti fi purgajjero col fangue umano, fagri- 

ficando nei funerali gli fchiavi comprati, 0 i fervi di cattiva indole. Di poi piacque di colorire 

r empietà col piacere. Pertanto coloro, che avevano preparato con le armi, allora nella miglior 

maniera che potevano ammaeflrati in effe, filo a fine che impar afferò ad ejfere uccifii, poco dopo pub¬ 

blicato il giorno dei funerali gli efibivano al popolo prejfo i fepolcri. In tal maniera cogli omicida 

fi confilavano del dolor della morte. Servio conferma il fentimento di Tertulliano nel verfo di 

Virgilio (<5). 

Vivi ne tira vìa per farne all’ ombre 

Funerei fagrificii ec. 

Col nome adunque di Religione furono a Roma dati i primi fpettacoli de’ gladiatori nell 

anno 490. della fondazione di Roma (7). 

La ferocità dei Romani alle continue guerre accoftumata, non folamente non li com¬ 

muoveva allo fpargimento del fangue, che fi verfava in quelli fpettacoli, ma piuttofto fe ne 

dilettava. Col vedere il fangue degli uomini vili apprendevano ad agire fortemente, e 

foffrir con coraggio. Perciò s’ordinò, che a motivo di piacere, benché fotto colore d’utilità 

fi deflero gli fpettacoli dei gladiatori, talmente che i Magillrati, i Sacerdoti, e tutti i Prin¬ 

cipi, i quali delideravano i favori popolari davano (8) gli fpettacoli de’gladiatori, Fece pro¬ 

gredii quello fanatifmo in tal maniera, che Cefare elfendo Edile dette al dir di Plutarco 320. 

paia di gladiatori. E l’ottimo Principe Traiano nello fpazio di 123. giorni dette lo fpetta¬ 

colo di io. mila gladiatori, e per prova di ciò riferirò le parole di Dior.e (9). Per cento ven¬ 

titré 

cofa è mai quefto , quando eglino s'e [pongono con le pere, che 
negano gli ha condannati , in età [refea, in forma o oe(la , e 

in vefte prezio fai I giovani mortali viventi (ì adornano per 
una fpontanea morte , ed infelici fanno pompa delle loro dif- 

grazie . Combattono con le fere non per delitti , ma per fa¬ 

natifmo , e i padri rimirano i loro fgli. Il fratello è nella 
arena , e la [avella è prefente . E quantunque il più genero[o 

apparecchio della fefta renda maggiore il prezzo dello fpettacolo, 

paga tuttavia ancor per quefo la madre , oh cofa miferabile ! 

per egere fpettatrice de'fuoi tormenti ; e in tali, e tanti empii » 

e funefti , ed efecraridi fpettacoli non fi giudicano egere loro con 

la viga parricide . 

(6) Virgil. lib. io. verf. 519. 
(7) Valerio Maffimo nel lib. 2. cap. 4. num. 7. dice . 

Gli fpettacoli d-i gladiatori furono dati la prima volta nel 
Foro Boario egendo Confoli Appio Claudio, e Marco Fulvio. 

Ed i primi che li celebragero furono Marco, e Decio figliuoli 

di Bruto per onorare le ceneri di lor padre. Vedi a queflo 
propofito Tito. Livio Dee. 4. lib. 1. cap, 44. e Dee. 3. 

lib. 8 cap. 11 Svet. nella vita di Tiberio cap. 7. e Giu¬ 

lio Capitolino in Marco Aurelio , e Omero nell’Iliade 

lib. 23. 
(8) Tertul. loc. cit. Pafsò quefta forte di fpettacolo dagli 

onori dei morti agli onori dei vivi, dico ai Iguejlari, ai Ma- 

giflrati, ai Sacerdoti . 

(9) Dione Calilo voi. 2. pag. 1131. 

(3) Lipf. Saturn. cap. 8, e 12, 

(4) Similmente Aurelio Prudenzo contro Simmaco lib. 2. 

verf. io96, dove parla di tana Vedale che fi rallegrava della 

fierezza dei gladiatori, dicendo,. E quante volte un vin¬ 

citore [canna uno, ella dice eger tale fpettacolo le fue deli¬ 

zie. Vedi Ateneo nel lib 4. pag. 133. e 134. ove fono 

molte cofe indegne dei collumi dei Romani . Vedi ancora 

Tito Livio lib. 41, cap. 20. eGiufeppe Iflorico Ant. Giqd. 

lib 19 cap. 7. pag. 613, voi. 2. Trai più celebri gladiatori 

fù il Trace Spartaco famofo Generale, il quale per lungo 

tempo infellò l’Italia con feorrerie ec. Vedi Appiano Alef- 

fanJrino nella guerra di Spartaco lib. primo delle Guerre 

Civili voi. 2. pag. 702. ed Ateneo lib. 6. pag. 272. 

(3) Temili, de Spefl. cap. de munere voi. 2. pag, 392. 

e feq. E S. Cipriano nell’epiflola 1. a Donato pag. 3. il 

quale fi maraviglia con ragione di queflo inumano fpetta¬ 

colo dei Romani dicendo . Si prepara lo fpettacolo dei gla¬ 

diatori acciò il fangue che fi [porge diletti i crudeli filetta¬ 

tori. Si riempie il corpo con cibi più forti , e s'impinguala 

mole robuga delle membra con grafo mufculofo, acciocché in¬ 

granato più piacevolmente muoia . L’ uomo s' uccide per pia¬ 

cere dell' uomo , di’ acciocché fi poga uccidere s' adopra I' arte , 

e la maeftria ; non gaiamente fi commette la [celici"aggine , ma 

s'inf gna . Cofa fi può mai dire di più inumano ? di più bru¬ 

tale ì Ci è la difciplina e la ficuola per ammaeftrarfi a mo¬ 

rire 1 ed e gloria per loro la morte. Io ti prego a dirmi che 
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Is fpeftacula edidit dierum centum viginti trium, in quibus jugulata funt ferarum altilium¬ 

que pecudum ad undecim millia, itemque gladiatorum decem millia certaverunt. Sed & pro 

Principimi fallite gladiatores edebantur lapidibus teftimonium de hac re ferentibus. Et pro Impera¬ 

toribus ad bellum profeifeentibus munus gladiatorium datum, tefle Jul. Capitoliti. cap. 8. de Maxi¬ 

mo Pupieno, & Balbino. 

Ex obleflamento igitur, quo agiciebantur fpc&atores, eveniebat, ut illos immodicis profequeren- 

tur laudibus, quos fortuna incolumes fervaret, magnifque afficerent praemiis (iq). Atque hinc 

repetenda videtur gemmarum, fatuarumque gladiatores exprimentium multitudo (ii), in qua & 

illud animadvertendum efi, fatuas non modo vilioribus (i i), fed & vi Ais, & bene morientibus 

poftas, quas inter principem fibi locum vindicat Capitolini deficientis fatua, ex qua nofcere datur 

quantum reflet animae. Hanc fatuam vir omnium, quos unquam cognovi, multiplici rerum cognitione 

praejiant iffimus Praefui Dottar i Ctefelai opus effe conficit, de quo Plin. lib. 34, cap. 8. Ctefdaus 

vulneratum deficientem fecit, in quo poffit inteliigi quantum reftet animae; Livius enim Dee. 3, 

lib. i. cap. 17.de militibus dimicantibus fermonern habens, inquit. Is habitus animorum erat, 

ut non vincentium magis, quam bene moriendum, fortuna laudetur, 

His fi addatur non modo captivos, & malo ingenio fer vos, fed & liberos, & nobiles, & Equites, 

& Senatores, Imperatores tandem, & feminas (13) ipfas pafiim Jefe arena polluiffe, ceffiabit fortaffie 

admiratio, quod adeo frequenter gladiatorum gemmae, fatuae que ubique locorum inveniantur. 

Quum vero nofira in gemma rudiarius exprimatur Gladiator, aliqua de Rude ex eodem Lipfio 

petita hic proponemus (14). Palma, Pecunia, Rudis (15), & Pileus erant gladiatorum munera. 

Rudem indulgebant gladiatoribus veteranis quafi magi fer ii fignum. Aliquando & novis ob infigne, 

vel frenativi aliquod factum populi arbitrio, vel poflulatione editor, vel lanifia eam dabant (16), 

Qua 

(10) Victe Lipfium loc. cit. 

(11) In Aedibus Far nefiant s, Pechini h’tdie Spampani , in 

Hortis Farnefianis Palatinis , in Villa Lodavi fi, ac prae omni¬ 

bus fiatuariae artis miraculum , Gladiator, Agafiae Dofi- 

theì opus, in Villa Borgbefi. 

(ii) Vide apud Moutf. Anfiq. fuppl. voi. 3. T 6-j.pag. ijd. 

opus mufivum , in quo duo gladiatores ìnfcriptionibus decorati. 

(13) Vide Lipfium lib. 2. Satura, cap 3. & fcq Tacit. 

Uh. 15. Ann. cap. 31. inquit Speftacula gladiatorum idem 

Annus habuit pari magnificentia, ac priora, fed foemina- 

rum illufirium , fenatorumque plures per arenam foedati 

funt. Et in Scpt. Severi temperate narratur a Dione voi 2. 

pag 1169. in Epit. Per id tempus fattum eft mulierum 

certamen , in quo coatta convenerat tanta multitudo Athle¬ 

tarum , ut mirarentur omnes, quemadmodum eos Radium 

caperet. In hoc certamine quum mulieres furibundae pu- 

gnavifTent , fic ut ob eam caufam in caeteras nobiliffimas 

foeminas fcommata jattarentur , cautum eft , ne qua mu¬ 

lier ufquam in reliquum tempus more gladiatorum certa¬ 

ret . Et Svetomus in Domitiano inquit. Ncc virorum modo 

pugnas, fed & foeminarum . Vide in hanc rem Xiphilinum 

in vita Neronis pag. 185. Et de Commodo Imperatore Lam¬ 

pridius in ejus vita cap. 12. Pugnafle illum fub patre tre¬ 

centies fexagies quinquies. Item pofdea tantum palmarum 

gladiatoriarum con feci ffe , vel vittis Retiariis , vel occifis , 

Qt mille contingeret. He rodi anus de Commodo inquit (/. 1. 

cap. ij. pag. 32.) Quin fimulacro illi Coiofieo , quod Rq, 

manis venerabile eft, Solis effigiem gerens , capite dempto 

fuum impofuit : atque in bili fubfcripfit, non quos con- 

fueffet Imperatorios, paternofque titulos, fed pro Germa¬ 

nico MILLE GLADIATORVM VICTOREM. 

(14) Lipf. lib. 2. Satur. cap. ij. 

( 11) Erat Rudis ,quae donabatur hifice hominibus emeritis, 

gladius e ligno : hanc enim Polybius & Dio , & 

I405 ZvMr v gladium ligneum appellant, quo ad batuendum non 

ad pugnandum utebantur. Simillimi erant hi gladii nofiris 

obtufis, & orbiculatis gladiis, quos Fioretti vulgo appellant, 

praeter quam quod ex lignea materia fiebant, ad quos optime 

refpexit Ovidius in clegantijfimo difiiebo l. 3. Art. Am. v. Jiy, 

Sic ubi prolufit rudibus puer ille relictis 

Spicula de pharetra promit acuta fua . 

Rudes in ufiu habuit Marcus Aurelius, juxta Xiphii, ex Dio¬ 

ne voi. 2 pag. 1194. Sed Marcus adeo non delettabatur cae¬ 

dibus, ut Romae quoque fpettaret gladiatores, tanquam 

Athletas certantes fine periculo. Nec enim gladiatoribus 

conceffit unquam acuto ferro dimicare, fed obtufis gladiis 

& praepilatis omnes dimicare juffit. 

(16) Ideo Cicero inquit in Philip. 2. Tam bonus gla¬ 

diator rudem tam cito accepilti ? De gladiatoribus rude 

donatis vide Muf. Flor. Toni. 17. Ago flint geni. Aut. pag 1, 

num. 167. & 168. Muf. Zannett• Tom. 70. 
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tìtre giorni Traiano diede gli fpettacoli, nei quali furono uccife undicimila fiere, e befiie ingranate, 

e fìmilmente combatterono tra di loro io. mila gladiatori. Ma ancora per la falute dei Principi 

furono dati quelli fpettacoli dei gladiatori, come è provato dall’antiche ifcrizioni, e per gli 

Imperatori, che partivano per la guerra, come s’olferva in Giulio Capitolino nel cap. 8. della 

vita di Pupieno, e Balbino , 

Dal piacere adunque, che avevano gli fpettatori di quelli fpettacoli, ne derivava, che 

inalzavano con fomme lodi quei gladiatori, che la fortuna fai vi confer vava, e gli pre¬ 

miavano largamente (io), ed in confeguenza di ciò tante, e tante gemme, e llatue efillono di 

gladiatori (ii). E' ancora da far rifleflione, che le llatue erano polle non folo ai vincitori (12), 

ma ancora ai vinti celebri gladiatori, i quali morivano coraggiofamente, trai quali ha il pri¬ 

mo luogo la llatua del Gladiator moribondo di Campidoglio, dalla quale li può conofcere 

quanto gli reftalTe di vita. Monlìgnor Bottari uomo il più erudito di quanti abbia io conofciuto, 

congettura efier quella llatua opera di Ctefilao, delia quale parla Plinio lib. 8. cap. 38. Ctefilao 

fece un ferito che moriva, dal quale fi poteva comprendere quanto gli refiajfe di vita. Imperocché 

Livio nella Deca 3. lib. 1. cap, 17. parlando dei foldati, che combattevano, dice. Tale era 

la confuetudine coraggiofa dei foldati, che non folamente era lodata la fortuna di quei che vincevano, 

ma di coloro ancora, che gloriofamente morivano. 

Celierà forfè 1’ ammirazione, che da per tutto fi trovino gemme, e llatue di gladiatori, fe 

intenderemo ancora, che non folo gli fchiavi, ed i fervi, ma i Cavalieri, i Senatori, e final¬ 

mente gl’imperatori, e le femmine ifiefie fi prollituivano nell’arena (13), 

ERendo nella nollra gemma efprelìò un Gladiatore rudiario, noi olferveremo alcune cofe 

intorno alla Rude, o Bacchetta, o Mazza prefe dal Lipfio (14), La Palma, il Denaro, la Ru¬ 

de (15), e il Pileo, erano i premii che fi davano ai gladiatori. Concedevano la Rude fopradetta 

ai gladiatori veterani, quali in fegno delia loro maellria, ed alle volte ai nuovi gladiatori 

per qualche celebre fatto, i quali la domandavano, e per arbitrio, o richiella del popolo quello 

che dava gli fpettacoli, o il maellro de’gladiatori loro davano la Rude (16). Niente altro però 

con- 

(10) Vedi Lipfio loc. cit. 

(ri) Come ciafcun può vedere nel cortile del palazzo 

Farnefe , per le fcale del palazzo Pichini, oggi Sparapani, 

nel palazzo del Duca Altemps , negli Orti Palatini Far- 

nefiani , in Villa Lodovifi , e fopra tutto oflervando il mi¬ 

racolo dell’ arte flatuaria , dico il Gladiatore opera d’ Aga¬ 

lla Dofitco in Villa Porgliele . 

(12) Veli predo Montfaucon nel fupplemento dell’ Anti¬ 

chità voi. 3. Tom. 7. pag. 176 un Molaico , nel quale fono 

cfpreflì due gladiatori decorati con ifcrizioni . 

(13) Vedi Lipfio nel lib. 2. cap 3. e feq. de’Saturnali 

e Tacito lib. /5. Ann. cap. 32. Si fecero queflo medefino 

anno gli fpettacoli dei gladiatori con la medefima magnifeen- 

%a dei pagati , ma di più molte donne ìllnftri, e filatori fi 

difonorarono col fare da gladiatori nell' Anfiteatro. E nei 

tempi di Settimio Severo nell’ Epitome di Dione fi narra 

pag. 1259. Che in queflo tempo fù fatto ttn combattimento di 

donne, nel quale s' era radunata tanta sforzata moltitudine 

d'Atleti, che tutti fi maravigliavano , come capi [fero nello Sta¬ 

dio . In quefia pugna le donne furibonde avendo combattuto , 

ed efiendo per quefio motivo ingiuriate tutte l'altre nobilijfi- 

vie femmine , fù provveduto , che in avvenire nefjuna donna 

combattette all'ufo dei gladiatori . Svetonio in Domiziano 

cap. 4. dice , che non folo combattevano gli uomini, ma anco¬ 

ra le donne. Vedi ancora Sifilino nella vita di Nerone 

pag. 186, E di Commodo Imperatore Lampridio nella di 

lui vita cap. 12. pag. 509. dice. Aver combattuto vivente 

il Padre trecento feffautacinque volte . Dopo fimi Intente aver 

tnefie (ijfieme tante palme di vittorie di gladiatori per aver vinti , 

0 uccifi i Rezi arii, che mille n ottenne. Erodiano narra di 

Commodo ( lib. r. cap. ry. pag. 32. ) che fu quella fatua Co¬ 

lorale, che i Romani veneravano rapprefentante la figura del 

Sole, fattale levare la tefla , ci pofe la fua, e fece incidere 

nella bafe, non quei Joliti titoli Imperatorii, e paterni, ma in 

vece di Germanico : VINCITORE DI MILLE GLADIATORI. 

(14) Lip. lib. 2. Sarur. cap. 15. 

(15) Era la Rude , la quale lì dava ai gladiatori, che ave¬ 

vano avuto il ripofo, o giubbilati, una fpada di legno, 

della quale fi fervivano come per fare alla fcherma , non 

però quando combattevano , limile alle nottre lpade fpun- 

tatc , e tonde che noi chiamiamo Fioretti, fuori che erano 

di legno, alle quali ebbe conlìdetazione beniflìmo Ovi¬ 

dio nell’ elegantittìmo dittico dell’Arte Amatoria lib. 3. 

Verf. 5 1 5. 

Così quel fanciulli» eh' e detto Amore 

Poiché figliati ha i primi colpi fiuoi 

Con rozzi dardi , dal turcafio fuori 

Prende a certa ferita acuto frale , 

Il Buon M. Aurelio al dir di Dione mette in ufo quella 

forte di fpade, dicendo pag. 309. Ma Marco non fi dilet¬ 

tava di firagi, per rimirare i gladiatori in Roma, conte gli 

Atleti che fienza pericolo combattevano , né permefie ai gladia¬ 

tori di combattere con fpade acute, ma comandò che tutti 

combatterei 0 con fpade ottufe, e coperte nella punta. 

(16) Perciò ditte Cicerone nella Filippica 2. pag. 29. 

Tanto bravo gladiatore tanto preflo hai in premio ricevuta 

la bacchettai De’gladiatori giubbilati vedi il Muleo Fior, 

voi. 2. T. 17. Agottini gem. pag. 12. 167. e 168. Mu- 

feo Zannetti Tom. 70. 
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Qua quidem nihil aliud consequebantur rudiarii, quam liberationem ab arena, fi vero libertate 

donarentur pilei impofitiane erat opus, & hanc conficcati vacationem a pugna obtinebant, & lani- 

fiae habebantur, armaque ad Herculis fiacellum fuf pendebant (17). Omnia ifthaec a Lipfio lucu- 

lentiffime explicantur. 

Non abs re effe arbitror, quum de gladiatoribus fiermo habeatur, fi haud inelegantis operis fla-* 

tuam magna ex parte reftauratam hic referam fi). Novus vero Artifex reflaurator tranfiacli fae¬ 

cali alicujus celeberrimi gladiatoris imaginem repraefientare fiuduifie videtur, qui dextera denudati 

gladii capulum flringh, cujus vagina fiub fenifira ala e faficia per pedtus de enfia tini excurrente 

pendet, tunica ex hoc brachio.per humeros defluit, finiflra manu alatae ViBoriae imagunculam fiuftinet, 

quae corollam dextera tenet, confluet um viBorum praemium (18); lorica ad dextrum pedem humi 

flat pro flatuae fiuflentacula, 

Marmoreum hoc fignum celebri alicui gladiatori ereBum efi. Pluribus enim hujus generis homU 

ilibus talis honor ab Antiquis datus efi. Hac de re mirari numquam fiatis potui gemmam (19) (**) 

quae quafi incredibilem Androcli hifloriam continet, ab Aulo Gellio ex Appionis fide narratam (20), 

qui fiefie ipfium in urbe Romana vidijfe oculis finis confirmat. Androclus hic Proconfiulis Africae 

fervas fuit, ac deinde domini faevitia fugitivus evafit : Dum per defert as latebras in fipecu Leo¬ 

nem ad fie accedentem debili uno & cruento pede vidit illico exterritus efl. Sed poflquam fle mitis, 

& manfiuetus accefflt fiublatum pedem oftendens, ac porrigens, quafi opis petendae gratia, animos 

recepit, ac ftirpem ingentem vefligio pedis ejus haerentem revulfit, conceptamque fianiem e vulnere 

exprejfit, penitufique eruor em det er fit. Recubuit medela levatus Leo, pede in manibus Androcli 

reliBo, & quievit. Atque ex ea die triennium totum. Leone ferente venationis praedam, hofpites 

in eodem fipecu vixerunt. Vitae tandem illius ferinae pertaefius efl Androclus, qui fiylvam egreffus 

a militibus comprehenfus Romani deduBus efi, & datus ad beflias. Captus eodem tempore fuerat 

& Leo, qui cum Androclo in Circo Alaximo produBus efi. Leo quafi admirans hunc fletit, ac deinde 

fenfirn atque placide tamquam nafeit abundus ad Andro cium acc effit, & lingua demulcere fiuficepit, 

illiufque fie corpori adjungere, caudam more, atque ritu adulantium canum, clementer, & blande 

movens. Hinc mutua recognitione faBa, maximus populi clamor excitatus efi, & a Caefiare An¬ 

droclus accitus, audit a que hifioria cunBis petentibus dimifius, & poena fiolutus-, & Leo populi fiuf- 

fragiis ei donatus efl. Videmus hac in gemma, ut utar Appionis verbis, Androclum & Leonem, 

loro tenui revin&um Urbe tota circum tabernas ire, donari aere Androclum; floribus fpargi 

Leonem, omnes fere ubique obvios dicere,. 

HIC EST LEO HOSPES HOMINIS, 

HIC EST HOMO MEDICVS LEONIS, 

! • 

Ad rem, de qua agimus, opportune narrat celeberrimus Abbas Re final in aureo fino libro Hifi. Phi- 

lofiophique & Politique voi. 3. pag. 334. hifloriam Leaenae fengularem cum Maldonata natione 

Hifipana, hifice verbis . Une femme à qui la faim fans doute avoit donne le courage de 

braver la mort, trompa la vigilance des gardes, qu’on avoit etablis autour de la colonie, pour 

la 

(17) Horat- hb. i. Ep. j. verf. j, 

(*) Tab. XXIII. 

(18) Ovid. lìb. 2. Tri(ì. verf. 169. 

Sic adfuera tuis femper Vittoria caftris 

Nunc quoque fe praeilet, notaque tigna petat.* 

Aufoniumque ducem folitis circumvolet alis ; 

Ponat & in nitida laurea ferta conia , 

(19) Hanc gemmam publici juris fecit Mapfei Geni. voi. 4» 

Tab. 16. 
CO Tab. XXII. N. II 

(20) Aul. Geli. lìb. 5. cap, 14. Haec biflori a paucis ini■> 

mutatis ab Aeliano narratur in lib. 7. de Natura Animai, 

cap. 48. Vide Senecam lib. a. de Benef. cap. 19, 



MEMORIE DEGLI ANTICHI INCISORI 241 
confeguivano i rudiarii, che d’ edere efenti d’ efercitar i' arte gladiatoria, e fe accordavano 

loro la libertà, faceva di bifogno di metter loro il pileo in teda, ed avendo confeguito di edere 

dentati dal combattere fi reputavano per maedri de’ gladiatori, e fofpendevano l’arme ad 

Ercole (17) Tutte quede cofe fono date fpiegate copiofamente dal Lipdo. 

Avendo noi parlato dei gladiatori non farà fuor di propodto di riportare una datua (*) 

di non mediocre lavoro, in gran parte redaurata. Si vede che l’artefice redauratore del paf¬ 

futo fecolo ha penfato di volerci rapprefentare qualche famofo Gladiatore, il quale dringe 

con la dedra il manico di una fpada nuda, il di cui fodero pende dalla finida parte, edendo 

appefo ad una falcia, che tiene ad armacollo, fcorrendoli dal braccio finidro la tunica l'opra 

le (palle. Colla finidra mano tiene l’immagine d’una piccola Vittoria alata, che con la 

dedra tiene una corona, folito premio de’vincitori (18), per fodegno poi della datua fi vede 

al dedro piede in terra una Corazza. 

Queda datua di marmo fù inalzata certamente a qualche celebre Gladiatore; imperoc¬ 

ché gli antichi accordavano à molti di quedi uomiui tali onori. Non pollo intorno a quedo pro- 

pofito mai a badanza efler forprefo d’una gemma (19) (**) la quale contiene 1’ Idoria quali incre¬ 

dibile d’Androclo narrata da Aulo Gellio (20) fulla fede d’ Appione, il quale dice aver veduto 

qued’uomo coi fuoi proprii occhi in Roma. Quedo Androclo era un fervo d’ un Proconfole 

dell’ Affrica, il quale per le crudeltà del padrone prefe la rifoluzione di andarfene. fuggitivo. 

Mentre fen va per gli orridi deferti vede da una fpelonca un Leone, che fe gli accoda con 

un piede infermo, ed infanguinato; fubito fi fpaventò, ma doppo che lo vide mite e man- 

fueto accodarli a lui, e porgerli il piede alzato, quali domandandogli aiuto, Ii fece allora coraggio, 

e gli fvelfe una grande fpina nei fuoi piedi incarnita, e gli fpremè la marcia partorita dalla 

ferita, e gli afeiugò del tutto il fangue . 11 Leone follevato per la cura fattagli li pofe a gia¬ 

cere; e fi mife in ripofo avendo podo nelle mani di Androclo il piede. Da quel giorno per interi 

tre anni il Leone portando la preda della caccia che faceva, videro come ofpiti inlieme nella 

medefima fpelonca. Finalmente Androclo annoiato di quella vita propria d’una fiera, efeì 

dalla fpelonca, e fù prefo dai foldati, e condotto a Roma fù condannato ad edere dalle 

bedie uccifo. Era dato nell’ ideilo tempo prefo il Leone, il quale con Androclo fù efpodo 

nel Circo Malfimo. 11 Leone quali prefo da maraviglia fi fermò, e a poco a poco, e placida¬ 

mente quali per meglio riconofcerlo s’accollò ad Androclo, e principiò a leccarlo con la lingua, 

e a movere piacevolmente la coda conforme alla maniera dei cani, che fanno carezze. Allora 

edendofi tra di loro riconofciuti, fi rifvegliò un grandilfnna drepito nel popolo, e chiamato 

Androclo dall’ Imperatore, ed intefa 1’ idoria, ad idanza di tutti fù rilafciato, e liberato da 

ogni pena, e per i voti popolari gli fù dato in dono il Leone. Vediamo in queda gem¬ 

ma, per fervirmi delle parole di Appione, Androclo, e il Leone legato con una piccola fafeia girare 

per tutta la Città intorno alle taberne, dar dei denari ad Androclo, e fparger di fori il Leone, e 

quaji tutti andargli incontro dicendo . 

QUESTO E' IL LEONE OSPITE DELL’UOMO, 

QUESTO E' L’ UOMO MEDICO DEL LEONE . 

A quedo propofito opportunamente il famofilfimo Sig. Abate Relnal nel fuo Aureo libro Hifioire 

Philofophique & Politique ec. voi. 3. pag. 334. narra un’Idoria ben fingolare d’u.ia Leone fa 

con una Spagnola detta Maldonata, così efprimendoli. Une Fannie a qui la faim fans dante avuit 

donne le courage de lira ver la mori, t rompa la vigil ance des gardes quoti a volt établis autour de 

Tom, I. Hh la 

(17) Horat. lib 1. Ep. 1. verf. $. 

(*) Tav. XXIII. 

(18) Oyid. lib. 2. de Trif. verf. 169. 

.Cosi In Vittoria 

Co» gli eferciti tuoi mai fempre avvezza 

Digirne a que' pur or s'accofli , e corra 

A le note bandiere , e voli intorno 

Al Duce Aufonio con le follie ali, 

E fu la chioma luccicante ponga 

Serti di lauro . 

(19I Vedi Seneca de Benefizi! lib. 2. cap. 19. Quella gem¬ 

ma fu pubblicata da Maffei nel voi. 4. delle gemme T. 46. 

(**) Tav. XXII. N. II. 

(20) A. Gel. lib. 5. cap. »4. Quella idoria c alquanto 

diverfa mente narrata da Eliano nel lib. 7. cap. 48. della 

Natura degli Animali. 
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garantir des da.ngers où l’expofoit la fumine. Maldonata, c’etoit le nom de la transfuge, après 

avoir erre' quelque temps dans des routes inconnues & déi'ertes, entra dans une caverne pour 

s’y repofer de fes fatigues. Quelle fut fa terreur d’y rencontrer une lionne, & fa furprile, quand 

elle vit cette bète formidable s’approcher d’elle d’un air à demi tremblant, la careder, & lui 

lécher les mains avec des cris de douleur plus propres a l’attendrir qu’à l’effrayer. L’Efpagnole 

s’apperqut bientot que la lionne étoit pieine, & que fes gemidemens etoient le langage d’une mere 

qui reclamoit du fecours pour fe délivrer de fon fardeau, Maldonata aida a la nature dans ce 

moment douloureux, où elle femble n’accorder qu’à regret à tous les etres naidans le jour, & 

cette vie qu’elle lui laide refpirer fi peu de temps. La lionne heureulement deiivrée va bientot 

chercher une nourriture abondante & l’apporte aux pieds de la bienfaictrice. Celle-ci la par- 

tageoit chaque jour avec les jeunes lionceaux, qui nes par fes foins & eleves avec elle, fem- 

bloient reconnoitre par des jeux & des morfures innocentes un bienfait que leur mere payoit 

de fes plus tendres emprelTemens. Mais quand l’age leur eùt donne l’indinct de chercher eux- 

rnémes leur proie avec la force de l’atteindre & de la de'vorer, cette famille le difperfa dans 

les bois, & la lionne que la te nd re de maternelle ne rappelloit plus dans fa caverne, dilparut 

elle-méme, & s’e'gara dans un defert que fa faiin de'peuploit chaque jour . 

Maldonata feule & fans fubliftance fe vit refluite a s’eloigner d’un antre redoutable à tant 

d’étres vivans, mais dont fa pitie' avoit fu lui faire un afyle. Cette femme privee avec dou- 

jeur d’une focie'te' che'rie, ne fut pas long-temps errante, fans tomber entre les mains des l’au- 

vages Indiens. Une lionne i’avoit nourrie, & des hommes la firent efclave. Bientot après elle 

fut reprife par les Efpagnols qui la ramenerent a Buenos-Ayre, Le Commandant, plus feroce 

lui feul que les lions & les fauvages, ne la crut pas fans doute alTez punie de fon evaiion par 

tous les dangers & les maux qu’elle avoit ellùye. Le barbare ordonna qu’elle tue attachee a un 

arbre au milieu d’un bois pour y mourir de faim, ou devenir la pature des monflres dévorans. 

Deux jours après, quelques foldats allerent favoir la deftinee de cette malheureufe vicU- 

me. Ils la trouverent pieine de vie, au milieu des tigres affame's, qui, la gueule ouverte fur 

cette proie, n’ofoient approcher devant une lionne couchee à fes pieds avec des lionceaux. 

Ce fpectacle frappa tellement les foldats, qu’ils en etoient immobiles d’attendrilTement & de 

fraveur. La lionne en les voyant s’e'loigna de l’arbre, comme pour leur laiffer la liberte' de 

de'ìier fa bienfaiclrice. Mais quand ils voulurent l’emmener avec eux, l’aniraal vinta pas lents 

confirmer par des carelìès & de doux gémiiTemens les prodiges de reconnoiffance que cette 

femme racontoit à fes libe'rateurs. La lionne luivit quelque temps les traces de l’Efpagnole 

avec fes lionceaux, donnant toutes les marques de regrets & d’une vèritable douleur qu’une 

famille fait eclater, quand elle accompagne jufqu’au-vailTeau un pere, ou un fìls cheri, qui s’ern.^ 

barque d’un port de l’Europe pour le nouveau monde d’où peut étre il ne reviendra jamais. 

Le Comandant inltruit de toute l’aventure par fes foldats, & ramene' par un monflre des 

bois aux fentimens d’humanite' que fon cceur farouche avoit depouille's, fans doute en padani 

les mers, laida vivre une femme que le del avoit fi vjliblement prote'gee, 

CANIS 
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la colonie polir la garantir des dangers oh Lexpofoit la famine. Maldonata, cétoit le noni de la tran- 

sfuge, apre? avoir erre quelque temps dans des routes inco mute s & défertes , entra dans mie caverne 

pour s’y repofer de fes fatigues. Quelle fut fa terrear d'y rencontrer une lionne, &• fa ftrprife, 

quand elle vit cette bete formìdable s'approcher d'elle cLun air à demi tremblant, la carejjer, & 

lui lécher les maìns avec des cris de douleur plus propres a Lattendrir qua Lejfrayer. il Efpagnulg 

s'apperqut bientót que la lionne étoit pieine, & que fes gémijjemens étoient le langage d'une mere 

qui réclamoìt du fecours pour fe délivrer de fon fardeau. Maldonata aida d la nature dans ce mo¬ 

ment douloureux, oh elle femble naccorder qua regret a tous les étres naijfans le pur & cette 

vie quelle lui laife refpìrer fi peu de temps. La lionne heureufenpnt di livree va bientót chercher 

ttne norriture abondante & Lappone aux pieds de fa bienfaiilrice. Celle-ci la partageoit chaque 

jour avec les jeunes lionceaux, qui nés par fes foins & élevés avec elle, fembloient reconnoitre par 

des jeux & des morfures innocentes un bienfait que leur mere payoit de fes plus tendres emprefe- 

mens. Mais quand l'dge leur eiìt donne rinfittii de chercher eux-mèmes leur prole avec la force de 

Vatteindre & de la devorer, cette famille fe difperfa dans les bois, & la lionne, que la tendrefe 

mater nelle ne rapelloit plus dans fa caverne, difparut elle ménte, & s'e'gara dans un défert que fa 

fami dépleuploit chaque jour. 

Maldonata feule <& fans fubfijlance fe vit redatte a s'éloigner d'un antre redoutable a tant 

d'étres vivans, mais dont fa pitie avoit fu lui fair e un afyle. Cette femme privée avec douleur 

di’une fociété chérie, ne fut pas longtemps errante, fans tornò er entre les mains des fauvages In- 

dlens. Une lionne l'avoit mutrie, & des hommes la firent ejclave. Bientót après elle fut reprife 

par les Efpagnols qui la ramenerent a Buenos-Ayre. Le Commandant, plus feroce lui feul que 

les lìons & les fauvages, ne la crut pas fans doute a fez panie de fon évafion par tous les dan¬ 

gers & les maux qu elle avoit efiuyé. Le barbare ordonna quelle flit attachée a un arbre au 

milieu d'un bois pour y mourir de faim, qu devenir la pdture des monflres dévorans. 

Deux jours après, quelques foldats allerent favoir la deflinée de cette malhenreufe viciime. 

lls la trouverent pieine de vie, au milieu des tigres afamés, qui, la gueule ouverte far cette 

prole, n ofoient approcher devant une lionne couchée a fet pieds avec des lionceaux. Ce Jpe elude 

frappa tellement les foldats quils en étoient immobiles ^attendafement & de frayeur. La lionne 

cn les voyant s'éloigna de l'arbre, comme pour leur laifer la liber té de délier fa bienfaiélrice, Mais 

quand ils voulurent l'emmener avec eux, l'animai vìnt a pas lents confirmer par des care fies & 

de doux gémifemens les prodiges de reconnoifance que cette femme racontoit a fes libérateurs. La 

lionne fui vit quelque tentps les traces de LEfpagnole avec fes lionceaux, donnant toutes les m ac¬ 

que s de regrets & d'une véritable douleur qu une famille fait éclater, quand elle accompagna 

jufquau vaifeau un pere, ou un fils chéri, qui s'embarque d'un port de L Europe pour le nouveau 

monde di oh pe ut-et re il ne r evie udrà jamais . 

Le Commandant inflruit de tonte Laventur e par fes foldats, & ramene par un monflre des 

boif aux fentimens d'bumanité que fon cernir farouche avoit dépouillés, fans doute en pafiant les 

mers, laifa vivre ime femme que le del avoit fi vifiblement protégée. 

Hh z UNA 
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XLV. 

CAPUT C A 1STI S- 
C A I I OPUS, 

Granato incifum. 
APUD VICECOMITEM DUNCANNON LONDINI. 

Raeclariffmi huius Artificis nulla prorfius ad nos perlata efi memoria, praeter admirabile hoc 

opus, a quo illum & Graecum ex epigraphe confiuetis pundlulis ornata, & fanftiffmo Augufti 

aevo ex ficitifiimis omnique arte perfedlijfimis operis lineamentis floruijfe conficere po fumus. 

Qui Granati naturam callet, is quantae difficultatis fuerit opus ifiud duxiffc intelliget, quan¬ 

taque laude dignus peritiffimus Audior. 

Gemma profundijjime fiupra quam dici pofft excalpta efi, tanta artificis dexteritate in tanta, 

lapidis difficultate, ut mirari fubeat Caji audaciam, qua conatus ejl Canem tetro ajpedlu omnium 

ferociffmum optimis pulcherrimifque lineamentis ita ad vivum exprimere, ut illius vifus borro > 

rem aspicientibus injiciat. Hac igitur in gemma auriti Canis caput repraefentatur, in quo ex oculis 

prominentibus, hianti ore, arredi]que villofis auriculis, terrifica prodit feritas; omnia ita ab]biuta 

magi fi er io, ut timorem fimul admirationemque excitent. Circa Canis collum novem acutijjlmae parum 

contortae objervantur cujpides. Affixae fiunt Milio cufipides illae, quas clavos capitatos vocat Carre * 

juxta paflorum morem, qui ita Canes feroces, gregis cufiodes ingruebant, ne vulnerarentur a bejliis, 

fiditi praeflantijfimi audiaris clare verba demonflrant (i). Ne vulnerentur a beftiis, imponuntur 

his collaria, quae vocantur Milium, ideft cingulum circum collum ex corio firmo cum cla¬ 

vulis capitatis, quae intra capita infuitur pellis mollis, ne noceat collo duritia ferri. Quod 

fi Lupus, aliufve quis his vulneratus efi, reliquos quoque Canes facit, qui id non habent, ut 

fint in tuto. Non enim Cl. Natterio a] enti or, qui per illas radios exprimi, quibus Canis Sirii fignum 

in coelo rutilat, autumat. De Canis Sjrii figno fic inquit Hyginus (2). Et Sjrion appellane pro¬ 

pter flammae candorem, quod ejufmodi fit, ut praeter caeteras lucere videatur. Itaque quo 

magis ea cognofcerent, Sjrion appellaffe. Quid commune habet hoc fiignum cum ferociffmo nojlro Cane? 

De hujus gemmae pretio eximii Artificis Natter in incidendis gemmis peritijfimi judicium 

adducam. Inquit enim in lib. Traiti de graver en pierres fines pag. 27. Certe téte du Chiert 

Sjrius de face peut fervir ici de principal Modèie. Ainfi pour bien fentir tout le merite de 

cetre gravure, il faut remarquer que les joues font tellement ouvertes & etendues, que non 

feuiement elles laiffent appercevoir la langue, & les dents, mais méme le fonds du palais . 

Le tout eft fini a^ec Ia grande exa&itude pofiible . La profondeur confidérable, la nettete, 

& la propreté du defiein ( comme on peut le voir au defiein fait de profil ) font des preu- 

ves fenfibles de la délicatefie de la main, & de l’efiréme habilité de cet Artide. Les mufcles 

y font adoucis fi parfaitement, qu’il n’efi: pas pofiible d’y apparcevoir la moindre trace des 

Outils, comme dans les gravures précedentes. D’abord cette forme furprenante m’a fait dou- 

ter qu’elle eut éte gravée au tour & felon la methode ordinaire; mais en la copiant avec 

attention j’ ai trouvé le progrès des differentes Outils, que fon y a emploies, & j y ai paf- 

fablement bien reufii moi-meme en l’imitant. La pierre eli un Grenat des plus nets, & des 

plus beaux , & à furface convexe, ce qui efi: tres avantageux pour graver profondement 

(comme je fai dèja dit ) Aulii en reTulte-t-il une haute bordure dans 1’empreinte que l’on 

tire 

(0 Varro de Re Ruflica lib. 1. cap. 9. 

(2) Hjg. AJlrou. lib. 2. pag. 74.. Vide etiam Arati Pboen. pag. 193. & 214. 
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UNA TESTA DI CANE- 
OPERA D I C A 1 0, 

Incifa in un Granato. 
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D 
APPRESSO IL VISCONTE DUNC ANNO N. 

J quello Artefice Caio non ci è pervenuta memoria alcuna, fuorichè quella opera vera¬ 

mente ammirabile; dal lavoro della quale perfettiflimo in tutte le Tue parti, e dalle 

lettere ornate coi Colici puntini nell’eflremita, potremo facilmente congetturare edere 

un’autore Greco fiorito nell’auero lecolo d’ Auguflo. 

Chi fa la natura del Granato, comprenderà quanta difficoltà fi trovi nel lavorar quella 

gemma sì facile a fgranarfi, e di quanta lode fia degno quello peritilfimo Artefice. 

In quefla gemma adunque è rapprefentata la tella d’un Cane con 1’orecchie molto grandi, 

nel quale dagli occhi che fportano in fuori, dalla bocca fpalancata, dall'orecchie alzate, ed 

irfute, fi fcorge una fierezza fpaventevole. Tutto è lavorato con sì gran maeftria che com¬ 

move il timore e l’ammirazione. Intorno al collo del Cane s’oflervano nove acutilfime punte 

un poco rivolte, le quali fono attaccate al collare. Quelle medefime punte fon quelle, le 

quali Varrone chiama chiodetti colla te fia, fecondo il coilume dei Pallori, che così am- 

maeftrano i Cani feroci per cuflodia della greggia, acciochè non fiano feriti dalle befiie, fic- 

come lo dimoftrano chiaramente le parole deH’eccellentilfimo Autore (1). Acciò non fiano feriti 

dalle beflie fi pongono i collari ai Cani, i quali fi chiamano Millo, cioè una cintura intorno al collo 

fatta di cuoio majficcio, e forte con chiodetti colla teda, tra le quali tejle dei chiodetti fi cuce una 

pelle delicata, acciochè non faccia nocumento al collo la durezza del ferro. Che fe un Lupo, 0 altra 

beflia è ferita da quefli Cani,fa (icari gli altri Cani, i quali non hanno quefli collari. Io non con¬ 

vengo col Ch. Sig. Natter, il quale afferma effer quelle punte tanti raggi, coi quali rifplende 

in cielo la collellazione del Cane Sirio. Della collellazione del Cane Sirio così parla Igino (2): 

e fi chiama Sirio per lo fplendore della fiamma, che fi vede rifpiendere fopra tutte Ialtre . Nulla 

ha di relazione quella collellazione col feroci firmo noflro Cane . 

Del pregio di quefla gemma riferirò il Pentimento del Sig. Natter peritilfimo Artefice 

nell’incidere le gemme. Dice adunque nel libro intitolato Traitè de graver en pierres fines 

pag. 27. Cette tote dii chien Sjrius de face peut fervir ici de principal Modcle. Ainfi polir bien 

fentir tout le mérite de cette gravare, il faitt remarquer que les jo ics font tellement ouvertes & 

étendues, que non feulement elles laijjent apparcevoir la langue, & les dents, mais mente le fonds 

du palais. Le tout efl fini avec la grande exaclìtude pofiible. La prof onde ur confidérable, la net- 

tele, & la proprete' du dejfein ( comme on peut le voir au dejfein fait de profil ) Jont des preuves 

fenfibles de la delicate fe de la maìn, & de Feflréme ha'bilitè de cet Arti/le. Les mufcles y font 

adoucis fi parfaitement, qu ii nefl pas pojfible d'y appercevoir la moindre trace des Outils, comme 

dans les gravures précedentes. D'dbord cette forme furprenante m a fait douter qu elle eiit éte 

gravée au tour & felon la méthode ordinaire; mais en la copiam avec attention fai trouvé le pro¬ 

gres des di ferentes Outils, que Fon y a emplo'iés, & f y ai pafablement bien re'ujjt moi-meme en 

limitant. La pterre efl un G renat des plus nets, & des plus beaux, & a furface convexe, ce qui 

efl tres avantageux polir graver profoudement ( comme je lai déja dit ) Aujfi en réjulte-t-il ime 

haute bordure dans lempreinte que l'on tire en ciré, pouf confer ver F originai. Cette convexit é 

ferì 

(1) Varrò de Re RmTica lib. 2. csr» 9. 

(1) Hyg. Aflr. lib. 2. pag. 74. Vedi ancora Arati Phoen. pag. 193. e 214. 
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tire en cire, pour conferver Torigmal. Cette convexite fert encore ici a relever davantage 

les extremites des oreilles, & à les rendre plus lines, de fa$on qu’elles paroiffenc savancer 

jufqu’à la hauteur des yeux, Il y a tpute apparence que cetre Artide connoilloit le merite 

de fon ouvrage, puifqu’il y a mis fon nom pour quii pafsat à la poderite. On lit fur le 

collier du Chien cette infcription Gréque TaIOC E1IOIEI, 11 faut convenir en effet que ce 

morceau ed un chef-d’oeuvre incomparable, t*nt pour la beaute, & la perfedion du dedein, 

que pour la difiìcultè de la gravure. Car quoique les Grenats foient ordinairement dune 

nature fabloneufe, & par cela ménte trés difficile à polir, neanmoins cetre gravure-ci l’eft 

auffi parfaitement qu’une cornaline, ou toute autre pierre ordinaire. Tous les Antiquaires 

regardent cet ouvrage comme le plus beau, & le plus curieux que fon ait vù en ce genre. 

De hujus natura Canis in gemma expreft ali pud certo affirmare non audemus. Fort afe Ca¬ 

nem, quem veteres Molo firn appellabant, & de cujus ferocitate Lucretius loquitur, figuratum 

habemus (3), 

Xnritata Canum cum primum magna MololTum 

Mollia rifta fremunt duros nudantia dentes; 

Longe alio fonitu rabie didri&a minantur, 

Et cum jam latrant, & vocibus omnia complent. 

Conjici quoque poffet, Cajum exprejjiffe Canis Indici caput ( umqiuim feritatis fngularis exem¬ 

plum ) cujus ferociam defcribit Phile (4). 

Inter Canes ed Indicus fortiffimus. 

Qui nec Leonem pertimefcit cominus. 

Sed opperitur hodis infolentiam 

Interritus dans mole fua, ac rugitibus 

Ejus relatrans, indat indanti ferox: 

Ofque imprimentem dente dringit acrius. 

Donec prehenfum funditus dernat folo, 

Morfuque divellat, & inhaerens drangulet. 

Quod fi quis accurrens ei truncet pedem, 

Hodis prementi dentibus luperbiatn. 

Vix ore fixo mortuus remiferit. 

Memorabilis ed ( ut inquit Pollux ) Alexandri Canis cum Leonibus congrediens, genere Indico, 

& centum minis emptus, cui mortuo urbem Alexandrum condidide Theopompus fcribit (5). 

Non 

(3) Lucret, de Nat. Iter lib. j. ver/. 1062. 

(4) Phile de Animalium propriet, in 2 voi. Poet. Grac. 

pag. 222. cap. 33. Confule Q. Curtium de Rebus geflis Alex. 

Magni in nom libri principio , & Freinshemii notas , <& Plin. 

lib S. cap. 40 de Canibus Indicis ,& Aelianum de Nat. Ani¬ 

mal. lib. 4 cap. 19. & praecipue lib. 8. cap. 1. & Strabo¬ 

nem voi 2 lib. 15. pag, 436. & Plutarcbum de Solertia Ani¬ 

mal. voi. 3- pag. 54. & Diod. Sic voi. 2. lib. 7. pag. 23 r. 

(5) Pollux Onom. ait lib 5. cap. 5. Non enim fat fuit ho¬ 

minum crudelitati faevire in homines ferro , ignique , fed 

& Canum ferocitate uli funt. Narrat etiam Plinius lib. 

8. cap. 4u. Propter bella Colophonii, itidemque Caftaba- 

lenfes cohortes Canum habuere . Hae primae dimicabant 

in acie numquam detre&antes . Cui & Poliaenus Stratagem. 

lib- 7. cap. 2. pag. 474- confortat. Aliattes Cimmeriis inu- 

fitara , ac belluina corporum magnitudine praeditis ei 

bellum inferentibus, cum reliquis copiis robuftilTimos etiam 

Canes ad pugnam eduxit, qui barbaros , quali belluas , ador¬ 

ti , magnum eorum numerum confecerunt , & reliquos 

turpiter fe fugae man'are coegerunt. Hyrcani & Magncfi 

ad bella inferenda Canibus utebantur. Vid. Ael. de Nat. Ani¬ 

mal. lib 7. cap. 28 Vide etiam Aelianum Var, Hifl lib. 14. 

cap 46. De hoc immani more vide Montaigne Effais lib. 2. 

cap. 12. pag. io), qui ait ad debellandos Indiae Occiden¬ 

talis populos H [panos cohortes quoque Canum ferocijfintas, 

qui omnes exercebant militares affiones , adbibuitje . Vide fri¬ 

pe r hac re quoque Bartolomaei de las Cqfas librum inferi- 

ptum de la Deflruycion de las Yndias pag. r 31. Lucretius 

clare demonflrat lib. 5. verf. 1301. & feq. veteres nationes 

ad bellandum Elephantibus , Tauris , Suibus ( facile Apris ) 

Leonibus ufas fuiffe 

Inde Boves Lucas turrito corpore tetros 

Anguimanos belli docuerunt volnera Poeni 

Sufferre, & magnas Martis turbare catervas. 

Sic alid ex alio peperit difeordia trilKs , 

Horribile humanis quod gentibus pfTet in armis; 

Inque dies belli terroribus addidit agmen . 

Tentarunt etiam Tauros in munera belli, 

Expertique iues faevos funt mittere in hoftes 3 

Et validos Parthi prae fe mifere Leones 

Cum duftoribus armatis , faevifque magibris, 

Qui moderavier hos poffent , vinclifque tenere es. 
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fert encor e lei a relever d'a vantale les extremités des or etile s, & a les rendre plus fines, de faqon 

qu elles par olfient s averneev jufqu a la hauteur des yeux. Il y a tonte appareuce que cette Artifle 

connoifibit le mérite de fon ouvrage, puifquil y a wis fon noni pour quii pajfdt à la poftérité, On 

ht far le collier du chien cette infer iption Gre que TAICC triOIEI . Il fiaut convenir en efiet que 

ce more e un ejì un chef-dì oeuvre incomparable, tant pour la beante, & la perfettion du defiein, que 

pour la dijficulté de la gravare; Car quoìque les Grenats foient ordinale ement d'une nature fablo- 

neufe, & par cela inènie tris difficile d polir, neanmoins cette gravur-ci ìejl auffii par fattemene 

qu ime còrnaline, ou tonte autre pierre ordinarne. Tous les Antiquaires regardent cet ouvrage coni- 

vie le plus beau, & le plus curieux que ìon ah vìi en ce genre. 

Non ardirei affermare alcuna cofa di certo intorno alla natura del Cane epfreffo in 

quella gemma, Forfè è una razza di Cane che gli Antichi chiamavano Moloffo, della di 

cui ferocità così parla Lucrezio (3) 

.. Pria fe irritato 

Freme il Mal0fio, e la gran bocca aprendo 

Nude moflra le zanne, e i duri denti, 

Già dì infuno furor pregno, e di rabbia 

In fuori molto diverfo altrui minaccia 

Da quel che ei latra, e dì urli affonda il mondo. 

Si potrebbe ancora giudicare che Caio abbia voluto incidere una teda di un Cane deli’ 

India, come per modello d’una fierezza (ingoiare, effendomi appigliato a quefl’oppinione, perchè 

File nel lib. della Proprietà degli Animali voi. 2. (4) ci dipinge 1 Cani deli’ India limili al noftro. 

Tra i Cani quello deli India è fortijjimo, il quale ne pure da vicino teme il Leone : ma imperturbabile 

ffipetta a pie fermo il fuperbo nemico, e abbaiando di nuovo ai di lui ruggiti, feroce i incalza, e lo Jìringe 

sì fortemente coi denti, che lo getta a terra, e lo lacera coi morfi, e flandogli attaccato lo frangola: 

(he fe alcuno accorrendovi li troncafie il piede, mentre egli frena la fuperbia del nemico, appena 

tenendovi fifa la bocca lo rilaverebbe. Famofo ( come dice Polluce ) è il Cane d’ Alefiandro di 

razza dell' Indie, che contendeva coi Leoni, e fu comprato cento mine, e dopo che fu morto, gli fabbricò 

Alefiandro ima Città, conforme fcrive Teopompo (5). Non folo quelli ferociilimi Cani combattono co’ 

Leo- 

(3) Lucr. lib, y. verf. io<?2, 

(4) Ptiile de Animalium proprietate nel fec, voi de’ Poeti 

Greci cap. 33, pag. 222. Vedi Quinto Curzio dell’imprefe 

di Alefiandro Magno nel principio, del nono libro , e nelle 

note di Freinfemio > e Plinio lib. 8. cap. 40. De’ Cani dell’ 

India e loro iftoria vedi Eliano de Nat. Animai, lib. 4. 

cap. ip. , e particolarmente lib. 8. c. 1. e Strabone v. 2, 

lib. xy pag. 436-, e Plutarco de folertia Animai voi. 3. 

pag 54. e Diodoro Siculo voi. 2. lib. 17. pag 231. 

(y) Polluce nell’Onom. dice lib. y c. y. L'inumanità de¬ 

gli uomini non fu contenta d'incrudelire contro gli uomini 

col ferro, e col fuoco , ma inolre fi fervirono d. Ila ferocia 

dei Cani. Narra ancora Plinio lib. 8. cap. 40. che i Colo¬ 

foni7 , ed i Cadabalenfi tenevano le fchiere di Cani per ufo 

della guerra. Qgtefi erano le prime fchiere, che combattevano 

fettza ricufare la pugna. Pollieno Umilmente racconta lib. 

7. cap 2. pag 474 che i popoli Cimmerii d' una grandezza 

dì corpo (Buffata , e befliale avendo intimata la guerra ad 

Aliatte, egli condufje con le fuc foldatefcbe ancora de' fortif- 

Jìmi Cani al combattimento , i quali affatiti i Barbari quafi 

riputandoli beflie n uccifero un gran numero , e cogli nfero il 

refante alla fuga . Anche gl* Jrcani ed i Magnefii faceva¬ 

no ufo dei Cani nella guerra conforme dice Eliano de Nar. 

Animai, lib. 7. cap, 8. Di quello barbaro coftume il Ce¬ 

lebre Sig. de la Montaigne nel lib. 2. dei fuoi faggi cap. x 2, 

pag. 20?. racconta che gli Spagnuoli per debellare i po¬ 

poli dell’ India Occidentale fi fervirono di fchiere ferocif- 

fimedi Cani , i quali Licevano tutte 1‘azioni militari . Vedi 

ancora a quello propofifo Bartolommeo de las Calas o Ca- 

faus nel libro intitolato la diftruzione dell’Indie pag. 13 r. 

Lucr zio lib. y. verf, 1301. dimofira chiaramente che 1’ anti¬ 

che nazioni hanno fatto ufo per guerreggiare degli Elefanti, 

Leoni, Tori , e Cignali dicendo 

.. Indi a Lucani Buoi 

Gravar di torri il vago orribil dorfo 

1 Peni , ed infegnar delle battaglio 

A foffrir le ferite , e in grane guife 

Di Marte a fcompigliar I' ampie caterve : 

Tal d’ altro altro poteo P empia e crudele 

Di/cordia partorir , che all’ 1iman germe 

Fojfe poi fpaventevole fra V armi, 

E tal fempre viepiù dì giorno in giorno 

Della guerra al terror terrore accrebbe . 

Tentavo i Tauri anche in battaglia , e fpefif0 

Fcr prova d’ inviar contro i nemici 

1 crudeli Cignali, e in lor dijefa 

I Parti vi mandar fieri Leoni 

Con feveri maegrì , e con arguite 

Guide, che a moderarli, e porli a freno 

Foffer bufanti ec. 
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Non folum ifii feroci/fimi Canes cum Leonibus, feci etiam cum Elephantibus pugnabant, ut narrat Plin. 

lib, 8. cap. 40, Indiam petenti Alexandro Magno Rex Albaniae dono dederat inufitatae 

magnitudinis unum; cujus fpecie dele&atus, juliit urfos, mox Apros, & deinde damas emitti 

contemptu immobili jacente eo. Qua fegnitie tanti corporis olfenfus Imperator generoli fpi- 

ritus, eum interimi juliit. Nunciavit hoc fama Regi. Itaque alterum mittens addidit man¬ 

data, ne in parvis experiri vellet, fed in Leone Elephantove. Duos libi fuiffe: hoc interempto 

praeterea nullum fore. Nec diftulit Alexander, Leonemque fraftum protinus vidit. Poflea 

Elephantum juliit induci haud alio magis fpefraculo laetatus. Horrentibus quippe per totum 

corpus villis; ingenti primum latratu intonuit: mox ingruit alTultans, contraque belluam 

aflurgens hinc & illinc, artifici dimicatione, qua maxime opus elfet, infeflans atque evitans, 

donec affidua rotatam vertigine afflixit, ad eafum ejus tellure conculla (6). Praeterea aliquo 

modo confirmatur Canem hunc ex Indicis ejje, eo quod ferocitatis plenus appareat. Efi autem plane 

fimillimus illis, qui in Mufei Medicei (7) veftibulo, & in Mufeo Chifiano obfervantur. Canis ca~ 

put, qualis in noftra efi gemma, ex argilla opere anaglypbo videlicet antiquo formatum, ac mille 

etiam munitum, videre mihi contigit apud Cl. Antonium Pikler. 

Non fuit filus artifex nofier, qui in Canibus e formandis operam infamer et. Quamplurimos 

celeberrimos artifices in animalibus exprimendis, & prae aliis omnibus in Canibus, ut pote qui uti¬ 

litatem aliquamque voluptatem praejiant hominibus, innotuifie non latet. Hos inter recenfendi Leu- 

con (8), Myron & Simon fatuar ii (9). Etiam Nicias Canes felici aufu exprejfit (10). Canibus & vena¬ 

tione nobilitatus Lyfippus, ut & filius ejus Euthycrates (11), & mire commendatus fuit Canis a 

Protogene factus in per eximia jalyfi tabula, de qua Plinius (12) Palmam habet tabularum ejus 

Jalyfus, qui eft Romae dicatus in templo Pacis, 

(6) Haec biflotia a Solino Pol. cap 19. pag. 76 narratur 

& Dioni (Ius Alexandrinus de fitti Orbis inquit verf 709. 

pag. 133. Viftorem Barrique Canem rabidique Leonis. Vide 

in hanc rem Cupcrum de Elephantis voi. 3 pag 46. e 47. 

(7) Vide Mufei Medicei delpriptionpm Cl, Ab- Lanzf 

P3S- 

BAC- 

(8) Antholog. lib. 6. cap. r. 

(9) Plin. lib. 34. cap. 8. 

(10) Loc. cit. lib. 3$. cap. ir, 

(11) Loc. cit. lib. 34. cap. 8. 

(12) X'OC. cit. Jib, 35, cap. i©. 
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Leoni, ma ancora cogli Elefanti, come narra Plinio ( lib. 8. cap. 40.) dicendo. Il Rè d' Al¬ 

bania aveva donato un Cane ad Alefifandro Magno, che andava nell' Indie, il quale era di una info- 

lita grandezza. Ejfendofi compiaciuto della fua bellezza, comando che gli fojfero mefii innanzi degli 

Orjì, poi dei Cignali, inoltre delle Cerve, ed il Cane giaceva immobile deprezzando tali animali. 

Aleffandro di animo guerriero fdegnatofi, comando che fojfe uccifo. La fama refe intefo di ciò il 

Rè di Albania; perciò gliene mandò un altro con avvifo, che non h volejfe efperimentare in piccole 

cofe ; ma con un Leone, 0 con un Elefante, facendoli a papere, che aveva avuto due Cani di quefta 

razza, e che morto quefto non gliene re fava più nejfum. Aleffandro gli mandò contro un Leone, 

e fabito fu mejfo in pezzi dal Cane. Dipoi comandò, che fojfe condotto un Elefante, nè mai fi ral¬ 

legri quanto di quefto fpenacelo . Il Cane alla vi fi a dell' Elefante arriccio ì peli per tutto il corpo, 

e fece uno firepitofiffimo latrato, dipoi venne innanzi falt andò contro l'Elefante, ed ora di qua, ora di la 

con artìficiofé combattimento, che era d’uopo a quefto effetto, affiatandolo, ed ora evitandolo, finché 

facendolo continuamente girare intorno, lo gettò al fuolo, e per la di lui caduta tremò la terra (6). 

Inoltre in qualche maniera fi conferma quefto Cane efter dell’ Indie per efter d’ afpetto molto 

feroce. Sono affai fomiglianti alla noftra gemma quelli che fi oflervano nel Mufeo Mediceo (7), 

ed in quello del Principe Chigi. Ho veduto appreftò il celebre Sig. Antonio Pikler un baf- 

forìlievo antico di terra cotta rapprefentante una tefta di Cane tale quale la noftra gemma, 

avendo ancora il collare colle punte, o fia il Millo al collo. 

Non fu foto il noftro Artefice che ponefte ogni ftudio nel formare i Cani; moltiftimi 

inftgni Artefici ancora fi refero celebri nel formare gli animali, e principalmente i Cani, i 

quali fono agii uomini di qualche piacere, ed utilità: tra i quali fi poftono annoverare Leu- 

cone (8) Mirone, e Simone (9) ftatuarii. Nicia fimilmente efprefle con fomma felicità i Ca¬ 

ni (io). Si refe infigne Lifippo, ed il di lui figliuolo Euticrate (n), e per i Cani e per la 

Cacciagione. E maravìgliofo fù il Cane fatto da Protogene nella famofa tavola di Jalifo, 

delia quale così dice Plinio (12) Il capo d'opera di tutte le fine pitture è il Jalifo, il quale è 

a Roma dedicato nel tempio della Pace. 

Tom. L li BAC- 

(6) Q.u<?fk> farro è mentovato ancora da Solino Poi. cap, 

19. pag. 76. Ancora Dionifio Aleftandrino verf. 709. pag. 

1 3 3 ice che il Cinte fiì vincitore del Leone e delP Elefanti 

Vedi ancoraa quefto propoftto Cupero de Elephantis voi. 

3 P?S5- 4'- e 4/- 

' '7edi la defcdsi&nq del Mufeo Mediceo del Ch. Aliate 

1., pag, 1 

(S) Antholog. lib. 6. cap 1. 

(9) Plin. lib. 34 cap. 3. 

(10) Loc. cir. lib. 37. cap 11. 

(11) Loc. cir. lib. 34. cap. S. 

LaQ. cir. lib. 35. cap- 10« 
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SACCEUS ET ARIADNE- 
CARPI OPUS, 

EX THESAURO MEDICEO, NUNC ARCHIDUCIS AUSTRIAE M. DUCIS ETRURIAE. 

SI de Carpo judicium ferendum efl una illa ex gemma, quam ejus nomine inferiptam fuperflitem 

habemus, facile erit dignofeere mediocris peritiae fuifife artificem, & fimul congedare circa 

Septimii Severi imperium vitam vixijje fuam, qua quidem tempefiate liberales artes primum 

declinare vifiae fiunt, ac paulo pofil humi mifierrime jacuere. Si quit vero Clar. Baronis de Stofich 

fient entia animum occupatum habeat, illum in meam iturum fient entium fipero, pofl quam ea quae 

propofiturus fium le ditaverit. Scalptor, inquit Stofichius, (i) imitandum libi propofuifle vifus efl: 

Softratem, quo praeceptore ad artem addifeendam fortafle ufus fuit, fed longe illo inferior in 

imaginibus delineandis perpoliendifque magiftri peritiam non efl: fatis aflecutus. Quae quidem 

tanto viro non fiatis digna videntur. Brimum itaque fiomniat Carpum fuifife dificipulum, atque imitatorem 

Sojlrati, de quo nos in altero loquemur volumine. Sofilrati enim duo tantum anaglyphica eximia opera 

fiuperfiunt, in quorum uno Amor duas Leaenas domans repraefientatur. Haec gemma olim eminentijjimi 

Cardinalis Ottoboni erat, nunc autem in Ducis de Devonshire Mufieo a fervar i eam ferunt (2). In altero 

Victoria in bigis. De Carpo unica gemma incifia fiupereft. Tantum vero Carpi opus ab elegantia illorum 

Sojlrati abejl, ut nulla prorfius inter ea inflitui pojfit comparatio, nifi ab iis, qui ignorent quantum di flent 

aera lupinis. Litterae enim, quibus Sojlrati nomen exprimitur, eximiae fiunt elegantiae, operis venuftati 

refipondentes : Carpi autem mediocres, opificii mediocritati confonantes ; adeo quidem ut ex hoc capite So- 

fih at um Carpi Magiftrum flat nere non liceat: & cum duo anaglyphica opera Sojlrati fiuperfint, Carpi vero 

unica gemma incifia (3), miror qua dubius conjectura Cl. vir ea quae fiupra enarravimus ficripfierit, prae- 

fiertim cum tot annorum in monumentis Antiquitatis perluftrandis experientia valeret plurimum. 

Hoc igitur in jajpide inficulpta efl Panthera (4), corona collum redimita, fiupra quam Bacchus 

barbatus equitat, & Ariadne Bacco adverjd ambobus cruribus laevo belluae armo infidens, protenfio 

brachio thyrfium taeniis (5) revinctum contemplatur. E collo Bacchi nebris (6) dependet ; dextera 

for fan thyrfium ille geflat, finiflra delicium fiuum amplectitur (7). In gemma Bacchus, & Panthera 

laudabilis fiunt mediocritatis, Ariadne vero innumeris ficatet vitiis, abfique femoribus, natibus abun¬ 

dans, nafio oblongo. Vultus denique Ariadnes pulchritudini, atque artis non refipondet numeris, fed 

gratia & venu flate prorfius caret. Haec tamen vitia illuftris Calchographus Bartolozzi me abfiente 

ah Urbe emendavit, prout & emendata eleganter in Florentino afipiciuntur Mufieo voi. 1, Tab. 6. 

Ingratijflmi T hei ei narratio (8), tum ex decima Ovidii epiftola prae ceteris elegantiffima, tum 

ex venuflijfimo Catulli in Nuptias Pelei, & Thetidis epitalamio, omnibus notijfima cum Jit hac in 

re 

(1) Stogch Gem. Aut. pag. 28. Gorius de hac gemma in 

Flor. Mufeo voi. r. pag. 19. Stofchii inhaefiit vefligiis. 

(2) Winkelmann Defcript. pag. i35. 

(3) In celebri Mufco Medina Liburni obfervantur duo gem¬ 

mae perelegantis opificii a Flavio Sirleto antiquo more ela¬ 

boratae , cum cjufdem artificis inferiptione ICAPnor Carpi. 

In una Herculis figura cum Jole repraefentatur, in altera tres 

milites cum eadem Carpi inferiptione. Winkelmann loc. cit. 

pag. 293. de Carpo fermonem habens ballucinatus efl, nam 

inquit in gemma Mu/ei Medicei capita Herculis & Joles ju¬ 

gata repraefentari . 

(4) F)e Panthera vide Luci anum in di al. Bacchus voi. 3. 

fag. 76. 

(5) De thyrfo taeniis revinco, & Baccho dicato vide Hercu- 

lan. antiq. expofìtores voi. 3 pag. 9. num. 14 <&* 15. Thyr- 

fus etiam Bacchi fequacibus dicatus efl, finiti de Bacchante 

Meffalina inquit Tacitus lib. 11. Anu. cap. 31. Ipfa crine 

fluxo thyrfum quatiens . 

(6) Sen. Trag. Oedip. verf. 438. 

Nebride facra praecinfta latus . 

(7) Retile inquit Pbiloflratus in imag. XV. Ariadnes pag. 

786. At hic quidem Bacchus nullo alio quam Amoris fym- 

bolo eft piftus. 

(8) De Ariadnes, Bacchique narratione vide Diodotum Sic. 

lib. 4. cap. 5. & lib. 5. cap. 12. Ovid. lib. 3. Fafl. v. 45y. 

& Paufaniam lib. 10. cap. 29. 
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XL VI. 

' BACCO ET ARIANNA- 
OPERA. DI CARPO, 

Incifa in un diafpro rodo. 

DEL MUSEO MEDICEO ORA DELL' ARCIDUCA D' AUSTRIA GRANDUCA DI TOSCANA. 

E noi dobbiam giudicare di Carpo da quefta unica gemma, che abbiamo incifa col fuo S nome, facilmente potremo conofcere la mediocre perizia dell’ Artefice, ed infieme con~ 
getturare efler vifiuto circa ai tempi di Settimio Severo, nei quali aveva già principiato la 
decadenza delle Belle Arti, che poi a poco a poco andarono nell’ultima rovina. Se alcuno 

fara prevenuto per il fentimento del Chiariflìmo Barone Stofch, fpero che dopo che avrà letto 
le mie riflefiìoni li dilingannerà, ed abbraccierà il mio parere. Pare che l’inei(ore ( dice Stofch (i) ) 
fi fi a propello R imitar Sofirato, che forje è fiato in quefia arte il fino Maeftro ; ma egli è molto infe¬ 
riore a lui nel dilegno, e nel terminare il fino lavoro, non avendo eonfeguita la perizia del Maeftro . 
.Quello lentimento certamente non par degno di un Antiquario sì illufire . Primieramente fogna 
a creder Carpo difcepolo, ed imitatore di Solìrato, del quale noi parleremo nel fecondo 
tomo della noftra opera; imperocché elidono folamente due Cammei eccellenti di Solìrato. In 
uno è rapprefentato Amore domando due Leonelì’e ( quella gemma era una volta del Cardinale 
Ottoboni, al prefente dicono confervarfi nel Mufeo del Duca di Devonskire (2) ) nell’altro una 
Biga guidata da una Vittoria . Di Carpo ci rella una fola gemma incifa . Ma tanto è lontana 
1’ Opera di Carpo dall’eleganza dei lavori di Solìrato, che non poflono tra di loro quelle opere 
onninamente paragonarli, e fecondo il noftro Tofcano proverbio vi corre quanto dalla luna ai 
granchi. Imperocché le lettere,, nelle quali fi legge il nome di Sodrato, fono di una eleganza 
lublime, e corrifpondenti alla bellezza del lavoro. Le lettere poi di Carpo fono mediocri conformi 
alla mediocrità del lavoro : talmentechè da quedi principii non lì può dabilire Sodrato edere 
dato il Maedro di Carpo; e redandoci due Cammei di Sodrato, e di Carpo una fola gemma 
incifa (3), io ficuramenre mi maraviglio, come mai un Uomo sì illudre, e colla efperienza di tanti 

anni intorno agli antichi monumenti,., fi Ila indotto a fcùveje quelle cofe, che di fopra abbiamo 

riportate. 

In quedo diafpro è incifa una Pantera (4), che ha ornato il collo d’una. corona; fopra 
di lei cavalca Bacco barbato, ed Arianna dirimpetto a lui dà a federe fopra la Anidra fpalla 
di quedo animale, tenendo col braccio dedro il tirfo, che contempla, legato d’uno fvclazzante 
nadro (5). Dal collo di Bacco pende una pelle di capretto (6),forfè con la dedra tiene il tirfo, 
e colla Anidra abbraccia la fua innamorata (7). In queda gemma il lavoro di Bacco, e della 
Pantera è molto ragionevole, ma quello d’Arianna è difettolifiìmo , edendo fenza fianchi, e 
tutta natiche con un nafo lunghilfimo; ed il volto finalmente d’Arianna non è corrilpondente 
alla bellezza ed alle proporzioni dell’arte, ma è privo di grazia e venudà propria di queda 
Eroina. Contuttociò l’illudre incifore Bartolozzi, edendo io lontano da Roma, emendò quedi 
difetti, conforme ancora fi veggono emendati con tutta l’eleganza dell’arte nel Mufeo, Fio¬ 
rentino Voi. 1. Tav. 6. 

Eiìendo a tutti notifiìma l’Idoria dell’ ingratiffimo Tefeo (8) per Pelegantiffima epidola 

d’Ovidio, e per l’Epitalamio graziofidìmo di Catullo delle Nozze di Peleo, e Tetide,ci conten- 
I i 2 tere- 

(1) Stofch Gem. pag. 28 Gori nel Mufeo Fiorentino 

voi. 1. pag. 19. feguita le pedate di Stofch nel dare il giu¬ 

dizio di quello Artefice . 

(2) Winkelmann Defcript. pag. 186. 

(;) Nel celebre Mufeo Medina di Livorno fi con fervano 

due gemme di elegantiflimo lavoro con l’ifemione delme- 

defimo artefice Carpo K.APnOr . Quelle opere fono Hate la¬ 

vorate fullo llile antico da Flavio Sirleti : in una fono 

rapprefentate le figure di Ercole, e di Iole, nell’altra tre 

militari coll’ ideila ifcrizione di Carpo . Il Sig. Abate V/in- 

kelmann loc. cit. pag. 293 ha prefo uno sbaglio parlando 

di Carpo , mentre dice , che fi trovano nel Mufeo Mediceo del 

mentovato Artefice le tede unite di Ercole, e di Jole. 

U) Della Pantera vedi Luciano nel Dial. Bacchus v. 3. p. 76. 

(5) Delli nallri legati al Tirfo dedicato a Bacco vedi 

gli Efpofitori dell’ Antichità Ercolane voi. 3. pag. 9. n. 14. 

e 1 y. Non folo il Tirfo fù confacrato a Bacco , ma ancora 

ai fuoi feguaci , ficcome di MelTalina , come Baccante , dice 

Tacitolib. ir. cap. 3.1. EJfa coi crini fparft feotendo il Tirfo. 

(6) Seneca Trag. Oedip. v. 438. 

Il fatico cinto colla /aera foglia 

Di fuggitiva Damma. 

(7) Bene dice Filoftrato di Ariadna Imag. XV. Ma qui 

Bacco è dipinto per ftmbolo dell' Aviere . 

(8) Della narrazione di Arianna , e Bacco vedi Diod, 

Siculo lib. 4. cap. 5. e lib. y. cap. 12. e Ovid. lib. 3. Fall, 

v. 465. ec. e Paufania nel lib. io. cap. 29. 
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re me paucis expediam, Quis enim prorfus ignorat Tbefeum Ariadnes beneficio a Minotauri fauci' 

bus, & ab inextricabilis labyrinti erroribus ereptum, Ariadnem fibi matrimonio jundam in Naxi 

infula dormientem per fummum fcelus reliquifie, eam que dein a Baccho Indiarum triumphatore 

dubiam uxorem fimul cum eo velati viclricem Centauris vellam fuifie (<f)? In hac nofira gemma 

cum novo conjuge barbato Pantherae inequitat, De hoc monumento fermonem infiituens Corius (io). 

In hac gemma Pantherae collum corona, ut videtur myrtea, tanquam monili redimitum 

eft, quo ornamento etiam infigniuntur Hirci jun&i currui Liberi Patris, ut vidimus, alia¬ 

que eidem facra animalia. Nec mirum videri debet Bacchum barbatum exprejfum ejfe: nam Ma~ 

(robius in Saturnalibus docet (n) Bacchum omni aetate exprimi, Item, inquit, Liberi Patris fimu- 

Jacra, partim puerili aetate, partim juvenili fingunt, praeterea barbata fpecie, fenili quoque. 

Quamplurimae fepulcrales funt urnae, in quibus Bacchi, & Ariadnes repraefentatur trium- 

phus, Thefeufque Ariadnem relinquens (12). Ad rem noftram Chrifiianiffimi Regis Mufei numifma 

declarant Montfaugonius fcribit (13). Inter fingulariffimos gazae regiae nummos maximi moduli 

cenfetur ille, ubi Bacchus depingitur Ariadnae decumbenti occurrens, pofiquam illa a Thefeo 

dereli&a fuerat ; Satyri quafi ferias agentes tripudiant: fenex quidem baculo nixus Silenus 

efib videtur. Hic depingitur hiftoria illa, quam Paufanias dicit lib. j. cap. 20, Athenis in 

pi&ura repraefentatam fuifie. Ingratus Thefeus ubi vidit Ariadnen fervatricem fuam dor¬ 

mientem reliquit, ut patriam repeteret, fub haec adveniens Bacchus, fecum illam duxit, 

atque in uxorem accepit. Haec hiftoria cum nummi imagine confentit, Ariadne dormit, & 

Bacchus cum turma fua advenit (14), Poflulat locus hic, ut leclorem moneamus Cl, hunc virum 

lapfum fuifie in explanatione cujufdam gemmae (15), quae in eodem regio Mufeo adfervatur, & 

quam falfio credit prototypum illius, quae ab Alexandro Majfeio voi, 2, gemm. T, 150. publici 

furis falla fuerat, Rn Montfauconii verba. Eadem hic repraefentatur hiftoria, quae in fchemate 

iequenti, quod ad hujus accurationem, & elegantiam non attingit; verifimileque eft gem¬ 

mam regiam efle prototypam, hoc vero fchema eftypum, in quo aliquot diferimina occurrunt 

arbitrio fcalptoris indu&a: quae diferimina jam annotanda funt. In Regio fchemate Faunus 

coronam ex floribus tenet, quam erigit, ac fi x^riadnae capiti imponere vellet; in altero nihil 

tenet; juvenis ille qui Fauni cornu penet, in Regio floribus coronatur, in altero non item; Bac¬ 

chus in Regio non velatur, ut in alio; Thyrfi autem loco in Regio Bacchus ferpentem tenet 

finuofis flexibus, quafi arcum efficientem. In utroque vero fchemate Bacchus laeva tenet 

facem accenfam ad hymenaeum videlicet. Nihil elegantius Regia gemma. Si quis vero etiam 

a li - 

(9) Quamplurima bujus fabulae halentur’ monumenta in 

fleracleenfbus pi Sfuri s Tom. 2. Tab. 14. & jy. & praefer- 

fim Tab, 16 in qua Bacchus Ariadnen dormientem videt a 

§atyro velum attollente detectam , quo Ariadnae fuper albo 

Cervicali in le Nulo decumbentis tegebantur membra . Illam Amor 

Baccho Syleni tbyvjum oblongum manu gerentis humero in- 

SfiXQ indicat ; hanc Faunus rupi incumbens attonitus mira¬ 

tur ; pone rupem [ex vifuntur fgurae Satyros , Nympha/que 

(Xpfimentes. In Mufeo Florentino voi.». T, 89. num. 7. 

adfervatur gemma , in qua Bacchus attonitus , eo quod in 

Ariadnen (copulo jacentem , altoque prefjam fopore inciderit, 

fbyrfum gerens, flans vifitur: prout Nonnus inquit lib. 46» 

yerf. 272, 

Afpiciens Bacchus defertam Ariadnen 

Admirationi mifcuit amorem. 

In eodem. Mufeo loc, cit. T, 91. num. 6. alta haletur gemma 

vofiyae per/imi/is , praeter quam quod Bacchus in illa imber¬ 

bis afpicitur, De Baccho & Ariadne vide Nonnum it» Dionyf, 

lib. 47. verf. 266. & 423. & feq. 

(10J Geri Muf. Flor. voi. a. pag. 19. 

(11) Macrob. Satum, lib. 1. cap. 18. Diodorus Siculus 

lib. 4. pag, 25 r, de Baccho loquutus ait, Prifcqs nimirum 

ilje barbatus; omnes enim prifei barbas alere folebant, 

& junior ille, elegans delicatulque adolefcens, & lib. 3. 

p. 232. Bacchus , qui ab Indis colebatur, barbatus erat . Et 

cognominatur Catapogon , i. e. barbatus. Et Paufanias ait lib. 

5, c. 19, In antro Liber pater jacet barbatulus. Prout etiam 

»n quam plurimis Cataniae, Naxi, nummis obfervatur. Mo¬ 

relli in numifmatum Tbefauro ad Papiriam familiam p. 313. 

duos nummos refert eadem ornatos epigraphe NIKOMHAFS2N. 

Nicomedenfum . Bacchi barbati caput in ambobus vifitur coro¬ 

na hederacea redimitum 

(12) Vide fis Admiranda Antiq. Roman. Vai liant numi fina¬ 

ta Graeca pag. 61, Montfi. fiuppl. Antiq. voi. pag. 183. 

& Spanhem, de praeft. & ufiu numifm, pag. 241. in 4. & 

quam plurima alia. 

(13) Montf. fiuppl Antiq. Expl. voi. 1. T, 159. p. iy6. 

(14) Talis Ariadnes dormientis hi foria in Sarcophago voi. 4. 

in fiuppl. Antiq, Montf. T. 52 pag. 128. exhibetur . 

(15) Montf. Antiq. expl. voi, 1. pag. 2. T. 150. p. 239, 
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tercmo di un breviflimo racconto. Ciafcheduno sa, che Tefeo fù liberato per beneficio di 

Arianna dalle fauci del Minotauro, e dall’ineftricabili vie del Laberinto, e che doppo avere 

fpofata Arianna, con fcelleraggine inaudita l’abbandonò, mentre che dormiva nell’ Ifola di 

ISaflò, Dipoi fatta ella fpofa di Bacco trionfatore dell’Indie, come ancora ella trionfatrice, fù 

portata dai Centauri (9). In quella nollra gemma cavalca una Pantera col novello barbato 

fpofo. Di quello monumento così parla Goti (1 o), In quefta. gemma fi vede una Pantera che ha 

ornato il collo dì una corona che pare di mirto, come che fojje un vezzo, del quale ornamento, come 

noi abbiamo veduto, fono difiintì i Caproni, che guidano il carro di Bacco, ed altri animali a quefìo 

Nume confacrati. Non è da maravigliarfi fe fi vede efpreflò Bacco barbato; imperocché Macrobio 

nei Saturnali (i 1) infegna efier rapprefentato Bacco in ogni età. Similmente, dice, alcuni fingono le 

immagini di Bacco in età puerile, altri in età giovinile, inoltre ancora con volto fenile barbato ec. 

Moltilfime urne fepolcrali fi veggono, nelle quali è rapprefentato il trionfo di Bacco ed Arianna, 

e Tefeo che abbandona Arianna (12). Molto opportunamente Montfaucon (13) fpiega un Meda¬ 

glione del Re di Francia così efprimendofi. Tra i fingolarijfimi Medaglioni del Regio Mufeo di 

Francia è da fiimarfi quello dove è efprefio Bacco che và incontro ad Arianna giacente, doppo che era 

fiata abbandonata da Tefeo, Si veggono dei Satiri tripudiami, ed il vecchio Sileno appoggiato ad un 

bafione. In quefto medaglione è efpreffa quella lftoria, che Paufania nel lib. 1,cap. 20. deferì ve e fiere 

fiata in Atene rapprefentata in una pittura, Lì ingrato, Tefeo,. quando vide la fua liberatrice Arianna 

dormiente, Vabbandonò per ritornare alla patria, In quefto tempo arrivando Bacco feco la condufie, e 

la prefe per fua conforte. Quefta lftoria fi accorda con le figure efprefie nel medaglione. Arianna 

dorme, e Bacco arriva con ì fuoì feguaci. Quello luogo richiede d’avvertire il lettore, che quello 

chiarifiìmo Antiquario prefe un grande sbaglio nella fpiegazione di una gemma, che fi conferva 

nel medefimo Regio Mufeo (13), e che inverifimilmente credè originale di quella pubblicata 

da Alefiandro Maffei nel voi. 2. delle gemme Tav. 150. Ecco le. parole di Montfaucon (15) 

Le defiein eft a peti pres le mente que dans la figure fuìvante, mais ìncomparahlement plus fin &• 

plus correli. Il y a grande apparence que celle du Roi eft ! originai de l'autre, qui a eté copile avec 

qaelqu.es petites differenzet felon le caprice du graveur. Nous allons marquer en quoi celle du Roi 

difiere de ! autr e. Le Faune tieni une couronne de fleurs elevée comme pour la ntettre fur la tetc 

dì Ariadne ,* au lieu que celui de defious n a rien a cette main. Le jeune bomme qui tieni la come du 

Faune eft couronne de fleurs dans celle du Roi -, il nà point de couronne dans V autr e. Bacchus qui 

ti’eft pas voile dans la pierre du Roi comme dans l'autr e, tient de la main gauche au lieu du thyrfe 

qui eft dans l'autr e, un Serpent, qui dans fes replis fait la figure dì un are. Dans les deux images 

il tient de la main gauche une t ore he ardente pour la cer emonie de Ihymenée. Ce morceau eft un des 

plus beaux qui foient fortis des mains des graveurs. Ciafcuno iniziato nell’ Antichità fubito conofeerà 

elfer 

(9) Moltiflìmt monumenti fi trovano dì. quefta favola. (11) Macrobio ne’Saturnali lib. 1. cap. 18. e Diodoro 

Nel tomo a. delle Pitture di Ercolano T- 14* e *5- c par- Siculo nel lib. 4. pag. 251. parlando di Bacco dice. Il prima 

ticolarmente nella T. 16. nella quale vi è Bacco , che rimira 4't ehbe una barba lunga fecondo il cojlume di coloro, che 
Arianna dormiente feoperta da un Satiro , che alza un velo , folevano anticamente far/i crefcere la barba , e quefto Juniore 

onde copronfi le membra di Arianna , mentre quefta fi ripoia era giovine elegante e delicato . Simili cofe nel lib. j. pag. 232. 

in un letto fopra un bianco capezzate . Cupido accenna a lì Bacco adorato dagl’ Indi era barbuto, ed e nominato Cata- 

Baccot appoggiato alla fpalla di un Sileno , che tiene un lungo, pogon , cioè barbato . Paufania ancora nel lib. y. cap. 19. dice 

tirfo in mano ,. la medefima Arianna . Un altro Fauno ap- Vedrete nell' antro Bacco fdraiato barbuto . Conforme an- 
poggiato ad una rupe avidamente la mira , e dietro ad cora ft oflerva in molte medaglie di Catania, di Nafto ec. 

ella rupe veggonft fei figure rapprefentanti Satiri e Ninfe. Nel Teforo delle famiglie pubblicato da Morelli pag. 31J. 

Nel Mufeo Fiorentino voi. 1. T. 89. n. 7. fi conferva una nelle medaglie della famiglia Papiria fi veggono due me- 

gemma efprintente Bacco in piedi , che tiene un tirfo in daglie battute dai Popoli di Nicomedia con la Tefta in 
mano in aria attonita, e compaftionevole nel vedere già- ambedue di Bacco barbuto coronato di oliera . 

cento fopra uno fcoglio Arianna, che dorme, conforme fi (12) Vedi fe ti piace Admiranda Ant. Rom. Vaillant 
efprime Nonno Lib. 46. v. 272. Bacco vedendo Arianna ab~ Num. Graeca pag 61.Montf. Supp.Ant. v. 3. pag. 183. Span, 

bandonata mefeofo I'amore alla forprefa , Nel medefimo de Praeft. &Ufu Num. pag. 241. in 4. 

Mufeoloc. cit. T. §1. n, 6. fi trova una gemma fimiliftima (13) Montf. Supp. Ant. voi. 1. T. iys>- Pag- ist¬ 
alla noftra, fuori che fi vede Bacco giovine fenza barba . Di (14) Tale lftoria di Arianna, dormiente è riportata da 

Bacco , e dì Arianna vedi Nonno; nei Dionifiaci ec. lib. 47. Montfaucon Supp. Antiq. T. y*. pag. 128. voi. 4. 
v. 266. e 423. e feg. (15) Montf. Ant. Exp. voi. 1. pag. a. T. 150. pag. *3$. 

(10) Goti Muf. F. voi. a. pag. ip. 
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0 Vimine antiquitatem falutaverit, fiatim agnofeet Regiam gemmavi recenti manu, atque imperì- 

tijfma fattavi, eamque Mafeìanam potius arebetypon extitijje. In hac antiqua /implicitas, vetufli 

mores fervati elucent ; in illa fingala prorfus ab antiquitatis genio averfa deprehenduntur. In qua prifea 

gemma nuditas Deorum, heroumque velata eft ? In quo monumento Bacchus altera vianu ferpentem, 
/ 

altera facem accenfam pampinis ornatam geriti Quis vidit unquam agreftia Faunorum numina deli¬ 

catis floribus coronata i Quis vidit unquam e /oribus coronam Jeptem ornatam flellis ? Quomodo fecif- 

fet unquam antiquus Artifex fedem nofiris moribus convenientem i Quis antiquus fcalptor nubibus 

Coelum operuit, navem velis expan/s in remoto mari figuraviti Credat Judaeus Apetta, non ego, 

Ad gemmae Bacchi ornatum, Bacchi triumphum referam. Winkelmann de hac gemma ait (i6) (*)♦ 

li y a un tref-faeau Cammée ( gemma ejl incifa non excalpta ) reprefentant Bacchus & Ariadne 

fur un char tirè par eres Heures avec un Amour qui precede, & un autre Amour qui fiiit le 

char en le pouflanr. Infpicienti tamen gemmam ipfam patet duas non tres feminas efe papilionis alis 

ornatas, quas Horas efe pronunciare non auderem. Cori (17) gemmam publici juris jecit, in qua [pe¬ 

ci a tur Ariadna, in curru fedens, cui Cupido adblanditur, finiftra manu thyrfum fufiinens, ér a 

duabus foeminis dutta, quae papilionis alas habent, duce altero Cupidine. Antiquarius hic prae- 

ftans opinatur pariter feminas illas Horas cenferi pojje. Ait enim: fortaffis in Coelum vehunt 

Horae, adblandiente ei Cupidine, & monflrante Hymaeneo iter, ut exhibet gemma. Sed huic 

fententiae Jubfcribere non auderem . Nemo enim quod fciani ex antiquis feriptoribus tribuit Horis papi¬ 

lionis alas (18). Horas Baccho & Ariadnae famulari ér obfequi non inveni, fed Jovi (19). Idem 

Winkelmann (20) ubi multiplici eruditione de Horis loquitur, & plurima earum monumenta profert, 

numquam papilionis alis ornatas illas ojlendit. Sufpicarer potius geminis hi; ce foeminis animas 

exprivi humanas, quae papilionis alis ornatae in antiquis omnibus monumentis repraefentantur (21), 

ér ita hanc geminam explicarem. Bacchus caput foribus redimitus affici tur (ut inquit Tibullus 

Eleg. 7 lib. 1. verf. 45. Sed varii flores, & frons redimita corymbis, ) Ariadna cum illo 

in curru fedet : duae Pjychae currum trahunt: gemini Cupidines ojfcioje currum adjuvant; alter 

enim temoni imminens dextra facem accenfam tenet, animafque trahentes in ofeio continet, alter 

currus rotas impellere videtur. Probabile ejl animas Ariadnem in Coelum ducere, ut inquit Seneca (22) 

Ducitur magno nova nupta Coelo, 

Solemne Phoebus carmen 

Edit infulis humero capillis : 

Concutit taedas geminus Cupido . 

Quam conjetturam a Celeberrimo Buonarroti confirmatam habes gemmam referente, in qua (23) Bacchus 

facile repraefentatur, qui ab infula Naxi in Coelum Ariadnam ducit ; Hymaeneus feu Genius face 

accenfa currum ducit a Centauris tractum, in quo Bacchus e/ Ariadna fedentes, ér Cupido Aria- 

dnes vefiem Jufinet. Ad hanc rem mihi videntur Arati carmina alludere (24) 

Clara Ariadneae propius flant ligna Coronae, 

Hunc illi Bacchus thalarni memor addit honorem, 

( inde addit ) Hiec corona dicitur elle Ariadnes, quam Liber aflris intubile dicitur, dum ejus 

nuptias Dii in inlula Creta celebrarent, cogitans praeclaram facere, pro qua primum nova 

nupta coronata efl? 

(16) Defieription des Pi erres Grave es dti Stofch. p. 233. 

(*) Tab. XXII. N III. 

(17) Muf. Florent, voi. t. Tab 93. pag. 164. 

(iSj Vide Homer. in Ili ad. Orph in Hymn. pag. 3 39- Atben. 

lib 14. pag. 6)6. Hygiu. Fab. 183. Pbornut. pag. 183. Pau- 

fau. lib. 1. cap 40. lib. 2. cap. 13. lib. 5. cap. 11. & 17. 

lib. 9. cap 35:. (19) Vide loc cit. 

(20) Monum. Antichi Inediti pag 57. Eruditionibus Win- 

kelmanni circa Horas addi poffet Stat in Tbebaid. lib. 3. 

verf. 407., qui eas Solem comitantes de fer ibit, & Hom. ut 

Qoeli portarum cuji odes lib. 5. Iliaci, verf. 749. & Ovid. lib, 

APOL- 

Fa(l. 125 & Tbeocrit. in raptu Europae Idyl. 19. in fine. 

Floras exhibet - quae leltum Jovi pararent. Ne eX ip/is qui¬ 

dem deduci potefl Ho'ùs fuiffe alas . Praeterea imaginatur fi¬ 

guras omnes effe Horas ; cum temere omnino dicit ( Monum. 

Aut. pag. 60. ) quod in tribus figuris percelebris pidurae 

nuptiarum Aldobrandini tres Horae agnofei poliunt . 

(21) Vide Buonarroti nei vetri pag 193. 

(22) Seme. Oedip. Ad. 2. verf 497. 

(23) Buonarroti Qffervaziaaì Ifiori che fopra alcuni meda¬ 

glioni Antichi pag. 429. 

(24) Arati Pboeumena pag. 180, 
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efier la Regia gemma lavoro di moderno artefice, ed imperitifiimo, ed efier piuttoflo la gemma 

del Maffei originale. In quella rifplende l’antica fimplicità e gli antichi caratteri confervati,- in 

quella fi veggono tutte le cofe contrarie al genio dell’Antichità. In qual antica gemma vedefi mai¬ 

coperta con delle frondi di pampani la nudità degli Dei, e degli Eroi? In qual monumento porta 

Bacco con una mano il Serpente, con l’altra una facella accefa ornata di pampani? Chi ha veduto 

mai le rulliche Deità dei Fauni di fiori delicati coronate? Chi ha veduto mai una corona di 

fiori ornata di {Ielle? Come mai farebbe fiato poflìbile, che un’antico Artefice avelie fatto una 

fedia del tutto conveniente alle nofire ufanze? Quale antico incifore coprì il cielo di folte 

nuvole, chi figurò una nave nel mare in lontananza con le vele fiefe? Lo creda il Giudeo 

Apella ; non io ficuramente. 

Per ornato di quella gemma riporterò il trionfo di Bacco. Winkelmann così parla di quella 

gemma (i<5) (*) Il y a un très-beau Carnee (quella è una gemma incil'a, non Cammeo) reprefentant 

Bacchus & Ariadne fur un char tire par tres Heures, uvee un Amour qui precede, & un autre qui 

fuit le char en le poujfant. OlTervando quella gemma è manifefto efier due non tre figure ornate 

con le ali da farfalla, e non ardirei mai di dire, che quelle follerò le Ore. Gori (17) pubblicò 

una gemma, nella quale è efprefla Arianna fedente in un carro in compagnia d’ Amore, che tiene 

un tirfo nella finifira mano, ed è il carro tirato da due femmine, che hanno le ali di Farfalla, 

guidandole un’altro Cupido. Quello celebre Antiquario giudica fimilmente quelle efier le Hore, 

mentre dice . Forfè le Ore portano in Cielo Arianna con Cupido che /’ accarezza, ed Imeneo, che moftra 

il cammino, come /’ efbifce la gemma. Io non mi foferiverei mai a quella oppinione. Se la mia 

mente non fi inganna, nefiiino degli Antichi Scrittori ha mai attribuito alle Ore l’ali di Far¬ 

falla (18). Non ho trovato che le Ore abbino nefiuna relazione con Bacco ed Arianna, ma bensì 

con Giove (19). Neppure dove l’ifleflò Winkelmann (20) ad altro propofito con molta erudizione 

parla delle Ore, e ne riporta molti monumenti, fi veggono mai quelle ornate con le ali di 

Farfalla. Io piuttofio congetturerei, che quelle due femmine ornate con le ali di Farfalla efprimefiero 

le Anime Umane, come fono rapprefentate in tanti antichi monumenti (21), e così fpiegherei 

quella gemma. Si vede Bacco ornata la tefia di fiori (come dice Tibullo Eleg. 7. Lib. 1. v. 45.) 

.ma varii fiori — Ti fon convenienti, e di’ Edra cinta — Chiara e ferena fronte , 

ed Arianna fedenti in un carro tirato da due Pliche . Veggonfi ancora due Cupidi o Amori ; 

uno Uà fopra il timone, e tenendo nella delira una facella accefa regola le Anime, l’altro fpinge le 

rote del carro. E' molto probabile che le Anime conduchino in Cielo Arianna, come dice Seneca (22) 

La nuova Spofa a fcende al chiaro cielo. Canta le nuove faci, 

Canta il gran Febo le folenni lodi E I' una, e I altra Deità di Amore. 

Spar fi nel tergo ì crini, 

La qual congettura è confermata dal Buonarroti (23) riportando una gemma, nella quale fi rap- 

prefenta forfè Bacco, che dall’ Ifola di Nafiò conduce in Cielo Arianna . Imeneo, o un Genio in 

efia gemma con una face accefa guida un carro tirato dai Centauri, nel quale Bacco ed Arianna 

Ranno a federe, e Cupido regge la velie di Arianna. Parrebbe che a quello propofito potefiero 

alludere i verfi di Arato (24). 

Clara Ariadne ae propius fiant figna coronae ; Hunc illi Bacchus Thalami memor addit honorem. 

(Dipoi foggiunge) Quefla corona fi dice e fer e di Arianna, che Bacco porto in Cielo, mentre gli Dei celebrarono 

le di lui nozze nell Ifola di Creta, penfando di rendere illufire quella, onde fà coronata la nuova Spofa. 

APOL- 

(j<5) Defcription des Pierre* Cravées du Scofch pag. 233. 

(*) T. XXII. N. III. 

(17) Cori Muf. Fior. voi. 1. Tab. 93. pag- *^4’ 

(18) Vedi Omero nell’ Iliade , Orfeo negl’ Inni pag. 339. 

Ateneo lib. 14. pag. 656 Igino Fav. 183 Fornutopag 183. 

Paufania lib. 1. cap 40. lib. %. cap. i 3. lib. y. cap. 11. e 17. 

lib. 9. cap. 3S ec. (19) Vedi i luoghi cit. 

(20 Monumenti Antichi inediti pag. 57. Alle erudizioni 

di Winkelmann intorno alle Ore fi potrebbe aggiungere 

Stazio nella Tebaide lib. 3. v. 407. che le deferive , che 

feguiuno il Sole, ed Omero come Portinare del Cielo nel 

lib. 5. dell* Iliade v. 749. ed OviHo lib. 1. de Falli v. uj. 

Teocrito poi nel ratto di Europa Idil. 19. in fine deferivo 

che le Ore preparavano il letto a Giove . Nè pure da tutto ciò 

fi può dedurre, che le Ore avefiero le ali. Inoltre fi immagina 

il prefato Winkelmann , che tutte le figure fiano le Ore, 

mentre dice ( Mon. Ant. pag. 60. ) fenza veruna rifief- 

fione , che in tre figure della famofa Pittura delle Nozze 

Aldobrandini P offa no rìconofcerfi le tre Ore . 

(21) Buonarroti nei Vetri pag. 198. (22) Seneca Ocdip. 

A et. 2. v. 497. (23) Buonarroti nei Medaglioni pag. 493. 

(24) Arati Phoenomena pag. 180. 
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X L V II. 

APOLLO CITHAROEDUS- 
CLEONIS OPUS, 

EX ECTYPIS A NT, FRANCISCI GORE QUum vir eruditijfimus Gorius (i) hanc geminum publici juris fecit in eumdem lapfus efl 

errorem, in quem eum incidijfe de Pfeudo-Antiochi Minerva flgnijicavimus ; hanc enim 

quoque gemmam ab eodem peritiamo S ir leto elaboratam arbitror, ex quo fit ut de Cleone, 

quem flatuarium (2), non autem gemmarum caelatorem fuijfe ficimus, nihil in praefentiarum. Gem¬ 

mam licet hoc noflro aevo fcalptam hic retulimus, ut caveant eruditi ab errore, in quem eos indu¬ 

cere pojfet Gorius, cujus haec verba fiunt (3). Apollo nudus, vede in humeros rejecta, brevif- 

fimo capillo, perpetua decorus juventa, polita pharetra utrimque teda ( Homerus re 

(pape-rpqv appellat) dextera cytharam meditabundus tenet, finiftra aram cum hypobafi laureis encai- 

piis ornatam, tangit; fuper quam tripus impofitus, oraculorum, & di vinitatis fuae fymbolum. St 

gemma haec antiqua foret, fingala expendenda effient Apollinis hujus attributa, Cythara nempe, Phare¬ 

tra, Tripus, Ara, Dei denique Vefiis; fied cum opus hoc recentioris artificis fit, ex hac explica¬ 

tione nulla lux antiquariae rei potefl accedere . Animadvertendum tamen ejl praeclarum artifi¬ 

cem ex antiquis monumentis Apollinem fiuum omni ex parte fiui/fie mutuatum ; cum eodem modo 

plurimae antiquae gemmae Apollinem exhibeant, & praefiertim nonnullae, quae apud Majfiejum , &" 

in Mufieo Odeficalchio, & Florentino extant, quaeque praeclarijjimi artificis oculis obfervari potue¬ 

runt (4). In eamdem prorfius formam Apollinem repraefientat Carneolae fragmentum ( quod ejl 

penes Dominum Schouvallo u Imperatricis omnium Rujfiarum magnum Cofnetam virum immo heroem 

cui jefie anclor gratijfiimum effe debere profitetur) nuper effiofium. In illo fané Apollo jiat mollijfimo cor- 

poris habitu ; nil verius, nil delicatius trunco fiorenti!fimi juvenis poteff excogitari, nil pulchrius facie 

ridenti, gratiifque referta. Chlamis pofl tergum elegantijjwio artificio defleendit, & dextra lyram Jufii- 

nens finijlra tripodi mirae venujlatis innititur. Utinam gemma haec in parte inferiori effracta non 

effiet! ibi enim profecto Diofcoridis nomen legeremus, ut peritijjimi rei antiquariae viri Piklerii 

pater, & filius, Frane heus Alfa ni, cast er i que omnes hactenus putavere, cum in hac penitus ani¬ 

madvertatur idem ftylus, & chara Aer, quo Perfeus celeberrimi hujus artificis ductus ejl. Si quid 

revera inter fe differunt haec monumenta, id folum ejl quod Apollo hic praeclarioris etiam ejl 

opificii, ut ex gemma offer vari licet. 

En gemmarum omnium, quae hodie in terrarum orbe extant, praeclarum illud, ac fingiti are porten¬ 

tum , omnium elegantiarum artis diaglyphicae compendium . Qualis vero quantaque jit in hoc Apolline 

pulchritudo, opificium, elegantia, nulla profetilo verborum vi, atque copia, & nullis eloquentiae colori¬ 

bus explicari fatis potefl. Scalptores fama celebres, antiquitatis periti, homines dodi, atque fcioli quo¬ 

que ad hujus gemmae inenarrabilem pulchritudinem, miram que abfui ut ijfimarum omnium partium, quae 

in hoc fragmento obfervantnr , confi en filone m, merito objlupefcunt ; ita ut abfque temeritatis nota pronun¬ 

ci ari poffit, gemmam hanc effe pulcherrimam inter uni ver fi orbis gemmas, quae integras figuras exhi¬ 

bent ; & in hanc mire quadrat illud Galeni (5) lib. 1. Uept yyat^em de temperamentis ; ubi de Polycleti 

flatu a loquitur, quae CANON nuncupata ejl, cujus nimirum fingulae partes ob acc aratiffiinam inter feti 

fymmetriam aut confenfionem omnibus admirationi erant, k 
Ut 

(1) Gori Infer. Anti q. Etrur. Tab. r. mi:n. 2. 

(1) Vide Plinium lib 34. cap. 8. & P aufaniam pluribus 

in locis lib. <>. è* 6. (3) Gori /oc. cit. pag. 41. 

(4) Simillimam pene noflrae gemmam exhibet Clar. Alex. 

Maffcjus in gem. pag. 2. uum. 47. ex qua procul dubio Fla¬ 

vius Sirletus hanc formavit. In Mufeo Odefcalchio voi. 2. 

T. t. ficuti in Mufeo Flor. voi. 1. T 65, num. 6. gemmae 

fere huic (inites exhibentur , in quibus Apollo furnma pulchri¬ 

tudine , perpetuaque juventa praeditus afficitur, ut inquit Ti¬ 

bullus lib. I. Eleg. 4. verf. 37. Solis aeterna e(d Phoebo, 

Baechoque juventa . Et Callimachus Flymn. in Apoll. v. 36'. 

Quin etiam femper formofus , & femper juvenis. 

(5) Gal. de temper. voi. 3. lib. 1. cap. 9. Laudantque ho¬ 

mines quamdam Polycleti idatuam Canonem appellatam, 

inde adeo id nomen fortitam , quod partium inter fe om¬ 

nium modum ad unguem habeat. Vide etiam Galeni {voi. 

4. de ufu partium lib. 17. cap. 1. pag. 70. ) mirabilem 

ejufdem Polycleti fatuae REGULA nuncupatae deferìptionetn. 
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APOLLO CITAREDO 
OPERA DI CLEONE, 

DA UN IMPRESSIONE DEL DOTT. ANT. FRANCESCO GORI. 

NEI pubblicare quella gemma I’eruditiffimo Antiquario Gori (1) è caduto nell’ ideilo 
errore, nel quale abbiamo manifeilato efl'er caduto trattando della Minerva del finto 

artefice Antioco. Imperocché quella gemma ancora io credo per certo effer lavoro del 
medefimo peritilfimo Flavio Sirleti. Perciò tralafceremo di parlare di Cleone, che lappiamo 

P!inio edere fiato datuario, non incifore di gemme. Noi abbiamo riportato quella gemma 
incida in quelli nofiri tempi, acciò fi difingannino gli Eruditi, che poflòno facilmente elfere 

indotti in errore dalle efprelfioni del Dottor Gori nel defcrivere quella gemma, mentre egli 
dice (3): Apollo nudo con la Clamide dietro alle Jpalle, con corti capelli, e fempre giovine, e bello, 
avendo pojla ai piedi la faretra coperta, tiene con la deftra mano la cetera, e con la finiftra tocca 
Rara Jituata fopra un piediflallo ornato di fejloni di alloro, fopra la quale ara è po/lo un tripode 

Jìmbold degli Oracoli, e della fua Divinità. Se quella gemma fofi'e antica farebbero da efaminarfi 

gli attributi di quella Deità, cioè la Faretra, la Cetra, il Tripode, l’Ara, eia Clamide; ma efiéndo 

quella opera di moderno artefice dalla fpiegazione non potrebbe riceverne alcun lume lo fiudio 

dell’Antiquaria. Contuttociò è da olTervarfi che 1’inligne artefice ha copiato del tutto dagli 
antichi monumenti il luo Apollo, mentre molte antiche gemme rapprefentano Apollo nella 

medelima azione, e principalmente alcune efifienti apprefiò il Maffiei, il Mufeo Odefcal- 
chi, e il Mufeo Fiorentino, le quali certamente faranno fiate odervate dal preclarifiimo ar¬ 

tefice (4). Nella medelima attitudine è rapprefentato Apollo in un frammento di Corniola 
fiato trovato che non è gran tempo ( il quale è apprefiò il Sig. Schouvallow gran Ciamberlano 

dell’Imperatrice di tutte le Rulfie, Perfonaggio, anzi Eroe, a cui l’autore confacra eterna 
riconolcenza ). In quella gemma fià in piedi Apollo in un atteggiamento il più delicato: 

niente di più vero, e di più gentile fi può penfare di quel torlo di un bellidimo giovi¬ 
ne, e niente ancora di più bello di quel volto ridente pieno di grazie. Con elegantilfimo 

artificio è gettata, e fcende dietro alle fpalle la Clamide di quello Nume, il quale foftiene con 

la delira la Lira, e con la liniftra fi appoggia ad un Tripode di maravigliofa bellezza. Piacefl'e a 

Dio che quella gemma non folle fiata rotta nella parte inferiore : che certamente vi fi leggerebbe 
il nome di Diol'coride, conforme i peritillìmi conofcitori dell’Antichità Antonio, ed il di lui 

figlio Giovanni Pikler, e Francefco Alfani, e tutto il reftante dei periti conofcitori dell’An¬ 
tichità hanno giudicato, mentre in quella gemma fi ofierva del tutto la medelima maniera, 
ed il medefimo fi i I e, col quale è fiato lavorato il Perfeo di quello famofilfimo artefice. Se vi è 
però qualche differenza tra quelli due monumenti, fidamente è che quello noftro Apollo è di 

un lavoro ancora più fublime; come dalla gemma può olfervarfi. 
Ecco di tutte le gemme, che in oggi efillono nel mondo, quel preclaro, e fingolare portento 

compendio di tutte l’eleganze dell’arte d’incider le gemme. Quale invero, e quanta fia la bel¬ 

lezza, la maeftria, e l’eleganza in quello Apollo non fi può onninamente con la forza, e con 

l’abbondanza delle parole, e con nefiùn lenocinio dell’eloquenza baftantemente fpiegare. Gl’inci- 
fori famofi, i periti dell’antichità, gli uomini dotti, e gli fcioli ancora, per l’indicibile bellezza 

di quella gemma, e per il maravigliofo accordo di tutte le perfettifiime parti, che fi odervano 

in quello frammento, meritamente fiupifcono; talmentechè fenza la taccia di temerario fi può 

dire, che tra le gemme rapprefentanti figure intere fia quella la più bella gemma del Mondo. 

Si adatta mirabilmente a quella gemma il detto di Galeno del lib. 7. dei temperamenti, o 

proporzioni, dove loda una fiatua di Pohcleto, la quale fi chiamava CANONE, da tutti fingo- 

ìarmente ammirata, perchè tutte le di lei parti aveano tra di loro una accuratifiima fimetria (5) . 

Tom. I. Kk Per 

(1) Gori Infer. Ant. Etr. T. 1. n. 2. 

(2) Vedi Plinio lib. 34. cap. 8. e Paufania in varj luoghi 

lib. 5. e 6. (3) Gori Infcr. luog. cit. pag. 41. 

(4) Il Chiariflìmo Aleffandro Maffei nella p. 2. T. 47. 

delle gemme riporrà una gemma fomigliantiflàma alla no- 

ftra, dalla quale fenza dubbio Sirleti ha formato quella 

gemma di Apollo. Nel Mufeo Odefcalchi voi. 2. Tav. t. 

Eccome nel Mufeo Fiorentino voi. 1. T. 6$. n. 6. li rife- 

rifeono alcune gemme quali limili a quella , nelle quali fi 

vede Apollo , come dice appunto Callimaco nell’ Inno di 

Apollo v. 3<J. Sempre bello, e fempre giovine . Vedi Tibullo 

Eleg. 4. v. 37. 

D' eterna giovinezza il pregio è dato 

A Febo , e a Bacco fot. 

(jl Gal. de temperamenti1 2 * 4: voi. 3. lib. 1. cap. 9. Gli uomini 

lodano una certa fiatua di Policleto chiamata Canone, avendo 

prefo ejuefto nome, perche hanno a pennello le parti fra di loro 

una fimetria. Vedi ancora in Galeno ( voi. 4. dell’ufo delle 

parti lib. 17. cap. 1. p. 70. ) la mirabile deferizione della 

medelima ftatua di Policleto. 
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Ut huic nojlrae gemmae addatur honos ftatuam praegrandem hic haud inelegantis opificii refe- 
ram (*), Apollinem (6), qui dextera ple Arum (7), fmiflra lyram (8) tenet, exprimentem. Apollo 

hic muliebri palla indutus afficitur, quod veftimenti genus infuetum non fift, Propertius enim (9) 

Deinde inter matrem, Deus ipfe, interque fororem 

Pythius in longa carmina vehe fonat. 

Et Ovidius (10) 

Ipfe Deus vatum palla fpe&abilis aurea 

Trafrat inauratae confona fila lyrae. 

Quamplurima habentur numifmata, in quibus Apollinem longa vefle indutum obfervamus, quae inter 

extat unum Antonini Pii primi moduli cum epigraphe APOLLINI ANGUS! 0 ( ob templum in 

Palatino ab Augujlo Apollini excitatum ) Cujus hic ejl Apollo habitu citharoedico citharam fini- 

ftra, pateram dextera tenens (11). Hanc Apollinis ftatuam non folum Sculptor quondam celeber 

Philippus Valle attente examinans inquifivit utrum Apollinem an Mufiam repraefentaret ; cumque 

non ignoraret Apollinem faepe vefte muliebri indutum, effe Apollinem pronunciavit : fed etiam Clar. 

Sculptor Barthol. Cavaceppi & Jac. Bellotti antiquitatum peritijfimus in hanc meam fiententiam 

convenere, quamvis etiam pojfe Mufiam re prae fient ari judicaverint. W inkelmann ( Storia delle 

Arti pag. 148. & feq. & Monum. Ant. Trat. Prel. pag. 51. & 67.) Mufiam & Ageladae 

opus ejfe pronunci avit. Opinioni Mufiae non adverfabor ; at nihil levius conjectura, qua ille, quod 

teneat lyram, ejfe Ageladae opus judicavit, quia ficilicet Antipater in Anthol. lib. 4. cap. 12. n. 69. 

in imaginem Mufiarum haec habet : Illa vero Arifioclei habet Chelyn, altera vero Ageladae Bar¬ 

biton. Nemo eruditorum huic conjeAurae fiujfragabitur. 

Inter ftultijfimas effraenatafique Neronis libidines, & illud numerandum effe arbitror, quod in 

numifimate (12) fiub forma Apollinis Citharoedi muliebri longa vefte induti fie exhiberi voluerit, 

quod de eodem narrat Svetomus cap. 21. Tragoedias quoque cantavit perfonatus. Heroum, 

Deorumque, item Heroidum, ac Deaium perfonis effifris ad fimilitudinem oris fui, & foe- 

minae, prout quamque diligeret: Et cap. 25. Sacras coronas in Qbelifcis Circi conle&as 

pofuit, item ftatuas fuas citharoedico habitu, qua nota etiam nummum perculfit (13). Eo- 

que illius furor procejfit, ut Lucianus narret (14) Neronem igitur in Achaiam egerunt car¬ 

mina, & quod firmiter fibi perfuaferat, nec Mufas canere fuavius. Volebat autem etiam 

Olympia, certaminum omnium maxime gymnicum, ob cantum coronari. Quantum enim 

ad Pythia haec magis ad fe pertinere, quam ad Apollinem, qui nec ipfe citharam, can- 

lumque opponere libi audeat. Faciunt huc ifta Svetonii (15) Defiinaverat etiam, qui Apol¬ 

linem 

V) Tal,. XXIV. 

(O Eximium hoc antiquitatis monumentum fp e cintar apud 

Principem Barberini. Dextera vero manus huius flatuae re¬ 

parata efi , & quatuor e digitis (ini(Irae cum parte lyrae. 

(7) De Plettro vide Pollucem Onom.lib 4. fdi 60. fed prae¬ 

fert hn eruditìfftmas ohfervatìones in Adi an. V. Hijl. lib. 3. 

cap. 32. voi. 1. pag. 286. & feq. 

(8) De Lyrae materia <&* chordis, & qui primus eam in¬ 

venit , & quomodo a Mercurio accepit eam Apollo , qui eam 

ad cantum inftruens dedit Orpbaeo, vide Eratoftheuis Ca- 

tajlerifinos pag. 119. 

(9) Propert. lib. 2. Eleg. 31. verf. 13. 

(ro) Ovi i. Amor. lib. 1. El 8. verf. 59. 

(11) Inter Commodi nummos nonnulli funt, qui Apollinem 

muliebri vefle amictum repr nefient ant, dextera pletirum . finiftra 

lyram cippo impnfitam tenentem , epigraphe appofita. APOLL. 

PALATINO . Atque inter numifmata Augufti argentea obfier- 

vatur Apollo lyram fini ftra , dextera plettrum habens, epigra¬ 

phe appofita in area IMP. X. in imo ACT. Plurima Apolli- 

vis numifmata tali habitu muliebri videri pojfunt in Numi fin. 

Geftier, Tab 93. num. r. 131. num. 24. & 23. & 133. «. 

13. & Mediobar. Numifin, pag. 26. 36. 234. & 233. & Pa¬ 

titi. in Sveton. Tab. 8. num. 4. & 3. & Vaillant in Colon, 

pag. 311. & in Selene, pag. 24. In Thefauro Britannico a 

Clar. Haym j.Iugulare Juliae Mammaee numifma exhibetur 

voi. 2. T. 19. num. 4. pag. 238. in quo Apolla radiatus mu¬ 

liebri vefle indutus, dextera P/dirum , fini ftra Citharam te¬ 

nens , afpicitur. Idem in Catalogo antiquorum monumentorum 

Herculaneae Civitatis p. 46. num. 243. & Gor. Gem. p. 2. 

num. 39 

(12) Oifel. numifm, Tab 38. num. 1. 

(13' Vide in hanc rem Svetonii varias lectiones curante 

Burnì anno pag. 33. Dionem Cajftum lib. 61. & 6 3,, Iberni- 

flit Orat. V. & Tacitum lib. 13. Annat, cap. 63. 

(14) Luci an. voi. 3. pag. 637. ir. Di al. cui tit. Nero, feu 

de Ifthmo perfodiendo . 

(13) Svet, in Ner. cap. 3 3. Confile notas Caroli Patini in 

Neronem voi. 2. pag. 188. in quibus Tab. 24. num. 2. exhi¬ 

bet numifma cum iuferiptione NEPONl AHOAAOM , fipura Ne¬ 

ronis eodem habitu ut fupra, & Spanhem. voi. 2. pag. 492. 
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Per maggiore ornamento ancora della noftra gemma riporterò qui una ftatua di. Apollo (6) (*) 

mezza colorale di non mediocre lavoro, il quale tiene nella delira il Plettro (7), e nella linillra 

la Lira (8). Si vede quello Apollo vellito con abito donnefeo chiamato Palla, la qual forte di 

veftimento non è infolito, imperocché Properzio (9) dice 

.E quindi in mezzo Ed Ovidio (io) Il me defimo Nume dei Poeti 

Alle Suore, e alla Madre Apollo, ifiefia Per E aurata fiua vejle ragguardevole 

Dolce cantava in lunga vejle involto, D'aurata cetra le concordi fila 

Aneli egli tocca, 
Si trovano moltiffime Medaglie, nelle quali lì oflerva Apollo in abito donnefeo vellito, tra le 

quali una di prima grandezza di Antonino Pio, con l’ifcrizione APOLLINI AVG V^STO, cioè 

all'Augufio Apollo (pel tempio fabbricato da Augullo ad Apollo nel Palatino). Quello Apollo 

Citaredo veflito con lunga vede tiene nella dedra la Patera, e nella linidra la Cetera (11). 

Non folo il già celebre Scultore Filippo Valle attentamente efaminò quella datua di Apollo, 

fe rapprefentalìè un’Apollo, a una Mufa, e ben fapendo efler vedito fpedò Apollo con abiti 

muliebri credè edere un’Apollo; ma ancora l’illudre Scultore Bartolommeo Cavaceppi, e il 

Sig. Giacinto Rellotti peritilììmo nell’antichità convennero meco, nè però dilfero edere improbabile, 

che rapprefentafle una Mufa. Winkelmann (Storia delle Arti p. 148. & feq. & Monurn. ant. trat. 

prel. pag. 51. e 67.) pronunciò edere una Mufa, ed Opera di Agelade. lo non mi, opporrò all’op¬ 

pimene che da una Mufa ; ma folo alla congettura fopra la Lira, che tiene la Mufa, non leguendo 

edere opera di Agelade da ciò che Antipatro nell’ Anthol. lib. 4. cap. 12. num. 69. narra 

fopra le datue delle Mufe: La Mufa d'Arijìocleo tiene la Cetera, l'altra Mufa di Agelade la Lira. 
Ne fiu no degli Eruditi farà eco a queda congettura. 

Tra le doltilììme, e sfrenate paliioni di Nerone io giudico doverd annoverare dì edèrd 

quedo infano Principe fatto coniare in una Medaglia fotto la dgura di Apollo Citaredo vedito 

con abito donnefeo (12) poiché del mede fimo narra Svetonio nel cap. 21. E ancora mafeherato cantò 

le tragedie, e con majehere finte dì Eroi, e di Dei, e fimilmente d' Eroìne , e di Dee, a j'omiglianza del 

•volto fiuo, e della fua innamorata : e nel cap. 25. Poje le Jacre corone negli Obeli fichi del Circo, e 

fimilmente le fine fatue in abito di Citaredo, con la quale figura battè una medaglia (13). E di tal 

maniera fi avanzò il di lui furore, che Luciano (14) racconta, che i verfi lo portarono nell' Achaia: 

perchè fi perfuadeva ficuramente di cantare più j'oavemente delle Mufe. Voleva eziandio j'arfi coronare 

per il fuo canto ai giuochi Olimpici, principale Jpett ac oh di tutti i combattimenti. Imperocché filettatore 

gì giuochi Pitti fi credeva, che appartenefiero più a liti, che ad Apollo ifi e fio, il quale non avrebbe 

ardito contraftarli nè col canto, nè col fonar la cetra. Fanno qui a propofito le parole di Svetonio (15) 

dicendo di quedo pazzo Imperatore, che aveva ancora fatto intendere, che fi Jlimava di uguagliare 

K k 2r Ap0l~ 

(d) Quedo pregiabile monumento dell’Antichità fi vede 

«pprefTo il Principe Barberini; la dedra mano di queda 

{tatua è data ridaurata , e quattro dita della finidra con 

parte della Cetera „ (*) T. XXIV. 

(7) Del Plettro vedi Polluce iib. 4. feft. do. e principal¬ 

mente r eruditifiime oflervazioni fopra Eliano V. Hilt. lib. 3. 

cap. 32. voi. 1. pag. 286. e feg. 

(8) Della materia , e corde della Lira , e chi fu il primo 

che P inventale, e in qual maniera da Mercurio la ricevè 

Apollo, il quale la dette ad Orfeo indolendolo nel canto., 

vedi i Cataderifmi di Eratodene pag. 119. 

(9) Propert. lib. 2. Elcg. 31. v. 1J. 

(10) Ovid. Amor. lib. 1. Eleg. 8. v. $9. 

(11) Tra le medaglie di Commodo ve ne fono alcune, 

che rapprefentano Apollo in abito donnefeo , tenendo nella 

dedra il Plettro, nella finidra la Lira poda fopra un cippo 

con Pifcrizione APOLLINI PALATINO *• cioè all'Apollo 

Palatino, e tra le medaglie di argento d’ Augudo fi oflerva 

Apollo avente nella dedra il Plettro, nella finidra la Lira 

con Pifcrizione IMP. X. &c. Si veggono molte medaglie 

di Apollo vedito con tale abito donnefeo. Vedi Gefnero 

nelle Medaglie T. 95. n. 1. 123. n. 2. 131. n. 24. e 25. 

e ijy. num. 13. e Mezzabarba nelle Medaglie Imp riali 

pag. 26. 36. 254. e 255. e Patino nelle note a Svetonio 

T. 8. n. 4. e 5. Vaillant nelle Colonie pag. 311. e nei 

Seleuci pag. 241. Nel Teforo Britannico dell’Haym voi 2. 

pag. 258. T. 19. n. 4. fi rimarca una fingolare medaglia 

di Giulia Mimmca, nella quale fi vede Apollo coronato 

di raggi con abiti donnefehi vedito , tenendo nella dedra 

il Plettro, e nella finidra la Cetera. Lo dedo oflervafi 

nel Catalogo degli ant. mon. d’ Ercolano , e nelle Gemme 

di Gorleo p. 2. n. 39. e finalmente nel Catalogo degli an¬ 

tichi monumenti di Ercolano pag. 46. n. 24> 

(12) Oifel. Numifm. T. 38. n. 1. 

(13) Vedi fopra di ciò Svetonio del Burmanno , e le fue 

varie lezioni, e Dione Cafiio nel lib. 61. e 63. e l’Ora¬ 

zione V diTemidio, e Tacito nel lib. 15. degli Annali cap. df. 

. (14) Lue. nel Diai intitolato il Nerone, o del forare lTflmo, 

(ij) Svet. nella vita di Nerone cap. 53. Vedi le note di 

Carlo Patino in Nerone pag. 188. nelle quali riporta una 

medaglia con l’ifcrizione NEponi apOAAOn i , cioè all'Apollo 

Nerone con la figura di Nerone col medefimo abito, come 

di fopra; e Spanemio voi. 2. pag. 492. 

1 
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linem cantu, Solem aurigando aequiparare exiftimaretur. Nero, inquit Manette, (16) primas 

aetate fua inter muficos obtinere fiibi fuafit, omnefque a certando fecum abjierrere voluit; ideo in 

annido Apollinem Marfiae victorem exfculpi fecit. Haec conjectura in Neronem ab annido citato 

fumpta, & Gori ancoritene f dta, fallax eft. Gorius fine ait (17). In gemma quoque IX. T. 66. 

Genius Apollini corollam procidens offert, veluti praemium vifroriae, poft initum certa¬ 

men cum Marffa, qui ad arborem vin&is poli terga manibus religatus, moerere videtur; 

qua gemma pro annulo obfignatorio ufum ferunt Laurentium Medicem cognomento, & re 

quidem vera magnificum virum. Adffmili gemmae apofphragifmate obfignafle Neronem Caefa- 

rem memoriae proditum eff ex Svet. cap. 21. Wilde in num. Grae. Tora. 12. num. 72. HaCe- 

mts Gorius. Sed neque Svetonius, neque Tacitus, neque Dio Cafifihts de Neronis annulo fecere mentio¬ 

nem. Hic Clar. Antiquarius in errorem lapfus eft, dum variorum Antiquariorum, qui publici juris 

hanc gemmam fecere, veftigia inconfi der at e fecutus eft, ut quoque in annotationibus (18) obfervari 

licebit. Verumtamen venia vix dignut videtur, quod Neronem hoc annulo obfignajfe Svetonii cap. 21. 

audoritate narrat. Facile illi erat Svetonium confidere, eo que perlecto potius J'omnium hoc refu¬ 

tare, quam & ipje fomniare . 

Juvat hic Gryphi fragmentum (19) praeclarijfimi artificis opus collocare, non modo quia Gry¬ 

phas Apollini fac er, fed ut eruditi nomen Artificis ex illis, quae fuperfunt, litteris valeant int er¬ 

pete ari. Gryphus i fi e, qui publici juris effectus eft a Clar. Caylo (20) (*) in Cammeo a fabre Jcul- 

ptus afpicitur ftniul cum fer pente, qui finiftro anteriori illius cruri implicitus pectus mordere ft udet. 

Sub ejus pedibus reliquae fiunt Iit erae MI A IO Tex quibus afe qui adhuc non potui nomen alicujus 

Caelatoris, de quo apud veteres extet mentio. In (iugulari nummo Aureliopoli Commodo imperante 

cufo Apollo radiatus filans in bigis duorum Gryphorum conficitur, & in Gallieni numifmate Gryphus 

cum epigraphe APOLLINI • CQNS. AVG. (21) ideft Apollini Confervatori Augufti. 

Nec 

(i(^ Mariette Tratte des Pterres voi. 2. T. 13. pàg. 13. 

(17) Gori Mufi. Flor, voi x.pag. 131. 

(18) Attente legentibus Svetonium nunquam de hoc Neronis 

annulo verbum occurrit Cboul primum in opere de Relig. Antiq. 

Roman. Lugduni 15 8. p 164 gemmam hanc proferens dixit. 

Sigillum Neronis ex antiquo lapide : intus in gemma haec efl in¬ 

feriptio. NERO ■ CLAVD1VS • CAESAR • AVGVSTVS • 

GERMANICVS • P. M. TR P. IMP. P P. Ex hac Cboulii af¬ 

fectione decepti deinde funt quotquot eruditi de Neronis [fililo 

feripfer e , fiditi Gabriel Simeoui in Dialogo Pio & Speculativo 

p, 96. Fortuitius Licetus de Anulis Antiquorum c. 5s. p. 127 

Gorlacus gem. 3. pag. 17. Wilde Numifnt. Sei. pag. 104. Leon. 

Agoflin. gem. par. 2. num 9. Maffeius ad eafdem gem. p. 2. 

Tab. 43. Tandem in eumdem indultus fuit errorem Clar. Ma¬ 

riette Traite des Pierres Gravées voi 2. Tom. 13. pag. 13. 

(19) De Gryphibus vide JonJìoitii Hi/l. Natur, de Avibus 

pag. t ? 1. 

(20) Caylus Recueil d'Alitiquìtés Egyptieunes v. 1. p. 144. 

(*) Tab. XXV. N. 1. 

(21) Saepiffime Apollo una cum Grypho occurrit. Apud Spo¬ 

lpimi! in Mifce II. pag. 3 antiquum exhibetur marmor, in 

quo Phoebus a duobus gryphis agitur. Claudianus vero ca¬ 

nit de VI. Conf. Honor, ver. 30. 

At fi Phoebus adeft , & fraenis Gripha jugalem 

Riphaeo tripodas repetens detorfit ab axe. 

Praeter autem numi f nat a , & marmora, in quibus Apollo 

Gryphis comitatus offenditur, in antiquijftma pittura apudFab- 

brettum , Apollo inter Gryphum , <& Lyram /pellatur. Et In¬ 

diani pillole s P hilojlrato te fle in vita Apollon. lib. 3. cap. 48. 

illum in Gryphorum quadriga exprimebant . Ideo vero Gryphi 

Apollini f aerati erant , quia fumma providentia praediti ha¬ 

bebantur Non modo Apollini Gryphi appingebantur, fed & 

Nenie p, & Dianae, & Baccho , & Minervae . Et in Tab. 38. 

voi. r. Herculanearum ant qui tatuai refertur puerulus ala¬ 

tus lyram pulfans , fedens in curru a duobus Gryphis dallo, 

qui ab alio puerulo pariter alito reguntur. Etf lludiofifjimi 

antiquitatum cultores fumma erudtioue pag 200. hanc illu- 

Jlrent pili uram, videntur tamen myfleria nimis affiliare, 

quum mea quidem fententia nil aliud pi Ultra illa fìgnificet, 

quam Apollinem ab Amore villum. Gryphi enim, & Lyra 

Apollinis funt infignia , & fexcentis in monumentis afipici- 

tur Amor Deorum domitor cum villorum numinum infgni¬ 

lus , & praefertim in anaglypbo Mufei Capitolini , in quo Amor 

de fin gulis Diis triumphum agit. Si quis ea , quae de Gryphis 

narrantur , videre avet, adeat Aeli an. Var. Hi f. lib 4. c. 27. 

& Lucian. in Dia/. Vit. Auli. c. 14. p 354 Plin. I. 10. c. 49. 

Serv. ad bel Vili. Virg. P affiori Lucernae voi. 1. T. 79. 

Spanhem de Praeli pag. 123. & 134. & Dempflerum lib. 2. 

Antiq Rom. Rogiti pag. 119. potiffimum autem Buonarroti in 

lib. Ofervazioui [oprai Medaglioni pag. 136. &feq.uLi pluri¬ 

ma in hanc rem lelhi digna yeperientur. 
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Apollo nel canto, e il Sole nel guidare i cavalli. Nerone, dice Manette (16), ebbe la pazzia di (limarli 

il primo Mufico del fecóio, e volle fpaventar tutti di combatter leco ; perciò fece fcolpire in 

un’anello Apollo vincitore di Marlìa. Quella congettura fopra Nerone prefa dal mentovato anello, 

cd appoggiata dall’autorità di Gori è fallace. Gori certamente dice (17). Nella nona gemma 

Tavola 66. vi è un Genio in ginocchio, che prefenta ad Apollo una corona, come premio della vittoria 

dopo il combattimento di Mar [ut, il quale fi vede in aria trifla con le mani di dietro legate ad un 

arbore. Dicono che Lorenzo de Medici nominato con giuflizia il Magnifico fi fervife di quejla gemma 

per anello da figillare. E' riferito da Svetonio nel cap. 21. con una gemma confutile aver /igillato 

/’ Imperator Nerone. Vedi Wilde nelle medaglie Greche n. 72. 7'. 12. Fin qui il Dottor Gori. Ma 

nè Svetonio, nè Tacito, nè Dione CaiTio non hanno fatto veruna menzione di quello anello 

di Nerone ; e quello chiar. Antiquario è caduto in tal errore per aver feguitato innavveduta- 

mente le pedate di varii Antiquarj, che hanno pubblicato quella gemma, come ciafcuno potrà 

veder nelle note (18). Ma fembra poco degno di fcufa : perchè non doveva alTerire cor» 

l’autorità di Svetonio nel cap. 21. che Nerone lì era fervito di quell’anello per figillare . Era 

faciiilìmio a lui di veder Svetonio, ed efaminatolo confutare piuttollo quello fogno, che fo¬ 

gnare con gli altri. 

Io ho voluto qui collocare un Grifo (19) di eccellente fcultura , non folamente perchè il 

Grifo è confacrato ad Apollo, ma perchè ancora gli eruditi pollano interpetrare dalle lettere, 

che ci rimangono, il nome deli’artefice. Quello Grifo, il quale fù pubblicato dal Chiariffimo 

Sig. Caylus (20) (*) è egregiamente fcolpito in un cammeo, in cui lì vede quello favolofo animale 

avviticchiato da un Serpente, il quale procura di morderli il petto . Sotto i di lui piedi vi 

fono rellate le feguenti lettere MfAlOT, dalle quali lettere io non ho potuto invelligare qual 

lìa il nome dell'artefice, di cui fia (lata fatta menzione apprefiò gli antichi Scrittori. In 

una medaglia (ingoiare battuta fotto Commodo Impeiatore fi vede Apollo radiato in una biga, 

tirato da due Grifi, ed in un’altra medaglia di Gallieno un Grifo con l’Scrizione APOLLINI 

CONS. AVG. cioè ad Apollo Confervatore di Augufio (21). 

Non 

(16) ManetteTraitè des Pierres gravées v. 2. T. 13 p. 13. 

(17) Gori Muf. Fiorentino voi. 1. pag. 13/. 

(18) Attentamente leggendo Svetonio non parla niente 

affatto di quefi’ Anello di Nerone . Clioal fù il primo che 

nel Difcorfo della Religione antica dei Romani Rampato 

in Lione nel 1538. pag. 164 dille pubblicando quella gemma : 

Sigillo di Nerette ritratto da una pietra antica : dentro nel¬ 

la gemma vi e la prefeute Ifcrizione : NERO • CLAVDIVS* 

CAESAR - AVGVSTVS- GERMANIOVS- P. M. TR. P. 

IMP. PP cioè Nerone Claudio ec. Da quell’ a demone di Choul 

fono Rati ingannati dipoi tutti gli altri Eruditi, che hanno 

fcritto di queR’Anello di Nerone, come Gabbriel Simeoni 

nel Dialogo Pio, e Speculativo pag. 96. Fortunio Liceto 

nel lib. degli Anelli degli Antichi cap. 5:3. pag. 217. Corico 

Gem. 3. pag. 17. Wilde Numifmata Selefla pag. 104. Leo¬ 

nardo AgoRini nelle Gemme pag. 2. n. 9. Maffei Gerirne 

pag.. 2. T. 43. Finalmente Mariette è caduto ancora egli 

nell* iReffo errore nel lib. di fopra citato pag. 13. 

(19) Dei Grifi vedi JonRon. HiR. Natur, de Avibus p. r jr. 

(20) Vedi il lib. intitolato Recueil des Antiquités Egy- 

ptiennes ec. del Sig. Caylus voi. 1. pag. 144. 

(*) T. XXV. N. I. 

(21) Spedìflìmo s’incontra Apollo col Gt ifo . Sponio nelle 

fue Mifcellanee di Anrichità p. 3 riferifee un marmo nel 

quale Febo è tirato da due Grifi. E Claudiano così canto 

nel VI. Confolato di Onorio v. 30. 

Ma fe Febo e prefeute , e torce il freno 

A fuoi Grifi volanti , e fa ritorno 

Là da ly affé Rifeo verfo i f atali 

Suoi Tripodi. 

Oltre i marmi, e le medaglie nelle quali li trova Apollo in 

compagnia dei Grifi, in un’antica pittura appreffo il Fabbrett? 

fi vede Apollo nel mezzo tra un Grifo e la Lira . Ed i Pittori 

Indiani fecondo Fi lofirato nella vita diApollonioTianeo lib. 3. 

cap. 48. rapprefenc.ivano il mentovato Dio in una quadriga 

di Grifi . Quefii erano confagrati ad Apollo, perchè fi cre¬ 

devano dotati di una provida fagocita delle cofe future. 

Non folo ad Apollo erano dedicati i Grifi , ma ancora a 

Nemefi, a Diana, a Bacco, ed a Minerva. Nella Tav. 3S. 

delle pitture di Ercolino voi. 1. fi vede un’ Amorino che 

fuona colle dita una lira fedendo in un cocchio tirato da 

due Grifi , i quali vengono per le redini guidati da un’altro 

Amorino. Benché conformala erudizione a p. 200. i chiarifs. 

efpofitori dell’antichità Ercolanenfi illufirino quefia pittura, 

contuttociò mi pare che affettino troppo del miReriofo. Io 

per me crederei, che doveffe farfi una fpiegnzione più fem- 

plice di quefio monumento , e che quefia pittura non voglia 

Lignificare altroché Apollo vinto da Amore: imperocché i 

Grifi , e la Lira fono gli attributi d’ApolIo , ed in mille altri 

monumenti fi vede Amore domator degli Dei, con gli attributi 

delle vinte Deità; e principalmente in un baffo rilievo del 

Mnfeo Capitolino, nel quale Amore trionfa degli Dei. Se 

qualcuno bramafle di fapere quelle cofe , che fi narrano dei 

Grifi , veda Eliano della Varia Ifioria lib. 4. cap. 7. e Luciano 

nel Dialogo intitolato Vitarum Auftio voi. 3. pag. 554. 

Servio nell’ ottava Egloga di Virgilio , e Plinio lib. io. 

cap. 49. Pafferi nelle Lucerne T. 1. T. 79. e Spanemio 

nel lib. de praefi. & Ufu Numifm. pag. 123. e 134. e 

Demfiero fopra Rofinodell’Anrichità Romane lib. 2. pag. 119. 

ma fopra tutto Buonarroti nell’ OfTervazioni fopra i meda¬ 

glioni pag. 136. e feg. dove a quefio propofitO moltiffim» 

cofe fon degne di effer lette. 



/ 

2Ó2 COMMENTARIA DE ANTIQUIS SCALPTORIBUS 

Nec tantum Gryphi, fcd Corvus, Serpentes, aliquando Stelliones Apollinis imaginibus appin¬ 

gebantur . Nonnulla hujus numinis monumenta vidi, in quibus aderat Stellio ; verum in praejen¬ 

tia rum duorum tantum memini, quorum alter prope fontem, & alter in Xijlo Villae Burghefiae, 

in quo Jlatua Apollinis efl arboris trunco innixa, in qua ad medium Stellio vifitur. Ideo vero Stel¬ 

lio apprime Apollini tribuitur, quia auguribus animal hoc erat proprium. Paufanias enim lib. 6. c. 2. 

inquit. Non longe a Licha ftatua polita eft Thrafybulo Eleo vati ex Jamidarum familia, 

qui fuam Mantinenfibus contra Agidem Lacaedemoniorum regem, Eudamidae filium, ope¬ 

ram navavit. Per Thrafybuli dexterum humerum Stellio repit. 

Apud Siculos aderant augures, qui <& yuteuiTut nuncupabantur, Cicerone lib. 1. cap, 20, de 

'Divinatione tejle, ubi: Huic interpretes portentorum, qui Galeotae tum in Sicilia nomina¬ 

bantur, refponderunt. Apud Graecos vero yzùewrvi? nil aliud quam Stellionem fignificat (22). 

De Apollinis fiatua, quae in fuperiori Villae Pincianae Xijlo adfrvatur, fic inquit Winkelnmm 

( Monum. Ant. pag. 46. ) Inter Apollinis pulchriores ftatuas erat illa Praxitelis e marmore 

cum Sauro Aonon cognomine, quod lacertae occiforem delignat: fed in Antiquariorum fcriptis 

nulla mentio fa&a efl; duarum Villae Burghefiae fiatuarum, quae Apollinem ipfum exhibent. 

IVlinor circa fontem cum figuris aliis collocata efl; i pulchrior, itemque minus a vetuftate palla 

in fuperiore aedium xifto confpicitur, quae memorati magni artificis fcalpro non eflet indi¬ 

gna. Et alio loco ( Tratt. Prelim. pag. 75. ) ita inquit verba faciens de Praxitele: Cum artifex 

hic inter ftatuas alias a fcriptoribus antiquis Poetifque celebratas Apollinem fculpferit impu¬ 

berem, qui Lacertam occidit, antiquitus SauroAonon, quod fignificat Lacertae occiforem, 

nominatum, non abfurdum eflet cogitare fimulacrum naturalis magnitudinis, quod inter 

noftra monumenta nuin. 40. dabimus, tanti artuficis opus elle; quod fi non aliud quam imi¬ 

tatio eft, ea certe perfefti filma eft: tanta operis efl; praeftantia: quod fi eflet, fine dubio hinc 

de arte, ac de ratione fculpendi, quam tantus artifex fecutus efl, judicium ferre pollemus. 

Si percelebris Praxitelis opificia ex hac Apollinis fiatua judicari deberent, illius nomen non tanto- 

pere celebraretur i Nam Apollo Burghefeanus tantummodo pulchras inter fiatuas, non inter fublimio- 

res Praxitelis gloriae convenientes, recenferi pofiet, 

Antequam Apollinem dimittamus, gemmam (fi non communis opificii producimus, quam in 

Defcriptione gemm. Bar. de Stofch pag. 360. & in Antiq. monum. voi. 2. pag. 162. Winkel- 

mann deferipfit. Mirum quot Auctor hic, ut ingenii fui foecunditatem ofienderet, congejferit. He¬ 

roe m , qui extinclam foeminam infpicit, modo Achillem, modo Nireum putat. Avem, modo Aqui¬ 

lam, modo Vulturem credit, & de fcutis multa narrat, & inter immenfas ambiguitates vagatur, 

ut oflendat fe in Graeca fabulofa hiftoria verfatum. Nefiebat Winkelmann gemmam in ea parte, 

qua finifirum extinAae foeminae brachium apparet, effraAum fiuiffe, ut teflatur vir probus Chri- 

fi i anus Dehen, & cum propter profunditatem j a Aurae brachii Flavius Sir leti eam corrigere non 

pofiet, fcutum ex ingenio ab eodem fui fife appofitum. Ex hoc fingulae Winkelmanni conjeAurae cadunt. 

In hac dubitatione fi mihi quoque probabilius aliquid proferre liceat, juvenem illum Apollinem 

effe putarem, qui infidelem a fe interfeAam Coronidem, lauro innixus, moefie intuetur. Scopulo 

imminet Corvus, qui Numen de foeminae turpitudine monuerat, dum fcimus ex Ovidio lib. 2. 

Metam, verfi 614* Apollinem, qui eam interfecerat, valde poenituife. Haec planiora funt; <ùn 

fingulae gemmae partes ita explicatae argumento convenire pojfunt. Hanc fabulam difene narravit 

Ovidius lib. 2. Metam., & Hyginus. 

CNE1US 

(a 2) Stellio animal noit ejl a figura Lacertae dìfiimìle: ideo 

bic Stellionem arbori inhaerentem effe etiam Lacerum conji¬ 

ci pofiet, & Apollinem hinc Saurofiona nuncupari, dum 

inquit Plinius de Praxitele lib. 34. cap. 8, pag. 64. Fecit 

& puberem Apollinem fubrepenti Lacertae cominus fagit* 

ta infidiantem, quem Sauroftoaon vocant. Vide Martini, 

lib. 14. Ep. 172. 

(*) Tab. XXV. N. IL 
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Non folamente i Grifi, ma il Corvo, il Serpente, ed alle volte la Tarantola fono attri¬ 

buti di Apollo. Io ho veduto alcuni monumenti di quella Deità, nei quali vi era una 

Tarantola. Ma mi fovvengo prefentemente di due, uno dei quali è predo la Fontana, l’altro 

nella Loggia fuperioredella Vilia Borghefe, dove è una fìatua di Apollo, che ftà appoggiata ad un 

tronco di albero, nel mezzo al quale è attaccata una Tarantola. Conviene beniflìmo ad Apollo la 

Tarantola, perchè quell’animale era proprio degli Indovini; onde Paufania nel lib. 6. cap. 2. 

dice. Non lontano dalla fìatua di Lica è pofta la fiatila di Trafilalo Eleo indovino della fiirpe de* 

Giamidi, il quale favorì i Mantinei contro Agide Rè di Sparta figlio di Eudamìda. Una Tarantola 

cammina fiòpra la deftra [palla dell’ indovino Trafibulo . 

Nella Sicilia erano degli Indovini,i quali fi chiamavano Galeoti, per tellimonianzadi Cicerone 

nel lib. 1. de Divinatione c. 20. ove dice. 67’ interpetri dei prodigii, che fi chiamavano allora in Sicilia 

Galeoti: ed in fatti apprefib i Greci niente altro lignifica Galeote, che Tarantola (22). Della 

f atua di Apollo,la quale dille nella Loggia fuperiore di Villa Pinciana, così fi efprime Winkelmann 

( Monum. ant. pag. 46.) Fra le pili belle fiatile di Apollo era celebre quella di Prajfitele in marmo 

col fopranome di Sauro Ltonon, cioè che uccide una Lucertola. Ma negli fcritti degli Antiquarii non 

fi è fatta veruna menzione di due fatue della Villa Borghefe, che rapprefentano V ifi e fio Apolline. La 

più piccola è collocata con altre figure intorno ad una Fontana. I.a più bella, e la più conferva!a 

vedefi nella loggia fuperiore del Palazzo, la quale non farebbe indegna dello ficarpello del mentovato 

grande artefice. Ed in altro luogo (Tratt. Prelim. pag. 75.) così dice. Avendo quefto Artefice 

( parlando di Prafiìtele ) [colpito infra tante altre filatile decantate dagli antichi Scrittori, e dai Poeti, 

un Apollo impubere, che uccide una lucertola, e anticamente conofciuto [otto nome di Sauroèlonon, 

ucci] ore della lucertola, non farebbe giù irragionevole il p enfiar e, che la figura grande al naturale, che 

fra’ nofiri monumenti riporteremo al n. 40. fi a opera di sì grande Artefice ; 0 fe copia, copia pero fatta 

con una imitazione attenti firn a della maniera di lui ; tanto è l'eccellenza di e fa: il che e fendo potrebbe 

formarfi giudizio dello filile, e dell' arte di Prajfitele . Se 1’ opere del celeberrimo Prafiìtele fi do veliero 

giudicare da quella fatua di Apollo il nome di lui non farebbe tanto celebrato: poiché l’Apollo 

Borghefiano fi potrebbe annoverare tra le belle fatue, non tra le più fublimi, che convengono 

alla fama di Preditele. 

Avanti che lafciamo di parlare di Apollo noi riporteremo una gemma di non mediocre (fi) 

lavoro deferitta dall’Abate Winkelmann nella Defcrizione delle gemme di Stofch pag. 360. e 

nei Monumenti antichi voi. 2. pag. 162. E' da maravigliarli fortemente, come quefo autore per 

mofrare la fecondità del fuo ingegno giudica quefo Eroe che rimira la femmina morta ora 

Achille, ora Nireo, e crede l’uccello ora un’Aquila, ora un’Avvoltoio, e molte cofe racconta 

degli Scudi, e va fra immenfe dubbiezze ondeggiando, per dimofrare di edere verfatifiìmo 

nella Greca favolofa Iforia. Non fapeva l’Abate Winkelmann quefa gemma eflèr rotta in 

quella parte, nella quale apparifee il finifro braccio dell’efinta femmina, come ne può far tefii- 

monianza l’onoratifiìmo Sig. Crifiano Dehen, ficchè non potendo Flavio Sirleti corregger quefa 

figura per la profondità della rottura del braccio, ingegnofamente ci fece al braccio uno feudo. 

Perciò vanno a terra tutte le congetture del Sig. Abate Winkelmann . In quefa dubbiezza fe 

è pennellò di dire qualche cofa di più probabile, io giudicherei quel giovine effere un’Apollo, 

il quale appoggiato ad un lauro in atto mefio, e penfierofo rimira l’infedele Goronide da lui 

uccifa, fando il Corvo fopra certi rottami, come quello che aveva avvertito quefo Nume 

della infedeltà di Coronide, mentre fappiamo ancora da Ovidio, che fi pentì di averla uccifa. 

Quefa congettura mi pare più chiara, e tutte le parti della gemma poflòno adattarfi a quefo 

argumento. Quefa favola è fata narrata copiofamente da Ovidio nel lib. 2. delle Metamorfici, 

e da Igino ec. 

CNEIO 

(ai) La Lucertola è un’animale non molto diflimilc nella nel lib. 34. cap. 8. dice di Prillitele che fece Apollo giovinetto, 

figura dalla Taranto'a : perciò quella Tarantola attaccata ad il quale chiamano Saurottouo ,perche con la faetta tendeva in- 
un albero potrebbe congetturarli edere ancora Lucertola , e pdie ad una Lucertola, che (ì arrampicava ec. Vedi Marziale 

quindi chiamarli quell’ Apollo Saurodono ; mentre Plinio lib. 14. Ep. 171. (*) T. XXV. N. II. 
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C N E I U S, 

ETfi in hifloriconim libris altum de Cneio habeatur flentium, nihilo tamen minus inter infignioi es 

gemmarum fcalptores ipfe efl referendus, quum ér illius ingenium, &' diligentia nobilijjimos 

quofque hujus artis principes aemuletur. Sex gemmae Cneii nomine infcriptae fuperfunt. 

Prima nudi Balneatoris jlrigilem laeva manu habentis figuram exprimit. Gemma haec procul 

dubio antiqua efl, fed Cneii nomini non rejpondens, cum fit ejus mediocritatis, ut ne inter rudiora quidem 

hujus artificis prima opera pojfiit recenferi. Hinc equidem fiufpicatus fui, Cneii nomen FNAOf ad pre¬ 

tium gemmae conciliandum aliena a manu fitiffe appofitum, Pikleriufque noflrae adhaefit fententiae. 

Alter Cneii FNAIOT labor Diomedem Palladio potitum continet. Laudatus Piklerius & hanc 

inter antiquas pulchras gemmas adnumerandam effle arbitratur. Etfe multitudo gemmarum Diomedem 

eodem prorfus habitu exprimentium, & fimilitudo hujus cum Diojcoridis alia, fufpicionis quid inji¬ 

ciat, nihilo tamen minus quum eclypurn tantum, non gemmam ipflam, quae ubi gentium fit igno¬ 

ratur, oculis luftrare datum fuerit, tanti viri fententiae inhaerendum arbitror. Le dor es hic monitos 

volumus Diomedis figuram omnem pulchritudinem in edypo oflentare, quae caeterum celebris cal- 

cographi negligentia in aerea tabula nulla apparet. Diomedis enim truncus nimia brevitate caeteris 

corporis partium numeris non refpondet, 

Gemmariae artis miraculum in tertia gemma, quae Cneii nomine exornatur, cum epigraphe 

TNAIOc, elucet. Junonem enim Lanuvinam nobilijfimus artifex hoc in lapide tanta exprejfit pulchritu¬ 

dine, ut omnes prorfus calcographos vel per itijfimos a fui imitatione deterruerit. Celeberrimus Car olus 

Gregor i inter Europae calcographos praefertim in rebus antiquis princeps, fumma arte, fummaque 

diligentia graphio in aere Junonem banc expreflit : attamen tantum abefl ejus opus a gemmae pul¬ 

chritudine, ut in edypo, & etiam in apofphragijmate aliud quid prorfus, quam in tabula videantur 

afpicere. Hujus operis elegantiam perbelle illuftrare videtur E lutar chi locus, qui de Rege Demetrio 

inquit (i) . Demetrius corporis proceritate , quamvis procerus , minor parente fuit ; for¬ 

ma vero, & faciei venuftate adeo mira, atque excellenti, ut plaftes, vel pi£tor exprimere 

nullus imaginem ejus polfet. Eadem enim venuftatem, & gravitatem, terrorem, & hilari¬ 

tatem habebat, confufaque erat cum juvenili , & feroci vultus afpeftu pene inimitabilis heroica 

quaedam fpecies, & majedas regia . Quam optime in hanc fententiam locutus efl Plinius lib. 5. 

Epifl. 10. Ut enim piflores pulchram abfolutamque faciem raro, nili in pejus, effingunt. Ejufdem 

etiam Plinii lib. 4. Ep. 28. audoritate banc meam confirmo opinionem. Nam ( inquit ) quum efl ar¬ 

duum fmiiitudinem effingere ex vero, tum longe difficillima efl: imitationis imitatio. Quis enim 

decoram frontis brevitatem (2), perfedam nafi reditudinem (3), tenuitatem labiorum, quorum in 

extremitate mufculus irr florius ita tenditur, ut ibi Veneres omnes habitare dicas, quaeque fingiti a ab 

Antonio Allegri ( vulgariter Coreggio nuncupato ) tanta arte omnibus fere finis in tabulis fuerunt adum¬ 

brata, ut Venerum, venuftatumque patris illi nomen inditum fit, ipfeufque opera immortalitatem fuerim 

confe quitta, quis deni pie concinnum ofculum (4) quale Praxiteles habere Dianam credidit, pojflet 

exprimere ? Pulchritudinum denique compendium hac in gemma obfervatur. Quare cum Petronio {s) de 

hac gemma dicam. Nulla vox, quae formam ejus poffit comprehendere: nam quidquid dixero minus 

erit. Laudes, quibus gemmam iflam cumulavimus, nullum profedo veritati fucum facere videntur. 

Enim 

(r) P lutarchus in vita Demetrii voi. i. pav. 889. 

(2) Petrou. Satyr. pag. 454. Horat, de Lycoride lib. 1. od. 
33. Infìgnem tenui fronte Lycorida . 

(3) Ariflaenet. lib. 1. Ep. 1. Nafus re&us , & adaequa¬ 
tus tenuitati labiorum . Apprime Sidonius lib. 1. Ep. a. 

Labia fubtilia, ncc dilatatis oris angulis ampliata. 

(4) Petrou. pag. 456. Et Ovid. lib. 1. Met. ver/. 499. 

Videt ofcula, quae noa 

Efl vidiffc fatis . 

(5) Petrou. pag. 454. 
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C N E I 0. 

TRa ì più inligni Artefici di gemme merita di edere annoverato Cneio, quantunque dagli 

antichi iftorici fia paflato fiotto fiilenzio, avendo egli gareggiato in quell’arte coi primarii 

artefici dell’ Antichità . Noi abbiamo fei gemme incile col nome di Cneio . 

.La prima rapprefienta una figura nuda di un Bagnando, che con la linillra mano tiene uno 

fìngile. Quella gemma è indubitatamente antica, ma non corrifiponde all’eccellenza dell’opere 

di Cneio, ed è di un lavoro sì mediocre, che neppure li può conliderare tra le prime più rozze 

opere di quello artefice; di maniera che ho fiofipettato edere dato incifio modernamente il nome di 

Cneio per accreficere pregio alla gemma; edendofi uniformato al mio fientimento il celebre Pikler . 

Nella feconda gemma è efpredò Diomede, che ha rapito il Palladio. Il lodato Sig. Pikler 

giudica queda gemma antica, e da annoverarli tra le belle rapprefentanti figure . Benché la 

moltiplicità delle gemme, che rapprefentano Diomede in tale azione, e la fomiglianza di queda 

attitudine con la gemma india da Dioficoride dia qualche motivo di fofpettare, nulladimeno 

dall’ imprefiione di queda gemma da me veduta , la quale s’ignora dove al prefente elida, fono 

indotto ad attenermi al parere di uomo sì rifipettabile . Fa d’uopo di avvertire il lettore, che 

la figura del Diomede nell’originale è più dilinvolta, e dimodra tutta la bellezza di una figura, 

che per la traficuraggine del moderno i nei fiore, per altro celebre, non appari fic e ; imperocché il 

torlo del Diomede è troppo corto di vita, e non corrifiponde all’ altre parti del corpo . 

Un prodigio dell’ arte gemmaria li vede nella terza gemma col nome di Cneio, nella quale 

il valentidimo artefice ha efprefiò una Giunone Lanuvina con tanta, e sì rara bellezza, che 

avrebbe sbigottito tutti gli incifori in rame dall’ imitarla . Il fu Sig. Carlo Gregori celebre tra i 

primarii incifori in rame di Europa, principalmente neil’ incidere gli antichi monumenti, con 

tutta la diligenza, e fapere incile in rame queda Giunone. Contuttociò vi corre non poca 

differenza, quando fi vede la gemma, o un’ imprelfione della medeiima, dalla tavola incifia in 

rame. A maraviglia fi adatta all’ eleganza di qued’ opera il palfo di Plutarco, il quale parlando 

di Demetrio dice (i). Demetrio benché grande di figura, era perì)più piccolo del fitto genitore Antigono. 

Ma era dotato di una bellezza, e di una venuftà di volto sì maravigliofia, ed eccellente, che nejfiuno 

Scultore, e Pittore poteva ritrarre la fitta immagine . Imperocché fi vedeva nel fitta volto la venuftà, e 

la gravità, il terrore, e l'ilarità, ed era confttfia coll'aria, ed afipetto giovinile, e feroce del volto 

una certa qttafi del tutto inimitabile bellezza eroica, ed una maeftà veramente Reale. Del tutto 

egregiamente fi efprefié Plinio nel lib. 5. Ep. io. l'opra un fimi! propofito . Came i Pittori che 

raramente dipingono tm vifio, la cui bellezza è perfetta, fie non deteriorandone la bellezza . E col 

medefimo Plinio nel lib. 4. Ep. 28. confermo il mio parere. Imperocché fie è eflremamente difficile di 

prendere una fomiglianza dall' originale, affai piu diffidi coffa fi è il bene imitare /’ imitazione. In fatti 

chi potrebbe abbadanza efprimere una fronte piccola sì bella (2) un nafo dritto sì perfetto (3), le 

labbra sì fiottili: nell’edremità delle quali ammiranfì tali movimenti del mufcolo irrifiorio, che tu 

diredi rifedere ivi tutte quelle grazie, le quali da Antonio Allegri (volgarmente chiamato ilCoreggio) 

con tanta arte furono efprefi'e in tutte le fue pitture, che meritamente gli fù dato il nome del Padre 

delle Veneri, e delle Grazie, e le di lui opere fama immortale confeguirono? Finalmente quanto 

farà malagevole formare una bocca in tutte le fue parti del tutto conforme a quella della Diana di 

Praditele (4)! Per dir tutto in breve in queda gemma fi olferva, confiderata ogni parte, il com¬ 

pendio di tutte le bellezze. Perciò della defla dirò con Petronio (5) la non ho efiprejfione fufficiente 

per deferiva'e la fina bellezza: imperocché tutto quello, che fiofii per dire farebbe minore del vero. Con 

Tom. I. LI tutte 

(1) Plut. voi. t. pag. S8p. 

(2) Petronio Arbitro pag. 45:4. e Orario di Licoride par* 

landò lib. 1. Od. 33. dice che era celebre per la Aia pic¬ 

cola fronte . 

(;) Arifteneto lib. 1. Ep. 1. Nafo retto e proporzionato 

alla piccolezza delle labbra . 

(4) Petronio loc. eie. pag. 4$6. Vedi Ovidio Metam, lib. 1 

pag. 499. 

Mira In-bocca leggiadretta , e fola 

V aver mirato non I' appaga 

(?) Petronio loc. cit. pag. 45*. 
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‘Enhnvero Cneii nomen nuperrime extranea appictum efl manu. Quod quidem licet fitmma arte i 

peritiamo elaboratum fuerit artifice (ó) ad pretium gemmae conciliandum ; nihili tamen prorfus 

id habendum efl, quum gemma ipfa tanta commendetur pulchritudine, ut nil Cneii operibus inferior efle 

videatur. Huic fcilicet ignoto artifici, quae Plinius (7) de Parrhafio dixit, poffunt accomodari. Pri¬ 

mus fymmetriam pi&urae dedit, argutias vultus, elegantiam capilli, yenuftateni oris, confef- 

fione artificum in lineis extremis palmam adeptus. 

Juvenis Herculis caput (8) Beryllo fcalptum in quarta Cneii gemma habetur FNAIOC, quae 

quoque Junonis Lanuvinae pulchritudini perfectijjime refpondet. In ipfo enim Herculis vultu, nemo 

efl, qui invicti filmi Herois virtutem blanda cum feritate conjunctam mirifice exprefam non videat. 

Si vero fingulae capitis perpendantur partes, fingulae offendentur abfolutijfimae; capilli cirrati,, 

optime que difcriminati, mollis blandifque vultus, oculus praegrandis, nafus rectus, concinnum os, 

collum breve, quod robur denotat; quibus omnibus partibus acce edit fuavitas quaedam, quae verbis 

exprimi nequit. Porro nihil diligentius, abfolutiufque reperiti, vel excogitari potefl (9), 

Quintia Cneii gemma caput mulieris ignotae fervat, tanta pulchritudine, & venuflate, tanto que 

magifterio exprejfum, ut magis abfolutum foeminae os numquam pojfit effingi, aut imaginando concipi. 

Charites hae, venerefque fuavijfiimae, ut poetico utar fer mone, in aeheneam tabulam difficillime tranf- 

ferri po fiunt. Impojfibile efl enim per f e clifiimum Graecum opus pene fpirans, ut in gemina efl, nulla dempta 

elegantiae linea exprimere ( & hoc pro canone generali dictum fit ) etiamfi ipfe Marcus Antonius 

Paimondi in graphica arte fané primus revivijceret. Contenti itaque effe debemus optima imitatione, 

vel gemmam ipfam preferutari, quae inter pretiofejfimas quafque eminet, ut nihil fupra defderari 

queat, principemque locum inter eximias fibi vindicare jure pojfit, 

Sum- 

<0 Winkehnann in lib. cui titulus Defcription des P'terres 

grave es ec. p. 32 6. retti notam Romae admonet & ipfe, Cneii 

nomen hodiernum a Piklerio fa Cium ejfe , cui & illud addat fi 

vult, Belifarium Amidei in foro Agonali mercatorem Piklerii 

cottduxiffe operam, ut Cneii excalperet nomen. Mirari non 

defluo Winkehnann, qui fummi nominis haletur vir, au firn 

effe confidenter pronunciare , opus hoc nomini Cneii mìnime 

refpondere. Ego me cohibere non pojfutn , quin dicam hujufi- 

modi fententiam effe hominis fine redo fenfu de pulchro judi¬ 

cantis , ac reprehenfibili quidem temeritate judicantis contra 

uniyerfos homines idoneis cognitionibus praeditos. Hoc loco 

dumtaxat narrabo Cl. Baronem de Stofch Joachtmo Rendorp 

Patricio Amfielodamenfi, qui ad explorandam ejus de hac gem¬ 

ma fententiam conflitto Florentiam mifit, refpondifje : Nullum 

confipici pojfe praeflantius opifeium, aut aejlimabilius, & effe 

pulcherrimo adamante infinite rarius . Silentio praeterire ne¬ 

queo virum hunc cum aliis Antiquariis in vulgarem lapfum fuiffe 

errorem, quo gemma ifla Thefeo tribuitur. Egregie in hos Anti¬ 

quarios , quod pertinet ad hanc rem , convenit illud Horatii 

lib. 1. Ep. lp. verf ip. 

O imitatores fervum pecus, ut mihi faepe 

Bilem, faepe jocum, veftri movere tumultus. 

(-) Plin. lib. 35. cap. to. 

(8) Parva cranii pars obtruncata efl, quroque reparata, 

(p) Bar. Stofch Gem, Aut. pag. 28. primus hoc monumen¬ 

tum publici juris fecit . Herculis ( inquit ) adolefcentis obli¬ 

quum vultum lingulari prorfus artificio infealptum cer¬ 

nere eft, hilari oculo, ridentique ore,crifpis capillis, fed 

qui una cum yenuftate virilem gratiam, & robur quod-> 

dam praefeferat, veluti illud Polycleti lignum Poriphorum 

puerum exhibens, de quo Plinius lib. 34. c. 8. Viriliter puer 

dici poffit. Dein & Gorius illud vulgavit Muf. Flor. voi. 2. 

p. 2i. Scalpendi ( ait ) arte peritifiimum fuilTe Cneiutn , de 

quo filent veteres auftores , perfpicue docet hoc opus pla¬ 

ne eximium, & lingulare, Sapphiro ( idefi Beryllo ) pul¬ 

cherrimi coloris ad veritatem excalptum. In eo exhibetur 

non fine ftupore , ac veritate fpeftandum Herculis adhuc 

imberbis, atque in ipfo juventutis flore, infignes jam toto 

terrarum orbe aerumnas fubituri, caput artificio confum- 

matifiimum, quod profeto vivere credas: tantam dofta 

artificis manus vultui pulchritudinem, decufque non folum 

jucundum, verum etiam fubaufterum , ac plane virile fe¬ 

lici labore immifeuit. Capillorum brevillimorum , fatis 

etiam denforum , .erifporumque, quanta concinnitas, & 

elegantia &c. Praelaudatus Stofch l. c inquit, quod yiderat 

Johannes Faber hanc gemmam , putavitque ( Comment. 

ad 111. Imag. Urfini Ed. 2. num. 11+. pag. i6f. ) Graecas 

literas TNaioz, quae revera nomen artificis referunt, 

indicare Pompeii Magni praenomen , eaque ipfum fi- 

gnare folitum, vel pro te fiera eamdem habuifie, Vidimus 

in Dafryliothecis antiquas gemmas fimili nomine inlcri- 

ptas, quas, confulto omifimus, cum pro comperto habea¬ 

mus a quibufdam , ut emptoribus fucum facerent, & ca¬ 

rius venderent, Graecas literas nuper additas fuifle. In 

eodem Mufio Strozziano & aliud Herculis juvenis adfervatur 

caput pulcherrima in onyce excalptum, quod quidem diligen¬ 

tia , arte, venuffateque Cneii labori r,Anime cedit . Hoc ia 

Carneo excellentifftmus artifex tantam ofientavit peritiam , ut 

auderet Herois collum in gemmae vifceribus excavare . Grae¬ 

cus & alius artifex Herculem juvenem uoffro fimilem in gem¬ 

uta, quae vulgo dicitur Giada, caelavit, adeoque felici expref- 

fit ffylo , ut gemmae uoffrae pulchritudinem videatur aemu¬ 

lari . Opus iftud paucis ab hinc annis nobilifffmus Hamilton 

Anglus Eques fibi comparavit. 
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tutte le lodi che abbiamo dato a quella gemma, non li deve certamente tradire la verità, perchè 

il nome di Cneio è moderno, ed è flato fatto con tutta l’arte da peritilìimo artefice (6) per ac- 

crefcer pregio alla gemma. Nulladimeno ciò non è da conliderarfi per niente, perchè l’ideila 

gemma è sì commendabile per tanta bellezza, che non è niente inferiore all’Opere di Cneio. 

Può convenire a quello ignoto artefice ciò che dille Plinio di Parrafio (7). Parrapo fu il primo che 

dette le regole della firnetrìa, che efprejfe le grazie del volto, F eleganza del capello, la venufta della 

bocca, e per confezione degli artefici riportò la palma nei contorni delle linee. 

Di ugual perfezione e bellezza della Giunone Lanuvina è la quarta gemma di Cneio, nella 

quale è incifa in bellillìma Acqua Marina la tella di Ercole giovine (8). Ciafcuno può vedere in 

quello volto di Ercole elprelfo il valore di detto invittilfimo Eroe, maravigliofamente unito ad 

una piacevole fierezza . Se fi efaminano ad una ad una tutte le parti della teda, tutte le trove¬ 

remo perfettidime . Tali fono i capelli crefpi e ricciuti, e beniffimo divifi, la morbidezza, e 

delicatezza del volto, 1’ occhio grande, il nafo dritto, la bocca graziofa, il collo corto dimo- 

drante robudezza; alle quali parti tutte fi aggiunge una certa foavità, che non fi può efprimere 

con parole. Certamente non fi può dare, o penfare cofa più diligente, e più perfetta (9). 

La quinta gemma di Cneio è una teda incognita di Donna, il di cui volto è di tanta 

grazia, e bellezza, ed efpredò con tanta maedrìa, che non fi può immaginare un vifo più 

perfetto di femmina. Quede delicatiflime grazie, e quede Veneri, per fervirmi di un linguaggio 

poetico, difficilmente fi pofibno rapprefentare in una tavola incifa in rame. E' imponibile che 

un’opera perfettiffima Greca, come è la nodra gemma, fi pofià efprimere fenza perdere qualche 

pregio di bellezza ( e quedo Ha detto per regola generale) ancorché ritornad'e in vita Marcantonio 

Raimondi Corifeo degl’incifori in rame. Perciò dobbiam elfer contenti di una ragionevole imitazio¬ 

ne, ed efaminare didelfa gemma, la quale è di merito eminente fra le più preziofe, in modo che 

niente di più li può deliderare, e con ragione può pretendere un luogo principale fra le eccellenti. 

LI 2 Se 
(6) Il Sig. Abate Winkelmann nel libro intitolato Defcrì- 

ption des Pìerres gravées ec. pag. 326. parlando di quella gem¬ 

ma ci avverte di una notizia a tutti nota in Roma , cioè di effe- 

re flato modernamente fatto il nome di Cneio dal Sig. An¬ 

tonio Pikler . Io dirò di più , che il Sig. Belifario Amidei 

Mercante in Piazza Navona ci fece incidere da Pikler quello 

nome di Cneio . Non pollo fare a meno di non maravi¬ 

gliarmi , che il Sig. Winkelmann , il quale è tenuto in gran 

riputazione, abbia ardito di fpacciare con ficurezza , che 

quell’ opera maravigliofa non corrifponda alla fama di 

Cneio . Io non pollo fare a meno di efprimere , che tal 

Pentimento è un giudicare fenza alcun guflo del bello, e 

giudicarne con bialimevole ficurezza contro tutte le pcr- 

fone dotate di cognizioni. Io mi contenterò in quello luogo 

di raccontare, che il Chìar. Barone Stofch offendo flato 

ricercato dal Sig. Giovacchino Rendorp Patrizio Amflelo- 

damenfc di dire il fuo fentimento fopra quella gemma, la 

quale gli fù efprclTamente mandata a Firenze , rifpofe a 

quello Signore in quelli termini: che non fi poteva vedere un 

lavoro più eccellente , e più (limabile ; ed effere infinitamente più 

raro di un heUìfflmo diamante . Io non polfo tralafciare di dire , 

come quell’uomo con altri Antiquari è caduto nel volgare 

errore di attribuire quella gemma a Tefeo . Egregiamente 

conviene a quelli Antiquari, riguardo a tal propofito, quel 

che dille Orazio lib. 1. Ep. 19. v. 19. 

O fervi imitatori , come fipeffb 

Lo Jlrepito che fate mi ha commoffo 

A collera , et a rifa ec. 

(7) Plin. lib. 35. cap. io. (8) Una piccola parte del 

cranio rotta è flata fupplita con dell’Oro. 

(9) Il Bar. Stofch nel lib. Gem. Ant. pag. 28. fù il primo 

a pubblicare quella gemma dicendo . Si vede il vifo di un 

•giovine Ercole incifo di profilo con (ingoiar tnae/lrta , con occhio 

ridente, con faccia ilare , con ricciuti capelli, ma che dimofra 

una certa forza , e grazia virile accompagnata da vena (là e 

bellezza, come era quella fatua di E didet 0 rapprefentante un 

fanciullo Doriforo ( cioè un fanciullo foldato con l’alla ) della 

quale Plinio lib. 34. cap. 8. dice che fi poteva chiamare un 

fanciullo di afpetto virile . Gori poi la pubblicò nel voi. a. del 

Muf. Fior. pag. ar. dicendo . Quefa opera certamente eccel¬ 

lente , e (ingoiare , incifa in un Zaffiro ( cioè in Acqua Marina ) 

di bellijfnno colore , mauifefa chiaramente effere fiato Cneio peri- 

tijfmo nell' arte di' incidere, del quale artefice non ne fanno men¬ 

zione gli ant.ichi Scrittori . Si vede , e non fenza quello fiupore , 

che nafee dal vero, Ercole sbarbato nel fiore della fua gioventù 

quand' era per intraprendere per tutto il mondo l'imprefe famofe. 

La di lui tega perfettiffima credere fi effer vivente : s'i bene la 

mano maefra dell' artefice feppe unire infietne una (ingoiar bel¬ 

lezza nel volto , ed una dignità non folamente piacevole, ma 

alquanto ancora fievera . Quant' ornamento ed eleganza dei cor- 

tiffmti capelli sì folti, e sì ricciuti ec. Il fopramentovato 

Stofch dice nel luogo cit. Giovanni Fabbri nei Commentarti 

alf immagini dell’ Orfini pag. <?y. ». 114. aveva veduto quefa 

gemma, e giudicò che le lettere greche TNAIOZ cioè Cntio, le 

quali fono il vero nome dell' artefice , voleffero indicare il nome 

proprio del Gran Pompeo , e che con quefa pietra era /olito di 

figillare , 0 pure che egli fe ne ferveva per teffera . Noi abbiamo 

veduto in diverfi Mufei delle gemme antiche incifie col me de fimo 

nome , le quali a bella pofla tralaficiamo di nominare, fapendo 

effervi fate incifie poco fa delle lettere Greche ad effetto di 

ingannare i compratori, e vendergliene a maggior prezzo. Nel 

medefimo Mufeo Strozzi fi conferva un Cammeo fcolpito in 

un bellifiìmo Niccolo rapprefentante la tefta di Ercole gio¬ 

vine, che ficuramente nella diligenza, arte, e bellezzat 

non cede ai lavori di Cneio. In quello Cammeo l’eccellen- 

tiflìmo artefice ha fatto pompa talmente della fua maefirìa , 

che ha avuto 1’ ardimento d’incavare nell’ interno della gem¬ 

ma tutto il collo dell’ Ercole . Un’ altro Greco artefice incife 

in una gemma , che fi chiama Giada, un’ Ercole giovine fimile 

al noflro, e con uno flile sì felice,che pare gareggiare colla bel¬ 

lezza della noflra gemma . Queft’ intaglio fù comprato, non 

è gran tempo, dal Sig. Hamilton nobilifiimo Cav. Inglefe 
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Summa diligentia, fingularique arte in Capitibus elaborandis Cneium ufum fuijje oflendimus s 

eum dem vero & in integris perficiendis figuris praefiitijfe unica Athletae gemina declarat, in qua 

juvenis a fronte firmiter flans, corpufque robore plenum oflentqns afpicitur, qui quidem corporis 

habitus tantae efl difficultatis, ut vel a perit ijflmis artificibus perraro fuerit exprejfus. T ructus m ufi illo¬ 

rum maxime hoc in opere funt admirandi: molles enim, (imulque vifebiles apparent, nec ultra naturae 

fines excedunt, quod vel ideo animadverti optamus, quid & peritijflmi antiqui artifices in hoc 

lapfi funt, ut monumenta antiquitatis oflendunt. Cum enim nervorum, mufiulorumque tra Au s in gem¬ 

mis, ftatuif que, quibus Heroem robuflum exprimere volebant, excalpfirunt, rudes, & duritiei ple¬ 

nos, adeo que e xt antes duxerunt, ut parvulis montibus, fcopulifque perfimiles videantur. Elegant if- 

fimo hoc in opere mira membrorum fibi optime refpondentium fulget elegantia, dignitas, pulchritu¬ 

doque, qualis Athletas decet. Non minori ufus efl Cneius diligentia in fialpendo nomine, quo fui 

memoriam aeternitati commendaret, quod quidem adeo parvulis exprejjit liter ulis punciis in uniufi 

cujufque extremitate diffinitis, ut nudis oculis difficillime diftinguipoffent. Hincfahium, ut Cl. Venuti (io) 

in errorem inductus fuerit, quum gemmam i fi ani publici juris fecit. Gelii enim nomine illam 

vulgavit, emndemque fequutus efl Clar. Comm. Victorius (i i). Gemmae hujus igitur attente 

infpecla imagine Cneii nomen certo certius deprehendi infiriptum. Nec recenfiti Clarifi. anciores 

culpandi funt: facili enim negotio in minutijfvmis liter ulis pro TNAIOT legi potefl FHAIOT, dum 

hujus nominis differentia in fecunda Utera flat, idefl in linea diagonali pro orizontali deducia, fii- 

licet N pro H, praejertim cum Utera A faepiffmie in antiquis gemmis fine tranfyerfa linea occurrat, 

& cum A confundatur. Idem monumentum a Natterio (12) in lucem editum ejl, C'ne io que refi i- 

tutum. En de hac praeclara gemma ejus fintentia f Cette Athlete oignant fon corps fuivant 

1’ufage des anciens, & gravè dans un Hyacinte Orientale, où Berylle couleur du grenat de 

Boheme, deja fort rennomè parmi les antiquaires, palle pour etre de la plus belle antiquitè, 

tant par la perfeflion de la gravure, que par la beautè de la pierre, qui ed afliirement 

incomparable, car il n’y en a point de pareille en grandeur, ni en perfe&ion. ( Dein ait ) 

Outre cela la grand duretè de la pierre rend un ouvrage de cette nature beaucoup plus 

difficile a faire, que fi c’etoit une Cornaline ordinaire, fur tout li, comme cet ardile, on a 

fambition & la patience de lui donner un poliment parfait, tei que l’ed celui-ci qui a 

jude titre merite fedirne des tous les amateurs, & connoideurs en fait de gravure, & qui 

montre a quelle haute perfeflion les anciens artides ont portè l’art de graver, & de polir 

le dedans méme des pierres le plus dures. Itaque Gemma iflhaec tantae efl pulchritudinis opus, up 

inter pretiofffma quaeque antiquitatis monumenta unum ex principibus locis obtineat. 

In celeberrimo Me adiano Mufio (13) & alia adfirvatur gemma Cneii nomine infignita Mi' 
nerva , vel fraenatrix, ita cognominata, quod Pegafum domuit, fraenatumque Bel- 

lorophonti cradidit. Hinc galea ejus, ut in hac gemma cernitur, Pegafo ornari folebat. Vide 

Muf. Flor. T. 61, num. 2. Artificis nomen TNAIOX infculptum habet in carneola. Quanti 
gemma iflhaec habenda fit, ignorare me fateor, cum mihi illam, vel illius apofphragifma videre datum 
adhuc non fuerit: fed fufpeólam habeo, quod Cneius num quam excalqfit figma tali modo I, at 
e formavit C ( ut in omnibus ejus gemmis obfirvavimus ) . Quam plurimas in Italico meo itinere 
in nobilijflmis Mufeis, & Dactyliothecis obfervavi gemmas antiquas, quamplurimas alias recen- 
tes nominibus celebriorum veterum artificum infignitas, quas ego a clarioribus hujus tempeftatis 
artificibus elaborari videram. His perpenfis meam de Meadiana gemma confirmo opinionem. Ex 
laudibus, quibus Cneium noflrum cumulavimus, argui pofe videtur aurea Augufli aetate illum floruife, > 
( etiamfi altum de hoc perilluflri artifice filentium Bar. Stofih faciat, & unicam Herculis gem¬ 
mam vulgaverit), praefirtim quum illius opera minime Diofioridi cedant diligentia, ac elegantia, 
literulaeque, quibus fiumi expreffit nomen eodem prorfus flylo videantur efformatae, & coffuetis 
punctulis in extremitate diftinctae. 

IUNO 

Venuti Colle St ane n Antiq. Tai. 75. pag, 53. 3$ .in medium attulerat, qui ad veram leftionem Artificis 
(ii) Vettori Differt. Glypt. pag. 5. Winkelmann defcript, Cneii nomen digeffit. (12) Natter Traiti ec. pag. 39. 

p. 45 y. in majorem errorem lapfus efl, reputans hanc gemmant (13) Mufeum Meadianum, five Catalogus nummorum, 

Gelii THAiOr opus, popquam in aduotationibus Natterium fg, veteris aevi monumentorum, ac gemmarum ec. 
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Se 1*ecceUentiflìmo Cncio ha ufato, come noi abbiamo dimoftrato, grandiffima perizia, ed 

artificio {ingoiare nel fare le tefte, non minore fenza dubbio ne ha ufato nel far le figure, come 

polliamo ammirare nell’unica gemma, che ci rimane rapprefentante un Atleta. Si vede di faccia 

quella figura ben piantata di un giovine Atleta, moflrando le membra piene di robuftezza. Quella 

attitudine di faccia è di tanta difficoltà, che rariffimamente è Hata ufata dai più infigni e peritiffimi 

artefici. In quell’ opera principalmente è da ammirarli la mufculatura, imperocché fono i mu- 

fcoli vilìbili e delicati, nè eccedono oltre i confini della natura, la qual cofa defideriamo che 

fi avverta, perchè ancora i peritillimi antichi artefici fono caduti in quell’errore, come lo dimo- 

llrano i monumenti dell’ antichità. Imperocché quando vollero efprimere nelle gemme, e nelle 

llatue qualche Eroe robullo fcolpirono i mufcoli sì pieni di durezza, e gli fecero talmente pro¬ 

minenti, che rafiòmigliavano a tante piccole colline, ovvero a tanti fcogli. In quell’elegantiffimo 

lavoro rifplende un’eleganza, una dignità, ed una bellezza maravigìiofa di membra che con¬ 

vengono tra di loro benilfimo, conforme fi conviene a’lottatori. Nè minor diligenza ha adoprato 

Cneio nell’ incidere il fuo nome ( per renderli meritamente immortale ) con lettere sì minute 

ornate nell’ ellremità coi foliti puntini, che molto difficilmente con occhio nudo dillinguer 

fi poiTono ; talmentechè hanno dato occafione di sbagliare al chiariffimo Venuti nel pubblicare 

il primo quella gemma (io) col nome di Gelio, 11 chiariffimo Commendator Vettori (n) 

ha feguitato le di lui pedate. Avendo adunque attentamente offervata un’ impreffione di 

quella gemma vi riconobbi chiariffimamente incifo il nome di Cneio. Non fono però da 

incolparli quelli chiariffimi Autori, perchè faciliffimamente in lettere sì minute può leggerli 

THAIOT ( cioè Gelio ) in vece di TNAIOf ; mentre la differenza di quello nome confile nella 

feconda lettera, cioè in una linea Diagonale, in vece di una Orizontale, cioè N in vece di H. 

E la lettera A fpeffiffimo fi incontra negli antichi monumenti fenza la linea traverfa, ed è fiata 

confufa in vece di A . La medefima gemma fù data alla luce da Natter (12) avendo rellituito 

il nome di Cneio . Ecco il fuo parere valutabile di quello preziofo monumento. Cette Atblete 

oignant fon corps fuivant l'ufage des ancìens , & grave dans un Hj acinte Orientale, ou Berylle couleur 

da grenat de Boheme, dejà fort renommé panni les antiquaires, pajje pour etre de la plus belle antì- 

quité, tant par la perfeóhon de la gravare , que par la beauté de la pierre, qui efl a fur ement incom- 

parable, car il ny en a point de pareille en grandeur, ni en perfeclion. ( Dein ait ) Outre cela la 

grande darete de la pierre rend un ouvrage de cette nature beaucoup plus difficile a faire, que fi 

c etoit une Cornaline ordinaire, far tout fi comme cet artifle on a l'ambition & la patience de lui 

donner un polimént parfait, tei que l'efl celuì-ci qui a jufl e titre merite l'efl ime des tous les amateur s, 

& connoifieurs en fait de gravare, & qui mentre a quelle haute perfeclion les ancìens artifles ont 

porte l'art de graver, & de polir le dedans mime des pierres le plus dures. Quella gemma adunque 

è di tanta bellezza di lavoro, che può collocarli tra i più preziofi monumenti dell’Antichità . 

Nel celebre Mufeo Mead (13) fi trova un’altra gemma col nome di Cneio, cioè una Mi¬ 
nerva Domatrice, così nominata perchè domò il Pegafo, e domato lo dette a Bellorofonte ; perciò la di 
lei galea, come fi vede in quefla gemma, foleva efl'er ornata del Pegafo . Vedi il Mufeo Fiorentino 
T. 61. n. 2. In quefla corniola è incifo il nome dell' artefice TNAIOI Cneio. lo fon d’oppinione 
certamente, che il nome di quella gemma, quantunque io nè detta gemma, nè una impreffione 

della medefima abbia finora veduto, lia fofpetto, perchè non mai Cneio incife il figma in tal 

maniera £, ma lo formò come un C (come abbiamo offervato in tutte le di lui gemme). Nel 

mio viaggio d’Italia olfervai nei celebri Mufei, e raccolte di gemme, moltiffime gemme antiche, 
molte altre moderne, ornate dei nomi dei più celebri artefici, le quali io aveva già veduto 

lavorare dai più famoli artefici di quello Secolo , Efaminate quelle cofe tanto più mi confermo, 

che il nome nella gemma di Mead Ila fofpetto . Dalle lodi che abbiamo date al nollro Cneio fi 
può facilmente argumentare, effer fiorito nell’ aureo Secolo di Augullo ( benché di quello 

nobiliffimo artefice taccia il Bar. di Stofch, e non pubblichi che la fola gemma di Ercole ) 

principalmenie perchè le di lui opere nella maeftrìa ed eleganza non cedono a Diofcoride, e le 

lettere, colle quali ha incifo il fuo nome, fi veggono formate del tutto col medefimo fide, c 

diftinte nell’ ellremità co’ foliti puntini, 
Giu¬ 

lio) Venuti Colleft. Antiq. T. 73. pag. yj. fig. 2y.il quale riduffe ottimamente alla Tua vera lezione il 

(11) Vettori Difiertaz, Glypt. pag. y. L’Abate Winkel- nome dell’artefice Cneio. (12) Natter Traite &c pag. 39. 

mann pag. 45y. cadde in maggiore errore, giudicando quella ( j 3) Mufeum Meadianum, live Catalogus nummorum , ac 

gemma opera di Gelio, dopo avere riportato nelle noteNatter gemmarum &c. 
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JUNO LANUVINA. 
C N E I I OPUS, 

Carneolae hcifum t 

EX DACTYLIOTHECA JOAC. DE RENDORP PATRICII AMSTELODAMENSIS. 

ABJit veritati invidia. Etjì celeberrimi antiquitatum cultores pro aris, & focis contendant 

repraefentari hac in gemma Thefeum, nos rei evidentia convitti tantorum virorum fenten-' 

tiis adverfati Junonem Lanuvinam in ea exprimi tuto animo affirmamus. Clar. Baro de 

Stofch Thefeum pelle taurina coopertum dixit ; in ejus fententiam pedibus iverunt omnes, Thefeique 

caput infculptum credidere. Inter hos, ut mihi videtur, Clar. J. Stuart Pittar Anglus in eleganti 

Athenarum Antiquitatum libro, fed potijjimum Abb. Winkelmann, cum una ex meis aeneis tabulis 

ne fi io quo cafiu in ejus manus incidijfet, injuriofe illam carpens a verifimili multum, ut puto, aber¬ 

ravit. Putat enim boc non effe Junonis caput Caprae pelle amittam, fed Thefei cum pelle Leonis, 

dum inquit in libro, cui titulus Defoription des Pierres gravees du Baron de Stofch p, 316, Tete 

de Thefée coeffee d’une peau de Lion. Pitloribus atque poetis quidlibet audendi femper fuit aequa 

poteftas; non antiquariis, quibus fines naturae praetergredi non licet. Verumenimvero lippis ocu¬ 

lis in hac pelle cornua, & pedes bifidi obfervantur. Etiamne in tam perfpicuis rebus nonnulla 

argumenta quaerenda fanti Nonne vobis, lettor es benignijfimi, cernere oculis videmini ipfam verita¬ 

tem ? Ubi enim gentium cornuti cum pedibus bifidis Leones re periuntur i An vero perraram hanc, 

& peregrinam ex animalium monftruofiorum Aeliani, atque Plinii hiftoria notitiam defiampfer it, 

nos ignorare fatemur, omnefique tantum Antiquarium, ut ex abfconditis eruditionis fuae thefiauris 

eam nobis prodat, exoramus. Interea cum Merlino Coccaio dicam ? 

Non miranda tamen debet res ifta videri; 

Nam monftrum femper gignere monftra folent. 

Quid e fi? Num mentior? Quam mifierum e fi id negare non pojfe, quod fit turpijfimum confiteri! 0 

mi ferum fi intelligis, mi ferior em fi non intelligis. His, aliifique fimilibus verbis Winkelmannum ego, 

fi adhuc inter vivos ageret, compellare poffem, ut ejus in ficribendo temeritatem aliquo modo coer¬ 

cerem . Sed his omijfis contra fententiam eorum celebrium Antiquariorum breviter propono argumenta, 

Thefei imago neque in marmoribus, neque in nummis ufpiam re peritur, ex qua, Thefei linea- 

mentii cum hujus noflrae carneolae lineamentis collatis, arguere liceat hac in gemma Thefei caput 

exprimi. Nec mihi nummus Thefei capite infignis objiciatur. De hoc enim infra nobis habendus 

erit fermo. Dein contendo nofira in gemma pulcherrimae mulieris faciem dodi fima manu molliter 

'expreffam, vel rudiores rei antiquariae fludiofbs primo obtutu agnofcere pojfe, atque ita claris mulie¬ 

brem venuflatem micare lineamentis, ut ne oporteat quidem i nt nentium oculos perfringere. Scilicet 

fiultitiae nota ei ejfet inurenda, qui plura in medium proferret ad ea probanda, quae vifu definiuntur, 

Quatitor circumferuntur numifmata (*), quibus Thefeum repraefentari nonnulli contendunt. Nos 

illa hic in medium producimus. Le doris vero erit judicium ferre, utrum fani capitis homo in his 

Thefeum agnofcere valeat. 

Horum primum refertur iu volumine primo Thefauri Britannici (1) quod perpendens Clar. 

Comes de Winkilfea, dubius haeret, nec adfirmare audet, utrum Herculem, an Thefeum repraefen- 

tet, 

(*) XXVII. N l (1) Haym Tcfaur. Brìt. voi. 1, pag. 184. 
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GIUNONE LANUVINA 
OPERA DI C N E I 0, 

Incifa in Corniola. 

DEL MUSEO DEL S1G. GIOACCHINO RENDORP PATRIZIO AMSTELODAMENSE. 

Gl fi a pennellò di parlar francamente. Quantunque i più celebri Antiquarii con tutti i loro 

sforzi pretendano elìer rapprefentato in quella gemma Tefeo; noi dall’evidenza convinti 

ci opponghiamo al fentimento di tanti Letterati, e con total ficurezza affermiamo elfere 

efprelfa in quella gemma Giunone Lanuvina. Il Chiariflimo Baron Stofch dide effer Tefeo colla 

teda coperta della pelle di Toro: Tutti ciecamente feguitarono le di lui pedate, e credettero la 

teda di Tefeo; tra i quali (mi pare) il Chiaridimo Sig. Gio. Stuart pittore Inglefe nell’elegante 

libro dell’Antichità di Atene; ma principalmente il Sig. Abate Winkelmann, il quale non fo 

in qual maniera avendo nelle mani uno dei miei rami dell’Opera, ingiuriofamente riprovò il 

mio lentimento. Io credo aver lui sbagliato fortemente; imperocché giudica non ed'er queda 

la teda di Giunone coperta della pelle di Capra, ma effer Tefeo con la pelle di Leone; mentre 

dice nel libro intitolato. Defcrìption des Pierres gravées dii fea Baron de Stofch pag. 326. Tete de 

Thefee coejfée d’ime peau de Lion. Ai Pittori, ed ai Poeti fempre fu lecito d’inventare cofe 

nuove: non agli Antiquarii, ai quali non è lecito trapalare i confini della natura. Or fenza fallo 

con occhi ancora cifpofì fi ofiervano in queda pelle le corna, ed i piedi divifi. In una cofa ancora 

tanto chiara fono da cercarfi altre prove ? Forfè, benigniffimi lettori, non vi par di vedere l’ideila 

verità? Dove mai fi trovano i Leoni con le corna, ed i piedi divifi? Ha egli forfè cavata queda 

notizia sì rara, e pellegrina dall’Idoria degli animali modruofi di Eliano, e di Plinio? Noi con- 

fediamo di non faperlo; noi preghiamo un tanto Antiquario, che ci faccia palefe da quali tefori 

nafcodi della fua erudizione ha cavato queda notizia. Frattanto io dirò con Merlino Coccai. 

Ma ciò recar non debbe maraviglia, Perchè moftri da’ moftri nafier Jogliono. 

Cofa è mai queda? Forfè io mentifco? Oh quanto infelice cofa è non poter negar ciò, che è 

vergognofidimo di confefiare ! O poveretto fe intendi, e più poveretto fe non intendi . Con 

quede, e limili parole io potrei indirizzarmi a Winkelmann, fe ancora vi vede, per raffrenare 

in qualche maniera la temerità di lui nello fcrivere. Ma tralafciate quede cofe, contro l’oppi- 

nione di tanti Chiariffimi Antiquarii brevemente efporrò i miei argumenti. 

Neffuna immagine di Tefeo nè in marmi, nè in gemme, nè in medaglie fi ritrova, dalla 

quale confrontati i lineamenti di Tefeo co’lineamenti di queda nodra Corniola fi polfa argu¬ 

mentare effere efpreffa in queda gemma la teda di Tefeo . Nè mi fi opponga alcuna inlìgne 

medaglia di Tefeo, perchè di quedo ne parleremo più a bado. Dipoi io pretendo, che un 

peritidimo artefice ha nella nodra gemma delicatamente efpreffa la faccia di una bellifiìma 

femmina, I principianti, che fi dilettano dell’antichità, a prima vida potranno ciò ravvifare: 

poiché di tal maniera, e con sì chiari lineamenti rifplende una bellezza muliebre in effa, che 

non conviene di sforzare gli occhi dei riguardanti. Certamente fi meriterebbe la nota di dolto 

chi produceffe molti argumenti per provare quelle cofe, che a prima vida fi definifcono. 

Quattro fi dicono le medaglie (*) nelle quali alcuni pretendono edere rapprefentato Tefeo. 

Noi qui le riporteremo, acciò poda decidere il giudiziofo lettore, fe un uomo di buon fenfo 

può in quede medaglie riconofcere il volto di Tefeo. 

La prima di quede medaglie è riportata nel primo volume del Mufeo Britannico (1). Il 

Chiaridimo Conte di Winchelfea dubbiofo fopra queda medaglia non ardifce affermare fe 

rap- 

(#) Tav. XXVII. Num. I. (1) Haym Tef. Brit. voi. x. pag. 184. 
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i et rationes vero, quibus Thefeum exprimi arbitratur, plentia praetereundas censemus, ne prolatae 

tanti viri nomen minuant. Unum illud monere debemus Thefeum hic adeo horribili videri adfpeftu, 

at illi, quem nobis defer ibit Panfani as (i) prorfus fit dijfimillimus, 

Ad alterum illufirandum defendens, incertus videtur, utrum Marti, an Thefeo illud adferi- 

bat, levijfimifque dein argumentis Thefeum hic cufum effe ait. Re thus aedepol judicium tulijfet, fi 

Martem dixijfet, ut pote qui iifidem prorfus lineamentis in pier ifque Magnae Graeciae nummis afpi- 

citur. In tertio Thefeum inditta caufa ajferit expreffum, quamvis fit Mars galeatus. Quifquis vero 

quartum in Mufeo Pembrokiano adfpexerit, ftatim Minervam galeatam ibi vel primo obtutu expref- 

fam agnofeet (3) ? 

Unicum numtfma, in quo inferiptio Thefei rei antiquariae fiudiofis fucum facere potefi, illud 

ejl primum a Vaillantio inter Graeca numifmata (4) prolatum, & de quo ipfe ita loquitur 6E2EA 

NIKAIEIS (*) Thefeum Nicaenfes (colunt) caput Thefei cum pelle. Nicaenfes Thefea vene¬ 

ratos fuiffe nos edocet eorum nummus, & Plutarchus in eorum regione Pythopolim condi- 

ditTe, &. bellum Amazonibus inde intubile, feribit: fic Bythiniam in ejus poteftatem fuiife 

redaflam credibile eft. Ut autem Athenienfes Thefea tamquam Heroem colebant, iic eum 

Nicaenfes. Thefeus clava pro armis utebatur, & cum Herculis fafla imitatus eft, Nicaenfes 

illi Leonis exuvias tribuerunt,- erant autem genere propinqui ex confobrinis nati Hercules, 

& Thefeus. Sigisbertus vero Havercampius (5) in eumdem incidit errorem bina referendo numifmata, 

quorum primum Thefeum exprimere arbitratur, de quo haec ait. Bythiniae Urbs Nicaea. Inter 

Heroas eadem urbs Alexandrum Magnum coluit, & Thefea. Oftendunt id nummorum duorum 

qui fequuntur inferiptiones AAHANAPON NIKAIEIC. Alexandrum Nicaenfes ( fcilicet colunt)» 

in altero ©EGEA NIKAIEIC Thefea Nicaenfes. In fuperiori nummo fignum Jovis flans dextra 

fulmen, finiftra haftam oblongam gerens, in altero caput Thefei eft Leonix pelle amidum. 

At pace Clar. viri; quemadmodum in dubium revocare non licet in pofiica prioris nummi parte 

Jovem flantem repraefentari, licet in hoc ipfe Havercampius haereat, ita certum omnino efl ex 

enfi capitis adfpeclu in altera Herculem Leonina pelle te cium exprimi. Et quum in prima Alexandri 

nomen afpiciatur, licet illius imago defedere tur, idem de altera fermo recurrit. Quamplurìma haben- 

tur numifmata eruditis omnibus nota, quae Regis alicujus nomine infignìuntur, & Numinis, vel alte- 

rius rei referunt imaginem (6), ex quibus illud prono alveo fluere videtur, claudicare argumen¬ 

tum, quod ex nummis illis infertur, & quo Thefea in illis, de quibus loquimur, exprefum haberi, 

omnino contendunt, & obflinate probatum volunt, praefert im quum illud ab Ha vere ampio prolatum 

fenile referat caput. Et licet concedamus in illis Thefea revera fuiffe cufum, quis tanti erit, ut 

ex nummis, de quibus nunc fermo efl, noflrae gemmae caput Thefei habendum imaginem audeat 

inferre, quum iflius lineamenta ab illis prorfus abhorreantÌ 

Leonardus Agoflini quoque gemmam edidit (7), in qua Thefea cufum effe fenfit, illis ductus 

forfan argumentis, quae a Gorio poftea relata flint (8). Illud vero ( inquit ) obfervatu dignum eft, 

quod detonfas habet comas, quae capiti in anteriori parte imminent, in pofteriori vero valde 

promiffae funt; quibus effingendis folertiffimus artifex, ut in hoc eximio cernitur opere, excel- 

iuit. Conftat enim eum ex ephebis egreffum ivifte Delphos, & Apollini, ex veteri confuetu- 

' dine 

(2) P au fan lib. r, Att. cap. ip. 

(3) Muf. P embrnkani pag, 2. T. 46. itum. j. 

(4' Vaillant Num. Gr. pag. 71. Nummus efl tert. magnit. ex 

Mufeo clini Mediceo, nunc Are. Aujlriae M. D. Etruriae 

Mihi ab Eruditismo amico, & Clar. Raymuudo Cocchi Mu¬ 

ftì PraefeNo traufmiffa fuit bujus numini delineatio . Ille pa¬ 

rum a Vaili, accurate editus fuerat . Forfan diphtongus AI 

in E mutata efl. NIK.EEI2 pro NIKAIEIS a Graecis ufurpatUV 

nonnullis , feu potius monetarii efl error. 

(*) Tab. XXVII. N. II. 

(5) Sigisb. Havercam. in Nummopbyl. Reg. Chriflinae Tab. 

61. num. 26. & 27. pag. 449. 

(6) Confale Henrici Flores librum Medallas de las Colonias 

voi. 2. pag. 432. & poti fimum numifmata Regum Siciliae. 

(7) Leon. Agofl. Tab. 57. pag. 39. , dein a Majfei edita 

pag. 1. T. 88. pag. 101. 

(8) Goti Muf. Flor. voi. 1. T. 32. num. 2. pag. 70, 



MEMORIE DEGLI ANTICHI INCISORI 275 
rapprefenti Ercole o Tefeo, e le ragioni, che adduce per giudicare effere efpreffo Tefeo, (limiamo 

bene palparle fotto (ilenzio per non diminuire il nome di un sì illuflre Perfonaggio . Noi però 

vogliamo fidamente avvertire effere {colpito in quella medaglia Tefeo con un ceffo sì orribile, 

che è del tutto diffomigliantiffimo da quello, che ci viene defcritto da Paufania (2). 

Difcendendo ad illuflrare la feconda medaglia fla dubbiofo fe ha Marte, o Tefeo, e dipoi 

fi rifolve con deboliffimi argumenti a dire, che vi è {colpito Tefeo. Meglio certamente avrebbe 

giudicato, fe aveffe detto effere un Marte, conforme coi medefimi lineamenti fi offerva in molte 

medaglie della Magna Grecia. Senza addurne ragioni alcune afferifce effere nella terza medaglia 

un Tefeo, quantunque ancora quella rapprefenti un Marte galeato. Chiunque vedrà la quarta 

medaglia, che è nel Mufeo Pembrokiano (3) fubito fenza eficare riconofcerà a prima villa effere 

efpreffa una Minerva galeata. 

L’unica medaglia, nella quale l’ifcrizione di Tefeo può ingannare i dilettanti dell’antichità, è 

quella riportata dal Vaillant nelle medaglie Greche (4), della quale così parla : 0ESEA NIKAIE1E (*). 

] Popoli di Nicea onorano Tefeo ; la tefta di Tefeo colla pelle. Una medaglia dei popoli di Nicea c* infogna 

aver loro venerato Tefeo, e Plutarco fcrtve aver quefl' Eroe nel loro paefe fabbricato Pitopolì, e dipoi 

aver mojfo la guerra all' Amazzoni : così par credibile, che fofe ridotta in di lui potere la Bitinta , 

Siccome gli Atenìefi veneravano Tefeo come un Eroe, così l'ifleffo facevano i popoli di Nicea. Tefeo 

invece dell' armi fi ferviva di una clava, & imitando egli le azioni d'Ercole, i popoli di Nicea 

l'onorarono delle fpoglie del Leone; Erano tra di loro parenti, e fendo nati da Cugini Ercole, e Tefeo. 

Sigìsberto Avercampio (5) è caduto nell’ ifleffo errore riportando due medaglie, la prima delle 

quali giudica efprimere Tefeo, dicendo. Nicea Città della Bitinia ; quefla Città venerò tra i fuoi 

Eroi Alefandrò Magno, e Tefeo . Ciò vìen dimoflrato dall' ifcrizioni delle due feguenti medaglie 

AAE3ANAPON NIKAIEI2. 1 Popoli di Nicea venerano Alefandro. Nell' altra medaglia OEIEA 

NIKAIEIE. I Popoli di Nicea venerano Tefeo. Nella prima medaglia e la fatua dì Giove in piedi 

tenendo nella defra un fulmine, nella fniflra una lunga afa : nell' altra la tefla di T efeo coperta 

colla pelle del Leone . Mi permetta quefla chiariffima Antiquario di dire , che è indubitato nel 

rovefcio della prima effere rapprefentato Giove in piedi, benché egli fe ne moflri dubbiofo, 

ed è ficuriffimo dall’ afpetto della tefla {colpita effere efpreffa nell’ altra medaglia la tefla di 

Ercole coperta colla pelle di Leone. E ficcome nella prima vi è il nome di Aleffandro, quan¬ 

tunque vi manchi la di lui effigie, così cammina il medefimo difcorfò fopra l’altra medaglia. 

Ci fono molte medaglie a tutti gli Eruditi ben cognite, le quali fi difìinguono col nome di 

qualche Rè, ed in vece del Rè vi è l’immagine di qualche Deità, o altra, cofa (6). Perciò fi 

vede chiaramente non foflenerfi quell’argumento, che fi deduce da quelle medaglie, col quale 

pretendono ofìinatamente effer provato, che fia in effe efpreffo Tefeo; particolarmente rappre- 

fentando quella riportata dall’Avercampio una tefla fenile. E quantunque fi concedeffe effere 

{colpito in effe Tefeo, chi averà l’ardire di dedurre dalle medaglie in queft'ione, che la tefla 

della noflra rapprefenti l’immagine di Tefeo, quando i lineamenti di quello Eroe fono del 

tutto diffomigliantiffimi dalla noflra gemma? 

Leonardo Agoftioi pubblicò, ancora una gemma (7), nella quale giudicò effere {colpito 

Tefeo indotto forfè da quelli argumenti, che furono poi riferiti-da Gori (8). Ma merita (die’egli) 

dì ofervarf, che ha tofate le chiome , le quali fono fopra la parte davanti della tefla, ma nella parte 

di dietro fono allungate. Nell' incidere quefte chiome fi fegnalò il fagacijfwio artefice, come in quefla 

eccellente opera fi vede, Imperocché è cofa notijfima, che e fendo egli giovinetto andò a Delfo, e 

Tom. /. M m fe~ 

(2) Paufan. Iib. 1. Alt. cap. 1^. 

(3) Muf. Pembrokiani p. 1. T. 46. n. r. 

(4) Vaillant Numilm. Graeca pag. 71. Quella medaglia 

c di terza grandezza del fu Mufeo Mediceo, ora Arciduca 

d’Auftria Granduca di Tofcana , della quale mi fu trafmclTo 

il difegno dal Chiariflìmo e Eruditiflimo amico Sig. Raimondo 

Cocchi Cuftode del Mufeo . Ella era Hata trafeuratamente 

pubblicata dal Vaillant. Forfè AI è Rato mutato in E . 

NIK.EE12 in vece di N1KA1EIS fi ufa da alcuni Greci, o 

piuttoffo è un’errore del Monetario . (*) T. XXVII. N. II. 

(3) Sigif. Havercam. nel Mufeo di medaglie della Regina 

Crìftina di Svezia T. 62. n. 26: e 27. pag-. 449* 

(6) Vedi le medaglie di Colonia di Enrico Flores voi. 2. 

pag. 432. e principalmente le medaglie dei Rè della Sicilia ec. 

(7) Leonardo AgodiniTab 37. pag. 39- Dipoi fù pubblicata 

dal Maffei nella parte 1. T. 88. pag. 101. 

(8) Gori Muf. Fior. voi. 1. T. 32. n. 2. pag. 70. 

V 
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dine capillorum fuorum primitias confacrafte (9). Congruit etiam eidem Thefeo, quem pul¬ 

cherrimum fuifle memorant (10) infignis formae praedantia, primaeque juventae floridum 

decus, quod affabre expreftiim eft a fcalptore in hac gemma (11). 

Caninius (12) fu arum imaginum primae Thefei nomen indidit, nullam aliam prorfus afferens 

rationem praeter comae pulchritudinem, orifque venuftatem ; quae argumenta quanti habenda fint, 

hi videbunt, qui perpendent ingenuam Thefei defderari imaginem, & praeter duo illa dubia nummo¬ 

rum monumenta nullum aliud adhuc cognofci. Alterum in 86. tabula profert caput, cui nullum addit 

nomen, fed cum Taurina amiclum fit pelle, Seleucum Nicatorem, ac Thefeum, quorum virtus contra 

Tauros celebris fuit, in medium a fert: ex quibus illud conjectare licet: Caninium arbitratum fuiffe ex 

illa Taurina pelle Thefeum indicari, uti qui apud Plutarchum fortaffe le Aitar it Thefeum Marathoniae 

Taurum Tetrapoleos incolis infejlum vicijje, illuni que apprehenfum vivum per mediam urbem ad vir¬ 

tutem ojlentandam dux i fi e, Af oliinique Delphico immolaffe. Nullus tamen eft, ut mihi videtur, hiftori¬ 

ens, qui affirmet Thefeum poft Tauri victoriam ex illius pelle fibi efformaffe capitis ornamentum, 

nec ex nummis antiquifve monumentis iftud eruitur. Non ignoramus quidem quod Thefeus nummum 

etiam cudit Bove infculpto, incertum propter Marathoniumne Taurum, an Minois ducem, 

an ut Cives ad agriculturam adhortaretur (13) ut Plutarchus narrat. De Seleuco vero Appianus 

Alexandrinus auAor eft ex Tauri devi Ai pelle caput ornaviffe fuurn, Ita enim in Syriacis (14)» 

Seleucus & quia vifroriofus fuit Nicator vocatus eft (hoc enim credere malim, quam cogno¬ 

men ex Nicatore caefo retulifte eum quali opimum fpolium), & quia vafto robuftoque fuit 

corpore, adeo ut Taurum ferocem facrificante Alexandro vinculis ruptis profufum folus cor¬ 

nibus arreptum retinuerit manibus, affingunt eius ftatuis cornua. Num ex his inferri dicendum 

eft Seleucum nóftra in gemma exprimi, quem Athenienfes ftatua aerea honoravere taurina cornua 

capiti ejus aptantes, prout Libanius afftrmat (15)? Nos enimvero cum in numifmatibus illius imaginem 

noftrae prorfus dijftmillimam afpiciamus, nec Seleuco gemmam tribuendam effe facile crediderimus. 

Fulvius Urftnus, Bellorius, Caninius, caeterique omnes, qui Heroum, illuftriumque virorum ima¬ 

gines publici fecerunt juris, faepe faepius ad arbitrium nomina illis indidere ; atque ideo in 

fexcentos errores delapfi artifices pro Heroibus obtrudere non fiunt veriti. Quapropter illorum, qui 

Decimofexto, & Decimofeptimo faeculo rei antiquariae operam navarunt, inhaerere veftigiis pericu¬ 

lo fum eft, nifi caute perpendantur rationes, queis illorum nituntur argumenta; atque hoc potijfimum in 

catifa eft, cur recentiores antiquitatum ftudiofi in fcopulos non raro incurrant ; praeterquamquod, 

ut Mufeorum ftatuas, protomafve reddant celebriores, Philofophorum, Heroum, illuftriumque virorum 

nomi- 

{A Plutarctls in ejus vita. 

(10) Apollodorus Bibliotb. lib. 3. Si mens non me fefellit, 

num quam Thefei formae praeftantia , ut ajferit Cori, ab Apol¬ 

lodoro praedicatur . Sed Phaedra apud Senecam inquit in Hip- 

pol. ACI. 2. verf. 644. 

• / 

Thefei vultus amo 

Illos priores, quos tulit quondam puer, 

Cum prima puras barba fignaret genaj.. 

/ 

Vide Meurjtum de Thejei vita lib. fngular. Gronov. Antiq. 

Graec. voi. \0.pag.y9;. Lucianus (ia Cynico voi. %.p. 546. ) 

tamen barbatum fuijj'e a ferit, verba faciens de Thefeo . Vir 

fuae aetatis omnium fortifiimus. Sed tamen is quoque vo¬ 

luit fine calceis effe, & incedere nudus, & barbam co¬ 

mam alere ipfi placuit. 

(11) Gemmis , de quibus Corius loquitur, crines in an¬ 

teriori parte tonfi haud cernuntur, qui f ita efent aliquo- 

modo Thefea indicarent, fed e contrario capilli ex occipitio 

in frontem colletti virilem quamdam efficiunt venufatem . Haec 

caeteraque argumenta , etfl nullius ponderis habeantur, nihi¬ 

lo tamen minus illud unum prae caeteris valet, omnes , quae 

in iftis nummis Thefei habentur , imagines a noftrae gemmae 

capite effe prorfus difmiles , & prorfus abhorrentes . 

(ta) Canini Imag. T. 1. & SA. Begerus in Tbef Brand, 

voi. 3. pag. 318. & 319. anaglyphicum monumentum exhi¬ 

bet , in quo Hippolyte Amazon Thefeum fugiens exhibetur , ut 

conjicit. In hoc Thefeus barbatus galea ornatus repraefen- 

tatur, fed nil cum nofira gemma coimnune habet. 

(13) Plutarcb. loc. cit. voi. 1. pag. 16. 

(14) Appian. Alex. pag. 200, 

(15) Liban. in Antiocb. pag. 351. Athenienfes ftatua 

aerea Seleucum honorant, taurina cornua capiti ejus adap¬ 

tantes, illudque propter jus infigne. 
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fecondo l'antica confile indine confa ero ad Apollo le primizie dc'fuoi capelli (9). Conviene ancora al 

me defimo Tejeo, il quale dicono e fiere flato bellijfimo (io) quell' infìgne eccellenza di lineamenti, e quel 

leggiadrijfimo fiore di gioventù, che è flato egregiamente dall' Ine fiore in qitefta gemma efiprefio (11). 

Canini (12) giudicò per Tefeo la prima delle fue immagini, non adducendo altre ragioni 

che la bellezza del volto, e delle fue chiome. Quelle ragioni quanto fiano da valutarli lo 

vedranno quelli, i quali efamineranno non effere a noi pervenuta alcuna vera immagine diTeleo, 

c fuori di quei due incerti monumenti di medaglie, lino ad ora non effer da noi conol'ciuto verun 

altro lineerò monumento di quello Eroe. Nella tavola 86. riporta un’altra teda, alla quale 

non dà nome alcuno, ma effendo coperta con la pelle di Toro nomina Seleuco Nicatore, 

e Tefeo, che dimollrarono il loro valore contro dei Tori; dal che può inferirfi, che Canini 

facilmente abbia congetturato alludere quella teda coperta con la pelle di Toro a Tefeo; avendo 

egli probabilmente letto in Plutarco, come Tefeo riportò vittoria del Toro di Maratona, che 

infedava gli abitanti di Tetrapoli, ed avendolo prefo vivo lo conduffc, per far pompa del fuo 

valore, per mezzo della Città, e dipoi lo fagrificò ad Apollo Delfico. Contuttociò non 

dice alcun Idorico, per quanto io fappia, che Tefeo dopo la vittoria del Toro, della pelle 

di quedo animale fi facefi'e un’ornamento alla teda, nè tampoco fi può ricavar ciò dalle 

medaglie, ed antichi monumenti. Sappiamo certamente da Plutarco (13) che Tefeo coniò delle 

medaglie, nelle quali vi era /colpito un Toro : non fifa fi per memoria della vittoria del Toro di Maratona, 

0 perchè fi confervafe la memoria di Minoe, 0 pure perchè egli volefie flimolare i fimi Cittadini a 

lavorare le campagne. Ma di Seleuco abbiamo da Appiano Aledàndrino aver vinto il Toro, 

ed edèrfi ornato della fua pelle la teda. Così egli ne’Siriaci (14). E perchè fu Seleuco vittoriofo, 

fà cognominato Nicatore (perchè a me par ciò piu probabile, di quello che confeguijfe Seleuco tal 

cognome, come opima fpoglia, per avere ucci fi Nicatore ), e perchè fu di una corporatura grande, e 

r oh ufi a, dimanierachè nel tempo che fagrificava Alefidndro, un Toro feroce avendo rotti i legami, e 

fuggendo fine, filo Seleuco con le mani prefolo per le corna lo ritenne, fcolpifcono nelle fue flatue le 

corna di unToro. Per quedo fi doviebbe dire che la nodra gemma rapprefenti Seleuco, cui al 

riferir di Libanio (15) gli Ateniefi onorarono di una datua di bronzo, ornando la di lui teda 

con le corna di un toro? Noi certamente, poiché vediamo nelle medaglie la di lui immagine 

diffomigliantiffima dalla nodra gemma, non potremmo indurci a riferirla a Seleuco. 

Fulvio Orfini, Canini, e Bellori, e tutti gli altri, che hanno pubblicato le immagini degli 

Eroi, ed uomini illudri, fpeffidimo hanno loro podi de’nomi a capriccio, e perciò fon 

caduti in mille errori, prendendo fino i nomi dei Greci artefici incifori di gemme per Eroi.' 

Perlaqualcofa il feguitare le vedigia degli Antiquarii del decimofedo, e decimofettimo fecolo 

è cofa molto pericolofa, fe non fi efamina con cautela fopra quali fondamenti hanno dabilite 

le loro oppinioni. E quedo è il motivo, per il quale i moderni Antiquarii fpeffidimo fono incorfi 

in molti sbagli, ripofando ciecamente fopra i fentimenti altrui ; oltredichè per render più celebri 

M m \ i bulli 

(9) Plutarco nella vita di Tefeo . 

(iq) Apollodoro nel lib. 3. della Biblioteca-. Se la mia 

mente non m’inganna , mai è celebrata da Apollodoro 

1’ eccellenza della bellezza di Tefeo , come aderifee Cori . 

Ma Fedra preffo Seneca in Hippolito Aft. 2. v. 644. dice . 

Amo di Tefeo quel primiero volto , 

Che ave a nel vago Aprii de' fnoi verdi anni, 

Quando fegnava il giovenil fiembiante 

Lana gin rada ec. 

Vedi Meurfio nella vita di Tefeo. c nell’antichità Greche 

del Gronovio voi. iq. pag. 493. ec. Luciano ( In Cynico 

voi. 3.p. 546. ) però parlando di Tefeo aderifee eder barbato. 

Qjiefii era I' uomo il più forte tra tutti della fua età . Ma 

contuttociò voleva effer fenza fcarpe, ed andare a piedi 

nudi , e gli piaceva di avere la barba, e la chioma. 

(11) Nelle gemme, delle quali parla Gori , non fi veg¬ 

gono i capelli rofari nella parte davanti, che fe fodero 

recifi farebbe fiata una qualche congettura per crederlo un 

Tefeo, quando anzi fono tutti al contrario voltati fopra 

la fronte, in modo che vengono a formare una certa virile 

bellezza . Quelli ed altri limili argumenti benché, fodero 

di nedim valore tenuti, vale quedo folo per tutti, che 

tutte l’immagini di Tefeo, le quali fi veggono in quelle 

medaglie di quello Eroe, fono del tutto, didomigliantidìme 

dalla tella della nodra gemma . 

(12) Canini Imag. T. 1. e 80. Begero nelTeforo di Bran- 

demburgo voi. 3. pag. 318. e 319 riporta un, antico baffo- 

rilicvo nel quale congettura edere efprefla Ippolita Amaz¬ 

zone, che fugge Tefeo. In quedo monumento è rappre^ 

Tentato Tefeo con la barba , e col morione in teda ; ma 

niente affatto ha di comune con la nodra gemma . 

(13) , Plutarco nella vita- di Tefeo voi. 1. pag. 16. 

(14) App, Al. Hid. Rom. pag. 200. 

(iy)Lib. in Antioch. pag. 331 .Gli Ateniefi onorano Seleuco 

di una ftatua di bronzo, ornando la di lui tefia con le corna 

di un Toro, e ciò come un celebre diritto . 
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nominibus pro Libidine eas donant; quorum numerum Deo favente in poflerum nos imminuturos 

cjje fperamus evidenter demonflrando errores, in quos nobiles antiquitatis amatores omnia commi- 

fentes turpiter lapfi funt. Numifmatum fcientia (i6) adeo rerum antiquarum fludiofes ejl necefi 

faria, ut fine ifta feri omnino non pojfit, quin faepifiime illorum decipiatur judicium, quum fen- 

f entium de aliquo antiquitatis monumento ferunt. Si Herois Tbefei, qui remotijfima aetate for nife 

creditur, certa imago vultufque forma haberi pojjet, ea ejfet, quae in Mufei Herculanenjis picturis 

fpeciatur, ubi tabula 5. voi. 1. extat . In ea Thefeus prope vicium procumbenfque monflrum 

fans cernitur. At hujus quoque figura ab illa, quae in noftra gemma exhibetur, dijfimilis pror- 

jus apparet. 

Rationes igitur illorum, qui Thefea hac in gemma fe agnofcere affirmant, fatis refutatas effe 

arbitramur ; quapropter propius ad noftram explicandam fententiam accedimus. Et primum conten¬ 

dimus ex folo gemmae adfpe&u mulieris faciem agnofci, quamquam vel caecutientibus oculis per- 

luftretur. Etenim ea fingitiaris oris venufias, ac mollia faciei lineamenta adolefcentulo vel pulcher¬ 

rimo convenire non videntur. Sed mijfis iis, de quibus vel ipfi oculi judicium ferunt, alius generis 

rationes in medium proferamus. Et primum fidendum Junonem Lanuvinam eodem prorfius ornatu, 

quo mulier ifihaec in noflra exprimitur gemma, Lanuvii cultam fuijfe, in quamplurimis Roma¬ 

ni anarum familiarum numifm at ibus eodem prorfius habitu afipici. Verumenimvero ratio illa, quae 

rem in clarijfima locat luce, ex Mettiae, Papiae, Proditae, Thoriae ec. (*) (17) gentis nummis 

eruitur, in quibus nitidijfime cernitur Junonis caput caprina pelle cum cornibus amictum, Ó* circum 

tempora caprae crura etiam caprinis ungulis, quae infra collum in nodum complicantur (18). Gem¬ 

mam ipfiam, fi pulcherrima oris lineamenta quaefiveris, in nummis exprejfam dices: quibus fi 

addantur literae capiti in nummo gentis Thoriae cufio circumficriptae I. S. AI. R. ficilicet IVNO 

SOSPITA AI AGNA Jeu MAXIAIA REGINA (19) rem extra omnis dubitationis aleam ponendam» 

effe nemo erit qui dubitet. 

De Junone Lanuvina inquit Oifelius (20); Haec quoque a Romanis primum Lanuvii culta, 

ut teflis eft Livius (21). Lanuvinis, inquit, civitas data facraque fua reddita cum eo, ut aedes 

lue,uf que Sofpitae Junonis communis Lanuvinis municipibus cum populo Romano ejfet. Hinc faepius 

apud auftores tam Livium, quam alios occurrit miliffe Romanos Lanuvium, qui facrificiis 

Junonem Sofpitam placarent. Poftea tamen & eidem aedem Romae in Foro Olitorio extru- 

£lam a C. Cornelio confule refert quoque Livius (22). Confiti principio pugnae aedem vovit 

Sofpitae Junoni, fi eo die hojles fufi, fugati que effient: & idem (23) *• Aedes eo anno aliquot dedicatae 

fiunt: 

( i(5) Ad hanc rem appo f te confule Spanhem. de Praejl. & 

tifu /tum. Diffet. g. pag• 7 g. in 4. 

(*) Tab. XXVII, N. III. 

(17) And. Morelli Thef. uumifm. pag 281. 307. 3<5r. 411. 

607. 611. In Popiliae , & Prociliae gentis numifmatibus po¬ 

plica parte obfervatur eodem habitu Juno Sofpita , feti Lanu¬ 

vina dextra haflam vibrans, laeva fcutum oblongum tenens 

cum calceolis repandis . Cicero appopte ad boc numifma lib. 1. 

de Nat. Deor. cap. 29. inquit. Tam hercle , quam tibi il¬ 

lam noeram Sofpitam , quam tu numquam ne in fomniis 

quidem vides , nifi cum pelle caprina , cum hafta , cum 

fcuto, cum calceolis repandis . In Pyliorum nummo Juno 

cornuta afpicitur. Spanhem. de Praejl. pag. 353. P anfani as 

vero lib. 5. cap. 15. Junonem Ammontato ab Elaeis cultam me¬ 

morat . 

(18) Ufus ornandi caput pellibus, unguefque in nudum 

colligendi a Claudiano in lib. 1. de Raptu Proferp. verf. 16. 

deferibitur , 

.Lenifque fimul procedit Jacchus. 

Crinali florens edera , quam Parthica velat 

Tigris, & auratos in nodum colligit ungues. 

(ig) Spanhem. de Praejl. pag. 8 3. in 4. ajferit SISPITA 

appellari Fejli autforitate, antiqua inferiptione , atque Anto¬ 

nini Pii nummo nixus. Volpi Lat. Autiq. voi. 5. pag. 8y. 

refert Infcriptionem Junoni Sofpitae dicatam. IVNONI.S- M. R. 

OLIVS PRINCEPS. ldefl Junoni Sofpitae Magnae Reginae. 

(10) Oifelius Tbefaur numifm. pag. 17 y, 

(21) Liv. Dee. x. lib. 8. cap. 12. 

(22) Liv. Dee. 4. lib. 2. cap. 20. 

(23) Liv. Dee. 4. lib. 4. cap. 37. 
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i butti, e le (fatue dei Mufei, le battezzano con dei nomi di Filofofi, di Eroi, e di uomini 

illuftri, Se a Dio piacerà fpero di diminuire molto il numero di tanti famofi Perfonaggi, 

dimoflrando-evidentemente gli errori, nei quali fono caduti tanti rifpettabili Antiquarii. La 

fcienza delle medaglie è talmente neceflaria agli Antiquarii (16), che fenza quella fcienza non 

può fare a meno, che non s’ingannino, quando giudicano di qualche monumento di antichità. 

Se li potefle avere una ficura fembianza del volto dell’Eroe Tefeo nell’antica età fiorito, quella 

farebbe, che fi oflerva nelle pitture del Mufeo Ercolano, dove nella tav. V. del voi. 1. fi vede 

Tefeo in piedi predò l’edinto modro giacente in terra. Quella ancora apparifce del tutto 

didiinile dalla nodra gemma. 

Noi dimiamo di avere abbadanza rigettati gli argomenti di quelli, che affermano di 

riconofcere in queda gemma Tefeo; onde venghiamo adedò a fpiegare il nodro fentimento. 

E primieramente noi pretendiamo alla femplice vida della gemma riconofcerfi chiaridìmamente 

la faccia di una femmina da qualunque perfona, ancorché abbia debolidima vida. Imperocché 

quella fingo lare bellezza, e grazia del volto, e quei delicatiffimi lineamenti della faccia non 

polfono convenire ad un giovinetto ancorché leggiadridìmo. Ma tralafciando ciò, che gl’ideili 

occhi giudicano, produchiamo argumenti d’altro genere. Primieramente ciafcun sà la Giunone 

Lanuvina edere data venerata a Lanuvio detta oggi Civita Lavinia, ed edere ornata nella 

medefima maniera come il volto di queda femmina efprelfo nella nodra gemma. In moltidi- 

me medaglie di famiglie Romane fi vede rapprefentata Giunone nell’ ideda forma. Quelle 

medaglie però che rifchiarano ad evidenza la nodra quedione, fono le medaglie della famiglia 

Papia, Popilia, Procilia, Toria ec. (*) (17), nelle quali chiaridìmamente fi vede la teda di 

Giunone coperta con la pelle di Capra con le corna, ed intorno alle tempia le gambe di Capra 

coll’ unghie ancora dell’ ideda Capra che fotto al collo formano un nodo (18). Ma fe tu efaminerai 

i bellidìmi lineamenti del volto, dirai edere efpreda l’ideda gemma nelle medaglie. Che fe poi 

fi aggiungono le lettere fcritte attorno alla teda della medaglia della famiglia Toria I. S. M. R. 

cioè IVNO • SOSPITA ' MAGNA o pure MAXIMA * REGINA • Giunone Servatrice, Grande, 

0 Majfima Regina (19) ned'uno ci farà che poda dubitare, che il nodro fentimento debba eder 

fuori di ogni controverfia. 

Della Giunone Lanuvina dice Oifelio (20). Quefla Dea ancora fu principalmente dai Romaaì 

venerata in Lanuvio, conforme ne fa teftimonianza Livio (21). Ai Lanuvini fu data la Cittadinanza, 

e refi i proprii Sacrificii, con condizione che il tempio, e il bofcodi Giunone Sofpita (oServatrice) 

folfe comune ai Municipali Lanuvini col popolo Romano. Di qui è che Jpeffo / incontra apprejfo 

gli autori, tanto in Livio, che negli altri avere i Romani mandato a Lanuvio per placare co’fagrifizti 

Giunone Sofpita. Contuttociò dopo al riferir di Livio (22) fu fabbricato da Caio Cornelio Confole nel 

foro Olitorio ( 0 fa piazza degli Erbaggi) alla medefima un tempio in Roma, dicendo. Il Confolo fui 

principio del fatto d’arme fece voto di edificare un tempio a Giunone Sofpita, fe in quel 

giorno gl’inimici fudero dati da lui rotti, e difperfi: & il medefima Autore (23): In quell’anno 

fu- 

(i<5) Vedi a quello propofito Spancmio de Praeff:. & Ufu 

Numifm. differt. 9. pag. 754. in 4. 

(*) T. XXVII. N. III. 

(17) And. Morelli nel Teforo delle medagliedi famiglie 

pag. 281. 307. 361. 411. 607. 6ri.Nel rovefcio delle me¬ 

daglie delle famiglie Popilia , e Procilia fi offerva nell’ iftefla 

forma Giunone Servatrice , o Lanuvina in atto di cammi¬ 

nare vibrando con la delira un’ affa , c con la finiffra tie¬ 

ne uno feudo bislungo con le fcarpe ritorte. Cicerone 

acconciamente a quella medaglia dice nel Hb 1. della natura 

degli Dei cap. 29. Tanto per verità , quanto a te quella noflra 

Giunone Servatrice, che tu ne pure dormendo vedi mai fe non 

colla pelle di capra, coll' affa , collo feudo , con le fcarpe ritorte. 

In una medaglia dei popoli di Pilo vedefi Giunone colle 

corna . Spanerò, de Praeff. pag. 3tj. Paufania poi al libro J. 

cap. i$. ricorda Giunone Ammonia venerata dagli Elei. 

(18) L’ ufanza di ornare il capo di pelli, e di raccogliere 

1* unghie in un nodo , fi deferive da Claudiano lib. 1. del 

Ratto di Proferpina v. 17. 

TP edera il crine adorno, il di cui feno 

Vela Partica Tigre , e V tigne aurate 

Gli formati vago nodo , e l'còro piede 

Verde Trfo Mconio ha per fo(legno . 

(19) Spanemio nel lib. de Praeff. & Ufu Numifm. pag. 83. 

in 4. afferifee full* autorità di Feffo , e fondato fopra un* 

antica ifcrizione, e l'opra una medaglia d’Antonino Pio, 

chiamarli Giunone SISPITA . Volpi nell’ Antico Lazio 

voi. 3. pag. 85 riporta un* Ifcrizione confacrata a Giunone 

IVNONI. S. M. R OLIVS PRINCEPS cioè Junoni Sofpitae 

Magnae Reginae &c. 

(20) Oifel. nel lib. Thef. Sei. Numifm. pag. 275. 

(21) Liv Dee. 1. Lib. 8. cap. 12. 

(22) Liv. Deca 4. lib. 2 cap. 20. 

(23) Liv. Deca 4. lib. 4. cap. 27. 
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funt: Una Junonis Soffitele in Foro Olitorio vota, locat a que quadriennio ante a C. Cornelio Con- 

fide, Gallico bello; Cenfor idem dedicavit. P. Victor in X. Regione hoc eft in Palatio ponit 

aedem Matris Deum, & addit: Huic fuit conterminum delubrum Soffitti e Junonis. Bene fuifte 

& ait ita Ovidius (24). 

Principio Menfis Phrygiae contermina Matri 

Sofpita delubris dicitur aufta novis. 

Juno autem caprina pelle forte ab antiquis fi£ta eft, quod ei caprae immolarentur, unde 

& Aiyop&yo? ideft Caprivora a Lacedaemoniis appellata, ut fcribit Paufanias (25). Soli e Grae-> 

cis omnibus Lacedaemonii folemne habent Junonem colere, quam Aegophagam nominant, eidem que 

capras immolare. Denique quod literas M. R. cum Fulvio legamus MAGNA feu MAXIMA 

REGINA, inde eft quod utrumque cognomen Junoni olim tributum fuiffe ex hifce Virgili! 

manifeftum (26). 

.. , t , . Tibi enim, tibi, MAXIMA IVNO, 

Maótat, facra ferens . ... . Et 

IVNONIS MAGNAE primum prece numen adorat, 

Ha&enus Oifelius. 

Jn Capitolino Mufeo fatis elegans Junonis adfervatiir (latita, cujus caput caprina pelle a mi cium 

hifce inferiptis verbis IVNO LANVMVINA pro IVNO LANVVINA (27) . Juno & in Barberinae 

domus candelabris affabre expreffa cernitur, folata, mitella frontem redimita, dextera longam haflam 

tenens (*). Gravitas, quam vultu praefefert, fuperbos Junonis animos, mitella dignitatem, hafla 

dominium demonflrat. Ideo gloriabatur, ut inquit Ovidius (28) 

Eft aliquid nupfiffe Jovi, Jovis effe fororem; 

Fratre magis dubito glorier, anne viro. (deinde 

Cur igitur Regina vocor Princepfque Dearum ? 

Aurea cur dextrae fceptra dedere meae ? 

Jn Aventino Monte templum Junoni Reginae erat dicatum (29) , Celeberrimum apud Elaeos habe- 

batur templum huic Deae f aerum, ibique inflit ut i erant ludi, in queis puellae cur fu certabant, de 

quo juclindiffime Paufanias (30), Singulare Polycleti opus erat praegrandis Junonis (lama ex auro, 

& ebore, quam redimibat corona, Horis, Gratiifque egregie infculptis pretiofa, ut idem auAor efi 

in Corinthiacis (31). Elaym vero in Britannico Thefauro (32) Liviae Augufti uxoris, & Juliae 

ejufdem filiae nummum exhibet, quo Livia in Junonem converfa appofitis litteris, AIBIAN HPAN. 

Caput Liviae cum Mitella. In adverfa parte Julia converfa in Venerem; IOTAIAN A<tPOAITHN; 

Caput Juliae, 

HER-. 

(24) Ovid. Tib. 2. Fajl. verf. 55, 
(25) Paufan. l b. 3. cap. 15. 

(26) Virgil. lib. 8. Aen. verf. 84. & tib. 3. Aen. verf. 437. 

(27) Clar. PiOttnri, quum de hac loquitur , duas profert in« 

feriptiones , quibus demonflrat non unam fuiffe Junonem, 

V) XXV. N. III. 

(28) Ovid. lib. 6. de Fafl. verf. 2y. & 37. 

(29) Nardini Roma Antica Uh. 7. cap. 8. pag. 45 j. 
(30) Paufan. lib. J. cap. 16. 

(31) Pauf lib. 1. cap. 17. 

(32) Haym Teforo Britannico voi. 1. pag. 177, 
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furono dedicati alcuni tempj ; uno di Giunone Lanuvina nel foro Olitorio ( o fia piazza degli 

erbaggi) fatto per voto, e dato ad edificare quattro anni innanzi da Caio Cornelio Confolo 

nella guerra Gallica, & elfendo il medefimo Cenfore lo confagrò. Publio Vittore nella decima 

Regione, cioè nel Palazzo pone il tempio della madre degli Dei, aggiungendo, A quello fù vicino 

il tempio di Giunone Sofpita, e fimilmente Ovidio (24) 

Nel primo dì di queflo mefe adunque Salvatrice potiam dirla in volgare ; 

Si celebra la fefla della Dea Perdo' ebbe in queflo giorno un nuovo tempio 

Sofpita dai Latini detta, noi La preflo la gran Madre delli Dei. 

Giunone facilmente ju finta dagli antichi colla pelle di capra, perchè le fi fagrificavano le capre, 

perciò fù dai Lacedemonii chiamata mangiate ice di capra, come fcrive Paufania (25) I Lacedemonii 

fono li foli Greci che venerano folennemente Giunone, la quale chiamano mangiatrice di 

capra, e fagrificano a lei delle capre. Finalmente perchè noi leggiamo con Fulvio le lettere M. R. 

MAGNA 0pure MAXIMA REGINA, cioè Grande, 0 Maffima Regina, proviene da ciò, che è manifeflo 

da quefli verfi di Virgilio (26) ejflere flati ambedue quefti cognomi attribuiti a Giunone. 

A te offerifee a te maffima Giuno. 

ed altrove, Della grande Giunone il Nume in pria 

Colle preghiere invoca. 

Fin qui Oifelio. 

Nel Mufeo del Campidoglio fi conferva una elegante llatua di Giunone Lanuvina con 

quella ifcrizione IVNO * LANVMV1NA * in vece di LANVV1NA (27). Cioè Giunone 

Lanuvina. E nei candelabri di Cafa Barberini (*) fi vede egregiamente efprefla in baflòrilievo 

una Giunone, ornata della llola matronale, e della piccola mitra in fronte, tenendo nella de¬ 

lira una lunga alla. La gravità che manifella nel volto, fa palefe il fuperbo animo di Giu¬ 

none, la piccola mitra dimollra la di lei dignità, Falla il dominio. Perciò fi gloriava, come dice 

Ovidio (28). 

E la prima di tutte l'altre Dee ? 

E perchè m' anno poflo nella deflra 

Lo Scettro d'or come maggior di tutte, 

Se mi fi niega poi cofa sì lieve I 

A me la qual pur fon forella, e moglie 

Del fommo Giove, che non poco importa, 

Ne sò qual' io ?n arrechi a maggior gloria, 

Aver tanto Marito, 0 Fratei tale. (Dipoi 

A che dunque Regina fono detta ? 

Nel Monte Aventino era dedicato un tempio a Giunone Regina (29). Appreffo gli Elei era un 

famofilfimo tempio confagrato a quella Dea, e v’erano inllituiti dei giuochi, nei quali correvano 

le ragazze, come ne fa un graziofo racconto Paufania (30). Il medefimo fcrittore (31) parla 

di una llatua grandiflima di Giunone di oro, e di avorio, opera fingolare di Policleto, il quale 

ha egregiamente fcolpito fopra la corona di quella Dea le Ore, e le Grazie. Haym nel Teforo 

Britannico (32) riporta una medaglia di Livia moglie di Augullo, e della di lui figlia Giulia; 

nella quale fi vede da una parte Livia trasformata in Giunone con Fifcrizione AIB1AN HPAN 

cioè Livia Giunone: la tella di Livia con la piccola mitra: dall’altra parte Giulia trasformata 

in Venere con la leggenda IVAIAN AOPOAITHN : cioè Giulia Venere: la Telia di Giulia. 

ER- 

(14) Ovid. lib. 2. dei Fatti v. yy. 

(25) Paufania lib. 3. cap. ly. 

(16) Virgil. lib. 8. dell’Eneidi v. 84. e lib. 3. V. 437. 

(27) Il chiarittìmo Monfignor Bottari parlando di quella 

Deità riporta due ifcrùioni, per far vedere effere Hate più 

Giunoni. 

(*) T. XXV. N. III. 

(28) Ovid. lib. 6. de Fatti v. ay. e v. 37. 

(29) Nardini Roma Antica pag. 45y. 

(30) Paufania lib y. cap. 16. 

(3 li Paufania lib. 2. cap. 17. 

(32) Haym Teforo Brit. voi. 2. pag. 177. 
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XLIX. 

HIRCULIS JUVI HIS- 

C N E I I OPUS, 

Beryllo incifum . (i) 

EX MUSEO STROZZIANO ROMAE. 

DE confimilt Herculis gemma fermonem habuimus (2), nunc de hujus numinis Clava aliquid 

delibabimus. Clava ad Herculis gefla fuit armorum validijjima. Palaephatus (3) de Her¬ 

culis Clava inquit. Memorant illam a fe folia habuilTe, Propterea di£la eft Phyllites, 

live foliata, & licet feparata eflet, herbae tamen adpofita pullulabat; atque hinc colleda 

hujufmodi fabula. Memoriae proditum ejl Herculem pojl tot aerumnas Mercurio Clavam confe- 

crajfc, quum ita fcripferit Paufanias (4), Eft ibidem Mercurii fignum, qui cognomento Po- 

lygius dicitur, cui Clavam ab Hercule dedicatam perhibent; fuit etenim ex Oleaftro. Quod 

adjiciunt miraculum, haud fcio an cuiquam fide dignum videri pofllt, eam Clavam radi¬ 

cibus a&is regerminafie. Oleafter certe ille hac etiam aetate monfiratur. Clavam quidem 

Herculem ab Oleaftro, quem ad Saronidem paludem invenerit, abfcidifle ferunt. 

DIO- 

(1) Baro Stofch & Gorius halluci nat i funt, dum haec 

gemma Beryllo fcalpta eft. Eorum ve [ligia in pulchrarum 

artium kifioria Winkelmaun fecuti funt interpretes Itali, in 

voi. 2. pag. 22. praeterea alium in trrortm incidere Guaii, 

feu Curii opus exijiimantes „ 

(2) Pag. ipo. 

(3) Palaephatus de Incred. Hijl. num. 37. pag. 47. 

(4) Paufan. Cor. lih. 2. pag. 93. 
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XLIX. 

ERCOLE GIOVINE 
OPERA DI C N E I 0, 

luci fa in Acqua Marina (0. 

DEL MUSEO STROZZI DJ ROMA, 

DI una fomigliante gemma di Ercole noi abbiamo altrove parlato (2) ora diremo qual¬ 

che cofa della Clava dì quella Deità. La Clava di Ercole fù l’arme potentìlhma per 

le fue imprefe. Palefato così li efpri,me (3) della Clava di Ercole. Fanno menzione avere ella 

delle foglie, perlaqualcofa è detta F illite, 0 gare fronzuta, e benché fojfe feparata, contutto ciò pojla 

appreso all’ erba germogliava, e da queflo è nata quefla favola. Raccontali eh’ Ercole dopo tante 

fue fatiche, e travagli confacrò la fua Clava a Mercurio; mentre così feri ve Paufania (4). E' 

ivi la fatua di Mercurio detto Poligio,, al quale dicono, che Ercole confacrajfe la fua Clava. Ella 

era di Olivo falvatico, Aggiungono una maraviglia, che non fo come pofa efer degna di fede, che 

quefia Clava fi radicò, e rigermogliò. Sicuramente mofrano ancora oggi queflo Olivo falvatico, e 
* 

rtferifeono aver tagliato Ercole la Clava da un tronco di Olivo falvatico, che aveva trovato prefio la 

Palude Saronide. 

Tom. I. N n DIO- 

(1) Il Baron Stofch , cd il Gori sbagliarono mentre quella 

gemma è incifa in Acqua Marina . Tale errore feguitarono i 

Traduttori Italiani ne] voi. 2. pag 22. della Storia delle Belle 

Arti di Winkelmann } inoltre prefero un grande sbaglio ere-* 

dendoli opera di Guaio, 0 Curia». 

(2) pag. rpo, 

(3) Palaeph. de Incred. Hill. n. 37. pag. 47. 

(4) Paufan. Cor. lib. 2. pag. 93. 
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COMMENTARIA DE ANTIQUIS SCALPTORIBUS 

L. 

BLOMimS PALLADIO POTITUS 
C N E I I OPUS 

Gemmae incifum. 

]SX ECTYPIS CHRISTIANI DEHEN, 

QXJum ab Ilo Ilion conderetur parvum Palladis fignum, quod Palladium dein ditium ejl, # Coelo 

delapfum ferunt. Quamobrem attoniti Trojani Apollinem confittium iverunt ; bis Pythia ref- 

pondit, Trojam numquam fore cafuram, fi Palladium intra illius maenia cujlodiretur (i). 

Omnis fpes Danaum, & coepti fiducia belli 

Palladis auxilio femper ftetit ec. (2). 

Q'iapropter in bello a Graecis contra Trojam fufeepto Diomedi Ulyjfique mandatum ejl, ut Palla- 

dium farriperent, qui per cuniculos, vel cloacas arcem afeendentes, obtruncatis ibi cuftodibus, 

fufiulere fimulacrum. Hoc deinde Romam translatum nonnulli tradiderunt, & a Vejtae virginibus 

in penetralibus f acris (3) adfervatum , quae cum confi agra fent, Metellus fefe in ignem injecit, 

ut Palladium fervar et (4). Plura de Palladio vide fis in tomo tertio Hifloriae Infcriptionum, & opti¬ 

marum litterarum Parifienfis (5) Academiae, ubi diverfijfmae de hoc fimulacro habentur fententiae, 

quas in praefenti non efl nofirum perpendere, 

JJnum mirari non definam, Scriptores, qui hoc de furto fermonem inflituerunt, varia de Pal¬ 

ladii raptoribus habere. Euripides Ulyjfem tantum (<5) Paufanias unicum Diomedem (7) Virgi¬ 

li lis (8) Ovidius (9) Silius Italicus (10) Plinius (11) Q. Smimaeus (12) Conon apud Pho- 

tium (13) Dionyfius Halicarnajfeus (14) Ditiys Cretenfs (15) Ulyjfem Diomedemque raptores 

faciunt . 

Antiquorum monumentorum opifices, qui Palladii raptum exprefere, vel Diomedi comitem in 

furto Ulyfem dedere, vel Diomedem tantum raptorem exhibuere, Ulyfes in antiquarum rerum reli¬ 

quiis, quas ha denus injpexi, nunquam Palladii foliis raptor apparet (16). 

(1) Vide SU hai, lib 13. verf. 4T. <è* Aduotationes cu¬ 

rante Dr ikenborch pa1. 6 37 & pereruditas adnotatioi.es 

Ezccbiel. Spnubem in Hymnos Callim. voi. 2. pag. 573. 

(:) Virg'1. /il?. 2. Aer/, verf. 161. 

(3' Pinti cb. in Cam. vita pag. 301. Magna praeterea 

fuit fama Trojanum illud Palladium, quod in Italiam Ae¬ 

neus afportayerat, ibi refidere; ideo plurima Vellae nu- 

mifmata Palladium manu tenentis obferyantur . 

(4) Val. Max. lib. \. cap. 4. num. 4. Quo incendio Me¬ 

tellus inter ipfos ignes raptum Palladium incolume fer* 

yavit. 

(5) Memoires des Jnfcrip. pag. 397. 

(6) Eurip. in Rbefi trag. alt. 3. Sc. j. yerf. jor, 

(7) Paufanias in Att. lib. 1. cap. 22. 

(8) Virgilius lib. 2. Aen. verf. 163. 

(9) Ovid. Metamorpb. fri. 13. verf. 337. 

(10) Sil. Ital. lib. 13. verf. 46. 

(it) Plin, lib. 33. cap. 12. 

(12) £T Smirn, lib. 10. verf. 349. 

Cum 

(13) Conon in narrationibus apud Pbotium eod. 1 SC>. c. 34. 

(14) Dionyfii Halic. lib. 1. 

(15) Dytfis Cret. lib. 5. 

(16) Clar. Goritis Muf. Flor. voi. 2. pag. 68. & Jnfcrip, 

Etr. pag. 75. de hoc Palladii furto fermonem habens i/egli- 

genter auHoritates antiquorum Scriptorum qui de hac re lo¬ 

cuti funt, refert, atque pervertit , de quo leclorem monemus, 

Eximius Fabretti de Columna Trapana ad tabellam Iliadis 

pag. 364. inquit. Id facinus unice a Diomede patratum 

refert Euripides in Rhcf. verf. joi. idemque inferri poffe 

videtur ex pintura illa Athenis olim exiilente , de qua Pau¬ 

fanias lib. I. cap. 22. r,v , xai p fnev iv A-.iyjva 

ao QthoxiraX to|ov , e? Js tu» Avviai « (peci f I/;8 . JAiomede S 

adfuit, <&* Ulyffes, qui in Lemno certe PhiloLtetae pharetram 

cum fagittis, alter Palladium ex Ilio aufert, In cujus loci 

verfone erravit Amafaeus , utriufque attionem pervertens , ac 

(licens . Adhuc extant Diomedes e Lemno Philoftetae la- 

gittas reportans, & Ulyfies ex Ilii arce Palladium furri- 

piens . Nec Gedoyn in Gallica verfone , neque Sylburgius in 

Jais 
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L. 

DIOMEDE COL PALLADIO 
OPERA DI C N E 1 0, 

Incifa in una Gemma. 

DALLE FORME ORIGINALI DEL S1G. CRISTIANO DEHEN. 

E Sfendo fiata fabbricata Troia da Ilo riferifcono efier caduta dal Cielo una piccola (lametta 

di Pallade, che dipoi fù detta il Palladio. Perlaqualcofa attoniti i Troiani andarono a 

confultare Apollo, e n’ebbero dalla Pitia quella rifpafla, che Troia non farebbe mai 

per cadere, fe li cufiodifie nella loro Città il Palladio (i). 

Fin dal Principio della guerra ì Greci 

Pofero ogni fidanza, ogni lor fpeme 

Nell’ ajiito di Palla (2).. 

Quindi nella guerra intraprefa da’ Greci contro di Troja, fù ordinato a Diomede ed Ulifle dì 

rapire il Palladio, i quali per buche fotterranee, o cloache, falendo fopra la fortezza, e avendo 

tolto ogni impedimento con l’uccidere i cufiodi, rapirono il Palladio, Quedo fecondo il fentimento 

di alcuni fù trafportato a Roma, e dalle Vergini Vedali nel loro tempio confervato (3). Mentre 

che quedo bruciava, Metello d gettò dentro il fuoco per confervare il Palladio (4), Molte cofe 

puoi vedere nel tomo terzo delle memorie dell’ Ifcrizioni e Belle Lettere di Parigi (5) dove li 

riferifcono varie oppinioni fopra quedo Palladio, le quali adefiò non fa d’uopo di ponderare. 

Non poffo fare a meno di non maravigliarmi, come li Scrittori, i quali parlarono di quedo 

furto del Palladio, abbiano tenuto diverfe oppinioni fopra i rapitori del medefimo. Euripide (6) 

fa folo UlllTe il rapitore, Paufania (7) il folo Diomede. Virgilio (8) Ovidio (9) Silio Itali¬ 

co (io) Plinio (11) Quinto Smirneo (12) Conone (13) Dionido Alicarnafieo (14) e Ditte Can- 

diotto (15) dicono edere dati rapitori del Palladio Ulide e Diomede indeme . 

Gli Artefici degli antichi Monumenti, i quali efprefiero il rapimento del Palladio, o diedero 

a Diomede UlilTe per compagno di quedo furto, o rapprefentarono fidamente Diomede rapitore. 

Negli antichi Monumenti, che fin adedò ho veduto, mai fi vede rapprefentato folo Ulide come 

yapitor del Palladio ( 16) . 

N n 2 In 

(i) Vedi Sitio Italico lib. 14 v. 41. e circa il Palladio 

le note per opera di Drakenborch pag. 637., e 1’ eruditidime 

annotazioni di Ezechiele Spanemio fopra gl’inni di Calli¬ 

maco voi. 2. pag. 573. (2) Virg. Aen. lib. 2. v. 162. 

(3) Plutarco nella vira di Camillo pag. 301 .Fu fama gran- 

de che ivi ( cioè nel Tempio di Velia ) conferva fi il Palladio 

Troiano portato da Enea in Italia ; perciò fi veggono moltijfme 

medaglie di Vefla, che tiene nelle mani il Palladio. 

(4) Val Max. lib. r. cap. 4. n. 4. Nel quale incendio ( del 

Tempio di Vefla) Metello gettatoci tra le fantine prefe il Pal¬ 

ladio , e illefo lo conferva.. 

(5) Memoires des Ifcrip. pag. 397. 

(6) Eurip. nella Tragedia di Refo Att. 3. fc. I. v. 501. 

(7) Paufan. lib. 1. cap. 22. 

(8) Virg. lib. 2. Aen. 163. 

(9) Ovid. met. lib. 13. v. 337-. 

(10) Sii. Ital. lib. 13. v. 46. 

(11) Plin. lib. 33. cap j 2. 

(iì Q_- Smirneo lib. io. v. 349. 

(13) Conone nelle narrazioni approdo Fozio cod. 186. 

cap. 3.4. 

('4) Dionido Alic lib. r. 

(15) Ditte Candiotto lib. y. 

(16) Il chiaridìmo Dottore Cori nel Mufeo Fior. voi. 2. 

pag. 68., e nelPIfcrizioni della Tofcana pag. 74 parlando 

del Furto del Palladio , trafeuratamente riferifee e guada, 

l’autorità degli antichi Scrittori , i quali hanno pailato di 

queda materia ; perciò avviliamo il lettore. Il Dottidìrno Fab- 

bretti nella fpiegazione della Colonna Traiana alla Tavola 

dell’ Iliade pag. 364. dice . jQuefìa imprefa ,come narra Eu¬ 

ripide nel Refo, v. 501 .fù fatta da Diomede, e par che ciò poffa an¬ 

cora inferirf da quella pittura una volta efflente in Atene , di cui 

parla Paufania nel lib. 1. cap. 22. dicendo àtcy.rjty, l,v, 

ò fjutv io Aiìj/jOU To (pt^oxroiTiS Toipo . 0$ ds Tf,o A6r,va.v cipxipctjf/ilios lAn* 

Diomede fu prefente & UliJJe, il quale tolfe in Lemno la fa¬ 

retra con le faette di Filottete, T altro , cioè Diomede, tolfe da 

Ilio il Palladio. Amafeo sbagliò nel a traduzione di quedo 

luogo confondendo F azione di ambedue , e icendo Vi fono 

ancora Diomede che porta via da Lemno le faette di filottete', 

ed Ulifje che ruba dalla Rocca d'Ilio il Palladio . Nè Silbur- 

gio nelle fue note , nè 1’ Abate Gedoyn nella fua traduzione 

Fran- 
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Cum haec ita fe habeant, rationem fatis afe qui non pofum, ob quam Diomedes Ulyfi in 

omnibus antiquis monumentis praeponatur , cum apud antiquos Scriptores clarior Uly fes Diomede 

Jit, nipote qui ab Homero, Virgilio, caeterifque Graecis, & Latinis au&oribus celebretur, 

Nojlra igitur in gemma Diomedes juvenili facie exhibetur, qui fitper quadrata bafi encar- 

piis ornata fedens, dextera nudatum gladium tenet, JiniJlra autem velo obduci a Palladis fignum 

( erat enim faerum ) nuper raptum gejlans in illud intendit : ex adverfo parva Jurgit columna, 

fupra quam imaguncula aver fa facie Jiat. Alexander Majfeius (17) longe a veritate aberrat, 

quum hac in gemma Bellonae Sacerdotem oeflro percitum infealptum efe arbitratur. Eumdem in er¬ 

rorem incidit Clar. Montfaucon (18) Eos tamen Gorius (19) & Mariettus (20) multis verbis ita 

arguunt cafiigantque, ut omnis prorfus evanejcat dubitatio, tuto que hic a firmetur, a Cneio hic 

caelatum fui fe Diomedem, qui fatale aggrejfus f aerato avellere templo Palladium velatis manibus 

corripuit f aeram effigiem . 

Antiquarii omnes, qui Diomedis gemmas vulgarunt, altum fervant flentium de imaguncula 

illa fitper parva columna fante, quae omnibus fere in locis Diomedem comitatur (21), Nos hoc 

loco levifnnas nofiras conje Auras proponendas arbitramur. In imaguncula, quae fupra columnam 

fiat, vel arcis Genium, vel ex Penatibus unum, vel denique Heroem aliquem, qui exeerandum 

furtum detefiatus faciem averterit, a Scalptore exprefum fuiffie verifimile fit. 

fuis notis hoc menclum emendavere . Erravit quoque Cl Fah- 

Iretti, affirmans ex Euripidis teflimonio hoc facinus patraffe 

Diomedem . Etenim ille in diverfa ejl fententia , dum inquit 

in Rhef. verj. 496. voi. 2. pag. 123. 

Aiax mihi quidem nullo inferior videtur, 

Et Tydei filius. Efl autem praeterea facundifllmum 

Crepitaculum UlylTes, & ferox animo , 

Qui vir affecit contumelia hanc regionem plurima , 

Qui nuper in templum Palladis profeftus 

Furatus Palladium ad Naves Argivorum tulit. 

ATHEE- 

(17) Al. Maffid Geni. fg. pag. 2, T. 78. & feq. 

(18) Montf. Antiq voi. 1. T. 6j, pag. 125, 

(19) Gori loc. cit. 

(20) Mariette Pierres Gravées ec. T. 64. 

(' r) Mariette loc■ cit. de hac imaguncula ita inquit, La 
Colonne furmontée d’une ilatue , qui fe prefent par le dos » 

etoit fans doute neceflaire pour determiner le fujet, cac 

dans toutes les gravures, qui en donnent la reprefenta- 

tion , meme celles qui font compofées autremenr que cel- 

le-ci, cetre colonne s'y trouve conflamment, Si toujoutS 

dans la meme polition, 
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In quello flato di cofe non poffo comprender la ragione,perchè in tutti gli antichi Monumenti 

è antepoflo Diomede ad Ulilfe, quantunque appreffo gli antichi Scrittori fia piu illuflre Ulilfe 

che Diomede, come abbiamo da Omero e Virgilio, e dal reflante dei Greci, e Latini Autori. 

Nella noftra gemma adunque fi vede Diomede con aria giovanile, il quale fiede fopra una 

baie quadrata, ornata di felloni, tenendo nella mano deflra il nudo ferro, nella finiflra coperta col 

velo il Palladio, perchè era cofa facra,e contemplando il fuo furto. Dirimpetto vi è una colonnetta 

fopra la quale vi è una piccola figura in piedi, che ha voltato le fpalle a Diomede. Aleffandro 

Maffei (17) cadde già in grandiffimo errore col giudicare effere incifo in quella gemma un 

Sacerdote fanatico della Dea Bellona, e feguitò le fue pedate il Chiarifiimo Montfaucon (i 8). 

Il Chiarifiimo Gori (19), ed infieme Manette (20) hanno con folide ragioni confutato le deboli 

congetture dei mentovati Antiquarii, ed hanno dileguato del tutto ogni dubbiezza, e ficuramente 

flabilito effere flato incifo in quella gemma Diomede, che rapifee dal fagro Tempio il Palladio, 

e con le mani velate fura la facra immagine. 

Tutti gli Antiquarii, i quali hanno pubblicato quelle gemme di Diomede, non parlano 

niente di quella figura in piedi che flà fopra quella colonnetta, la quale quali fempre fi vede 

rapprefentata in quella imprefa di Diomede (21). Noi pertanto proponiamo le nollre deboliflìme 

congetture. Può elfer verifimile che abbia voluto l’incifore efprimere in quella llatuetta, che Uà 

fopra la colonna, o il Genio della Rocca, o uno degli Dei Penati, o finalmente qualche Eroe, 

che per non vedere sì efecrando furto abbia altrove voltata la faccia. 

UN 

Francefe correderò quello errore , Sbagliò ancora il Chiar. Simulacro di lei , fu dell' Argive 

Fabbretti ad attribuire quella imprefa a Diomede fopra 1’ au- Navi il porto : ec. ec. 

torità di Euripide : poiché quello Scrittore è di fentimento (17) Al. Maffei Gemm. fig. pag. 2. T. 78. ec. 

differente, mentre dice nella Tragedia di Refo v. 496. 

Aiace, a mio parer, nulla è inferiore 

E il Figlimi di Tideo : v' ha poi colui 

Gran parlatore , e che fufurra ognora 

Uliffe , e V alma porta affai feroce , 

Ed egli fu cofiui , eh' un onta efh'ema 

A quefio fttol recò ; poiché nel Tempio 

f)( Falla gito, ed involato il fagro 

(iS) Montf. Antiq. voi. 1. T. 67. pag. 12$. 

(19) Gori luog. cit. pag. 69. 

(20) Mariette T. 94. 

(21) Mariette nel luogo citato dice. La Colonne furmontée 

d'une fatue , qui fe preferite par le dot, etoit fans doute ne- 

cefi aire pour determiner le fujet, car dans toutes les gravures , 

qui en donnent la reprefentation, meme celles qui font composées 

autrement que celle-cì , cette colonne s'y trouve conflamment, 

& toujours dans la meme pofltion . 
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Lì 

A T I E T A’ 
C N E I I OPUS 

Hyacintho incifum. 

APUD VICECOMITEM DUNCANNON. 

T hieta vitior hac in gemma exprimitur, qui flans dextram ad caput attollit, &“ e vafculo oleum 

fundit, ftmiftra vero fluens per fetius oleum colligit ad corpus totum ungendum. Ad lae¬ 

vam menfla vas Victoriae fignuni fuflinens (i) confpicitur. Athletarum certamen a M. Scauri 

traftum eft munificentia, ut narrat Valerius Maximus (2) . Noflrae gemmae bene congruit id quod 

ait Quintilianus ( lib. 8. cap. 3. pag. 460. ) Pulcher afpeftu fit Athleta, cujus lacertos exer¬ 

citatio expreftit, idem certamini paratior. Divinus Plato (3) ad corpora exercenda, & ad bel¬ 

lum aptiora reddenda luti a e uflum laudat approbat que, adeo quidem ut puellas ipfas, mulier efque 

lattari, & faltare una cum viris jubeat. Id confirmatum eft ab elegante Propertio (4) & Ovi¬ 

dio (5). Primum Lycurgus Lacaedemonmn legislator haec praeceperat, ut Plutarchus inquit (6); 

Percunfranti cur corpora virginum curfu, lu£ta, difci, & jacuii jafru exerceret, refpondit ; 

ut in valido corpore foetus validas agens radices pulchre adolefcat, ipfaeque deinde mulie¬ 

res robore in partu fretae dolores facile fuftineant, atque fuperent: utque fi ita neceflitas 

poftulet, pro fe fuifque liberis & patria pugnare queant. Euripides vero Athletas folidiflwiis 

reprobat rationibus, longamque malorum ex ludis iflis fluentium feriem memorat inquiens (7), 

Cum multa Graeciam mala occupaverint, 

Nil pejus Athletis tamen monflraveris. 

Difcunt neque hi vixifte recte, nec valent, 

Qui nam poteft ventri vir ullus deditus. 

Gulaeque fervus poflidcre patrias 

Opes vel ingentes? nec effe pauperes 

Rurfus valent, ac ferre fortunae vices. 

Affueti enim non funt bonis hi moribus, 

At afpere mutantur in quamplurima ec. 

Locus ille, in quo lutlatores oleo ungebantur, a Graecis ALsrryytov a Latinis Elaeothofium & 

unti narium vocabatur: ex hoc migrqbant in alium, qui Conifterium dicebatur, ubi pulvere confper- 

geban- 

( r ) In vilia Medicea obfervantur duo fatuae marmoreae no- 

jlrae gemmae pvorfus fimi le s . 

(2) Val. Max- lih. 2. cap. 4. num. 7. Plutarchus in quaejl. 

conviv. quaefi. 4. narrat. Is ajebat nuper fe grammaticum 

audiviffe , qui luftam omnium certaminum effe antiquiffi- 

mum dicebat. ; idque Titi Livi dee. 1. lib. 1. c. 1 5. tefiimonio 

confirmatum . Ludicrum fuit. Equi, pugilefque ex Etruria 

maxime acciti. Et Dee. 4. lib. 9. cap. 14. Athletarum quo¬ 

que certamen tum primo Romanis fpeftaculo fuit , ficiliset 

Ana. Rom. 563. Appianus vero Alex, de Bello civili lib. 1. 

voi. 2. pag. 687. inquit: Nam Athletas caeteraque ludicra 

univerfa in Urbem Sylla Mithrklatici belli, atque civilis 

occafione tranftulerat, caufam praetexens quod populum 

poli: tot labores recrearet. Anti. Rom. 672. Negari tamen 

haud pote fi, etiam ante Syllam Athletarum fpedi acula Romae 

fuiffe vifia. Athletarum numen, enarrante Paufiania lib. j. 

cap. 14. Mercurius erat, ideo Enagonius nuncupatus. De loco 

in quo fiefie exercebant vide Pauvinium de T^ud. Cire. lib. 2. 

cap. t. 

(3) Piat. lib. 7. leg. pag. 566. Acerbe vapulat ab Eufiebio 

in Praep. Evang. lib. 13. cap. 12. 

(4) Propert. lib. 3. E leg. 14. 

(3) Ovid. in Epifi. Paridis ad Helenam verfi. 149. 

(6) Plutarchus Lacon. Apophteg. voi. 1. pag. 398. Monti- 

mentum plane /iugulare in Mufieo Kirkeriano extat, in quo 

Athleta, nec non rohu/la femina inter fie luNantes obfervantur. 

(7) In fragmentis in Autolico pag. 62. & in Athen. Deipn. 

lib. 10. pag. 413. Vide Lucianum de Gymnafi. voi. 2. pag. 883. 

ubi Anacbarfis Scyta foli di fimi s argumentis ludiae /udum & 

alia exercitia improbat, & Solon defendit. 
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LI. 

UN LOTTATORE 
OPERA DI C N E 1 0, 

Incifa in un Giacinto. 

APPRESSO IL VISCONTE DUNCANNON. 

CI fi preferita in queha gemma un Atleta vincitore, il quale alzata verfo il capo la delira, 

in cui tiene un vafetto, fparge l'opra il petto dell’olio, che ha raccogliendo con la finihra 

mano per ungerli tutto il corpo (i); dalla finihra parte vi è una menfa , fopra della 

quale vi è poho un vaio, folito contrafiegno dei premj dei vincitori. L’origine di quehi giuochi 

l’abbiamo da Valerio Maliimo (a). Il giuoco degli Atleti (0 Lottatori) fu introdotto per la magni¬ 

ficenza di Marco Scauro. Conviene colla nohra gemma ciò che dice Quintiliano ( lib. 8. 

cap. 3. pag. 460.) fi a /’ Atleta bello di afpetto, il di cui efercizio rilevò i mufcoli, e fa più 

apparecchiato al combattimento. Il Divino Platone (3) loda, ed approva l’ufo della lotta 

per l’efercizio dei corpi, e per renderfi più adattati a guerreggiare; talmentechè comanda di 

fare alla lotta, e di faltare le ragazze, e le donne infieme con gli uomini. Ciò è confermato 

dall’elegante Properzio (4), e da Ovidio (5). Prima di Platone Licurgo legislatore deg'i Spartani 

aveva comandato'quehe cofe, dicendo di lui Plutarco. Ad un'altro, che li domandava perchè 

avejfe obbligato le ragazze ad efercitarfi nel corfo, nella lotta, nel lanciare il difco, e nel Jdettare, 

rifpofe, perchè il feto in un corpo robujlo gettando forti radici venga a crefcere, come conviene, e dipoi 

V ijl effe femmine e fendo forti, nel parto facilmente fopportino, e fuperino i dolori; e Je la necejjità lo 

richiede pofano combattere per fe ftefie, per i loro figli, e per la patria. Euripide (7) con ragioni aliai 

forti condanna gli Atleti, e dimohra la lunga ferie dei mali, che derivano da quehi giuochi. 

Fra mille, e mille danni, onde va Grecia 

Piena, nejfun peggìor è della fiirpe 

De' Lottatori; prima ejfi nè fanno, 

Nè pofon ben condur la vita loro; 

Perocché, come un uomo, il qual per trarne 

Il vitto ferve, e per faziar la fame 

Di ricchezze, onde fa d'utile al patrio 

Suolo ? Coftor nè Joftener già panno 

Povera conclizion, nè alle venture 

Accomodarf ; perocché feguendo 

I coflumi non retti, è loro grave 

II paffare ad ijlenti. 

All' opre è fcorto, potrà far acquiflo 

Il luogo dove fi ungevano i Lottatori fi chiamava l’EIeotofio, che era una camera, dalla 

quale poi pahavano in un’altra, che fi chiamava Coniherio , dove fi afpergevano di polve¬ 

re 

(1) Nella Galleria di Villa Medici fi veggono due flatue 

ilmilifiìme alla noilra gemma . 

(2) Val. Max. lib. 2. cap. 4. n. 7. Plutarco nelle Que- 

fiioni Convivali lib. 2. quell. 4. narra . QjieJlo diceva avere 

intefo poco fa un grammatico, il quale diceva, che la lotta 

tra tutti i giuochi era il più antico. E ciò è confermato da 

Tito Livio Dee. r. lib. 1. cap. jy. LoJpettacolo fù di Cavalli, 

e di Vagili fatti principalmente venire dall' Etruria , e Dee. 4. 

lib. 9. cap. 14. Il combattimento degli Atleti allora (i vidde 

la prima volta in Roma , che fu intorno agli anni di Roma 

56;. Ma Appiano Alcfiandrino delle guerre Civili lib. 1. 

voi. 2. pag 687, dice . Imperocché Siila in occajìone della 

guerra di Mitridate, e civile aveva trafportato a Roma 

gli Atleti, e tutti gli altri fpettacoli, trovando il preteflo 

di ricreare il popolo dopo tante fatiche. Non fi può tuttavia 

rugare, che ancora avanti Siila follerò fiati veduti in 

Roma gli fpettacoli degli Atleti, e ciò feguì circa agli 

anni di Roma 6ji. La Deità degli Atleti al riferir di Paufa- 

nia lib. 5. cap. 14. fu Mercurio, perciò detto Enagonio. 

Del luogo, dove fi efercitavano i Lottatori, vedi Panvinio 

dei Giuochi Circenfi lib. 2. cap. 1. 

(3) Plat. lib. 7. delle Leggi pag. 566. Acerbamente è 

riprefo da Eufebio nella Prep. Evang. lib. 13. cap. 12. 

(4) Propert lib. 3 Elcg. 14. 

(y) Ovidio nell’Epillola di Paride ad Elena v. 149. 

(6) Plutarco negli Apoftegmi dei Lacedemoni voi. 1. 

pag. 398. Un Monumento certo (ingoiare efifie nel Mulco 

Kirkeriano , nel quale fi ofierva un Lottatore, che combatte 

con una robufta donna . 

(7) Nei frammenti di Euripide nell’Autolico pag. 61. 

e in Ateneo lib. io. pag. 413. Vedi Luciano voi. 2 p. 883. 

nel Ginnafio, dove Anacarfi Scita con fortifiìmi argumenti 

parla contro la lotta, cd altri limili efercizii, e Solone 

gli difende . 
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gebantur (8) Athletae majori gloria honorabantur Aconiti, quia difficilius lattare pulvere non confperfs 

erat: ideo Dioxippus celebratur a Plinio (9) qui Pancratia Olympia citra pulveris tafrum (quod 

vocant Aconiti ) vicit : Coniti Nemeaea . 6lar. Facciolati in verbi interpretatione Aconitus 

ballucinatus efi, nam citra laborem eft interpretatus, adducens Plinium, qui inquit, quod Aconiti 

dicunt, perinde ac fi diceret, fne labore vicit. Etiam Horatii (10) locus, fcilicet line pulvere pal¬ 

mae, omnes interpretes contra explicavere palmae line labore. Ut de vafe, quod menfa fujlinet, fermo 

ijlituatur Cl. Viri Gorii utar eruditis objervationibus, quas in Luttatoris (11) fatua explananda edidit. 

Accedit vafculum, quod tamquam infigne vifforiae fuae monimentum pulcherrimo aptillimo- 

que geftu manibus praefert, vel potius oftentat. Nam praeter Palmam, Coronas, Clypeos, 

Velles, Annulos, Amphoras quoque, & Phialas, & facros Lebetes, ac Pateras Athletis yi£lo- 

ribus donatas fui Te perlpeclum eft (12,). Quae munera in eorum confpeftu fuper inenfas 

ponebantur, ut ad vitloriae laudem confequendam invitto animi robore vehementius acceiv 

derentur. Virgilii verfus elegantillimi Mentio haudquaquam praetereundi funt (13)? 

Munera principio ante oculos, Circoque locantur 

In medio: lacri tripodes, viridefque coronae. 

Et palmae, pretium vifroribus, armaque, & oftrq 

Perfufae velles, argenti, aurique talenta. 

qic panilo pojl. 

Tertia dona facit geminos ex aere lebetas, 

Cymbiaque argento perfe&a, atque afpera lignis. 

Athletae Jovi fupplicantes poft vi&oriam coronas offerebant, armaque Athletica in templis 

Deorum lufpendebant. Olcula etiam pro praemio, & convivia, atque inter cives locum, 

fedemque acceptfte legimus; quae praemia, ut arbitror, AySpsix vocabantur; quorum fit men¬ 

tio in hoc perraro lapide apud celeberrimum D. Bernardum Montfauconium fummum anti¬ 

quitatis amplificatorem (14) 

ATIS AMTPAAOr AN TEIA 

Haec infcriptio pertinet ad Agim, ut credo, vhftorem, qui praemia xvhsiy adfecutus eft. 

Athenaeus de Conviviis dilTerens (15) horum ita meminit. Ta. Se h ZTtxprvi tf)eiSirsiat, uscì rapk 

r><c kpnrv ANùPcfA (zerct èrgetela? ai Totem suvyjyov. Spartani ad patria Phiditia, Cretenfes 

ftd AN APPI A, maxima cura fuos conducebant, ANAPEION appellabant locum, in quo fefe viri 

cognati conducere folebant; de quo multa notari polfunt in antiqua infcriptione perinfigni, 

quae Venetiis relata in Gruteriano extat Thelauro ( 16) . 

Honores tandem quibus Athletas antiqui profeqnebantur (17) ufque eo procedere, ut praeter 

munera, de quibus loquuti fumus, inter populares plaufus bis triumpharent, & prima quidem vice 

in eodem Stadio, altera vero cum in patriam excifis moenibus (18) curru invehebantur ; quumque 

triumphantes ducerentur pluribus pretiofis donabantur praemiis, vittoriaeque pompam convivio coro¬ 

nabant ( 19) Poetae vero aliquando Jponte, aliquando mercede condutti carmina in illorum laudem 

pangebant (20) eorum nomina in publicas tabulas referebantur? S. C. illorum encomia iu lapidibus 

infcuH 

(8Ì Confitte ad hanc rem virum ex prine’pihus Anatis Or- 

rery in Plinii Junioris vita epiftohs praefixa pag. 26. Vide fis 

Luci anum in praefato dialogo de Gy in na pii. 

(9) Piiu. Hift lib. ] S. caP- n-De hoc pcrillugri Athleta 

yide Aelianum Var Hifil. Ub. 10. cap. 22. & lib. 12. cap. 58. 

(roi Horat. Ub. r. Epifi. 1. verf. 49. 

(11) Gori Muf. Florent, voi. 3 de fatuis pa<r. 75. Quae 

vero fpecies vaforum efifet, quibus luHatores donabantur, diffi¬ 

cillimum prorfus eft divinari Si quis autem varias vafculorum 

feries no j ceve deftderat adeat Pollucem in Onomaftico lib- 6. 

cap. 16. Macrobium in faturnalibus lib 5. cap. 21. Clar. 

Ridolfib. Venuti in Collefl Antiq pag. 73. Haud tamen unum 

praemiorum, quibus Athletae vitfores donabantur , erat genus , 

filar. Buonarroti ( Off er v azioni /opra i Medaglioni p. 317.) efil 

infpiciendus , qui pererudite varias praemiorum refert fpecies . 

(12) Pindarus Iftm. Od. 1. Ex Horat. Carni, lib. 4. Od. 8. 

(13) Vir gii. lib- $. Aeneid. verf. 1 59. & lliad. verf. 226. 

(14) In Diario Italico cap. 28. pag. 422. num. 4. 

(ij) Atben. lib. <?. cap. 2. 

(16'i Gru ter Inferi p. pag. 216. fed vide praefert i m Infcrip. 

ftngularem de Aurelio Grut. pag. 314. 

(17) Tanquam numina, Athletas ex Apollinis auBoritate 

prifei venerabantur. Eufeb. Praep. Ev. lib. 5. cap. 13. 

(18) Burette Mcmoires des Infer, voi. 1. pag. 364. 

(19) Diodorus Sic. lib. 13. pag 608. narrat. Exaenetum 

inveftum curru in Urbem : bigae 300. candidis equis om¬ 

nes Agrigentinae fediva pompa celebrabantur . 

(20) Vide Autolog. lib. i.eap. 1. lib. 2. cap. 1 .lib. 3. cap. 2. 
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re (8). I Lottatori, che non erano afperfi di polvere, confeguivano maggior gloria, efiendo in tal modo 

più difficile il lottare. Perciò è celebrato da Plinio Dioxippo (9) il quale fu vincitore nei giuochi 

Olimplici fenza polvere, e ne" Netnei colla polvere. Il celebre Facciolati sbagliò nella interpretazione 

della parola Aconitus, interpretandola fenza fatica, e riportando il palio di Plinio, quello che dicono 

Aconiti, come fe dicefte; vinfe fenza fatica. Ancora un luogo di Orazio (io) cioè fine pulvere palmae, 

palme fenza polvere, è flato fpiegato al contrario da tutti gl’interpreti paline fenza fatica. Circa 

il vaio collocato fopra la menfa, mi fervirò dell’erudite offiervazioni del Chiariffimo Gori (11) 

nella fpiegazione di una ftatua di un lottatore, che così dice. Quefeo vafo è come un monumento 

infigne della fua vittoria, il quale egli tiene nelle mani, anzi piuttojlo ne fa pompa. Imperocché è 

chiari fimo e fere fate date agli Atleti vincitori, oltre le palme, le corone, gli feudi, le vefti, gli 

anelli, ancora le anfore, vaft, e patere (12) i quali doni fe ponevano in vifea fopra le menfe, acciocché 

con maggiore coraggio fe accende fero a confeguire le lodi della vittoria. Non fono perciò da trafeurarfe 

alcuni eleganti fimi verfi di Virgilio (13). 

e poco doppo 

Due gran vafe di bronzo, ed in argento 

Lavorate due Tazze, ed a figure 

Scolte in bufo rilievo è il terzo dono. 

In vifea efpofli, e all' ampio Circo in mezzo 

Stannofi i doni in pria: verdi corone 

Premio de’ Vincitori, e palme, e fiacri 

Tripodi, ed armi, e colorate d'0[irò 

Vefti, e d'argento, e d'or ricchi talenti. 

Gli Atleti dopo la vittoria oferivano a Giove le corone, e fofpendevano le armi atletiche nei tempii 

degli Dei. Noi leggiamo aver ricevuto ancora per premio baci, conviti, e il pofto di federe tra i 

cittadini, i quali premit io giudico, che fe chiamafero avòpetu. cioè cofe fpettanti ad uomini, dei quali 

premii fe ne fa menzione in una rarifima ifcrizione apprefo il celebre D. Bernardo Montfaucon (14) 

grande illuftratore delI' antichità . 

AHS AMTPAAOY ANAPEIA 

AGIDE D’ A MIRALO VINCITORE DEI GIUOCHI ANDREI 

Qtiefta ifcrizione appartiene ad Agide, come credo vincitore, il quale confeguì quefti premii, Ateneo 

parlando dei Conviti (15) così fi efprime. Gli Spartani con gran premura conducevano i loro ai gì ito eh 

Patrii Fi dì zìi, ì Cretenfi agli Andrei. ANAPEION chiamavano il luogo nel quale folevano radunarfi 

tnfteme gli uomini parenti fra di loro : fopra di ciò molte cofe pafio.no ofervarfe in una pregìatijfema 

antica ifcrizione riportata nel Teforo del Grutero (e<5). 

Gli onori, che confeguivano gli antichi Atleti (17) arrivarono a tal Pegno, che oltre i 

doni, dei quali abbiamo parlato, gli Atleti due volte tra i plaufi popolari trionfavano, prima 

nel medefimo Stadio, dopo rotte le mura (1 8) erano condotti in un cocchio per la lor patria (19), 

e trionfanti erano di preziofi doni arricchiti, e coronavano con conviti ia pompa della loro 

vittoria. I Poeti alle volte fpontaneamente, e qualche volta pagati encomiavano coi loro verli 

quefti vincitori (20), fi regiftravano nelle pubbliche tavole i loro nomi, per decreto del Senato 

Tom. I. O 

(8) Vedi a quello proposto Milord Orrery nella vira di 

Plinio Juniore, e Luciano nel luogo di fopra mentovato. 

(9) Plin. lib. 35. cap. ir. Di quello famofo Lottatore 

lib. io. cap. 22. e lib. i:. cap. 50. 

(10) Orat. lib. 1. Epill. 1. v. 49. 

(11) Gori voi. 3. pag. 75. Di quali fpecie foffero i 

vali, i quali fi davano ai Lottatori, è difficilifiìmo il po¬ 

terlo indovinare Se qualcuno bramafle di conofcere le 

varie ferie di vali yegga Polluce nell’ Onomallico lib. 6. 

cap. 16. Macrobio nei Saturnali lib. y. cap. n. e il Chiar. 

Rid. Venuti nella Raccolta dell’antichità pag. 73. Per i 

differenti doni, che fi davano ai Lottatori vincitori , merita 

di effer confultato 1’eruditiffimo Buonarroti nell’Oflerva- 

aioni fopra i medaglioni pag. 317. il quale con la fua folita 

e rara erudizione , riferifee infinite fpccie di premii. 

o le 

(12) Pindaro Ift. od. r. & Horat. carni, lib. 4. od. 8, 

(13) Virg. lib. 5. Aeneid. v. 109. e 266. 
(14) Montf. nel Diario Italico pag. 422. cap. 8. n. 4. 

(15) Ateo, lib- y. cap. 2. 

(16) Gruter. Ifcr. pag. 216. Vedi ancora una fingolare 

ifcrizione Grut. luog. cit. pag. 314. 

(17) Gli Atleti per autorità di Apollo erano al dir di Eufe- 

bio Prep. Evang. lib. y. cap. 13. venerati come Numi . 

(18) Burette Memor, des Infer, voi. 1. pag. 364. 

(19) Diodoro Siculo dice, che Ejjeneto di Agrigento fu 

condotto in Città in un cocchio trionfante. Trecento bighe 

tirate da cavalli bianchi, le quali tutte erano degli Agri» 

gentini, con pompa fefliva fi celebravano . 

(20) Vedi l’Antologìa lib. 1. cap. 1. lib. 2. cap. i. © 

lib. 3. cap. a. 
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infculpebantur, marmore aque flgna illorum vultum imitantia publico aere collocabantur : dein ab artis 

exercitio declarabantur immunes, & publicis alebantur expenfls (21) quae quidem omnia a Clar. 

Burette furnma cum eruditione explanantur (22). Jnfuper Nicodorus Pugil ( ut inquit Aelianus 

Var, Hijl, lib. 2, cap. 23.) facitis efl Legislator, & Mantinentibus leges circa tempus Arta¬ 

xerxis Mnemonis condidit. Incredibile pene ejl quod de Athletis narrat Lucianus ( de Gymnajiis 

cap, 10, pag. 890.) inqmens. Et laudatos Athletas, & honore Diis aequatum, qui vicerit 

aliquos. Sed magis mirum efl, quod de Euthymio protulit Plinius lib. 7. cap. 47. Confecratus 

eli vivus fentienfque. Oraculi ejufdem juffu, & Jovis Deorum fammi adflipulatu, Eutymus 

, , . , femper Olimpia vittor, aut femel vittus. 

Si celeberrimos quofque Athletas heic referre vellem tempore prorfus abuterer: verum Milo¬ 

nem praeterire nefas, de quo Solinus (43). Quod ittu nudae manus Taurum fecit vittimato, 

eumque folidum, qua mattaverat, die alfumplit folus nongravatim. Theagenes vero adeo vir¬ 

tute claurit, ut quadringentas coronas retulijfe memoriae proditum jit (24). Diagoras, ut inquit 

Aulus Gellius (25) Tres filios adolefcentes habuit, unum Pugilem, alterum Pancratiaflen, ter¬ 

tium Luttatorem, eofque omnes vidit vincere coronarique eodem Olympiae die, & cum 

ibi eum tres adolefcentes amplexi, coronis fuis in caput patris pofitis, fuaviarentur ; cum¬ 

que populus gratulabundus flores undique in eum jaceret, ibi in fladio, infpettante populo, 

in ofculis atque in manibus filiorum animam efflavit. Ea res ofculorum certamen mihi in men¬ 

tem revocat. Apud Nifaeos Megarenfes ( ut refert Sch^ebelius in Bionem pag. 225.) fuit feffum, 

in quo pueri ofculis de palma certabant, ita ut cui judex ad dijudicanda ofcula conflitutus, 

eam tribuiffet, is coronis exornatus domum rediret. Theocritus Idil. 12. verf. 30. inquit. 

Hofpites honoraflis Dioclem, amatorem puerorum. 

Semper primo vere ad iplius tumulum congregati 

Pueri certant ofculi vittoriani reportare: 

Quique labra labris dulcius impreflerit, 

Is coronis oneratus ad fuam matrem revertitur. 

'Beatus ille quoque, qui puerilium illorum ofculorum arbiter efl. 

Liceat caput hoc Vitruvii loco, qui maxime ad corrupti faecali mores, maxime que ad rem noflram 

declarandam conducit, abfolvere. Elegantijfnnus igitur Ar cinte clarae praeceptor ait (20). Nobilibus 

Athletis, qui Olympia, Pythia, lflhmia, Nemaea viciffent, Graecorum majores ita magnos 

honores conftituerunt, uti non modo in conventu flantes cum palma, & corona ferant lau¬ 

des, fed etiam cum revertuntur in fuas civitates cum vittoria triumphantes quadrigis in 

moenia, & in patrias invehantur, e reque publica perpetua vita condituris vettigalibus fruan- 

tur , Cum ergo id animadvertam, admiror, quod non ita fcriptoribus iidem honores, etiam- 

que majores, fint tributi, qui infinitas utilitates aevo perpetuo omnibus gentibus praeflant. 

Id enim magis erat inllitui dignum, quod Athletae fua corpora exercitationibus efficiunt 

fortiora, fcriptores non folum fuos fenfus perficiunt, fed etiam omnium, libris ad difcen- 

dum, & animos exacuendos praeparantes praecepta. Quid enim Milo Crotoniates, quod fuit 

invittus, prodefl hominibus? aut caeteri qui eo genere fuerunt vittores? nifi quod dum vixe¬ 

runt ipfi inter fuos cives habuerunt nobilitatem, Pythagorae vero praecepta, Democriti, 

Platonis, Arifiotelis caeterorumque fapientium quotidiana perpetuis indufiriis culta, non 

folum fuis civibus, fed etiam omnibus gentibus recentes & floridos edunt fruttus; E quibus 

qui 

(21) Quamplurimi Statuarii, atque Pi floret fecerunt Athle¬ 

tas , Batton , Ce nchraviis, Calchoflenes , Euchir, Glaucides , 

Hicanus, Heliodorus , Patrocles , Perecliments , Polis, Poli- 

dorus , PoJfidonius , Protogenes , & Zeuxis . Plin. Uh. 34. c 8. 

& lib. 3 S- cap 2. 9. & 10. Vide etiam P anfani am Uh. 6. 

sap. 1. 2. 10. 12. iy. uhi plura notatu digna. 

(22) Memoires des lnfcript. voi. 1. Confulejis 0flavit Fal¬ 

conieri Athleticas Infcriptiones, & Buonarroti OJJerv.p. 357. 

& 359. Digertationes Agon. Eduardi Corfiui . 

(23) Jul Solini Polybi fi. cap. t. pag. 8. & Cl, Salmafii 

Exercitationes Plinianas & Cic. de Seneflute cap. 9. & 10. 

(24) Paujan. El. Uh. 6. cap. io. es* xr. 

(25) Aiti. Geli. Uh. 3. cap. iy. pag. 108. 

(26) Vitruv. lib. 9. Praef. 
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!e loro Iodi s’incidevano nell’ifcrizioni, ed a fpefe pubbliche s’inalzavano le loro flatue (21), 

ed erano efentati dal loro efercizio, ed alimentati a fpefe del pubblico. Tutte quelle cole 

fono con fomma erudizione illudiate dal Chiariffimo Burette (22). Inoltre Nicodoro Pugile 

( come dice Ebano Var. Hill. lib. 2. cap. 23.) fù fatto legislatore, e intorno al tempo di Artaferfe 

Mnemone dette le leggi ai popoli di Mantinea. E quali incredibile ciò che narra degli Atleti 

Luciano (de Gymnaf. voi. 2. cap. io. pag. 890.) dicendo. Erano ricolmati di lode gli Atleti 

vincitori, e nell' onore uguagliato agli Dei chi avea vinto alcuni. Ma è cola più maravigbofa quel 

che riferifce Plinio (lib. 7. cap. 47.) di Eutimio Pugile, il quale fu confacrato vivente, e con 

tutti i fuoi fentimenti per comando del medefimo oracolo, e per confenfo di Giove il fonano degli 

Dei . . . . fempr e vincitore nell’Olimpia, 0 una fola volta vinto. 

Se io voleffi. riferire tutti i fa moli Atleti, abuferei certamente del tempo ; folamentc parlerò 

di Milone, che al riferir di Solino (2 3) con un colpo di nuda mano fece vittima un Toro, e Jòlo nello ftejfo 

giorno fe lo mangiò, e non fi J'enti aggravato. Di Teagene li narra (24), che fi refe tanto celebre pel 

fuo valore, che riportò, come narrafi, dalle fue vittorie fopra mille quattrocento corone. Diagora, 

come riferifce Aulo Gellio (25), ebbe tre figli; uno Pugile, V altro Pancraziafie, il terzo Lottatore, e 

gli vidde tutti e tre vincere, ed effer coronati nellifisfio giorno ad Olimpia, ed avendo abbi accinti, e 

baciati dalla confolazione i tre figli, i quali ave-nano pcfiìe le loro corone fopra il capo del padre, ed il 

Popolo congratulandofi, e fpargendo fopra di lui de'fiori, ivi nello Stadio, alla vifita del popolo ftefo,fra 

i baci, e gli amplejfi dei figliuoli efialò l anima. Mi viene in mente un combattimento di baci predo 

i Nifei di Megara (come riferifce Schwebelio fopra Bione pag. 225.). Fu un giorno feftivo prejfo 

i Megarefi, nel quale i fanciulli combattevano per la vittoria col baciare, dimamerache era cofti tuito 

un giudice per giudicare dei baci, e riceveva la palma chi meglio baciava; quefii coronato fe ne 

tornava vittoriofo a cafia. Teocrito Idil. ij. v. 30. dice 

Ofpite voflro l'Attico Diocle F chi più dolci labbra a labbra a figge, 

De' giovani amatore in pregio ave fi e . piede alla madre di ghirlande onufio. 

Sempre all' aprir di primavera a torme Beato quegli ancor, che di tai baci 

Gareggiano i fanciulli alla fina tomba, Giudice è fatto. 

Per riportar ne'baci il maggior vanto. 

Per corona di quella mia fpiegazione riferirò un luogo di Vitruvio (26) adattatiflimo alla 

nofìra materia, e ai collumi corrotti di quel leccio. Quello elegantiffimo Precettore dell’Ar¬ 

chitettura dice. Gli antichi Greci fiabilirono onori così grandi ai celebri Lottatori, che vinto avejfero 

nei giuochi Olimpici, Pitii, Iftmii, e Netti ei, che non folamente e fendo nelle pubbliche adunanze 

ricevono applaufi uniti alle loro palme, e corone, ma ai.cor a quando ritornano vittoriofi nelle città 

loro fopra delle quadrighe fono portati dentro le mura della lor patria, e per tutta la loro vita 

godono penfioni afegnate dalle pubbliche entrate. Quando io ciò rifletto mi maraviglio, come non fiano 

fiati concefi gl'ifiejfi, e ancora maggiori onori a quelli Scrittori, i quali fanno infinito giovamento a 

tutto il mondo. Sarebbe flato infatti a fai piu degno iftituto ; perchè i Lottatori con l'efercizio fanno 

i corpi loro più robufti ,< ma gli Scrittori non folamente perfezionano i loro proprii fentimenti, ma 

ancora di tutti gli altri regi fraudo nei libri i precetti per imparare, e per rendere il nofiro animo piu 

acuto, e rifvegliato. Di che giovamento è fiato agli uomini, che fa flato invincibile Milone Crotoniate è 

0 gli altri che fono fiati nell' iflefio genere vittoriofi? fe non che e fi mentre vi fero furono celebrati- 

fra i loro concittadini. Ma i precetti quotidiani di Pittagora, di Democrito, di Piatone, e di Arifiotile, 

e di tutti gli altri Savii, fempr e con continue fatiche coltivati, non folo a'proprii cittadini, ma a tutto il 

O o 2 mon¬ 

ili) Moltiflimi {tatuarli, e pittori efprefTero gli Atleti 

Battone , Cenciame , Calcoftene , Euchire , Glaucide , Jcano, 

Eliodoro, Micone, Patrocle, Periclemeno, Polide, Foli- 

doio , Poflìdonio , Protogene , c Zeufi. PI in. lib 34. cap. 8. 

e lib. 3J. cap. 2. 9. e 10. Vedi ancora Paufania lib 6.cap. 

1. 2. io. 12. r 5. dove fono molte cofc degne di oflervazione . 

(22) Burette memorie dell’Ifcrizioni voi. 1. Si può ve¬ 

dere ancora Ottavio Falconieri fopra i’Ifcmioni Atletiche, 

e Buonarroti QfTcrvazioni fopra i medaglioni pag. 337. e 

339. e il Padre Odoardo Corfini nelle DifTertazioni Agoni- 

llidie . 

(23'' Vedi Solino Poi cap. r. pa? 8. e 1’ Olfervazion; di 

Salmaiio ec e Cicerone della Vecchiaia cap. 9 e io, 

(2^) Paafania lib. 6. cap. 4. e ir. 

(15) Aul. Geli. lib. 3. cap, rj. pag. 108. 

(26) Vitruvio nella Prefazione del .nono libro , 
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qui a teneris aetatibus doctrinarum abundantia fatiantur, optimos habent fapientiae feri- 

fus, inftituunque civitatibus humanitatis mores, aequa jura, leges: qumus absentibus nulla 

poteft ede civitas incolumis. Cum ergo tanta munera ab fcriptorum prudentia, privatim 

publiceque fuerint hominibus praeparata, non folum arbitror palmas, & coronas his tribui 

oportere, fed etiam decerni triumphos, & inter Deorum fedes eos dedicandos judicari. Eo¬ 

rum autem cogitata utiliter hominibus ad vitam explicanda, e quibus fingula paucorum, 

uti exempla ponam; quae recognofcentes, necedario his tribui honores oportere homines 

confitebuntur. Hanc eamdem auream fententiam lfocrates paucis verbis explicaverat (27). Saepe 

mirari foleo quid in mentem iis venerit, qui celebritates has congregarunt, & ludos gymni¬ 

cos inftituerunt, ut corporum viribus tanta praemia proponerent: eos vero qui Reipublicae 

fiudio privatos labores cepifient, & animis ita fe paraflent, ut aliis quoque predelle pof- 

fent, nullo prorfus honore dignarentur; quorum eos rationem potius habere decuifiet, Nam 

etfi pugilum robur conduplicaretur; nullus tamen ex eo fru£tus rediret ad caeteros; unius 

autem viri prudentia fruuntur omnes, qui ejus confiliis parere voluerunt, 

Caufds, ex quibus Athletae prae do Ais hominibus afficerentur honoribus, exponit Arifioteles in fuis 

problematibus (28) hifce verbis. Cur veteres praemia certaminibus corporum pofuerunt, fapientiae 

nullus quicquam fiatuerit? An quia judices, quod ad ingenium attinet, vel praedantiores, 

vel nihilo deteriores nimirum elle iis debent, qui inter fele certant? Quod fi homines 

fapientia excellentiores certare deberent, proponereturque praemium, arbitris fané fibi care¬ 

rent. At vero in certaminibus gymnicis, quifque fuo tantum afpe&u judicare integre poted. 

Item author ille praemiorum tale fuis hominibus certamen proponere noluit, unde inimi¬ 

citiae feditionefque maximae exorirentur: homines enim cum in re fui corporis aliqua im¬ 

probantur, non molefte omnino ferunt, neque iis infefti redduntur, qui ita judicarint, At 

fi dolidiores judicati fune, judicibus admodum ipiis fuccenfent, aegreque vehementiffime 

ferunt: quae quidem res feditiofa, & fiolida ed. Ad haec praemium praedantius elle fuo 

certamine decet. Itaque certaminum gymnicorum praemium optatius ed, & praedantius 

quam ipfa concertatio ed. Prudentia vero quodnam praemium praedantius ede pofiit ? Ejus 

fententiae plane fubjeribimus. Ad tabulae ornamentum addere placet fatuam (*) marmore Graeca 

per nitido, eleganti opificio elaboratala (cruribus vero a Cl. Viro Bartbohmaeo Cavaceppi reparatis ) 

quae Athletae in nojlra gemma exprejjb quafi fimilem exhibet, qui dum perungit membra vajl 

culum dextra tenet (29). Haec Jlatua arboris trunco nixa ejl, ubi duo libramenta appenfa obf 

ervantar, quae nuncupabantur Alteres, & in jaltationibus adhibebantur ( ficati hodie etiam fimili 

fufte cum aptis pondo ibus noftri funambuli utuntur. ) Quare Athletam no (Irum ludia & faltu celeber¬ 

rimum fuife deduci licet. De Alt eribus vide Mercurialem de Arte Gymnajlka lib. 1. cap, 12, 

& lib. 4. cap. 9. ubi funt Alterum imagines, prout funt in flatuae noftrae trunco. P anfani as lib. 5, 

cap. 26. mire if os Alteres dejeribit, Sunt ( inquit ) Alteres Athletarum libramenta circuli oblon¬ 

giore figura, illa quidem non prorfus in ambitum circumducta: nam qua parte manibus pren- 

fantur, anfulas habent, intra quas digiti, uti intra clypeorum lora, immittuntur. Quam beng 

Martialis inquit (lib. 14. Epigr. 49.) 

Quid pereunt dulto fortes altere lacerti? 

Exercet melius vinea folla viros. 

(27) lfocrates in principi') Panegyrici , 

(28) Arift. Proh. cap. 30. ntim. 11. pag. 23 Jliogenes 

Laertius in Solone ( pag. 9. ) inquit de Athletis , Hi vero 

dum exercentur , nimium preciofi fumptuofique Athletae, 

& dum vincunt, reipublicae detrimento funt, & contra pa¬ 

triam magis, quam adverfus hoftes coronantur . 

BAL- 

(*) Tai. XXVI. 

(29) Haec liatua nunc eft Londini , fed duo flatuae 

nolhae confimiles in Villa Medicea obfervantur ; in qua¬ 

rum una Alteres arboris trunco appenfi. lunt. 
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inondo danno ancora frefchi e verdeggiami frutti, dai quali quelli che fin dalla tenera età fi cibano delle 

frequenti dottrine acquietano ottimi fallimenti della fapienza, e introducono tra i Cittadini i cojhmii 

umani, e I' equità, e la giuflizia, e le leggi, mancando le quali virtù nejfuna città può confervarfi. 

Ejfendo dunque che pel fapere degli Scrittori furono privatamente, e pubblicamente preparati tanti van¬ 

taggi agli uomini, giudico che non folamente bifognerebbe conferire a quefii palme, e corone , ma ancora 

decretar loro dei trionfi, e filmarli degni di ejjer confecrati tra gli Dei, Si devono poi fpie gare quelle 

cofe, che inventaron eglino pe' commodi della vita umana : delle quali io riporterò alcune cofe particolari 

di pochi; le quali riconofcendo nec efariamente confejferanno gli uomini e fere a loro dovuti gli onori. 

Qued’aureo fentimento di Vitruvio aveva già fpiegato in poche parole llocrate (27) il quale 

dice. Spejftfimo io mi foglio maravigliare, come fi a venuto in mente a coloro, i quali furono autori di 

quefie fole unità , ed ifiituirono i giuochi gìnnici, di proporre tanti premii alle forze dei corpi ; e quelli 

t quali fi affaticavano a favore della Repubblica, ed operavano in tal maniera di poter ancora giovare 

agli altri, di nefuno onore afatto fofero rìcompenfati, mentre di quefli piuttofio avrebbero dovuto i 

viedefìmì legislatori tenere un fommo conto. Poiché quantunque fi raddoppiafe la forza degli Atleti, 

sont uttociò ne fimo ne rifentirebbe alcun vantaggio, ma della prudenza di un filo uomo ne godono tutti 

quelli che abbracciano i dì lui configli. 

Ariflotele nei fuoi problemi (28) efamina le ragioni, perchè gli Antichi onoraffero più i 

lottatori, che gli uomini fapienti, dicendo. Perche gli antichi abbiano afegnato ì premii agli efercizii 

di combattere col corpo, e ne fimo ne abbia fi abiliti per gli efercizii della fapienzaì Forfè perche i 

giudici per quello che appartiene all''ingegno, 0 piu eccellenti, 0 certamente non inferiori dovrebbero 

e fere a quelli, ì quali combattono fra di loro? Che fe gli uomini piu eccellenti nel fapere dovefero 

combattere, e fi proponefe un premio, farebbero fic imamente privi di giudici. Ma nei combattimenti 

della Ginnaftica ciafcuno colla fola vifia folamente può con integrità giudicare. Parimente quell' autore 

dei premii non volle ai fuoi uomini proporre tale combattimento, onde ne nafeefero principalmente 

inimicizie, e grandi fe dizioni ; imperocché quando gli uomini fono condannati in qualche cofa del loro 

corpo, facilmente fopportano, ni diventano nemici di coloro, i quali abbiano così giudicato. Ala fe 

fono giudicati uomini più fi olidi, fi fìegnano infinitamente cogl' ifiejfi giudici, e di malifma voglia 

li fopportano, la qual cofa è certamente fediztofa e fiolida. Inoltre conviene e fere il premio più eccellente 

del combattimento ; perciò il premio dei Ginnaftici combattimenti è più defederabile, e più eccellente 

che l'ifiefo combattimento. Ma qual premio può e fere più eccellente della fapienza? Al di lui Tenti- 

mento pienamente ci accordiamo . Per ornamento di quella tavola aggiungeremo una llatua (*) 

di belliffimo marmo Greco di elegante lavoro, le di cui gambe fono Hate rellaurate dal celebre 

Sig. Bartolommeo Cavaceppi. Quella datua rapprefenta un Lottatore efprelfo quali nel!’ideila 

maniera, che quello della nodra gemma, il quale tiene nella delira mano un vafetto di olio in 

atto di ungerfi le membra (29). Al tronco di albero, dove dà appoggiata la llatua, fi veggono 

due contrappeli, i quali fi chiamavano Alteri, e che fervivano di contrappefo nel fare i lalti. 

( come li fervono appunto i nodri ballerini di corda di un badone con i contrappefi ) Perìaqual- 

cofa fi può dedurre, che il nodro Lottatore foibe celebre nella lotta, e nel falto . Sopra gli 

Alteri vedi Mercuriale nell’arte Ginnadica lib. 2. cap.- 12. lib. 4. cap. 9. dove li veggono le 

figure di quedi Alteri, conforme fono quedi appunto attaccati al tronco della nodra datua . 

Paufania nel lib, 5. cap. 26. deferive a maraviglia quedi Alteri dicendo. Gli Alteri fino contrappefi 

degli Atleti di una figura più lunga di un cerchio, non perfettamente tonda, ma un poco ovale; e da 

quella parte che fi prendono con le mani vi fino due manichi, tra i quali fe mettono le dita, come tra 

i manichi di cuoio degli feudi. Quanto a quedo propolito dide bene Marziale (lib. 14. Epigr. 49.) 

Perchè le braccia robufie fi a faticano coll' inutile Altere? quanto meglio è che gli uomini fi efer citino 

{l fare le fife ad una vigna , 

O o 3 BA- 

(27) liberate nel principio dell’Orazione detta il Pane¬ 
girico . 

(28) Ariflot. nei fuoi Problemi cap. 30, r». 11. Pag- ?3J* 
Diogene Laerzio in Solone dice ( pag. 30.) dei Lortatori. 
Quelli che fi efircitavo fanno fpefe ([orbitanti, e quando vin¬ 

cono fono di danno alla Repubblica, e fon coronati piu in 

pregiudizio della patria , che de' nemici . (*) T. XXVI. 

(2 fi) Quella llatua ora fi truova in Londra ; ma due darne 

limili alla nodra li odervano in Villa Medici, in una delle 

quali fono attaccati gli Alteri ad un tronco d’albero . 
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BAINE A T 0 
C N E I I OPUS, 

Carneo lac Inclfum» 

EX dactyliotheca joachimi rendorp PATRICII AMSTELODAMENSIS. 

IN miniflrorum turba, quae frequens in Balneis, Thermifque aderat, & illi censebantur, qui 

dirìgili membra fudor e, fordibufque purgabant, prout ex quamplurimis antiquorum locis datur 

arguere, ut que ex gemma, quam exhibemus, licet agnofcere, in qua Balneator flans fintjlra 

frigi lem tenet, 
Itaque Strigiles iflae ex aere, argento, auroque conflabantur (i) fcilicet juxta conditionem 

eorum quibus infer viebant. Pergami inftrumenta haec fabricata primum fuiffe ex Martialis e pigram" 

viate argui poffe videtur (2). 

Pergamus has milit curvo diftringere ferro. 

Non tam faepe teret lintea fullo tibi. 

Plutarchiis in vita Alexandri narrat (3) quod is ad lavacrum Darii contendit : ut vero 

pyxides, guttos, pehes, alabaftros, aurea omnia & fumma arte parata vidit, tum divinum 

quemdam odorem domus unguentorum & aromatum reddidit: deinde in fcenam progrefius 

magnitudine & altitudine, ad haec Pragula vehe, menfis & coenae apparatu admiranda 

omnia vidit: ad focios dixit: Nimirum ergo hoc erat regem elle. 

De balneorum ufu, &' antiquitate plura apud fer ipt or es habentur, adhuc tamen in incerta 

efl, utrum balneis ad fanitatem, an potius ad voluptatem uterentur. Luci anus enim in dialogo 

cui titulus Hippias , de balneo loquutus, Aefculapii, Igaeaeque numinum fanitatis cuflodum flatuas 

ibidem collocat, In Anthologia vero (4) incerti a udor is hoc habetur epigramma, in quo balnea 

valetudini noxia demonflrantur : 

Ad Styga, Vina, Venus, repetitaque balnea faepe 

Deducunt multo nos breviore via. 

Sicut in Infer, Gruteri pag, 615. num. 11. 

Balnea , Vina , Venus corrumpunt corpora noflra , 

Pofl corruptos Romanorum mores ad Adriani ufque imperium balneis viri, mulier e[que promifeue 

utebantur; Princeps vero ijle turpem hanc confuetudinem lege compefcuit (5). Non folum in balneis 

erat ea mixtio, Jed etiam Cinaedi & meretrices praejio erant. 

In Balneis etiam erat furum multitudo afftdua, quae lavantium f arripiebat veflimenta. Plautus 

Rad. (6) 
Scin tu etiam, qui it lavatum 

In balineas, ibi cum fedulo fua veftimenta fervat, 

Tamen furripiuntur, 

Et 

(1) De inflrumentis ad balneorum ufum ex auro fabrefattis 

vide Plutarchum in Vit. Alexandri pag. 6j6. Diod. Si¬ 

culus lib. 13. pag. 608. inquit. Ex Auro Argentoque Stri¬ 

giles, & Lebetes in ufu habere mos illis ( idefl Agri¬ 

gentinis ) erat. Vide etiam A I. Var. Hijl. lib, 12. cap. 29. 

(2) Marti al. lib. 14 hpigr. 31. 

(3) Plutarcbus in vita ALx, voi. 2. pag. 460. 

(4) Anthologia a Me/ìgero colletta pag. 243. Confale fs 

Plutarch. De fanitate tuenda, ubi plura ad hanc rem Spettan¬ 

ti a. Vide etiam Galenum De fanitate tuenda lib. "t-pag. 40 j. 

& feq. 

(5) Dio. Caffi lib. 69. paz. 796. & Spartian. pag. 174. 

Idem fecit M. Aurei, Antoninus ( Jul. Capitolinus pag. 379. ) 

& etiam Alexander Severus ( Aelius Lampridius pag. p 17. ) 

(6) Piant. Rud. Att. 2. Se, 3. verf yi. 



\ 

MEMORIE DEGL! ANTICHI INCISORI 295 

LII. 

BAGNAROLO 
OPERA DI C N E I 0, 

Incifa in Corniola. 

DEL MUSEO DI GIOACCHINO RENDORP PATRIZIO D'AMSTERDAM, 

TRa la turba de’ Miniftri, che fervivano nei Bagni, e nelleTerme, vi erano quelli, i quali 

con lo Striglie pulivano le membra dalla fporcizia, e dal fudore, ficcome fi deduce da 

molti luoghi degli antichi Scrittori, e li può dimoftrare dalla gemma che riportiamo, 

nella quale li vede la figura di un Bagnarolo nuda, tenendo nella finiftra mano uno Striglie. 

Pertanto quelli Strigili fi facevano di oro, di argento, e di bronzo (i), fecondo la condizion di 

coloro, a’quali dovevan fervire. Quelli inllrumenti fi fabbricavano nella Città di Pergamo, come 

da Marziale intendiamo (2). La Città di Pergamo manda gli Strigili a rafcbiare 1$ membra col ferro 

curvato: non sì frequentemente il purgatore confumerà le tue lenzuola. 

Plutarco racconta nella vita di Aleffandro Magno (3) che efiendo egli andato a bagnarli nel 

bagno di Dario, toflochè ebbe veduto i bacini, Lume, i vafi, le boccette, ed altri ut enfili del bagno tutti 

di oro majficcio eccellentemente lavorati, e che intefe un fuavijfimo odore d'infinità di arornati, ed altre 

ejfenze preziofe, delle quali era profumata la camera ; e di là pacando nella tenda, che per la fua 

grandezza, ed altezza, per la magnifcenza dei fuoi mobili, dei fuoi letti, e delle fue tavole, per la 

funtuofità, e delicatezza della cena, che era preparata, caufava la maraviglia, allora voltandoli ver]a 

i fuoi amici dijfe loro quefle parole: Mi pare che quefle cofe caratterizzino E effere di un Rè, 

Dell’ufo, e antichità dei bagni molte cofe fi oflervano appreiìò gli Scrittori. Fin ad ora 

è incerto fe i bagni fi adopralfero più ad oggetto di falute, o di piacere; imperocché Luciano 

nel dialogo intitolato Hippia parla di un bagno, dove erano collocate le llatue di Efculapio, 

e d’Igiea, come Deità Protettrici della falute, Nell’Antologìa raccolta dal Megifero (4) vi è un 

epigramma d’incerto autore, nel quale fi dimollra, che i bagni fon nocivi alla falute. Il Vino, 

Venere, e i frequenti bagni ci conducono con una Jlrada piu corta alla Palude Stigia. Siccome 

nell’ Ifcrizioni del Grutero pag. 615. n. 1. I Bagni, il Vino, e Venere i nofri corpi corrompono . 

I Bagni furono comuni all’uno, e all’altro fedo fino ai tempi di Adriano Imperatore, il 

quale con una legge proibì quella vergognofa confuetudine (5). Non folo era nei bagni una tal 

mefcolanza, ma ancora vi erano i Cinedi, e le Meretrici. 

Nei Bagni era pure una continua moltitudine di ladri, che rubavano le vedi di quelli, che 

fi lavavano. Perciò dice Plauto (6). 
. . Non 

(1) DegPiftrumenti di oro, fatti per ufo dei bagni vedi 

Plutarco nella vita di AlefTandro pag. 676. e Diodoro Si¬ 

culo lib. 13. pag. 608. ove dice che i Popoli di Agrigento 

cojlumavano di fervirjt degli Strigili, e dell' ampolle fatte di 

oro, e di argento , 

(2) Marziale lib. 14. ep. $r. 

(3) Plutarco nella vita di Aleffandro voi. 2. pag. 

(4) Antologia raccolta dal Megifero p. 943. Vedi a quello 

propofito Plutarco Del confervar la falute, ficcome ancora 

Galeno Del confervar la falute lib. 3. pag. 403. e feg. 

(5) Dione Caflio lib. 69. pag. 79«?. e Sparziano nella vita 

di Adriano pag. 174. L’ifteffo fece Marco Aurelio, come 

attera Giulio Capitolino pag. 379. ed ancora Aleffandro 

Severo, come dice Lampridio pag. 917. 

(tf) Plauto nel Rudente Atto 2. fc. 3. v. $1. 
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Et Catullus Epigr. 31. /0 Vibennios 

O Furum optime Balneariorum 

Vibenni Pater & Cinaede fili. 

Eoque fures ijli pervaferunt, ut 17. libri 47. digeflorum habeatur titulus pag. 924. De Furibus 

Balneariis. Morte multitabantur fures balnearii, ut inquit ArifloteLs (Problem, Sefl. 29.pag, 1009.) 

Qui ex balneis furatus eft, aut ex palaeftra, aut ex foro, aut alio ejufmodi loco morte 

mul&atur. Magnus hic Philofophus pulcherrimas affert rationes, propter quas hujujmodi dumtaxat 

fures morte damnarentur. Lepidiffimo Alcaei epigrammate (7) caput hoc claudere liceat 

rjòfvij ksu (òxLunvs éfcovs epTcàtui t()jg 

E* Tavrct ìlvé/oj rovr’ ayck-Qjv rev re HZKev l.oei 

Meretrix, & Balneator eumdem habent perpetuo morem. 

In eodem folio, & probum, & improbum lavat. 

Plura de balneis apud pier ofque omnes antiquitatis fcriptores offendes. (8) Car olus Patinus 

in notis ad Titi vitam cap. 8. ad ea verba Svetonii: Necjuid popularitatis praetermitteret, non- 

numquam in Thermis fuis, admifta plebe, lavit, inquit: In eo fuperbiffimo labro fuperiori lae- 

culo in Thermis Titi effofto: unde in hortos collium Vaticanorum, quos ob profpeflus amoe¬ 

nitatem Belvedere vulgo vocant, translatum eft. Ampliflimum eft, ex marmore pario viridi 

variegato, & diaphano . Mifchium nuncupant, quod in eo mixti fint malachites, fardonyches, 

agathites, criftallus, chalcedonicus, amethyftus, cyanus, aliaeque gemmae, quarum pretium 

referri nequit. Dignum vas profe&o, in quo tantus Imperator lavaretur. Numquam hoc prae- 

cipuum labrum vidi, neque unquam de illo verba fieri intellexi, 

CAPUT 

(7) Pindari Alcaei carmina pag. 405. Joannes Orrerius Angliis in vita praemijfa Plinii Epipolis, & 

(8) Memoires des Infcriptions voi. 1 p 43. & feq. Montf. pereleganter, eruditeque /cripta pag 13, & feq Vide Me/- 

Antiq. voi. 3. par. 2 pag. 201. & feq Mercurialis de Arte ferfcbmid Antiquitates balneare i (X C. Plinii Caecilii fe» 

Qj/mnqJlica Uh. 1. cap. 8. & feq. Bacchis ds Thermis, & eundi epif vlis coUeflas, 
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Non fai tu che a lui,. 

Che fi terge nel bagno, aneor che guardi 

Le vejìi fue, pur fon rapite , e tolte, 

Catullo nell* epigramma 31, contro i Vibenni dice. 0 Vibennìo padre, e figlio bravi fimi ladri dei 

bagni. Perciò di quelli ladri abbiamo nel lib. 47. dei digelli il tit, 17. Dei ladri dei bagni. 

Erano puniti colla morte tali ladri, come dice Arillotile (Probi. fe£l. 29. pag. 1009.) Chi 

ha rubato nei bagni, nella palefira, 0 nel foro, 0 in altro luogo di quefla forte è punito colla morte. 

Quello gran filolofo rende bellillime ragioni, perchè folamente tali ladri fi punivano colla 

morte, Si legge un graziolilfimo epigramma di Alceo (7) di un Bagnarolo, ed una Meretrice. 

Il Bagnarolo e ancor la Meretrice Nel medefimo foglio ambedue lavano 

Hanno il co/lume fi e fio. Il buono ed il cattivo. 

Molte cofe intorno ai bagni lì trovano apprelTo tutti gli fcrittori dell’antichità (8). Carlo Patino 

nelle note alla vita di Tito cap. 8. fu quelle parole di Svetonio dice: E per non tralafciar nulla 

di popolare fi lavò nelle fue T erme, ammettendovi la plebe: foggiunge: Cioè in quel fuperbifiimo Labro, 

fcavato nel fecolo pafiato nelle Terme di Tito, e di la trafportato ne'giardini del Colle Vaticano, i quali 

per l1 amenità della veduta fono volgarmente chiamati di Belvedere. Quefio è un grandi fimo Vafo, comune¬ 

mente detto Labro, di marmo pario, macchiato di verde, e diafano, che chiamano Mifchio, perchè in 

e fio vi fono mefcolate delle malachite, delle fardoniche, agate, criftalli, calcedonii, amatifie, e delle 

turchine, ed altre gemme, delle quali non fi può dire il valore, vafo certifiwiamente degno che vi fi 

lavafie un tanto Imperatore, Io non folamente non ho veduto quello particolarilhmo Labro, 

ma nè tampoco ho Pentito mai parlarne. 

TE- 

(7) Alcael Carmina pag. 403. e Milord Orreri nella vita premefla all’Epiftole di Plinio, 

(8) Vedi Memoires des Infcrjptions voi. r. pag. 43. e foriera con tant’eleganza , ed erudizione pag. 13. e feg. 

feg. Montfaucon Antiq. voi 3. p. 2. pag. 201. e feg. Mer- e l’antichità dei Bagni di Mcflerfchmid raccolte dall’epi- 

curiale de ArteGymnaftica cap. S. e feg. Baccio de Thermis Hole di C. Plinio Cecilio fecondo. 
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LUI. 

CAPUT MULIERIS IGISOIUIL 
C N E I I OPUS, 

Carneolae incifum » 

EX MUSEO COLLEGII ROMANI» 

AUdaciae merito infimularer, fi hoc de capite fermonem infiituens titillis fané certis indiciis, 
Cleopatrae potius, quam Euterpe, vel Junoni illud addicerem. Ut hanc evitem notam, rem 
fuh jidice relinquam, conjeclurafque nonnullas leviter perfringam, ex quibus cuilibet fas fit, 
quod jibi magis arrideat, judicare. 

Etfi plerifque in nummis Cleopatrae effigies adunco nafo ac mento nimis extante adfpiciatur (i), 
quia tamen nonnulla habentur numijmata in quibus rectus illius vifitur nafus, fieri potefi Cneiuni 
Cleopatrae pulchritudini aliquid de Juo tribuendo adulari volui(fe : quam a Plutarcho (2) didicimus inter 

formofas quidem recenfendam, non incomparabili tamen pulchritudine praeditam. Si veritati honor 
habendus, candide fatebimur, praeter eximiam formam, fceptrumque imperii indicium, omnibus nos 
de(iitui argumentis, ex quibus illam Cleopatrae imaginem efje tuto judicare pojjimus. St vero Eu¬ 
terpen dixeris, fententiae huic nonnihil accedet roboris ex nummo gentis Pomponiae, in quo Euterpe 
quamvis lauro redimita, cum Jceptro tamen fupra humeros locato, eodem loco, quo in noftra gemma, 
eadem que prorfts ratione elaborato afpicitur. De quo nummo ita Morelli us (3). Caput JVlufae 

laureatum: poli; illud iceptrum eft. in averfa parte. Quintus Pomponius Mufa. Mufa ftans ha¬ 

bitu lingulari, clavae videlicet dextra innititur, laeva perfonam tragicam tenet, latus para¬ 

zonio, five enfe cingitur, atque caput Leonis velatur exuviis. Sceptrum, quod ad caput Mu- 
fae in parte denarii anteriore eft, indicat ad quam Mufam referenda fit imago Deae, quae 
in ejufdem nummi parte pofteriore eli, videlicet ad Euterpen, quam Tragoediam invenihe 
diximus. Tragoedia ipfa ita defcribitur ab Ovidium (4). 

Laeva manus fceptrum late regale movebat. 

Dem que fi in hac nofira gemma regale fceptrum, praeclaram oris commendationem, raram frontis 
tnajefiate.u, prae {rande s oculos, concinnamque capillorum formam confideraveris, Junonem fortajfe 
dixeris. Ex ilomeri vetfebus haec Junonis Jymbola . 

Huic autem refpondit poftea magnos oculos habens veneranda Juno (5). 
Alibi 

Ut vero cum fulgurat Maritus Junonis pulchrae comas (6). 
Et alibi 

Immortalem Reginam fupereminente fpecie praeditam (7). 
Tanti demum non fumus, ut le Lori nofiro imponere audeamus, ut in noflram concedat fententiam. 
Res in medio relinquenda eft, ut unicuique fas fit id quod mavult opinari. 

1) Confitte de nummis Cleopsfrae Gefneyi Numifm hi:per, 

T. .0. & 11 & Morelli Thef Numifm. in Anton, farnil 

Idem praeterea pag. 207, & 208. nummum refert , in quo 

Caput Cleopanae, Reginae Aegypti, Mitella redimitum 

cum fceprro ad tergum, & Cupidine ad peftus ludibundo. 

Unde mirari non debemus ait Morel/ius) fi in hoc nummo 

Veneris ipfius habitu Cleopatra occurrat, & adumbratus for¬ 

fait filius Cacfaris Caefario fit per ludentem ad Matris colla , 

& peftus Cupidinem . Rejicienda meo judicio Morellii opi¬ 

nio ; nam Mitella, ut in aliis nummis , & fceptrum dominii 

regni que JigniJicationcs Cleopatrae mire convenientes funt ; & 

Cupido perludens ad pe Tus Qptime tribuitur Cleopatrae venu- 

fatum omnium parenti, 

(2) Pi ttar, in Marci Antonii vita inquit pag. 130. voi. 3. 

Etenim ferunt pulchritudinem ejus, fi fola ipeftaretur, 

nequaquam fuifle incomparabilem, neque eam, quae lhi« 

porem infpicientibus injiceret. 

(3) Morelli loc. cit pag. 347. 

(4) Ovid. lib. 3. Amor. Eleg. r. verf. 13. 

(5) Homer. lliad. lib. 1. verf. 551. & 5ÓS» 

(6) Lib. 10. verf. 5. 

(7) Iu Hym. in Junonem verf. 2. pag. 552» 

FINIS PRIMI VOLUMINIS. 
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liii. 

TESTA IGNOTA DI DONNA 
OPERA DI C N E I 0, 

Incifa in Corniola. 

DEL MUSEO DEL COLLEGIO ROMANO. 

SArei tacciato meritamente di audace, fe parlando io di quella teda fenza nettuni argumenti 
flcuri, la giudicatti appartenere piuttofto a Cleopatra, che ad Euterpe, o a Giunone; e 
per evitar un tal biafimo, io addurrò brevemente alcune congetture, delle quali a ciafcuno 
farà lecito di abbracciare quella che più torneragli a grado , 

Quantunque in molte medaglie di Cleopatra li vegga il di lei volto con un nafo aquilino 
e curvo, e con un mento, che non poco fporta in fuori (i), contuttociò fi offervano alcune 
medaglie, nelle quali ella ha il nafo dritto: perlochè può effere, che il noftro Artefice Cneio 
abbia voluto adulare la bellezza di Cleopatra, della quale apprendiamo da Plutarco, che non fù 
riconofciuta affatto incomparabile (z). Noi contuttociò finceramente confetteremo a gloria della 
verità, che fuori dell’eccellente bellezza, e dello fcettro fegno d’impero, fiamo mancanti di tutti 
gli argumenti, dai quali ficuramente li polla giudicare eft'er quella l’immagine di Cleopatra. 
Se taluno voleffe dire che nella noftra gemma fi rapprefenti Euterpe: una medaglia della famiglia 
Pomponia potrà corroborare quello fentimento. In quella medaglia fi vede Euterpe (bensì lau¬ 
reata) con lo fcettro fituato dietro alle fpalle, nel medelimo luogo appunto, dove è nella noftra 
gemma, e lavorato neli’iftefla maniera. Di quella medaglia così fi efprime Morelli (3): La Tefta 
laureata di una Mufa, dietro alla quale uno Scettro. Nel rovefcio Q. P0MP0N1VS MUSA cioè Quinto 
Pomponio Mufa, Una Mufa in piedi con abito (ingoiare, che con la dejìra fi appoggia ad una clava, e 
con la finiflra tiene una mafchera tragica, al di lei fianco ha il parazonio, e la dì lei tefta è coperta 
delle fipoglie del Leone, lo Scettro, che è nel dritto della medaglia dietro alla tefta della Mufa, indica 
a qual Mufa fi deve riferire I'immagine della Dea, cioè ad Euterpe, la quale abbiamo detto avere 
inventato la Tragedia. L'iftejfa Tragedia è defcritta così da O vidio (4). 

colla finiftra mano Trattava il regai Scettro alteramente. 
Finalmente fe in quella gemma conlidererai lo Scettro regale, il carattere bello, e grandiofo del 
volto, la maellà della fronte, gli occhi grandi, ed i capelli elegantemente dilpofti forfè dirai 
eft'ere una Giunone. Dai verfi di Omero ricavali che quelli erano i fimboli di Giunone 

Rifpofe a lui la Dea dagli occhi grandi Veneranda Giunon (5) 
ed altrove 

Come quando lampeggia di Giunone, Ch'ha le chiome sì belle, il gran marito. 
ed altrove 
.. V immortai Regina Di fovrana beltà fornita 

Noi però nonfiamo da tanto che pretendiamo d’imporre al noftro lettore perchè venga nel noftro 
fentimento. Lattiamo le cofe in uno flato di difputa, acciocché ognuno polla opinare ciò che 
più gli aggrada. 

(1) Vedi le medaglie di Cleopatra in Gefnero nelle me¬ 

daglie Imperiali alla T. io. e ir. ed ilTeforo delle mede- 

fime del Morelli alla famiglia Antonia . Inoltre lo Hello 

Morelli nella medesima Opera pag. 207. e 208. riporta una 

medaglia di Cleopatra Regina di Egitto, la di cui tega e or¬ 

nata di una piccola mitra con uno fcettro dietro , e con Cupido 

che fcherza avanti al petto . Non ci dobbiamo maravigliare ( dice 

Morelli) fe in quefia medaglia fi vede Cleopatra fiotto la figura 

di Venere, c fiotto la figura di Cupido fia forfè efprejfo Ce fa- 

rione figlio dì Cefare, che fcherza intorno al petto della fina 

genitrice. Non è da- abbracciarfi a mio giudizio l’opinione 

di Morelli ; imperocché la piccola mitra e lo fcettro , come 

in altre medaglie fi ofierva, fono fimboli di Dominio, e 

di Regno ed a maraviglia convengono a Cleopatra . Cupido 

che fcherza al petto benifiìmo fi adatta a Cleopatra , come 

alla madre di tutte le grazie . 

(z) Plutarco nella vita di Marc’ Antonio pag. 130, voi. 3. 

dice: imperocché dicono che la fu a bellezza , fe fi rifguardava 

a parte a parte, non era incomparabile , ne che facefje ammi¬ 

razione a quelli che la vedevano . 

(3) Morelli nel Teforo delle famiglie pag. 347. 

(4) Lib, 3. Amor. v. 13. 

(3) Homer. Iliad. lib. I. v. $$1. Se $63. 

(<5) Il medefimo ivi lib. io. v. $. 

(7) Il medefimo nell’Inno fopra Giunone v. a. pag. 553. 

FINE DEL PRIMO VOLUME. 



JPRudens ac Benignus Le Boy rogandus efl, ut menda, quae ìrrepferunt, per fefe corrigat, Potijfima nos 

ad calcem alterius Voluminis adnotabimus. 

Index Gemmarum, & AuBorum, qui in hoc opere citantur, nec non Rerum Memorabilium 'm 

duobus ejufdem operis voluminibus exijlentium, ad finem fecundi Voluminis exhibebitur, 

Pretium Primi Voi. quinque nummor. aureor. Florentinorum. 

Il prudente e benigno Lettore è pregato di correggere da fe gli errori che fono occorfi. Noi 

noteremo i principali alla fine del fecondo Volume. 

L’Indice delle Gemme, e degli Autori, che fi citano in quella Opera, e delle cofe memo¬ 

rabili comprefe ne i due Volumi della fiefla Opera, fi darà alla fine del fecondo Volume. 

Il prezzo del Primo Voi. è di cinque zecchini Fiorentini. 
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