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B E A T I S S I M O  P A D R E

L A protezione delle belle .Arti e ftata', Beatissimo Pad re  , in tutti 
i fecoli r prnamento , e il diftintivo de piei gran Principi, e ne ha 
rilevata la gloria con lode meno equivoca , e pin univeriale , che 
fatto non abbiano le loro Hrepitofe conquifte. Dacch  ̂ poi colla de-
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cadenza dell* Impero Romano, fembro decadere ancora, e quafi ec- 
cliflarfi in occidente il genio, e il talento degli uomini *, pare , che 
i Romani Pontefici fierio ftati i primi a rideftar quefte Arti fopite 
in que fecoli tenebrofi, e ad accoglierle poi rinafcenti , e a ricom- 
penfarle gia redivive . Sarebbe quefto un fuflBciente motivo, per 
cui proftrare a Voftri Santiffimi Piedi , e fregiare del Voftro Sacro, 
ed Augufto Nome un* opera , che prefenta la piu fuperba colle- 
zione d’ antiche fculture , che fia mai ftata adunara dacche i buonii ^
ftudj fon tornati ad onorarfi in Europa. A quanta maggior ragione 
fi dee dufique al prefente libro quefto venerato ornamento , che 
le immagini contiene de’ monumenti , i quali non folo v’ appar- 
tengono , e decorano il forprendente Mufeo fregiato dal Voftro 
Nome, ma fono ftati tutti in ogni tempo o dalle Voftre cure, 
o fotto i Voftri aufpicj e diflbttefati, e acquiftati, e in si gran luce 
ripofti per confervarli a coftante beneficio , ed eterno (plendore 
della Voftra Roma. Accettate dunque, Beatissimo Pa d r e  , un opera , 
che fara a tutto 1’ univerfo un teftimonio del Voftro genio Sovrano , 
e dimoftrera , che il grand’ animo della Sa n t it a  V ostra  fa accop- 
piare alle adorate qualita d’ ottimo Paftore della Chiefa Cattolica, 
e d’ ottimo Principe tutti que pregj di munificenza e di gufto , che 
baftan da per fe foil ad eternare nella pofterita la memoria de*Regi, 
E giacche mi avete permeflb di poter dare al pubblico quefto muto 
e perenne elogio delle Voftre virtu fovrane ; permettetemi ancora, 
che baciandovi i Santiffimi PiedLpofla gloriarmi d’ eflere

della santita' vostra

Li DC Luglio MDCCLXXXIII.

Unio, Divmo, Obblmo Servirore, € Suddito 

L u d o v ic o  M ir r i .
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'llU .rfi/n t’HtO.<‘-/^ Vumo ,9^iiwa mme ./t-t/iui/o con tmhi /.'iu chiam c J  L i i/JIW  partuoicjn- irufrc^Jii c joa/d n/Ja /cttco'ii V  ivnjo id t.î Jii^ioic'Cd t i  C hrmait/nc

hd ihtu<r mi'h), i, -lailu proftriu all/. /c/Un B  C irnjo lY Con'Jbrc dcl/c 
A  .dv^Yone d e /  C m d o n c ^ a .d ’ dc C loxi^afm , ora dodd ^a^oidc ^ in iu d ii, 
L i Uca/adi^cde, cA&da/oud' Condcrv oad a / ponw (d i i- AMded 
C  J/rtmo Ve^tdjcda i^uadralo, a  cap-o dt d  rdca/a
J i  c. dtro IJootdudo ctrcoYaK oAianti tl d'epiottlio, e Cortdd 

CoiYid cod nuniow i6 Colonn-o <L Cfraniio Orto^nYai:, con ui 
tacm  d i Ld̂ /̂̂ l̂Lo fjd  ucc dt ̂ oninna. d/ d/amcYro paYrm >,or on 6-

L  Aecyotc^ cic c/rcivuld/w d j  CorCiYc cdŶ Ycah dilid r/.r H■ d/ L fcmcdtc dccttnopucirYc
G idrUcrccdutMuo, c/t-d hymiegccd. /<s- dice nuaiHc dfnn'^c d. de ^ n u - , or-edc

dciYYti r . Hani^Ycen/ca di- zCBcojtro iLi^nore di. LB. d to  fJdto, cdic. o o r ^  p&T- 
mure. fuYta [a, nuova ^ d n c a . co ll M Vjid‘

L I  idtancca. con d ta tua . d e l ddlium. <c'Yclo a, ouihitiHi dc d ‘ (‘l/nYc'iiooliLnnco 
I  'dYanzo- con daitca. del LJcvcnc a  deotrci d e l. m ed"
K  ^^aMci'io. d'rdinoccnizo Ottojiro ruta id ta-.d  amj^Uaia dadm JlfiAl.dL  

Ylcm enk; dc’ctmapucirdp
L  (/aLm otto n ia^n i^co  er'dtto doL dld^ncinYe doiuto^LCeO con mioua.do/jipnco 

jcopertci
l^i. t i'uooo idLraccco a<^dl̂ Lo dciLLai^H.um^Lccn'z.a d e l dLic^nwnte di)nte.^icd^ 

.d ’io 'Leoto o/da ZYcccIulV LdfLlcr-ia 
LV .d o i/i/i iit dci^ni^Lca.con •fta tu c .d  id3adim,liCAM.
O -iJianzd. d i proopedo adcciidiej/piarJccU apredi

(? c /c id a  ^amooa. d e l d3nam<mtc., orruUa d i Colormc do Ypnandc a  dk>ci\u Orjî  ̂
Li rftanza. dcLlc c Mc/oo c d  tdmmctpini dcplo i^Antlcho rddooo^i., Oratort.1 e  Ldocti 

venato con IcJlid'nn Li/piYolli della  idlL i f -ddnana 
S  cAdiotH! cAtapnif'i.co tfalonc (j/rcola^c aAo pa lm i -m , Omat-i d< Llilatti'L, 

nyVdclmrw, coiv Luppoioc trapwico no l nurpoo, i l  aucij/ ’ La Lommeoito a  tatto 
d  ' Haoeo turl cm  em tto  caJonc Ic doc La- pn m a  d  DcLie-
iiwoec\>a- LaAianzet deLLe '^JtodC d id CopdR-Cy amo a l  Lddatiioio cWyolard 
a- capo adiz ’l/i< ^d A d il< vd .l'a itra  A d  c/ic traveroa la  rfa la  ,a  dro\

. ce, ^dcyca, la  nuova. d /ld p la  t/c a la  eda- d S d lio ti’ca ’̂ lYadoana 
T  ffa la  a  Croco t/rdca. clio'OdriM. do rtpum o aupcnorc a lia  nuovadoala  

odLeale avanfd h n p rd ^o  d  d " iJa/ond p e r  la p a r te  d e lla  d o ir e d c  
Vr A d tovadH epu i -Jbcdoi, a tr& Im a c lie  con pi'cbduiodi fin e  nni'i'nui e  

lalauatrl. do mcYado enruzda dz .z.o- Cclonnc parte-dt p la n U c Ondootale 
c parte d i Irecooev Coralilmt, d ie  d a i r.'Hizaeo '-oe/tnoc do ccymmunica 
zLone ce>‘. p ia m  della- rliilllo to-ca  d e lla  t^a llena . fye<yprii^ica, & d  
ta tti l c. td ild  - Lppartameivto- •‘idnti-Lio/, edlL'daLi d a i'Id e p o u in te  . 
fjom  nu) ’ddndefuY

X  dtlipnan-o do d:' nozomv 'Joaici ad poa-no d e /lv  j A i n ’-ria 
I  dYlild(cyfeeaL.'adooana

diaaam ento d ella  a t a loia- dod daoix>onte-

F  i lltr a  -rtarza  contu fua . die. da  Idcce/oo  alia d ca la  d d  ddlirameonte I  diaaanienOo ddA dpdlo  delto d i Idvedere
C lAaaam m io) d e lla  afa/oia dt ducoo ddero
d  Jiio o a m en tc JcL la  ataloia rolparm en te dettoi 

d  t Intinoo

pyAaaam e-nOo d ella , atatua Jelo  M lo aynL'd“  ̂
L  duuam erUo d ella  a ta tu a , d e l '■ devori 

con la  d u fa - e. I  ^ e zro d li 
t d iaaom iento de/r- ild e a p ro  

k  .iSaaam ento d el-la . C le o p a lra
diuaam en/o d ella , a ta tu a, d  d reo le, con -[L elefo  I  .tSa-jam e-nto d -e l <erup^zo d ijB a cco  coiYaan

*  ' Koaaicz cAntzcAi-

'i-: . i'r ■'/■ /■/ -OOc.̂ -- a\v/ifu

    
 



    
 



V

P R E F A Z I O N E
I L Mufeo Vio-Qetnentino , cV t omai riguardato da tutta la culta Europa , corner 

I I primo e pHi preziofo tejbro, che ne confer’Oi i  nohili a’oanzz delV art! Qreche,
€ i  monument! della vetujla erudlzlone, ̂  dlvenuto un qggetto cos) per fe  medefimo in~
tereĵ ante\ che non ahhlfogna d' ejfer raccomandato !n un proemlo alia curlojltd e alia con- 

Jiderazlone del puhhllco . Sard p!u opportuno !firuIre quejio puhhllco fiejjb de prlndpj, 
e de mezz! , pe' qual! J l d condotta alia fua perfezlone quefla grande opera : ama egl!'
d ’ apprendere le flu  minute contlngenze, che han dato orlglne alle grand! cofe , e norij>

fuol ejfere Indlfferente per nluna clrcojianza d! cioccU glunge a raplre la fua ammlra'̂  

zlone. -
*

dalle noflre legg! fagglamente dlfpojio , che nluna produzlone delle helle art!  ̂

f a  antic a , f a  moderna ,• pofa eflrarfi dalla metropol! , 'fenza !l permejfo del Cardin a lcj> 
Camerllngo d! fanta Chiefa , U quale fuol prender norma dal voto confultlvo, che In oc- 
cafone d! qualunque eflrazion Ji rkhleda dee fa r f dal Commtjfarlo delle Antlchltd. Alla^ 
provvldenza d! ta! regolament! d dovuto, che V addltd de~ Dilettanti efler! , e V amor 
del danaro d" alcunl dc nofr! pofldentf, non ahhlano Jpogllata Roma del magifero dell^  
helle art! , In cm la mantengono ! fuhllm! original! delle medefime . Salito appena fu l 
trono Clemente XIV.., per eternare V effetto delle ml Jure gld prefe , e per conglungere 
il hen puhhllco con que' r/guard! , che potem efggere dalla clemenza del Principe la con- 
dizione de pojjldentl'> Ideo dl far acqulflo dl alcunl marml, cV erano prefo dl prlvatl,
€ dl rlporll nel famofo Tefiro Capitol!no. Efercltam allora la gelofa e Importante car lea 
dl Tejbrlero generale Monfgnor GiAttNANOEio Braschi , chlamato pol per fellcltd del mondo 
cattollco, e de\fuoi fuddltl dalla Dlvlna Provvldenza alia Cattedra dl S. Pietro. S i con- 

fglio II Sommo Pontefee con qufo illumlnato Mlnlflro , che plena dl zelo pel puhhllco 

hene, e dl trafporto per le helle art! , /’ an!mo a lf utile Imprefa e per impegnarh 
a non defflere, gli fugger) d' aprlre un nuovo Alufeo , dove collocar le fculture , che 

f  andrehhero acqulfando, in vece dl ftuarle nel Capitol!no gld ahhafianza pieno e com- 
pleto . Plac que II fuo conpgllo ; fu  dato or dine» che f  apr/fe 11 nuovo Mufeo , e 11 Te- 
foriero fe fo  voile , dal nome del Sovrano che incomlnclollo , dargll la denomlnazlone..A 
dl Ckmentlno.

IXon omlfe II provvldo Minlfro cura , o attenzlone veruna » onde non reflafe In- 
terrotta P opera s/ hene Imraprefi , e f  complacque .d’Incomhenzare 1’ autore , che f  tro- 
vava gld da qualche tempo Commifario delle Antlchitd , perchd procurqjfe la compra dl 
qualunque pezzo fqfe degno del nuovo Mufeo , ed ufajfe tut to 11 rlgore ne' votl confultlvl 
che g ll ' vemlvdn rlchlefl per V eflrazlone de’ monument! . Anzl per ajficurar fempre 

plu a Roma II pgffo de cap! d' opera delle helle, art! , merce de' quail n e dlvenutcLi 
r  unlca maeHra'y 1' I nearIco dl trattare V acqulflo dl alcune pregevoll antlchltd dd quel 

Tom.l b - cfJC

    
 



VI P R E FA z  1 0 N B

che le poĵ edemno . Incomincio imitre a far aprire degli Jcavl a ' Jpefe del Vrinclpe^ 
ne luoghi che plh potea fperarfi ejfere sfugglti alle rkerche di quafi tre fecoJi. Finalmen- 
te perchd le anti che /culture j i  prejentajfero nel nuow Mufeo in un ajpetto da guadagnarjt 
gli applauji anche de meno intendenti , le ’DoJle tutte diligentemente rijarcite.

Facea d’ uopo tromre ne. moltiplici appartamenti del Vdticano un luogo opportuno- 
per la confermzione de monument! che s acquiMamna y o Ji Jcoprivano . Viacque al 
lato Fe/oriero proper re al Papa la /celta del pled oh appartamento f  Innocenzo F ill , ed 
ax>endovi il Ponte fee  aderito , lo fece quegli per mezzo d ’ arch! rtdurre ad una propria 
galleria \ e fu  motiw di tale fcelta la vicinanza di quel foggiorno al cortile detto delle 
Statue dove s ammiravano gid da qualche fecolo il haocoonte , t  Apollo \ e il pretefo An-> 
tinoo . Quefia vicinanza appunto feco - nafeere nella mente del fuddetto Fe/oriero il proggeU 
to di circondare d’ un maeHo/o portico lo Be/o cortile; onde croejkro le helle Jiatue , ch? 
n empievan le nicchie, maggior con/ervazione e decoro , e pJu ampiezza ed ejlenjioncji  ̂
il contiguo Mu/eo.

In tale Bato di co/e, promojio nel 17 7 S • (̂ ll(̂  /acra Porpora Monftgnor Braschi , 
cc/arono per poco le /ue cure a favore del cre/cente Mu/eo. Monflgnor Pallotta , ora Car-- 
dinale di /anta Chie/a , che lo rimpiaz'zo nel Feforierato , entro nelle mire del /uo an- 
tecej/ore in promuovere s) quejla, come altre utili e grandio/e impre/e , che trovh inco- 
minciate y e /oddis/ece al nuovo impegno contratto da Fe/orieri d' e/ere i protettori delle 
arti , cos) hene , come ad ogni altra pane del /uo difficile miniftero ^

Ed eccoci alia fauBij/ima epoca dell' anno 1775. » quale vide il mond.o coro
nate del Friregno le qualitd lumino/e del Cardinal Braschi , e h venero col nomc-> 
di P IO  S E S F O .  11 /uo huon genio ehhe allora tutta quella energla , che JudV dare 
il trono alle virtu de Principi. Non folo fe pro/eguire con maggiore alacritd e in mag
gior numero le rkerche de' monument! , ma Ji eBefero le /ue viBe a far indagare le cave.

. de' nobili mi/chj e alahajiri , delle quali  ̂ ricco lo Bato Ecclejlajiico ; e ad incoraggirej) 
i fuoi fudditi a non lafeiar pin fotterra tanti prezioji avanzi del guBo e della potenza 
de' nojiri antichi, con tor loro affatto ogni timore del Fifeo \ non folo tra/curandone gli 
o/curi diritti , ma rila/ciando ancora ciocche evidentemente gli Ji Jpettava , atte/e le con- 
dizioni Jleffe delle licenze per V efcavazioni , quantunque in fonime rllevanti . Rivol/e Jinal- 
mente le fue cure al Alu/eo mede/mo', e non ejjendo pari il preparato edifizio nh alla^- " 
grandezza delle fue idee , ne alia magnificenza del Vdticano ; vi aggiunfe la vafta e mae- 
Bofa fahhrica del Ah/eo Pio , di cui il  Clement!no per eflenjione e per monument! non 
forma ora che la minor parte , e continud' il nohiliffimo edijizio perjlno alia Blhlioteca.
L' architetto AlicheT Angelo Simonetti , affiftito da' fuggerimenti del Sovrano mede/mo , fe- 

condo cos) hene le fue . mtenzioni ,, che nella nuova mole e fembrata rivivere  ̂V archltettu- 
ra del Pante on e delle Ferme degli anti chi Augu/i . %

Dove terniina la line a della Blhlioteca , che /  eBende da mezzod) a fettentrione^ 

per la lunghezza di palmi architettonici i g z x . , y? e eretta per comando delk Santitd Sua

una

    
 



P R E F 'J Z 10  N E VII

a/fa fuperha fcala , che dh adito Ulle Jpaziofe fale del Mufeo; la pi ant a , e k  dlmenjtonl 
delle quail pqffon vederjt nella Tavola anneĵ a. 1 gradlnl della fcala fon dl fn o  marmo , 

la volta n b Jbflenuta da un or dine Dorlco dl colonne orlentall , e chlufa da halauftri 
dl hronzo , ed b dlvlfa In tre hranchl , falendoji pe due ultlml al piano della galle- 

r)a geografica. L  atrlo do’oe termlna la fcala b edlficato a croce Greca : dee ornarf’̂  
ne il pavlmento col hel mujalco trovato alia Rufinella prejfo V antlco Tufculo , rappre- 

fentante il  huflo dl Rallade nel centra d* un elegante grottefco . Si apre nel fondo delf atrlo 
una Bupenda porta , / cul Hlpltl e V architrave dl granlto rofo or lent ale appartennero 

antlcamente alle Ter me Neronlane , e lafclano una luce dl 26. palml f  altezza \ I orna- 
to ed il frontefplzlo b formontato da un hel hajforlllew rapprefentante un comhattlmento 
dl gladiator I , ed b foftenuto da due Incomparahlll colojji Egly fervltl gld dl Telamonl ,
0 come Juol dlrf dl Carlatldl alia villa Adriana. Quefta porta da V accefo alia gran Rô  

tonda d^inata a rlcevere le Batue colojfall, che n empion le nicchie , e i  gran huB l, che ■ 
fopra mezze colonne dl porfido trlonfdno a plb de pllqjiri Compoftl tuttl fcanalatl dl fino 
marmo dl Carrara a vena, / capitelll de quail fon eccellentemente lavorati in marmo, 

ed o§rono ne fogllaml le dlverfe Imprefe dello flemma Vontlficlo. Il pavlmento ne verrd 
arrlcchlto da un frprendente mufalco dlfotterrato a Otrlcoll , dlvlfi In varle zone , 
con meandri traforatl, e vaghifml compartlmentl varlatl dl Trltonl e Nereldl, e hattaglie 

dl Centaurl, che han pol nel mezzo uno fcudo fquammato colla Gorgone. Quefo gran mufalco 

Jarh clrcondato da una fafcla clrcolare d ’ altrl mufalcl hlanchl e nerl, fra quail f  dl~
* * 9 ' '

Blngue T awentura d IXllfe colle Sirene. Il tolo a flmlgllanza dl quel del Vanteon ref a 
aperto nella fommitd , ma ne vlen cuBodlta V apertura da un cuppollno dl crlflalll. 
Volgendof a mano dejlra f  pajfa ad un altra vaghljjima fala , la cul pianta b formata 
da un ottagono colla glunta dl due rettangoll, e la volta n b foBenuta da fedlcl colonne 
Qorlntle tutte dd un pezzo alte palml 21. dl hel marmo dl Carrara venato , che termlna- 
no In rlcchlffiml capitelll trovatl alia villa Adriana. In queBa fon collocatl V Apollo Mu- 

fagete , k Mufe , e i rltrattl de Savj della Grecla  ̂ e d ’ altrl uomlnl llluflrl con anti che 

eplgrafi, per la magglor parte prezlof monumentl della villa Tihurtina dl CaJJio. 11 no- 
hlllfimo pavlmento In mezzo a llBe dl vaghl mifchj rlnchlude un hel grottefco dl mufalco , 

che ha pur la Aledufa nel centre . Eu rlnvenuto full' Efqulllno ne fotterranel del palazzo 
Cdetanl, e non duhltlamo congetturare , che adornajfe I edicola dl Nettuno nelValloggiamento 

de' Mifenatl, ch' era f̂econdo gll antlchl topograf dlRoma^fu quefo colle . Una hella lucer- 
na rapprefentante II carro dl Nettuno , una patera, che avea grafito il projpetto d' un porto , 
facllmente quel dl Mlfeno ,■ e plu un roBro dl nave dl marmo da inferlrf in una dl quelle 

colonne , che perclo roftrate appellavanfi, antlchltd tutte contemporaneamente fcoperte nel luogo 

ftejfo f̂emhran determlnare 11 vero fto  dl quell' alloggiamento. 11 refto del pavlmento b framez- 
zato dl efagonl parimentI dl mufalco trovatl a Porcareccla ̂  tenuta fulla man de Bra della via 

Aurelia  ̂ non lungl da f  antlco Lorlo, In un de' quail f  vede un poet a Traglco coronato d' edera
\

ed ajfiBlto dalla fua Alufa, negll altrl attorl teatrall con veBl variegate e coturni .
Tora.l, , b 2 Tdal

    
 



VIII P R E F A  Z  1 0 N. E

Dal fondo di queBa fala Jl apre I' accejjb in un andlto Iqftrkato d" antico mujaico 
hianco e nero con arahefchi , ch’ era gia nelle fahhriche adjacenti all' antico foro Prenejiino; 
da amhe le parti delV andito Ji eftendono due altre fale d' or dine Jonico, edificate anche quejie 
per comando di NoBro Signore felicemente regkante , ed hanno in mezzo i  due gran Fiumi 
colojfali il Nilo , e il Tevere, e all' intorno difpojla fu di vettfli hafamenti e farcofagi 
la copiofa ed unica raccolta d' antichi Jimulacri d' animali da poter fen)ir di modello 
a chiunque fi proponga quejlo oggetto d' imitazione . I  pavimenti ne Jono ancora fregiati 
di varj mufaici trovati nella tenuta di Torrangela , Jigurati d ’ animali e di comejiihili. 
D  andito accennato comunica colt ekgantijfimo portico fojienuto da colonne Joniche di granito 
orientak framezzate da' pilaBri, che circonda il cortile detto gid delk Statue, nel cui mezzo 

J i folleva la gran tazza di porjido di 65. palmi di circonferenza , Bata gid nella •oilla 
di Papa Giulio 111, qu) collocata per ufo di fontana. I nicchioni che corrijpondono alle 
arc ate racchiudono le cekhri Jiatue dette di Belvedere , capi d' opera del difegno , e ulth 
mo sforzo della fcultura . Nohili urne di hafalte e di granito adornano t  inter no de' por- 
tici , che hanno comunicazione con un altro atrio rotondo d dritta linea delt andito fo- 
vradefcritto , il quale tcrmina in una fpaziofa loggia fcoperta , onde fa hella vi/ia la Jot- 
topojia cittd. Da qucB' ultimo atrio wlgendoji a dejira J  entra in un vjlibolo riccameru-. 
te ornato di dorature e grottcfchi dipinti da Daniello da Volterra , che dava prima ricetto 
alt injigne Jmulacro creduto rapprefcntare Cleopatra , onde ha prejb i l  nome il lungo 
e fpaziofo corridore , che qiiindi ha principio dopo fceji alcuni gradini , lungo palmi architet- 
ionici 1555.  'Nelle pareti di quefto immenjb corridore Ji vd dijponendo la gran raccolta 
d' anti che lapidi Grech e e Latine diBinta per daft , che contiene un tejbro d' erudizigne, 
cdgione che vada cangiando V antico nome in quello di corridore delle Lapidi.

Tor nan do alle due fale della collezione degli animali , la piu fettentrionale di eje^, 
corrifponde colla galleria d' Innocenzo t i l l  , che for mam gid il Mufeo Clementino, Bata 
prolungata fino a queBo punto fu  d' aJtiflme fuftruzioni per or dine del regnante Ponte f e e . 
I  pilaBri , e la wlta ne fono Bati ahhelliti di pitture e grottefchi di mano di Monpeur 
Crifloforo Unterpergen, accompagnando quelU di Benedetto Bonfilio , e di Bernardino Pin- 
turicchio, che fregiamno il refio della galleria . Per comando parimente di NoBro Signore 

f  edifica un ornatifimo gahinetto , che annefb alia deferitta galleria, verrd arricchito di co
lonne maficce d' alahaflro , ed avrd 'nel pavimento un incomparabile mufaico dijfotterptito 
nella villa Adriana , rapprefentante varie niafchere , ed un ferto di rami e frondi avvolto 
con naBri , d' una eBrema finezza , e perfezion di lavoro. Finalmente il terrazzo contiguo 

f i  e per or dine della Santitd Sua refo piu vafto , e vi f i  vedrd collocato un rarifimo , 
e confervatijfimo Anemofeopio con epigrafi Greche e Latine, rinvenuto non ha molto prejjo 
le Ter me di Tito .

Un tejbro tanto ragguardevole d' arti , e d' erudizione afpettava la puhblicĉ  luce 
e la Santitd di Nofir0 Signore f i  e degnata commetterne a me t  illuBrazione col Breve 
medejimo fegnato li 4. Ago Bo delt anno 1 7 7 8. ,  col quale ha concefio alle ifianze del AlitTi

la prt
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la primtha delt edizione. NelF accingerml a queBa mBiJjima imprefa ho amto fuhito 
di mira d' evltare qudla prollffitd , che rends BanchevoJi tanti lihri anche eruditiffimi 
d' antiquaria . Siecome nel vedere i monumenti de remotl fecoli fi eccita in chiunque h fen-- 

Jihik all] attrattha delk cognizioni una certa curiofitd riguardante il Jignificato,, la dejii’- 
nazlone  ̂ V epoca  ̂ l.pregj del monumento : coB ha creduto\ che k. parti delF illuBratore 

Jien d' appagare quejia erudltd curiojitd  ̂ fulla quale ^  fondata irrgran parte la fcienza^ 

antlquaria ; non pero con capricciofe e fantajiiche fpiegazioni  ̂ ma col confronto degli an̂  
tichi fcritti  ̂ e d' altre vetufte memorie » e con vcrifimiglianze tratte da una evidente , 
e facile anahgla. Ho procurato foprattutto d’ evitare la ragionewl taccia data da Wln  ̂
ckelmann alia maggior parte degli interpreti delk cofê  antiche; ciô   ̂ che , generalmsnte 
coloro, i quali fcriflero full’ antiquaria, fono come i torrenti, .che gonfianfi quando 
Tacqua e fuperflua, e fono a fecco quando forebbe neceflaria.

Ho cercato in confeguenzd di non trattenermi che poco fulle cofe generali e comuni i 
e d' arreflarmi foltanto fu  di do. che merita particolare of ervazigne , Picciole y e radc  ̂
mi fon permefe le digrejfioni , e fempre in fdwre di qualche rifejjione , che aveffe della 
novitd. Mi Jon fatta una legge di non tradire il puhhlico» per quanto mi b Bato pojji- 
hik , nel giudizio dell' arte di ciafcun Jimulacro , rimandandolo quaji fempre al tempo y 
e fempre al grado che gli compete d' eccellenza , o di mediocritd . M i fon propofio final- 
mente y che le mie fpiegazioni non dox>efiero ejfer comuni a tutte le Batue , per efempio 

di Giove y d' Apollo  ̂ di Giunone ,  ma fold proprie di quel marmo indhiduo ,  che n b 
V argomento , . ■

Perchb la ricehezza del Mufeo Pio~ Clementina potejfe comprenderfi in un fgl colpo 

d' occhio y f i  fon feparati i mrj generi di monumenti y Statue y Bujii y Bajfirilievi,  Mufaici ^c. 
Quefto primo volume non conterrd che una potzione del dipartimento delie Statue. Per 
confermre pero qualche or dine , ciafeuno di quejii generi f i  ~e difirihuito in varie clajji 
che fon le feguenti : ,

I>EITA\, STORIA LETTERARIA,

EROI, STORIA NATURALE .

STORIA ANTIC A A R T I  E COSTUMI.

STORIA ROMANA,

he Statue che compongono il pri mo Tomo non giungono a eompire la clqfie dclle Deitd , 

la piu abhondante e numerofa delk altre. Le altre clajfi feguiranno fecondo V or dine efpojlo , 

quantunque non tutte f i  potran ritrovare in ogni genere de' monumenti. Le Antichitd 
che f i  andranno acquifiando , f i  porranno quaji appendice nel fine di ciafeuna claJJcj 

per non defraudare il puhhlico di niuna parte d i. quejia meravigliofa colkzione.

Per ultimo f i  mole awertito chi legge , che V eBrema diligenza f i  h ufata in no- 
tare in ciafcun pezzo ciocchb 'v ha di moderno , onde evitare I inconveniente' in cui fon 

caduti molti eruditi di fondare i lor giudizj y e di fpargere il hr fapere fu  di do ch' b 

unicamente domto al capriccio de moderni riBauratori,

Tom.L c IM PRF
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I M P R I M A T U R ,
Si videbitur Revmo Patri Magiftro Sacri Palatii Apoftolici.

F. A. Marcucci Patriarcfia Conjtantiiiop. Vicefgerehs

A P P R O V A Z I O N I
D

(*) Nazarius 
in Panegur, Coitjhwtin.
,A ug. p.Z74. 
edit. Parif. 
i6 j6 .

Efideravafi ddgli Amatori dellc belle Arti non folo , ma dai Lctteiati dell’ Italia, e d’Oltreinonti ancora^che dopo tanto grid© 5 quale 
fi c meritamentc acqiiiftato il Mufeo Pio-Clementino , s’ incominciafle a pubblicarne i prcziofi monumenti , da mano maeftra illu- 

ftrati. A quefta grande opera acclnti fcliceraente fonofi il Sig. Abate Giambatifta Vifconti Prcfetto degniffimo dellc Antichita Romanes, 
ed il Sig. Ludovico Mirri. Qucfti con far diligentemente inciderc i monumenti , quegli con corrcdarli di opportune fceltillime oilcrva- 
zion i. Il prime Tomo di queft’ opera infigne, chc ora vieiie alia luce , e che ho avuto il piacere di Icggere per cpmmiflionc del Rmo 
P. Maeftro del Sacro Palazzo, fara fedc al pubblico dell’ importanza del lavoro per la novita di tanti belliffimi mpnumcnti, chc non erano 
ancora ftati pubblicati, c per le utili Icttcrarie fcoperte^ che ci prefenta il dotto Illuftratorc Sig. Abate- Vifconti . Non avendo poi 
neir opera incontrata cofa cbntraria alia Cattolica Fede , cd a’ buoni coftumi, giudico chc fia degna delle ftampc, anche perche Oltrc- 
monti Cl vegga, che celeberritna quaeqae Vrbis novts - operibus enitefem t : nec obfoleta modo p er vetuftatem red iv ivo cultu injignluntiir , f e d  ilia 
ipf» , quae antehae magnifieentifjima putabantur , mne auri luce Julgentia indecoram maiorum parfimoniam prodiderunt . Circa ( diremo n o i, 
MUSEO ) ipfi MAXIMO fublimes portlcus, & rutilmtes aura alum nae, tantum inufitati ornatus dederunt t ut illo nan minus cupidt conveniatwe 
loci g ra tia , quam fpeliacidi w luptate ( * ) •  Dalla Propaganda XV. Fcbraro claloCCLXxxnl.

S t e p a n o  B o r g i a
Segretarlo della Sae.-Congreg. d i Propaganda F ide.

HO letto con piacere il primo Tomo della deferizione del Mufeo Pio-Clementino , che ha fattajl Sig. Abate Giambatifta Vifconti Prefetto 
delle Antichita di Roma, datomi cortefemente a rivedcre dal Rmo f .  Maeftro del Sacro Palazzo , e parmi di dover dire, ,  che s’ abbia 

ad affrettarne la pubblicazione il piii prefto che fi pofla; ora^maffimamentc che con tanto trafporto e ciiriofita fi va dietro ad ogni ma- 
niera di'monumenti antichi , e che tanto fi cerca , e fi ammira quel Mufeo ricchiftimo c rarilfimo . In mezzo poi a tanta gentilita, 
e falfa rcligionc il chiariftimo Autore non ferive cofa, che offenda la vera, o i Principi, o il coftume. Quefto c qucllo chc io nc giu
dico. In fede & c.' Dali’ Archivio Vaticano viii. Giugno mdcclxxxiiI.

G a e t a n o  M a r i n i
Prefetto degli Archiuj fe c r e t i della Santa Sede.

La  feienza antiquaria, che al tempo de’ noftri maggiori era un affarc'^di farraginofe citazioni , di mefehina critica , di femplice con- 
gettura ,  e di fterile erudizione , oggi al lampo della fublirae filofofia , che fi e aperto I’ ingreftb in tuttc le facolta', e addivenuta 

un punto aflai piit intcreftante, cd inftruttivo. Affoggettati gli antichi monumenti ad un rigorofo raziocihio, paragonati quefti accura- 
tamente fra fe fteifi, e rilevate ad un tempo le varieta caratteriftichc dellc eta , delle nazioni , e degli artcfici , ,fi e giunto con fclici
combinazioni ad'illuftrare i punti piu intralciati della ftoria, c della cronologia , a fiflare le gradazioni , e le vicende cosi propizie ,
come fvantaggiofe alle bell'arti, ed a trarre luce finanche fu i piu afeofi arcani della religione., della morale, e della politica degli an. 
tichi govern!. 11 Conte di Cayfus fu il primo a feparare, ed a clafliffcare le varie antichita v  e a determinate in parte le mcdefimcj
ad un bene aifai piu folido di prima . Tenne a lui dietro il celebre Abate Winckelmann, ed il Cavalier Mengs i i quaii infieme collegati
in Roma cofpirarono colic loro opere a rendere piu inftruttivi , e prcffachc parlanti gli arttichi monumenti. Sulle luminofe tracco  
di qu'efti valentuomini ^fee ora in campo il chiariffimo Sig. Abate Giambatifta Vifconti ad illuftrare le antichita da lui per fovrano co- 
mando raccolte , c collocate providamente nel maravigliofo Mufeo Pio-Clementino al Vaticano . Chiunque leggera quefto primo volume, 
che comprende una parte delle Statue efprimenti le Delta, vedra, quante ingegnofe, e dot-tc offervazioni egli fappia fare fu d’ elfe, 
e quanto gran profitto egli fappia pur trarnc a bencficio dell’ arti del difegno. In mezzo a quefti pregi non comuni, che fono il pro- 

• dotto di una mente faggia', ed illuminata, farebbe cofa ben ftrana il dubitar punto di veruna aftbrdita , chc offender potefle o la reli
gione, o la morale , o la fovranita , la quale, io non ho faputo in alcuna parte difeoprire, quando al contrario, fcorrendo tutta queft’ope
ra per 1’ ingiuntami fuperior commiflionc, non ho in efle fcontrato, che cofc degne di lode , e di applaufo . Quindi io giudico , che 
la ftampa non debba foffrire il minimo ritardo, onde addivenga ben tofto di pubblico diritto. Di Cafa xv. Maggio cla. Idgc. lxxxiiI.

G i o v a n n i  C r i s t o f a n o  A m a d u z z ,i
Profejfore d l lingua Greca nell’ archigirmafto della Sapienza , e  nel collegia Urbana d i Propaganda , 

e Sopraintendente alia Stamperia della Jlejfa Propaganda.

FRA, le opere tutte intraprefe dal Sig. Ludovico Mirri tanto benemcrito delle belle arti, quefta e certamente la piii fplendida , la piii utile, 
la pill degna dell’ univerfalc gradimento. Egli rende partecipi con efla le piii culte nazioni del primo teforo antiquario , che racchiude 

Roma nel feno, merce il magnanimo genio del fuo Sovrano : e a lui fi devono i ringraziamenti e di chi ricevc anche lontano il profitto 
di quefte ftampe; c di effe, chc vanno a rifeuotere per f e , e per gli efemplari loro la meraviglia ftraniera. A compiere opera $1 grande 
v’ era d’ uopo di una illuftrazione , che ufeiffe da mano maeftra. E quale piii opportuna di quella del Prefetto delle Antichita Romane ? 
Ne intefe appena Roma il deftino, che preparofli a guftarc un frutto affai maturo di tanta feienza antiquaria. Leggendo io la deferizio
n e , ho veduti avverati gli aufpicj. E fe i celebri per fama Revifori chiariffimi innanzi me deputati ad efaminarla , ombre non vi tro- 
vano, che offendano la nitidezza dc’ coftumi, e della religione, fuperfluo riraanc il cercarlo piii addentro. Giudico dunque, chc il pub
blico mentre fa voti per una men lenta edizionc degli altri volutni, poffa pur fenza pericolo godere della erudizione non volgare, di cui 
n’ c quefto primo si doviziofo . Tale mio giudtzio e una mara ubbidienza-agli ordini ricevuti. Di Cafa quefto'di xv. Giugno mdcclxxxiiI.

G i u s e p p e  C a r l e t t i
Saeerdote, Dottore in S. feologia  , e $egretario d i Monfig, Piminaldl 

Pro-Decano della Sac. Rota Rom.

I M P R I M A T U R .

Fr. Thomas Maria Mamachi Ord. Praedicatomm, Sac. Palatii Apoftolici Magifter.
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S T A T U E
D E L  M U S E  O

P I O - G L E M E N T I N O

T A V O L A I.
G I O F E C)

I N com inciando  da Giove , come il mailimo degli Dei, la clafTe delle. Delta , abbia- 
mo il piacere d’ offrirne 11 piii bel jfimulacro , che ce ne abbia lalciato T arte , 

e la religion degli antichi. Si e sfol'zato il Greco fcultore nella niaefla , e nobilta 
de’ lineamenti di adombrare in qualche modo Tidea, che avevano di quefto Nume  ̂
le nazioni pagane , che fembra .aecoftarfi a quella , ch’ ebbero i Filofofi di iin Dio pa
drone, e governatore dell’univerfo (^). Siede egli qual fi cohviene a Sovrano (^) , 
ha Taquila liia miniftra preflb di fe , ed appoggiandofi colla manca alio fcettro , 
fofhene ora cola deftra pofata fulle ginocchia il folmine fiia arma , e fuo diflindvo: 
Ma il placido, e .fereno contegno del volto elprelTo in quell’ aria

. . . qua caelum , lempeftatefque ferenat (c) ,
puo fcci credere , ohe in luogo del fiilmine reggelTe , come Delta propizia, piuttofto 
la patera in atto di gradire , e ricever le offerte , come il Giove cuflode delle mone- 
te di Nerone , o la Vittoria , come il Giove vincitore- di quelle di Domiziano , o.ancor 
le tre Grazie ,' che adornavano il trono del Giove di Fidia in Olimpia (d) , e ve- 
donli in mano di Giunone in una rara, medaglia mezzana di Fauftina giuniore del 
Mufeo Albani, o finalmente le Ore , o Stagioni, come in un medaglione di Com- 
modo in Vaticano . Il capo , a cui fervono di ornamento la barba , e i capelli inanel- 
lati, e lievemente inclinato , quafi in attitudine di concedere. Quefia egregia ftatua, 
che fi e ammirata jungo tempo nel palazzo Verolpi, e che accufa il miglior lectio 
delle arti Greche , e flata avuta in fingolar pregio prefTo gli antichi, e prefTo i mo- 
derni. La copia in piccioto difTotterrata non ha mold anni prefTo Gorinto ,• e poffe- 
duta da un viaggiatore Inglefe (e) , che lo credette il Nettuno Ifmico , e un argomento 
del conto , che ne facevan gli . antichi, come il vederfi difegnato fra piu bei monu- 
menti di Roma dal celebre le Brun (/ ) , moflra la confiderazione in cui Thanno 
avuta i piu intelligenti artifti moderni.

DEITA‘

Tom.l
O  Alto palmi nove, q once 5. fenza il plinto, 
(a) Aefchyl. Prometh. vinB. verf.49. & jo.
( i )  CalHmach. Hymn, in lo v em .
( c )  Virgil. Aeneid. I. verf. 259 .

A TAVO-
{d) Paufan. I. cap.xi.
( f ) Il Cav. Francefco Skipwith . • .
</) Montfaucon. Antiq. txyllq. Tom.L Part.I. Tav.ii. num.it

    
 



MUSEO PIO-CLEMENTINO

CEITA*

T A V O L A  IL
. G I U  N O N E i > )

N E’ 1’ immagine  ̂fcdelmente elprefla dal marmo , ne quanto poflianio dire di 
quefta eccellente flatua quafi coloffale dell’ altezza di, palmi tredici, puo larne 

al giufto' comprendere. tutto il merito. E’ certamente una delle piu periette flatue vo- 
fiite , che ci rimanga dall’ antichita , e la conlervazione , e 1’ integrita ne aumentano 
il pregio , non ’ mancandovi che le fole braccia., chi’ erano gia ripprtate in antico, 
Siccome I’aria del volto, 1’ ornato della tefta, la grandiofita dell’ abito, e della po- 
Etura ce la ian riconofcere facilmente per Giunone , cost ci refta molto pin fcnE- 
bile la perdita delle braccia , nelle quali il Greco artefice avra garreggiato ficuramen- 
te con Omero per elprimerne la bellezza , pregio fingolare di quefta Dea ,̂ fopranno- 
mata coftantementq ^̂ smoixmg. Le medaglie , e gli altri monumcnti antichi rimpiaz- 
zano facilmente ci6 che dovca foftenere, la patera cioe , e lo fcettro , fimboli con- 
fueti della Regina degli Dei. L  elevazione indicata del braccip finiftro , e la foavc 
inclinazione del capo verfo la dcftra non lafciano dubitare ne dell’ azione della figu- 
ra , ne della convenienza degli accennati attribiiti. Se ft conftderi I’arte , tutto in quefto 
ftmulacro e intereffante , e mirabile. La grazia de contorni, la bellezza , e la maefta 
de’ grand! occhj, onde fu Giunone appellata Teleganza , e la gentilezza delle
drappeiie , la finitezza del lavoro in ogni minima parte, ce la danno per un opera 
d’ un grande artefice della Grecia. Se non ci mancaftero troppi dati per verificarne 
ridentita,ft potrebbe ’dire, che fofle quella, ftefta di Praftitele  ̂ che ft ammirava nel 
tempio di Platea in piedi appunto, e molto maggiore del naturale (^),. Ma ora ne 
poftiam diftinguere con preciftone la maniera di quel gran maefiro, delle cui opere 
non. conofciamo, che alcune copie per plaufibile congettura', ne fappiamo la prbve- 
nienza della ftatua da tempi remoti i Ci e foltanto noto, che fii nel paftato lecolo 
diftbtterrata lotto il monaftero di S. Lorenzo in Paniiperna, ove collocano i Topografi 
di Roma le Terme d’ Qlimpiade , perfqnaggio incerto ; in uno fcavo intraprelb per or- 
diile del Card. Francefco Barberini , e diretto da Leonardo Agoftini antiquario (^). 
Dalla ftmilitudine del diadeiiia con qucllo che ft olferva in alcune medaglie fulla; tefta 
della Giuftizia , creduta elprimere il ritratto di Livia; col nome di quefta prima Au- 
gufta fu contradiftinta : non riflettendoft , che la bellezza fiiblime de’ lineamenti del 
volto, lunge dall’ indicarci qualche ritratto , ci moftra una fifenomia affatto ideale, 
che non combina colle immagini piu ftcure di quella Augufta , e che lo ftile fteflb 
della fcLiltura reclama un fecolo aflai piu remoto; Certamente le ft conftdera lo ftile 
della tefta, vi ravvileremo un non lo che di quel quadrato, fecondo la frale di Var- 
rone , rammentato da Plinio’ (c) , e fe ft la rifleflione alia maniera ,• neila quale e trattato

il pan-
(*) Alta, fenza il plinto, palmi dodeci., c once 9. 
( a )  Paufan. Boeotic, cap.i.

( t )  Venuti Anttchiti d i Ro/na Part. I. cap.do. pag.ioo. 
( c )  Plin. lib. XXXIV. cap. 19 .
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S T A T U E  T A V. 11 E 111

il panneggiamento , vedremo nella caduta delJa drapperia ful fianco finiflro, un fer- 
peggiamentQ , o fucceffione' di pieghe uniformi lolita ofTervarfi ne’ monunienti di quello 
ftile pill antico, die ipeffo chiamiamo Etmfco. Quefti'caratteri d danno il tempo 
di tale icultura per molto remote , e per quello appunto in ciii i ’ arte effendo giunta 
fotto Praffitele alia maggior perfezione , confervava ancora qualdie traeda della manie- 

. ra pill antica , die T avea preceduta; come appunto nelle pittiire di Raffaello fi rav- ' 
vifano talvolta i veftigj delle rrianiere ufate nelle fcuole de’ piu abili quattrocentiffi. 
Ne meno die per la fculmra e ofTervabile quefto marmo nobiliffimo per ciocdie 
puo aver rapporto alle antidie coftunianze , ed abbigliamenti. Notabile e .1’ ornamen- 
to del capo gentilmente ripiegato al dinnanzi. Quefte Ipecie di corbne , dette vol- 
garmentc diademi, eran appunto di quelle ufate dalle donne Greclie , e diiamate rscpaVcti, 
come ofTervo il Grevio (a) , e da’ Latini andie coronae. Il nome pero piu partico- 
lare d i quefte si latte , die forgono verlo il mezzo e vanno decrefeendo ne’ lati , 
ci e flato confervato da Polluce , e piu precifamente da Eullazio , die le deferive. 
ScpsvJow , ftmda , o fionda appellavanfi , perche al dire di quel. dotto Scolialle , erano 
come le fionde piii alte neT mezzo , olopra la fronte , e fi andavan'o reftringendo 
vedb rdlrernita lateral! , dove avevano; i naliri per legarli (/7). . L’ efatta delcrizione 
di im ornato ,• die E vede lul capo di tante ftatiie , e bufli muliebri fenza elTere 
niai ftato diligentemente illuftrato, mi e lembrata meritare un poco di riflellione'. 
La meritano ancora le crefpe della tonaca, e il lembo della fopravvefta, fii cui fi fcorge 
un riporto aggiuntovi per abbellimento. Le prime rox/Ssc Bolides da Greci appella- 
v^nfi , e le vefti cosi pieghettate ôxî mol, e d’ una di quelle ,'d i’ era talare , fa men- 
zione Senolonte. Ofierva Polluce*, die lolevano efier di lino, e die col tenerle le
gate fi. obbligavano a prendere fimili piegature (c) . La guarnizione del lembo era 
detta da’ Greci inBita, e fegmentum da’ Latini, onde poi fi trovano menzionate 

fegmentatae •oeBes. Era quello prefib i Romani dillintivoL delle gentildonne, e delle 
Matrone, onde ben convienfi a una Dea, ch’ era diiamata da’ gentili Magni Ma  ̂
trona Tomnu's.

deita*

T A V O L A I I L
GIUNONE VELATJ^,

L a  flatua di Giunone velata difibtterrata prefib Callel di Guido, fito corrilpon- 
dente air antico Lorio, e confiderabile per la fua integrita, efiendofene confer-

vata anche • la delira die folliene la patera, Quello fimbolo, il vdo , e ’1 diadema
Torn!. A a la carat-

(<*) Graevius LeB, Hefiod. cap.2 5. lit f r o n t e , piu Jlretto e fo ttile  •verfo le efrem ltd  , per le quali J i  legq dietro
(b) Euftath. ad Dionyf. Perteget. verf.7. : o l  de Ta^suit tpitm la tefta . Quefta deferizione non combina abbaftanza con quell’ ornato

wa (T<?ff£/'ow ')t«AsJ<6a j, ipm v f« riXiBoXu ovra., d’ un baflbrilievo Etnifco di villa Albani, chcWinckelmanntiacredu-
p h  auTOV ra piira, i rafot r t f fitrd'Tru rn-fftna , cd. AewTorê MV d) KSi to Ja sfendone . Monum. ant. ined. pag.7 1 .

oxttrw derp^ptm  . Dicon g l i  a n tich f ch e la  sfendone fu n  or- if) V (ddwe. Onomajl. VII. fegtn.54. , Xenoph. Cyropaed, Ub.VI.
namento femm lnile , cost detto per la fu a  fimilltudine colla fionda da Ian- ( f )  Alta fenza il plinto palmi 8,
d a r e , poiche anch' efid e  largo nel mezzo , 0 nella parte , che rejia fopreL-t'
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la caratterizzano abbaftanza per Giunone, che velata appunto s’ incontra, e colla patera 
nelle antiche medaglie , che. portan Tepigrafe di Giiinone Regina . E yelata era Jaliia 
ftatiia , che ful Carripidoglio fi yenerava , come da’ medaglioni di Addano apparifce* 
ne’ quali fi rapprefentano le rre divinita Capitoline. Era cosi proprio il velo di quefta 
Dea, che Albrico, e Fulgenzio autori yiflhti in un tempo, nei quale i filofofi pa- 
gani fi sforzavano di fcufare con induilri allegoric tutti gli aflurdi delle lor religioni, 
ne danno delle ingegnofe Ipiegazioni. II primo intende pel velo le nubi, che offiafcan 
I’ aria, di cui quefio Nume e il fimbolo (a) '\ 1’ altro crede additarfi col velo, che 
le ricchezze, delle qiiali Giunone e Tarbitra , ' f i  tengono iludiofamente celate (^ ) . 
Quefte Ibttili interpretazioni non ci danho ficuramente 1’ idea de’ pii.1  antichi artefici, ' 
i quali la velarorio o’ come Matrona, o ancora come ipofa di Glove , col qual ti-
tolo ebbe iin. fimulacro in Platea, opera di Callimaco'(c). Yelata era la lua flatua
antichifiima di legno in Samo, lavoro di Smilide contemporaneo di Dedalo; come 
apparifce dalle medaglie ; ed oltre il velo aveva anche ful capo una ipecie di mo- 
dio (^) , lo che piii volentieri oflervo , perche nel noftro fimulacro efifteva antica- 
mente qiieflo attribiito, rimanendovi. ora ful capo un piano rotondo, che lo regge- 
y a , oltre un foro quadrangolare, in cui s’ inneftava O quello foffe  ̂un vefhgio 
delle colonne, che negli antichifiimi tempi fi veneravano per Hatue (£•) , o un vero 
moggio, fegno della gratitudine degli adoratori , che' fi dichiaravan cosi di tenere 
da’ Numi' le loro dovlzie : nella noftra flatua , che non e certamente d’ uno flile 
si antico, puo dirfi aggiuntovi o per imitazione di qualche vetufta immagine della 
£)ea, o per dimoflrarla difpenfatrice e padrona delle ricchczze, come fi e 'accenna- 
to poc’ anzi. Queflo fimulacro ben inteilb nel panHeggiamento, non e operaGreca, 
ma lavoro de’ tempi dell’ Impero Romano. Adornava forfe in Lorio un fuburbanoJm- 
periale , neE quale fu educato e mori Antonino Pio (/ ) .

T A V O L  A I V/
GIUNONE LATTJNTE(>,

SIngolare e pel foggetto quefia fiatua di Giunone lattante. Ma quanto fiarh certi,
che la Dea fia appunto la fpofa . e la germana di Giove e per T ornamento

del capo, e per una certa nobile fifonomia ch’ e fua propria, e che gli antichi fcul- 
tori non han mai cangiata : altrettanto fiam dubbj ful bambino che tiene al petto. 
Vinckejmanri^, chê  ha il primo pubblicato quefto ciiriofo fimulacro ( g ) ,  I’ ha cre- 
duto Ercble bambino, cui Giunone porfe le mammelle, o ingannata da Giove, come 
crede Paufania (,>?>) , o perfuafa da Pallade, al dir di Tzetze (/) . Si aggiunge , che

il robu-
( a )  Albric. de lum ne.
{h) Fulgent. Mypholog. lib.ll. Iuti0 .
(c ) Paufan. Boeotk^ cap.2.
( / )  Mufei Pifani Tab. xxiii. &'xxx'rx. 
( f ) Buonarroti Medaglioni &e. pag. 2 1

i f )  Giulio Capitolino P/o cap.i. c 1 3 .
(^) Alta palmi fettc, e once fettc e un terzo, fcnza il plinto,
i g )  Monumentt antiehi inediti ^
( 6) Boeotic. cap.2 5.
( / )  Chiliad. . ^
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il robufto infante glie la morfe, onde eflendofi Iparfo il Iatt« fc ne formo la via lattea 
fu in cielo. Qaanmnque pero fi iaccia negli aiitichi epigrammi menzioiie d' una effi- 
gie di Ginnone in fimil attp : non avendo il bambino neffun fegno, che lo diftin- 
gua pel figlio di Giove, e d’ Alcmena, non fiam ficuri di .quefto foggetto. Sem- 
bra anzi, che Albrico abbia fuppoflo ., che in fimili immagini il bambino-iia Mer- 
curio, anch’ efTo in qualche occafione allattato da quefta.Dea (a) . Non lo per altro 
perche tutti fi iieno appofti a credere fralle braccia della gelola moglie di Giove 
tin parto delle fue rivali, quando ella flefla era lieta di triplice prole, d' Ebe cioe , 
di Vulcano, e di Marte. Siccome il feflb efclude la prima, non efiterei di fceglier 
Marte fra i figli di Ginnone per fupporlo il bambino rapprefentato nel noftro mar- 
mo . Non folo perche dovea efferle il piii diletto, come quello, che fecondo la Mi- 
tologia meno antica , ricpnofceva la vita dalla fola fua madre, ma perche alcune me- 
daglie Imperiali vengono opportunamente in foccorfo di tal congettura. Fralle meda- 
glie in gran bronzo di Giulia Mamrpea madre d’ Alelfandro Severo una ve n’ ha, 
nella quale e eflBgiata Giunone fedente con un fiore nella deftra , e un putto in fafce 
nella finiftra ; 1’ epigrafe intorno hm  Aî guBa , moflra chiaramente , che vuof alluderfi 
air Imperatrice. Quefla allufione non permette che il bambino polTa interpretarli 
per altro che per Marte, Il fiore ch’ e nella deflra della Dea n’x  un’ altra prova. 
Sappiamo da Ovidio , che pffela Giunone per non aver avuta parte nel natale di Pal- 
lade , voleva anch’ efia aver una prole , che ioffe fua unicamente. Che Cloride, 
o Flora fit quella che trovo il mezzo d’ appagarla , prefentandole un fiore nato ne" cam-̂  
pi Olenii in Acaia , che col fob contatto la refe fcconda (^ ) . La prole £i Marte. 
Il fiore j fecondo Servio , era di gramigna ( c ) . Ora fe la Giunone nella medaglia 
di Mammea ha in braccio Marte bambino , e quefio iin indizio per riconofcerc 
Id fteffo fcggetto nel noftro marmo. La tenerezza , e la compiacenza caratterizzatc 
ful volto della Dea nel fiffarfi liiU’ inEnte , confcrmano quefto penfieio . Puo dirfi dun- 
que una Giunone Marziale , che ad altro per avventura non fi riferifce quefto fuo 
epiteto ; e 1’ crba, o fiore , che ha nella deftra nelle monete di Gallo , e di Volufia- 
no , da alcuni antiquarj (̂ /) prcfo per una tanaglia , allude forfe alia, maravigliofa ge- 
nerazione del Dio della guerra. Mi refta fob ad oflervare , che Giunone ebbe anche 
il titob di Nata//s ( e ) , e allora e la ftefia che Lucina , ufficb che potrebbe fimbo- 
leggiarfi dal putto che ftringe al feno ; e che quefta ftatua, la cui tefta per la maefta 
de lineamenti, e per la dolcezza dell’ elpreftione merita diftinta lode , e in tiitto 
il refto delle membra, e del panneggiamento d’ uno ftile cost diverfo , che non puo 
attribuirfi ad un fob maeftro  ̂beriche il corfo de’ fecoli ne abbia affai rilpettata 1’ in- 
tegrita.

DEITA*

Toml B T AV a
( a )  Albric. Iwag. de Im one.
( b )  Ovid. lib. V. verf. z j i .  & fc(j.
_( c) Serv. ad Aeneid. lib. I. yerf. 395.

(</) Winckelmann Monum. antIchi ineditl pag. 1 4 . 
(?) Tibull. lib.IV . d. I . ,  Albric. loc. cit.

    
 



MUSEO PIO -CLEM EN TIN O

DEITA'

T A V O L A V,
MERCURIO FJNCIULLOn

' Eleganza dello fcalpello , e la venufta del foggetto rendono pregevoliffima 
quefta ftatiietta al naturale di Mercurio fanciullo. Le ali che ha fulla tefta alTai 

bizarramente framinifchiate a’ capelli, come un fimbolo della velocita d* ingegno di 
quefto Nume inventore fecondo .Macrobio (d) , non ne rendono equivoca la rap- 
prefentanza. E qiianmnque nella maggior parte de’ monumenti le ali apparifcano lul 
fuo petafo o cappello , in una medaglia di Metaponto fi vedono legate al capo con 
un femplice naftro , come appunto nel bel marmo che ora Ipieghiamo (^) . La fifo- 
nomia fina e vivace , rilevata dalla forma del nafo colla piinta alquanto ripiegata 
all’ insLi, caratterizza 1 ’ alluto lanciullo di Maja 7rai'S«, TroxurgoVov , come Omero 1’ ap- 
pella (c) ; ne lafcia il minimo dubbio , che pofTa in quefto marmo offrircili il pe- 
fante Morfeo Dio del fonno , rapprefentato anch’ egli colle ali fulla Ironte ne’ marmi 
antichi, quantunque I’ atto di filenzio ch’ elprime , appreflando 1 ’ indice della deflra 
alle labbra , polTa convenire anche al Sonno . Quefto geflo e proprio per altro di Mer
curio , come ne fan fcdc molte antiche gemme , fralle quali una belMma del Mufeo 
Strozzi, e un’ altra della collezioneStofchiana (^/). Conviene in fatti iLfecreto al mef- 
laggiero de’ Numi; ma dubito , che nel hoflro marmo alluda a qualche latto piii con- 
veniente all’ eta, in cui fi elprime in queflo limulacro Mercurio . Omero , oaltri che ha 
r autore antichihimo dell’ inno in fua lode, narra; che avendo egli involati lo fteflb 
giorno che nacque i buoi d’ Apolline , per quanto colla fua avvedutezza fi avvilafle 
di celare ogni indizio di 'fimil furto. , non pote sluggire alia villa d’ un vecchio lavo- 
ratore de’ campi d’ Oncheflo , al quale raccomando con tutta energia che taceflc 

Kcq T£ /Swv [xn /Sojv tioicpos ctKycrag,Kcij a-zyav.

Veggendo come non ’oeggente; Jii 
B Jbrdo , udendo  ̂ e tac/ . [i Salvini. ^

Quefta favola fembra prefentarci il iiioniento della nollra flatuetta , in cui fi mira 
r avveduto bambino difiimulare con un rifo artificiofo I’ imbarazzo della fua forprela , 
e far cenno col dito per inculcare il filenzio a chi 1’ aveva oflervato'. Queflo rilo 
appunto , che brilla infidiolamente fulle fue labbra , e 1 ’ aria vezzola del volto fon ram- 
mentati da Luciano in uno de’ fuoi dialoghi (/) , in cui delinea collo, fpiritofo 
fuo ftile il carattere di Mercurio in6 nte, fimiliflimp a quello, che ha. fegnato 1’ anti-

co

Alto, fcnza il plinto, palmi trc, e once cinque. (< )̂ Winckelmann Defcription des pUrres g ra vees du Baron de Stofcb
( a )  Saturml. lih.l. cap.19. Clafs. jl. num. 377. pag. 88.
( i )  Magnan. Lucan. Numi/m. T iv.KU l. num. 1 4 ., Pit, dErcolano ( e )  Omero al luogo cit. verf.92. c feg.

Tom. III. Tav. XU. , (y j Lucian. Dial. Dear, ApolL ^Vulcan, t To t«s tAdlttf 0pipot a r̂i
(c) Homer, hymn, in Mircar. verf.i^. reySef icaXot.ri xota-i. Il bambino d i Maja pocanz ina to

quanto i  vezzofi ■> e come d tutti fo r r id e . Vedafi tutto il dialogo*
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C O  fcultorc nc tratti cii quefla gmziofa Bgura col fuo maeilrevol fcalpello. II braccio 
finiftro mancava nel! antico , ed ora porta la borla , diftintivo notiffimo di qiiefto 
Nume , a ciii fi attribuiva il lucro, ed il commercio, la qual Icrve per iarlo al pri- 
mo colpo d’ occhio piu iacilmente conofccre, L’ abito e una fpecie di camicia, 
o fubucuh , che E oflerva qualche volta ne’ piitti antichi. Fu difTotterrato quello gentil 
monumeuto nel territorio di Tivoli nel predio de’ Sabi a Quintigliolo, contrada cost 
detta dalle reliqiiie della villa di Quintilio Varo : gli eruditi elpoiitori delle antichita 
Tiburtine congetturano, che in quefto fito precifamente foffe il predio di Cintia, 
celebre ne’ verli di Properzio (^),

DEITA‘

T A V O L A  VL
MERCURIO AGOREOe)

IL caduceo in Greco îct̂ umov, o t̂if>6mov, o Knptk/ct, cioe verga di banditore o d*aral- 
do , rende affai diftinta quefta flatua di Mercurio , giacche e la fok nella quale 

fiafi confervata quefta ftngolare infegna del meftaggiero de’ Numi . Ha egli il fuo 
petafo in capo, e tiene la clamide ravvolta al braccio Eniftro , eniblema confueto 
della fua Ipeditezza (b) , per cui gli furono anche attribuite !  ali alle piante. Quefta 
verga era d' oro , onde ford Mercurio il foprannome di , o vergadoro, e vien
detta la verga della felicita e della ricchezza dal! autore dell’ Inno Omerico fopra Mer- 
curio, che ne defcrive i pregi, e le virtii, ch’ erano d’ eftenfione mirabile , e folo 
non giungevano alia divinazione ( c ) . Da’ ierpi, che fogliono intrecciarvift vuol de- 
notar ft , fecondo Plinio efferatorum Concordia {dd) , o s’ allude ad una lavola rammentata 
da Igino , che ha lo fteffo fignificato (^ ). Benche il ftmulacro non fta di Greca Icul- 
tura, ha pero una certa nobile femplicita nella compoftzione, pregio che raccoman- 
da quafi lempre le opere degli antichi; adornava il Foro di Prenefte , nelle cui ruine 
£i difTotterrato, e dee dirfi percio Mercurio Agoreo , o Forenfe, com’ era chiamato 
dagli antichi quando le fue ftatue eran fttuate nei Fori, a’ quali prefiedeva non folo 
come Nume dell’ eloquenza , ma ancora come divinita tutelare della negoziazione, 
Nundinarum , ac mercium, commerclorumque mutator (/ ) .

La verificazione di quanto avvanziamo e un rifultato degli fcavi intraprefi per 
ordine di Noftro Signore, felicemente regnante nelT orto de’ PR Dottrinarj di Paleftri- 
na , che refta immediatamente fotto alle fuftruzioni arcuate (g ) ., che fervono ora 

Torn! B X di

( a )  Cabral, e del Re Vilk diTtwoli pag.104.
C ) Alto fenza il plinto palmi fette, e once fette e mczza. 
(^b) Winckelmann Defcriptton des pierres g ra vk s &c. loc. cit. 
( f )  Homer. Hymn, in Mercur. verf.526:

*OA,5s duxroi <s%£»aAAea
( d )  Plin. Hiji. lib.xxix, cap.j.
C > Tgin. AJirorwm., lib. xl. cap.8.

( / )  Arnob. lib. il.
( g )  L’ ufo degli antichi di far de’ nicchioni nelle fuftruzioni non pub 

abbaftanza lodarfi. Provedevano cost non tanto alia decorazione, 
quanto alia ftabilita della fabbrica, che opponeva alia forza impellentc 
del fovrappofto terreno il conveflb di tanti archi : fcmbra che uno ftile 
cost bello , e cost giudiziofo , avelfe dovuto avere fra i moderni 
piu imitatori.
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di muro alia citta. Queflo e il ‘piano fottopoflo al monte, e al tempio della f'ortu- 
na Primigenia, che ne abbelliva 4e falde lino ad una certa altezza , di maniera che 
fe ne godeva dal Foro il maeftofo profpetto compartito con limmetria e varieta in di- 
verli ordini di fuHruzioni, di portici, e di edifizj : nella guifa appunto , che li godeva 
dal Fbro Romano T imminente Campidoglio colie fue fabbriche , e co’ fuoi templi. 
In quefto piano adunque , oltre le colonne che adornavano la piazza pubblica, e le ha- 
me , fralle quali un L. Vero giovine maggiore del naturale, un' Augufta in forma 
di Vencre , un Iftrione, iin griippo di Efculapioe d’ Igia , queha di Me'rciirio 
Agoreo,e diverfe altre , che fi riporteranno a fuo kiogo', h fono fcoperte due bah, 
di gran mole con fingolari ifcrizioni, che qui riportiamo , le quali dimohrano evi- 
dentemente , che fpettavano quehi avanzi al Foro Prenehino , che in uiia di elTe 
vicn menzionato : e non altrove appunto , che ne Fori folevano inalzarh le ftaiue 
de’ benemeriti delle citta (a) .

TAVO-

(a )  Queftc due ifcrizioni fono ftate pubWicate dal chiariffimo Mon- 
lignor Foggini nella fua bell’ opera intitolata : Fajlorum anni Romani 
a Verrio Flacco ordinatorum reliquiae &c. , cd alia prima c data ag- 
giunta un’ accurata interpretazione marginalc . Noi le riportiamo qui 
pill per commodo de’ leggitori , che per qualche leggcra difFerenza 
nella interpretazione. Appartiene la prima ad un Poftumio Giuliano 
viffuto ncl quarto fecolo dell’ Era Criftiana, che avea lafciato alia co- 
lonia Prcneftina una fua tcnuta dctta Fulgerita, con che fi cclcbralfe 
annualmente la fua memoria , e gli fi crgeflfe ncl Foro Prcneftino 
una ftatua , nella bafe dtUa quale fi trafcrivcfl'e la particola del fuo 
tdlamento. Ecco I’ifcrizionc ;

I V L I A N I I  . V . . . . . . . .  .

POSTVMIO . IVLIANO . C. M. V. OE. MERITUM . AMOREM . ET . RELIGI 
ONEM . QV'.AM . ERGA . GIBES . VNIVERSVS . HAbERE . SATIS . DIG 
NATVS . EST . Q_VIQ.VAE . TESTAME.NTO . SVO . MEMOR
HONORIFICENTIAE.................E . MEMORIAE . RETI
NES . TESTAMENTOQ_UE.................... SA . CVI . VOCABVLVM
EST . FVLGERITAM . T E R .................NESTING.  NOBIS . VNI
VERSIS . CIEIEVS . QVOS . MAGNA . ADFECTIONE . DI 
LICLBAT . RELIQ.V1T . C VI Q.V E . OB . .EADEM . CONTEMPlA 
TIONE . DIGNISSIMO . PATRONO . CVIVS . OMNES . REQVI 
MVS . DEFEN SI ON EM . ET . VINDICIVM . STATVAM . PROMP 
TO. a NIMO.  ERIGENDAM . CENSVIMVS . ADQ. OB . NIMIO 
AMORE . GIVICO . SECVNDVM . IN . ANNO . VEL . AMPLIVS . VNIVERSI 
GIVES . PRAE. AFPVLVM . GELEBRATVRI . EXPL. TESM. PARTIS 

■ pos.- IVLIANVS . V. G. SANVS . SALBVS . SANA . QyOQVE . MENTE . IN 
TEGROQVE. GONSILIO . MEMOR. CONDICIONIS . OMANE. TESTAMFNTVM 
FECI . INTER . GETERA . GIVIBVS . PRAE. OMNIBVS . DARI . BOLO . EX 
MASSA. PRAE. KASAM. GVI.  VOGABVLVM. EST. FVLGERITA 
REGIONE V G ANP. TERR. PRAE. ITAVT . AD . MEMORIAM 
MEAM . PER . SINGVtOS . ASNOS . SINE . DVEIO . COLANT 
SPIRITVM . MEVM . ITA . TAM. VT . GOLLOCENT . STATVAM . NOMIN 
MEI. IN. FORO. ET. HOC. IPSV. EXPL. TEST AM. ASCRIBANT . IBI ET. NON 
HABT. POTEST. DEXTRAENDI . NISI. QVADO . ALIENARI . BOLVERINT 

FISCVS . POSSIDEAT

DEFVNTVS . XVI. KAL. DEG
D. N. ARGADIO . AVG. ET . BAVTONI
V. C. CONSS ,
DD. DIE . IV. NONA.S 
Mar. GOSS, ss

Cloe = lulianl v ir i clarijflmi. Fojlumio luUana clarijjimae memoriae viro  
oh meritum amorem , & religionem , quani erga du es univerfos habere 
Jatis dignatus ejl , quique tejiamento fuo memor honorijicentiae noftraC j 
memoriae retinens (*'■=) tejlamentoque (vio ŶLzfam  ̂cui ‘uocahulum eji Fulge
rita in territorio PracneJUno nobis univerjis civibus , quos magna adfeBione di- 
ligebat reliquit f  cuique ob eandem contemplatienem digniffmo patrono, cuius 
omnes requKWimus defenjionem , dl" vindicium -^Jlatuam prompto animo eri- 
gendam ceifuimus ; ad ^uam ob nimium amorem civ lcum , fecundum in anno, 
<vel amplius univerfi cives Praenc. îx\i aepulum celebraturi fumus . Exemplar 
tejlamentipartis . P^umius lulianus v ir  clarijjimusJanus-yfalvus ifana quiqsic 
mente 1 integroque conjilio , memor conditionis humanae tejlamentum f e c i , 
inter cetera civibus Praenc&inis omnibus dari viulo ex maffa PraeviQpdnz. 
Kafam , cui vocabulum ejl Fulgerita regionis campe&ris t e n i to n i  Praen^- 
ftini, ita ut ad memoriqm 'meam per fingulos annos fin e dubio colant fpi- 
ritum meum, ita tamen ut collocent Jlatuam nominis m ei in Foro, &• hoc 
ipfum exemplar tejlamenti afcribant ibi , di* non habeant poteBatem  di- 

Jlrahendi, niji ( )  quando alienari voluerint Fifcus pojjideat.
Nel lato deftro = DefunBus XVI. kalendas decembres ■, domino nojlro 

Arcadia Augujlo, & Bautone viro clarijjimo Confulibus. Dedicata' d ie quarta 
mnas martias  ̂ Confulibus fuprafcriptis. L’anno dell’Era volg. 385:.

Kafam . Qui cafa non e la capanna , ma la tenuta fteffa . In quefto 
fignificato fi trova in S. Paolino epift. 31.

Fulgerita per fu lgu r ita , come fu lgera tor  nelle medaglie per fu lgu - 
ra tor. Cosi chiamavanfi i luoghi percolfi dal fulmine , ed era finoni- 
mo di Bldental. Bigoc profetelTa Etrufca avea fcritto un libro de fuU  
gu riiis . Serv. Aen. lib. VI. verf. 72.

Oh. Sembra pin chiaro il fenfo dell’ ifcrizione, prendendo ob per 
particola , piuttofto che per abbreviazione della voce ,pb!tum .

Maffa. E' lo ftcffo che il patrimonio Preneftino di Giuliano. Cosi 
il gloflfario Greco-Lat. M aja eruyarita-ti.

L’ altra non ha veruna dilficolta, cd e la fegucnte :

B A S S I
ANI CI O . AVCHENIO  
BASSO . V. C. PROGONS 
CAMP. PROVISORI . EIVS 
DEM . PROVINCIAE.  RES 
TITVTORI . GENERIS  
ANICIORVM . OB . MERITA 
E T V S  . I NL VS T R I A  
ORDO . POPVLVSQV’E . CIVITA 
TIS . PRAENESTIN.AE . PON. GENS

Bajfi. Anicio Auehenio Eaffo viro clariffimo , ProconfuU Camp.wiae , pronjlfo- 
r i eiufdem provinclae , rejlitutori generis Aniciorum, ob merita eius illujlria 
ordo popultfque civitatis Praeneftinae ponendum cen fu it,
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T A V O L A  VIL
MERCURIO DETTO L JNTINOO DI BELVEDERE e,

Cco-la prima volta, che quefla inligne flatiia comparilce al pubblico lenza 
la falfa denominaziohe, che per ben due fecoli ebbe dal volgo degli eriiditi , 

e de’ profelTori, I piu efperti iiomini d’ambedue le accennate claffi s’ eran gia. avve- 
duti, che le imrnagini ficufe di quel famofo Bitino non avvaloravano , anzi fmcn- 
tivano r opinione comune . Se pero confendvano fu quefto punto , diflentivano luiral- 
tro della nuova denominazlone. Alcuni s’ immapinavano di ravvifarvi Teleo , altri 
un Ercole imberbe (a)\ i piu finalmente un Meleagrd (^) .. Se di Tefeo per altro 
ha la noftra flatua la ferena avvenenza del volto (c ) , non ha pero ne i lineamend 
co’ quali in altre andche reliquie ci viene rapprefentato ( i )  , ne 1 ’ ornato , poiche 
lo fogliamo fovente veder colla benda (^ ), ne finalmente i capelli , che crelpi in 
neffuna immagine di Tefeo s’’ incontrano (/ ) . Se d’ ErCole ha una certa robiifla 
mufeulatura , 'che anclie tralpare fotto la rotondita delle Ibrme giovan ilinon ha 
pero ne la pelle. leonina , ne la groffezza del collo, ne la proporzione della tefta, 
ne finalmente la filonomia , ch’ e nel npfiro marmo afiai piu divina . L ’ opinione 
che lo crede un Meleagro, benche piu feguita, e la meno probabile delle tre; enon ha 
forfe altro fondamento, che una leggera fimiglianza d’ atdtudine colla celebre flatua 
di quell’ Eroe , che fi conferva in quefio feeflb Miifeo. Difconvengono pero a Me- 
leagro i tratti del fembiante, totalmente diverfi, e iiella prefente ftatua aflai piu lubli- 
m i, difeonviene 1 ’ abitudine delle membra molto piu robufia, e per cost dire atle- 
tica, di quella che fi oiTerva ne’ Meleagri; difeon viene la graziofa pendenza del capo, 
propria d’ un Nume che s’ inchina ad afcoltar le preghiere de’ mortal! : difeon viene 
finalmente 1’ aflenza totale de’ diftintivi del vincitor della belva di Calidone , che' 
non folamente nella noftra flatua pofibn mancare , ma nelle tante copie aritiche, 
e ripetizioni della medefima, che fufiiflono e in Roma, e fiiori , non apparifeono 
affatto , ne fi conferva di efii verun vefligio. lo non ho mai dubitato di ravvifare 
Mercurio in uno de piu bei fimulac.ri delf antichita, e delf idolatria. A lui fi com
pete , anzi e.fuo particolar diflintivo il crine vezzofamente increlpato (g '). A lui, 
fccondo la minuta deferizione di Galeno , I’ aria foave del volto, ,e lo Iguardo/doh 
cemente penetrante (^) , a lui la vigorofa complefiion delle membra ,, che palefa 

TomX - C il pa-

PEITA'

(P  Alto fenza il piantato palmi g .  tnenb un oncia, e col piantato 
palmi 1 o. e mezzo. ‘ . -

{a) Quefta era 1’ opinione del Cavalier Mengs.
( i  ) W in ck flm an n  Storia delle artid eld lfegno  lib.XII. c . r .  To.ll. p .3 o ^ . 
( e )  PaaCa.n. in dtt/c. cap. 1 9 .-
( d )  La gemma Etrufea col nome preflb Winckelmann Monum. an- 

tlehi inedlti f ig. ioi .  Il balTorilievo del riconofeimento di Tefeo nella 
villa Albani, ivi %i95. Le due pitture.d’.Ercolano del fuo combatti- 
menro col Cenrauro Eurito, e della vittoria del Minotauro . PitP.Erc. 
Tom. I. Tav. il. e v.

( e  ) Winckelmann al luogo cit. fig.pS., P/w. Tom.I.Tav.iI
( / )  Canini Images des heros Tav. I. , oltre gli accennati monu- 

menti. • .
(g )  Apulcjo Apolog. : In capite crifpatus capillus.
(h )  Galen. XlftTfenjhto  ̂. Netintrx.of ,

ad's ep̂ ay jcaM sf , <tAA’ eû re avvefiipcuyeSetj rUf
d^eny di dujd, ’dii ds (paujpoi ras O'^s , didof^e d f  dfiiu,u.. E' Mer- 
curio un bel giovin e non d ’ una bellezzu afeitizia e fu ca ta , ma t a l e , che 
v i  trafpare la v irtu  d d t  ainrno , fe r en i f in  g l i  occhj , ma g l i  figuardi pe~ 
net rants. ■

    
 



IQ MUSEO PIO -CLEM EN TIN O  '

DEITA'
il padre, o T inventore della paleftra (a) , a lui finalmente-e tutto proprio, fecondo 
Je ofTervazioni degli antiquarj, il manto ravvolto al braccio, finibolo della fua Ipe- 
ditezza nelle tante incombenze de’fuoi moltiplici dipartimenti (^ ) . Mancano, e yero , 
i fegni di Mercuric piu comuni, T ali, il pctafo , i talari , il caduceo , la borla. 
Non fon pero quedi fimboli tanto fuoi proprj , che fenza uno , o piu di queffi 
non s incontrino immagini di Mercurio; e Ibrfe non convehivano alia deflinazlone 

. di quefta ftatua, non elTendcvene alcuno caratteriffico del Mercurio ivctywms (c) Bnagomo, 
cheprefiede alia paleflra , e agli atleti, che n’ era jfbrfe il loggetto (̂ /) . Alcuno , e fin- 
golarmente il caduceo poteva elTere nell’ antico , giacche fon mancanti le mani. Che 
p ill, per ridurre la congettura a dimoflrazione , i i  chiede di vederne un’ antica copi^, 
in cui efidano tuttora i legni non equivoci di Mercurio? Queda e fotto gli, occhj 
del pubblico nella galleria Farnefe , dove con piacevol lorprela pud vederfi I’Antlnoo 
di Belvedere , coi talari a’ piedi, e col caduceo riella manca. Parte di quefti fimboli 
e indubitatamente antica , e il rifiauratore non ha fatto altro che terminarli. Ecco dun- 
qiie fchiarito , e ridottp a certezza il foggetto della fiatua Vaticana , aggiungendo 
al pefo delle fopraccennate congetture quello gravifiimo del confionto , riconofciuto 
dagli cmditi, come il mezzo piii certo per difcifiare fimili ambiguita.

Che fe taluno fofle curiofo d’ apprendere , onde avefie il noftro Mercurio tratta 
la comune denominazione , potrei dire, che T avvenenza del volto , e T increlpa- 
mento de’ capelli fufcitarono T idea di quefta rafibmiglianza , che non ha poi retto 
alia diligente ofiervazione de’ ritratti certi d’ Antinoo . Credettero anco d’ avere un al- 

. tro fondamento per tale opinione nel nome d’ Adrianello , che davafi a tempi del 
Nardini al fito dell’Efquilino , dove fu fcoperto quefto bel marmo, e ch’ egli Iblpet- 
ta efier potuto derivare da un’ aggiunta fatta da quell’ Augufio alle vicine Terme 
di Tito (^) , come fe iina ftatua diflbtterrata fialle ruine di un edifizio ch'ebbe per 
fondatore Adriano, non potefie appartenere ad altri, che al fiio favorito.

Paolo III. (/ ) la riputo degna di figurare nel giardino di Belvedere preflb 
, al Laocoonte, e all’ Apollo. E quefto giudizio e ftato confermato dall' ammirazione

delle eta

(a ) Diodor. lib. v. , Herat, lib.I. Cam. od.X. verf. 2. , Philoftrat. 
Ekiy. il. , rapprefenta la' paleftra come ,una vergine figlia di Mer
curio .

( b )  Winckelmann Cabinet de Stejeh pag.88. n.377.
( e )  Pauf. Eiiac.L cap. 14.
( d )  La. forma atletica di Mercurio in nefliin marmo tanto ben fi rav- 

vifa, quanto in un Erma della villa Albani, chc fi crederebbe certa- 
mente un Ercole giovinc,fe non aveffe feritto ful petto EPMH2 Mer
curio . Quefto raro Erma e ornato di varj epigrammi Greci, e Latini 
alludenti a Mercurio,! quali indicario, ch’era il Mercurio Propileo , 
o'cuftode della cafa di Dattio , e ramraentano i fuoi varj attributi. 
Li riporto mancanti, come fono :

' EPMHS

•APTICTON EPMHN. EICA© EPMHC AATTIiil 

01 KAI FENOG «IAOTG © . AMA

.....................EIOPEPa EPMH A Etr AAE»A XECOMAI

®TAATTOMENn. AaMATA AATTIAAaN

cioe:
Mercurius

VerfeEliJJimum Mercurium afpicite > Mercurius Dattit 
. . . [ Cujlodiens J e/ . . .  i f  Jlirpem  &■. amicos fimul 

. . .  [ Oblaiiones ex. gr. ] . . .  inferam , & Ubationes Mercurio fundam  
Qui cuftodit domes Dattiadarum

da un iato:
INTERPRES DIVVM*COELI TERRiEQ. MEATOR 

SERMONEM DOCVI MORTALES ATQVE PALAESTRAM
.................ATQ; TERRAE

SERMONIS DATOR ATQ. SOMNIORVM 
lOVIS NVNTIVS ET PRECVM MINISTER 

LVCRI REPERTOR ATQVE SERMONIS DATOR 
INFAS PALAESTRAM PROTVLIT CYLLENIVS

(e )  Nardini Deferiz. d i Roma antica lib.lll. cap. 10.
( / )  Seguiamo in cio illAercati Metalloth. Vat. A n tin ou spiut-

tofto che il Nardini ,che nomina Leone X- [loc. cit. ] . giacche il Vafari 
nella vita di Bramantc mentovando le Jftatue di Belvedere collocatevi 
daGiulio, c da Leone, non Vi annovera l’Antinoo. Il Mercati lo dice 
ricrovato intorno alia mole Adriana.
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delle eta fufleguenti. Non vVe ficuramente opera di fcultura, nella quale, fia giiinta 
a tanta perfezione 1 ’ efpreffion della came, difficiliffima in un ignudo nobile, e gio- 
vanile. La tefta non cede nella bellezza del difegno , e dell’ efecuzione ad alciina che 
fia mai flata fcolpita , ed ha un’ aria cosi tranquilla e divina , che incanta gli Ipettatori. 
NelTuna ftama ha accoppiata tanta robuEezza eon tanta eleganza. Nefluna e flata ,im- 
maginata, o efeguita con piii ardire , o fi conflderi il lerpeggiamento della figura, il rilie- 
vo de’ fianchi, il contorno delle gambe , e fin 1 ’ elpreflione delle articolazioni de’ piedi. 
E’ vero , che nelle gambe trovano alcuni conofcitori qualche diletto , ma puo queflo 
ben pro venire dalla riuhione moderna de’ pezzi antichi efeguita con qualche arbitrio. 
L ’ armoniofa relazion delle parti e.tanto forprendente in quefla flat'ua , che T intelligente 
Puflino non ha prefo fopra altro marmo le piii belle proporzioni della figura (̂ 2 ) .  
E il numero delle copie antiche che ne rimangono ci da una maggior idea del me- 
rito deir originale ; che tale e fenza queflione il marmo Vaticano , come ne la lede 
la nobil fianchezza della efecuzione. Tralle moke- che n’ efiftono , due ne fiirono 
diflbtterrate per la via Appia nella tenuta detta il Qolotnbaro , ovc : era Ibrfe la villa 
dell’ Imp. Gallieno. Olt're il Mercurio del palazzo Tarnefe , n’ efiflevano altre .tre re- 
pliche nella villa Mattel (^) . Una picciola in bronzo diflbtterrata negli fcavi delf Er- 
colano e ora in Francia , ed e flata pubblicata dal Gonte di Caylus (c) .. Non fi dee 
per altro porre nel numero delle copie di quefla flatua quella di bronzo di Salisburg: 
quantunque nella Storia delle arti cio fi afferifea (̂ /) . E’ queflo un -de’ piccioli nei 
di quell’ opera clafiica , che non ne ofcurano il merito fingolariflimo, La figura ftefla 
della flatua Salisburgenfe riportata in Grutero ne dimoflra la totale diverfita (^) . E’ ben 
:vero., che fi dice rapprefentare 1’ immaglne d’ Antinoo, come fi vede nel inarmo Va
ticano. E r aflerzione di quefla pretefa ralfomiglianza ha fedotto Winckelmann ,, che 
ficuramente lion avea vedutq 1 ’ originale.

M i refla da oflervare , che il contorno del bafamento anticonel quale e in- 
caflato il piantato della flatua , e tutto fegnato di colpi di fcalpello, lo che indica efle- 
re flato riveflito di piu preziofa materia.

DEITA'

T A V O L A VI I L
MlNERf^J  c ,

Uefto elegante fimulacro di Minerva armata ha fegni troppo diftinti per/rico- 
nofeervi al primo fguardo la Dea della guerra. Ha 1’ elmo in capo, fuo or- 

natnento infieme e fua difefa , onde trafle i titoli di eWnxni, e (/),ciDCj
che ha bella ed aurea celata. E’ quefla fregiata, da due. civette , uccello a lei facro 

Tom.l C  ̂ per
( a )  Bellori Vhe de p it  to r i. Vu^no.
( b )  M omm.M atthaeiana  Tom.l. Tab.LXXXVIII.
( c )  Caylus Recueil &c. Tom. l .  Planche LXVIII. n . t .
( d )  Wjnckelmanii Storia delle a rti d el difegno  lib. VIII. cap. 4 .,  ovc 

nc rammenU una'fimile in .Vanjuez.

( e )  Gruter. ipzg.gBg. num.j.
.(*) Alta palmi 7. e once 5. , e fenza il plinto palmi 6. e once y. 
( / )  Callimacq Hymn, in lavacr. Pallad. V.43.-5 Eurip. Septem ad Theb. 

V. 1 0 8 . ,  Anthol. lib.VI. cap. 1 6 . ep.j.
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m u s e o  p i o - c l e m e n t i n o

r>EITA'
p e r  la  f im ig lia n z a  d e l C ( ^ d e l l e  fue pup iJfc  co n  q u e lle  d e l la ,D e a  ( a ) .  G l i  a n u c h i

accuratiffimi oflervatori delle proprieta-riflettevaao, che cjue o appunto e 
degli occhj de'piu ferbd e guerrieri animali, e percio 1  attribuivano  ̂,  ̂  ̂ '
iifcita dalk tefta del padre degli Dei tutta armata,  n o n  relpirava c e attagiee 
gi (^ ) . Ha regida al petto, corazza di Giove &tta dal cuojo della Capra Aniatea, 
ove e’ il terrore, la tenzone , e la liiga , fimboleggiati nel capO della Gorgone c e 
vi trionla nel mezzo. Eccp come ce la delcriye Omero ( c ) :

H' I s  A/of v s ( ^ s M " ik ^ T a .o

T s v ') ( S ( n ^  k  7 r6 x e [io v ^astjcrcrsro S a K p v o s v m ,

’A/icp/ S’ ag’’ cofnoiciv ( i a X s T ‘ tt|7 /S«. ^ vc rc ra .ykc ’a 'c iv,

A a v n v  nv 7t s § i  [j , sv Tra in n  q>6[iq5 grscpaVwro.

’Ev. S’ ’'Ep/f',̂ cv S”A?\.it»., hv Se xpyo'go-crtt’Iwn,n;

’Ev Ss T s  F o p y a n  )ie<pa.Xn Savko T r s X a p y ,  •
A a v r i  t s  ,  c f i s p h n  t s  , A/o?, Tsgctf A n i a x p i o .  ■ ’

E la tunica mejajt di Giove .
Ammajfatore delle nuhi, armojji 
Di forti arredi  ̂ a Idgrimofa guerra ,
Caccih alle fpalle I’ egida cd fiocchi ^
Orrenda, che 7 Timore da per tutto, 
iE la Fuga d' intorno incoronava.
Eravi la Tenzon, v era la Forza, 
r  era la Hrepitofa orrihil Qzccia ,
E V era ancora la Gorgonia teHa 
D' un crudel tnoHro cruda tefia orrenda \
Di Giove alliew di ^apra {d) portento . [Salvini]

Queflo'capo latale ai riguardanti era affillb fill fuo Usbergo , anclic come tin .trofeo, 
per aver Medufa contraftato con Minerva fiilla bellezza de’iuoi biondi capelli per tal 
prefunzione cangiati in ferpi (/ ) ; febbene nel noftro marmo , come in altri monu- 
menti anticlii , i ferpi non apparifcono. Offerva Fornuto (g) , die talvolta fi figu- 
rava la Gorgone dell’ egida colla lingua fiior delle labbra; e cosi efiRono in Roma 
varie tefte di Medufa a balTorilievo nell’ iirna fingolarillima di porfidb nero ch’ e lotto 
r altar maggiore di S. Nicola inCarcere. Cio. non oflante alcuni antiquarj (If) tanto 
li fon dilettati di miHeriofe interpretazioni,, che in una fimil tefta rapprdentata in gemma

han
(а) Phurnut., feu Corhiit. de naturaDeorum  cap.,o. ed.Gale. p.i8<?:

O; d t  JpanoyTSs k ^  to Ofifiarm dvari^evra^ rauTti
y/.a.ux.dTrtJ't Sirij . Le J i  appongono i  f e r p i  -j e le  c iv e tte  p er la fimigUan- 

za d eg li o cch j, g ia fch e ejfa e detta Glaucopide , doe che ha g l i  occhj glauci 
come le c i v e t t e t  Glauce in Greco vuol dir civ etta

(б) Phurnut. loc. cit. pag.185: "'EjravdJibor zj ya^yoifo'l cLurri dvctTi&iaa-i
TtoXii ’t'/p'l ToliSTpv T< ifi<pcuni(rtig rUg yAaoxorurog dtnrig ’ r f j  ■duf'iav
TO. aAjujiiWTstTa tttv dj wofdaXug mt/ si Assms yX<tvx& dirt 
fiAfiovrst. ym  <î  0jxp,aTav. Le attribuifcono f  a v er  w iafpetto v i r i l e , e  fo r -  
midabile  ̂ lo che v ien e  indicato anche dal color glduco d egli occhj fu o i 
[ glauco era un colore fra il gialleggiantc e il verdognolo ] poiehi

le piit rohujle f ier e  , cothe i  pardi e i  leoni ̂  hah g l i  occhj g la u ci, tie f t  pm  
guardar f f f o  oiello fplendore de' loro occhj . ■

( c )  Oiner. I l i a f B  verf.736.
( d )  La parola fignifica ancora corazza.

r(e) V epiteto Ai-}iox<no- dato a Giove fi fprega meglio : armato 
d  egida '

(/)  Serv. ad Aeneid. VI. v. 289.
\ g)  Phurnut. loc. cit., pag.lSd: KscpaAw f  6v’ rs^ ôrss xard 

peo-ir Tiig Qeag r i g-̂ -̂ og a^^sfinxom ryiv yXcoTrar . Porta in mezzo 
al petto la p>ea la tefia della Gorgone, che ca>ua la lingua .

f h j  Qerhme di Leonardo Agojlini Tom. I. fig.jd. pag.53. ’ ^
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ban traveduto la immagine della Verita. Che gli antichi per altro , /upponeffcro 
la Ipoglia ifteflfa del moftro, piuttofto che la fua immagine lul? egida di Minerva, 
lo ricavo da cio che narra Paufania , che nel te'mpio di Minerva Itonia, effendo ap- 
parfa la Dea alia fua facerdotelTa Jodamia , quefta alf alpetto della Gorgone divenne 
faffo (^) . II refto delfabito conviene a Pallade , la tunica fenza maniche all’ ufo 
delle Spartane , e il manto affai bizarramente riprefo dalla cintura Eeffa della tunica. 
QiHndo la Dea andava in guerra , neirallacciarli T egida, lo lafciava cadere fulle foglie 
paterne (^); ma nella noftra ftatua fc Te avvolto intorno , poiche effendo in com- 
pagnia delle Mufe non ha voglie tanto feroci . Quefta circoflanza appunto mi da 
campo di dar notizia al pubblico del fito d’ uno de’ piix iniigni fcavi de’ rioflri tempi. 
E’ queflo preflb Tivoli a deflra della flrada di Cafciano, vocabolo ibrfe corrotto dalfan- 
tico, Cajfiano ; detto anche al di d’ oggi Vianella di CaJJio . Pianella , e un idio- 
tifmo , che prefTo gli abitanti del luogo vale un piano procurato a forza di fuftruzioni 
fulla cofta d’ un colle ; e tali appunto fogliono ofTervarfi nelle antiche ville. Che 
quefta apparteneffe a Caffio , la tradizione locale lo attefta, che ha documenti .lino 
in un manofcritto del fettimo fecolo (c). Non difpiacera al lettore trovar qui 1’ indice 
de’monumentiche vi lono flati fcoperti. Apollo Citaredo , e fette llatue delle Mule , 
ch’ erano nella ftelTa lala colla prefente fiatua di Pallade. In fatti la Dea del fapere 
non poteva Hare in compagnia piu propria, che quella delle belle arti, e il parto 
del cervello di Giove , che colle liglie di lui, e della Memoria. Si vedevano percio 
quefte Deita nel tempio di Minerva Alea in Tegca (̂ /) , e molti antichi farcofagi 
ce le moftrano a Pallade unite (e) . V’ era il Sonno , e v era una ftatua giacente 
alquanto frammentata, che poteva rapprefentar Bacco I loro rapporti colle Mule 
ft fpiegheranno piii fotto. V’ era oltreccio un bel Faiino fimile al bellillimo Capito- 
lino , una Dea con ferpe, Ibrfe Igia, o la Salute , un altro torfo fcmminile panneg- 
giato, e un gruppo alquanto lafcivo d’ un Sileno e di una Baccante . Preziofi, poi 
crano i ritratti d’ uomini illuftri, che tramezzavan le ftatue. Quelli che ft fon con- 
fervati co’ loro nomi fono i feguenti: Antiftene, Biante, Periandro, Efchine. D’ altri 
quattro Savj della Grecia non ft e confervato che il pilaftro dell’ Erma colla £ia ifcri- 
zione , che n’ efprime i nomi, le patrie , i dettati: e fono , Pittaco, Solone, Cleobulo, 
e Talete . Mancanti ancora del capo fon gli Ermi d’ Anacreonte , e di Cabria Efonio . 
D’ altri fei non rimangon che i piedi col loro plinto, e 1’ epigrafi, che ci prefen- 
tano Pififtrato, Licurgo , Pindaro, Archita, Ermarco , e Diogene (/ ) . V’ era ancora 

Torn! D un mo-

DEITA''

(<») Paufan. Boeotic. cap. 34.
( )  Omero nel paflb fopraccitato cosi la defcrive prima d’ arraarfi:

ftsy x,ttTi‘)(iwv tavov i'lxr' SJ'h .
.............. ... I l  ampio peplo fuo
Lafdo andare del padre al pavimento .

Qui peplo vale manto o fopravvefta , fccondo la doppia acceziono 
di quefta voce.

( f ) Vedanfi le w i l e , e monum, antlehl di Tdlvoll defcritti da’Sigg.Cabral, 
. e del Re , Roma 1779. e 163. ,  ppera aftai diligente cdcrudita. 

l^d) Pauf. Arcad. cap. 47.
(e )  Vcdafi la Galleria Giujliniani Tom. il. Tav. cxL., e la Pittura

d  Brcolano , di Minerva con Urania . Antichita. d  Ercol. Tom. vir., 
delle Pitt. Tom.v. Tav. i l . , ove gli eruditiflimi fpofitori illuftrano a me- 
raviglia quefto rapporto.

( / )  Le epigrafi Greche di ciafcun pezzo fono le feguenti: 
ANTI2 0 ENH2  Antijlhenes AI2 XINH2 Aefchines 
BIA2 nPHNET2 (be) QI nAEI2TOI ANGPanOl KAKOI 
Biai Prieneus . Plerique hominum m a lt . 
riEPIANAP0 2  KT4'EA0 T KOPIN0 IO2  

H MEAETH DAN
Periander Cypfeli [ fill us ] Corinthius 
Meditatio ejl om ne.

Que-
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MUSEO PIO -CLEM ENTINO

mofaico rapprefentante il paffaggio del Nilo (a) , che adornava il pavimento . Ayen- 
do Noftro Signore per la fua munificenza, e per 1 amore che porta all em izione 
e alle arti, fatto acquifto di preflb che tutti i defcritti infigni marmi j voile riaprire 
lo Icavo per larvi piu diJigenti ricerche; allora vi iu rinvenuta la ftatua della ottava 
Mufa,ed era Urania : alcuna tefta appartenente forfe agli Ermi tronchi fopradefcritti, 
ma lenza probabile determinazione; due Ermi lingolarifUmi galeati di Pericle , uno 
de’ quali di fublime fcalpelJo , e i balamenti co’ piedi d’ altri due , di quel di Fidia doe, 
e di quel di Bacchilide (^) : diverfe llatue Egizie di un marmo nero di quelle contrade , 
e un belMmo coccodrillo di paragone : un rofone di nobile architettura colla lucerto- 
la, e la ranocchia , che fcherzano ne fogliami (c) . Vi fu ancora fcoperta un’ ara dedi-

cata

Qiiefti prcziofi Ermi fi riporteranno poi a fuo luogo, c fe ne illuftre- 
ranno 1’ epigrafi.

Ecco le ifcrizioni degli alcri Ermi mancanti di capo :
SOAQN E2HKE2TIAOT A0 HNAIO2 
MHeEN AEAN
Solon ’Exeoeftidae [ filius ] Athenlenjts 
Ne quid nim is.

^uefto motto e attribtiito a Solone anche da Diogcne Laerzio , ben- 
che altri ne facciano autore Chilone Spartano altro de’ fette favj, 
che manca affatto fra quefti Ermi : di quefta feconda opinione e Pli- 
nio lib.vu. cap.3 2 ., che ci narra, elTere ftato fcritto in Delfo a lette- 
re d’ oro quefto bel detto. Si noti ancora, che Solone e detto Ate- 
nicfe non Salaminio . \ cd . Laert. In Solone.

Circa 1’ ortografia merita olTervazione il cangiamento della lette- 
ra A in 0  nella parola a caufa dell’afpirazione dell’ i nella voce 
ch’ e una delle componenti.

niTTAKOS TEPAcTls MTTIAHNAI02 
KAIPON TNil©!
Pittacus Hyrrhadii MytUenenJis 
T’empus nofie.

Laerzio I. 82. da aPittaco quefta fentenza negli fteffi termini 5 poco 
diverfamente Aufonio nel fuo Ludus fapientum . Ludius 

Et Pittacum dixi(fe fama ejl Lesblum. 
rlyraiTKi xcupoy . T'empus ut mris iub et,
Sed Ktufog ijle tempejlivum tempus e j l .

Abbiamo da Laerzio al luogo cit. reftituito intero il nomc del padre 
, ma le lettere che qui fono, e fembra che fempre fieno ftate 

foie 3 forfe per negligenza, non danno che TFPA Hygrae. 
KAE0 B0 TA02  AIMAI0 2  . METPON API2TON 
Cleobulus Lindius . Modus optimus

11 padre, fecondo Laerzio , era Evagora. Aufonio nel lodato poemetto 
gli attribuifee quefta ftelfa maflima :

"'Ap/s-ov ejje dixit Lindius
Cleobulus, hoc ejl •, optimus cunBis modus.

Laerzio I. 89. non ne fa menzione, annunzia pero lo ftellb fentimem- 
to con altre idee , cioe : ’Eutu;̂ «v pin iVAi -iẑ sepavos pn TCiTi-etvS.

■ Non Jii orgogliofo nellu fortuna , n l abbietto nella difgrazia .
©AAH2  ESAMIOT MIAH2 I0 2  

'fhales Examii Milejius.
Qui per ntancanza del marmo fi defidera il m o tto ’'iy yv ct  cT’ . 
j l  danno vien e apprejjo la Jicurtd . Aufon. al luogo cit.
Chilone avrebbe forfe avuto il celebre rNii0 I 2 ATTON Nofie te ipfum., 
che forfe lo diftingue in un frammento di mofaico nel Mufeo Vati- 
cano, riportato fragli altri da Winckelmann Monum. antichi ined. fig. 16';.
I motti de’ fette Savj riportati da Igino fav.221. corrifpondono efatta- 
mente con quefti de’ lodati Ermi.

I framraenti dell’ Erme d’ Anacreonte , e di Cabria han quelle 
ifcrizioni; ANAK . . . Anacreon

2 KT . . . Scylacis , [ forfe ]
THI . ‘Peius

II nome del padre d’ Anacreonte , di cui fi confervano le tre prime 
lettere 2xu, ed era forfe 2»yAa|, Scylax e affatto nuovo, e I’appren- 
diamo da quefto prcgevol frammento.

XABP . . . .  Chabrias 
KTH2  . . . Ctejippi 
AlSill . . . Aexonienjis

Quell’ Erma appartenente ad un celebre capitano qual fu Cabria, 
di cui ci ha lafeiata feritta la vita Cornelio Nipqte, oltre la fua rarita 
ha anche d’ offeryabile il nome del borgo, o pago Attico, Aexonia, 
ond’ era nativo. Quefto ci prova , che il Cabria Efoniefe vincitor 
di quadriga ne’ giuochi P itii, di cui.fa menzione Demoftene- nella fua 
Orazionc in Neaeram , era probabilmente lo ftelfo che il faraofo Cabria 
a cui appartiene quefto frammento.

I nomi feritti ne’ fei Ermi , de’ quali non reftano che i piedi 
e le ball, fono i feguenti:

AlorENHC Diogenes
niNAAPOG Pindarus
riEIClCTPATOG Pifijlratus
ATKOTPrOG Lycurgus
APXTTAG Archytas .
EPMAPXOT Hermarcbi

I caratteri le moftrano meno antiche delle epigrafi precedent!.
(_a) Gli antichi amavano di rapprefentare le  cofe Egizie nc’ pavi* 

menti, e in altrc pitture di femplice. ornato, come i moderni hanno 
ufato le rapprefentanze Cinefi . Oltre tanti antichi mofaici, e una prova 
di quanto fi alferifce anche il celebre'di Palellrina , dove 1’ inonda- 
zione del Nilo e il foggetto principale, bench-  ̂ le figure poffiino aver 
qualche rapporto ad Alelfandro, fu di che fono Hate tanto varie Ic opi«' 
nioni. Forfe a firail ufo introdotto anche nella pittura, fi riferifeono 
le note parole di Petronio : PiBura quoque non alium exitum f e c i t , 
quam Aegyptiorum audacia tarn magnae artis compendiariam in v en it .

( b ) Ecco le epigrafi originali:
HEPIKAH2 Pericles
S A N 0 in n o r  Xanthippl
A 0H N A IO 2 Athenienjis

nEPIKAH2 Pericles
BAKXTAIAHG Bacchylides

fu celebre Poeta Comico.
OEIAIAG Phidias

Un nome tanto illuflre ci rende troppo fenfibili alia perdita del ri- 
tratto. Si comprende da do , che quefto eccellente artifta godeva_» 
fragli antichi d’ una pari riputazione che i piii grand! uomini per fa- 
viezza, per dottrina, e per gefta famofi.

(c) E' ftato gia olTervato d3.ydrir\c\<it\mzvin Monumentiantichi inediti 
Tom.il. pag.259. fig.206., che la lucertola, e la rana fono gli emble- 
mi de’due Architetti Spartani Sauro, e Batraco, ch’edificarono nelvii.fc- 
colo di Roma per ordine di Metello itempli ,  chiufi poi nel portico 
di Ottavia, ed a quefto propofito ha illuftrato il luogo di Plinio lib.xxxvi. 
cap.4.§.14., ove accenna,che avevatio quefti Architetti fatti effigiare 
i due accennati animal! fimbolici de’ loro nomi nelle volute de’ ca- 
pitelli, col bel capitello lonico efiftente a S. Lorenzo fuori le mura 
con quefti emblcmi. Dal noftro rofone apparifee e che i detti Archi
tetti Spartani avevano lavorato nella villa di Caflio, e che la tradizio- 
ne del volgo riportata da Plinio , che quefto foffe ftato un ripiego 
degli Architetti, a’ quali era ftato negate di porvi i loro nomi in fcritto, 
non era altro che una diceria popolare, che traeva origine dall’ ufo, 
che Sauro , e Batraco avevano di porre i loro emblemi fulle loro operc, 
fimile a moke che narranfi de’ profelfori moderni. A quefto prppofito 
e da notarfi la degnazione del Re Cattolico Carlo III. , che fotto 
r arco di mezzo de’ veramente magnifici acquedotti di Caferta ha lafcia- 
to porre I’ ifcrizionc dell’architetto Romano Vanvitelli •
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S T A T U E  TAV.  Vni .  E IX.

cata al buon Genio, che puo interpretarfi per un complimento, che I’ antichitk re- 
diviva fccia alle cure Ibvrane, che la richiamano ad una luce novella (a).

T A V O L A IX.
MINERFA COLLO SCUDO ARGOLICO (*)

(<>) Qwefta e I’ifcrizione dell’ ara Greca, e Latina.

A T A Q a  . A A I M O N I

A G A T H O  . D A E M O N I  
S A C R V M  

E. y .  s
cioe = Bono Genio , feu Agatho Daemon! facrum  ex >voto fu feepto. 
Sarebbe inutile aggiungere qualche cofa ful culto de’ Genj , c fulle 
loro iferizioni Greche’ , e Latine ., dopo le tante erudite ricercho 
de’ dottilfimi efpofitori delle antichita Ercolanefi, che li polTon vedere 
nel V. Tomo delle Pitttire Tav. x. num.3., cTav. Lx. num.2.

(■̂ ) Alta col plinto palmi 6. e mezzo, fenza il plinto palmi 5. 
e due terzi.

i b )  Omer. Iliad.YL 75. M 22. ,  e 339. ,  ed al trove.
(c )  Idem [Defilaus ] , & M inervam , quae Mufica appellatur, quoniam 

dracones in Gorgonf eius ad Ulus citharae tinnitu refunant. Plin. lib.xxiv. 
fez.19. § .ij .

DEITA'

L ’ Attitudine di quefta figura, che tien pofato lo feudo a terra, gentiJmente reg- 
geiidolo colla manca , e tanto fomigliante a quella della Minerva Pacijfera delle 

medaglie Imperiali, che fi puo fofpettare, clie nella deftra piuttofto che Tafia , ri- 
flauro moderno, foflenefTe il fuo olivo , pianta diletta a Pallade , ed emblema del 
foprannome di Pacifera. Benche lo fhle di qiiefta flatua non ha eccellente , pure . 
ci prefenta un belT inheme , e una buona difpofizione di panneggiamento si nella to- 
naca , che nel manto , ed inoltre ci offre le armi di Pallade in una maniera s 
alTai difBnta. Chi ofTerva la fua celata vede in un colpo d’ occhio la ragione , perche 
Omero tanto Ipeffo la chiami Trjphah'am , nel triplicate cimiero, phalus,
che ne adorna la fommita {h') . L’ egida prefenta cosi rilevati i ferpenti che la guer- 
nifeono , che ci da qualche idea come doveffe effere quella famofa di Deiilao am- 
mirata in Atene col nome di Minerva Mufica, i ferpenti di bronzo della cui arma- 
tura elano con tanta fottigliezza ed artifizio lavorati, che riliionavano al luonar d’ una 
cetra (c) . Lo feudo finalmente e rotondo, quale dagli antichi Latini appellavafi parma  ̂
e da Greci feudo Argolko attribuito da clalTici a quefta Dea {f ) .

Molto pill intereifante fi rende quefto flmulacro, fe fi abbia in confiderazione 
ij fito dond’ e flato diffotterrato. E’ queflo il giardino gia del Cardinale Pio di Carpi, 
ora del Confervatorio delle Mendicanti di Roma preffo le fuperbe mine che fi cre- 
deno comunemente del tempio della Pace . EiTendovifi pochi anni fono intraprefo 
uno fcavo, per fecondare le geniali infinuazioni del regnante Sommo Pontefice; gran 
numero di bellifiimi ritratti Imperiali vi fu difeoperto : fiagh altri uno di Trajano, 
di Matidia , d’ Antonino Pio, d’ Annio Vero , due di Commodo, uno di Pertinace, 
uno di Caracalla , un’ erma di Sofocle col nome Greco, una mezza figura eccellen
te di Bacco, un’ ara al medefimo cangiata in bafe d’ una flatua onoraria d’ Inflejo 

lom l D X Ter-
{d') Cosi Polibio dellaparm a , Hljl. lib.VI. pag.^5 2. ed. Gronov'. 1670.

i f  cTs irapfvw J'ufai/.w fAyed'og , -isfog d<r(!fd-
A«av • yO Sa-a uA rftTnJ'ov rm . La parma
i  fo r te  per la Jua Jlruttura , e d i fufpclente grandezza p er la d lfe fa , 
ejfendo d i figura rotonda e avendo i l fu o  diametro d i tre p ie d i . Non folo 
la forma, ma’anche la grandezza dello feudo della noftra ftatua cor« 
rifponde colla riferita deferizione della parma. Che poi tale li fin- 
gelfe lo feudo di Pallade apparifee da Plinio, che lo chiama parma^  
al lib.xxxvi. IV. 4. Gli feudi Argolici de’ Greci eran di quefta manie
ra , fecondo 1’ olfervazione di Winchelmann Monumenti antichi tneditl 
Tom.ll. pag. 144 ., quindi un fiinile feudo , che cadde dal tempio 
di Pallade _ in Argo nello fpofalizio delle figlie d’Adrafto , e chiamato 
daStazio T!heh. II. v.. 258. aereus orbis . In quello della noftra ftatua 
e olTcrvabile f  imbracciatura detta da’ Greci o%dv«, diverfa dal rjAajtt&ly 
o ftrifeia di cuojo, per cui fi portavano gli feudi in tempi piii vetufti 
appefi al collo.
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EEITA'
Tertullo, una bella ftatua di Diana , qiiefla di Pallade, un leoncino di rariffima brec
cia , una figLirina in bronzo d’ un Mirmillone colla vifiera, ed altri curiofi irammen- 
ti di marmo, e di bronzo. Quello pero che meritava rifleffione fi era , che-gran 
parte di quefte tefte vedevanfi riftauratee il riftauro d’ alcuna non ancor terminato, 
vedevanfi. delle braccia di figure imperiali con globi, e parazonj nelle mani , che 
non avevano ancora avuto dall’ artefice gli ultimi tocchi . Da tuttocio fi rilevava, 
ch’ era queflo lo fludio d’ un antico fcultore , che riftaurava quefli marmi apparte- 
nenti fbrfe al vicino palazzo imperiale , come puo da tante immagini augufle con- 
getturarfi, tanto piii, die i grandi archi vicini fono ftati da qualche elpofitore della 
Romana Topografia , piuttofto ̂ he al tempio della Pace, attribuiti al veflibolo della cafa 
Palatina de’ Cefari (^) , La Santita di Noflro Signore non contenta di far generolamen- 
te acquifto di tutto il ritrovato per molte migliaj’a di fcudi , ha voluto foddisfire 
egualmente la fua paterna pieia, e la fua fovrana munificenza col fargli un annuo 
affegnamento di fcudi due mila dal fuo regio flipo private. L'ordine di si fatto affe- 
gnamento fu dato all’ Emo Signor Cardinal Pallotta Proteforiero , che durante lo fcavo 
fi era piii volte compiaciuto d’ affiffervi tratto dal fuo bel genio per 1 ’ antichita e per 
le arti. Quefla fua degnazione dee confecrarfi alia memoria de’ pofleri in un opera, 
che ha appunto per fuo principale oggetto 1 ’ erudizione , e le arti.

T A V O L A X.
V E N E R E  N E L  B A G N O in

O  fcultore che ha voluto rapprefentare in queflo marmo la Dea della belta , 
in tutto quel maggior riialto , che acquiftano nell’ ufeir dal bagno le fue membra 

divine, non e reftato inferiore nell’ efecuzione alia bellezza fublime della fua idea, 
tanto e regolare ne’ lineamenti, vezzofa nell’ attitudine , molle nell’ efpreflione quefta 
fingolariflirna flatua. Ha laputo cost bene nell’ aggruppamento delle membra darci 
r idea dell’ azione, che fa, di forger dal bagno, che refta a prima vifia evidente; 
benche non fiavi rapprefentato ne il putto collo feiugatojo (^) , ne indicata 1 ’ attim- 
dine di tergerfi, come in altre ftatue e gemme dello fteffo foggetto. E’ ammira- 
bile ancora il giudizio con cui ha irapiegato per foftegno dell’ anca finiftra uno di 
que’ vali d’ unguenti fenza manichi, che alabaflri Grecamente appellavanfi , e che 
han dato il lor nome alia pietra, che n’ era comunemente la materia (c) . Oltre 
I’ additarfi vie maggiormente con queffo vafo rovefeiato 1 ’ azione del bagno , dove

era

(i*) Nel tempo fteffo fu fcoperto preflb le Terme di Caracalla.. Vafi d» bdfamo d i pietra fenza manichi. Tcofrafto de odoribus avverte, 
dette r Antoniana, avanti S. Sifto yecchio, una officina d’ antichi fcal- che i vafi per g!i olj odorati debban farfi della pietra percio chia- 
pellini, ove oltre le feghe li trovarono de’ bei pezzi di marmo, fragli mata alabaftro, ovvero di piombo. V’ eran per altro anche degli ala-
altri, porfidi, gialli antichi, e alabaftri.

(*) Alta palmi 3. e tre quart! fenza il piedeftallo.
{b) Cost e in una ftatua di fiihile atteggiamento della villaLudovifi. 
(r )  Cosi lo Scoliafte dell’ Antologia fpiega la parola nAd/3«ispet 

dell’epigr.2. lib.L cap.70. Anthol. 'Ayy» AlSim ft>i e^nfrce AABA2  .

baftri di metalli preziofi, e anche d’ oro , come in Tcocrito Id .x v. 
verf. 114:

'S.vsJit̂  d i fibfco dXajSaqict.
Di Sira mguento g l i  alabaftri d  ore .
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era flile degli antichi di ungerfi, e ancora un utenfile tutto proprio di Venere , che 
amava i preziofi unguenti a fegno, che il poeta Agatia in un epigramma dell’AntoIo- 
gia non dubita di chianiare fimili vafi gli alabaBvi della Dea di Pafo, dxd(ha.cia, (a) . 
Qj êflo alabaftro appunto ferve per determinar fempre meglio il foggetto del iiniula- 
cro, perche non converrebbe a Diana veduta da Atteone nel bagno , che pure 
in qualche antico marmo vien rapprefentata nuda , e anche in pofitura non niolto 
diverfa (^) . Le mollezze de'balfami non convengono alia Dea delle Selve , giacclie 
ne Pallade, ne Giunone flelTa, quantunque ne guerriera , ne cacciatrice , ne voile 
ufare, neppure il giorno del contraftato giudizio (c) . L’amore degli ornamenti, che 
diftingue Ciprigna, fi e voluto indicare dal giudiziofo artefice anche in un braccia- 
letto, che adorna alia Dea il lolo braccio liniftro , e che e formatp a guifa d’ un 
picciol ferpe , che fe le fia avvolto. Quefto cohume di portare fimili abbigliamenti 
a un lolo braccio., e fegnatamente al finiftro , non e taciuto dagli antichi , anzi 
e illufirato da Fefto , che lo appella Spimher , e lo Ipiega : armillae genus  ̂ quod 
mulieres geHare folehant hrachio fummo JiniBro (<̂ ) . Qnel fummo conviene per 1’ ap
punto alia npEra ftatua ; e la loggia ftefia. del ferpe e rammentata da Polluce , 
che fragli ornati muliebri , che lolean portarfi egualmente intorno ai poll! , che 
nella parte del braccio fuperiore al gomito 7  nomina efprelTaraente , , anguiculas,
k  ferpi (ej.  Fu rinvenuta quefta bella fcultura nella tenuta di Salone d. delira 
della via Prenellina , in un fito ancor oggi detto Prato hagnato, Ibrfe dalle acque , 
e da bagni, che lo rendevano anticamente dellziofo. PrelTo della medefima lu dilTot- 
terrata una bafe antica con lettere Greche, che hanno : BOYriAAOS EnoiEl *. Bupah 
la fece \g ') . Per quanto pero fia verifimile , che quella bafe apparteneffe alia nollra 
flatua , non credero .mai, cfie una fcultura cost elegante e gentile fia ftata lavorata 
in un tempo tanto lontano, e cost preflb all’ infanzia della fcultura , come quello 
in cui vilTe quello rinomato artefice (^) ; prima cioe , che le Grazie chiamate 
da Pralfitele foffer difcele ad animate il Greco fcalpello. Sara Itato dunque un nome, 
che T avarizia, e 1’ ignoranza del polfefibre avevano anticamente falfificato (/). Quando 
Iblfe lecito di portare nelle tenebre d’ una tanta antichita la luce di qualche ’ debole 
congettura , potremmo lupporla una replica della Venere nel bagno di Policarmo, 
ammirata in Roma, e rammentata da Plinio (/^).

Pom .I. E TAVO-

PEITA*

( а )  Anthol. lib.I."cap.70. ep.2. '
(б )  Fragli altri- monutrienti, nel bel farcofago della villa Pinciana 

rapprefentante in diver-fi compartimenti tutta la favola d’Atteone. Una 
ftatuetta nuda di Diana c in Roma prefiTo il Sig. Pacetti fculrore di mcritOj 
che fembrerebbe una Venere , fe non av f̂le la lunctta"fulla frontc.

( r )  Callimaco Hymn, in lavacr. Pallad. v.15. e £egg.
( d )  Fefto nella v. S p in ie r .  Quefta voce viene forfe dal Greco, 

e-ipiyxTiif , cofa che Jlrlnge . Anche gli uomini fragli antichi Sabini 
avevano quefto coftume, onde nacque la voce, che per fedurre Tarpea 
le prometteflero quel che avevan nel braccio finiftro : (^od Sabini 
aureas armillas magniponderit brachio laevo hahuerint. Liv. lib.I. C.I I. 

( c )  Polluc. Onomajl. lib.v. cap.i6. fegm.99. ed. Hemfterhuis.
( / )  Quefto luogo fpetta alCapitolo di S.Maria Maggiore. Il Sig.NicoIa 

La-Piccola valente Pittore fu quello che la trovb, da cui fu acquiftata per 
ordine di Noft. Signore fclicemcntc regnantc dalPrefctto delle Antichita. 

(^ ) Quefta bafe e ftata coUocata fbtto un gruppo ivi parimente

diflbttcrrato rapprefentante un Faurio con un Androgino : anche qUefto 
non pub elfere opera tanto antica quanto il detto Greco fcultore. 

( i )  Winchelmann Storla. delle a r i l  del difegne lib.ix. cap.i.
.'(i ) A propofito di quefte irapofture ufate ai tempi atiiichi fanno 

i feguenti verfi di Fedro Fabul. lib.V, prol. 2;
Ut quidam artifices nofiro fa ciun t fa ecu lo  ,
Qui pretium operibus maius in ven iun t , nova 
Si marmori adfcripferunt Fraxitelem fuo-,
Myronem argen to . Plus <vetufiis nam fa v e t  
Invidia mordax , quam bonis praefentibus .

(Ir) Plin. lib.xxxvi. ep.4. cap.io. d ice, che nel tempio di Giunone 
dentro i portici di Ottavia era quefta ftatiia : Venerem lavantem fe fe  ̂  
DaedalumfiantemPolycharmus. Di qUefto tempio efiftono ancora gli embei- 
ci di marmo adornati d’aquile fulla grondaja, giacche per errorc fu collo- 
cata Giunone-ncl tempio deftinato a Giove. Ora e la chiefa di S. Angelo 
in Pefcaria, pve dopo tanti fccoli raccolgono ancora lo ftillic id io .
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ON tanto r aria del volto, e le graziofe fattezze convenienti alia piu bella di 
tutte. le Dee , non tanto la gentil pofitura , in cui e lituata , reggendo colla 

manca un panno ornato di frange per afciugard , cfie cade aggruppato fopra d’ un 
Lima , rende lingolare quefto bel limulacro di Venere : quanto il prefentarci una 
immagine della Venere di Gnido , capo d’ opera di Praffitele , anzi della fcultura, la- 
voro inclito nell’ univerfo  ̂ fecondo 1’ efpreflione di Plinio (a)'. Avea giudiziolamente 
riflettuto il Cavalier Mengs, che la ftraordinaria bellezza della tefla di quefta ftatua 
fuperiore al refto delle membra , benche non mai difgiunte ; e pin Ja fimiglianza 
d’ un’ altra tefla meravigliqfa nella reggia di Madrid, la dimoftravano copia di qualche 
forprendente originale (^) . Ma come indovinarne T aiitore ? Quel che fembrava diffi- 
cilifTimo e refo iacile , anzi e pofto £ior di dubbio dalle medaglie , licuro depofito 
delle pill recondite eriidizioni . Due medaglioni Greci imperiali battuti in Gnido , 
di Caracalla e Piautilla uno de’ quali e in Francia nel real gabinetto , e T altro 
prelTo di me, rapprefentano nel rovefcio la famofa Venere di Prailitele . NefTiino 
vorra dubitare , che la Venere debmedaglioni di Gnido, replicata la ilelTa in diverli 
conj, non fia tratta dal loro mirabile originale. Or la figura di Venere in quefli 
medaglioni e perfettamente limile , anzi la flelTa , colla prelerite f latuao fi confi- 
deri la/voltata, del capo (c) , q  T attitudine delle braccia, o T andamento del corpo , 
il . panno , T urna (̂ /) , e -fin T acconciatura de' capelli , che non fono come nella 
maggior parte delle ftatue di Venere raccolti in un nodo fopra la fronte (^) . Queflo 
rapporto da un rifalto notabile alia noftra flatua; ed e flcuramente un gran piacere~ 
per r amatore dell’ antichita e delle arti, poter vedere cosi intera e confervata una im
magine di quel nobile flmulacro , che i Gnidj per fomme immenfe d’ oro non 
voller cedere a Nicomede Re di Bitinia , che eccliffava nel fiio tempio i capi 
d’ opera, di Scopa, e di.Briaflide; per cui tanti navigavano a bella pofla in A lia , 
e jper cui il finatifmo degli antichi giunfe agli eccefli i piii flravaganti (/ ) •

■ ' La
(*) Aka palmi 9. c un terzo, fenza il plinto palmi 8. e once 7. 
'(<*) Pef terras inclyta ■ VYi'a. lib.xxxiv. 1,9. 10 ., e lib.x'xxvr. 4. 4. 

Vedafi anche qul fotro alia nota (d),
( b )  Mengs Opere Tom.ll. pag.6. Lettera a Monfig. Vahront 

opinione e fempre piii verificata dall’ offervare nello ftefloMufeo Pio-Cle- 
mentino-due altre antiche ripetizionr di quefta ftatua, e tutte hanno 
al braccio finiftro un’ armilla non fatta a ferpe , come nella Tavola 
antccedentc , ma con una gemma inferitayi •

( f)  Nella medaglia la tefta e alquanto piii voltata, eflendo piii com- 
moda al coniatore , e piii propria delk medaglie la veduta in proftlo.

{d") Non dee imbarazzare il lettore il veder nel rame quefta ftatua 
di Venere coperta dal mezz'o in g iii. Quel panno e di ftucco , ed e 
il inodello d’ un altro fottiliftimo ed amovibile di metallo, che fi deve 
aggiungere alia ftatua per decenza.

(e) E'riportata dall’ Haym Tejor. Britan. Tom .ll. pag. 118. una 
medaglia di Gnido, dove fi vede la tefta di Venere con acconciatura 
di capo fimile al noftco marmo i Riporta anche alia pag. 246. il mcr

daglionc di Caracalla e Plautilla fimile all’ efiftente preflb di m e, ove 
nota efiervi effigiata la Venere, di Pralfitele .

i f )  Plin. cit. lib.xxxvi. 4.4. ed. Hard. : Ante omnia , & ?ion folum  
Praxitelis , verum &• in toto orbe terrarum  , Venus , quam ut viderent 
multi navigaverunt Gnidum . Duas fecera t  , fimulque vendeba t, alteram 
velata fpecie , quam ob id  quidem praetulerunt, quorum conditio e r a t , Coi, 
cum alteram etiam eodem pretio detulijfet , feverum  id ac pudicum arhi~ 
trantes : reieBam Gnidii erne runt ; immenfa differentia fa m a e . Voluit earn 
poftea a Gnidiis mercari Rex Nicomedes , totum aes civitatis. alienum , quod 
erat ingens , diffoluturum f e  promittens . Omnia perpeti maluere , nec im- 
merito •, illo enirrtfigno Praxiteles nohllitavit Gnidum. Aedicula. eius tota 
aperitur , ut confpici pojfit undique effigies Deae , fa v en te  ipja , ut cred itur , 

faB o . Nec minor ex quacumque parte admiratio e j l . Ferunt amore captum 
quendam , cum delituiffet , noBii fimulacro Ctthaefi[]e , eiufque cupiditatis effe 
indicem maculam . Sunt in Gnido fit- alia fig va  marmorea illujlrium artifi. 
cum ! Liber pater Bryaxldis , & alter Scopae , Minerva j nec maius aliud 
Veneris Praxiteliae fpecimen  , quam quod inter haec, f d a  memoratur.
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La periezion di qiieft’ opera avea impegnato T artefice a repJicarla in bronzo , 
e E ammirava il duplicato in Roma a’ tempi di Claudio , dove peri nell’ incen- 
dioNeroniano (a). II £to di quella di marmb rion ci e noto, Chi fa che la tefta 
che e in Madrid non ne fia una parte , fortunatamente pervenuta fino a di noftri ? 
II vafo e un idria fervita per I’ acqua del bagno ; la cura della belta han ccrcafo 
gli antichi di elprimere con quefti accelTorj nelle ftatue di Venere : cost in quella 
di Troade , di cui efifte in Roma una copia antica di Menofanto/ha in vece dcirurna 
una fcatola d’ abbigliamenti detta da Greci , da’ Latini pjxis, e huxis dal bolTo 
onde antichiffimamente folea Ibrmarfi (̂ h') . Sebbene le acque , Enibolo delle quali 
e r idria , hanno a Venere. una relazione anche pin flretta , per efier ella nata 
dalle acque , doe dalla Ipuma del anare , onde fu detta’Acp̂oS/rn  ̂ Aphrodite, Era 
percio venerata fu i lidi , ed eran facri a lei i porti, e i promontorj : come cofta 
fragli altri del Circeo da una ifcrizione vetuftiflima feolpita ful vivo faffo, da quella 
parte appunto ov’ e ftata fcoperta una cava di nobiliffimo alabaftro (c).  La prefen- 
te ftatua di Venere era gia in Vaticano, collocata probabilmente da Giulio II. inEe- 
me col Laocoonte, ,e 1’ Apollo , nel cortile detto percio delle Statue, ?i\hxdL giardi- 
no di agrumi (^ ) .

Quefto farebbe il luogo di riportare la Eatua della Venere Felice , le il confront 
to delle medaglie non mi facelTe fcorgere nel volto della ftatua la fifonomia della Im- 
peratrice Salluftia Barbia Orbiana, moglie di AleEandro Severo, a cui lii eretta , come 
a novella Venere , dalla lua liberta Sallufiia , che v’ ha pofta nel plinto 1’ ifcrizione. 
La rifervo pero alia clalfe delle Statue ftoriche,

DEITA‘

( а )  Plin. cit. lib.xxxiv. 19. 10.
( б )  Pitt, d'Ercolano Tom.il. Tav.vir., nella vignetta  ̂ la coloiriba  ̂

di Venere con una fimile caflettina , vedafi ancora la Tav. XLI. del 
VII. Tomo.

(c )  L’ ifcrizione fcritta ful falTo  ̂ la feguente , ma in parte can- 
cellata: ■ >. '

-PROMVNTVR . '  VENERIS 

PVBLIC. CERCEIENS 

VSQ. AD . MAREM 

TERM . . . NO . •• • LXXX . . .

.  . INO . . BMCCXVI . . ,

Si vede, che quefta epigrafe e fegnata per indicarc i termini del fito 
fpettante al pubblico della colbnia Circejefe in quefto morite detto 
il Promontorio di Venere. La rozza latinita la moftr'a incifa in fecoli 
inolto remoti. Non difpiacera al lettbre di eifere informatO , onde 
abbiano avuto origine le ricerche delle cave de’marmi nello ftato Ec- 
clefiaftico, riufcitc tanto felicemente . Avendo il Prefetto delle Anti- 
chita olfervato per gli olivcti di Tivoli alcuni agghiacciamenti alaba- 
ftrini in apparenza aflai belli , ando indagando , fe fe ne faeeflLi 
alcun’ ufo. Trovb, che un certo fcalpellino, che ferviva f  Emo Prefetto 
delBuon Governo , per nome Pietro Leonardi, detto Pietro diSezze, 
ne formava dc’ vafi j ma avendoli olfervati, non ne trovo la materia

abbaftanza pregevolc : di molto pregio gli fembrb per altro una moftra 
di breccia corallina, che li trovava pel tcrritorio di Cori , la quale 
cognita a qualche fcalpellino era talvolta venduta per breccia coralli« 
na orientale. Rifolve fubito di fame luftrare una moftra , per prefen- 
tarla alia Santita Sua, elfendogli troppo manifefta la premura, del Sovra- 
no per 1’ accrefcimento delle arti. L’ Emo Card. Cafali Prefetto mc- 
ritiflimo del Buon Governb vide quefta moftra, mentre fi lavorava , 
e animatb dal fuo zelo pel ben pubblico , mando prdini per tutto
10 ftato , che fi facefler quelle ricerche delle cave de' marmi , che 
han prodotto tante belle fcoperte. In quefto frattempo, avendo il Pre
fetto delle Antichita veduto, fulla carta dell’ agro Romauo fegnato
11 luogo delle cave d’ alabaftro, c,nel, mphte Circeo prelTo la moderna 
terra, di S. Felice , e prelfo (hvitavecchia, ne prefento una memoria 
all’Emo Sig. Card. Pallotta Pro-Teforiero generale . Il provvido Porpo- 
fato dette gli ordini opportuni-, in confeguenza de’ quali fi fcuopri 
nel Circeo una copiofa cava di un alabaftro, duro quanto il. marmo 
di Carrara , non friabile come la piii gran parte degli orientali , da 
poterfi eftrarre in grofli pezZi, di colore bianco e, mifehio alfai trafpa- 
rente , e inoltre pel fottopofto mare di facil trafporto . Ne furon 
fubito tagliatc otto colonne malficce dell’ altezza di palmi tredici 
.per ornamento del Mufeo Pip - Cl'ementino.-

{ d )  Vafari 'nella vita di Brapiante parla-di una ftatua di Venere 
collocata quivi da Giulio II. 5  ̂ verifimile , che fia quefta ftefla, 
piuttofto che la Venere Felic.e, ch’ e di fcultura inferiore.

Tom.l TAVO-
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M Aggiore farebbe il pregio di quefta belMma mezza figura,  quando coHa flejOTa 
probabilita, che della precedente fe ne potelTe rintracciare T autore. La grazia, 

e la venufla fono le doti principali di quefta fcultura, che non manca ne di verita, 
ne di morbidezza. La celefte fifonomia ce lo ferebbe conofcere pel figlio diVenere 
compagno delle Grazie, anche fenza riflettere , che aveva in antico le ali riportate 
forfe di bronzo , rimanendovi fotro gli omeri i vani per inferirvele. In due repliche 
antiche di quefto elegante fimulacro, infcrlori pero al noftro ftammento per la finez- 
za delF efecuzione, le ali fono di marmo. Una di quefte aftai confervata colf arco 
nella deftra , e la ftniftra pofata fulla iaretra , e riella Galleria del palazzo Farnefe j 
iin’ altra iii diftbtterrata nell’ orto Muti alle lalde del Viminale, nel ft to ove gli clpo- 
fttori della Topografia marmorea*di Roma arnica leggono lavacrvm agrippinae (^). 
Quantunque pero non eftfta monumento antico a mia conofeenza, che pofta illuftra- 
re Torigine di quefta graziofa figura , inclinerei molto ad attribuirla anch’ efla a Prafti- 
tele. Sappiamo da Plinio, ch’ egli fcolpi T Amore a Telpie picciola citta di Beozia , 
che per quefto" lolo era vifttata da ibreftieri (h) , che fa tolta ai Telpieft da Caligola, 
e ponata a Roma, donde Claudio la rimofte per reftituirla loro ; che^Nerone torno 
a ritorla , e la iece di bel nuovo tralportare nella metropdli , dove o peri nelF in-̂  
cendio, come viiole Paufania (r) ,• b. ft ammirava , come yuol Plinio anche a’ fuel 
giorni, ne’ porticati di Ottavia. AlTerifce quefto autore , che Praftitele fcolpi un’ altra 
volta Cupido tiitto nudo pel tempio di Pario , dove ebbe lama , e avventure pari 
a quelle del fimulacrp materno di Gnido ( i ) . Quel ch’ b ficuro ft e , che la mol- 

. tiplicita delle copie ce lo attefta per una delle piii celebri ftatue di quefto Nume, 
ed io la crederei volentieri un’ immagine dell’ Arnore fcolpito da Praftitele a Pario, 
e quell’ altro in eta piu ianciullefca , che ft ammira nel Campidoglio , nel palazzo 
Lante , e altrove , potrebbe eftere imitato da quello di Teipie.

II fito dove 111 fcoperto quefto egregio marmo e per la viâ  Labicana vicino 
al luogo modernamerite denominato . Sappiamo che 1’ Imperatore Elaga-
balo aveva i iiioi orti fcori della porta Efquilina, in vicinanza del tempio della Spe- 
ranza vecchia (/ ) .  Quando a quefto tempio appartenefle , come alcuni credono, 
la. maeftofa ruina , detta il 'Torrion de fehiavi { .g y poteva ben eftere a Centocelle

la villa

(* )  Alto palmi quattro c once fette , fenza zoccolo palmi tre 
e died once ; 1' acquifto il Prefetto delle Antichita per ordine della fa. me. 
di Clemente XIV., e con approvazione di Npftro Signore,  che ammi- 
niftrava ’̂ allora il Teforierato , da Monlieur Gavino Hamilton nobjlc 
Scozzefe, e Pittorc de’ piii eccellenti che poffa vantare il noftro fcco- 
lo , e 1’ Inghilterra . ■ • .

{a) B e l l o r . vejiig. v et. Romae Tab.v., Marliano dicfc-cflcrc 
ftate in quefto luogo trovate delle ftatue con iferizioai, che provava-. 
no aver, appartenuto a detti bagni.

( S j Eiufdem eji Cupido, ohleSlus a Cicerone Verri, nunc in Odluviue 
fchd is pojitus, Plin. lib. x x x v i .  4 .4 . '

(e ) Paufan. Boeotic, c a p .z j .
. (< )̂ Plin. al luogo cit. Eiufdem [Praxitelis] & alter nudus in Pario 

“eolonia Propontidis par Veneri Gnidiae nohilitate & iniuria .
( e )  Spetta alCapitolo diS. Giovanni in Laterano. La tenuta nella 

carta dell’agro Romano c detta Tor d i S. Giovanni, 
i f )  Lamprid. Vita, Elagabali. 
i i )  Fiebroni F eJigij di Roma antica cap. XXVI. ‘
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la villa d’Elagabalo. Lo ftelTo Capitolino ( )̂ defcrive per la via Preneflina la iamofa 
villa de’ Gordiani , dov' era un periftilio di ducento colonne » e tre bafiliche Cen- 
tenarie , oltre ampliffime Terme, ed altre fabbriche. Poteva quefla villa ingombrare 
lo fpazio, ch’ e ira le due vie, Labicana , e Preneftina; e .le moke colonne trovate 
in queflo fteflfo iito , come.Ia moderna appellazione di Centocelle, che puo aver qual- 
che rapporto alle bafiliche Centenarie rnentovate dallo ftorico, appoggiano il fofpet- 
to,, che a quefta appunto appartengano'le antichita difcopertevi. Qualunque pero 
di quefle opinioni fembri ’ la piu verifimlle , certo che quefta flatua non folo, ma 
quella forprendente di Adone , dilTotterrate in quedi contorni, ci, danno idea di quah 
che delizia ornata con luffo flraordinario, e ben conveniaite alia ricchezza , e alia 
magnificenza de’ Cefari. Non dee pero tralafciarli, che: vi e fiata - trovata una lapide , 
che moftra.appartenere ad una uftrina , ojuogo da bruciare i cadaveri, fpettante a iina 
vicina colonia , forfe Labico , o anche Gabii : puo quefla peraltro effervi ftata tralpor- 
tata da cam pi viciiai {h).

T A V  O L A XIIL
JPOLLO DETTO IL SAUROTTONO i-,

ICapi d’ opera della fcultura furono eternati dall* ammirazion degli antichi , non folo 
colla mernoria, che ce ne han lafciata ne’ loro fcritti , ma piu xolle replichoi 

e. copie eccellenti, de’ quali eran piene le cafe, e le ville de’ grand!, i luoghi pub- 
blici, e i templi di Roma. In quefta elegantiftima ftatua fiam ficuri di ravvifare 

Torn! F il ce-

DEITA*

MENSAM . 
ABAGVM . 
LABRVM , 
PVTEALE 
ITINERIS

( a )  Capitolin. Gordian, cap.js.
( )  Ecco quefta curiofa ifcrizione:

TT. COCCEI 1 GAA . ET 
PATIENS . QVAEST. I l l

QVADRATAM ; IN . TRICHIt (
GVM . BASl . .HOROLOGIVM 
GVM ..'FVLMENTIS . MARMOR 

, CRVSTAS . SVPRA , PARIETEM 
MEDi . GVM . TEGVLIS . 'gOEVMEL- 

lAM . SVB . HdRPLOGIO , TIBVRTINA 
PROTEGTVM . ANTE . PORTICVM . TRVTI 
NAM . ET . PONDERA . D. D. S. POSVERVNT 
ET . LOGVM : POST . MACERIAM . VLTERIOREM 
EMENDVM . VSTRINASQVE . DE . CONSAEPTO '
VLTIMO . IN . EVM . LOCVM . TRAIGIENDaS . ET 
ITER . AD . EVWt . LOGVM . lANVAMQVE . BENE 
F id io  • ET . LIBERALITATE . T. PATRONI . FAGl 
ENDAM . GVRAVERVNT
IDEMQVE . VlTIVM . POMORVMQ; E T '. FiORVM '
VlRIDIVMOyE . OMNIVM . GENERVM
SEMINIEVS . EA . LOGA . QVAE .  T . P . DECVRI
ONIBVS . SVIS . ADTRIBVERAT . EX . PEGV
NIA . PVBtICA . ADORNAVERVNT
SISENNA . TAVRO . U SCRIBONIO . LIBONF. . GOS

IMPENSAE . CAVSAM . TITVLVM , QVI . PERLEGIS . AVDI
ET . IVSTAM . QVAESO . PIETATIS . PERCIPE . CVRAM
QVIS . VERA . v f  . CvprANT. GONCORDE ( ' ■' ) •  VIVERE . MENS . EST
HOS . ANIMOS . SPECTENT . ATQ. HAEC . EXEMPLA . SEQVANTVR
HAEC . DOGA • p  VM . VIVENT , LIBEAT . BENE . CVNGTA . TVERI
POST . OBITVMQVE. SW M . TRADANT . TVM . DEINDE. FVTVRIS
NE . DESERTA . VAGENT . IGNOTIS . DEVIA . EVSTA
SED . TVTA . AETERNO. MANEANT . SI . DICERE , FAS .EST

TT. GOCCEI &c. 2 /1/  Cocceii Gaa, & Pattens (^uaejlores tertium . Erano 
qucfti Gaa e Paziente due liberti di Tito Cbcceio, che coprivano per 

. la terza volta la Qucftura municipale in quella colonia, a cui appartiene 11 prefe'nte monuniento. trighii,. per T-rklin. doe Tridinio . marmor 
\marmoreis. TIBVRTINA per ‘tiburtinam  . D. D. s. Decurtonum fumptu . 
Tutte le opere qui enunciate fembrano fatte durante, la., mag-iftratura 
di Gaa, e  Paziente, in diverfi luoghi. Siccome pero la piu importantc 
era la rinnovazione delle uftrine, qui e ftata pofta la lapide, nclla qual^, 
fi, fa menzione di tutte le altre. Crujiae h n o  le impellicciature di m at-, 
m o, onde crujldtus■ paries preflbSidonio ApoUinare. cap.22. n.147: 

SeBtlibus paries tahulis crujlatus.
ProteBum , e anche proieBum^ e qualunque parte della fabbrica, che 
fporga in fuori. Quefta ifcrizione foftiene la lezione proteBum , piuttofto 
che proteBum ne 'Digedi  , leg.  '^ue/nadmodum , ad legem  Aqulliam ■, dove 
Ulpiano ufa quefta ftella voce '. T. patroni , 7?// Patroni , cioe Tito 
Cocceio, di cui eran liberti Gaa, e Paziente . Anche Ic lettere T. p. 
fi debbono interpretare ithus Patronus. Statilio Sifenna Tauro, e Scribonio 
Libone furono Confoli 1’ annp di Roma 769. ,  16. dell’Era volgare .

Il fottoferitto epigramma alludente alia cura de’ fepolcri non ha nulla 
d’ ofeuro, fe fi eccettui il fenfo del terzo verfo:

Quis ■,wra Mt cupiant, Concordes v iv e r e  mens e j l , .
Hos animos fp eB en tt atque haee exempla Aequantur.

Qiu rofeurita nafee dalla parola t/eri* pofta in luogo di aequa, iufta^ 
come in Cefar. bell. Gallic. lib.iv. cap. 8 . ,  e in quel verfo di Orazio 
cp. 7. lib. I;

M etiri f e  quemque fuo modulo ac pede verum e f t .
’ Il fentimento e , che eoloro i quali vogliono efler confentanei a loro 

medefimi, nel defiderare da’ loro pofteri una certa cura della lor tom- 
ba , la qual pretenzione non e ingiufta; debbono anch’ eflt mentre vî  
vono aver cura dc! fepolcri, all’ efempio di quefti Qtieftori.

(*) Alta palmi fette e once 7 .,  fenza il plinto palmi fette. L’ acquifto" 
il Commiflario delle Antichita da Monfieur Gayino Hamilton , per or- 
dine della Samira di Noftro Signore felicemente regnante .
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il celebre Saurottono , lavoro di bronzo de’ piii rinomati dello IpefTe volte lodato 
PraUltele , di cui non folo in marmo , ma in bronzo ancora, ed in gename fi 
confervan Je copie {a). Ci ha lafciato. Marziale un epigramma fopra il Saurottono 
di xnetal Corintio , che li ammirava in Roma a fuoi giorni. Eccone i verfi:

Ad te reptanti, puer injidiofe  ̂ laccrtae.
Farce; cupit d/git/s ilia per ire tuis (^ ).

Poco pill c’ infegna queflo epigramma di cio che il nome {leflb della flatua ci appren- 
derebbe; giacche ajtro non vale in Greco, SaupoxTolr, o , Saurottonô  che ucci-
fore della lucertola . Ne il foggetto rapprefentato in quefla azione , he T artefice di si 
beir opera Ton menzionati nel diflico. La defcrizione , che ce ne da Plinio e piii 
acciirata, e.lervi per lar riconolcere in fimili Tlatue il Saurottono di Praditele al cele
bre Winckelmann mio immonde antecelTore ( e ) , verfo la cui memona la mia privata 
riconofcenza non dee effer minore pe’ fuoi benehzj, di quella della repubblica Lette- 
raria per le fue fcopcrtc(d). Fecit [  fon le parole di Plinio, dove parla delle opere 
di Prafhtele in bronzo (̂ e) J pul̂ erem Apollinem fuhrepenti Jacertae cominus fagittcLy 
injidiantem , quem SauroBonon ’oocant. L’ eta della noftra figura , T attitiidine di fcagliar 
una hezza da vicino , e fenza f arco , ch’ elprime il cominus, la htuazione del gio- 
vinetto mezzo nafcofto dietro, al tronco, fu cui if rettile ftrifcia, indicata da Plinio 
colla parola , injidiantem , e da Marziale con quelle , puer injidiofe , fono altrettanti 
fegrti per riconofcervi la ftefTa opera rammentata da Marziale , e da Plinio. Anzi, 
quando qucflo fcrittore non ci dicelTe, che il garzoncello rapprefentato e Apollo fteflb 
effigiato dallo fcultore fra giovine e fanciullo , che fa prova puerilmente (/ )  contro 
di una lucertola di qiiegli ftrali inevitabili, che doveano un giorno trafiggere il ter- 
ribil Pitone ; lo potremmo congetturare da queffa'ftatua; La nobilta delle forme , 
e la bellezza ideale, colla quale 1’ artefice lo ha caratterizzato , ce lo fanno conofcerc 
per uri Nume : T azione di faettare non puo effer equivoca , che fra Apollo , e Cu- 
pido , ma la mancanza delle ali efclude qtiefl:' ultimo. La chioma vezzo6mente. 
raccolta, e quafi aH'iifo donnefco, e tutta propria del figlio di Latona (^ ) , febbene 
conviene ancora particolarmente all’ eta , in cui e figurato , nella quale , focbndo 
la fiafe di Giovenale (^^):

Ora puellares faciunt incerta capilli.
Dali’ olTervare in'Marziale, che non fi fa menzione d’ Apollo, ma folamente fi no- 
mina. il Saurottono , e ladle il riflettere al cofiume degli antichi di denominate i loro

piu
(а )  Winckelmann j>uWef du Baren de Stofih

pag. 19 0 . ; .
( б )  ’ L ib . XIV. e p ig r . i7 2 .
( f ) il SauYottono, oltre il citato luogo della tiefcnpUon c r̂. du Cabinet 

du Baron de Stofih, e ftato da lui illuftrato ne’ mt khi  ined. fig.40.
( i )  Ne’ giorni che precedettero la .fua ultima partcnza per la Ger- 

mania , ebbe la bonta di communicarmi il penfitro , che aveva di 
pregare 1’ Emo Carlo Rezzonico Cainerlingo di S. Chicfa’, perch  ̂ foftc- 
iieffi in fua aflenza le fiic veci nel CommilTariato delle Antichita. Eflen- 
dofi I’Emza Sua corapiaciuta per fua dcgnazione d’ aderire alia iftanza,' 
.avvenne , che fopravvenuta pochi mefi dopo la fuhefta perdita di Win-

ckelmann , ebbi I’onore, fuccedendogli, di fervire la fa. me. di Cle
mente XIII. in quefta cafica 1’anno 1768..

(<?) Lib. XXXIV. 1 9 . 1 0 .
( / )  L’ eta puerile e anche indicata nella maniera di tencr le gambe 

fovrappoftc , propria anCor̂ i de’ Fauni, c di figure ruftiche. Mi fembra 
meglio attribuire all'eta quefta fituazione fcotnpofta , piuttofto che 
alia vita paftorizia di Apollo, ch' egli mcno prelTo di Admeto , quand’ era 
gia adulto .

(^) Winckelmann m tkhi inediti'rxax. Prelimin. cap. 4.
Par. il. I. G. c. .

( A) Sac. X?. verf. rj 7.
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pill infigni fimulacri, o da qiialche fingolar circoftanza , o dall’ azione in cuL erano 
elprefli, pinttofto che dal nome di quel Dio , o Eroe » che n era il ioggetto«: 
Cosi e rammentato da Plinio il Diadiinieno , e T AlelTetere di Policleto , T Apbfliô  
meno di Lifippo, la Catagiifa dello fleffo Praffitele (^ ) . Di quefl’ ultimo gruppo, 
il cui nome fignifica la Riconducente , e col qualê  s intende Cerere , che ricon- 
duce Proferpina ̂ a dimorare alternadvamente hell’ Glim po , abbiamo forfe, una bella 
immagine nel tipo d’ uaa medaglia d’ oro di Antonino Pio ,;ove fi. vede la Dea 
del! agricoltiira abbracciare la figlia, che ha nella manca il porno latale, che le im- 
pediva il continuo foggiorno. del cielo.

~Ma per tornare al noftro Saufottono, dobbiam rilevare , che niolte ftatue di 
limil’ attitudine efiftono anche al prefente,- e fon !  atteftato della celebrita del loro 
originale . Quella della villa Albani e in bronzo , ma non polio crederla quella ftefla , 
che ha iiifo Praffitele , anzi piuttofto un  ̂ copia alquanto. minore , perche le altre 
di marmo fono piu grandi, ed alcune , fralle quali la noftra, e quella della villa 
Borghefe , di piii elegante lavoro . Due ve rie ha in quella villa , una all’ altra 
alTai fuperiore *e di confervaizione , e di affile. La nollra lit trovata Ira i ruderi 
del Palatino negli fcavi della villa Magnani, inlieme con una limile meno intera. 
Il luogo flelfo, ch’ era la refidenza degli Augufii, e un chiaro argomento del me- 
rito di quefto marmo , che oltre la grazia , e 1 ’ eleganza della invenzione, li diffin- 
gue per una finezza, e maellria di lavoro non ordiharia .

DEITA*

T A V O L A  XIV. E XV.
APOLLO DETTO DI BELVEDEREo

QUefta Hama,'che gia da tre fecoli It ammira in Vaticano, come il miracolo.
della fcultura, non puo eflere tanto degnamente defcritta , che li pofla figu- 

rare alia fantalia con. tutti que’ pregj, che li apprendono dall’ ifpezione oculare. L’ ar« 
tefice , che li era 'follevato fino a concepire una bellezza che convenilTe ad un Dio, 
r ha poi efprefla con tanta fejicita nel marmo, che fembra aver realizato la fua idea 
con un'femplice. atto di volonta .

Tom.L P  H a

■ {a) Plin. lib.xxxrv. Biadumem vuol dire uno che ft corona; 
Alexeter ̂  Auxiliatopuno che s’ arma per foccorrere almii; Â oxyome- 
ms, uno che ft ftropiccia collo ftrigile; Catagufa-, quella che rkonduce. 
Riguardo all’ Apoxyomems , credo, che 1’ Eroe rapprefentato da, Poli
cleto in atto di rafchiarfi collo ftrigile, fofleTideoj quando ft purifi- 
cava dalla-involontaria .uccifione del fratcllo Menalippo . 11 fondaitten- 
to di tal congettura e una fingolar gemma del Mufeo Stofchiano , oye 
ft vede quefto Eroe, riconofcibile dal nome fcritto in caratt̂ ri appellati 
Etrufchi, 3+yt̂ , tvte , in atto di ftropicciarfi collo ftrigile. [ Winckel- 
mann Monum. ant, ined. pag.i 41. n.io6., Defcription du Cabinet de Stofcb 
pag.348. ] Winckelmann ha creduto, che ft traelTe un dardo dalla fe. 
rita, ma 1’ ifpeziofle della gemma , o del fuo impronto , perfuado 
a prima vifta , che !• azione dell’ Eroe e quella da me accennata.. 
Congetturo inoltre, che la figura della gemma fia una copia della ftatua 
di Policleto in fimile atteggiamento ; ,un fondamcnto alTai forte per. 
quefta tnia opinione e ilDifcobolo diffotterrato ultitnatne nte full’ Efqui-

lino nella villa Palombara fpettante alia Sig. Marchefa Maffimi. Di- 
moftrai allora elTer quella una copia del Difcobolo di bronzo di Mi- 
rone 5 fralle altre ragioni, per 1’ attitudine forzata della figura , rilevata 
neir opera di Mirone da Quintiliano con quelle parole : Quid tarn con- 
tertum, df elaboratum, ûam ejl Hie Myrorns Bifcobolos % t  Quintil. Injlit. 
Oral, lib.,il. cap. 13. ] Ora il Tideo: della gemma in queftione e in 
un’attitudine fimilitfima a quella del lodato I>ifcobolo»tdche fembrario 
ufciti da una fteffa fcuola, come in fatti lo erano i loro autori Mi
rone e Policleto difcepoli ambedue d’ Agelada. Di piti per rigettarc 
r objezione, che potrebbe farfi : come una ftatua Greca poffa eflef 
copiata in un intaglio di quetli, che diconfi Etrufchi ? fenza efaminare 
a qual popolo veramentc appartengano quefti lavori , rifpondero; che 
il Sig. Giacomo Byres poffiede in Roma una fingolar corniola.,dov’ e rap" 
prefentato il Difcobolo della villa Palombara, da me crcduto di Mirone, 
in uno ftile d’ intaglio affatto fimile a quello del Tideo Stofchiano.

(*) Alto paImi,io. meno un’ oncia, fenza il plintopalmi 9,-e due terzi.
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DEITA' Ha rapprefentatb il figlio di Latona quando e fdegnato , e ha ritratto nel fuo 
volto Jo fdegno, ma in quel modo , che non ne altera la foave bellezza , n6  la in
terna ferenita, infeparabile dalla natura d’ un Nlirne . L’ arco, ch’ ei regge ancora in alto 
colla liniftra, e gia fcaricato : la deflra, e un lolo iftante, che ne ha abbandonata 
la cocca. II moto dell’ azione non e peranche fedato nelle agili £ie'membra , che ne 
confervano ancora un certo ondeggiamento, come quello della £iperficie del mare, 
il momento dopo ch’ e celTatp il vento . Guarda egli il colpo - delle ficure faette 
con Lina certa compiacenza, ■ che; moflra la foddisfazione delle divine fue ire. Ma 
contro chi ha vibrato gli ftrali 1  Non dubitano tutti. di riipondere uiianimemente 
contro Pitone. Ma perche non piuttoho contro- il campo degli Achei per vendicare 
r oltraggio del fuo facerdote, vendetta memorabile , ch’ e T occafione della Iliade? 
Perche lion piuttoflo contro T infelice prole di Niobe (a), onde la materna offefa non 
reJli inulta? Perche non contro dell’ infedde Coronide-, che.; faceva elFere il figlio 
di Giove gelofo d’ un uom mortale ? o contro gli empj. giganti, bhe ardivano colpi- 
rare contro il trono paterno ? Tutti quefli foggetti fon piu nobili", e, piii degni d’effere 
immaginati , .che la. morte d’ lin, rettile ; e ii fuo Iguardo follevato non Jembra ofler- 
vare un moftro, che firifci ful fuolo.

Qualunque pero fia flato lo fcopo delle fue £eccie , T azione di aver laettato 
e tanto evidentemente efprefla , che non cade in equivoco. Se quefta fola bafta 
ad incantare chi oflerva queflo bel fimulacro nel tutto iiificme , crefce poi il piacere 
a confiderare le perfezioni d’ogni £ia parte. I fuoi capelli raccolti in un nodo lopra 

da fronte, e circondati da uno flrofio o cordone , omamento proprio dê  Numi,
. e de Ke , fono cosi elegantemente increlpati e ravvolti, * che danno idea della for- 
prendente bellezza della chioma diPebo, piu che gli epiteti di , e.d* ihs§(r£%-on.ns,
Chioma d' oro  ̂ e hto^rfo, co’ quali T hanno ebpreffa i poeti (i’) ; il Tqlo Gdlimaco , 
quando ha detto che flillavano la panacea (c) , fembrâ  efierfi piii avvicinato ; alia 
fublime idea dell’ artefice. Lo fdegno, che appena s’ affaccia nelle narici inJenfibil- 
rn elite enfiate, e nel labbro di*fotto alquanto fporto in. Jiiori, non giunge ad ofcu- 
rare l̂e luci, o a coiitrarre il fopracciglio del Dio del. giorno, Il Jungi faettante (^) 
fi ravvifa ne’ fuoi Iguardi, e la iaretra appefa agli omen fembra , che, lecondd la £afe 
d’ Omero, £ioni fulle fpalle del Dio fdegnato (^ ) . Una eterna gio.ventii fi diffonde 
niollemente ful fuo bellifiimo corpo , cosi giudizio£mente miflo di agilita, di vigo- 

e di eleganza , che vi fi vede il piu bello , e il piu attivp degli Dei , fcnza
la mor-

re

(a) Apprendo coh fomtnb piacerc , che il Sig. CavaliereD.Giufeppe 
Nicola Azai'a, foggetto abbaftanza noto prdlb la rcpubblica Letteraria, 
di cui e'benemeritQ , nelle note, che fi aggiungono alia nuova edizio- 
tie, che fi fta facendo a Venezia delle Opere di Mengs , fia 4 i quefta 
ftefla opinione . Il fiio fuffragio ha dritto preftb iV pubblico di ac- 
crefeetne la probabilita. In fatti Orazio fteflb lib.iv. od.vi. inco- 
mincia il fuo Inno d’Apollo con quefta imprefa:

Diw , ijuem proles Niobea tnagnae 
, Vtndkem linguae, 'thyofqUe. raptor

Senfit &c ' ' ' .
(b) Sinaonide preffo Atenco lib-xnx. Deipnofoph., Omer. Il, Y y. 3 .̂

( c) Callitnaco hymn, in Apbll. v. 3 9.
' Oil AfVo{ ’AwoAAffli'os 
’AAA’ aUTtiy Trayamae. '
Non le chiome £ Apollo unguenti fiillano ,
Stillm la Panacea. . .

{d) Ct&mzX:. hymn, in Apell. verf. ii.'E»ttT«/3oA«i Omer.
//. O yerf. 231:  ̂ >

(̂ e'p d ’ a f el?-e} J p w  .
. .  ' . Di tui irato fu g li omeri. le jr e c c e  

-Ribombavan. • ' •
Omer. Ik A verf. 46. •

    
 



S T A T U E  T A V . XIV. E XV. 4 , 5

la morbidezza di Bacco. e fenza le affaticate mufGulature d’ Ercole, ancorche deifica-. 
to. U aurea ftia clamide E allaccia gentilmente full’ omero deflro , e i piedi. 
fono omati di bellifUmi calzari, forfe di quel genere, che da’ Greci E appellavano. 
( 7a\ ) l a . \ i cLy  fandali di fottiU Brifcie {̂ h'), II trofico EeEb rifervato,per loflegno 
del marmo non e reEato inEgnificante , in a vi h fcolpito un ferpe , o alludente 
alia vittoria di Pitone, che allora- non potrebbe - effere 1’ argomento del Emulacro , 
o alia medicina di cui Apollo e il Nume , e il Enibolo e il ferpe.

Quefla incomparabile figura fu ritrovata a Capo d’ Anzo (c) fralle mine dell’an- 
tico Aritium, dttk celebre nella Eoria Romana e pel porto, e pel tempio delle For
tune , e per le delizie Iniperiali chiamate da. Filoflrato col nome di Reggia de’ Ce- 
fari {d) , che tale potean dirE, attefa la .premura, che E prefero d’ abbellirle tanti 
Imperatori Romani da AuguEo fino ad Antonino' Pio (e) . Fra quefti alcuni, ,e En- - 
golarmente Nerone , riguardavano Anzio come lor patria (/ ).; e Cajo Caligola pen- 
fava Eno farla fede dell’ Impero., e foggiorno ordinario degli AuguEi (^ ) . Non. dee 
dunque far meraviglia, che fculture. tantoinEgni I’ adorliaEero., come 1’ Apolline Va- , 
ticano, e la celebre ijatua detta il Gladiatore Borghefe. Giulio II. aveva acquiEata 
la prima avanti la fua affunzione al Pontificato , e la teneva a SS. Apofloli nel fuo 
palazzo : falito al trono la colloco inEeme.col Laocoonte nel fuo.giardino Va- 
ticano , colla direzione , come E ,crede del Buonarroti (/) . Il marmo'e un EniEimo 
Greco di fomma confervazione, non rnancando che la finiftra, ed effendo le gam- 
be riunite de’ loro pezzi antichi;

Quel che avvanzo, circa la ’qualita del 'rharmo j ond’ e formate 1’ Apollo , b. 
aEicurato dalla diligente oEervazione fattavi elpreflamente da’periti, e prqfeflbri di que- 
Eo genere.. E in cio la forza della verita mi obbliga a diffentire da un grand'uomo.

Tom.L G de' no-

(,*) Xf6fea TtS' woAAaw, TO T cucPvTof , « r
H ' TS Avpii,  TO ,  T aififia. to Awtiov ,  m ts .

Aurea ha Pebo la borchla, ed aureo H m a n t o ' '
Aurea la lira , e la faretra , e /’ arco ,
Il Uzio arco pojjente , aurei i calzari.

Callim. al luogo citato v. 35. e'feg.
j(6) Abbiam veduto da' verfi addotti di Callitnaco , che i calzari 

d’ Apollo cran preziofi, ora i leptofchidi, detti. anche fchijlae,
fchifli erzno la fpecie piii nobile di que’ calzari , che. appdlavanfi 
i'andali , i qiiali eran compofti di una fola, fermata ful piede da varj 
lacci fenza tomara [ Polluc. lib.vir. cap.22. §.93.]. I leptofchidi avc' 
vano anche degli ornamenti , o fermagli d’ oro , fecondo la deferî  
zione del poeta Cefifodoro preflb Polluce lib.vil, cap,2 2. §.87.
Eccone i verfi: ' .

XavdaXid ri '
’E<p 6(5 T« ûra. TOUT sxis-ii' ot'BejA.ii .

■' E i fandali leptofchidî
Che fopra di jiorami aurei / adornano ■

Lc parole > e Aê ô̂ icTat fignificano le varie e fottili ftrifeie ondc 
formavanfi . Se fi confiderano i calzari della noftra ftatua , fi ricdnofcpti 
fubito per fandali, e i molti lacci, e 1’ ornamento che vi fi foprappo- 
ne nel mezzo li diftinguono per jeptofehidi , fecondo la riferita de* 
ferizione.

(c) Mcrcati Mitallotheca armar. x. marmor. Apollo. ,
( 0?) Filoftrar. wV. Apollon. lyan. lib.VllI. ’E? tos piatriKua tcc ai itf'AyS'm, 

oTj fictAira dn tLu ’iTaAiai' epesupsv [ ’Aĉ .iavos ] .' Nelln̂
reggia di Anzio, che preferiva Adriano a quante altre ne aveva in Italia.

{e) Volpi vettts Latium profanum lib'.IV,
(/) Tacit. Annul, lib̂ xv., adc ann. 'U. C. DGCGXV., Sveton. C. Caefar. 

cap. 8. - ■
(^) Sveton. al luogo cit.
(A) WicrczCi Metalloihka luogo.cit.
(/) L’ atnore , che quefto'gran Pontefice portava alle belle arti, 

gli meritb di pofledere quefti prodigj della fcultura , di eternarc il pri- 
Ino'colle, pitture di'Michelangelo, e di Raffaello il palazzo Vaticano., 
e d’ effere il fondatore del piii gran tempio dell’ univerfo: come 1’ in- 
credibile flip coraggio regiftrato dal Guicciardini nelle pubbliche fto- 
rie, e la coftante fua onoratezza, atteftata in fecrete- lettere dal Mac- 

. chiavello, lo refer degno di accrefeere lo ftato Pontificio , efoftencre 
la liberta dell’ Italia. Merita d’ efler riferita una fua iferizione, che 

' fi legge in Roma per la ftrada de' Banchi, ed  ̂ la feguente;

IVEIO. n . .  PONT. OPT. MAX. QVOD.FINIB.

1 DITIONIS S, R. E. TROEATIS . ITAUAQ.

LIBERATA . VRBEM . ROMAM . OGGVPATE 

( RIMIUOREM • QVAM . DIVISE. PATEFAGTIS

DIMENSISQ; VIIS.. PRO. MAIESTATE 

IMPERII . ORNAVIT ‘ .

DOMINICVS. MAXIMVS 

HIERONYMVS . PICVS AEDIEES. F. Gi MDXII
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DEITA' de’ noflri tempi, che non contento d’ aver rapita la meraviglia del lecolo . colie liie 
forprendenti pitture , ha' meritato ancora la 6 ma d’ autore , merce 1 ’ amicizia di per- 
fona diflinta per impieghi, e per letteratura, che fi e compiaciuto fare al pubblico 
un dono poftumo de’ liioi feritti (a).  Mi conviene , dilli, diflfentire in ciocche ri- 
guarda il marmo non fob di qiiefta ilatua, ma anche in cio che ne deduce, cioe, 
che quefta , e gli altri capi d’ opera dell’ arte antica non hen che copie d' altri piu 
perfctti originali., o almenq originali di fecorido ordine ,'impareggiabili. fc fi confronti- 
no con cio , che ha faputo prodiirre Tarte rediviva firalle nazioni moderne , ma moiro 
al. di fotto' delle opere ammirate un di dalla Grecia . Quefla opinione , comecche 
faccia onore a chi 1 ’ ha propofla, perche naice da un’ idea di perfezione aflai fu- 
periore alia comune capacita', che quel grand’ uomo fi era fiffata in mente , e che 
era I’.archetipo che fi sforzava di ritrarre nelle fue pitture , brmata full’ aflrazione 
di cio, che v’ ha di piu forprendente ne’ pezzi piu infigni della Greca fcultura ; 
non e pero confentanea alia verita , ed e appoggiata da vacillanti argomenti, quando 
fi voglia eflendere a tuttp indiflintamente ciocche ci e pervenuto dalle antiche fcuo- 
le deir arte ‘(^) . I dubb) full* originalita delf Apollo fi riducono a tre : alia qualita 
del marmo , airefTerli trovata in Anzio , e ad alcuni apparenti difctti offervati nella 
figura , neonofeiuta peraltro come cio , che di piu bello efifla nell’ arte . L’ opinio- 
he falla , che fbffe marmo Liinenfe , offia di Carrara , era la ragione piii forte, come 
quello cĥ  era ignoto nel fecolo de’ grandi artefici. X.a non originalita dell’ Apollo 
era poi un argomento da eflendere i dubbj bpra qualunque altra fcultura. Verifica- 
to pertanto , che fia marmo delle cave di Grecia, e del piu bello; cade il fon- 
damento di tutto il difeorfo. L’ elTere flatg collocato piuttoftô ad Anzio, che a Roma, 
non e prova da badarfi da chi e verfeto ■ nella floria Romana., e degli* Imperatori, 
e -fa .a quanto, grungeffe if luffo* de’ Cefari, e la non curanza del pubblico di Roma 
per le afti del difegno (c ) . E poi una-villa , che onoravano tanto fpeffo del lor 
foggiorno i Signori del mondo allor epnofeiuto , potea ben nieritare 1’ ornamento 
de’ capi d’ opera della, fcultura , che* fi vedevaiio talvolta ornare , come 1 ’ Ercole 
di Mirone , e il Gbve di Praffitele (d) , i portici , c i giardini privati. J  difetti, 
che voglionfi riconolcere nell’ Apollo fonp la non perfetta eguaglianza de’ piedi nella 
lunghezza, e la fituazione della clavicola non precifamente equidiflante dagli omeri. 
Quefla terza difHcolta puo incontrare piii d’ una rilpofla. E per lafciare la generale, 
che nulla v’ha di veramente perfetto, e ehe percio fi trovano degli errori, ne’ capi 
d’ opera', non fob delle arti del difegno, ma delle lettere ■ ancora, e delle feienze; 
e che cio che diflingue T autore eccellente non e tanto 1 ’ affenza de’ difetti, quanto

r efiflen-
Opere d i Antonio 'RaffaeUo Mengt &c. "pubblicate dal Cavaliere 

D. Giufeppe Nicola d’ A z a r a Vedanfi .le due lettere a Monfig. Fabroni 
All principio del Tomo IL

( b )  L’ opinione del Cavalier Mengs  ̂ certamente veriifima , rap- 
porto a molte. ftatue delle celebri -.

( e ) Plin. lib.xxxvi. 4. 7 ., c 8. park d* una Venere pin bella di quella.̂  
di Praffitele nel tempio di Bruro Callaico , che non era ofTervata,

e foggiunge : Romae quidem magnitudo operum earn ohliterat, ac rnagni 
' q̂ iorum, negotiorumque acerui omnes a contemplatione talium abducunt; 
quoniam otioforum, d)” in magno loci Jilentio apta admiratio talis ejl. 

ûa de cauJJ'a ignoratur art if ex eius quoque Veneris, quam Vefpajtanus Im- 
perator in operibus Pads fuae dicavit, antiquorum dignam fama.

(</)■ Elm. lib'.xxxiv. 19. 3 .,  & lib.xxxvi. 4. 2.
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r efiftenza di cene bellezze, e di certi’ pregj , ehe non poflbno eflere il prodotto 
che di talenti non cbmuni: puo dirfi ancora , ch’ e ftato configlio dell' artefice 
drallontanarli in do dal rigido. vero, per fervire alia deftinazione del fimulacro * 
che veduto nel fito , dove dovea collocarfi , avrebbe non folamcnte celato quefte 
fcorrezioni, ma ne avrebbe ritratto qualche rhaggior grado di bellezza, e di effetto. 
Che fe s’ inlifteffe ancora, e fi opponefTe, perche d’ iina llama cosi eccellente non 
abbian parlato gli antichi : non mi curerei di rifpondere, che poche memorie ci fon 
reflate negli fcritti a noi pervenuti ; e Ibltanto di quelle , che o per la fltuazione 
in luoghi aflai flequentati , 0  per la religione de’ popoli, o per altre curiofe avven- 
ture fl rendevano piu intereflanti, fi e latta cdmmemorazione aflai inefattamente da 
Plinio , e Paufania  ̂ e cafualmente da alcuni altri; e che percio fono reflate ignote 
quafi 1 5 0 0 . flame del Iblo Lifippo, ognuna delle quali , fecbndo Plinio , poteva 
render Tautore illuflre (a) : non mi curerei, dico  ̂di quefla rifpofla , ma foflerrei piut- 
toflo , che veramente e queflo uno de'quattro celebri Apollini in marmo rammentati 
da Plinio „ ma che non puo determinarfi per mancanza di piii accurata defcriziorie.

Lafciando da parte quelli che non poflono. convenire coll’ azione del noflro, 
ne rammenta Plinio due di Filifco , ua di Praflitele, e un -di Calam ideQ ^i di Fi- 
lifco eran ne’ portici di Ottavia , un nel fuo tempio , 1’ altro per ornamento , e queflo 
aggiunge , ch’ era nudo (^ ) . Da tal particolarita fembra inferirfi , che 1’ altro fofle 
veftito . Ma 1’ eflere anche a’ tempi di Plinio fituati ambedue in luogo pubblico e facro 
rni fa penfare , che non foflero poi tralportati ad Anzio, dove fu fcoperta. quefla in- 
figne Icultura. Piu iacilmente puo crederfi l’ Apollo di marmo di Praflitele , che Plinio 
annovera flalle piu belle opere di quello fcultore , fenza. additare il fito precifo dove 
fl cuflodiva ( c ) . Potrebbe anche con maggior probabilita efler quello di Calamide, 
efiflente a tempi di Plinio negli orti Serviliani ( i )  , appartenenti agli Augufli fin 
da’ tempi di Nerone (^) , donde pub eflere flato trasferito nelle delizie Anziatinc 
Q da Antonino , o da Adriano, che Irequentavano quel foggiorno. Quefla flatua ., una 
delle piu maravigliofe , rapprefentava 1’ Apolline’Axê/vtanof ., An)errû co \ o Slonta- 
natore de mali, ed era flata a queflo Nume eretta in AtenC’ dopo .la ceflazione d’ un 
male epidemico (/ )  . Ben conveniva in quefla occafione .una fimil rapprefentanza 
d’ Apollo in atto appiinto di faettare infermita , e morte, ma nel tempo fleflb col ferpe 
a’ piedi, fimbolo de’ rimedj, e della falute ; per moflrare , che il ,morbo eccitato 
dair ira del Nume ceflava pol per la fua clemenza col mezzo delle arti agli uomini 
da lui infegnate (g) * Che le fi voglia .vibrante i dardi contro il ferpente Pitone: 

Tom.I. G % h an-

DEITA'

(а) Cum Lyfippus MD. opera feetjje dlcatur, tantae omnia artis , ut cla- 
ritatem poffint dare y vel Jingula. Numerum apparuijj'e deJunBo eo, cum 
thefaurum effregijjet heres i folitum enim ex manipretio cuiufque Jtgni de- 
mrios feponere aureos Jinptloŝ  Plin. lib. XXXIV. 17.

(б) Plin. lib.XXXVI. 4.10. Ad OBaviae vero porticum Apollo Philifd
Rhodii in deluhro fuo . . . . .  alter Apollo nudus . ,

(c) Plin. cit. lib. XXXVI. 4. 4. .
(</) Plin. lib. XXXVI. 4. 10. In hortis Servilianh reperio laudatos l̂a- 

midis Apollinem illius caelatoris , Dercylidis pyBas &c. Qucfto artefice con-

temporaneo cU praflitele , fi diftingueva anche pe' fuol infigni lavori 
in- bronzo.

(tf) Sveton. in Neron, cap.47., Tacit. xv.. y y.
(/) Paufan. cap. j. pag. 9. Quello che fi vedeva a'-tempi

di Paufania in Atene era forfe la copia foftituita all’ originalc .
Xg) Ippocrate ep. il. ad Philopaem, Ve:di3.fi 1’ erudita fpiegazionej 

della Tav. h. del vil. tomo delle Antichita d' Ercolano, dove fi rappre- 
fenta Apolline con altri due ritrovatori della tnedicina,Efculapio fuo 
figlfO, e Chirone. , , -
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d e it a '
e anche quefta una immagine tutta propria dell’Apolline Averrunco : giacche quefia la- 
vola fifica non aveva altro lignificato, che la diflipazione operata dal Sole (a) de’ va- 
J)ori maligni efalati dalle grand! inondazioni della terra confiife col diluvio univerfa- 
le , fimbolo percio adattatiffimo del fine d’ una mortalita , impetrato dalla potenza 
d’ Apollo.

Nel terminare quelle rifleffioni fu tanto incomparabile fimulacro , non voglio 
defiaudare il lettpre d’ una defcrizione plena d’ ellro di quella Hama, dettata a Win- 
ckelmann dall’ entufiafmo che concepiva in confiderarne cogli occhj, e colla immagi- 
nazione le llraordinarie bellezze . Eccola (^) ; La ftatua delf Apollo di Belvedere  ̂ il piu 

fuhlime id̂ alc dell' arte fra tutte le opere anti che  ̂che Jino a m i Jt fono confervate. Direh- 
heji , che V art ifia ha qu) form ato una Batua puramente intellettuale  ̂prendendo dalla ma
teria quel folo ch' era necefario per efprirnere la fua idea , e renderla vijihile. QueHcu> 
mirabik ftatua tanto fupcra tutti gli altri ftmulacri di quel Dio , quanto V Apollo d' Ome- 
ro  ̂ piu grande degli altri defcritti ddfufteguenti poetic Le fue forme follevanji fovrcu> 
Y umana natura , e ’/ fuo atteggiamento mofira la grandezza divina , che V InveHe . 
Una primavera eterna, qual rcgnâ  ne\.heati Elift , fpande fulle virili forme d' un etd 
perfetta i  .piacevoli tratti della ridente gioventu , e femhra , che una tenera morhidezzeut 
fcherzi fulla rohufta Hruttura delle fue~ memhra. Vola , o tu che ami i  monumenti delV arte, 
vola col tuo fpirito ftno alia regione delle hellezze eteree , o diventa un Genio , e prendi 
una natura celejle per riempiere Y anima tua colT idea d' un hello fovrumano : potrai for- 
martene allorâ  una giujia ’immagine  ̂ poichd in quella Jigura nulla v d di mortale y 
nejfun indizio ft  fcorge dell' umana frakzza . Non vi fon nervi , nd vene , che a quel 
corpo diano delle inegua^ianze  ̂ e del movimento ma par che un foffio celeBe , JtmilcLi 
a fume che va placidifimo  ̂ tutta abhiane for mat a la fuperficie. Eccolo : egli ha infeguito 
■ il fcrpcnte Pitone , contro di cui ha per la prima volta piegato i l  fuo arco, e coll' agil

t
piede lo ha. raggiunto , e traftto. Il fuo Jguardo follevato in una piena compiacenza  ̂
portaf quaft aU infinito hen al di la della fua vittoria . Siede nelle fue labhra, il difprez- 
zo y e lo fdegno che’ in fe rinchiude y gli dilata alquanto le nari  ̂ e fin full'orgogliofa 
fua frohte s' inalza', ma la pace y e la tranquillitd dell' anima rimaner fembrano inalte- 
rabili y e g li’’occhj ~fuoi fon pieni di quella doleezza Che mfirar fuole y allorchd lo circondan 
le Mufe y e lo accarezzano . Era tutti i rimaftici fimulacri del padre degli Dei , neffuno 
ve n ha che s' avv'ic ini a quella fublimita in cui egli uianifeEoJfi alia mente d' Omero', 
ma in quefta Matua del figlio di Glove feppe I'artefice y eguale a quel gran poeta , tutte 
rapprefentavvi , come fu una nuova Pandora , le bellezze particolari, che ad ognuna delle

’ • ' altre

(a) Una imtn îne be)Iiffimii di.ApoIloi in figura del Sole e la tefta 
del Mufeo Capitolino creduta un ritratto d’ AldTandro Magno , e per 
tale pubWicata da W i n c k e l r n a n n f i g a / j *  Qnel 
che toglie ogni dubbio fono fette buchi nello llrofio, che glipreonda 
la tefta, i quail fervivano per infeirirvi i raggi di mefallo , ben diverfi 
dalle corone radiate, che fi vedono ful capo degrimperatori. Tali fono 
nel firaulacro del Sole a villa Borghefe , e nella tefta colofTale di Serapide 
di quefto fteflb Muleo . Oltraccio la.fua fifonomia_ e la ftelTa che quella 
d e l-S o le  c o lla  ifcriiipne'Or/V«f, helle mcdaglie d’ oro di Trajaao , e inolco

diverfa dall’ ipfigne , anzi unico ritratto d’ Aleflandro trovato a Tivoli 
colla iferizione Greca , e pofteduto dal piii volte lodato Cavaliere Azara. 
La 'piegatura del collo verfo la finiftra non egia quella annoverata fra 
i difetti di quel conquiftatore, mal)cnsi pud eflere una elegante allufio- 
ne, onde accennare, che lotto quefto punto di vifta fi olfre il Sole 
agli abitatori del noftro etnisfero nel fuo corfo diurno da orienro 
in occidente.

(b  ) Winckelmanu Storia ddk  Art! del difegno lib.xl. cap. 3.
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altrc De/td fono proprie. EgU ha di Glove la fronte gravida della Dea della faplenza  ̂ , 
e le. fovraccIglla  ̂ che ll voler Jhpremo manlfejlan cd cennl ; ha gll oechj della reglncLj 
degll Del In manlera dlgnltofa Inarcatl', d la fua hocca una Immagine dl quella dell' ama;̂  
to Branco In cm refplrdva la voluttd : la fua imorhlda chloma Jimlle d  tenerl pamplni  ̂

fcherza quaji agitata da una dolce auretta*Intorno: al dlvln fuo capo , In clma a cui 
femhra con hella pomp a anno data dalle'Grazle ̂  e d' aroml celejil profumata Mlrando quejlo 
prodlglo dell' arte  ̂ tutte le altpe opere ne ohhDo, e fovra dl me Befo e dffenfi' ml follevo 
per degnamente eBlmarlo . ll mlo petto- Ji gonjia  ̂ e s' Inalza come quello- de'. Vat I .dal fro-' < 
fetlco fplrlto Invejlltl, e^glA ml fento trajportato 'In Delo e nelle Ll'cie felve,\ che Apollo 
onoro dl fua prejenzl̂  : parml gld  ̂ che V. Immagine c^ lo men formo^vlta 'acqulfil e:moto,. 
come la hella .opera dl Tlgmallone. Ma come potro. Io hen dlpln^erla .̂ e deferlvierld\ h  
avea hlfogno dell' arte medefma-,̂  che guldajfe la ml a mano , .anche ne' prlml' e plu-fenjî - 
hill trattl che n ho .dhhozzatl. Deporgo perianto a pld dl queBa Batua V Idea che ne ho 
data  ̂ Imltando cos) coloro  ̂ che pofavam apple de'̂ fmulacrl degll Del le corone.  ̂ che - non 
glungeano a metter loro fu l capo.

DE1TA>

T A V O  L
J P O L t O  CITAREDQ 0  MUSAGh-TE' <*

N . Eirinfigne fimulacro di Apollo  ̂ che abbiam defcrritto ,  ,ci ha rapprefentato.
Tartefice la pofTanza , e lo fdegno di quefto Nume: in qiiello che ora fpie- 

ghiamo . ravvifiaiti folamente ir  padre della poesia , il Nume de’ Vati , il condottier̂  
delle Mufe . Nell’.aria del yolto animato dall’ eftrp , nelle labbra femiaperte a! canto, • 
neir abito teatrale, che’ lo copre finq a piedi, nella cetra,' che tienTblpefa dal lato , 
manco , nel rtioto delle braccia al fuono; apparifce un Dio, che accortipagna Xulla 
cetra celefte le foayi modulazioni della faera favella de-Vati .'In pflervare quefla bella 
flatua attorniata dalle altre nove delle Mufe, che fan. corona al lor^corifeo, xi'ram- 
mentiamo di quello Icolpito a bafforilievo lull’ area di Cipfelo / unitamente al coro 
delle nove Dee d’ Elicona ; e i verfi, che-. v’ eranb. fottopofH convengono perfetta- 
mente colie noftre ftatiie:

. A c L T o U a s  aroc ct,W| SHccegYof’ATroÂ wy ,

Macreq S’ ct|aqi’ ^ u t .ov  ,  - .  

l l  Re • faettqtor fgUo \ a Latond 
Apollo  ̂ queBo'y e quefte ./on le Mufe ,
Amahil coro d che'I clrconda , e fegue.- ( )̂ -

HTom.l La

(*) Alto palmi nove , ■ e once 2. , c feriza- it plinto .palmi otto ,- Mufe acq'uiftata dal Commiffario ' delle-Antichita pdf' ordine di Not 
e once 7. Quefta ftatua trpvata dal Sig. Domenico de Apgelis gentiluo., ftro_ Signore felicemente regnantc .
mo Tiburtino nelf oliveto del Dottor de Matthias', detto la Pianella^ X Pautait. Eltac. I.cap.18., ove dice , chc-Apolline vlera effigiato. 
AiCaJjto vicino a T i v o l i  , infietne c o l k  inaggior parte delle ftatue deUe , fflcTiis. Come imomndajfe a cantarf . ,^ y • • ' .
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DEITA' La meraviglia di chi confidera il movimento, e 1’ elpreflione di quefta bellifli- 
ma fiatua e giuftificata daLpregio in cui fi. conofce eflere ftata prefTo gli antichi 
dalle medaglie, che ci rimangono (^). E' note per infamia della ftoria Augufta 
il lanatico trafporto di Nerone pel fuono della cetra , e pel canto, che lo fecc di-. 
feendere lino a comparir Iti, i palchi d’ Italia , c di Grecia, a contrallare la palma 
coi profelTori piu rinomati di quefte arti, e a compiacerfi di riportarla come d’ uno 
de piu glorioli liioi faffi (i») . Ci narra Svetonio , che .voile elTer venerato qual nuovo 
Apolline, e come tale nelle ftatue', e nelle monete efhgiato (c). Parecchie di quelle 
medaglie Greche e Latine li confer van tLiuttora..x:on tale improntp, e do che piix 
fingolarmente. 6  al nollro. propolito li e , ĉhe la ligura di Nerone Cifaredo e tanto 
limile. a quefla Eatiia d’ Apollo, che ne fembra copiata nel moto, nelf attitudine , 
e lin nel lauro, che gli corona le chiome (^) . F  credibile, che T aduladone , in 
un fecolo fpecialmente pieno di gulio, e d’ intelligenza nelle’ bell’ arti , non abbia 
fcelto Ifa i limulacri di Febo, che il. piii mobile e il piu celebrato, perche fervilTe 
d’ emblema del Citaredo Imperatore Polliam dunque inlerirne, che quella che abbiam 
prefente, folTe preiro gli antichi la piu bella figura che offrilTe Apollo in abito di 
Citaredo. E fe mi faii lecito d’ inoltrare la congettura diro ,-ch ’ .e una replica, 
o una copia latta da'mano maeflra dell’ Apolla fuonator df x:etra' di , Tirnarchide 
Ateniefe , lamofa fcultura, che accompagnaya ne’ portici d’ Ottavia le, nove. Mufe 
di Filifeo (e ). La mafellria del lavoro non meno, che la edebrita del luogo , dove 
erano efpode qiielle Eatue alia luce dell’ univerfo , che fi âffollava hella fua;metro- 
poli, puo eflere flato il mbtivo , -che indufle gli antichi fcultori' a copiarla per far 
la flatua dell’ Imperatore (/ ) , come ancora ddle diverfe repliche delle Mufe, che 
ci fon rimafle  ̂ in attitudini fimili forfe.a quelle delle lodate di Filifeo , come andre- 
,mo a liio luogo notando.

Raccogliamoci alquanto dallo flupore in. cui ci trafporta 1 ’ oflervazione di cos! 
bel. flmulacro ,- per efaminare cioeche d’ iftruttivo, circa le antiche coflumanze, ci 
prefenta parte per parte. Incominciando dal capo V .veramente mirabile per avervi 
I’ antico artefice fcolpita, per cost dire, T-immaginazione follevata dall’ eflro quafl 
a l. vaticinio ; e qiiefto coronatô  del lauro j pianta ’confacrata da Apollo ad eflere I’or- 
namento de'vindtori, e de’ poeti . Era. fimil corona tanto propria de’ Citare- 
■di, che iiel certame Delfico de’ fitonatori di cetra , comparivaao quefli coronati di 
lauro ; oflerva. Luciano a tal propofito , che i piu poveri fl contentavano dell’ al-

loro

(a f  Vedanfi nel ’feforo mmlfinatico MoveWi i rovefd delle. me* 
daglie'Neromane. di bronzo mezzano , fralle altre Tav. xiv. Nerô  
num. 19,, e fegg.‘ . . , ' •

(b) Dione, o Xffilino lib. Lxni., Svetonio in Nerone cap.?2, e 2'5. 
f ) Sveton, iVero cap.2j. Itern-Jlatuas fuas \_Nero pofuit'] Cithardedko 

hahitu , qua not'a etiam numum percujjit. ' - ’ f .
(Af) Ved.Morelli al luogo cit.. • ,
( f)  Plin. lib. xxxvr. 4. 10. AdOBaviae- 'vpro portkum Apollo ■ Phllifci 

Bhodii m delubro fub . Item Latona , di” Diana , ^  Muj'ae_ novem& alter'

Apollo nudus: Eum- » qui citharam in eodem templo tenet °fimarchides 
f e c i t .  • “ ^

(/ )  Efifte in quefto ftelTo Mufep una 'belliflinna tefta di Neronej 
tnaggiore del naturale con corona d’ alloro,-e^acconciatura di capelli 
propria d’. Apollo , che apparteneva ficuramente a una di quefte 
ftatue._

( f )  E' troppo, nota la favqla’ di Apollo e D afne, e la trasforma- 
zione di quefta Ninfa in lauro. ’
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loro naturale, mentre i piu ricchi s’ adoriiavano di lauree d’ oro , ornate di fmeraldi 
in luogo di bacche {a).  La gemma che diftingue la corona del noftro ApolJine 
puo riferirli a fimil coftume. Quefta gemma, unica nel centro della corona , che 
corrilponde alia fronte, foleva adornare le lauree- piii prezibfe, come lo dimoflrano 
molte medaglie , Iralle quali un medaglione di Commodo de! Mufeo Carpegna , ora 
in Vaticano (^); un bufto cololTale di Trajano in Campidoglio, e una lingolarifli- 
ma tefla d’ Augufto in eta fenile‘in quello nbftro Mufeb.

L’ abito e' quello flefTo , che i poeti Latini attribuifeono a Citaredi, e alle perfo- 
ne teatrali, e chiamano pal/a , benchfe non con.mtta la propriei:a (c) . rQuefta danno 
ad Apollo, quando lo deferivono .Come poeta o come cantore , onde Prbperzio 

VjthiuS. in lon̂ a '̂ carmina vefie Jbnat \ 
cd Ovidio ( /̂) :

Ipfe Deus Vatum palla JpsBahlis aurea 
TraBat inauratae .confona Jlld fyrae^

e Tibullo (^) :
Ima ni)idebattir tails iJludere pallet ^
Nam t̂ie, haec in nitido corpore vejiis erat,
Artis opus rarae fulgtns tejiudine &  auro 
Pendehat laevci garrula parte lyra .

Qui fembra, che il poeta aveiTe innanzi agli occhj la noftra flatua.; dove I’ artefice 
ha voluto lignificare la ricchezza di quell’ abito d’ Apollo colla gemma che lo guar- 
nifee £il petto. La/clamide che gli lla fofpefa agli omeri con due borchie, e anche 
parte di quell’ abito Gitaredico , per tellimonianza degli antichi ferittori (/ ) . La fafeia, 
o zona, che gli circonda il petto e piii alta delle cinture ordinarie , era quella un 
altro abbigliamento della vellimra fcenica, come pub ancora congetturarli. dalle im- 
magini della Mufa tragica , e di quella delle tibie , fornite ne’ monuihenti antichi 

’Pom.l. i i z  di-

DEITA'

( a )  Lucian, adverfus IndoBum, ' ' ' .
(̂ >)' Bonarroti Ojfervazioni fapra alcunl_medagltonl. Commodo n.8.
(c') hz palla de’ Latini era , i^condo 1’ ofTervazione di Servio , !a 

fteffa eofa che il peplo de’ G reci, \_ad Aeneid.l. v. 484. ] Ora il pepio 
era fempre una fopravvefta, ma quefto per6 di due forti , uno eraj 
quad un man.to q pallio , 1’ altro era una fopravvefta piii corta della 
tonaca , che fi fermava con fibbie [ Polluce vii. 49; 50. , e loSco» 
liafte d’ Omero //. E verf. 734. ] Quefta feconda fpecie di peplo eraj 
molto'fimile ad una tonaca, e a cio fi ■ riferifee 1’ efpreflionc di Pol
luce [al luogo cit. ] ,  dove dice efiere il peplo , yyvm^
manto ■, e tonaca. I poeti Latini fembra, ne’ luoghi che fi adducono, 
aver prefo la palla , 0 -peplo, femplicenaente per una tonaca talare, 
contro il proprio fignificato della parola . Anzi non folo 'i poeti, ma 
pill chiararaente I’ autore' ad Erennio lib. i v . , dove deferive I’-abito 
d’ un fuonator di cerra , con quefte plirole : Vti Citharaedus cum pnoce- 
dit optime vejlitui^ palla inaurata indutus cum chlamjde purpurea color'thus. 
varlis inuxta\  Qui fi vede chiaramente , che per palla non intende 
im manto, giacche vi fi fovrapponevaja clamide. lo credo, che i Ci
taredi portalTero anticamente una palla, « peplo alfai ricco, di quelti 
della feconda fpccie, che abbiam deferitta , fopra la tonaca-talare, 
e oltraccio la clamide per fopravvefte : cosi in fatti fi vede nelk me
daglie r  Apollo Citaredo di Scopa., poi detto. Apolline P.alatincrj e fimil 
veftitura oiTerveremo frappoco in un’ altra ftatua. Forfe ,i Citaredi 
in tempi poftcriori comparvero negli fpettacoli fenza palla', o peplo 
propriamente detto,.'ma con uaa’ tonaca ricchilfim ache gli ferittori

Latini han feguitato a-chiamar palla : m  che i Greci q>ih diligenti 
hanno appellata col fuo particolar nome d’ of-S'sraJ'os • Xifilino al li- 
bro L xui. narra, che Ncrone diede prdine che fi uccideffc Corbulonc 
perche dovendo in que’ giorni far prova della, fua Lira nel pubblico 
tcatro di Corinto , fi vergognava di moftrarfi a un tal. uomo -veftito 
dell’ ortoftadio . Quefto nome, fecondo Efichio [ v. o^Qog-ad'm ] , fi dava 
a una tonaca tutta uguale da capo a fondo , detta'percio da’ La
tini [ Plin. lib. VIII. cap.48. ] ,  e'fenza , che il taglio fegnafle il luogo 
della cintura : percib ha detto'Polluce [ lib. Vii. 49. ] , che 1’ ortoftadio, 
non era cinto, dove olferva il Sebero , che vuole inteirderfi, fecon
do Efichio : Nofl quod cingulo Jlrtngi non poffit, f e d  quia locum praecinBu- 
rae non habet. In fatti la' noftra ftatua e cihtabensi, mafi vede, che 
la cintura e ufata piu per ornamento dell’ abito che per necelfita 
d’ adattarlo, difeendendo quefto tutto uguale da'capo a fondo , femon 
quanto lo varia I’ azione, e il moto della figura. C f  refta da ofierva. 
r e , che la maggior parte de’ monumenti, ehe ci prefentano Apollo 
in queft’ abito ci offrono le maiiiche dell’ ortoftadio lunghe fino a’ polfi. 
Cosi le citate monetc di Neronc, e il bel balTorilievo dell’ Apoteofi 
d’ Omero nella libreria del Conteftabil'Colonna. Le braccia della no
ftra ftatua hanno le maniche fino al gomito, ma fon moderne } non man- 
cano perd in antico efempli di fimili maniche ncll’ abito de’ Citaredi.

){d)  Qv\d: Amor. L el. 8.' •
( e )  Lib. III. el.4.

f f )  Vedi r  autore Rhetor, ad Erenn. cit. lib. IV. ad Apulejo Ehrid. 
pag-9 7 1 * -
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di firhil fafcia (^?). La cetra ap(a haltheo , fecondo 1 ’ efprellione d’ Apulejo ( ^) , 
pende dagli omen del Nume per una fpecie d’ armacollo. Tali cetre piii -grandi^ 
che cosl per cqmmodo fi folpendcyaiio , \^ngon da Efichib dette q>ô[4̂iiysg Vhormin- 

ges (c) , parola Greca, con cui talora fi denota ogni forta di cetra, o lira, nomi 
dagli antichi ficlTi ufati talvolta promifcuaniente. La noftra e notabile pel balTorilie- 
vo di Marfia appelo , che ne adorna uno de’. corni , o braccia dette da’ Greci 
ajKujves aihiti. Intcndiamo di qui quanto voglia fighificarfi da Tibullo colle citate pa
role artis opus rarao , e come convenientemen.te Luciano defcriva Orfeo , e le Mule 
effigiati nelle celellature deli’ aiirea cetra d’ Evangelo (<̂ ) • Intcndiamo ancora con 
quanta ragione loll'e prefcelto quefto fimulacro a rapprefentare Nerone, che moftra- 
va una fomma emulazione coi piii lamofi luonatori di cetra , e ne’ pubblici certami 
di Grecia fingea foggettarfi al libera giudizio de’ Prefidenti de’ Giuochi, per aver 
motivo di piii compiacerli della vittoria ( e ) . Qnel corpo rettangolare , che 
E diflingue verfo 1’ eflremita infcriore della cetra era detto Magade dagli anti
chi , e lo troviamo defcritto in Efichio qual lo veggiamo rapprefentato (/)•. Servi
va per chiudere un vuoto , che delTe maggior voce alio flrumento , le cui corde 
fulla magade fi terminavano. Quefla concavita diflingueva le lire dalle femplici ce
tre , che non ne eran fbrnite, fecondo 1 ’ opinione degli elpoEtori delle antichid 
ErcolaneE ( ^ ) .

T A V O L A XVIL
CLIO MUSA DELLA STORIA V )

N o n  e certamente 1 ’ ultimo fo i pregj del Mufeo Pio-Clementino I’ effere 
il folo a poffedere le flame delle nove Mule co’ loro diflintivi antichi, e per 

la maggior parte trovate infleme nella villa Tiburtina di Caffio. Dappoiche la rino- 
mata collezione delle Mufe fatta dalla Regina Criflina perl nel mare, npn fi lufin- 
gavano gli amatori delle Antichita di rivederne una piii completa ; e piii conferva- 
ta , qual’ e la prefente.

Neir in-

( a )  La. bella ftatua coloflTale d’ unaMufa , che crt;do Melpomeney 
nellc mitre del Teatro di Pompeo, e trafportaca ultimamente per or- 
dine della Santita di N. S, felicemente regiiante dal cortile della Can- 
cellaria Apoftolica al Mufeo'Pio-Clemdntino . *La Mufa tragjca nel fu- 
perho farcofago Capitolino , e nello ftelTo Euterpe , ovvero la Mufa 
delle ribie . Una ftatua fimile a.qucft’ ultima iigura , ma fenza braccia, 
e preflb lo' fcultore Sig. Pacetti • Tutte quefte fon veftite della tonaca 
ortoftadia, fecondo ch’ io penfo; hanno una gran fafeia per njaggior 
decorazione dell’ abito, e le tre prime le maniche fino a'polfi.

■ (b) Apulejo Florid, luogo cit. Cithara haltheo caelato â ta ■. A do 
allude anche f  efprdfione di Tibullo nclf ultimo de’ citati verli,

(c) Efich. alia voce to7s anoig
Forminge o una, cetra., che f i  fo r t  a pendente d a g li om ert,

( d )  L nchn.'adwrfus IndoUum pag. 544. C ,  dell’ ediziono
di Bened. Tii)' ptys >u-&d̂ y aonv n  , «« w AAo; , s-d-

. AuTsAfto)/ 5 ph  iS iratrew , (rp^ yiri M , i(d) Ai-S'oi; wtn-Axoii
KetTctxeiiO(rpyifi.iytiy , ‘An-oMayog , ’̂ Og'peag. cnm^iujAvceiy,
Una cetra fuperba per riechezza , e per eleganZa , tutta cF oro puriffi- 
mo , ornata <F intagli , e pietre colorate , ejjendovi fcolpiti Apollo , Orfeo , 
e le  M ufe. ,

( e )  Sveton. Nero. cap.2$.' '
. ( fi)  Efieh, alia voce p,a.ya,g :  Maydg tra.y]g rirofi^ymig d'eŷ cpsyii
ip saUT̂  rUg lU-S'd ĝ rdg ysu^g nfil 'skroriASira, rov p^oyyov . La magade^j 
e una tavola rettangolare alqui}nto in cu r v a ta eh e  r lc e v e  fioprA di fie le corde 
della cetra , e ne compifice ii fiuono.

( g )  Pitture £ Erculano Tom .il. Tav. V. num,5 .
(■ ') Alta palmi fe i, e fenza plinto palmi j .  , e un oncia : trovata 

a Tivoli dal Sig. de A.ngelis ne’ ruderi della villa di Caffio, c acqui- 
ftata colie altre dal Commiffiario delle Antichita pec ordine di Noftro 
Signore felicemente regnante . , ■
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^eir incominciarne - la defcrizione non n;ii .allontanero dall* ordine d’ Efiodo. , 
e d’ Erodoto , efponendo per/la prima la flatiia -di Oio . ]la diflinguo per talc 
dal volume che ha in feno, quafi fvolgendplo,, e /recitandolo, come fece Erodoto 
nelle fefte Panatenaiche. II volume t  attribuito a Clio anche dalle Belle; pitture 
deir Ercolano , ove fi Icggono inoJtre, i nomi, e i  dipartimenti di ciafcuna Mufa (^) . 
Vero e , che il volume e ancora in mano di Calliope Mufa delf Epopea nelle Eeflfe 
pitture (c) : ma quefta uniformita, che darebbe delf imbarazzo negl’ intonachi Erco- 
lanefi , fe non vi folTer r,epigrafi ; non pup darne alcuno nelle noftre flatuc, ove 
una lola Mufa ha il volume , e Calliope all’ incontro ha i pugillari, o le tavolette 
inceratc, dove collo ftilo fcrivevan gli antkhi. E’ troppo chiaro , che convengono 
affai bene quefl’ ultime a chi fcrive de’ verfi come Calliope , e che ha Ipeffo d’ uopo 
di cancellare ,, e di rifermare : dove all’ incontro farebbe affai improprio darli pel fiiii-
bolo di Clia Mufa della dforia, che ficcome

* ' .

Saecla retro memorat Jermone foJuto (^) »
da: una parte puo fcrivere con/piu franchezza , e dall’ altra fuol tanto diffonderfi 
ne’ luoi fcritti, che mal a propofito cercherebbe di regiflrarli ne’ pugillari . Percio 
I’ altrove lodato - larcolago Capitolino , monumento il piu bello fra quanti prima delle 
noftre Eatue ci/prefentaffer le Mufe, e nd quale meglio che in qualunque altro 
fe -np fcorgano i differenti attributi, da il volume a una fola Mufa, che percio dee 
interpretarfi per quella della'ftoria f rapprefentando.la ‘Mufa deli’ Epopea colle fô  
lite tavolette-. ,

Non dhbito punto d’ affegnar francamente la ftoria a Clio *, ed in d o , oltre 
le lodate pitture, che hanno kaeiq ictopian , QUo la Star la (^ ) , mi ,e d’ autorita 
il citato verfo d’ Afranio*, I’ idillio %o. d’ Apulejo, *ove ft dice, che

Clio gejia canens tranjaBis tempora reddit v '
e la teftimonianza finalmente del dotto Scpliafte d’ Apollonio , che dice la ftoria 

Jnvenzione di Clio (/ )  *
Tom.I. I Una

E£iTA'

{'a) Efiodo ‘feogofi. verf.77. -■
KA«fti T , ’EvTifTTfi n , ©aMct « ,  r e ,

r’ , re j IIoAVjitwa t ,  Ov̂ a,v'm r e ,
XttAA/05T»t ■& .
Clio, Euterpe, raUa, Melpomene,
1'erpsicore , Erato, Poltnnia , Urdnid, eCall(<fe.

(b.) Pitture Ercolano Tom.ll. Tav. il. c fcgg. finp alia IX.
(c )  Ivi Tav.'lx.
•{d) Petronio Afrariio Elogj delle Mi^ei

Clio fa ecla  retro memorat fermone f i lu to .,
(? ) Pitture'd'Ercolano Tom. ll. Tav. 11.
(y )  Scoliafte d’Apollonio, Argon, lib .n l, v*i. E' qui da notaffi“, 

che quantuiiquc i monumenti, e gli fcr itto ri antichi fieno abbaftan- 
za chiari per poter diftinguere gl’ impieghi di ciafouna Mufa , pure 
come in tutti i foggetti mitologici v’ c della varieta , fpecialmentcj 
preflb gli autori. Cosi Plutarco ; c Diodoro di Sicilia danpo a Clio 
propriainente gli elogj anche iii verfo [  Diodoro lib. IV. 7 . ,  Plutarco 
Sympof. il. 3. 3 Efifte inoltrc un epigranima Antologia lib.I. cap.67. 
num.15., dove fi danno a ciafcuna Mula i fuoi dipartimenti aflai di- 
verfamentc tlalle opinioni piii feguite ; credo pero opportuno di ri- 
ferirlo:

K̂ AAiott# iv̂ ey *
KAaw , xRAAip̂ ô » lU&dftie p.eMtiJ'ia ’

,  r^ttyaola '̂sAwaxea * 
MsAiro/itfW) /SdftSiTnv
Ten'̂ l.ip̂ ofii jfflfUosa reofev hiXdi •
"TfiVHg ddavaray ’EgjtTffl woXvrifyreae et/fs • 

XleXvpvia. n-mtroifog Sufev ' 
'A^paym yrdtraie IloAujitwa d'amv ditJ'cug •

- Owgstvla eroAoy lupe i(^ agjtwwv asp&ir.
iVfe 0(*A«a fUy r e , if-3's* Kedvoc.

A ’’edntar degli Eroi Calliope tnfegna,
Clio, trovd della cetra i l fuon eanoro , 
Eut'erpe /’ ecbeggianti v o c l tragiche f 
' A . Melpomene il bdrbito dobbiamo ,
A 'terficore. il fuon de Jlautl indujlri, . 
Erato inventb g t  inni a i fom m l D ei, - 
“trovb  Polinnia delle danze t  vezz i , 
Sapiente Mufa , - e I  armania del can to. . 
Urania fegnb l l  globo ,  e  g l i  a jlri in c ie lo} 
Talia i  tomki fch e rz l, e i  bei cojlumi, -

V cpi'.
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Una proya dGirampiego- di.quefta Mufa e il fuo name medefimo : Diodo- 

ro , e’ P lutarcpche le. aitribuifcono-gJi elogj,, e la poesla eroica , lo derivan 
da •, che dicono. hgnificar. gloria e lode. (^) . Non v’ ha dubbio, che non tro- 
vifi Ja parola in q^efto e che cbjnyenga pure alia ftoria, che ranimen-
ta i fafli de’.tempi' pafTati,;$d e la',dejpolitaria,.dellG grandi azioni. Ma il fenfo piu 
anticb.i e pim gci^uino. della voce ih-che e preladvamente adoperata daOmero,

quello d’ elprinie'r'e piuttofio che? gloria , lama, loltanto , e rinomanza (^) . A me- 
raviglia pdtra dunque dirii Clio Ja Mufa della fama ; poiche elTa la regiftra in ifcritto, 
e la rehde durevole', e 'perche ancora trafmene alla ’memoria de’ pofteri tutte indiftinta- 
mente le rnemprabili azioni ,' o heno elTe ripiitate degne di Jodebvvero di bialimo.
.. / Il lallQ̂  fU' cpi fiede' la • Mula piio hmboleggiare-1̂  ̂ del ParnalTo , o

deir Elicona fa fovyenire il nome. di NinFe che da- Virgilio' alle Mufe ( c ) .
Il fuo vellire'conlilte in una tonaca'coh mezze maniche’flrette , e, allacciate. con 
diverli; clavr, o bottoncini, chianiata -̂dagli’ antichi ■xjt̂ v tunica axillaris {jT) ,
e in iina fepfavVefle, che- le- li .avvolge- intornp d^ mezzo in giii ? Meritano olTer- 
vazione le fcarpe, phe non fon.' latte a fandali , .comb quelle, della maggior parte 
delle* flame - mitQlogiche<;.. ma fembran di cuojo.y ’che ddprofio il *piedcpe moftra- 
Uo ' allacciatura: Simili. calcei; detti da’ Latini dlmaê {̂e) pefche &rfe apparivano fenza 
la.cci erati anche proprie “delle perfone teatrali, ' ed'-e ten noto quanta parte. avelTer 
le'Mufe ;rKglL fpettacoli; Non -mi' trattengo fullf allbro , che* le •circonda i capelli 
t  perthe. mtti ; rarihp pgine convenga ‘a quefie Dee la pianta facra ad Apollo, 
e perchb la-refla-antica. bensUve probabilmente d^una Mula , non. e la propria di 
quefla flatua ,'Che ne fu-trdvata mancante. . , ’ ,
. • - M  olferyaziohe il vpMme , ’che ha in fe.no. Quellq che vi rimane d’ an- 
tico: b baflante a ; dimbflrare' non effere',di- ♦ merhbrana., ma' di papiro  ̂ tanto compa- 
fifce*/arrendevole .helle pieghe. ;..‘̂ e mancante .d’ elafficita V. In- fu quefta pianta 
la .m^eria piu- comune de- volumi ancofa pfelTo iGmcfi dacbheja refer, nota le con- 
quifle'd' AlelTandro  ̂ pniha flpecialmente, che la -gelpsla di .Tplommeo Filadelfo , 
negahdone - I', eflraziqiie 'dalf Egltto , laceffe fnventare; ‘nella bibrioteca di^Pergamo 
le'carte' pecore ,.;dette percib fergamem Se quefle ftatpe delle Mule folfer copie

“ di

n  epigVamraj pero , che. fp fiegire •imine(Jjatamentc <fon\ticne nell'afTc- 
gnape la ftqria'^ CHo> e aggmnge. fbltantq’ la'divinazlone : ;A«?pw!»ejitofs qolSoi-a

iCAfia./icti'Tiunli'tts M a i r a .m  -
, D(U(i div/ni:^‘on e, :e;-'deud. Jioria  

. lo  Jon la_ Mqfa Giro i 'la voee  ̂J o  fpk^» '
- PreJJb. t-lw u ri'd i Febd y e. Ta co rtin a . 

fe' ahcora'da'rifletterfi, iche-f poet.i hanho foyqnt'e ufato abufiyamen-* 
te j nomi delle Nlufe una ■ per 1’ altra; nelld’ loro', inv.orazioni',' come 
piu fi confacevaiio'at'fuon©  ̂e, dlla.raifufa dU vcrfo*,. /  '

. . Diddoro. XV. 7 . SlutStcO S^mpoJ il. ^ . ' •
(i») Omcro T/.B y. 4.86._,‘ N y Odiffea VI y ;4 6 'i.,"P  v. i j y .

;■ E' Botabile Tra .gli aim il primi? efcmpiQ': . ' , ‘
. .  'Hj-tfis ĉ  ̂ hili Tl' itPftiV ,  .

■ . - .. Ma Jioi J d  la fam a udiamoy !
'Nddalcupa cofd fappiam  p er ju ed u ta y

•che Virgilio ha tr^dotto viCS Fnelde vir>y.46i!
^A d no's .v ix  tenuis fama'e perlabitur 'aura . • ~

■Aggiuii^afi, che; il fignificato , di fama’cor^iene a quafi tiu.ti, gli altri 
■ luoghi. d’ Opiero, dove fi fuole -inteader per lodev Falgenzio nel lib.I. 
■Mythologkon da al nOmc di Clip- quefta ftefla fetirpoldgia .

j[f) Virgil. eclogavif. y^2If,'Vedafi iyiServio. , ;
' ( d  ) Efichio V. ftap(^aXby. Vedafi tl Mazocchi Idhul. H eradeenf. pag. 199. 

ft.[42,] V • • * ;  ■■ ' _ ;
(e), Che r  aluta foflje una.fcarpa di fottn.cuojd i'Chie ccpriya il piedc 

e chiaro e dalla vhc& alutay prefa, da’ Latini fovetiie in fignificato d’ un 
cuo'jo molle *e fOttile , come rie’ Leflici p e'da quel yerfo d’ Oyidift:

' -Pes malus in n ivea  fem per ea elftu r aluta 
E’' etliftologia Grjeca tratta dall’ a privatijjo , e dal verbale Auros da Auw 

' fdfigUer'e , vien confefmata.da’ thonumenti antichi, ne’ qu'ali apparifcono 
iimili fcarpe fempre .fenza lacci: non la trovo pe.ro in neflun Leificografo. 

( . f f  Ptinio xni.'ai.,.-  ̂ . ' '
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di quelle celebri di Filifco , che abbellivano i portici d’ Ottavia ; quefto volume 
potrebbe fervire d’ una congettiara . per fiffare Teta incerta di quell’ artefice , e crê  
dcrlo pofteriore ad Aleflandro , e antejiore ad Attalo.

Non pofTo tralafciare un bel monumento appartenente a Glia diflbtterrato frallc 
mine di Caftro-Novo ful lido del mar Tirreno in vicinanza di Civitavecchia. E'queflo 
un termine , o erma ■'mancante del capo, colla ifcrizionc Latina:'

IVNONI . HISTORIA-E 

T E L E P H V S  . ET . P R I S C V S  . DD

cioe : lunom hi ft or me Tekphus Vrifcus dedicavere. ~
Che gli antichi chiamafTer Giunoni i Genj femminili e abbaftanza. .echo fragli an- 
tiquarj. Anzi ne’ monumentl fe-ne incontra qualche rara immagine , come preffo 
il Winckelmann (h) . Cio , che veramente b fingolare , e il veder la Mufa della 
Eoria , che altro non e che.il Genio , o la Divinita tutelare di elTa (c) onor'ata 
lotto quello nonle. Telelb, e Prifeo eran Ibrfe due Sdlifli ifloriofili , che erelTero 
queEo monumento a Glio  ̂ Muki del genere - lor-pediletto . • ^

Mi refta finalmente a notare , che la Mula Glio nel celebre monumento 
deir Apoteoli d’ Omero e , a mid.credere , la feconda figura nel piano fuperiore 
del baEorilievo, diflinta dal volqme che ha nella manca , 'e che fi vede in . piedi 
prelTo a Calliope, che ha 1 pugillari . La Storia nel piano piii balTo u'n'atto di facrifi- 
care, ha un limile diftintivQ. DilTento in tib  dallo Schotj:(</) , che. d̂  queft(? nome 
alia Mufa colla lira del piano' di mezzo . Cost nel farcofago del Campidoglio* fara Clio 
la prima Mula che 'ha il volume., piuttofto che la lettinia, che ha la cena . Cost pari-, 
mente in quella della villa Mattel (e), fara piii yerilimilmente Clio la Mufa col volume fcol- 
pita in una delle fiancate, che quella della cetra ch’ e la prima fulla faCciata . Stimo a pro- 
pofito rammentare quefti mohumenti delle Mufe, che-lono i piu cogniti , perche'ne refti- 
no fempre piu confer mat!, e cpftanti gli tifficj, gli attributi, e le rapprefentaziOni

DEITA.’

T A V O L A XVIIL
EUTMRPBo

Uefta graziola 1 tatua. rapprefenta certamente una delle Mufe Il falTo ove fiedc, 
come la precedente , e uti argomeUto per crederla o unaNinla ,.o:una Mufa,. 

e la*^ecenza del vefliniento ci determina a quefta feconda opinione, giacche di rado 
Torn! I  ̂ le Nin-

(а) PHnio xxxvi. 4. io.
(б ) M ommentlmH chtineditt n .2 0 f . , il <juale peraltro, chiama Genio 

fetnminile una mezza figura, clr’e evidentemente ijiafchilc, come appafi- 
fee aticora dal rame ch’e nejla Raccelta diftatue del Cavaceppl To.i. Tav.xL.

( f ) Le Mufe foho le antichifllrae Delta prefidi .delle arti, e delle 
difeipline , anzi, .come oflervano gli efpofito^i dfelle .antichin Erco- 
lanefi, fecondo la varia divifipne delle facoltr fu anCor variato il lor 
numero [ Pitt, d  Ercol. Tom. il. Tavl il. ]" Perci6 Fedrcf chiama il coro' 
delle Mufe artfum chorum. Non e cofa duqque.da forprendere, che in 
quefto marmo fi rammenti 1a Delta tutelare della Storia, come fembro 
ad un anonimo i\c\)i Antologia Romma u m a  <780. , U*qualo

dnbitava ancora , che historiae potelTe eflere il nome proprio di una 
donna.  Le note DD ,  la fi leggonb p . D. ,  per eflerJa prima latera 
alquanto corrqfa nel marmo -

Ŝ d) S chott Homeriede Apotbefeos nov» explanatio cap.4. L’ erudito au* 
tore confefla ,; che meglio avrebbe potuto illuftrare  ̂ e diftinguerc 
quefte immagini delle ^lufe, fe avefle 'ayuto: fotto- gli occhj I’ origina- 
l e . Le diligenti olTerraztoniche ho. fatte ful marmo , (ono  appunto. 
la cagione delle nuovc opinion!, che -propongo fu quefte figure .

‘ ( e )  M omm ikdttbaeior. Tom. III. e xviii.
( * )  A l t a p a l m i  f e t t e ,  e  o n c e  2. ,  f e n z a  p i a n t a t o p a l m i  y .m en o  a . o n c e .  

■ 'E ra  q u e f t a  g i.a  n e l  p a l a z z o  G i t r n c t t i ' o r a  L l n c e l l o t t i , a l I a  f t r a d a  ici^Coront^i^
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L'EITA'

TleNinfe in altra guifa neir antico s incontrano che feminude (a). Le mani fono an- 
tiche; Ja deftra appoggiata alia rupe , non ha foftenuta mai verun fimbolo ; non 
cosi la finiflra, che per altro non pqteva altra cofa reggere per la fua dilpofizione, 
che una bacchetta , • o una tibia, La prima T avrebbe dimoftrata Urania , la leconda 
che \  e ftata fupplita la diftingue per Euterpe , Mufa che ha Ipscialmente lortito 
il fuono de’ flauti. Di Emil officio, come tutio proprio d’ Euterpe, fa fede T antico 
Scoliafte" dell’ Antologia, che ha dox̂ s QP) , e T epigramma antico fulle Mufe
con queffi verfi (c) *• .

’ E y T s p 'T T M  l o v d x s a a i  7ro7\.VT§nTot(Ti A / y q V f i f ,

T iv s v j ix  (To(pfi'^ -ox sT riyov (x.s'Kaa.c.

Infonde. Euterpe alle for ate c a fine 
, 11 fiato , -ch'd forier di 'melodia .

E confentono ai Greci i Latini, Orazio , Aufonio, Petronio A f r a n i o : quantun- 
que lo Scoliaflc d’ Apollonio le attribuifca le Matematiche  ̂ e "Plutarco la contem- 
plazione delle -verita fiEche. . ‘ .

Non pero a cafo fe le e dato piuttoEo X  attributo .d’ Euterpe , che quello 
d’Urania , poiche nell’ abito di quefla ,Mufa v’ e qiialche cofa ove ion dare una 
maggior probabilita pel foggetto prefcelto, oltre il non effervi veffigio veruno del 
globo , principale ■ diffintivo d’ Urania , a cui: corrilponde il radio, o bacchetta, che 
fuble fvere in mano p̂er additarne i fegfti / La .Miifa rapprefentata in quefto bel 
n*iarmo e ornata d’ una gemma full’ orlo fuperiore della tunica in mezzo'al petto. 
Simili or‘namenti/fon piii. proprj.d’ una Mufa teatrale qual’ eia Euterpe’,' che della fe- 
vera Urania tutta fiffa nelle offervazioni aftronomiche\ In fafti, che il fuono de’ flauti 

, fbffe infeparabile dagli Ipettacoli, ci viene atteflato dai claffici, e puo baflarne per 
tiitta prova 1’ ifcrizione. delle Cominedie di Terenzio in mojti antichi tefti , • che hanno: 
ABa tihiis dextris  ̂ \ieljimflris i paribus ^el. imparihus:

Quindi e , ĉhe nel farcofago Capitolino Euterpe coi flauti e, fapprefentata veftita 
d’.un abito flmile a quello delle due Mufe teatrali,della Tragedia , e della Lira . Il ge- 
nio ch’ ebber gli antichi. per fimili.flrumenti fl comprende*dalr ulo tanto eflefo , che nq 
facevano, adoperandolo oltre il teatro , nelle nozze , ne’ facrificj., ne’ iunerali  ̂ e fin nella 
guerra (/)-. Gli appropriarono percio ad Euterpe , il cui' nome .fignifica, dilettewJe.

Come.nelle pitture Efcoianefi delle Mufe , cost anche fralie Ibro-flame,Tibur- 
tine manc'ava Euterpe, vi fi. e percio foftituita la prcfenteofferta alia, Santita di No-

flro
(,*) Chfe ie Ninfc fi rapprefentino. feminude nell? antichita e noto 

a chi in fimili cofe c verfiito. Bafii per ogni prova- il Celebre bafib  ̂
rilievo Adattejano ,* bra hel nofiro Mufco , riportato alia Tav. till. 
Monum. MatthaeiorumToxa.iil.^  ove poflbn vederfi 1’ eruditiflime anno- 
tazioni. ^oho anche feminude leNinfe ircl bafTbrilievo riportato nclla 
Tav-XXXI. dello fteifo Tomo ; e in mbltiffiini,.che rapprefentano I’ edu- 
cazione di Bacco, Ghe le Mufe all’ incontro fempre fi-oflervino con 
decenza veftite e a meraviglia provato iaella.n.2. Tav.xx. del Tom.v. 
delle Pifture /  Prcoldno. . . , ' . '  '

(^h) Lo Scoliafte dell’ Antologia lib, j.. cp. ? i.
( 0  Antliolog. lib. I. cap-. 6 ji  ep--2 z. *■ ' ,

(</) -Cost -leggo, in -Vecc di. iisAjaytts come trovo ftampato . Sotpli 
psAaa e lo ftelfo’ che'su/isAaa 3 coficerto armonta, m eloSa. L’ epiteto 
(foifiii i fa gg ia  ’̂fa fien te  , che, ff attribuifce ahcora alle api ftiXiKs-eug,  
pab aver data ofcafione all’.errore. La lezione volgata non pub aver 
fenfo alcuno plaufibile. • .  ̂ ’

(e) Orazio lib.-,I.'od. 1 ,3 Petronio Afranio epigr. fu lle Mufe , Aufonio 
idill. 2 0.3 Schol. ad Apollon. Argou. lib.III. v . i . , Plutarco fymp.ix. 14.

< _ 'Duldloqtios calarrios sEuterpe' fa ttbu s u r g e t .; - 
Abbiamo in Aufonio 3 ed in Afranio:
' , Euterpe geminis loquitur'CaEia. tibia u en tis.

(/)•  Bulenger. Thedtro lib. iL
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firo Signore felicemente regnante dal Signor Principe D. Luigi Lancellotti Marchefe 
di Lauro. Si e quefta ammirata lungo tempo per le fcale del fuo palazzo a' Coro-* 
nari infieme cxan un altra perfettamente fimile che v’ e rimafta {a) . Quefte replî  
che fervono lempreppiu ad avvalorare il fofpetto , che folTer copie d’ infigni origi- 
nali, e forfe delle lodate Mule di Filifco ; al qual propohto giova riflettere , che 
nello fleflb palazzo E conferva una Polinnia del tutto Emile alia noftra, mancante 
pero del capo, e che nell’ altro palazzo a Velletri era la .Eatua d’ Urania, che ora 
compifce il numero delle noflre Mufe : onde puo nafcere il folpetto  ̂ che Eeno flatei 
trovate inEeme, .e che formaffero* anticamente tutta una collezione-.

M i reEa a foggiungere, che nef baEbrilieva delf ApoteoE d’ Omero Eî terpc 
e quella Mufa che' regge collar deflra due flauti , preE dal Kirchero per Eaccole , 
ed e nel piano fuperiore .(^) . Il Cupero,. e’ lo Schott la ravvifan per tale : quello 
foltanto che rilevo dalla oEervazione del marmo E e , che la cetra pofata in terra 
reEa preEo di quefta Mufa , e non e come nelle copie in rame vicina piuttofto 
air altra danzante. In do quefto Greco monumento diffenfce dagli fcrittori che ci 
rimangono. Nel farcoiago della villa Mattel Euterpe e. nel mezzo, ed ha il follto 
diEinnvo delle tibie , al* quale la riconofcono lo Sponio , e gli altri elpoEtori di 
quel monumento (c).

PEJTAV

T A V  O L A  X I X
TALVA

L  a  Mufa della Commedia ficilmente fi ravvifa in qucEa leggiadra figiira dalla 
mafchera comica e caricata principalmente (fi?) , come, dal baEon paEorale» 

e dalla corona d" edera,, di cui ha Eegiata la chioma.' QueEa corona e facra a Bacco 
Delta tutelare degli ipettacoli teatrali (^) , e conviene percio alia fagace Talia inven- 
trice di quel ramo dell’ arte fcenica, che fe non e il pii-i utile , e di ficuro il’ piii 
generalmente guEato.

Ko)//./jiov |ygs ©ctXffct (iio v r e  wSfct: jisW,

'Talia L comici fcherzi  ̂ e i hei cojlumi,
Tom.l K. abbia-

( а )  Ficoroni Roma modema lib.il. cap. 7.
( б )  Simili tibie.fi vedono iniTiano alMarfia che atnmacftraOlimpo, 

nelle Pitture d’ Ercolano Tom6 I.
(ff) Monum. Mdttbaeiorum T om .u l. Tav.xvil. e XVIII.
0  Alta palmi fette e mezzo, fcnzaplinto palmi f e i , etrequarti . 

Fu trovata nel territorio di Tivoli allaPianella diCaflio, e acquiftata 
infieme colie altre dal Comraiflario delle Antichita per ordiae di No- 
ftro Signore felicemente regnante. . .

i d )  Le mafchere comiche fi diftinguono aflai bene dalle 'tragiche 
SI per gli ornamenti della chioma , si per la diverfita de’Jineamcnti,, 
che nelle feconde fono maeftofi ed, croici, nelle prime caricati e ri- 
dicoli. Polluce al lib. IV. cap. 19. defcrive minutameiite le mafchere 
d’ ambedue i detti gencri, e unaVe ne ha fralle comiche per fiftrio- 
n e , che rapprefentava qnclla parte di fervo, che diccafi nel Greco,

teatro 'Ĥ spwv Hegemon ̂  condottiero , affatto Confimilc a quella del no- 
ftro marmo. Eccone la defcrizione: o'cTe 'Hysiidv ■&(̂ a,To>y azrei'̂ fw
Tfiycov yrvpfdv'f dynTSTaxs efl'Tots o<p̂ t/s ,  mrdyet to ^mcvmv . id Egemone^ 
fe r v o  ha un giro di capelli rojji, lira in fu  le c ig lia , e contrae in mezza 
il fopracciglio.

( e )’ La corona d’ edera ben conviene a Talia e perche Bacco e il Dio 
tutelare de’,divertimenti fcenici come prova il Bulenger. de Theatr. 
Iib.I. cap. 6. , e perched principj della commedia fi traggono dalle al- 
legrie della vendemmia ugualmente che quelli della tragedia. Orazio 
lib.II. ep.2., Ateneo lih.ll.-Deipnofiiph. pag.40., Donat. Proleg. in Terent. 

-Forfe 'percio r edera divennc ,1a propria corona de’ poeti, onde Orazio 
li.b.I. od.i. chiama f  edere doBarum praemia frontium '̂  e Giovenalta 
fat. VII. nomina f  edera per fignificare la riputazione di poeta s 

Ut dignus venias hederis, & imagine macra -.
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DEITA'
abbiamo in un epigram ma < dell’ AntoJogia ; e in un altro ^  parlare in quefli ter
mini la ftefla Mufa:

Ku3[iiv.ov afKpisTTca 0 ctx/n fieXos, ŝ yct Xs (pcajm 
ocrioov ûfieXtj(u (piXoytpoTciKoKUv cî upoo.

lo de’ comici mmeri maeHra
Son la Mufa TaDa, che dalle fcene
FeU/ve il i)lzio uman fcherzando pungo {a) .

II baftonc ricurvo e proprio degli attori antichi, e pin conviene a T a lk , ch' e an- 
cdra prefidente agli ‘fludj campeftri, e all’ agricoltura (^ ). II luo nome-, chc vuol 
dir Florida , e-adattato al fuo doppio uffizio.. Si a’ piaceri, e a diyertknenti, che fono 
i fiori, di cui fi Iparge il difaflrofo fentiero della vita , si alia cura de’ vegetabili, 
de’ quali e ftrettamente proprio il fiorire. E’ percio la Divinita ancora della poesia 
paftorale, e georgica, alle quali puo alludere la fua verga ( c ) . Siccome pero la corn- 
media e il fuo pill rinomato efercizio , cosi il fuo piii diftinto attributo e la mafche- 
ra comica , dalla quale fi riconofce nel larcoiago Mattejano (^ ) . Quefli flefli attri- 
buti la caratterizzano nellc Pitture d’ Ercolano ugualmente, che nel bdato bafforilie- 
vo Capitolino , dove anzi e abbigliata d’ un manto, che dall’ omero finiftro le Icende 
lotto, al deflro nella flefla guifa, die in quelle antiche pitture . I calzari che ha 
ai piedi in quel monumento fon ben diverfi da’coturni tragici .(^) , de’ qiiali nello fleflb 
fnarmo e calzata Melpomene quantunque la poca efattezza del difegno di queflo in- 
figne farcofago abbia data occafione d’ equivoco al dotto illuflratore de* ballirilievi Ca- 
pitolini. Nel nobil marmo dell’ Apoteofi d’ Omero nelTuna Mufa ha la malchera, 
e Talk altra non puo effere lennon la terza Mufa del piano liiperiore , che ha 
la cetra nella finiftra , e fla coJla deftra in atto di geftire , e di recitare (/ ) .  Quefto 
gcfto fimile a mold delle iigure comicho, che fono- nelle miniature del Terenzio 
Vaticano (g-) allude alia com media , come la cetra all’ allegria de' conviti, i quali 
avevano preflq i Greci lo fteflo nome colla noftra Miik , e che percio dovettero 
eflerle facri ( ^ ) . E’ veftitâ  d’ una tonaca colie maniche fino a mezzo braccio ftrette 
con borchie , fralle quali le due prime , che reftan fugli omeri, fon piu grand!. Ha 
una Ibprayvefta bizzarramente involta, i fandali a piedi , e il timpano moderno nella 
finiftra , iftrumento che allude ,.come redera ,,alla origine Bacchica degli fpettacoli tea- 
trali. E’ flato queflo liipplito full’ indizio d’ un vefligio circolare , che altro non poteva 
indicare che un timpano appunto , o un troco, o altro fimile iftrumento rotondo.

TAVO-
{a) Anthohg. lib.I. cap.(Sy,, Aufonio idyll.20:

' 'Qomica lafcivo gauddt fsrmone Thalia •, • •
Petronio Afranio ep. delle Mufe:

V<ipe ‘thalia cluens focclt.D ta comka gaudet 
Le Pitture d’Ercolano hanno ©aA«a K'fflfiuc/'w,

( i )  Gli efpofitori delle Pitture d’ Ercolano han proyato, che il ba- 
jftonc-ricurvo e proprio degli attori teatrali nellanot.7. Tav.uLTom;iI. 
delle Pitture .V'lata.rco Symp. IX, 14. j lo Scoliafte d’Apollon. ill. v. t., 
e lo Scoliafte dell’ Antologia attribuifcono a Talia c  yiafiyiimt
1’ arte della colcivazione delle piantCi'C gencralmcnte 1’agricoltura ; 

( f )  A quefto pub alludere il verfo diVirgilio ccl.io:
Nqflrit nec erubuzt habit are ‘J%alla

_(,d) Monum. Matth. Tav.xvi. E' la qitarta figura della facciara.
( e ) I cotufni erano di due fpecic , altri i venatorj, de’ quali Virgilio 

I. V.130., ed iviServio, dctti da Pollucc raxavd baj/t.̂  altri i tra
gici con un’ alta fola fatta di fovero, che ingrandivano la perfona.
- i f )  Ne’rami pubblicati la cetra non ben fi diftingue, fi diftingue perb 

nel marmo, ed e ftata ofiervara dallo Schott, che tion la ravvifa per Talia.
_(^), Vedanfi le figure dtVi Andria atto iI. fcena i. 0 5 . ,  atto liL 

fc .4 ., atto IV. f c .i . ,e  in parecchie altrc figure delle altre Commedie.’ 
i b )  I banchctti pubblicl.c feftivi diccanfi in Greco <S>a\'A(ui. La cetra 

poi .era 1’ ordinario accompagnamento de’ gran, conviti. Plutarco Symp. 
VII. 8 ., Bulenger. Theatr, lib. ll. cap.30. 0 3 6 . ,  Furnuto de m t. Dear, 
,pag. 15 7. ed. Gale, derive da’ conviti appunto il nome di Talia.
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T A V O L A XX.
MELPOMENE  «

Uefla belk 'ftatiia cti Melpomene ci manifeffa primo' Iguardo la Ivlufa 
^ della Tragedia. La niafchera tragica, anzi Erculea , che ha nella deftra , la bel- 

lezza del voltb nobilmente auftera, la fronte ingombra di capelli , fronte comae 
torua ( )̂ , la corona Bacchica di pampini e grappoli , la pofitura. eroica d’ appoggiare 
fopra d’ iin faflo il pie finidro fono altrettanti diflintivi del genere di poesia, a cui 
fingolarmente prefiede. In fatti nulla di piu proprio che la mafchera d’Ercole per 
denotar la Tragedia , la cui clava fuol effere il fuo hmbolo *il piu comnne nella 
maggior parte, de monumenti (^) . Qiii pero e da ofTervarfiche la capigliera di 
quefta mafchera , detta da Greci oy%Q<;, da Latini fuperjicies (r) , .e coperta dalla pelle 
di leone , che , fecondo Polluce , fofmava una parte dell’ apparato trag'co . 
Sembra , che i fimboli di quefto eroe-heno had prefcelti per adombrar la Trage
dia, perch6  fi comprendeffe qual genere di perfonaggi , e d’ azioni formalTe il luo 
piu opportune argomento. Le chiome fparfe rapprefentano la fiia trihezza , affetto 
feguaCe della compaffione, e del terrore , che fono i due poli dell’ arte tragica, 
onde^Aufonio rilevo Ja meftizia come caratteriftica della Tragedia in quel verfo: 

Melpomene tragko exclfimat maefta hoatu (.̂ ') •
La corona Bacchica rammenta la prima origine della Tragedia , giacche le veil- 
demmie videro nafeere in queho fpettacolo una delle invenzioni piii nobili dello 
fpirito iimano , e i aiftici fiirono i primi attori, che la recitarono 

. . i . . . perunBi faecihus ora (^f) .
li fub Home fteffo che vale canto del capro y mohra ,  che fimili divertimend
non erano, fennon una fequela del facrificio, che faceah al Nume inventore del vino 
di quefto quadrupede danneggiator delle viti. Percio la feena fu attribuita a Bacco , 
ed egli hello per la fua fovrintendenza alia Tragedia fu venerato in Atene col ti- 
tolo di Melpomeno (g ) . Non/a cafo ho annoverato fra i diftintivi della Tragedia 
anche la poiitura di quefta Mula , poiche con fomma giuftezza avea riflettuto 
il Senator Bonarrpti, uno de’ primi luminari delf Andquaria , effer flata ufata dagli 
antichi artefici nelle immagini degli Eroi {h)\  agli efempj che adduce pub aggiun- 
gerfi la bella hatua Capitolina, che non dovrebbe percio riguardarfi come quella 
d’ un femplice Pancraziafte (/ )-.

Tom.I. K. i  Che

DEITA'

(*) Aka palini.otto meno dae once fcnza il plinto palmi fette 
mezzo ; fu trovata, e acquiftata come la precedence .
(<») Ovid. Amor, lib.ril. e l.i. v -n : ' ^

Venit & ingenti ’vioknta l^ragoedia pajfu 
Pronte comae torua , palla iaetbat humi,

( 6 )  Cosi nelle medaglie della famiglia Pomponia, e nelle Pitture^ 
''Ercolatio Tom. ll. Tav. IV. n. 7.

(f^Polluce IV. 133 ., ed ivi il Klihnio.
( d )  Pollute IV. 117. Siccome quefta pelle leonina e folamente ac- 

cennata fulla mafchera’ , fembra a4 alcuni una pelle di cinghiak,

effendo cofa fimilmente anch’ efla conveniente ad Ercolc.
{e) Aafonio Idyll. XK.
( / )  Vofs. InJHt. Poet. il. n. i i .  e 12. , Diodoro lib. iv. , Orazio 

Art. Poet. y .  i z j .
i g )  Gellio No6t.-Att, xx. 3 ., Paufania Attic, lib. I. c.2. Aiovuj'sv d'l 

fSrov xttAairt hoy<o roiadi l(p’ ’AyroAAwv* Ma-
trayirm . Cbiamano queflo Bacco Melpomeno per una ragione fim'ile a quella, 
onde ApolUne i  detto Mufagete .

(.h) Bonarroti Ojjervazioni fopra alcuni medaglioni Pref. pag.V IlI.
( / )  Mufeo Capitolim Tom. iiL Tav.Lxi.
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EE.ITA*

w ■ ■ .
Che ̂ Melpomene fia la Mufa della Tragedia T ho finora kippoflo come indu- 

bitato-, e in fatii fono d’ accordo fu di cio la maggior parte degli antichi (^) . 
Pure lo Scoliafle d’ Apollonio , e'quello dell’ Antologia le .attribuilcono J’ ode. (^) , 
e il piu volte lodato epigrarnma da la Tragedia ad Euterpe , a Melpomene il Barbito.- 
L ’ etimologia del fuo nonie , che vabQ//^^ , e flata'forfe il principio d’ afcn*verle ■ 
la poesia cantabile delle odi , quando conviene vie maggiormente alia mulica' ulata 
dagli antichi nel teatro tragicd, la quale , quando non ci fotfe rammentata dagli fcrit- 
tori, potremmo pure argomentare dai metri llelfi-^de’ drammi* Qreĉ  L’ abito .di 
quefta Mufa e una tonaca talare a lunghe maniche, con fopra un peplo, o tonaca 
piu corta, e di piu il lirma teatrale bi'zzarramente aggruppato. Il pugnale cEe ha 
nella manca , benche moderno , non 6  polio a capriccio. Qltre T elTer cost rap- 
prefentata Melpomene in varie antiche immagini, le ne vede un’ orma in una limile 
llatLia Eammentata, gia in villa Madama , ora nel palazzo Farnefe alia Lungara, 
la qual replica ferve a provare lempreppiu la celebrita degli originali di quelle llatue 
delle Mufe. La noEra era in antico Bata rillaurata , e 1  rillauratore avea cangiato 
la fpada in una clava, di cui rimanevano le veBigia in alcuni perm, rugginqli ri- 
portati ful braccio manco : ora 1’ e Bato ripoBo nella liniBira il piii antico £io fin> 
bolo . E’ calzata non di coturno, ma d’ una femplice aluta , calzare gia da noi 
in altre Batue delle Mufe oBervato (c) .

Per continuare nell’ intraprefo metodo di diflinguere ne’ piu celebri rrtbnumenti 
ciafcuna Mufa diro , che neli’ Apoteoli d’ Omero Melpomene e la ligura muliebre 
velata la piii vicina a Giove a cui rivolge il volto ; la contraflegna il coturno altiBimo 
che porta al piede , com’ e chiaro nel marmo , e il velo che le coprc la teBa, come 
nella BeBa fcultura e fapprefentata la Tragedia nel piano piu baffo della compofizione, 
dov’ e r epigrafe Greca TPArOAiA , Tragedia. Lo Schott 1’ avea creduta Polinnia , 
il CuperoCalliope, oMnemofine madre delle Mufe. Il non elprimerB nel rame il co
turno non avea data occafione a queBi eruditi di poter giungerc alia vera idea dell’ arte- 
fice, a cui noil potea condurre che la diligente oBervazione del marmo orig inale ,

Graziola, e bizzarra oltremodo e la Melpomene del farcofego Capitolino ; ha 
la mafehera tragica alzata dal volto, che le lerve come di ciiffia  ̂ e d’ ofnamento 
del capo, ed altiBimi coturni allepiante (df) . Quello che piii fa al noflro propofito e 
che appoggia il piede Ibvra d’ un laBb nella BeBa guife della noBra Batua , lo che feiri-. 
pre piu ci aBIcura , ehe I’ artefice non ha ufato di queBa lituazione fenza miBero. >

' - ' Nel
(<?) Petronio Afranio TSlog\ delte Mufe •.

Melpomene reborns tretgids fe t v e je l t  iambis.
Anfonio Idyll, citato , Ic piu volte lodate Pitture d’ Ercolano hanno : 
MEAnOMENH IV PSQ A imM 4pom ene’tmgoediam  ,

{6 )  Lo Scoltaftc d’ Apollonio Argon, ill. v .t -5 eloScoliafte dell’An- 
tologia lib. I. cap. 67. epigram.‘'Oiraf Mva-of i f j  ofat. .

(c ) Vedafi la Clio Tav. xvil.
( d )  Il doito illnftratorc del Torao iv. tie! Mu(eb ('apitolino non aven- 

dooflervati i coturni che porta quefta Mufa a’piedi, e che fono rcal- 
mente di quelli fatti per ingrandire la ftatura de’ perfonaggi tragici, 
trafedrati perb nel rame del balforilicvo, fea fcambiata Talia con Melpo
mene . Di qijefti tali coturni cost rflevati ft dec intendcrc quel d’Orazio

Magnumque loqm ■, mtique cothumo,

' Winckelmann Monum. ant, ined. pag. 247. ha illuftrato un bel baflbrilievo 
della villaPanfilj- rapprefentante una feena tragica, dove ha olTervato, 
che il protagonilb con mafehera e  clava d’Ercole c veftito di un .abito 
a lurighe maniche con gran falcia, ed ha a' piedi i coturni, la fola-> 
dc’ quali a proporzione e alta ben quattro dita. Ha quell’ eccellente A n -  
tiquario citato a quefto propofito f  abito della Mufa tragica nel farcofago 
Capitolino, ch’d in tutto finylc : ma la fua deferizione fi riferifee all’ul
tima figura, non alia feconda del baflbrilievo : come fe ne convincera 
chiunque ,ne faccia il confronto col monumento. Anchc le mafehere 
nel marnib Capitolino fono caratteriftiche : poiche la mafehera ch’e ful 
capo di Una Mufa- e chiaramente tragica e per 1’ acconciatura de’ capelli, 
e pe’ lineamenti ; I’altra mafehera ch’ e in mano della feconda Mufa 

, e ficuramente comica, come appare dalle fue fattezze caricate,
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Nel farcofago di villa Mattel Melpomene e la feconda Mufa della facciata, 
come r acciila la mafchera tragica nella manca , e 1 ’ abito cinto di ,gran fafcia, 
di cui e adorna (<2 ) .

T A V O L A ’XXL
TERSICOREn

D u e  lono, fecbndo la piu comune oplnione , le Mufe delja poesia lirica, 
il diftintivo delle quali fuol eflere afifai attamente la cetra : una, doe, quella* 

della lirica facra ed eroica, T altra, quella ddla lirica molle e amorofa. La prima 
ihcombenza fuol darfi a Terficore, ad Erato la feconda. Quale dunque delle due 
Mufe liriche fara la noftra, • che ledendo 'come le altre fulla rupe del ParnalTo , 
veflita della tonaca a inezze maniche , coronata-d’ alloro, calzata di quel genere di 
fcarpe , che abbiam ravvifato per le antiche alute , col plettro che ha nella deftra 
'va deftando i concenti delF armoniofa fua lira? La credo Terficore, per la fimiglianza 
appunto di queflo muficale ifiromento con quello che ha la Terficore de’ begl intona- 
chi Ercolanell, dov’ e lottofcritta 1’ epigrafe’TLP̂ IXOPH AYPAN !TerJicore la lira .

A dir vero fi vede in" quefta, lira la teftuggine che ne * forma il corpo , fe—' 
condo rinyenzione di'Mercurio defcritta diffufamente nell’ inno Oraerico , e due coma 
di capi'a ne formano le braccia ;e che percib fi trovano ipeffo ap
pellate itspctra coma della cetra (c) . Tale appunto e la lira di Terficore nelle ac-. 
cennate Pitture.

Il nome di Terficore , die vale dilettante della danza , non fembra avere un 
immediato rapporto alia lirica, quando non *fi rifletta, che le canzoni liriche foro- 
no primitivamente eompofle per efler cantate in danzando particolarniente intorno 
air are de’ Numi. L ’ impronta di quefia origine fi ferba ancora ' nelle Greche can- 
zoni, e fingolarmente in quelle di Pindaro divife in flrofe , antiftrofe , ed epodo.. 
Le due prime parole; derivano’dal Greco , rpg'cpco , che allude alia maniera di
girare da defira a finifira ,, 6  da finiffcra a deftra nel condurre la danza intorno 
air altare (i/) . Si ftretta corineftione degHnni', e delle danze facre , che poi fi ac- 
compagnavano indifpenfabilmente' colla lira, hanno indotto gli antichi■ artefici Con- 
fentaneamente agli fcrittori a diftinguerla con tal fimbolo (^) . ,•

La grazia deirattitudine di quefto firhulacro lo rende pregevoliffimo , ed e 
da offervarfi, che 1’. Emo Sig. Cardinale Pallotta ne poffiede una copia antica in pic-, 
ciolo , e che fimile alia noftra era ancor quefta Mufa nella cdllezione della Regina 

Tom.L * L di

DEITA'

( а )  Monum. M atthamrum  Tbm-Jil. Tav. xvn.
(*) Alta palmi fe i , e once 7 . ,  fcnza il plinto palmi fe i, e once 2.. 

Fu trovata nell’ oliveto Sel Doctor Matthias, coint le altre : il Com- 
milTario delle Antichita 1’ ac.quiftd per ordine di Noftro Signore dal 
Sig. Domenico de Angelis. . ■

( б )  Pitture d’ Ercolano T om .it .Tav. V.
(c  ) Polluce lib. iv. 62.

(d )  Volfio P o e t . , e IbScoliafte di Pindaro a. t. a.
preroeflTo agli Olimpidnici.

( e )  Aufonio idill. XX:
rerp/ichore ajfeCtus citharis m ovet , imperat  ̂ auget,

/Petvonio AEanio Elogj, delle M ufe:■ "
Aurea 'Tcrp/tchore tot am Ijra perfomt^aetbram. ■'
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CEITA*
di Svezia (a). II rincontro di tre moniimenti e una prova della flima in cui fi ave- 
vano anticamente gli originali di quefte figure delle Mufe , ch’ erano iorfe , come 
abbiam piii vofte notato , quelle fcolpite da Filifco, e ammirate dalla antica Roma, 
e da Plinio ne’ portici di Ottavia. Queda ftatua era mancante del capo, ma quello 
che v’ e ' ftato fupplito e antico , ed e abbaflanza conveniente al foggetto.

La lira didingue Terficore nel fingolare balTorilievo dell' Apoteofi d' Gmero, 
ch’ e la prima che fiede ful fecondo piano col plettro nella deflra , e nella manca 
la cetra . Lcr Schott indotto in errore dalla ftampa ha prelo il plettro per un vo
lume', e ha appellata la Mufa col norde di Clio.

- Con tal nome e an cor diflinta la noflra Mufa dal dotto el^fitore de’ baffiri- 
lievi* Capitolini, che fi p coiitentato in cio di feguire T epigram ma di Callimaco, 
gia da noi oflervato come lontanO- dalla piii comune opinione. Noi pero dalla , lira 
che iia fuonando. la denpmineremo Terficore, avendo gia ravvilata Clio nella Mufa 
col volume da lui chiamata Calliope. E' da nptarfi quanto quefto epigram ma abbia 
confufo gli Antiquarj del riconofcere nelle figure di Terficore piuttofto la Mula Clio 
contrp la tefiimoniadza d’ Aufonip, di Petronib'Alranio , e delle Pitture d’ Ercolano. 
Cost nel farcofago'Mattejano , Terficore-% ch'e la prima .della facciata , e parimente 
defcritta per Clio, ma noi dalla’ fiia fingolare infegna , -ch’ e la lira , vi ravvifiamo 
Terficore Miila della lirica , fezianJio fecondo Pindafo , -la cui afiertiva , anche lola , 
e per ,1 ' antichitT, e pel meritd del poeta , doyrebbe fempre eflere d’ un fommo 
pefo . Nelle mdnete Romane della famiglia Pomponia fi riconofce. la tefia di 
quefia Mufa dal plettro, ch’ e nell'area del dritto , come dalla cetra nel rovefcio 
la fua fipiira.o

T A V Q L A  XXIL
ERATO

A poesia amorefa , la danza accompagnata dal fuono , le allegrie delle nozze: 
( ecco gli ufficj di Erato , fecondo la inaggior parte degli antichi, che dall’ amo- 

re ne derivarono 1’ amabil-denominazione. Ovidio non invoca altra Mufa nella fua 
Arte , afifegnandone la ragione appunto dal nome:

A'Nunc mihi Ji quando  ̂ puer \ S  ( t̂herea / favete \
' Nunc Erato : nam tu nomen amoris hahes (r) .

Apollonio nel terzo libro dove incomincia la n arraz io n ’e- degli amori di Medea, 
e Giafone chiama Erato con quefti bei verfi (<f);

' El

( a )  Maflfei Statue TaV.cxv.  ̂ ■- 
(^ ) Pindar. Oi/cT’ yXmsi

"Afyvpa&euroj 
MaA'S'axo(p(»vo< dmJ'iu.

allora t molli cantki 
Col %>olto inargentato-y

- Vedeanji da Terjicore
PoJH ad un- v i l  -mercato.

(*) Alta palmr otto , e fenza il plinto palifti fette c due terzi. Fu 
trovata,, c ;acquiftata colie precedenti.

( r) Ovidio Ari. amAnd. lib. ll.
Td) Apollon. Argonaut, lib. III. in principio.
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E/ S' ciye vu» ’Eparw Trctpoi S’ ircoro Kctj fiot hicnn 
’EvSfv mm ic I ojAkcî av»fytt76 xwctf 'lijcruv 
MnSanc w  Ipwr/ • xyu yds K.ihrpiSos' â<rav 
Êfi/xffpeĉ , dSfinrcts Ss' tso7s ueT̂BSnixtttri ŝXyas
riĉ Sev/Ktt? • Tw Kcq TO/ tVijparov avo/i dvnTTTâ .
Erato , or tu m aJjiBi, or tu mi narra, 
jyonde ,  ̂ iti qual guifa il dejfato vello 
Giajbn conduce alia fua hlco ‘ \ Amore 
Tanto in Medea potd . Vezzofa Mu fa , 

k  parti di Vemte JortiJli; ,
Induci tu le rigide fanciulk 
Ad amar , donde aveBi iI  caro nonie •

Le Pitture d' Ercolano hanno epato  •4̂aatpian  {a) , Erato la pfaltria , T arte doe 
della danza , c del fuono, come hanno a merayiglia provato i dottiflimi Ipofitori 
di que monumenti; onde Aufonio nell’ idiliio XX:

VkBra gerens Erato faltat pede carmine mltu (^ )  •
Pinalmente i due ScoliafH d’ Apollonio e dell’ Antologia , attribuilcono ad Erato 
7 tt/x.ov Gpxp(Tiv k  mzze , e k  danze . -

Quefte autorita Ion fufficienti a Ipiegare la. nofira fiaiua nella quale . E Vede 
Erato fimiliEima - a quella della Pitmra dell’ Ercolano nella Etuazione , nel movimen- 
to , e neir abito , che fta fuonando Ja cetra per dare il tempo di qualche lieta 
danza nuziale. E’ veftita conie la maggior parte delle altre Mufe d’ una tonaca 
a mezze maniche fertnata con piccole borchie' ful braccio , e con un manto che 
le fcende dagli omeri vezzofamente negletto.

Se pero quefti fludj d’ Erato baftanp a Ipiegare la maggior parte de* monumen
ti che ce la prefentano, come 1’ infigne balTorilievo Colonna , dove fi .vede dan- 
zante per le pendici deir Elicona , ravvilata ancor dallo Schott i e T a]tro della-villa 
Mattel, dov’ e la quinta o T ultima della ficciata , in attitudine pocp diverfa. dall’ Erato 
Ercolanefe e dalla- nofira (^^): non baflano pero a farcela diflinguere nel farcofago 
Capitolino, dove, una fola ha la cetra e r abbiamo full’ autorita degli antichi ap- 
pellata Terficore , '  altre fei hanno i, loro attributi che le diffinguono abbaflanza: 
Clio ha il volume per la floria, Euterpe le tibie , Talia la mafchera comica e il ba- 
flon paflorale , Melpomene la mafchera tragica e i l . coturno , come gia abbiam ve- 
duto , Urania il globo ed il radio. Calliope i pugillari, come vedremci'in'appreflb. 
Reflano due Mufe fenza Emboli, una delle quali fara Erato, 1’ altra Polinnia. Por- 

Eom.l, L a  '' teremo

DEITA'

( « )  Pitture t f  Ercolano Tom.lL Tav. VI.
( i )  Afranio E/agj delle Mufe •.

Ella prem ent dlgltis Erato modulamtnd f in g i t .
Quindi fi fcorgc quanto fia propria della noftra Mufa la cetra . Taj

BixcTe re '̂ t̂vocit dx îrus ■ •
Tw. ’E^ard Qaipal^e ronif iû iiTopa, rep̂ ms . '
Se di fod v e cetra afcolti il fuono, '
Eratopammim : eUa ne fu  maejlra'> ‘ .

( f ) LoScoliafte d’Apollonio Argonaut, lib. III. y. i .  , c loScoliafto
un epigratnma dell’ Antologia lib.I. cap.6 7. fe Ic da queft’ unicO attribute. dell’ Antolog. lib^I. c. 6 7.
Eccolo; (,d\ Monum. Matthaeior. Tom. III. Tav. XVI. '
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teremo apprefTo le ragioni che abbiamo, per creder quefV ultima la Mula ravvolta 
nel manto, c appoggiata al faflb ; onde Erato altra non potra e0ere che la terza 
figura, che pofando la finiflra Ei d’ una bafe Ea penfierola , e ha il capo coperto 
d’ una Ipecie di vejo ftretto a guila di rete , che KaxuTrlpa da’ Greci appellavafi . 
•Nel rame che -la rapprefenta e ftato trafcurato quell’ abbigliamento del capo alTai 
chiaro e vifibile nell’ originale, QueE’ attitudine non li conla ad Erato plaltria e bal
lerina , ma beiisi ad Erato amante e filololeira , giacche la filofofia era , fecondo 
i pill antichi , lo Audio d’ Erato iavcrito , bhde alcuni han dedotto il fuo nome 
dalla perfcrutazione delle verita (a) . Oltre queEa dottrina mi giova a ravvifare Erato 
in quella figura 1 ’ aqconeiatura della tella, ch’ e la Eefia colla quale li rapprefenta 
Safib nelle moncte di Lesbo (^ ) . In latti non,lotto altre lembianze che lotto quelle 
di Erato dovea rapprefentarfi la decima Mula di Mitilene, la piu ; celeErata niaellra 
ddle amorofe canzoni.

T A V O L A XXIIL
ERATO 0  PIUTTOSTO APOLUNE PALATINO 0)

A Bbiam data la denominazione d’ Erato alia prefente fcultura,  premehdo le,orme 
di Winckelmann , die avea riconofciuta in quefto limulacro una Mufa (c ). 

Quefta denominazione medelima ha indotto il difegnatore *della ftatua a darle forma 
e aria femminile, ed allontanarfi percio^dal marmo originale per piii addattarli al pre- 
tefo;foggetto. Ma chiunque olTervera quefto monumento con, occhio non prevenuto, 
altro non vi ritrovera di muliebre, che 1’ abbigliamento : non 1’ aria del volto, non 
il rilievo del petto, non il contorno. de’ fianchi , ne il tutto infieme della figura  ̂
SegLiendo percio, piuttofto che 1’ altrui autorita , il teftimonio degli occhj , m’ era 
determinato a crededo Apollo Citaredo , anche prima d’ averne ritrOvato in antico 
una immagine del pari fimjle alia prefente, che indubitata, Eu eftremd il mio pia- 
cere qiiando conobbi, che I’ Apolline Palatine di Scop rapprefentato in tame meda- 
glie , d’ Augufto particolarmente , d’ Antonino Pio , e di Comodo , non folo limi- 
gliava al noftro , ma. era I’ ôriginale di*quefta figura (d) . Qualunque li olTervi 
delle, citate medaglie , vedrerilo in efte un ApoHine , che fenza T  iferizione crede- 
remmo appunto una Mufa, tale qual 1’ offerviamo in quefto limulacro , nulla di- 
verfo nc ncir attitudine, ne nel moyimento , ne in veruna particolarita dell’ abito

(а )  Cortiuso, ofiaFurnuto Ae nat. Dear, cap.i4. pag.i j 9. ed. Gale.
H ' tP TTorifiv m  r h  onjjuxfijxjr ,  tJiv jrav  sT/of
(fiXis-atp'idv « riig to i(^  "̂ uTZiicp'iyeSaf Avydfiicog

^^exTixixy oyrci>y ^  earsiPAoiv . Erato ha fo r fe tratto il fuo nome 
dalt amoroy e'lndlsa la filofofia d' ogni g e t r e r e 0 i  il fimbdlo della facolta  
d  interrogare e rifpondere ,  pokhi i  letterati debhono ejfer ragionatorl. 
Vedafi anche Diodoro IV. 7. ‘ ' ' '

(б )  Fabr. tmag. Fuk/.Urfin. n. 129. Quefto ritracto, oltre le con-
getture chclofanno attribuire.aSaffb , ha di piii.il teftimonio di Pol- 
luce, che aflerifee ;e(rerc ftata rapprefentata Saffo nelle monete di Mi
t i l e n e  .  P o llu c e  lib. IX. f e g r a .  84. Il vcloche ha All capO puo

citare-
chiamarft anche m itra , benche la maggior partC degli Anyquarj chiami 
con quefto nome i diaderai delle figure femminili, contro I’ efprefta 
teftimonianza di Ulpiano 1. w j l i s , ff. de aiiro & argent, l e g . , il quale 
dice : mitrae magts caphit tegendi, quam ornandi caujja comparatae Jun t.

(*) Alta palmi noKC mcno due once , fenza il plinto palmi otto 
c once fette .

(c ) Winckelmann Mom/tmenti antkhi ined. Tratt. prelim, pag. LI. 
(«/) Morelli Thefaur. numifm. Aug. Tav. XI. n. 29. e fegg., Vaillant 

tdumifm. Imperat. Eam.^praeflantlora Tom.I. pag. 7 4 * ^-96.j Tom. II. 
pag.18 2. dell’edizione Romana deU’amio 1743.
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citaredico , appellate muliebre dagli Antiquarj. E’ veftito d’ iina lunga tonaca. talare , 
ma fenza maniche, come nella ftatua ; vi ha fovrappofta un' altra tonaca piu corta, 
che non gli giunge alle ginocchia , ch’ era il peplo de’ Greci, come nella flatua; 
ha, come in quefta , attaccata agli omeri la clamide, confueto ornamento de’ cita- 
redi ; regge , come in quefta, colla finiftra la cetra, e nella deftra tiene il plettro, 
che al Vaillant fembra una patera, come dovea tenerlo nel noftro marmo. Un rin- 
contro cosi lelice dell’ Apolline Palatino- delle medaglie colla nodra flatua, ci fa ri- 
conofeere in queflo una copia del celebre Apollo di Scopa , detto Aziaco, e Palatino 
per efTere flato collocato in un tempio fabbricato ful colle "di queflo nome da Gefa- 
re Auguflo (a) , come un monumento perpetuo della battaglia, e della vittoria Aziaca, 
che abbandono alia fua fbrtuna 1’ impero dell’ univerfo (^) . La tefla del noflro Apolline 
e coronata-dr lauro, ed ha le chiome fparfe che gli cadon fu gli omeri, come 
r Apollo Mufagete fopradeferitto.

Ci rimane ad avvertire, che quefla fcultura, comecche nobile nell’ invenzio- 
n e , e nella compofizione si del tutto , che'delle parti, e ben lontana da quella 
finitezza, ed accuratezza di efecuzione, che alcuno potrebbe credere in elTa , .affi- 
dato alle offervazioni di Winckelmann (c) : quefli pregj , che ne raccomanda- 
vano ficuramente r originale , non fono flati dall’̂ artefice del fimulacro abbaflanza 
felicemente ritratti nella fua copia.

DEITA‘

T A V O L A  XXIV.
POLINNlAn

ON v’ ha dubbio , che quefla flatua, una delle piu. elegant! , e confervate 
della collezione , e che non ha nelle mani fimbolo alcuno, cheJa diflingua, 

non appartenga*alla Mufa Polinnia. Anche* nelle Pitture Ercplanefi e effigiata quefla 
Mufa fenza veruno attributo, e la fola fituazione, o piuttoflo il folo geflo e quello 
che la determina (^) . Non fembrera ftrana quefta maniera di rapprefentarla , quando 
veniamo in una efatta cognizione de’ fuoi ftudj prgdiletti , e. delle fue varie in- 
combenze. • .

In primo luogo -, qiiantunqiie il fuo nome in diverfe nianiere feritto ci offra 
differenti etimologie, v’ ha pure chi lo derivi dal molto ricordarfi delle paffate cofe, 
doe dalla ficolta della memoria (^), Quelto attributo materno ;e reftato fralle altre 
germane , piu particolarmente appropriate alia noftra Mufa , come ne fan fede. gli an- 

TomJ. M  tichi^
( a )  Quefto tempio era -arricchito della eelebre bibliotecaPalatina, 

onde Orazio ep.I. v. 17:
Scripta Palapinus quaecumque recep it Apollo • .

( b ) Plinio lib. x x x v i .  4. '
( c )  W inckelm ann al luogo cir.
( ’') A lta  palmi otto  tneno un quarto , fenza plinto palthi fe t to  

e  un t e r z o . Fu trovata nel Galliano di T iv o li colle a ltr e , e acquifta- 
ta  dal Cotnm iflario delle A n tichita  per ordine di Noftro Signore feli- 
cem en te re g n a n te .

( d )  Tom . i l .  T a v . vir. •
( e )  Polyhymnia., Polymnia, t  Polytnneia fi trova feritto dagli antichi  ̂

il primo nome vale 'ttoAuujavht̂ s molto oekhrato jo v ie n e  'in i Tvi;̂ 7r»Ax5t5
dalk molte lod i, 0 innl v  poiche il fuo ftu^io e- fulle lodate gefta 

degli Dei  ̂ e dggli Eroi, che fi contengono nelle favole , cosi Cornu- 
to oFornuto pag. 157. ed- Gale.. Il terzo TroAujAvaa. v i e n e tK? TroAAJis 

dalla molta .memoria , come afferifee Plutarco SympoJ. ix. 13 ., 
Fulgenzio Mytholog.l. 14 ., e lo Scoliaftc d’ Orazio al v-33. delfbde i .  
lib. I. 11 fecondo puo effev fincopato dal pdmo nome e dal terzo .
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DEITA' tichi , che 1’ hanno efprelTamente chiamata la Mu/a della memorla (a) . Siccome quefla 
facolta molto fifbrtifica neH’ uomo per mezzo del raccoglimento, I'lian percio fcoJpi- 
ta i Greci macftri tutta ravvolta nel proprio manto , e quafi cogitabonda. N 6  fi creda. 
do una capricciofa congettura , poiche refta perfettamente dimoftrato dalla flatua 
della Ib̂ emoria del noflro Mufeo , indubitata per la Greca ifcrizione , che ha nella 
bafe : mnemocynh , Rimemhranza , la quale ftatua non efprime in altra guifa le qualb 
ta della Dea, che rapprefentandocela tutta involta nel m an to e  perfino le mani; 
come il limulacro che ftiamo .efponendo (^) . Queflo raccoglimento neceflario alia 
reminifcenza feo dagli antichi attribuire a Polinnia anche la taciturnity, ed il fi- 
lenzio. Gol dito al labbro T elpdmono le lodate Pitture d’ Ercolano , il qual atto 
rella a meraviglia illuflrato da uii Greco epigramma sliiggito all’ immenfa erudizione 
degli elpofitori  ̂di qtie’ monumenti. Eccolo:

S/yw , £f)9g7Yo/AfiVj]f TraXctanf ^ s X ^ 4 ip ')o m \7 r x X ju .o v ,

Nfiu/AciT/ (pw vriecra-uv cL 7rayyeX X i{(ra_  cr/o )7riiv :

7'l'Cc/o , ma par la in graziofo gefio
A!<ilJh la mano y e tadturm in-.atto
Un loquace filenzlo a intti" accchno (r) . ,

Dopo di cic), non lembrera punto dubbio qual Mufa onoraffe Numa fotto il nome 
Mufa tadta , o Jilenziofa (<̂ ) . '

Siccome pero la ricordanza delle paftate cofe ha fatto attribuire a Polinnia la co- 
gnizione della favola , come ne fa fede r.epigrale della Polinnia Ercolanefe, che ha 
noAYMNTA MY0OYC , Volinnia le fawk.\ cost la fua taciturnita , e la cognizione della 
favola, fecero preliedere codefta Mufa alf arte de pantomimi, che a forza jdi gelH 
fapevan render facOndo il loro (ilenzio , e rapprefentare di tutto il Giclo mitico 
le avventure  ̂le pill dilettevoli. Clie qiiefla forte di danze folTe diretta dalla Mufa 
PoHnhia e confenfo uniyerfale deglf antichi fcrittori (^) .

Ma per. tornare 'alia confiderazione del. noftro marmo, chi fa che quel man
to, in CLii la yeggiamo Involta , non-voglia indicare*le tenebre delle antiche ftorie, 
e de'tempi' mitici o favololi ;'^elle , qiiali fon fempre ofcurate quelle remote avven- 
ture ? Inoltre , andie fecondo quel hjftema che vuol le Mufe , non altro che'i Genj 
delle sfere planetarie , che teffono intorno al Sole danza armonidfa e perpetua (/ ) ,  
conviene a Polinnia il ravvolgerli n,ei veflimenti, elTendo ella clie prefiede alia fredda 
ed" eftrema sfera del tardq Saturno (|f).

La

. (4 )  Vedanfi Plutarco, Fulgenzio,'e loScoliafte d’ Ora'zio ne’ luOghi 
fovraccennkti. . ,

(6 )  Veggafi pi'if fotto la Tavola xxyii.
(c) Antholog. Gr. lih .l.' *
(̂ A) Plutarco in iVaWi*. . _
(e) Aufonio idill.xxi.' . . .

Signal cmBa manu ^ ioquhur’Pplyhymn'ia g^Jiuy
Afranio:

TUBitur ■ in faciles vJlripfque Vuljmnia mot us .
E pill chiarainente Calfiodoro Ear. I.'^p.,2o:\KfV fuHt additae orcheJlrO-

rum loquaciffimae manus ., Unguqfi d ig ill  ̂Jilentlum chmufum, eapojitio la- 
■ Vila-, quam Mufa Polymnia inveniffe narratur ojlendens homines po ffe, & fine 
oris ajflalu fuum velle declarare. Luciano poi rende di do la ftdTa ra- 
gione da noi addotfa dicendo , che il pantomi'mo non dee nulla igno- 
rare di cio che han fcritto Omero , ed Efiodo , e per ricordarfi di tutto 
fi ftudiera di renderfi propizia Mnemofinc , e la fua figlia Polinnia, 
Lucian, de fa lla l.

■ if) Vedafi Natale Conti Mytholog. lib. vil. cap.i j.
(’5 )  Saturno  ̂ f  ultimd pianeta di quelli , che fi pofibn vedero 

fcnza telefcopj, e percio il piu freddo.
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La noflra PoMnnia e coronata di rofe ; corona che attribuifcono alle Mufe 
i Greci poeti, e fra gli altri Teocrito {a) La fua tefta e pe’ lijaeamenti, e pel ferto 
e del tutto fimile alia Bella ftatua detta la Flora Capitolina. Siccorne i fimboli che 
la diffinguono.per Flora fono aggiunti modernamente , cosi non efiterei molto a cre- 
derla una Polinnia , giacche , oltre la fimiglianza del capo colla noflra , favorifce (^eflo 
fofpetto la Emiglianza ancora dell’ abito' con queJlo della Polinnia Ercolanefe (^ ) . 
Del rimanente per non dubitare della riputazione che godeva. quefla figura prelTo 
gli antichi, bafta rifiettere , che una limiliflima , ma fenza capo , e in Roma nel pa- 
lazzo Lancellotti, che un’ akra e nel giardino del Quirinale, e che nel iloflro Mufeo 
e una flatua , la cui tefla e il ritratto di una ntatrona Romana tal quale anch’ effa 
alia Polinnia, nella compofizione si della figura , che del panneggiamento . Queflo 
panneggiamento appunto e nella noflra flatua,con tale eleganza trattato , che puo 
fervir di efemplare, vedendovifi xrafparire al di foito la niano della Mufa come da 
un velo.

Confideriamo ora la noflra Mufa ne’ reflanti monumenti-piu accreditati , che 
ci offrono quefle Dee delle Arti. Nel farcofago Gapitolino niuna pii.i convenevol- 
mente potra dirli Polinnia che la quinta, la quale f̂la appoggiata col gomito ad una 
rupe, e cosl colla deflra fi fofliene il mento che non le farebbe poffibile di fa- 
vellare (c) . Simile fituazione ben conviene alia Mula filenziola di Numa , ch’ era 
la noflra Polinnia-, giacche non feguiremo in cio I’ erudito illuflratore di quel monu- 
mento , che la chiama Erato , e da il nome di Polinnia alia Mufa de’ pugillari, da noi 
creduta Calliope , come abbiamo altrove accennato e conlermeremo in appreffo. 
E’ da notarfi , che la fleffa Mufa nella fituazione medefima s’ incontra nel bel balTo- 
rilievo dell’ Apoteofi d' Omero, ed e la terza del fccondo piano prelTo’ ad Apollo. 
Lo Schott che 1’ha creduta Calliope ̂  non avea berr confiderata la combinazione di quefli 
due bafTirilievi, effendo, corhe abbiam dettq, Calliope affai riconofcibile dalle tavo- 
lette che ha nella manca in quello derCampidoglio. La particolarita d’ effer involta 
nel manto e ancor piu chiaramente indicata nel balTorilievo Colpnna.

Che piu ? In fimile attitudine efifiono ancora due flame una minore del natu- 
rale nel palazzo Lancellotti a Velletri , mancante* pero del capo : 1’ altra eguale 
al veto, moderna per altro del mezzo in fu , ma d’ eccellente fcalpello, nella villa 
Pinciana .. Nel bel balTorilievo cilindrico fapprefentante Paride ed Elena , illuflrato 
dal chiariffimo Signor Orazio Orlandi, fono fre Mufe affiftenti all’ azione, una delle 
quail e precifamente la ftelTa figura da not determinata per Polinnia nel farcofago Ca- 
pitolino (̂ /) . Le altre due, una delle quali, ha le. tibie , T altra la lira, fono a mio

Torn! M  2 - crede-

DEITA'

( а )  Ep.I. wj?/ar/a lib. I, cap.37. in fine. , .
( б )  Qucfta fopravvefta non e altra che la penula , abito proprio . (c ) Mu/i'a Capitolino Tom. iv. .Tav.xxvi.

si degli uomini , chc delle donne , fecondo Ulpiano leg. <vejlh  ̂ (d.) Le nozju~di Paride , e  c l Elena rappr-ifentate-in m  vafo,antko
ff. de au ro, & argento legato.. In fatti e vifibilmente fimile ad una an- del Mufeo del Sig. Tlbmmafo Jengkim Gentiluomo Inglefe , Roma 1775.
tica pianeta cotUe dee effer la peaula, anche fecondo il Ferrari de re nella Jlamperla Zernpel.
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EEITA'
credere, Euterpe, ed Erato. Quefte Mufe Ion qui collocate corfie Emboli delJe at- 
trattive , colle quali faride s* inEnuo nell’ animo della fpofa di Menelao. Polinnia, 
ch’. e la Mufa del gefto e dell’ azione, e qui pofta per le belle maniere di Parlde, 
come in altri Emili monumenti E vede Pito, ovvero la Dea della perliiaEone (^); 
le Jkre due indicano la fua perizia nella muEca , e nel fuono di varj flrumenti, 
che poffedeva egli in un grado cost elevato , ch’ era in lui riguardata come dono 
degl’ Iddii. Della cetra poi. parlano elpreflamente i claflici : Ea gli altri Omero mette 
in* bocca d’ Ettore queEo rimprovero al germano:

Oo}i J!v Toi ;s(pcqcr̂ jj n/Sctp/f. ret TS Jwp’

H" TS v.6[x.n TO TS M o; , Ht cv wiria-i ( j uyM; .

Nori mrraUi la cetra , e non i doni 
Dl Vener , non la chioma , e il hello ajpetto ,
Quando con iiii tu„fcenderai nel campo. [[ Salvini. ]  

e Nereo cost minaccia Paride preEb di Orazio (c) :
'Nequlcquam Fenetis praejidio ferox,
VeBes caefarlem , grataque femims 
Imhelli chhara carmlna dipides.

Queir epiteto, grataque feminls, mpftra con quanta ragione abbia lo fcultore di quel 
baEbrilievo rapprefentata Erato colla cetra, come miniflra della feduzione della bella

Quefla .figura di Polinnia in atto di foftenerE il mehto colla mano , e tanto 
replicata, la flimo di molto * antica invenzione , appunto per trovarE nel baEbrilievo 
deir ApoteoE'd’ Omero, nel quale tutte le altre Mufe fon rapprefentate aEai diver- 
famente dal confueto, non eEendovene, come gia notammo , alcuna colla mafehe- 
ra . L ’ altra poi, dalla quale e Eata tratta la noEra, quella del giardino Quirinale, 
quella del palazzo Lancellotti, e una figura di matrona del Mufeo Pio-Clementino, 
fara forfe Eata opera di Filifco, dalle- cui Mufe fofpetto copiata la noEra collezione.

Nel larcofago della villa Mattel Polinnia e ancor Emile a quella del Campi- 
dogljo , bencKe nell’ elpoEzione venga detefminatâ  per Erato ( i )  . Ma. cio che com- 
prova mlrabilmente la noflra- opinione ,d’ interpretar fempre p r  Polinnia quella Mufa 
cost appog'giata col gomitp e una‘doppia fua Immagine in due baEirilievi del pa
lazzo Mattel , dove alia fua figura Emile alle fovradeferitte, fi aggiunge una mafehe- 
ra a piedi "per Embolo delle pantomiipe teatrali v proprie di Polinnia (^ ) . Siccome 
queEo, attributo - difeonverrebbe affatto, e a Calliope , e ad Erato , dara una fempre 
maggiore probabilita al noEro divifamento.

TAVO-

( i*) Pef efler Polinnia la Mufa dell’ azione- e. ftita fatta prefiederc pita laDeaSuadela col fuo nome Greco . 
anche aliaRetorica, cosi uri anticoPoeta• preflbGiraldi pag. 564: (,b) Omero Iliad.T. verf. 54.

Bhetorko diUat Polyhytrittia. Mufa colores. ( c )  Orazio Orw*. I. 15.
Ijvun bafforilievo di',fimile cotnpofizione e. foggetto, riportato da Win- (d ) Monum. Matthdeior. Tom.nl. Tav. XVII.
ckelmann Monum. ant. ined. fig. cxv. in vece di quefte treMafe e feot- (e )  Monum. Mutthaeior. Tom. III. Tab. XLIX. fig.  ̂ 2.
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T A V O L A XXV. ^
URANIA n

Uefta belliffima ftatua, maggiore del naturale, ed egregiamenre panneggiata, 
ci rapprefenta la Mufa celeEe , detta Urania dalla contemplazione appunto 

dejTTielo , alia quale appartengono T- aEronomia, e P aflrologia , e tutte generalmeri- 
te le matematiche ( ?̂). II globp , e il radio (^) , o Tia la bacchetta, con cui i- ma- 
tematici indicavano nelle fcuole le loro figure, fiono i luoi diffintivi tanto conofciuti, 
e tanto coftariti, che il diplntore delle Mufe Erpolanefi che aveva aggiunto a ciafcu-. 
na il nome e i’ ufficio , ftimo fuperfluo di fottoporre .epigrafe "alcuna a quefta Mufa, 
come abbaftanza palefe da fuoi attributi.

E’ vero, che nella noftra. ftatua codcfti fimboli fonq di moderno riftauro , ma 
altri non potevano eflere , quando fofie ftata pur’ quefta la figura d’ Urania : e che 
la ftatua a quefta-Mufa. fi appartenefie , refta ad.'cvidcnza provato da un’altra ftatua 
antica precifamente la fteiTa colla noftra, la quale , f i  arnmira nel ripiano delle fcale 
del palazzo de’ Confervatori in Campidoglio. Ha quefta fulla bafe, ch’ e tutta d’ im. 
pezzo col fimulacro, incifo a caratteri antichi', VRANiA , che ne determinano il fog- 
getto , e colla certezza medefima determinano la noftra , ch’  ̂ pofitivamente un duplh 
cato delf altra in tutte quelle parti, che nella Capitolina fon genuine, e non ripoftate.

E’ ftata una fortuna pel Miifeo Pio-Glementino di poter pofledere con tanta 
ficurezza* una ftatua d’ Urania, la quale nella collezione Tiburtina avevan de ingiurie 
del tempo feparata dalle compagne. Confervavafi quefto pregevol. marmo a Velletri 
nel palazzo Ginnetti, dove trasformato in quello della Fortunaappena fi potea ri- 
conofcere. Il Gommiffario delle Antichita la ravyiso, e il Signor Principe D. Luigi 
Lancellotti fi fcce un doyere di prefentarla al Sovrano. Abbattuto percio quanto v’era 
di moderno , fi refe alia ftatua la fiia yera efpreftione, aggiungendovi una elegan- 
tiftima, e adattatiftima tefta antica provenieiite dalla villa Adriana .

Non fi dura fatica a riconofcere quefta Mufa negli antichi baftirilievi. Il globo,* 
e il radio la contraflegnano dappertutto ; e percio nelf Apoteofi d’ Omero la/econda 
nel fecondo piano , nel farcofago di villa. Mattel la prim a ‘iii una 'fiancata, 1’ ottava 
in quello del Campidoglio,(c) .

Se pero la fua immagine non e ft̂ ta in'̂ fimili. mdnumenti-equivocata , non cost 
e accaduto della fuR ftatua coloilale ,* che'fi vede^nel porticp del palazzo Farnefe

Tom.I . . 'N verfo

PEITA'

(*) Alta pahjii nove c un quarto', fcnza il plinto palini novc 
(« )  Aufonio idillrxx: * . -

Urmie cad i motus fcrutatur & ajlm .,
Petronio Afranio:

Uranic numeris jcru tatur munira mundi. •

At fo r fr e fi mortal degli a jh l infegna 
• .11 revolubil necejjario giro .

(J ) Marziano Capclla'dercrive Urania', r4dium dextra., altera fphae- 
ram folidam geftantem l Vi medefimq autore fa comprendere , che Ura 
nia prelkde ancora alia geografia,. Il radio e fpiegato daglt efpofi

Un epigramtna dell’ Autologia lib. I.'cap. 67. cOsi fa parlar quefta-» tori Selle Pitthre Ercolancfi_Totn.lI. Tav. v iii. a. 3. , dove adducouc 
Mufa: - . ftagli altri que’verfl'df Virgilio\^f«. y.. 8 5'oJ
— Ov̂ ci/m -S-soppiiT® Tiii . ................. . cael/que meatus

’At̂ ooLa id'id'a^a. sraAd's/'imTov . Pefcribent radio dt" furgentia JidCra dk en t. "* .
Urania io fan-, cot calcoli di-ddni  ̂ . . - ( c )  To.nI.Tav.XVlI.,/lf/^o Coi/irV.To.lV. Tav.XXVI. e fegg
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DEITA’
verfd ftrada Giulia, la quale o e ftata lafciata dagli antiquarj indecifa, o fi e tra- 
veduta in efla la Fortuna Reduce (a) , Chiunque pero 1’ efamini con rifleffio- 
ne jfacilmentq la riconofcera per la Mula dell* aftronomia, e perche ful globo lono 
tracciati de’ circoli che rapprefcntano quelli che han gli aftronomi legnati in cielo , 
quali appunto 11 veggono ful ̂  globo d’ Urania , nella niedaglia della famiglia 
Ponaponia , e in ufTaltra pittura delf Ercolano e perche 1 * abbigliamento della 
figura conviene perfettamente ad una Mula . E* coronata di fiori come la noflra 
Pplinnia , ed e veflita, d’ un abito teatrale a lunghe maniche , che abbiamo offeryato 
effer la .palla citaredica , o f ortoEadio, cinto d’ una gran fafcia , quale appunto veg- 
gianio e ncl Protagonifta tragico della villa Panfilj (c) , e nella-Melpomene del far- 
cofego Capitolino , e quel ch’ h piii decihvo nella Mufa cplolTale , ch’ era gia nel cor- 
tile della Cancelleria., da me creduta parimenti Melpomene. Rilevo con maggior 
forza. quefP ultima conlbrmita, perche dalla limiglianza di quefte due flame coloflali 
nell abito e nella mole mi fern bra lacil.e congetturare che fieno due delle nove Mufe 
che adornavano forfe 1 ’ antico teatro jdi Poii^peo > nelle cui ruine fi flippone tro- 
vata quella della Cancelleria , e dove flcilmente fi rinvenne anche la Farnefiana, 
ĉome la vicinanza del fito .ne puo eflere di qualche indizio. La iabbrica , al cui 
abbellimento' erano quefle flame deflihate, fii forfe • la. ■ ragione , perche , f i  veflilTe 
anche Urania d* un abbigliamento teatrale.

T A V O L A XXVL
URANIA SEDENTE (.*)

S£ minore delle altre Mufe h quefla elegantiflima flama, , le fupera forfe tutte 
in finitezza di .lavoro, ed in; maeftria di fcalpello'. Fu trovata nel fondoCafliano 

di.Tivoli dove le .altre , e quantunque vi fieno' indiz) baflevoli per crederla ancor 
effa una Mufa, comecche mancante delle braccia e del dapo; pure non giudicherei 
che .fofle flata:deflinata a,compir colle altre la mcdefima collezione, e per la no- 
tabile dimfita di grandezza, e per eflere d’ un altra maniera d* artifizio. Le altre 
Mufe 5 belliflime nella invenzione e compofizione del tutto infieme, avevano le tefie 
ineaffate e amovibili , di lavofo plu elegante e gentile , come apparifce dalle tre , 
che fi foil confervate (̂ /); nel .reflo 1 * artifizio, quantunque maeflreyole, non e per- 
fczionato con egual diligenza. Son tali in fomfna, quali pofliamo figurarci delle belle 
copie di bellifllmi originali. Quefla all’ incontro, il cui capo era in antico d u n  
pezzo fleffo col rimanente , b tanto dilicata nelf efecuzione •, capncciofa e gentile 
nel panneggiamento, perfetta. in ogni piii piccola e men fignificante. fua parte, che

non
( d j  VicotonUVefiigia d iR m a  Iib.ll. cap.7. , Venvixi Roma modtrna e due terzi. Si. trbvb nello fcavo dell’ oliveto Tiburtino del Dottor 

Tom. ll'.z-pag. 572. ■ Matthias , ftato riaperto per ordine di Noftro Signore felicemente*
{h) "Xqm.yu. PUture d  Ercolano TzyAl: regnante .
(,f ) Winckelmann Momm. anpichi'inediti rxt 189. i d )  Quelle che harvho le loro teftc fon la Talia , la Melpomene,
{ * ) Alta palmi quatdo meno .due once , fenza il plinto palmi trc e la Polinnia. , *
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non poffiamo fare a meno di crederla un eccellentiffimo originale. E’ Eata riEorata 
per Urania c perche mancava appunto !  Urania .fralle Mufe Tibunine , e perche 
non moEra veftigio d' aver avuta la cetra, o i pugillari , o il volume , e perche 
finalmente non avea neflfun fegno che per altra Muia la caratterizzalTe , determinan- 
dola al tempo fleflb per una delle Ninle di Pindo Jo Ear feduta come Je aJtre fovra 
d’ un falTo. Quello ch’ e fingoJare in queEa ecceJJente fcultura e il panneggiamento 
si per la maniera nobile e leggiadra in cui e trattato , si per la cjualita deil’ abito, 
che fi e voluto rapprefcntare. £' queEa una tunica -pieghettata- detta da Greci,
come abbiamo altrove notato : ma cio che veramente e unico nel noEro marmo 
E e , che circa la meta della vita varia il panno di eflfa, vedendoviE diJigentemen- 
te fegnate le cuciture, e che il drappo della meta inferiore e iiotabiJmente piii groEb 
del fuperiore , eflendo queE’ ultimo rapprefentato EniEimo e trafparente. Di Emil 
coEume lion trovo alcun veEigio ne in autori, ne in monumenti. Abbiamo e vero 
in Polluce la tonaca detta Karwva>t» , catonace , perche appunto avea le parti inferior! 
di pelle ; abbiamo in Senolbnte menzione d’ un altra, ch’ era foltanto pieghettata 
dal mezzo in giu (^) • QueEi clempli poffono farci non fembrare cofa Erana Emil 
varieta di drappo nello EeEo pezzo di veEimento, ma non ci moflrano cofa dob- 
biam penfare di quel che abbiam fotto gli occhj. lo vado congetturando, che Ecco- 
me la tonaca dal mezzo in. su e trafparente, Ea fatta dal mezzo in giu di piu groEo 
drappo , non -per altra ragione , che per quella della decenza, oEervata fempre dagli 
antichi nelle immagini delle vergini Dee d’ Elicona , come altrove abbiamo avver- 
tito , onde siiiggire le taccie che incontravano preffo i moraliEi di ,que’ tempi (c) 
Emili abiti trafparenti , che Coae vejies , vitreae , e pellucidae diceanE da’ Latini 
yu[jL̂s§nd , e Tctpami/ZS/cc da’ Greci (i/) .

Notabili ancora fono i calzar-i della noEra Urania. Son queEi del genere de’fan- 
dali, eEendo Eretti da’ lacci lopra il nudo piede , che tengon ferma al di fotto 
la fola , la quale e d’ una altezza non comune , o pari quafi a quella de’ coturni 
tragic! de’ piu volte lodati monument!. Benche poffa percio ad eEi competere il nomc 
di coturni , mi fernbra di riconofcerv! piuttoEo ! fandali Tirreiiici , cost appunto 
defcritt! da PoEuce ( e ) , quali li veggiamo fcolpiti. Aggiunge il mentovato autore, 
che di queEi era calzata la iamofa Pallade di'Eidia, onde non debbonE avere per ab- 
bigliamento improprio d’ una Mula , che oltre 1’ eEere , come tale , arnica diPallade, 
lo e maggiormente , perche prefiede alle fcienze , congiunta pero con lei in una 
bella pittura del! Ercolano (/ ) .

Torn! N X ' ’ Meri-

( a )  Polluce Onomaji. vil. 6 i .  Vedafi ancora Claudiano de conf. Prof. & Oljib. v. say.
{b) Senofonte lib. vlI. Uiuddai. (.d) Pollucc vii. 49. e  j6 .  _
(c ) Seneca epift. 90. condanna bat nojlrl tem forh telas ■> qulbus veJUs ( f ) La defcrizione di Polluce dipingc i fandali della noftra ftatua.

nihil caelatura conficitur , in qua non dko nullum carport auxilium ■, fe d  , Eccola, lib. VII. fegm. 92: TwppMwn*, to warrupt* Aiv»v, TSTpaefajtTuAaii • 
nullum pudori e j l . Orazio lib. I. fat. ll. a propofito delle yefti Coe ufa- « d'\ iftAnn • trcudaXm ^  Sv • ixidturs d' outo (hiidiat Ttt» ’ASuVav.

3allc cortigiane , dice: ' ■ 1 tirren ici avean la fo la  d i legno , alta quattro dita , e i  lacci dorati.
Altera nil objlat Colt tibi : pene vid ere e f , perche eran del genere de’ fanda li. Fidia ne ca(z) Minerva .
Vt nudam. ( f )  Tom. vll. delle Pitlure d’ Ercolano Tav. ll.
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DEiTA- Merita ofTervazione anche la tefta ripbrtata, per eflfere arnica. Si vede adorna
fulla fronte d’ una penna, fregio non infolito al capo delle Mufe (ci) , come trofco 
della vittoria da loro ottenuta fuUe Sirene , . o come memoria del pimito orgoglio 
delle forelle Pieridi trasiormate in piche per aver loro voluto competere nella perizia 
del canto. Qualunque E abbracci di qiiefti motivi, fi efcludera fempre quello arre- 
cato dair Aldovrandi, che crede le penne pofte ful capo delle Mufe , perche fan 
volare i nomi degli Eroi, e le fantasle de'.Poeti (^) . QueEa , e Emili Ecdde alle- 
gorie, non fon piu degne da prefcntarE alia buona critica del fccol noEro.

T A V O L A XXVIL
CALLIOPEo

A Mufa, che in afpetto ferio, e immerfa in profbnda meditazione’ appoggia 
fulle. ginocchia le tavolette incerate , dette da Latini p&gf/lans  ̂Trimiaa.  ̂ e Trii/ait/Sss:, 

pinaj:ides., da Greci, e Ea coJla deEra alzataA che reggeva anticamente lo Eilo, non lo 
fe pronta a fegnar fulla cera le viiote de’ fuoi periEeri, o dilpoEa a rivolgerlo' per can- 
cellare il gia fcritto; e fenza dubbio la Mtifa della poesia. In queE’ attimdine appunto 
Laide incontro ne’ giardini di Corinto if tenero Euripide , che Eava componendo 
de’ verE (c) ; e cost Ibrle il piu privilegiato allievo di Calliope , reggendo i pugillari 
fulle ginocchia, come canta egli EeEo , fulle^ive del paterno Mele fcriveva que’ car- 
m i, che dovevan eEer f incanto *di tutte le generazioni avvenire (^/). Se- dunque 
da Omero Eno ad Orazio han coEumato i poeti di regiErare i lor verE fu di Emili 
tavolette, che colla lacilita che offrivano dr cancellare lo fcritto, animavano f autore 
a que’ miglioramenti, e a quelle mutazioni , fenza le quali non avvien quaE mai, 
che poffa fcriverfi cofa la qual meriti d’ eEer letta. (^). , neflun fimbolo piu adattato 
di queEo potra darE a Calliope che e la Mufa propriamcnte della poesia (/ )  ,

' e parti-

( a )  Si offerva in una bella ftatua del Mufeo Capitolino Tav.xxxix., 
la qual Mufa, fofpet to-poffa effer Talia, per avere la fopravvefta palfata 
fotto r omero deftro , e fopra il iiniftro , come la. toga  de’ Romani > 
quale fi 'vede nella Talia dell’Er'colano, c in quclla del farcofago Ca- 
pitolino. _

■' (b )  Aldovrandi pag. r 5 9. in cafa di Meifer Pietro deRadicibus in Borgo 
defcrive tre ftatue di Mufe colie penne in capo .

(*) Alta palini cinque e tre quarti, fenza pliffto palmi cinque e un 
quarto. Fu trovata nel Ca'liano di T ivoli, ed acquiftata-come le altrc.

( f ) Cosi il poeta Macone preffo Ateneo xi'il. 5:'
AaiJ'ce Aiyacri rJiv Tr r̂i

Euai5rlc/'«i' IJ'aa-av «  iofVii) ti/i 
ThmxlJ'a 

*£;^a»T’ * » . r .  A.
Narran che un giorno la Corintia Laide .

* . Incontri "a eafoi in un giardino Euripide 
Co pugillari nelle m an!, e 7 grafio 
Alzato in atto d i .p e n fa r e e f c r i v e r e . ,

Riguardb al grafio o ftilo per fcrivcre fu quefte tavolette incera to  
'fi poffon vedere le belle‘ note alla.Tav.XLV. Tom . ill. Anthhitd 
d" Ereolano . Pi noto altronde^, cbe la voce Latina exarare-denota  pro- 
prlamentc quefta maniera di ferivere, e che lo ftilo da una parte ter- 
minava in punta , dalf a ltra 'in  una fpecie di palettina o fcalpelloper 
ifpianare di nuovo la cera quando fi volea cancellare il gia fcritto , ondc

Jlilum vertere  percaffare . Lanoftraftatua conferva antica una parte delle 
tavolette col loro orlo.

( d )  D iceO m eto  n d h  Batracomiomach'a parlando d e l fa o  la vo ro :
*Or vih cn- deATOirw ’fin ydyas-t S m a .
Che nuovo io f c r iv o  fu lle mie ginocchia 
Ne' pugillari.

Tutti i Leflicografi c  infegnano, che diXm delti fono i pugillari o ra- 
volette^ che per eflere anticamente quafi della figura della Iettera_> 
Greca A delta rie tralfero quefto nome. Vedafi il ‘tejoro d i Enr. Ste- 

• fam 'aW ayoce  d'iAros. Un paffo d'Ariftofane merita d’ effer qui arre- 
cato, v.ySp:

-nivdxMV AEATOI
As£a,i&8 (Tft'iAiii oAx.i<(
KtipuKae i/aeSy p.ox-&ay.
O pugillari d i lifeiate ta v o le ,
/  folch i del mio J li l f ia te  a ricevere  ,
Annunziatori d i mie crude fmanie .

E'dunque'"troppo chiaro, che il'Salvini ha mal tradotto «  diATneiy, 
nelle carts . '

(? )  Saepe' fiUum yerta s iterum  , quae digna legi Jint ^mpturus.  
Orazio.

( / )  Cosi lo Scoliafte d’ Apollonio al principio del Vib. UL drgonaHt. 
KocAAioTrv!’ irmirvi\ Calliope la. poesia . E. Petromo Afran'io :

Calliope doLlis dat dat laurea fe r ta  po'etif,
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e particolarmente della poesla epica (dr) , onde fu ripiitata la compagna de’ R e , 
e la- nudrice di Oniero {h) . QieEo genere di poesla fi e dovuto elprimere co' pu- 
glllari, e perche appunto Omero , ch’ e il maeftro de’ verfi eroici , dice di averli 
fcritti cv Sgxro/cr/v, fulk tavoktte; e perche la lirica , e la dramniatica , come quelle 
che debbon cantarfi o rapprelentarfi, pofTon diftinguerfi con̂  altri fegni , che piii 
decifainente le determinino, come la lira, la cetra, e la mafchera ; alia Mula della 
poesla epica , cui Convien folo d’ c fc  recitata , non potean darC che i pugillari 
fu’ quali fi compone , o il volume fu cui fi regiflra e fi legge. II volume le hanno 
affegnato gli antichi pittori delj’ Ercolano , e hanno avUto percio di bifogno dell’ epi-. 
grafe KAAAionn noiHMA , Calliope il poema {o)  ̂ per difiinguerla: da Clio, che ha 
pure in quegl’ intonachi lo ftelfo attribute. Piii avvedutamente 1’ anefice delle nofire 
Mufe , e feeondo 1’ ufo piii comune che ofierviamo ne’ monumfenti, per non con- 
fondere colla Mufa della fioria quella dell’ epica poesla, ha dato il volume a Clio, 
a Calliope le tavolette incerate, Cosl oltre il determinare le fiie figure fenza iferi- 
zione , uffizio proprio delle arti del difegn‘6  , ha dato un utile infegnamento ai gio- 
vani poeti , mofirando loro quanto piu di rifiefilone e di ponderazione. richieJa 
ciocche in verfi fi vuole elporre, che cio che in profa,. Ne fob ha elprefio CiO 
nel dare alia fua Calliope i pugillari e lo fiilo , ma f ha indicato nelf aria attenta 
e cogitabonda che ha faputo dare a quefia figura', per la quale 'merita d’ efier coa 
meravigla confiderata da chiunque ama le belle arti : efiendo quefio il lor piu fu- 
blime grado , di fcolpir 1 ’ anima , e di' rapprelentare if penfiero.

11 fimbolo de’ pugillari e fiato attribiiito a Calliope in tutti i baflirilievi piii no- 
bin delle Mule; gli ha la’ feconda Mula del primo piano nell’ Apoteofi d’Omero, 
non ofiervati pero dagl’ illufiratori di quel celebrc marmo; gli ha. la Callbpe fcol- 
pita nejle Bancatc del Barcofago Mattejano ,~come ve gli ha ravvilati il ehiarifiimo 
Signor Abate Amaduzzi e^ofitore di quel monuitiento, e con fcelta erudizione tratta 
da vetufie Japidi, gli ha eccellentemente -illuftrati gli ha nel fuperbo bafibrilie- 
vo Capitolino la fettima Mula , che per Polinnia, e fiata deferitta fenza confiderarfi 
i pugillari che Jha nella manca (.e) . In una pittura dell’. Ercolano e quefia Mula 
cosl parimenti rappelentata , e il quadro fimile , per' torre ogni dubbicr, ci offre 
un poeta coronato d’ ed^ra, e col volume fialle mani (/ ) .

Quefio bel fimulacro e conforme a quello'della Calliope , ch’ era nella collezio-- 
ne della Regina Crifiina, e che non 6  gia perita, come fopra abbiamo avanzato,

Torn! * O •

CEITA'

( a )  Cosi Aufonio idill. xx:
Carmina Calliope libris heroica manddi.

L’ epigramma deVi Antologia lib. I. cap. 57:
Ka-MiOTTH <rt(plity tvfsy aoidri .
A cantar degU Eroi Calliope infegna.

Percio, fecondo Euftazio , Calliope e la Dea 9 la Mufa invocataj 
da Omero al principio dell’ lUade e  dell’ OdiJJea. Calliope e intefa 
da Virgilio in quel verfo Eneid. I. in principio c 

Mufa mthi caujfas -memora,
che poi invoca col fuo nome nel verfo 5*5. del fibro i x . , quando 
dice;

Vot 5 0 Calliope ,  precor afphate canenti.

•ma
{b) Che fia compagna de’ Re , lo dke Efiodo t b e o g o n . y .T e 80:

H* 7̂  ĉimMu(riy ap, eddoiciny OTtidft.
Quefia delle germane i  la piu d egna ,
Quefia accompagna t venerati R eg i .

Che Calliope allattafle Omero lo dice 1’ autore anonimo d’ un’ epi- 
gramma fulla ftatua di Calliope , fatto ip lode d’un certoCiro di Pa« 
nopoll poeta , nell’ Antologia lib. IV. cap, 12.

( f )  Future £ Eri ôlano Tom. l l ,  Tav. IX.
(«/) Monum. M atthaeior.’Xoxa.xO.’̂ ve.'XSlW.
( e )  Mufeo Capitolino Tom. IV. Tav. xxyi. e fegg.
( / )  Future d’ Ercolano Tom. III. Tav. XLV.
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DEITA‘ rna (i conferva tuttora nella deliziofa villa d’ Aranjuez. I fimboli che fono in quello 
folio modernise percio diverfi da’ fimboli della noflra ftatua. Nel refto fimile c 
la pofitura della Mufa , e fimile T elegantillimo panneggiamento.

Siccome pero nello Ipiegare quefle flame abbiam iatto talvolta menzione delle 
Mufe che veggonfi nelle medaglie della iamigiia Pomponia , giova qui rialTumerle 
tutte , e diftinguere in ciafcuna le diverfe Mufe. 11 Begero lo ha tentato, ma non ha 
feguito altra. fcorta che quell’ epigramma dell’Antologia, riportato da noi nella Clio, 
che abbiamo gia iiotato aver confufo gli antiquarj, e che diflente dalle piii ricevu- 
te opinion!. Per larmi nieglio comprendere ieguiro 1' ordine fleflb in ciii fono dilpo- 
fie nel rame del Teforo Brandenburgico (a). La prima moneta offre la tefta d'Apol- 
line da una parte , dall’ altra 1’ .Ercole Mufagete coll’ epigrafe HERCVLEis mvsarvm, 
e fu quefta non cade alcun dubbio. La feconda prefenta al dritto k tefta d’ una 
Mufa cpronata come tutte le feguenti d’ alloro , e che ha nell’ area un volume
co’fooi. lacci fvolazzanti (^) : al rovefoio fi ve,de una figura in piedi collo fleflb
volume ; Quefla , fecondo che io credo , e Clio , fecondo il Begero, e Calliope . Po- 
trebbe anche in quefta figura elprimerft 1 ’ una e 1 ’ altra , giacche if volume e fim- 
bolo ad ambe comune nelle- Pitture Ercolanefi (r) , e nelle medaglie della gente 
Pomponia otto Mufe foltanto veggonfi imprefle. La terza ha nell’ area dietro la tefta 
il plettro , come ha oflervato 1’ Havvercampo {d) , e al rovefcib fuona la cetra 
retta da uiia colonna , ed e probabilmentte Eratofecondo il Begero pero e Clio. 
La quarta e la Mufa Urania , ha un aftro preflb al capo nell’'area del dritto, e nel
rovefoio accenna col radio i circoli fegnati fo del globo, che vien foftefluto da una
Ipecie di tripode . La quinta moneta rapprefenta una Mufa fenza verun fimbolo 
colla deftra involta nel manto, e dalla parte del dritto e una corona d’ alloro nell’area; 
Quefta-,' focondo riie e Polinnia , Erato fecondo il Begero. La laurea , propria di tutte 
le Mufe , e qui data a Polinnia , perche. appunto fenza particolar diftintivo fuole 
negli antichi monumenti effigiarfi . La fefta moneta ci da evidentemente Talia, 
e la'dimoftra I’ aratro ch’ e nell’ area,, emblem a dell’ agricultura a cui prefiede , dagli 
eruditi non oflervato, ugualmente che la mafehera comica ch’ella foftiene . La clava, 
.e la mafehera, tragica fan ravvifare nel fettfmo tipo Melpomene, Euterpe detta dal Be
gero , la quale ha lo foettro dietro la tefta nell’ area del- dritto , che troppo ben 
fi compete alia Mufa della tragedia , e che fi da agli attori tragic! dallo fteflb Pol- 
luce (^ ) . L’ ottava moneta ci prefenta Terficore Mufa della lira propriamente detta, 
la cui origine ft vede indicata ’ nella teftudine efprefla-nell’ area del dritto , mentre 
al rovefoio e rapprefentata quefta Dea della lirica in att'o di fuonare il foo favorito 
ftmmeiito- E’ detta dal’Bpgero Melpomene, ovvero Polinnia. L ’ ultima e la Mufa

Euter-
(^ )  ^ e f .  Brandenburg. Begert pag. 576. (c )  Vedafi il Tomo il. Tav. ll. e IX., dove quefteMufc, chehanno
(6 ) Di fimili correggiuoli con cui ftringevanfi gli antiehi volumi i lor nomi in Greco, han turtavia lo fteflb attributo. 

parlano abbaftanza gli efpofitori delle Pitture- Ercolanefi nello fpiegarc' i d )  T'hef. Morellian. fam il. Rom. gens Pomponia.
la Clio Tom .il. T av .il., che ha un fimil volume In mano, ed.altri ( e )  Polluce Onomajl. lib.iv. fegm. 117.
nello ferigno.
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Euterpe , chiamata Terficore dal Begero , con due tibie deeuffate neU’ area del dritto, 
e con una fola in mano nel tipo del rovefcio. Le ragioni di quefte denominazio- 
ni fon le medefime da noi accennate nello Ipiegare ciafcuoa Mufa , e fbn4ate ful con- 
fronto degli fcrittori, e de'monumenti, e principalmente nelle immagini. delle Mufe 
fornite di Greca epigrafe , le quali fi ammirano fralle tantc erudite, reliqu-i© dell’ an- 
tica Ercolano, che il Vefuvio.Totto.le fue eruzioni ha conlervato per tanti fecoli, 
per fame poi all’ eta noftra, e al Spvrano di quelJa Bella parte d’ Italia , un dono 
fplendido , e inafpettato.

T A  V O L A XXVIIL
. M N E M O s f N E \ - , _

NO de’ pezzi piii fingolari .per la. rarita , e per 1 ’ erudizion'e e la prefente fiatua 
di Mnemofine o fia la Memoria , figJia -della Terra e del Cielo , e madre delle 

Mufe (a). II nome Greco MNHMOCTnh , Mmmofyne , che da fciitto- in 'vetufti caratteri 
fulla fiia bale* , non folo ci da il fignificato.'di quedo fimulacro  ̂ che farebbe redato 
ofcuridimo, ma ci e fervito per conofcere con inaggior chiarezza di quella che avrem- 
nio potuto Iperare le immagini della fua frglia Eolinnia (^ ) . II raccoglimento cotanto 
utile per richiamard af penfiere le impreffioni degli oggetti provate alija volta, nel che 
confide queda jfacdlta deir*umano intelletto, fi. e voluta fimboleggiare nel panneggia- 
mento della nodra Mnemofine , che. tutta la Tacchiude e 1’ involge perfino le mani. 
Quantunque il debole dell’ Antiquaria fieno le troppd fottili interprctazioni , pure 
queda maniera di portare. la’ lopravveda, .cbe- codantemente 'fi, ofierva in quafi tutti 
i fimulacri della Mufa della piemoria> che e Eolinnia , e in-qupdo della ddiia Mne
mofine , fembra che badi, a. giudificare un fimile divifamento . ' . ..

La Dea  ̂ ch’ 6  il loggetto di queda*. fcukura , e, abbadanza nota .pe* carmi 
non menq degli antichi, che de'!modemi-poeti, anzi Ehann'd quedmltirpi iiivocata 
efpreffamente, ne’ lor poemi , il che non' mi -fovyiene aver fatto gli antichi. A lei 
park Dante, allorch  ̂ dice.:

0 Mente , .cjh ch' /.vidi (r ) «
lei chiama if cantore-della Gerufalemme:

, \ Mente. degli anm\ e'delt ohblio nemcd. ^
.Delle cofe cuBode  ̂ e dijpenjtera (^)-

E qui mi convien offervare un grande avvedimento .delkantichita in fupporre le Mufe 
Dee delle arti e delle fcienze , figlie della mcmpria - c della fcrza- dell’ intelletto 

Tom.l O adombra-
(*) Alta palrai cinque t  un terzo., e fenza plinto palipi cinqpe. di PHamo, creduta dal Winckelmann la morte d’.^gamennon^ j corae

L’ acquifto il Commidario delle Antichita per ordine della fa. me. di fi provera a.fuo Juogo. Inoltre .uij bafforilievo rapprefcntante>i Cir-
Clemente XIV. j  coll’approvazionc 3 i NoftroSignore felicementere’gnan- cenfi'coglt^aurighi,  ia. fpina. Sec. 
re , allor Teforiero, daJla cafaBarberini jtifieme colla Giunone eolo/Ia- (<*) Efiqdb l!heogmi. v er fo  yj. c i^ y , 
le riportata alia Tavola l l .  col creduto Narcillb , che fi dimoftrera hel ( b )  Vedafi.la Tavo/a XXIV..'
feguito deir opera efler Adonc , con dn bufto di porfido ’di un giovi- (<•) Inferno canto iL
neCefarcj e co’ due farcofagi fregiati di badlrilievi , uno’ de’ quali Gerufalemme liberata 'caMto L.
rapprefenta la favola di Protefilao e Laodamia ,' 1’ altro la .morte.̂  . ■

DEITA'
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DEITA'
adombrata in Giove , giacche non confillendo codefle fcienze che in combinazioni 
d’ idee, il lor iondamento b fempre la memoria che quelle conferva , e fornifce cost 
la materia -all’ ingegno. (a) . . '

Ma per tornare ,al noflro marmo diro , ch’ e f unica flatua , e ibrfe piii ge- 
neralmente ■ parlando , 1’ unica immagine di quefta Dea . Avea creduto il Cupero 
di- vederla nel balTorilievo dell’ Apoteoh d’ Omero in quella figura fteffa , che abbiam 
riconofciuta per Calliope. Lo Schott per altro 1’ efclude anch’ egli, e poiche fon- died 
le figure "femminiii ritratte ful Parnafib in quel monuniento , crede che la decima 
alia finiftra d’ Apollo fia piuttoflo la Pizia. Piacemi eflremamente qucda fua con- 
getttira, aggiungo lolo per avvalorarla , che- non tiene gia in mano , come appa- 
rifce dalle dampe finor pubblicate , fin volume , ma piuttoflo un difco veduto in 
profilo per prefentarvi fppra le offerte , o uria caflettina di prolumi , che i Latini 
chiamavana acerra . Se poi jfi -chiedefle , quale individualniente' fl voglia indicare 
flalle miniflre d’ Apolb ; io riljDonderei, che Ja credo Femonoe , prima in quel mi- 
niftero , ed- inventrice de’ verfi elametri (h) , anzi - riputata figlia , fecondo alcuni, 
di Febo fleflb. Lodevole e -1’ interpretazione che fa h  Schott si della fpelonca da lui 
riconofciiita per 1’ antro Coricio, della flatua appoggiata ad un tripode, ingegno- 
famente da I'ui fpiegata per Biante Priened, lo che tanto piu fi rende verifimile, 
quanto e certd dairanneffa epigrafe , che il -borgo di Priene patria di queflo lavio, 
lb era altresi d’ Apollpnio fcaltore di tal monumento, Offcrvo foltanto, che -il fog- 
getto. di quel frmulacro potrebbe ancor eflere jl Lido Olene poeta vetuftiflimo e pro- 
feta d- Apolline, che, fecondo alcuni, tenne 1’ oracolo di Delfo pria delle Pizie, 
c fii il primo a fervirfi de’ verfi efametri ( c ) . Il tripode indica il fuo uffizio di Vate 
Apollinedj e fc la tefla' non e ornata di corona  ̂ o di benda come a facerdote 
fi -converrebbe , lion, dee cio. 6 rci cangiar di penfiero, poiche il capo e di moder- 
no riflauro , ne 'pofliamo avere il piacere b  di verificare 1 ’ opinione dello Schott 
col ‘confrdnto; della irnmagine di Biante diffotterr t̂a.nel Caffiano di Tivoli, o con 
queflo fleffo di-rigettarla.

•Debbo avvertire , che in queflo infigne baflbrilievo • abbiamo pure un’ altra 
immagine , che puo riferirfi, a Mneihofine, poiche rapprefenta la Memoria, col nome 
perp non di Mi/n̂oo-ow, Ahemofyne t -^ActnonbL, ma di MNHMH , Mneme doe Ri- 
cordanza. E’ quefla nel piano inferibre del baflbrilievodove i perfonaggi fon tutti,

eccetto

Cormito o fiaFornuto de nat. Dear. pag. 157, 4 1̂̂  edizione 
di Gale. AiytTOf cT’ •6x‘Mni t̂(rvvvii yem<roj taj Mso-as. 0 ZsJs. XweidYi 
xttTa frouddm jio.d'xjJiaTUiv si<niyi<Tii( iyivfrci., k d i ox, ^  xctTiy^i

jrstpyjtf . . . .  xet/.£vTtt) cT̂ MKira/ w? MaVscaj a ^  .
D icefi, che Giove di Mnemofine genera le Mufe , poiche eg li f a  i l  maefiro 
delle fa ceitd  figm rd m ti ilijitpere, le'qm li puo dirfa che f i  acquldino cqI rL 
tordqrfi, e- medit(tre le cofe . . , , . '  Si chiammo Mufe dulh. vo ce  Mofis , che 
va le  perquifizione, 0 ricerca .

{b) P a u f a n i a , o lib.x. .cap. y. Miyic-n d i 7rXsî o>v is
^of*avni yevciro fi 0ea tofcoryt f  jjJ esfiirn

TO i d̂ftfz ôv n<ri . Majjima_ prejjo i  piii i  la fam a d i .Femonoe ,-v.f ch' ella 
fo jje Id, prima profete f a  del Nume y e che ella cantajfe la prima /’ efam etro. 

( c )  Pauiania PAtfc/f.*, o lib.x. cap.j. B«((a oie Ŝinypô uju. yam .̂oioVas"*

AsA<po7s , xaTO.(rxsvd<recSmj to fcavretw rof ©s^T tbs a$l«oj6tw«s
T85 «  aAAss jyi) ’flAiiva • T&rSy J'l ^  jA,ciVTev(Szei deaf

®^Tov TO i^dfier^ov . . . . .  iTrapid'fiSect d i  cIa Abs tcSv 'TiT6pj3o^8«v, 
'Sin tsAsut^ ts TÔs’fiAifva wopctirev,

'CiKlid •&’ 05 y'cnro <sr^Tif 9ol3oia ‘ze îfieuTco; ̂  
r^MTOs dpyatm iwion nxrnvaT’ doldkv.

Beo donni di 'qiielle contrade,, avendo compojlo un inno fopraD elfa, dife,, 
che alcuni farejlieri Iperborei avean fopdato { oracolo del Nume , e fra  g li  al~ 
tr i Olene , e  che quejli f a - i l  primo indovino ,, e il primo*a eantar t  efa- 
metro . . . . .  (faindi dopo a v er  annoverati g l i  a ltri Iperborei, nel fin e 
con  n om in a .O len e .

'T’rimier d i fe h o  .fa  profeta Olene , ■
Artefice prim ier del carme an tk o .
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eccetto quello d’ Omero, allegorici, piuttofto che niitologici, o florid (a). E’ una 
delle ultime due figure , e ficcome fou quefle fituate una dietro T altra, cosl ancora 
r  epjgrafi corriipondono al piano di tutte e due , una pero e fcritta lotto dell' altra. 
Quindi e nata efitanza a quale delle due figure debba appropri r̂fl ciafcuna ilcrizione. 
II Gup ero, e lo Schott credono la figura inieriore quella c|dla Memoria , quantun-* 
que Tepigrafe MNHMH fla nella linea di'-fopra . Sembra probabile la lor corigettura 
all’ atto e all'abito dell’ immaginc; e quefla velata' e involta nella fopravvefla , anzi 
par che tenga la mano al mento, come le fi volelTe richiamare qualche idea-alia 
mente . L' altra luperiore a cui applicano T ifcrizione SOOIA , Sapienza , tiene la manô  
aperta , corUe in atto-di favellare. .Quantunque quefle figure cofrifpondanp alTai bene 
al fignificato che loro fi d i , pure quando non* fi volefie far violenza all’ ordine 
delle leggende, e fi perfiftefl'e a credere, che la epigfafe fuperiqre deb'ba .apparte- 
nere alia figura fuperiore, 1'inferiore aH’ incontro alia p iii. bafia , -fecondb.' !’ ordine 
ch’ e evidente nelle reflanti immagini *. potrebbe dirfi ’ che la J îcordahza yivhixn , 
Alfieme , e quella che alzando la mano fla come' defcrivendo e rammentando Je. azlo- 
ni e i coflumi de tempi andali * la Sapienza poi Socp/a , Sophia , c la donna, velata, 
e quafi in abito‘ di filolbfefla immerfa in prolbnde meditaziohi V non • tanto -per ri* 
cordarfi le cofe gia flate , quanto, per. rintracciare e fcoprire delle mbvelle- verita. 
II velo fill capo che vedremo dato allaummagine d’Afpafia , unica nel'noftro Mufeo. 
col fuo nome Greco , non-reride improbabile, che pofia darfi queflo abbigliamento 
a Sofia , come fi e dato ad una filofoieffa. ‘ .

M i refla • finalmente ad pflervare , che in una maniera per la fua femplicita 
e nobilta degna degli antichi artefici, e flata dal.Cavalier.Mengs7 rapprefentata.M:rie-« 
mofine nella bella pittura della .vdlta della g'alleria-' nella villa Aibani . -Tiet .̂ in 
quell’ egregio frefco la ' madre delle Mufe • la- mario all’orecjjhio, quafi in atto di vo- 
lerfi eccitare. qualche rammemoranza.. E Hon . 6  îa la fola offervazione de)la natû  
ra che ha fommiriiflrata al pittoref fildfofb quefla bella idea*, f ha eglf apprefa nel 
commercio degli eruditi , e ne ha a>uto un' efempio nelle anriche'-gemme, Invite, 
come fi fuol dire di ricordlno , nelle -quali fi vede incifa una mano in-attb di flropicciar© 
un orecchio col motto Greco.mnhmonete , Memento\ Ricord.ati (‘^) . In iatti, fecoxr#- 
do Servio i 1’ orecchio'e facro alia 'Memoria, come *la fionte lo e al Genio : quindi 
elegantemente Virgilio:

(^nthius aurenr  ̂ '
VelUt, ^  admonult ( c ) . .

Giacche c caduta in queflo luogo: m^nzione di quella eccellcnte pittUra., oflcrvo con 
piacere, che le Mufe fi veggono in quella diflinte -a feconda'de’ diverfi^attributi che 
fiamo andati nptando in quefle efpofizioni, e. ch’ egli avea d l̂l’ antico dedotci, di cui 
era. oltremodo amatore, e fludiofo . ' ,

Tom.l. • P T A V a

PEITA‘

(« )  Cosi in vecc di Calliope, C lio, Mclpomcn-e , dTalla^ foh,qui 
perfonificate laPoesia, la Scoria, la'Tiagejdia , c la Commedia.

(6 ) Mufeo Ftorentino Tom.‘il .  • .
(e )  Virgil. ccLy. Menus^ ed iviSfrvio.
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DEITA'

T A V O  L A  XXIX.
IL SONNOi-,

ON fara meraviglia , che nel Mufeo Tiburtino dl Caffio foffe flata iinita 
la flatua del-Sonno a qiiella delle nove Dee, a. chiunqtie conofca 1’ opinione 

degli antichi, che neil'una Deita ftimarono tanto arnica alle Mule quanto il Sonno, 
e che ereflero in Trezene un ara comune a quefte Divinita {a) . Ne tal maniera 
di penfare dee fernbrare affatto ftrana a chi rifletta, che fe nelTuna iacolta dello fpi- 
rito umano dcbbe elTere cotanto accetta- alle Mule, quanto,la fantasia, eonvenia pure 
che da lor. li onoralTeil Sonno ,.il quale’ tenefido legati i fenli lafcia libero il noflro fen- 
forio'alia immaginazione * ch’ e. la. madre de" fogni . E in fogno in latti li crede- 
vano varj poeti antjchi d’ elTere flati • fenfibilmente ilpirati , come Eliodo che vide 
nelle valli d’ Afcra le Mule (^) , 6  conae Ennia che li fentr qualche volta eccitato alia 
poesla.dalla immagine. dello ftelTo Omero (c) , O.qhefta, o altra lia flata pero la ragio- 
ne' deir alleanza;delle Mufe col Sonno , noi ppfliarho conliderarne in queflo bel marmo 
Tunico limulaCro che ce ne refli. Ha gik avvertito Winckelnlann, che quello della villa 
Borghefe fco?pito \n pietra di paragone e opera moderria dell’Algardi, come rifulta ancor 
dalla vita che ne ha Icritt? il Bellori, benche pubblicato perantico dal Montlaucon Che 
queflo Nume lia effigiato nel bel monumento che ora elponiamo, non accade porlo 
in dubbio , giacche T elpreffiva attitudine del dormire e fegnata in tutte le fue membra , 
e particolarmeate nelle palpebre mollemente chiufevc nel capo , che pieno di grave 
Ibanolenza pende fulf omero mafico . Cosi -prell'o a'̂ poco e flgurato il Sonno eterno 
in uiia bell’ ara del palazzo AlBani (^) /dal quale e flata prefa 1 ’ idea di porgli in mano 
ilTia. face rovefciata / fimbolo de’ fentimeAti che per lur li ̂ eflinguono, L' ara ch’ e 
a’ ftioi piedi e’iorfe quella di Trezene ch’ ebbe colle Mufe comune , e la pianta e 
per avventura il fatidico alloro, limbolo dell’ oracolo e' de’ vaticin), che anticamen- 
te ,.e  fill Pafnaflb-appunto li prendeyan dormendo (/ ) V al che puo ancora ailudere 
r aver unite la '‘flatua’ del Sonno con quelle delle Dee del ParnalTo. In luogo della 
lace ayrebbe potuto* ancora. fdflener colla deflra un corno pieno di licor foporifero, 
e volto air ingiu* come fe - lo verlafle . Cosi appunto li vede e in un bel baflbrilievo 
del palazzo .Mattel (g) , e in un’,ara del Mtileo.̂ , Pio-Glementino nella quale ha 
i papaveri iuella limflra. In ambedue quefli moniimenti troviamo effigiato il Sonno 
colle all alle temple , Ibrfe per fimboleggiare i'voll che la dormendo 1 ' immagina- 
zione degli uomini'; anzi nel monumento Mattejano non .e figurato giovinetto , ma

vecchio

O  Alto palmi fette e-tin quarto , fenza il plinto palmi fei e tre (i')-Ovid. Art. amand. lib. I. v. 27.
quart!. Fu trovato, e acquiftato infieme colle Mufe . ' •(<■) Lucrez. Jib. I.-verf. 125.

* ( ^»),P.aufan. , o lib. l l . -cap.5 1 . Ta Mso-a's d i  ( )  Toppa) fiwfios (d )  Wincfeclitiann Storia delle art! Prefaz. pag.XVir.
cf’f hjTtS Mairiui i(di"st''n-vefi v̂n<n Tov'̂ T̂ yev -S-icSy (e ) Da un-altro lato .della medefima ara fi vede fcolpita la Dea./

ptaAi5-a dvof (fiAtiv rcuf Maj-ouj .._Na» lAngi dal Mujeo , [ o tempio delle-Mufe ] Nemefi. • '
e utt ara antied ' . fu quejla fa cr ific ’ano-alle'Mufe e Al Sonno ,dicendo'^ che , { f )  Iphtgen.faur. vexL 12^9. X26%. c
i l Sonno e d i tutti. g liD ei il pm amieb alle M ufe> ' . • ' ( g )  WinekPltnann Monument/ antichi ined. n. I io .
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vecchio.e barbate. Vecchio e barbate b fcelpite ancera il Sonne negli anticlii bafli- 
rilievi che ci offrono Endimione dormiente . Quelle del Muleo Pie-Clementine 
e fenz’ ali, ha loltanto una barba aguzza , e la chioma raccolta quali all’ ufo don- 
nefco : quelle del Capitolino , oltre le ali alle tempia, ha di piii agli omeri due al- 
tre ali di far£alla , che 1’ adornano ancera nel Mattejano (a) . Quefte minute oflerva- 
zioni fatte fiille immagini del Sonne m’ inducono ad attribuirne a quefte Nume 
delle altre , che niune forfe avrebbe penfato che lo .rapprefentaffero . La prim a e 
la tefta barbata con barba puntuta , capelli acconciati, quafi all’ ufo lemminile , ed ali 
al capo , che vedefi nelle medaglie della famiglia Tizia (h) . Ghi riflette , che in 
altre v’ e la tefta di Bacco, Nume anch’ eflb del ParnafTo, e che al rovefcio di tutte 
e il Pegafo, che diede origine al celebrate Ippocrene , e che inoltre poeta rinomato 
fu a tempi d’ Augufto uno di quefta famiglia , il quale ft fuppone eftere ftato 
il Triumviro Monetale , che fcce coniare tali medaglie-, trovera tame probabilita 
per quefta Ipiegazione, che giungeranno a rendergliela verifimile. Crefeeranno le pro- 
babilita qijando conftderi, che la tefta alata non puo eflbr Perfeo , perche quell’ eroe 
imberbe in ogni monumento s’ incontra; non Bellerofonte, che avrebbe qualche rap 
porto col Pegafo , perche la foa tefta non ft trova. giammai alata ; non finalmente 
Mercuric, il quale in. qualche rara antichita ft oflerva barbato i e perche non ha col 
Pegafo relazione veruna , e perche non gli.puo competerâ  quell’ a'cconciatura di capo 
che pur ci offrono le piu ftcure immagini di quefto figlio cjell’ Ei*ebo, e della Notte.

Un’ altra effigie del Sonno fara quella , che in varie gemme s’ incontra ftmi- 
liftima a quefta delle citate medaglie, eccetto. nelle ali delle tempia che fon di far- 
falla. E*̂ ftata dagli antiquarj attribuita a Platone (c ) ,  non oftante che gli fmentiftero 
e i cincinni della lunga chioma, poco ad un uomo , e menq ad un filofofo con- 
venienti, e il ritratto fteflb di quel grand’uomo confervatoci in alcune di quelle meda
glie contorniate , ch| cotroni comunemente ft appellano (^)v, e finalihente il fubbufto 
col nome Greco pubblicato da Fulvio Orfino , che ft ciiflodifce a FirenZe nella galleria 
Gran-Ducale (e) . Con piu ragione 1’ aferiviamo ora a Morfeo (/ ) e per la uniformita 
col tipo foprammentovato della iamiglia Tizia, e per la chioma’ femminilmenfe rac
colta come nel Sonno del iarcoEgo del noftro Mufeo, e nella noftra ftatua medeftma, 
e finalmente per le ali di iarlalla che adornano gli omeri di quel Nume in varj bafti- 
rilievi , e fegnatamente nel farcojfago Capitolino. L’jngegnofa ,allegoria trovata nelle ali 
di farElla, come ftmbolo deH’ immortalita deiranima da Platone difola, oltre le fovrac- 
cennate difficolta , cade immediatamente , quando ft rifletta , che una tefta ftmile nelle 
monete della famiglia Tizia , ha le ali come fatte di piuma , che non fbftengono ftmile 
allufione , e che dall’ altra parte non puo in veruii contp rapprefentare quel filofofo. 

Tom.L B* X * TAVO-
(<») Mu/eo Capitolino Tom.iv. Tav.KXiVv golar bu(lo , pure, fulla relazione ddf efuditiflimo e diligentilfirao
( i ) Vedafi il feforo Morelliano. Sig. Abate Lanzi poffo aflic^rare il pubblicQ, die genuina h 1’ epigrafe,
( c )  Winckdmann Monum. <*«#./«?(/. fig. CLXlx. c che non ne 'e riportata la tefta, la qualee molt'o lodata dalFabri.
(<i) Gronov. "thtf, ant.Gr.'Yorct.xl. pag. 83. - ‘ ( / )  Qui iijtendQ,per Morfeo il,Sonno ifteflb, benche Morfeo, Iccio,
( r ) Benchc non abbia io fteflb oflervato oculu'mente quefto fin- c F^ntafp fiano mentovati tfa i figU del Sonno. •

PEITA'
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T A V O  L A XXX.

DEITA'

DIANA r)
NO de pill nobili fimulacri di Diana queftaTavola ci prefenta, fcultura bellifli- 
ma donata dal Sig. Principe D. Andrea , Doria.'Panfili alia fa. me. di Clemen  ̂

te XIV. , la quale e^rime eccellentemente il movimento della Dea e ne’ capelli 
che leggermente. fvolazzano, b nell’ andamento delle drapperie efeguite coll’ ultima 
dilicatezza; quindi il celebre '^inckclmann meritamente la ftimo la piii bella fralle 
figure non fuccinte della figlia di Latona. Si vede la Dea in atto d’ eftrarre dal tur- 
cairc!), che tiene appefo agli omeri, una freccia per lanciarla coll’ arco, ch’ ella reg- 
geva nella finiftra. E’ vefiita d’ una femplice ton'aca Spartana", cosi appunto fenza 
maniche, comb un antico Scoliafte ce la defcrive , che lafciava il braccio nudo 
incominciando dagli omeri, e che fi vedeva in moltilfime ftatue di divinita fem- 
minili . Due fble borchie foflengono fopra di effa una Ipecie di peplo ; tutto 
r abito in fomma e tanto femplice quanta ad una Dea fi conviene ch’ c nemica 
d’ amore. Notabile e-nella . noftra fiatua, che Diana non c fuccinta come le fee 
immagini ce 1 ’ offrono -da cacciatrice , eppure la fea attimdine non e il ripofo , 
col quale' ha creduto il Senator • Bonarroti di render ragione dell’ abito che giunge 
fino a’ pledi .d’ una fua Diana (^). La fea azione e quella di faettare, ne dee farci' 
iueraviglia , che tuttavia no  ̂ fia fiata feolpita fuccinta, quando* in una nioneta della 
famiglia Ofiilia 1’ olferviamo in vefte talare con un cervo che ha rag*giunto , flretto 
da' lei per le coma colla fua deflra, e con una lancia da cacciatrice nella finifira (c). 
E poi', fi puo dare che 1 ’ elpreffione del nofiro fimulacro non fiâ  quella della caccia , 
ma che land 1 fuoi dardi Contro il tentatore Orione , come canta Orazio ( ^ ) ,  
o. contro i figli di Niobe per vendicare la madre . Omero fieTTo nella fea Necio- 
manzia fa-menzione di qualche eroina eftinta dalle fue feeccie (^') , e la prefentc 
fcultura poteva -anticamente aver rapporto a cosi latte avventure.

Niuna cola per ‘altro in quefta elegantilfima-ftatua mi e fembrata meritare tanta 
attenzione’, quanto la benda che le avvince la fronte. Ha offervato Winckelmann, 
che: si latta'benda e, propriamente il , ctedemnum  ̂ de’ Greci (/ ) , ed io ri-
fletto, che‘ 1 ’ etiraologia fteffa di quella voce lo infegna i , credemnum, non e

altro,

(*) Alta palmi otto e un terzo-, fenza piantaio palm! 7. e tre quart!.
(^ ) Il Silbur^io a Clemente Aleffandrino Paed,-il, 10. pag. 204. 

riporta alcuni euratti mauofcritti- ne’ quali ^  il feguente' paiTo :
W  itpô ny yjravat S" W  (PoCTSi&a; am&iti '̂ Itr uftay ,
JK4 KafTTOV • i(^ tSto tPUXoy yrtiXcuoTi âiy . . . .  iXlysyra

0/ TavT '̂ ^dj i iyuf  t>T ^oXy , lyrd i(^
el Adx.mii. Portavano tali tmache fen za  maniche \ cir titojlravano il braccio 
dalla manq a g l i  om eri,, came apparifce dalle afitiche J la tu e . . .' . . qUelle 
che d i ta li v e j l i  fenrea maniche f i  fe r v iv a n o  diceanfi dorizare , perche Do- 
r i d  fono g l i  Spqrtani. Amihe laPallade fopradeferitta e veftita di Emil 
tonaca. *

( i )  Buonarroti Ojjervazuoni fopra t MedagHoni del Mufeo Carpegna, 
Antonina Pio n. 4. pag. 55-

( c )  Vedafi quefta moneta nef fefaro M orelliano, c nel feforoB ran- 
denburgico d i Begero pag. 557.

( d )  Orazio harm. lib. ill. ode 4:
. . . . .  dx integrae 
fen ta tor Orion Dianae- 
Virginea doniitus fa g itta  .

( e ) Omero Odyff. A .verf. 325.
( / )  Winckelmann Monum. antichi inediti n. 54.
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altro , anche fecondo Euflazio, che U}ia., •vincolo , o laccio del capo (d) . Otti- 
mamente dunque li appropria quefto nome a fiffatte bende, che non folo i capelli, 
ma il capo fteflb , o la fronte fhingono , e legano. Convengono alia defcrizione 
deir antico Qredemno anche le due edremita, che in alcune immagini fi olTervano 
pendent!, poich6 Penelope prefTo Omero , con quelle appunto fi copre e afconde 
le gote (^) . Quello pero che non fembrami avere il \ înckelmann dimoftrato, 
e che io credo infuffiftente , e la fua maffima , che qualunque ftatua con tal benda 
h offervi debba a Leucotea attribuirli, perche Clemente AlefTandrino da il Qredemno 
per diftintivo di Leucotea. Il fondamento di do e la favola Omerica , nella quale 
fi narra, che quefia Diva del mare die il fuo Qredemno al naufrago UJifie, perche 
gli fofie di fcampo (c) . Deducefi da tutto do j che Ino, o Leucotea-con tal benda 
loleva effigiarfi , non mi fembra per altro legittima confeguenza T infcrirne , che 
quefia fola Dea ne avefle il capo adornato . L’ ilpezione dejl’ antico- ce lo mofira 
aflai fiequentemente in figure virili e anche barbate, che fono-per altro della com  ̂
pagnia di Bacco ( i )  , per tacere le immagini di qusfi:o Nume , che ne hanno 
cinta la fionte (e-) . E’ dunque piuttofib il Qredemno un .ornato Bacchicoche fi dava 
a Leucotea come a nudriee di Bacco , non cost proprio per altro di quefia feconda. Diyi- 
nita, che non pofia attribuirfi ad altro foggetto ; cost ne ha circondata la fronte TUrania 
coloflale del palazzo Farnefe , e quel cli-e piu oflervabile quefia nofira Diana. Ome
ro fieflb , cK e il fondamento dell’ opinione del Winckelmann, da il Qredemno ad An- 
dromaca , nuziaj .dono di Venere, lo da a Penelope, come abbiam fopra notato, 
e Coluto nel principio del fuo poema (/ ) ne adoriia le Nihfe dello Seamandro.

Vero e con tuttocib, che forfe quefia e la fola figura , che non fia Bacchica, 
la quale s incontri con fimile abbigliamento, poiche le Mufe fieffe non fono alieno 
da quefio Nume, a cui e facra una delle fpmmita del ParnalTo . La nofira Diana 
fi rende con cio tanto piu fingolare, non avendo col Nume Tebano alcuna cogni- 
ta relazrone. Potrebbe dirfi che Bacco , come Deita della campagna , era ancora 
una delle Deita. della caccia. Speffo in atto di cacciatori veggonfi i Fauni, e anchq 
i Centauri, che put fon fuoi feguaci : Narcifib in una pittura dell’ Ercolano, quan- 
tunque cacciatore , e ornato d’ una corona Bacchica (^) . Anzi offervo ih Polluce, 
che un abbigliamento che da lui ai cacciatori fi attribuifee, non fi offerva ora che 
nelle immagini di Bacco, o de’ fuoi feguaci. E’ quefio I’ icpctTrT/f, ephaptis ,■ che fe
condo Polluce e un picciol manto, col quale fi coprivan le 'mani quei che fuj leatro 
rapprefentavano i cacciatori (^).-Simili mantelli, che nafeondonoper lo piu una fola 
mano , fi veggono foltanto in qualche figura di Bacco, in alcuni bufii diSileno., 
uno de’ quali in bronzo e preffo di me, e in altre immagini , che pure a  ̂fimili 

7om.l ■ fogget-

CEITA’

( ) Vedafi la voce titX’Teforo SEnr.Stef. ,  Euftazio Iliadx. 48.
( i )  Omero Odyjf. k verf. 334.
( f )  Ovaevo pdyJJ. 'E v.346. e ,373*
( d )  Cosi nel noftroMufco lo ba il Priapo, re.d un altro bufto bar- 

bato di Baccante.

( c) Vedafi il Genio di Bacco fra i bronzi dell’ Ercolane Tav.V. Tom.L 
( / )  De raj/tu Helende v.
( g ) Pittare J  Ercol. Tom. V. • Tav. xxvill. - 
{h) Polluce IV. III?.

    
 



6  % MUSEO PIO -CLEM EN TIN O

DEITA'
foggetti appartengonfi (d) . Ranimento con diJigenza quefta parte del? antico veftia- 
rio , perche non la veggo pcranco dagli eruditi rilevata in que’ monumenti che ce 
la moftrano. Anzi quefta rifleflione mi fa fovvenire d’ un fimulacro poco linora 
e niente a propofito illuftrato'. Tra’ buftini delf Ercolano c un Ercole veftito da donna 
con corona e abbigliamento da Baccante. Quefto bronzo liii ferve di lume per ri- 
conofcere Ercole in abito fcmminile nel fuperbo Emulacro della villa PanfiJi, Ipiegato 
per Clodid da certi Antiquarj. E’ quefti un giovine robufto di capelli ricci , con 
un collo Erculeo, coperto di vefte miiliebre , e con una mano nclla fleffa guifa av- 
vdlta nel manto. Non mi fembra d’ errare quando lo credo un Alcide, che preflb 
ad Onfale o preflfo a Jole cosi mollemente s adoriia Ibrfe nella licenza de’ Baccanali, 
da queda ultima circoftanza indicati nel marmo della villa Panfili , nel bronzo di 
Napoli dalla corona di pampini (^).

Finalmente fe taluno vi fcfTe , che amalTe tanto fopinione di Winckelmann , che 
voleffe affolutamente avere per Leucotea^o per perfona a lei adecente, qualunque imma  ̂
gine , la cui tefla e del Credemm legata , come Winckelmani\ fleflb. denomino Cadmo 
una iimil tefta virile (c) : E potrebbe dire che la hoEra ftatua non Diana rapprefenti, ma 
Agave madre dei cacciatore Atteone , e cacciatrice anch’ efTa , e in atto di cacciatrice 
dipinta una volta da Lefche (d) , a cui farebbe Eato dato WCredemno, come ad unaCadmei- 
de , e pero germana di Leucotea. Non voglio tralafciare di rilevar- la materia di queEa 
flatua , ch’ e un marmo bianco Greco compoEo di varj Erati detto volgarmente cipolla. 
In queflo fi trovano lavorate iriolte delle plu antiche e piix belle flatue Greche.

T A V O L A  XXXL
DIANA SUCCINTA (*)

L ’ Abito kiccinto , che appena giunge al ginocchio', la faretra appefa agli omc-< 
r i , r  attitudine del corlo elpreEo in tutte le membra , il cane che Y accompa- 

gna  ̂ indicano abbaEanza la cacciatrice Diana. Tale appunto la veggiamo in tante 
Greche medaglie particolarmente di Mitilene (^) , e tanto Emile e quella figura 
alia prefente Eatua in ogni piu minuta particolarita /che non puo dubitarE , che

( a )  Bronzt £ Snol. Tom. L Tav. vir.
X,by Piuttofto un Ercole giovine mi fembra quefta ftatua che un 

Achille in Sciro, perche la fua fifonomia e aftatto diverfa dall’ Achille 
da . me ravvifato in una ftatua del palaazo Borghefe, fpiegato dal Win- 
ckelmann per Marte iidaxenzto n c ’ Monum. antichi ined. pag. ^ 3 ., che 
ha una fafcia fopra il dcftro tallone, dove quell’ eroe era vulnerabile, 
perche ivT appunto lo ftrinfe la madre ncll’ immergerlo nello Stige, 
come & vede nel baflbririevo circolarc del Campidqglio, Mufeo Capitol. 
Tom.iv. Tav. x v il., illuftcato ancor dal Fabbretti. Dichiarai piii a lungo 
la mia opinknie fu- quel fimulacro in una lettera al Signor Principe 
D. Marco Antonio Borghefe fopra la ftatua del Sole 1’ anno 1771..

(O  Anche meno a propofito riconobbe lo fteffb autore Mon. ant.ined. 
fig.83. la favoja di Cadmo che uccide il ferpente in up baflbrilievo 
del palazzo Spada rapprefentante la morte d’Archemoro defcritta’a lufigo 
da Stazio Thebaid. lib:V. La madre Ilfipile fu da lui fpiegata per Armenia 
fpofa di Cadmo, e non's’ avvide, che la perfona uccifa dal fcrpenfc -e un 
ttambino , come fi riconofce dalla ftampa medefima , e com’ era Arche- 
moro figlio di Giafonc , in cui onore s’ iftituirono"! giuochi Nemci.

non
(,d) Paufania Bhocica, o lib.x. pag. 567.
(*) Alta palmi fette e mezzo, fenza il piantato palmi fettc , fu tro« 

yata nel giardino dellexMendicanti al tempio della Pace, ed acquiftata 
per la Santita di Noftro Signore daU’Emo Pallotta immcdiatamente .

(f)^ Quefta immagine e riportata nc’ Commentarj di Spanhemio 
a Callimaco , dove e' da notarfi , ch’ egli crede vedere nelle pieghe delta 
tunica della Dea tante ftrifce, le quali fuppone indicate nelf epiteto 
Aiymroy, che da quel poeta alia vefte di Diana, quando queftb epiteto al- 
tro non fignifica che orlata, oguarnita . Ne vale la ragione di Spanhemio, 
che le immagini di Diana fenza tali orli alia vefte fi trovano; primo, 
perche non e gia necefTario , che ne’ pochi monumenti che dell’ anti- 
chita ci rimangono, troviamo delineate quanto immagino la fantasia 
de’poeti: fecondo, perche veramente troviamo in alcune figure di quefta 
Dea un fimile -ornato alle vefti 5 tale e una pittura deW’ Ercolano nel 
Tomo III. Tav. LXV. , e taf e un’ altra ftatua ivi pure diflbtterrara, 
e deferitta da Winckelmann nella Storia delle Arti, che ha quefta fpecic 
di guarnizipne tutta dipinta a colori ful marmo fteflb.
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non provengano quefte diverfe immagini da un medefimo originale. Sara flata quefia 
qualche eccellente opera di rinomati anefici, della quale non ci e reftata negli fcrittori 
memoria. Ha quefia Bella flatua una fpecie di flivaletti, ch’ erano i coturrii venatorj 
degli antichi, de’ quali dovea effer calzata T immagine di Diana , che le promette 
in voto il Virgiliano Micone in que’ verfi (a) ;

. . . . .  levl de mar more tota 
Vumceo Hdbis Juras e’oinBa cothurno.

La tonaca e breve, e cost raccolta dalla cintura, che le.lafcia fcoperte legam- 
be, come appunto bramava ella d’ abbigliarfifecondo Callimacb , allorche dice j 
ch’ ella defiderava d’ effer. miniflra della luce:. . . . H9tf tf 70W "X̂iTma.

T̂ vmqv /V ay§ia. Bnpict HcqW.
, , . . e di portar la tunica Juccinta 
Sino al ginocchiot a dehelfar le fiere (^) •

Le chiome flrette in un nodo le ondeggiano. poi fulle fpalle, la £aretra le pende 
dagli omeri. Alcuni eruditi han creduto , che il portar alle Ipalle il turcallb fia 
diflintivo di quefia Dea (c) , rria i mdnumenti li contradieono. Delle.altre caceia- 
trici fi vedono figufate in tal guifa , e fegnatamente Atalanta- nel be] bafforilievo 
Borghefiano della morte di Meleagro. Fu trovata la prefente flatua negli orti Car- 
penfi, come fi e altrove accennato . Era flata anticamente rifforata c dorata, ma 
il riflauro accufava un fecolo poco alle arti favorevole. La nicchia dov’ era coHocata 
vedeafi riveflita d’ alabaflri, e 1’ apfide n’ era meffa a mufaico.

DEITA'

T A V O  L A  XXXIL
DUNvi EFESINA

9 •

A Ssai ci fbrprenderebbe la flravagante immagine della T)ea ,  che in quefia Ta- 
vola ci fi prefenta, quando gia da troppi naonumenti non conofceflimo il mi- 

flico fimulacro della celebrata Diana Efefina . Se dunque non ce'ne glunge nuova 
la rapprefentanza , altro non faremo che corifiderare di paffaggio il rapporto de* mol- 
tiplici attributi de’ quali e carico colla diyinit  ̂ medefima che n’ e il foggetto.. A ra- 
gione fi e lamentato Cjronovio degli Antiquarj, che in vece di fpiegare tutti que’ fim- 
boli coir arcana* teologia che quefia Dea riguardava , abbiano accozzati infieme di- 
verfi N um i, ed ora in Cerere , pra in Hide' , ora in Cibele abbiano trasformata 
la Dea degli Efefli ( d ) . Quantunque non fiamo flatl iniziati'ai miflerj di queflo 

Tom.I. CLz Nume,

( a )  Virgil. ecLvii. vcrf.jt. te regnante dalSig.Giovanni Volpato celebrf Incifore. Era ftatadifTot-
i b )  Callimaco Hymn, in Dianam v .i i .  e I4. tcrrata da MonfieurGavinoHamilton nel territorio di Tivoli fra i ruderi
( r ) Vjfdafi la Metalloteca.iXcl Mercati armar.x. Apollo, ed ivi le note della villa Adriana nel fondo d’un picciol lago dettoP4«ri*«e//o da lui diflec- 

deir Aflalti, che cita a quefto propofi|,o Scaligeroi. cato, ad effettp di poter eftrarre le antichita che vi eran fepoltc.
(*) Alta palmi novc e un oncia, fenza il plinto palmi otto e un’oncia. {d) Vedafi il Gronovip nella Prcfaaionc al vil. Tomo del "Teforo 

L’ acquifto il CommiCfario delle Antichita per ordine di N. S. felicemen- dd le antichita Grecbe pag. 18. *
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EEITA' Nume, poffiamo pure da un folo paffo di S. Girolamo indovinare il /iftema de’ gen- 
till riguardo a queftp antichiflimo fimulacro, cioe , che lo confideravano come un 
fimbolo della natiira . ‘Cosi fi efprime quel dottiffimo Padre ne’ fuoi commend 
air epiflola di S. Paolo agli Efelini ; Dianam̂ , muhmammiam cokhant Bphejii , non hanc 
^enatrkem , qme arcum tenet, atque fuccin^a eji fed ilkm multimammiam , quanta 
Qraeci Troî ixcus-ov ‘î ocant, ut fcilicet ex ipfi quoque eJUgie mentirentnr , omnium earn he-- 
Mhrum & vhentlum. ejfe nutrlcem. Tanto bada per poter riguardare la Diana 
d’ Efefo come T immagine miftica della natura , o- della terra medefima confufa colla 
natura ftefla per effere la nudrice di quanto quaggiu vediarno.

Su quefto principio andremo fpiegando tutto quel che ci offre di mifteriofo 
quefta bizzarra figura. Incominciando dalla fua’ forma, *altro quefta non c’ indica, 
fennonche T antichita del dmulforo. Siccome" ne’ vetufti tempi 1 &{Ti in forma 
di mete, di piramidi, di colonhe forono per divinita venerati , cosi nella forma 
della noftra ravvifiamo le tracce di fimili rozzi idoli, a’ quali fi ando a poco
a poQO ora aggiungendo il capo , ora ftaccanda le braccia, ora feparando le gam- 
be , ora diflinguendo informemente Je varie membra. Se E vuol riconofoere in 
quefla figura un vefiigio. dell’ arte Egizia, che pure ne’ tempi antichifiimi pote -avere 
fulle arti della Grecia , e .dell’ Afia qualche :influenza , non , dubiter6.> di’ ravvifarvi
10 ftile Egiziano di rapprefentare come fafoiate le loro immagihi, che pote dalle lor 
mummie trarre rorigine. Quefto rozzo corpo del fimulacro e ftato poi di varj emble- 
mi arricchito , che tutti han relazione all’ idea che fi eran formata que’ popoli del fignifi- 
cato Bella lor Dea. A quefta fola Ipiegazione rapporto le varie iafce che la circondano, 
dove hanno alcuni travedute o le vitte di Cerere, o i circoli, e fin le fafi lunari.

Siccome di legno era queft’ idolo vcaiftiftimo, il rozzo artefice non aveva ar- 
dito ftaccargli le braccia dal corpo , fenza dar foro un foftegno : perdo fi veggono 
nelle medaglie , e'nelle gemme come rette da due baftoni , che veru fi appella- 
vano Ball’ sî dchita , per eftere firnili fpiedi armi da caccia>, -e cost confecenti a Dia
na (^). Un luogo di Minucio Felice I’ attcfta , che. guafto da critici e ftato colla 
fua vera lezione elpofto , e foftenuto da Luca Olfienio , .Eccone le parole : Dianas 
Ephejla mammis multis  ̂ ^  ’dcruhut ex/lruBa, Quefta defcrizione vien confcrmata da 
tutte le antiche medaglie, che di fimili foftegni fornita ce la prefentano. Siccome
11 noftro marmo era in quefta parte niancante , non ha quindi potuto confervarci 
firfiile particolarita.

, La tefta della noftra Diana coronata di torri (^) , s’ aflbmiglia in cio a quella 
della Cibele, idY Orhis terrarum , e della OlKOYMENH (c) , o deli’ Univerfo  ̂ ed ^  
cosi ornata

Excel/is munlta lock y . quia fujiinet urles \df)
come

{a') Vcdafi nel vri. Tomo del 'teforo Gronovtano la DiflTertazioncj' (c )  Cibele fi rapprefenta turrita in moltiflimi monumenti d’ ogni 
di Luca Olftenio de fuk rts , feu  veruhus Dianae Ephe^ae appojttts. genere , f  Orbis, terrarum  nelle medaglie Imperiali , la OIKOTMENH,

( i )  Quefte torri', e una parte inferiore della ftatua ,fon di modcrno o  fia 'iVniverfo nel bafforilievo dell’ Apoteofi d’ Omero. 
rillauro, copiate da altrc antiche immagini, di Diana Efefina. . (^ ) Lucrezio .

    
 



S T A T U E  T A V.  XXXII. 6 5

come limboJo delJa Terra , che riguardata come la madre deJle cofe ^uaggiu efi- 
fiend , poteva dagJi andchi elTere indifferente colla flefla Natura > tantopiu che da lei 
derivavano alcuni filofofi perlino il Sole (a). Quel gran difco che le contorna tutto 
il capo, non 6 gia un velo come fembro al Menetrier, nia bensl un nimbo folito 
aggiungerfi intorno-al volto delle Delta (b) . L’ orlo rilevato che lo termina , di- 
moflra abbafianza che non e un velo , e ne’ monumend , che ci moftran velata 
la Diana d’ Efelb, qiieflo velo e in altra guifa lavorato , e difpofito. Puo queflo 
ancora efTere il fimbolo del difco lunare , come lo e fovente nelle antichitk 
dell’Egitto (c) , e il nome di laswo-no/, . 0  lunette,- che avevano preffo i Greci fimili 
nimbi , e un altra probabilita per tal congettura (d) . -

. EiTendo tutto il fimulacro della Dea ornato di figure d’ animali, tutti prodotti 
da le i j 'e  riutricati, non e n-̂ erav̂ iglia fc incomincian quefti a guarnire fi;io il fup 
nimbo : quelli pero iu d’ efib effigiad, ibrniti vdi ali e pefcio coilocati nel]a parte 
piu fiiblime , fembrano aquile, grid , 'e fimiji mofiruofi animali. 1 leoni fi veggo- 
no fulle Ipalle , e fulle braccia della Dea : ma quello che y’ e’ db piu oflfervabile 
e il fuo petto , e la fua collanaPendono dal primo fedici poppe ('e) , fimboli 
della propagazione , e della fecondita . La feconda , fcende a guifa di luna cre- 
fcente , ed e tutta tramezzata da ohiande: fotto un feftone di varie frutta, denotan-O  , ^  .

d il piu antico cibo degli uomini (/ ) .  Il reflo del petto e coperto dallo Zodiaco, 
fu cui fon vifibrli i fegni delf ariete , del toro , de’ gernini , del cancro > .e del leo
ne , e ful quale fembran danzare quattro donne alate con ferti , corone ,-‘ed archi 
nelle mani , credute finora dagli Antiquary Vittorie [g) , ma da me piuttofto riguar- 
date come le Ore, o le Stagioni, che van danzando alternadvamente fullo Zodiaco, 
c cost alate appunto, ,e come Ninfe o feguaci di Diana o della Luna rapprefen- 
tate ne’ baflirilievi elprimend la favola d’ Endimione (^.). N.e’ vani delle fafce e tutta ̂  
coperta la flatua al dinnanzi di mezze figure d’ animali, capri, tori , gtifi > e fi
mili; da fianchi di fiori, e .d’ api ; e fulla fommita di due mezze> figure fepinainili 
nude ed alate. Si fcorge beniffimo, che la forma umana non fi eftende fino alia 
meta inforiore .delle medefime , ma non fembra si facile il fupplirla colla immagl- 
nazione . lo per me credo , che le lor gambe dovrebbero effere di volatile in cor- 
rifpondenza delle ali, e che quefle -altro non- fieno che le Sirene. La for figuia in- 
tera fembra indicata in alcunr rami che fono. nel Teforo. Gronoviano unitj alia dit 
fertazione di - Menetrier rapprefentanti quei\a Diana medefima (/). Ed e molto pro- 

Tom.I. ■ R  babilc-b
( a )  Lucrezio lib. V. e fcgg., Diodo’ro Si^ul. Iib.xvn.
( b )  Scrvio al libro ill. dell'Aeneidi vern55:,. Proprh nimbus^ejl\ qui 

Deorum , v e l  Imperatorum capita quafi clara nebulas nubere. fingitur .
Mamertino , parlando del nimbo nel Panegirico di Maffirniano , uf?u 
quefte parole : Et fu lgo r ilia lux divinum v e r t i c e s  claro orbe com- 
pk B ens. ■ ’  ̂ ■

(r )  Si vede ordinariamcntc fralte coma del Dio Apis 
{d) Scoliafte d' Ariftofane negfi Uccelli v.■ 1114.
(e )  Se fi volefle intender qualche miftero,nel numero di fedici delle 

poppe della Dea , potrcbbe dirfi che ha qualche allufione ai fedici putti. 
dati alNilo per denotare i fedici cubiti ti he rendevano felice la fua efcrc- 
fccnza j o anche pcrch^ quefto numero , fecondo Oro Apollinc j  ̂il gCr.

roglifico della propagazione. Oro Apoll. Hicro^typbi pag. 50. dell’ edi- 
’iione di Parigi delf anno 1551. *

. ( / )  Le ghiandc, delle quali.fi fa talvolta il pane in qualche luogq 
d’ Italia , moftrah ch’ effe veratnente ,• c non le'caftagne fotto il nome 
di ghiande y^come han foftenuto alcuni Mitologi, foffero il primitivo
cibo degli uomini

{ g )  Vedafi la citata diffcrtazione di Menetrier .
■{h) Cosine’due baffirilievi Capitolini,'in-un farcofago, g in un bel 

framinento'del noftro Mufeo 5 che tutti rapprefentano quella favqla.
( / )  Le figure I. e ill, nella tavola pofta-alla pag.*|’67. antiq. 

• Grace, G/'o«o'i;.'’Tom. Vli.. ' •

E£1TA‘

    
 



6 6 MUSEO PIO -C LE M E N TIN O

BtITA ‘ habile , che ficcome in altre fi fono efpreffe le Sfingi (a) per dimoftrar la Natura 
madre univerfale per fino de’ moftri, cosi nella noftra, e in altre ancora lisno flare 
Icolpite le Sirene. Certo che chiamarle Sfingi , come taluno ha fatto , mi fembra 
improptio , perche le Sfingi non fogliono ordinariamente (^) ofTervarfi con tutta 
la mezza figura fuperiore umana * e per flno le braccia. Si potrebbero dire le Stin- 
falidi, fecondo alcuni fcrittori che hanno rapprefentato queftl uccelli , come moflri 
di fembianze feminee (c) : ma ficcome nella maggior parte de monumenti Ion 
Ic Stinfalidi diverfamente elprelTe, fara fcmpre piii credibile che fien Sirene.

Enumerati cosi i varj fimboli di quefta immagine mifteriofa , e conofciuto 
che abbiamo efier tutti etnblemi della natura, altro non ci rella a notare fennonche 
le flame di Diana in tal guifa efpreffe Ibno una prova d i' quanto foffe divulgata 
ancora per X Italia e per Roma quefla Afiatica religione , conformemente a quelle 
parole d’ un certo Demetrio che leggiamo negli Atti degli Apoftoli (^) , che I’Afia 
non Iblo , ma’̂ tutto f  univerfo adorava da gran Diana Efefina . Era queflo Demetrio 
un orefice , che lavorava in . argento-de’ tempietti della Dea con una certa .fimi- 
'̂ glian̂ a ah gran tempio d’ Efelb , una delle meraviglie del mondo, anzi la pin flu- 
penda,, al* dire di parecchj autori ; coflui moffe a tumulto la moltitudine , perche 
le dottrine evangeliche predicate da S. Paolo avean iatto di molto decrefcere lo lpac-_ 
do di quefle. fue opere. Una fimiglianza di quel gran ^tempio, o piuttofto del fa-
cello della Dea efifle in picciolo lavorata in oro dagli antichi, e da flar rinchiula
nei gaflone d’ un anello , la$ cui gemma trafparente , ch’ era una fottil calcedonia, 
la copriva , e la - difendeva (^ ) . Si vedono. in queflo lavoro come tre porte, delle 
quail quella di mezzo e la maggiore . Si erge fovra di quefta la mezza lima, fim-
bolo dr Diana, e il luo fimulacro, che dovea effervi in antico , ora manca . Si

.coippr^nde pero, che aveva maggior rifalto che il rimapente del lavoro., perche 
la gemma e alquanto fcavata ,nel fito che gli corrifpondeva . Nelle porte laterali 
ft vedono due candeJabri. Al di Ippra fembran collocati due vafi e al di lotto 
due volatili con alcune, picciole perle. Una si fara antichita mi h fembrata degna 
d’ tina ihinuta' defcrizione e perche illultra il citato luogo degli Atti Apoftolici, 
e perche e troppo aderente al noftro argomento. Ho dettp, che lo credo piuttofto 
il facello della D e a c h e  il gran, .tempioperche diverfamente. architettato fi offerva 
quefto nelle medaglie . Si fa, che le colonne- êrano fcanalate, quafi ad imitazione 
delle pieghe degli abiti femminili, e d’ ordine Jdnico (/ )  \ e-fcanalate, e col ca- 
pitello Jonico erano appunto le colonne inoife in una patera Etrufca infieme con due 
Amazon! , che ora fi e fmarrita ,, e-che-certamente alludeva alia Ibndazione di quel 
gran tempio , alle Amazon! 'attribuita da parecchj fcrittori ( g ) .

( a )  Le figure della Diana al num.iil. nel ramepofto alia pag. 331. (^ )  Capixix. ,  ^
di cletto Tqmo^ ' „ ( f )  Quefto prcziofo lavoro e ftato recenteinente acquiftato dalCom-

( b )  Dico ordinariamente , perche,^le Sfingi nell’ obelifc6 del cam- tniflarip delle Antichita pel Mufeo Vaticano .
poMarzo han le Braccia utnane, non pero il petto, ne il corpo. ( / )  Vitrtivio lib.iV; cap.r.

( c )  LoScoliafte d’Apollbnio lib. iI. Argon, v. ro j4 . (g )  Dioitillo v. 8 8 7 ., Callimaco hymn. inDian. v . i j S .
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T A  V O  L A XXXIIL
NE T T UNO

R ArilTima e fralle antiche la ftatua di. Netmno; noi vi diflingiiiamo rimmagi- 
ne del Dio del mare-non folo dall’ idea del volto chs ha qualdie tratto della filb- 

nomia di Giove, lenza aveme pero 1’ alpetto ugualmente maeftofo, e fqreno, ne dalla 
nudita , che ben conviene al Niime delle acqus, fenza pero elTerne un diflintivo 
particolare; ma principalmente dal triderlte, chiamatq da Elchilo hinfegna di Nettu- 
no, (rnfjiaov , ch’ cgli' ftringc nella finiftra, Benche le pnnte, ddle qiiali e^ar-
mato e donde il nome di tridente deriva, fie 110 moderne : la forma dell’ afta me-; 
defima j che non e rotonda, ma quadrangolare , e che..perci6 non dovea effere 
uno fcetiro , non lafcia di determinare queflo iftrumentq; o pel tridente del Dio 
del mare, o pel bidehte del Dio dell’ inferno. Siccome e f aria del volto, e la nu
dita della perfona efcludon Plutpne (^) , refla ■ evidente, che il Nume rapprefentato 
c un Nettuno . Era flato prefo /per Giove , e per tale riflorato nel palazzo Verolpi, 
errore derivato da iina cen;a fimiglianza cqlle fembianze fraterne . Ora per vieppiu 
difhnguerlo gli e flato aggiunto il delfino , che ne marmj, e nelle medaglie fuole 
accompagnarlo. OfTervabile, e-fintegrita di queflo-fimulacro , e la grana ,finifEma 
del marmo', qiiafi diafino, in- cui e ftatO fcolpito, " .

EEITA*

T A V  O L A XXXIV.
• • j *

TRITONE 0  CENTJURO M}iRlNO»

QUefto nobil gtuppo diffotterrato prefTo la via Latina, ci offre un Tritone con 
orecchie faunine, e coma folia fronte, uomo dal mezzo in fo , riel refto di- 

vilo in due gran code di pefce, fornito di piu nel dinnanzi come di due zampe 
cavalline; in atto di rapire una donna nuda , che in vano chiede gridando aita , 
mentre due Amorini che fyolazzano graziofomente folle code del moflro , punto 
commoffi dalle foe flrida , . ridonfi del lamento di lei , o le accennano di tacere. 
Una SI vaga invenzione forviva probabilmente m antico airornato di qualche fonte 
o ninfeo (c) ; non e pero che 1’ artefice 1’ abbia'trovata nel foo • capriccio , ma 
piuttofto v’ ha giudiziofamente impiegato la foa mitologica erudizione. Se egli ha 

Tom.L • R  . dato

Alto palmi 9 . ,  fenza il plinto palmi 8. e due terzi. V acquiftd 
il Prefetto delle Antichita dalla eredita dello Scultore PacilK per ordine 
della fa. me. di Clemente X IV., con approvazione del regnante Sbiamo, 
Pontefice, che allora ammiriiftrava il Teforierato.

X*) Efehilo Suppl. verf. 2,26. ' •
( i)  Nettuno e rapprefentato affatto nudo in una (latuetta di brotizo 

dell’£r«/<i«o Tom.vi. Tav.ix. 5 Plutonc non s’ incontra uiai cost ne’ mo- 
numenti, ma fpeflb d tmto veftito,

' X*") Ako palmi cinque e Tr 5 con ttutto il fiutfo che lo foftiene lun- 
go-palmi 9. e mezzo, il bafamentoiftoriato e altopalmo uno, e gira 
palmi £3. e tre quart!. Fu trovato fuori della porta Latina in una Xfigna 
de’Sigg. begli-Eflfetti,’ nafeofto in una* cava di puzzolana . Ne fecero 
cfll'un prefente alia Saritita di Noftro Signors’ felicemente regnante.

{c\  Nc facea fede una cavita, che vi fi vedeva fra le due gambe ca- 
’ valline, e che paflava da una parte ali’altra pel tubo delle-acque, Ora 

il riftadro i’ ha chiufa. • ■
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CEITA' dato nelle orecchie , ,  e nelle zampe al fuo Tritone qualche cofa del Centauro, 
non lo ha fatto a cafo. Tzetze chiama* il Tritone pefce Gentauro ’Ix̂ uoxsnaJpov (̂ a) , e T efferc 
i Tritoni coriie i Fauni , e i Centauri.-, o altri leguaci di Bacco dedki all’ ebrieta , 
e quindi il lor rapporto al Nume del vino e ftato gia da altri notato La ftefla 
figura non e niiova. , giacche con-:fimi'li gambe cavallihe fi vedono i Tritoni, effi- 
giati e nelle pitture dell’ Ercolahp , e in -un bel iarcoiago del Campidoglio (c ) : 
anzi a do fi vuol iar alludere T efpreffione d’ Oyidio:

Caerukis yriton-per mare currlt equfs (^)*
Le corna., dplle quali rimanev  ̂ indicaxo il fito;con due cavitk, competono alle Deita 
acquatiphe , -come' fcuoritrici- della terra , e caula parziale de’ tremuoti, onde in figu
ra di Toro' veggonfi, rapprefentati nelle antiche/monete Ncttunb , e i Fiumi {e). 
Secondo alaini , competono al  ̂Tritone ancor le » o granceole , o branche. di 
granchio , fituate cost QOrne in altri monumenti, quafi a guifa di corna (/ ) .  La 
coda biforcuta e defcritta: ne’ feg'uenn verfi da Apollonio , ne’ quali dipihge accura- 
tamente ml Tritone (^ ):

Aum$ wcq Xa.yovo)9 hv.fcLi§a.'oi Met
.K-tirsos dxnain fxmwsTq,

M a  -quinci e quhtdl fotto i.Jianchi. dpppia,
■ Coda -fe gli Jiendea quaV di halena .

 ̂Chi fa , che ancora 1’ azione . del noftro gruppo non fia ftata. tratta dalle me- 
' defime forgeriti mkologiche ? .Abbiamo in Paufania, ch’ effendo andate le donne 
de’ Tanagrei a lavarfi in tempo di*notte nel mare, per celebrare le orgie di Bacco, 
un Tritone ne rapi alcune, perloche fu poi da Bacco fleflb punko (^)., Queflo e forfe 
I’ argomento del noflrô  gruppo,^/) ;; ma quando fimil penfiero .fembrafle troppo ri- 
cercato , puo dirfi un Tritoneche ’ ya fbrprcndendo le Ninfe del mare come fanno 
i Centauri ̂ . i Satiri V e i Fauni a quelle ‘ de’ fbntidelle felye, e delle montagne.

. Ql^Iunque pero fi. prefcelga di tdi opinioni , nbn puo negarfi iina fomma 
leggiadria d’ -elpreflione al noflro gruppo affai bella e la figura della Ninfa ,

. e il fuo atteggiamento , dove fi fcorge la coflernazione c la forprefa -. elegante 1’ azio
ne degli 'Ambrini, projiria oltremodo la maniera in cui e fcolpito il .mbflro , nelle 
pelli. della , cui gola,  ̂ e ne' trafti della ,cui fifonomia e a merayiglia indicata la fua fe- 
roce nafura. Siccome *la pofitura d’ una- gamba della. Ninfa moflrava, che non avea 
potuto. in' antico efier erettb qiieflo gruppo fu d’ una bafe » gli h h fcolpito fotto

un

'{ a ') T zetze ^Xycophr. fi. 34. 'Puo dirfi pero , .che. cosi li chiami 
folamente per efierd'un mifto 4’ uomo e di pefee, come li Centauri 
lo fono d’ uomo e davallo . In tal guifa fi-fon detti Onocentauri, 
e Bucentauri.i mdftri compofti d’ uomo.e d’afino, q d’ uomo c hue.

, Da, queft ultima parola viene il nome di Bucintoro, d3to ad una nave, 
che forfe avea fimil. moftro ‘per fua< infegna , non dal .Centauro, 
e da]Iaparticola-'/S«‘ denotantegrandezza,'come fe fi diceffe H gran Cen
tauro , fecondo che penfava H'Maffei. . ■ . .

( i )  Bqnarrdfei Ojjerkjazlonh fopra akuni’M e d a g l w n i pag. 191.
(c  ) Tiiture ^  Ereotl To.V»-Tav. I x i . , Mufeo Capitol. Tom.iv. Tav.LXll. 
{ d )  OvidioHereidi cpift.viL v.jo.-, ed ivi il Meziriac.Toffi.4L p .i8-i.

Mazocchi Taiul.H eracleen.Tom .il. pag. 5©d. n .1 5 ., Neumann 
Nummi v et. iked.., Vindobonae 1779. pag-7i

{ f)  Antkhitd d  Ercelano Tom. VII. delle Vitture Tav. LXI. n.4.
(< )̂ Apollon. Argonaut, lib. 1-v. verf. 1613,.

' {h) PaufaniaBoeotk. 5 o lib.x. cap. 20..;, 4 ove riferifee, che nel tem- 
pio di Bacco fi confervava ancora il cadavere di quel moftro, ma fenta 
tefta. . '

( / )  Il noftro Tritone fembra avere ful petto come una ferita; quando 
noo.fia- quefta un fenipiice clfetto ddl’ antichita, avvalorcrebbe la no- 

. lira congeuufa. ^
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un flutto marino che lo foflienga. Si 4  imitato in do lo ftile degli antichi , che 
han fatto reggere da una nube di polvere il cavallo de figli di Niobe (^) » anzi 
afTai pill proprio t  il ripiego ufato nd noflro niarmo.

II prefente gruppo e adattato fa d’ uii coperchio ovale di farco£ago-, che ora 
ne forma T imbafamento tutto fcolpito a figure all’ intorno , che fono flare delineate 
nel rame in due lifle. Il foggetto del bafiorilievd £ un Baccanale, nel quale fi ofTer- 
vano quattro carri, due -cameli, tin eldante, un leone i C'diverfi gruppi. I carri 
fon tutti di quattro rote, del genere di qudli detti percio.da’Greci hamaxae (j?),
Uno di quefli tirato dagli afinelli pdna Sileno.col tirfo , gfoaltri han le pantere 
attaccate , fiera. confecrata a Bacco, in- uno e Bacco flefib ndl’ altro forfe Arianna, 
febbene per la .picciolezza delfe immagini non ben fi diflingua fe fia veramente figura 
donnefca quella. ch’ e fill carro della linea inferiore i Nel aerzo fori du,e; mafehere 
faunine , una firinga, d'un cantarp, o vafo da vino. Di fimili vafi, di cembali, 
o nacchere dr corni da beret, detti dagli antichrm/, fon carichi 1’ defame, eica- 
meli, animali ,alludenti alls vittorie dr Bacco .in Orients , che' alcuni han creduto 
le flefle • che quelle deir Egiziano Sefpflri . I griippi rapprefentano Baccanti che dan- 
zano , Genj che Tcherzano' coglf animali Bacchxi , Satiri che infidlan le Ninfo . 
La figura che fpieca ‘maggiormonte nd balforilievo , e qudla  ̂ che fa .piii onore 
al Nume del vino ,*e ij forte Alcide vinto ancor'efib dall’ ebrieta., e flefo per, terra, 
e appoggiato al gomito come foleafi dagli ̂  antichi pittori rapprefentare fccondo, 
il Cinico Aloidamante prdfo Luciano'(r) . Ha ndle m*ani un gran' ciato, o cratere , 
che i monumenti e gli fedttori gli affegnano per fiio nappo da bere . Un Genio 
Bacchico foherza intanto col fuo leone.. .Si fono afTai,.compiaciuti -gli .antichi dirap- 
prefentarci quell’ Eroe il maffimo efernplare, che avefTero-di fortezza e di toleranza, 
ora abbattuto' dalla crapula,: ora domato da-Amore., pet indicarci, chd le umarie dê  
bolezze fon com uni a tutti i mortali, e agguagliano ben fovente il volgo , e gli Eroi,

PEITA'

T A V  O L A  XXXV.
TRITONE

O flife grandiofo-di quefl'a egrfegia mezza figura la rendeun-.de’ piii belli, 
e de’ piii raii monumenti , che ci prefentino Delta marine ;. II. caratrere d*un 

uomo pefee , e la , fiia moflrriofa natura , fono cost ben fegnati. rie’ fuoi dineamenti, 
che non puo eqriivocarfi , quantunque non ne fuffifla ehe • ;la parte umana. I tratti 
del fuo volto, benche manierati, fono pieni d’ una certa beilezza ideale e d’ una 

Torn! S certa
( a )  St crede che il cavallo non appartenga "alia favola di Niobe ;.

e pero antico, e afTai bello 1 ‘ .
(b )  Mazochi Tab. Heracken. pag.'j^4. L’ etimologia della parola, 

derivata'da fimul  ̂ e t^mv.axis , non tahto a parer anio d.enota,. 
che ,r afTe fi rivolgefle infieme colle rote-,' quanto che si fatti'carri' 
per aver quattro rote , traevano infieme due affi .

(c )  Lucian. Sj/OT/o/i Tom.il. pag.851. dell’ ediaibne diBene<f.

Tor Tf'ifiayot, yz^ âX îofieiip; , nelirs/̂ af sT dyxixycs i tfoy ray .
Stenitendp, U mantello /cr terra v l  giacera appoggiato al gomito , come 
M'cole f i  dipinge. . , .   ̂ '
. (.*) ^Ito p,almi cinque e un .quarto , fenja bafe pairni quattro
e mezzo, fu alia Santita di NoftroSignore felicementeregnante offerto 
dal Sig.Giufeppe.Betti, cheJ’ avea trovato nella fua temita di'S. An
gelo nel Tibiirtino.
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PEITA'
certa nobilta , che nel tempo ftelto che ncgi poflbn competere che ad un moftro, 
fon pur convenienti ad un Dio. Sembra che nella fua bocca*un poco aperta, h trave- 
da ’qualche cofa non umana, e'un palato quafi pian6 a guifa d’ alcuni pefci. Di pefce 
c hcLiramente la pelle fquamofa allacciata- ful petto a hmiglianza della pelle Erculea, 
o delle nebridi de’ feguaci, "di Bacco : Je orccchie'‘faunioe , quando non gli iien flate 
date per le relazioni con quefto.. Nume altrove indicate , ' poflTono. elTere ftate cost 
Icolpite , perche al. primo Iguardo fi riconofceffe per un moidro.. Tutto il redo 
del corpo e toccato con una maedrevolefranchezza.-;Non voglio tacere un mio pendero, 
ch’ e, che da dmili dfonomie fcolpite dagli antichi con una certa cajricatura per denotare 
la mefcolanza delle due nature umana e lerina fembrami che abbia imitate le forme 
d"̂ alcune foe dgure il gran Bonarroti, che forfe non d avvide della intenzione degli 
antichi artedci, ma la crede una maniera d̂ . bellezze ideali, e vi foorfe una traccia 
di quello dile dero, a cui era naturalmente portato. La tefta d’ un Fiume, che fpie- 
gheremo in appreffo, ne puo elfer auche fola un fofficiente argomento .

T A V O L A  XXXVL
NINFA APPIADE o

A graziola fcultura, e il non ordinario argomento molto raccomandano queda 
M ^ ' datua trovata con dammenti d’ altre dmili predb al tempio , della Pafe . De 
Ninfc in fomigliante attitudine e dtuazione , cosl nude dal mezzo in fo, e colla con- 
chiglia nelie niani d veggon foVente in bafforilievo (a) , fon piii rare in datua. 
La nodra avevalm forame che comunicava nella conchiglia pel jaflaggio delle acque, 
onde apparifce aver fervito alia decorazione di qualche Ninfeo. Cosl appunto d vedc 
un bel Fauno nelF appaitamento del Signor Principe Altieri , che regge una dmii 
conchiglia , forfe per ufo di fonte , fapendod 1’ amicizia delle Ninfe con' Bacco 
e co’ fooi feguaci , da’ quali ebbero iP nome di Silani, o Sileni le antiche bocche 
d’ acqua ,  ̂perche di dmili rapprefentanze folevan degiard , come accennan Lucre- 
zio , e Celfo (h) . ,11 pregio maggiore pero della nodra Ninla rifolta dal luogo appun- 
,to dov’ e data diUotterrata , poichp viene illudrata da un luogo d’Ovidio , il cui fenfo 
reda dalla prdente datua ddato. Mentova il poeta certe Dee Appiadi, le quali vP 
cine al tempio di Venere Genitrice nel foro di Cefare d ridevano delle lid che in- 
tentavano le donzelle contro certi ior drudi, che col pretedo d’ amoreggiarle le ave- 
vano fpogliate de’ lor preziod ornamend. I yerfi fon quedi ( c ) ; '

Has , Vems » e 'tempiis multo radiantihus auro 
Lenta vides lites , idppladefque tuae .

Gran
Alta paliTii fei e un terzo, fenza plinto palmi fei-, trovata nel del bafTorillevo dedicate alle MinTe colla fua ifcr'izioiie, gia nella villa 

giardino delle Mcndicanti al tempio'della Pace e acquiftata infieme Mlittei, ora nel Mufeo PioCleixientino, Tom.Hi. Monum. Mattbaeh- 
con molti altri monumenti per ordine della Santita di Noftro Signore fe- -»■ «»» Tav.LMi. fig. i.
licementcregna'rite dalfEraoPro-Teforiero iinmediatament». - ( 6) Lufc.re'zio VJ. v._i 26-3. ,.Celfb'lib. 1x1. cap.iS.

{ a )  Vedafi I’ .eruditiffima fpiegazione del ch. Sig. Abate Amaduzzi (c ) Ovid. Art. am atorm  lib.ljl. v .45,1.
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Gran cofe, e poco a propofito han detto di quefle Appiadi quafi tutti gl’ interpret! 
deiramorofo poeta, ma il Tumebo (a) ne ha trovata la Ipiegazione piii verifimile 
col confronto d’ tin altro luogo delb ftelTo poema , dove leggiamo pur nominata 
una Appiade. Eccolo (̂ h):

Suhdita qua Veneris faBo de marmore temph 
Appias exprejjis aera pulfat aquĥ  ; •

Qui dunque T Appiade altra non e , che T acqua Appia , o piuttofto la Ninfa 
della medefima , che lormava dinnanzi al bel tempio di Venere una fonte, la-quale 
dovea elTere ancora-in vicinanza della bafilica Giulia ,, dove fi peroravan Ic caufe. 
Le Appiadi non faranno adunque altfa cofa che le Ninfe , i limulacri delle quali 
facevan corona a quel fonte. Quefta interpretazione e aflai plaufibile , e altro non 
manca per renderla certa , che di trovare nel luogo {leffo delle ’flame di Ninfe , 
tali appunto da fervir d’ ornato^d’ una’ fontana. Ma che diceva io : manca? Dacche 
.preflb il jenipio della Pace, nel lito doe dove per confenfo di tutti i Romani to- 
pografi eranb il foro di Cefare , il tempio di Venere, e la bafilica Giulia, fl fon 
diflbtterrate delle flame di Ninfe, che moflrano effere flate ufate per ornamento di 
qualqhe fonte , ha gia la bella interpretazion del Turnebo acquiflato tutti i gradi 
di verifimiglianza., e la noflra Ninla faia una delle queflionate Appiadi tanto no
minate neir Arte del Siilmonefe poeta ^

Riflettuto che fl e al pregio che riceve la noflra flatua da flffatti particolari , 
non fara fuor di luogo oflervare , che molto a torto gli eruditi defcrittori delle acque 
anticlie di Roma hanno omeflb queflo monumento dell’ acqua Appia, che rallegra- 
va col fuo zampillo il foro di Cefare; che Frontino 1’ aveva ofeuramente indicato 
nel dire , cli era impiegata nella ottava Regione, dove appunto trovavanfl- tali edi- 
fizj : e che il verfo d’ Ovidb

Appias expreffis aera pulfat aquis ,
moftra che quantunque fofle 1’ Appia la pifl umile delle acque cifliberine (c) -, pure 
il fuo Ipruzzo nel foro di Cefare fl follevava per 1’ aria. Che fe i Cenfori che 
la conduOfero nella citta prim a d’ ogni altra (J) fl fervirono d’ un acquedotto fot- 
terraneo, cio awenne . 0  perche non fofle ancora inventato 1’ ufo degli acquedotti pen- 
flli fu d’ una continuazione d’ archi per non perdere il livello delle forgenti , 
o che piuttoflo voleflero cost nafconderla alia conofeenza degl’ inimici ,* che ' in 
qualche tempo avrebber potuto affediare' la capitale , ed infeflarla col diflornarne 
le acque.

DtITA'

(^)'Turneb. Adverf. V . 17. tutto il corfo degli acquedotti dell’ acqua Appia , la quale fu cofldotta
C&) Ovid. Art. am. lib.I. v. 8x. nella citta dal Cenfore Appio Claudio Craffo I’ anno di Roma 44s.
(c) Frontin. de AquaeduS. dal campo Lucullano fra ’1 fettimo c 1’ ott^vo miglio della via Prenc-
{d) Si puo Vedere nella bella carta delle acque di Roipa , ch’ e fttna, fecondo Frontino medefimo. 

la Tavola XXXVIII. del primo Tom© del Piranefi, , .

Tom.l s . TAVO-
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DEITA'

T A  V O L A XXXV.IL
F l U M E e )

L a  fuperiorita degli antichi ai moderni nelle arti del difegno non mai si bens 
ed evidentemente'appanfce che in que’ monumenti, i quali da qualche cele- 

bre moderno anefice veggonfi dftaiirati. La prefente flatua di Liume e ana fplen- 
/dida .prova di tal propofizionc ./  EfTa e riftaurata da Michelagnolo che ns ha riiatta 
la tefta la quale mancava, il deftro braccio coirurna , ed altre-picciole parti. La 
nobilta dell’ antico rifalta a fegno fopra lo ftile del Bonarroti, gh’ e. pure il principe 
della moderm fcultura , :che il prTnio colpo d’occhio decide, quanto il vetiiflo arte- 
fice iofje piu eccellente del moderno maeftro. Il grande nelf antico non e dilgiun- 
to dal vero, e dalla natura; il grandiofo che fi e yoluto dare al moderno non e 
efente. da alcune caricature , e. rifulta • da certi contorni fcrzati ', che per quanto lien 
piacenti, aH’ occlaia,- fono aflai Iqntani’ dal formar quell’ incantp del riguardantc ,- che 
fogliono produrre la verita e k  bellezza nejle opere del. Greco fiile . Se fi olTerva- 
no. 1 tratti dells. fopracdglia e deb nafo vi-li trovera qualche cofa di hmile al Tri
tons, fovra defcritto,. e nell’'ondeggiamento della barba qualche idea di quella del 
tanto rinomato • Mose .

•Quefta figura giacente; e barbka , come apparifce da una parte dl barba che 
le cadeva ful p e t to e  licuramenfe d’ un Fiunie. : il terreno erbofo, fu cui HdifteiH 
jde sfclude- il perifare ad una immagine deirOceanoche barbato e giacente a guifa 
;de’ Fkimi' fuqi figli  ̂ kiole nell’ antico oiTervarfi .* Inerendô  a quefia idea 6 flato co- 

' ronato di fpigh  ̂ c. di fibri. Un bdl capriccio del riftauratore lo ha determinato pel 
fiume T igri, yedendofi nella* bocca dell’ urna; fcolpita la tefla delb ahimale che gli 
die nome..'Quando tal determinazione avefTe nelbantico./il fiio fondamento , accre- 
fcerebbe*un lingolar pregio al\ noftro marmp , giacche niuria flatua del Tigri ora 
ehfte,. eflendQ flato dal moderno. riftauro cangiato in •Teyere- il Tigri Capitolino de- 
fcrittb da .MoUfignor Agoftini (<?). L’ animafe frammentato a cui quella flatua s’ ap- 
poggia ., parve una tigre a quel dotto Prelato, ora li e ridotto ad una lupa, Sem- 
braini per. altro, che , il riflauro della moflra flatua conferml Topinione dell’ Agofli- 
n i, .giacche dl ’Bonarroti"grande olferyator dell’ antico non avrebbs creduto di poter 
fimboleggiar il hums Tigri con . queftb' anirnale feUza un efempio , il quale non 
potea, trarfi xhe dal lodatb limulaero. ; poiche* non kiffifle che la tigre fia data per 
fimbolo deb fiume. del fuo nbme in una* moneta di Trajano, xome.fi legge nella 
traduzione Italiana 'dc’.Dialoghi fiille medaglie,- non per altro nella Latina .

& da notarfi, che queflo Gixco fimulacro fcplpito in ‘marmo duriffimo,, e che 
fi ammiraya neb giardino di- Belyedere ' poi' Cortile delle flame in Vaticano ,

e flato
0

C ) Alto palmi fette e un quarto , fenza il piantato palmifei e mezzo, e lungo palmi died e tre quart!. { a ) Agoftini Dial, dclk  medaglie dial.lil.
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e flato defcritto dal Taja per opera di moderno fcalpello, e della fcuola di Bonar- 
roti, o forfe anche del Tribolo (a) • Sembra verifimik che ve 1' avelle collocato 
Leone X. infieme co’ due gran Eunri. e coll! altro Nilo d. marino big.o . Cosi 
quefta delizia. del Vaticano rapprefe«ava con y^ttro fonu oman d egreg.e flame 
di Fiumi giacenti una a l quale Paradifo terreflre . ehe _da.- quattro
gran Eurai veniva irrigate.

T  A  V  O  L A XXXVIIL
N l L O n

f c u l t u r a  feniieoIolTale forma da gran- tempo un degli orna- 
Uefta luper a ^ Vaticano : tenuta in gran pregio da prdfefTori , 
menti pm mligm . .

CEITA*

ira quali il Vafiri non
ha dubitato preporla anche ai cojoffi del Quirinale-(^).,

A* dacfli eruditi. Vi contemplano i primi con. illupore Ja popor- 
non e meno iniata .̂ ĥe regnanu nelle gran membra del* Eume,
zione , Ja grazia , >i minuto' lavorO. de’ putti che Jo circondano , e degli -emble- 
iJ fassio accordo fra- i nimuio ^  „ r ^ . r „

‘ °h h f CO colle gran mafle della figura principale, 1 unione nnalmente della
1 1 mii}n per cui diletta da vicino la terniinata eJecuzionc delle piii finitezza e del gran gnu » r , i r j  i j- r - ^

picciole parti, mentre che appaga da lontano lo fguardo la grandiofa e variata coffi- 
pofizione flel’ gruppo- V i pfferra con piacere 1’ erudito ritratta , per dir cosi , in  
una fola fculmra mtta la floria namralc dell’ Egitto , e -vi riconofee un telBmonio; 
di quanto di meravigliofo e gli antichi ferittori, e i viaggiatorL nioderni cj nyrano 
del corfo , delle produzioni, e degli accidenti eji quefto gran flume (<r)_

G ia c c  l a  m a e f lo f a  f ig u r a  fu  d '  u n  .te r r a z z o  tu tto  fc o lp ito  a  p n d c  ; f i  a p p o g g ia  

c o l  f in i f t r o  g o m it o  iu U a  S f in g e - ,  c  coU ^,. m a n c a  r c g g e  j l  g r a n  cG rriu cd p iQ ., _ f lm k ) lo  

T am ./. 'T  d e l l a

(a }  Tsja. M  Faf/caw pag. 3'8/f-
(*) Alto palmi'fette c un’ oncia, , fenza pfantato palmi fei , lungo 

paltni tredicf e due terzi. Quefta, e la feguente ftatua detTevere crano 
gia in Vaticano, ed eflendone ordifiato iLriftauro dalla fa. me. di Cle
mente XIV.', il regnante Sommo Pontefice Pio Sesto',  promoffo in 
que’ giorni dal Teforierato alia facra Porpora , ne diede 1’ incombenzaj 
al fu Gafpare Sibilla fcultor del Mufeo, che li riftauro con molt  ̂lode.

(6) Vafari F/Vi? t/e F/ttor/Tojxi. ill. voEI. pag. 36.-I due giganti 
del Quirinale'fon Caftore e<Polluce frequentemente rapprefentati co’ ca- 
valli. Furon trovati nelle Tcrme di Coftantino Tullo fteffo colle , come 
attefta Flaminio Vacca,[ Memarte n. 10. ] . Aggiunge quefto feritfore , 
die la tradizione pqrtava' eflere ftati levati da Coftantino'dal veftibtJlo 
della cafe di Nerone , e che alcuni pezzi d’ architettura- trovati infieme 
con quefti , ' e fimili ad altri'del Palatino confermavano tale, opinione. 
E' da notarfi , che fono del piii gran carafterc , e della piii nobil manie- 
ra , non pero affatto termjnati, come ne fan fede alcuni punt; ruftici, 
che tuttawia riraangon loro ful volto. lo propendo a crederl! copie an- 
tiche fatte in Roma a’ tempi di Nerone , quando la fciiltura piii vi fio- 
riva di quei edebri- d’ Egefia ch’ eran di bronao , e ftav'ano in Campi- 
doglio avanti al tempio di Giov.e Tonante , fecondo la teftimonianza 
di Plinio . Il non eflere ^{fatto terminari, e la' lor mole ecceffiva non 
me li fa credere venuti di Grecia; la lor. bellezza.me li farderivarej 
da quefti infigni efemplari.. Due cqfe per altro. non poflb omettere fu tal 
foggetto , la prima che Winckelmann'opinando die i Di«Aori, i quali 
prefentemente ado'rnano la falita del Campidoglio, poflfano eflere qiiei 
d’ Egefia,ha cotnmcflb due errori..11 pritho in.aver fuppofti di niafmo.

i Diofedri d’ Egefia ,*quando.fon deferitti <k Plirfio firallc opere Ji bronzo 
[ Plin. B ifl. nat. Iib.:XXXlVl fez. 1 9. n. 1.6. ], Il fecondo ndl’ aflerire chc 

’ fien ftati rinvenuti ful.Caihpidoglio fteffo, quando furon trovati., fecondo 
' Flaminio Vacca , nel.Ghetto''degli Ebrei [ M enmrie n. j 2. ] . Oltrediche 

illayoro di quelle‘.ftatue.;n.on,potea certamente foftenqre iFilomc d’ uno 
de’ piu*eccdlenti artefici della Grecia. La fecondabflervazione rig.ifatda 

. il nome ddlb ftatuario Egefia, che potrebbe cfler lo fteffo. che 1’ Agafia, 
auto.re ddl’ ammirato. fimulacro Borghefiaao detto il.Gladiatore,' pcrche. 
il nome. d’ Egefia e qiicl d'Agafia fono ilraedefimo, fent’ dtra vafijct  ̂, 
che quella indottayi tfaf dialetto Dorico, di cui fervirpnfi molte citta 
deirAfia minorc , e forfe anche Efefq patria d’ Egefia. Ecco dunquc_ 
che fparifee , riguardo a quell’ infigne fcultura , la meraviglia d’ afeu-' 
n i, .che i nomi che leggiamo fullc piii fublimi ftatuc ancich'e *non a'p̂  
parterigano- a neffiin celebrato' fcultote. Aggiungb , chc la critical 
datadaQuintiliano [lib.xti. cap. 10. ] ad Agafia o Egefia d’ un poco duro, 
non e affatto ingiufta, pokhe nJ fl pladiatore Borgheli , i colofli 
di monte Cavallo, chc affai lo fomigliano nelle maffimc dello ftile, fono 
il tnigliore efemplare del modo di fcolpir la carnc . Mifabile e in que'ftc 
dp’ere la.proporzionc, la fvcltczza', il moto delle figure , 'e foprattutto 
il gtuocp dc’ mufcoli tan,to m?eftrevol,mentt indicati., chc poffbq fervir 
di qarattere .per riconofcervi la manipra di quel grand* arrefioci .

(c ) E' da ruotarfi 1’ equivoco pcefa dall’Arduino xiguafdo a quefta 
ftatua, il qtiaU oellc fue .'hote a Piinio'*la credc.la ftefla che quclla 
deferitta dal Naratdlifta' al lib.xxxvi. fez.ri.,<fiftence allora ncl tempio 
deHa'Pace., fenza riflettere che •quella era di bafalte .
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JDEITA*
della fertilita dal Nilo procurata all" Egitto. E’ quefto pieno di produzioni d’ ogni 
genere , e fpecialmente di certi fieri, ĉhe aflai a quelli fimigliano deJla ninfea, 
o anche ad una rofa felvatica. II vomere vi trion& nel centre. Nella deftra abbah- 
don̂ ita ful fiance ha iin fafeie di fpighe. II fue volte ferene , e la divina fua frente 
niefirano una Delta propizra e henefica, la -quale raerito elTsr T emblema della Pro- 
videnza, de* Numi (a ) . La corona d ie  gli flringe la chioma e compofla di blade , 
e di produziont Eglziane l Non p̂uo elprimerfi con quanta leggladria di molTe , 
con qua! varietk di fituazToni fiengli -dlfpofi:! attorno fedlci puttigerogllfico de’ fe- 
dici ctibiti della fua vantaggiofa e f e r e f e en z a . Altri fi slorza di falire fulle gran 
membra , altri e*glunto a pofarfi fugli omeri, del Nume , uno fi e annidato fin 
hel centro del fuo corniicopio. Ve ne ha di quelli'che fcherzano col coccodrlllo , 
e coir icneumone celebri animali Nilotlci, ve ne, ha taluno , che tenta alzare leg- 
giermente il velo che pende * dalle-.iraccla del fiume , e ne ricopre le fcaturlgini 
allora non conofeiuteEra 1’ icneumone e 11 coccodrlllo s’ erge dalfonde una planta , 
che termina in una fpecie di fiore , quafi divifo in tante cellette.

Non fi contento il -valente artefice di si mirabilc compofizlone , vi aggiunle 
ancor de’ parerghi per illuflrare fcmpreppiu , e quafi efaurire il foggetto. Contorno 
il terrazzo dove ibNile-fi pofa, da tre parti, efelufa la faedata, di minuti balH- 
rilievi i dove altre piante fiuviatlli apparifeono : vi fi vede T altro robufio anfiblo 
dd Nile T ippopotamo , yi fi veggono le facre Ibi e finalmente fu plcciole bar- 
chette alcuni uomini fimlglianti a Pigniei, c per tali fpiegati nelf elpofizione di fimb 
li rapprefentanze nelle Ercolanefi pitture (?) , rna che fono i Tentiriti abitanti d’un ifola 
di qu'efto fiume, e diftinguibili dal refto degli Egizj per la lor breve flatura, i quali 
cran .fingolari nella caccia de coccodrilli, lodati come tali da Plinio (̂ /) , e in confa- 
cente aziotie qul elpreffi. Piii volte v’ e fcolpita la pugna del coccodrlllo e dcH' ippo- 
potamo , ,e fempre la peggiore e del primo.

Tanti oggetti meritano una piu accurata ricapitolazione. Quella pianta il cui fiorc 
a-qu^ della ninfea affai raffembra ,e certamente il loto . Abbiamo de’ •dGcumenti, 
che dimoftraeo effere ftata queEa. famofa pianta la ninfea del Nijo, e percio nenuphar 
dagli Ara’bi' appeHata (e-)- La deferizione che fe Teolrallo del clamo , o feva Nilotica 
confronta eon quell’ altra pianta , il cui fiore s’ inalza lulla fuperficie delle  ̂acque, 
com’ egli nota del-clamo, ed d divifo in piu celle a guifa di favi di miele ( / ) .  
Q^lla Ipecie di picciole zucehe-che dan termine alia .corona del Nilo , quando 
anche\prima del riftauro' fe>lTer6 flate quai le veggiamp., , non'difconverrebbero molto

dalla

( « ) Vedafi prefTo Witickelmann Mgnum. antichi itHShi n.8 i.,una gctij- 
maT^o^’ e Nilo'colla epigrafe. HPONOIA ©EOT, Vremidentia. 2?n‘.

(^h) l.vic\^n.Rhttor.fraeiepf.PhiloJ{rat: lib. L iceti. j . ,  Plin. lib.xxxvi. 
fez. t r._ ■' '

(V) Fitturf i  Enolam Tom. V. Tav. tXVi. Lxvil.. e LXVIII.
FlinioHif l .  nat. fez. 38. ^ in  ^  g w  idhttnuin ijl huh bellua’ê  

ad ierfa  in -ipJo-NUo rentyritae , oB irtfid* 5 An ^ua habitat^ appellata^ 
Mehfura eorm i pa rva   ̂f e d  praefentid atumi in. hoc tantum ufu m ira.

t c )  Salmafio Hyl. latr. pag.i 9 5., Profper. Alpin. de plant, Aegypt.
(J' y Hiji. plants IV. lo . O' ^ero) p h  i t  riic t\i(n

pdf Tcuf ^ipvcuf * de tu/rd pmof  u,h o.p<x.K̂ OTdTti d i reosa^af 'er'OXeti ; . ,
T8T<p d i » etbditt orei ôpdia a-pimici oreppê H , )(d; ct eK&cra ^  xerd^ae 

Kvapii , j  . im yardi 'tS vdarof « xad'ia . Il ctamo nafee nelle paludi, e negli 
J la g n i , i t  fuo gambo piu tungo arriv'd a qu'attro brdccia . Su quejlo iuna  
campana Jimlle ad un fa v o  di miele rotondo , e in ogni cella v  e una fa v a  
e e'tamo . -La campana s al&a Julia fuperficie delle acque.
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dalla colocafia (^ ) . Quella. pianta arundinofa che fi vede quk e la nel bafToriJievo 
fara forle il biblo o papiro , utiliflima per 1’ ufo ch’ ebbe preflb gli antichi in vece 
della carta, (^ ).

Degli animali fono afTai nod il coccodrillo , e T ippopotamo ; la figura di 
queft’ ultimo e piu efatta di quel che ce la defcrivano gli antichi naturalifti, e 1’ ar- 
tefice non e caduto ne’ lor errpri nel? attribuirgli i piedi boyini. e i denti da cin- 
ghiale . Combina a meraviglia coll’ efatdflima defcrizione iattane fon qiiafi due fc- 
coli dair Italiano Zerenghi (c) . Singolarillimo , e Ibrfe unico e T icneumone che qui 
veggiamo afTai diverlo dal coccodrillo, e molto fimile ad una donnola o, faina , fecon- 
do la defcrizione di Nicandro (^d). I coceodrilli hanno aviito il nome d’icneumone 
nella Ipiegazione d’ una terra cotta del Mufeo Capitolino (^) . Le pugne di quefli 
due animali, e le infidie colle quali il fccondo giunge a dar morte al primo tanto 
piu forte e maggiore , fono per anco un- de’ pezzi piu curiofi. dell’ antica floria 
degli animali (/ ) . Vediamo qul le Ibi col becco ricurvo , come lê  defcrivono Pli- 
nio e Paufania (^ ) , ma non pofhamo acconfentire a-Monfignor Agoflini di.ricono- 
fcere fra quefli volatili il trochilo, piccioliffimo uccello, che polifce i dertti del coc- 
codrillo che dorme (^ ). Merita particolare offervazione la belliflima sfinge; fon cosi 
nobili i tratti della fua fifonomia, che fi comprende a prima vifla che quello non e 
un moftro , ma un miflico e faero anjmale. E’ fetta come la maggidr parte delle 
sfingi Egizie , ed ha folia cuffia che le copre il capo e le fpalle un picciol Terpe, 
che afTai combina colla defcrizione degli alpidi Egiziani (/) . AfTai avvedutamente fi e 
fatto il Nilo appoggiato folia sfinge , giaccfie altro' efTa non e che la combinazione 
de’ fegni del leone e della vergine, fotto i quali fiegue T allagamento-, apportatore. 
di fertilita, quando giunge all’ altezza de‘ fedici cubiti, fimboleggiati ne’ fedici putti 
fcolpiti intorno al gran fiume. . • .

Queflo gmppo maravigliofo fo diffotterrato preflb la Minerva a tempi-di Leo  ̂
ne X., che lo trasferi in Vaticano unitamente alia ftatua del Tevere , che fa con 
queflo fimmetria . Si dice , che in memoria di fimil ritrovamcnto fi. veggaao dir 
pinti, i Fiunli folia facciata d’ una .cafa ch’ c preflb la porta laterale della Minerva (^ )- 
E’ flato gia rilevato che i mold mpnumenti Egiziani’ fcoperti in que’ contorni. dimo- 
flrano efler ivi flato il celebre Ifeo., o tempio d’ Ifide. anticamente eretto nel cam- 
po Marzio (/).

(<*) Profper. Alpin. de plant. Aegypt. I* 33.
( 6 )  Vedafi Agoftini dialog. l l L  delle medagh'e, Mazochi in Reg. fab . 

pag. 199 ., Plin. XIII. 11.
( e )  l&n^on. Hijlokf naturelle Tom.Xli.  dell’cdiz. in 4.
(^d) IJicandro fh eria ca  v . i g $ .
(e) Mufeo Capitolino/Tom.lil. Tav. xc.
( /)  Elian. Hlfl. animal. lib.iil., Pliaio life. vni. fez. 3 d. 637. •

( g )  Taufan  ̂ A rcad . cap.22., Plin. lib.vill. fez.4.
( h )  . Agoftini al luogo cit. '
(1}  Spanemio de u jk  ,  &  p ra e fi, pum . difs. IV . de afp id e-ih  ttum m it 

Tom. I. pag. 222. c feg.
( i ) M em orie d i F lam inio Vacca- nuift. 2d.
( l )  Nardini lib. vi. cap. 9. ’

DEIT^'

Tom.L TAVO-
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EEITA'

T A V O L A  XXXIX.
TEFERB ( . ,

T  A lupa co’ gemelli , il lauro- lulle chiome , la maefta del fembiantc fanno co- 
JE-U nofcere ., che queflo e il Fiumê  trionfale che irrigava la capirale del mondo ,

HeJ êridum fluvius regmtcr aquarum ,
come Virgilio , lo appella (^) , in una parola il padre Tebro . Il cornucopio colle 
fiutta , limbolo dell’-abbondariza de’ geiicri di prima neccffita , h nella fua deftra, 
il vomere che ne Iregia la cima moftra, che non giova la fcrtilita del fuolo fenza 
r agricoltura. .11 remo ]o addita per fiume navigabile. Nella grandezza , e nella po- 
fitura ft vede: quefta bella ftatua , fatta .efprefTamente per accorapagnare quella 
deL N ilo, infieme-colla quale fu rmvenuta . L ’.arte e uguale , e cosl maeftrevole, 
che Plinio forfe .I’ avrsbbe delta amne liquidiorem (i>).

Non occorre qui ripeterc“?ir-conofciuti. rapporti del Tevere co’ gemelli fondato- 
ri di Roma , che efpofti fulle fue ripementre erano alquanto inondate , nel lito 
appunto che fi appella ancbr oggi il fiirono da quella fiera facra a Marie
lor 'genitore allattati- <Una vifta piu. efatta meriiano i baffirilievi che adornan Taltez- 
za del'fuo jerrazzo nella ftefla guifa di, quei -del Nilo. Qul non folo vi fon fcol- 
piti gli aninaali j e gli armenti che popolano le fue rive', non folo v’ e indicata 
Ja felvofita de’ colli che gli fanno Ipalliera , ohded’abbondanza del legname, e il fuo 
facil trafpono per mezzo del fiume , che col lenio corfo non fi' oppone alia con- 
trarfa navigazione, procurata, come al di d’ oggi, cd dmorchiarfi: dal tiro degli uo- 
mini e dal remigio; ma vi e fcolpita la mitologica apparizione del Tebro ad £nea, 
in C Lii'gl’. intimo di fermarfi fill littorale Latino , e fu cost la prirUa prigine del-nome 

' Romano (c) . Efce in ferabianza renerabilc infino al petto. dalle fue aeque il Dio 
del fiume , e fla in attitudine di dire al pio Trojano che fi ripofa fulle fue fponde: 

i • Hie till certa domus  ̂ certi , ke dbJiBe  ̂ Vendtes ( d )  .
Si -vede- preffo Enea la ferofa co’ trenta porcelli , fegno della verita della vifione (^) , 
che dalla fua bianchezza die il nome alia- citta d’ Alba , fbndata trent’ anni dopo 
da-Afeanio, i  cui cittadini furo 1  progenitori de’ Romani Alhunfque patres , Alba 
e fbrfe la citta che vi fi ofierva fcolpita, fabbricata non fulle rive del fiume dove 
apparve la Candida ferofa , ,ma. fi*a ’1 dago e ’1 monte Albano , dove fi fcrmo. Po- 
trebbe anche la, citta. accelmata effer Roma, per k  cui fiitura edificazione e gran  ̂
dezza era si prodigo il cielo-di meraviglie  ̂ Reca imbarazzo 1’ altra mezza figura , 
che come la precedents efee dalle acque, e in tutto le fi affomiglia. Quando non fia

ripetu-

C) Alto col piantato palmi fette e mi terzo, e fenza il piantato 
palmi fei e mezzp nella fua mag^ior altezza . Lungo palmi tredici 
c due terzi. E' di qud marmo ftatuario, che gli artifti chiainan cipoUa. 

lib. vin. V. 77.

(6) Plinio lib. XXXIV. fez. 19.
( c )  Virgil. A enetd.'{ih,yni. v .26.  c fegg. 
{d)  Ivi verf. 39.
(e )  Ivi verf.42.
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ripetuta per rapprefentare T imniagine o larva del Biume fteJTo che fi moftro in fogno 
ad Enea, fecondo la narrazione Virgiliana, puo dirfi che fia colla precedente il fim* 
bolo de’ due rami ne’ quali il Teverc fi divide verfo le loci, rOflienfe, e il Portuenle. 
Puo ancor dirfi , che fimboleggi 1’ Aniene, T ultimo de’ fiumi navigabili che. in Jui 
fi riverfi. Le figure ledenti Iralle canne , a vedere il rame fembrano pefcatori colic 
loro fporte , ma nell’ original e fon piuttofio Ninfe cplle loro urne , e quelle Ninfe 
appunto Laurenti da Enea invocate

. . . .  genus amnihus unde ^
Potrebbero anche fignificare 1’ acqua Crabra e T Almone (^) due influenti del Te- 
vere afiai celebri preflb gli antichi Romani. ^

T A V O L A XL.
CIBELE c ,

Ibele, Rea , Opi , Vella la maggiore , ,1a Terra, la Madre Idea , la gran Ma- 
dre , la Madre degli Dei, - la Dea di Peflinunte , fori tutti nomi della medefima 

Diviriita. Dovea quella aver luogo prima degli altri Numi derivati da lei, fe la di- 
vifione in Delta Celefti, Marine, Terrellri, ed Inlernali, non ci avefle obbligato 
di porla piuttofio la prima fralle Terrellri. Figlia del Gelo e d’ una piu anticaRea, 
£i moglie di Saturno, e madre di Giove e de’ fuoi fratelli,: e inoltre il perfonaggio 
allegorico. della nofira Terra , e in tal fenfo fon defcritti minutamentê  da Lucrezio 
tutti i fuoi attributi ( c ) , La corona murale che ha ful capo la rapprefenta fofieni- 
trice delle citta: ,

Muralique caput Jummum cinxerc corona,
Ex/mi/s munita locis , qtiod fujUnet urhes .

Ha riella linifira il timpano e i cembali , o crbtali che fieno , o ancor nacchere, 
ifirtimenti ufati nelle-fue fefie per imprimere negli animi del vulgo un religiofo 
terrore: . ' ■ ‘

"tympana tenta tonant palfnis , 8? cyrnhala dr cum 
Concava , raucifonoque mlnantur' cornua cantu .
Ingratos animos , atque impla peBora volgi •
Co nt err ere metu  ̂ quae poffint numi ne Dime.

Varrone . prelTo S. Agofiino (̂ /) ha creduto , che nel timpano fi volelTe indicate 
la figura circolare della terra, non riconofeiuta generalmente per sferica ■ prelfo gli an- 
tichi. La fua pofitura fedente vuol denotare la fua fiabilita, per la quale comparifee 

Eom.l V immo-

PEITA '

(<*) V irg ilio  lib.viil. verf. y t .
( 6 ) L’ acqua Crabra nafee a pie de’ colli a 'u fcu lan t, e fi perde nel T e 

ve rc  preflb la Bocca d d la  V erita  poco fotto 1’ antico ponte Senatorio. 
L ’ Alm one nafee nella valle d’ E geria ,  e sbocca nel T evere fuori 
di porta S. Paolo affai preflb alia c i t t a . N ella valle d’ Egeria e un’ an- 
tica fo n ta n a , che fi crede que4Ia della N in fa ; vi fi vede pur ora una 
ftatua fenza capo di Fium e giacente , verifirailmente I’ Altnone , che

ne' trae 1’ o r ig in e , chiamata dagli antiquarj la ftatua d’ E gcria .
(*) Alta palmi fei e 5. quarti , fenza plinto palmi fei e un quarto.
0 ) Lucrezio de rer. nat. lib. iL  v .598. c fegg.
{d)  Varrone preflb S. Agoftino de civ ita te  Del lib. VIi. cap. 24. 

Eamdem dicunt Matrem m agm m  ,.quod- tympanum'habeat ^Jtgmficari ejfe . 
orbem ter ra e , quod tu n es in capite ,opp ida , quod- fed e s  fingantur tirta  earn ,  
eum omnia 'moveantur, ipjam non m o v e r i , '' • .
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DEITA' immobile , e come la bafe degli altri element!, ragione per cui i Pitagorid han ere- 
duto cubic! i fuoi principj, effendo il cubo il piii labile Ira tutti i folidi, matema- 
tici, e il piu adattato a fervire di balamento (<3 )..

l  iimiilacri di Cibele fono rari , e quefto collocato da Pio IV, nel palaz- 
zino di delizie da lui fatto edificare ne’ giardini del Vaticano con yaga archi- 
tettura di Pirro Ligorio , imitata dal? antico , per la grandezza , e per la fcultura 
e il pill riguardevole di quanti n efiftano. La luna, ch’ e fcolpita nella fua corona 
murale , appartiene al rifarcimento..

T A V O - L A  XLL
CEREREe,

UN* de pill pregevoli moniimenti dell’ arte degli antichl nelle drapperie e la pre- 
fente ftatua. L’ elegante, e ragionevole dilpolizion delle pieghe ,* la finezza , 

e la moltiplicita delle medefime feriza interruzione delle forme principal! del nude, 
e fonza affettata ricercatezza di partiti * xendono quefta fcultura un efemplare quafi 
nel foo genere inimitabile, e a cui non fi. fono hernmen da lungi faputi apprelfare 
i moderni. Quanto e certo pero, e riconofeibile. da ogni intendente quel che elpo- 
niamo full’ artifizio del belliilimo Lmulacro , akxettanto e dubbio tuttocio. che puo 
dirli del foggetto rapprefentato. - . ^  '

Ha ottimamente riflettuto il chiariflfimo Sig. Abate Amaduzzi  ̂ che fenza im  ̂
barazzarfi del ritratto, ch’ e forfe /ideale, i papaveri, e le fpighe che ha nella manca 
fono le qualificazioni di Cerere (^) : ma convien avyertire » ch’ effendo la finiftra 
mano con quanto contiene, di moderno rifarcimento, non fiam ficuri che fiali fem- 
pre in quefto bel marmo ravvifata la Dea dell’ agrieultura. Straniffima era 1’ opinionc 
di Venuti, che la credeva una Giulia Pia ; meno ftrana quella di Paolo Aleffandro 
Maffeij che nel pubblicarla iralle piii infigni flame di Roma , ,1’, appello Crifpina ,

quantun-

(<*) Timeo Locrefe de anima mandi pagi 552. ed. Gale, 'ilr*
W iSaiTf? j a ya. ^  po'̂ -as. Skche la terra.',

che  ̂ d i tutto bafe e radice.,J la  fijfa  f e r  fua  propria forza . E alia pa- 
gina feguente : «p%a cw^de-icf y 3. i , - ro  y a f  rfr^aymvav ,6k
7»t££»p o« n/MTerfaytaveev  ̂ok d e ra ttr^a-ydyia yinaSeoi
riy Kv(i»y , fd^euoTurev ^-adcuev Trdvrn erw â, . . . KctTraro d i fiafVTttToy •n 
i(ff dundvarev d y a .  Ilfemiquadrato e il principio della cojiituzdme della terra, 
perch i da quattro d l quejli m it i f i  forma il quadrate, e dal quadrate il cube, 
corpo Jlahillffimo e ferm e per ogni verfo  , onde la terra e t  elemente piii g ra ve  
e pill dififcile ad ejjer mofiu. La ftabilita della terra, al cui raoto tanto 
prima di Copernico pensb il Pitagorico Filolao, non avea dunque preflb 
gli antichi folamente rapporto a quel che ora chianjiamo il fiftema 
della fua quiete . ■ ' ^

C") Alta palrai cinqud c 2. once , fenza il plinto palmi cinque meno 
2. once. Fu acquiftata la prefente ftatua dall’Eccma Cafa Mattefper or- 
dine della fa.me. di Clemente XIV; colfapprovazibne della Santita di N.S. 
felicementc regnante , che amminiftrava- allora il Teforierato , infieme 
colle feguenti antichita : la ftatua Gretja d’ una Amazone, un gruppo 
minore del naturale di Fauno e Satiro , dua- inezze figure fe'polcrali, 
chiamate vblgarmente Catone e Porzia, un Fauno ubbriaco , due fta- 
tuette fedenti d’ Iftricni':  ̂ uha ftatua feauninile fedente minore del na-»

turale , una ftatua grande della Pudicizia , creduta da Winckelmana 
di Melpomene, una ftatua fedente diTraJano, la bella ftatua equeftre 
di Commodo, un’ ultra in piedi di Eroe, che io fo^etto elfere Alci- 
biade , la tefta di bronzo di Treboniaiio Gallo, il bufto cololfale di Plo- 
tina , la tefta di Ludo Verb , il gran bufto di bafalte di Plutonc, 
la tefta d’ Augufto' coronato di fpighe , un’ ara con fopra un agnello 
fventrato per 1’ eftifpizio , due are rotonde con n'ti EgizJ fcolpitivi, 
un balforilievo con iferizione di Diana, Creole e le Ninfe , un bafib- 
rilievo rapprefentante una facerdotdfa Ifiaca con fua iferizione, due 
baftirilievi rapprefentanti la lupa lattantc-, e la favola di Marte e Silvia, 
un balforilievo rapprefentante due Baccanti ,  compofizione ripetuta.i 
nel celebre vafq di Gaeta opera di Salpione , una facerdotdfa di Cibclc 
a balforilievo anch’ dfa colla iferizione , un leone in ripofo , un’aquila 
al naturale , oltre diverfe bafi,, cippi, ciuerarj, e colonnette . Ai quali 
acquifti fi e recentemente aggiunto per ordine, della Santita diNoftro 

»Signore Pro VL qudlo'della egregia ftatua cololfale di Giunone La- 
nuvina con indoflb la pelle di capra, ch’ era nel cortile del palazzo 
Paganica di pertinenza della ftdfa Cafa Mattel , >chiamata da Win* 
ckelmann Giunone Argtva colla pelle di lupo.

{h) Menum. Matthdeior. Tom.I. Tav.xxi.
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quantunque non fimigli a quell’ Augulla che neli’ acconciatura della chioma , ben 
diverfa nelle fembianze , le quali nella flatua fon femplicilEme , e verifiniilmente 
ideali. ’*0-

In quefla ofcunta non polTo omettere di lodare 1’ avvedimento di chi 1’ ha iatta 
riflaurare per Cerere ,. poiche Ja fopravvefla o palla che tutta la circonda e la copre, 
puo con gran proprieta convenire alia gran Dea de’ miflerj Eleufini, T arcana fegre- 
tezza de’ quali puo efler fiata efprefTa dallo fcultore neli’ effigiarla cosl ravvolta nel 
manro, come appunto la Mufa Tacita che abbiamo elpofla . Gli antichi monetarj 
han fcrle voluto alludere alle inedefime idee nel figurarla velata.

DEiTA*

T A V O L A  XLIL
B A C C O  E F A V N O n

’ Integrita, la mole, e ja fcultura ibrmano il pregio di quefto gruppo , degno
di figurare fra’ piu rari monumend dell’ arte . Fu diObtterrato nel Tufculano

prelTo la via Latina, in un fito che porta ancor oggi il nome di Jlfurem , cogno
me antico della gente Licinia , che avea ivi una villa a cui £iceva ornamento 
quefto bel gruppo. Vago, e manifefto n’ e I’ argomento. Il Dio del vino, che vinto 
dalla bevanda da lui fteflb inventata , ft appoggia mollemente fu d’ un giovinetto 
Fauno , mentre pola il braccio deftro liil proprio capo , cinto del , e co-
ronato di uve , in attitudine di ripolb. Il Fauno gli prefenta un nappo, e lo foftie-
ne, ed e coronato di pinb (^ ) . Ciobche diftingue* la ftatua principal e T idea 
del volto, con si poche linee legnata, che unifee ad una fomma femplicita una 
forprendente Fellezza . Il refto delle due figure, non e ugualmente ftudiato , rna
10 ftile e quello de’ buoni tempi , ed elegantiftima e la compofizione del gruppo. 
La differenza della ftatura, e il contrapofto delle dilicate forme di Bacco con quelle 
aifticane del fuo feguace v’ inducono una piacevol varieta; nel tempo fteflb che di- 
ftinguono un figlio.di Giove da un Semone, o agrefte Semideo, qual’ e il Fauno. 
Simili gruppi fi trovano Ipeflb ripetuti dagli antichi , come in piii baflirilievi , 
ed anche in ftatue , fralle quali uno n’ efifte in Firenze nella galleria Granducale:
11 noftro e diverfo nella compofizione , e forfe e il primo fra tutti per la foa con-
fervazion fingolare. .

(*) Alto palmi died c mezzo, fenza n plinto palmi dieci meno s.once. (a ) 11 pino e fra le corone Bacchichc:
Fu trovato a Murena,tenuta de’ Conti Giraud nel territorio di Ftafcati , ’ F/»u praecin&i cornua Panes,
ed acquiftato dal COmmiflTario delle Antichita per ordine dellaSantiti haOvidio xiv. Metamorph. E' ben noto, die i Pani ,<i Satiri*
di Noftro Signore felicemcnte regnante . Nel iuogo fteflb fu diflbtterrato i Fauni, i Sileni fon tutti Seraidei agrefti $ affini fra di loro  ̂ t  feguaci 
il bufto coloflalc di Palladc d’ infigneCreca fcultura, che li conferva di Bacco. 
fralle rarita della villa Albani.

Tom.!. V TAVa'
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EtlTA'

T A V O L A XLIIL
BACCO GIACENTE o

N o n  e nuoyo il vederfi rapprefentato Bacco in ftatue giacend : n’ efide uno 
in tal pofitura nella villa, Pincianaquel che pin diftingue il prefentc fuo fi- 

mulacro c relTerfi trovato nel Galliano di Tiv''oli in compagnia delle Mufe. Quan- 
tiinque le ikgiurie del tempo ne avelTero diflmtto tutti i iimboli , lo fece ricono- 
fcere per tale la perfetta fimiglian^a/con akre flame , che certamente appartengono 
air inventore del vino , e faranno Jfbrfe’ flate le copie di queflo marmo , ciii altro 
non manca , fennonche una rnagglorê  confervazione per poterfl annoverare fralle 
pill belle antiche fculture (^ ); La- tefla e antica - , ed aflai conveniente, xna non e 
la fua. Il calice o nappo che ha nella manca e moderno riftauro . Sembra , che 
il yii ĉitore fleir jndie fiali diflelo fu d’ una delle due fommita del ParnalTo , dove 
fe gli folevano celebrare Idle e fagrifizj (^}, per riftorarfi in compagnia delle Mufe 
col canto e col vino dalle foffcrte fatiche. Era egli una delle Divinita della poesia, 
e Orazio lo vide in fognoche ftava recitando verfl (c):

Bacchum in remotls carmina nipihus>
Vidi docentem * -

Anzi il furore e T eflro poetico a lui piucche> ad altra Delta, venivano attribuiti, 
e il fuo tirfo o lancia coperta di pampini n era T emblem a , onde lu dato queflo 
per infegna a'pbed (</) » e Lucrezio le ne ferve per indicare il fiio trafporto alia poesia 
con queflo concetto ( e ) :

PereuJJit t^rjo laudls fpes magm tneum cor * ~
Come dunque alle flame delle Mufe, e del lor condotticro Apolline fi era unita 
in quel Mufeo Tiburtino la flatua di Pallade Dea del fapere , ch’ e il fondamento 
di tutte le arti.della parola  ̂ e quella' del Sonno per additare la fua influenza nella 
immaginazione medianti le vifloni, onde favoleggiavano talora eflere flat! i poeti divi- 
namente ifpirati; (/ ) ; cosl ariche vi fi era con avvedimento aggiunta quella di Bacco, 
Nume che col fuo dono rallegra le fantasle degli uomini , e li fa eloquent!, 
ed improvvifatori.

(*) Alto palmi qiiattro e mezzo, fenza plipto -pahni quattro c un on- 
d a :  lungo palmi fette c mezzo. ,Fu trovato,, e acquiftato infieme 
colic M ufe.

( a )  Fu creduto a prima villa, ctî ' potdfe rapprefentare un fiumoj 
come il Permeflb , o un fonte come Ippocrene, perch  ̂Je ftatue.jdi qircfti 
Numi cosi giacenti s' incontrano : ma oltre 1’ accennata uniformrta 
con altre ftatue di Bacco , la deiicata proporzion delle membra * efclu- 
deva quefto penfiero, giacclid non conveniva al carattere dato dagli 
antichi, artefici alle immagirii di fiifatte Deita.

( b )  Paufania Phocka, o lib.x. cap. 32. Al QviaiPis tktsi? 7^ AwvFm 
’AjroAAan fuuvm af. JLe-Baeeanti fu  d i effe {_ie Jemmttci del Parnajfo }-

infurfano in enor f  Apollo e d i Bacco. Quindi Lucano V. 12: 
ParnaJJ'us gemino petit aethera colle 
Mons Pboebo , Bromkque fa cer  ,

■ (e )  Orazio ll. od. 19.
( d )  Specialmente a’tragici ,  percio Giovenale nella fatira VI: 

Perfonam\ thyrfumque tenent, fub ligar A cci.
(f) Lucrezio de rer. nat  ̂ ll. 922. 
f/ )  Quindi Perfio nel Prologo delle fa tire  :

Piec in bicipiti_fomniaffe Parnaffo 
Memini^ ut fic- repente po'etd prodirem  .

TAVO-

    
 



;■ ■ .n A r c o
Aro/'̂ ^/̂ o /i^f// ( V//r/z (// c J//>o//

C.2.S.(U^„ .̂

    
 



    
 



m

(̂ amcnccnt B A C C O

    
 



a b i a n n a
i/̂C4JĈ

    
 



A T U E TAV. XLIV. E XLV,

t a v o l a «x l i v .
b a g  CO  (.)

i^oma conducfT M o n t - J  nfioramento della via che-da ?<
don latte per flare infiernc '  Or ° I antiep Eretum de’Sabini,  c ,f i ve~
ca, pure dai noti fimboli dclh^panterTc A' ftmuiacro-hon iia anti-
un Bacco-. Non fl-. /   ̂ pntera c de grappoli.^d uva ft comprende cffere
Romano, giacdie non^olo^Mff^ immagini ft trovino per 1’ agro
no ma ancora al I A' ^ ^  fervite all'ornamcnto di-gualche fuburba-
ag re ftrD tv in ?  .  °  1  ^  * “». ^  era una delle maggiori.
La fcultura di ' <nvocato da Vtrgilio ful principio delle Georgiche.
arti r l r i o  3  r  T " r  P^cipio della.-decadenza delle

abK n f  o'- îe W . le quail furono nell'anno di Roma 5-67.
abbattute, fecondo il celebre Senatulconlulto Marciano . cccettuate ipltamo--quelle.. 
ene per antica rcjigipnc vi *fi veneravano.

T  A  V  O L A  X L  V i

A  B I  A N N  A  (•)

A fempliciia , e Ja ^fazia ilegli antichi nell invenzionc dclle . iSgure rico-- 
nofee anche m\ ^monumenti , che non fono deJl’ oftimo ftile . Teftimonio ' 

la prefente flatua compagna alia fovradeferitta , la cui fitnazionC' leggiadra , comr
X pofta>Toml

(*) Alto palmi cinque-eun quarto, {en*a pfinto paltni cinqile.- Fu 
mandato infieme colla feguentc ftatua al Mufco per ordinc dell’Emo 
Rezzonico Camerlingo di S. Cbiefa , eflendo ftate quefte ftatuc fraudate 
dai rifarcitori della via che'conduce a Mpnte Rotondo, che corrifponde 
all’ antica Salaria.

i a )  Un Bel monumeato di liffatti riti,< la cifta miftica di bronzo, 
che ■ corifervo prefTb dl me.. Fu rinvenuta -nel territorio di Paleftrina 
dentro una ipelonca chiufa in tre arche di peperino o marmo alba- 
n o , pietra che accufa-i piit.atftichi tempi ddla Repubblica, anteriori 
alia proibizione“de’ Baccanali , come ne Fan fede i bei monument 
di quefta ftefla ,pietra Icoperti nel fepolcro degli Scipioni preflb 
la porta Capena , alcuhi de’ quali appartengono al fecolo di Roma.
Erano nelle ftelTe caffe due natere -̂, uno ftilo , cd *uno ftririle per 
le luftrazioni . La cifta e fimile a quella che fi vede in tanti^alfiri- 
lieyi Bacchici: e qtn vafo di bronzo di forma .cilindrica, o piuttofto 
a cono troncato rlvolto foflbpra; il fuo coperchio e formontato da aft 
gruppo d’ una Menadc e d’ un Fauno, che puo fervir di manubrio. 
Vicino all’ eftremita fuperldrc del vafo e ‘ un giro d’ anelli, ne’ quali 
dovea paffare la catenclla o il naftro peji f̂termarne iljtoperchio . Il vafo 
e retto fu tre piedi lavoratr in forma di mez'ze S H n giE ' tutto orna- 
to di figure grafite, qirali s’ incontrano fulle patere Etrufehe, e rap- 
prefentano il ricevimento degli Argonaut! nell’ armamentario di Cizico, 
quelle del coperchio, Deita marine. L’ effere ftati iniziati a Bacco 
gli Argonaut! per teftimonianza d’ Orfeq , di Valerio Flacco e d Apol- 
lonio Rodio era forfe la ragione per rapprefcntarli fulle ciftc e altri 
vafi , che fervivano alle iniziazioni,per imporre maggiormente al volgo 
coll’efempio, e colla riufcita di quegli Eroi. Dentro.v’erano Un. cavriuolo 
c una pantera animali Bacchici attaccati alfondo . .Una cifta minorc,

e un pezzetto di metalloj che ha "la forma‘d’ un prifma triangolartr ,  ~ 
ed e ibrfe la fteffa cofa , che Clemente Aleffatidrino nel defcrivcrci 
ciocche fi contenea nelle . rifte ehiama. piramide. Comunicai qpefto 
rariflimo monumenio all’ Abate Winckelmann , il quale reft6 pe(fuafo 
delle mie opinioni fu di elTo, anzi mi chiefe il jtermeffb d’ inferirne 
la notizia nelia fua deferizione delle gemme Stofehiane  ̂ che ftavi 
pubblicando , come veramehte lo fece alia pagina 159. , benche 
con qualche inefattezza 5 anzi avendogli fatto otfervarc , che attefa 
la fimiglianza., dovea effer pur anco una> cifta. miftica un'*fingolar vafor 
del Mufeo-Kircheriano, approvo quefto mio penfamento Facendonc 
al luogo fteffb diftinta menzione . E’ qne'fto fimilifflmo al prcfcdcnte , 
fennonche ha tre figure ful coperchio in vece di due . Quella di mezzo- 
h Bacco Nitftelio o notturno. col mapto ftellato ; ft una ifc?lz!on«j 
in antichi caratteri fotto le medefime", dove fi legge effere ftato la- 
vorato a Roma . Anche le patere, che furono infieme con queft’ ulti- 

■rao vafo rinvenute, fon lavffTate a grafito , e fonovi feritti d ’̂ nomi, 
che ci fan conofeere rapprefenta'to in-effc il combattimento col cefto 
di Polluce ed Amico, altra avventura delh cfpedizione Argonautiea 
.efprefla ancora nel. bel baffbrilievp del palazzo Aldqbrapdini ful Qtri- 
rinale , credutq volgarmente rapprcfentarc Entello c Darete. t e  im
magini di quefto antice bronzo c de’fuoi acteffbrj fi poffbno vedcrc 

'nella differtazione di Ficoroni ful Labico vecchio e nuovo., e hclle- 
ft'ampe' del Mufeo Kircheriano : non <1 ftata pero indicata la vera defti- 
nazione'di quefto vafo , e Winckelmann fteffb , che nella citata deferi
zione 1' avea riconofeiuto per una cifta miftica , fembra poi averlo 
dimenticato nella fua f̂toria delle Arti, tjove torna a fame menzione'. ' ‘ 

(■*) 41ta palmi cinque e un quarto, fenzaj1 plinto palmi cinque: 
trovata colla precede nte. • . '
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EEITA' pofla e namrale ha qiialche cofa d’.attraente. Quefta ftefla ce la moftra non una 
furibonda Menade , qtianmnque aTlorna le chiome d’ edere e di corimbi , ma 
iina Dea Ipofa e compagna di Bacco. Abbiani dunque fondamento fufilciente per 
dirla Arianna, deihcata > benche fenza Ja corona di ftelle. II lavoro dello fcalpello 
e affai-fino in quefio^finiulacro , c Id, fcultore , che non mancava di diligenza, 
fi e afl&i nieglrp difimpegnato nella "efeenzione del panneggiamento d’ Arianna, 
che nella ddMone delle membra di Bacco. E’ nptabilc la fottovefle pieghettata:

\n rugas tunicaXfreĴ a fuas (a),
mi&zib che dafcea parte del lujdo ,degli-anuchi: n^• veftimenti. Conforme a quefta 
nelle p ieg h ed a  * vefte - d’ una Baccante in-aina /bella ftatua della galleria Giuftb 
nianF(^). Slniiji tuniche ne’ feguacr di Bacco foleano ,rapprefentarft color di croco, 
onde cbbero il nome'di, 0 ’̂ ?car̂  . Hp intefo taluno , che da quefto nome e dalle 
pieghe, voiea dedurre il nome dehe-noftre cotte, d i e  pero fenza queftione d’ ori- 
giae fetehtribnale'.

T A V O L A XLVL
S l L E N O e >

Si c  riqcvuta comuaeiAente preftb gli antiquarj una diftinzione, che molto ferve 
a elaftificare le tanto variate iinmagini de’ ,Numi agrefti leguaci e compagni 

di Bacco... Dftervandpli ora colle membra inferiori caprine , ora colle' orecchie Jol- 
tanto,-.e talvolta colla. coda e colle coma : or in fcnilev ora in giovanile eta: ft e 

' dato-il nome di Satiri.;a qiielli che-nell’ aria del volto ,. nelle cpma , e nelle anche 
c gambe -di caprb ftmigliavano le antiche rapprefentanze del Dio ^̂ an ; il nome 
di Fauni a^qiielli che colle oreCchie foie e colla coda , e qualche volta con un 
principio di coma ft veggono , ma le gambe , e cofcede" quali Ion del tutto umane: 
d ie  -fe quefti. non* in giovanile o virile eta ’mia in fedle o matura ft prefentaffe- 
rO!, nofi pill Fauni nja Sile-ni voglionft-nominare. Alcuni per maggior preciftone 
han j)ur voluto diftingiiere con di’fferenti nomi le divqrfe ra’aniere di Fauni: lafciando 
quefta appellazipne a quelli che in forma umana han di capre gH orecchj, le coma , 
e % G o3ae chiamando Titiri‘quelle rare figure di Baccanti, che\nulla tengono del 
caprino (c) . Merita certamehte qualche lode f accuratezza di tali fcrittori , giacche 

. f t  ftudianQ di far cOrrifponddre a diverft nomi* diverfe idee ; lo. che alia chiarezza 
di quefte liioltp confribuifoe ; fombra pero , che; trbppo fienft inoltrati , quando 
Val. diviftone , che non *pu6 avere altro oggetto fuori ;del coraodo degli artifti, 
e della •notnenclaturaT antiquaria , : vpglionla deriyata dalle idee degli antichi, e cen-

fqrano
-(<«). Oy Wio Art. am. lib. III. v. 444. ' gentiluomo Inglefe Mcrcante di ragione, che fa onore alia fua patria. Fu
’(■b ) Galkn'a Giujimam T zv.x hvu i . trovaco -per la via Preneftina nclla teauta di Torraghola, fpettance.^
(*) Alt6 palmi otto meno un’ oncia, fefaza plin.to’ palmi fettc e un all’ ’Eccma Cafa Cefi. 

terzo . Fu acquiftatodal Commiflario dellq Antichita pCi!' ordine di No- ' ' ( ? )  Bronzi £ Erco. 
ftro Signore felicemente rcgna.nte dal celebre M.' Tomma'fo Jengkins • ■

Ercolam Tom. il. Tav. xxxvill. e xxxix. n. 2.
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furano di poca efattezza que clafUci che non T lianno oflervata. Per far cadere affatto 
fimile opinione , bafta riflettere , che fi trovano immagini di lavoro Greco e di re
mora antichita. di tutti i diviiati generi di Baccanti, eppur fappiamo che i Greci 
non conobbero giammai i Faiini , ma col nome di Satiri e di Sileni chiamarono 
promifcuamente, i feguaci di Bacco. Non e pero che talvolta non diftinguelTero 
anche i Greci i caratteri i'ndividuali di varj Numi di fimil genere , e forfe niuna 
piu folenne diftinzione conobbero che quella di Pane e idi Sileno. II primo in fem- 
bianze lemicaprine £i comunemente effigiato diedero al fecondo una fronte calva, 
un nafo fchiacciato  ̂ una lunga barba , un petto irfuto , una ftatura baffa e corpu- 
lenta. Kiconofcevano in Pane una delle piu antiche Divinita dell’ Arcadia, e de’pafto- 
r i , in Sileno T ajo , il compagno , il duce di Bacco. Tutti i clallici fono uniibrmi 
ne’ due accennati caratteri , e niuna defcriziohe c piu viva di quella che fi di loro 
Luciano , additandoceli alia tefta dell’armata conquiftatrice delf Indie con quefte parole ;
'Y 7 r o r f a r « 7 f f V  U  ^00 h a .  f i s v  t jv o . ,  TTgscrjSyrnv,  v / ro T ra '^ v v  y 7 r § o y d s - o § c t,  ^tvocifJLO V » w t o .-  f x s y a X a  o g ^ i a  B )(o v T a  y

VTToTSOfiov X. T. X. h s g o v  Sfi T S ^ d f i o v  avSpwTTov T f d y w  r d  vgpSsv i o i ’noT O .y k o f i i k n v - T d  c n e X n ,  xepctTct t y o n c L  y (S.a.^UTnS-

yfuva. y ôyixov x. r. X. Due comanduvan V efercito fotto del Nume , uuo hqjlo , vecchio , graĵ  
jTotto , panciuto , col nafo fimo , e con grand! orecchie diritte , tutto tremante . . . .  un al-̂ 
tro uomo moBruofo , dal mezw in giu fmile ad un capro, di gamhe pelofo , con coma , 
harha lunga, e Jiizzofo {a) . Qucfti due dtfatti di Sileno e di Pan fervono per larceli 
riconofcere ne’ monumenti: ma riguardo a Sileno troviamo nelle fue immagini fcol- 
pite quella varieta medefima che fcorgiamo negli autori che ne difcorrono. E dove 
alcuni di quell’ ultimi ce lo danno per un vecchio ubbriaco e ridicolo, altri ce lo 
defcrivono per un favio cost lontano dall’ impoftura , che fi lafcia confondere nel 
volgo de’ voluttuofi, ma che conofce le cagioni e i fini delle cofe , ed ha pieno 
il petto d’ una fincera filofofia. Quejfla idea ci da di Sileno la fefta Ecloga di Vir- 
gilio , e una fimile ne dovetie avere il Greco artefice della bella ftatua della villa 
Pinciana , dove quefio femideo Ibftiene fralle braccia I’ infante Bacco , e nelle forme 
nobili del volto e delle membra fi ravvifa per un perfonaggro aflennato a cui potea 
confidarfi I’ educazione d’ un Nume. Lo fcultore del nofiro.marmo ha prefo un’ al- 
tra idea , e ci ha rapprefentato Sileno come il perfonaggio. allegorico della ubbria- 
chezza : nelle iattezze del volto, e nella cofiiaizione delle membra non fi e partito 
dalla comica defcrizione che ne la Luciano , eccettuate le orecchie , che nel fimu- 
lacro non fono caprine : e quantunque fia moderno rifiauro ciocche ha nelle mani, 
pure non e dubbia I’ azione di aver premuto il grappolo delf uva nel nappo , 
in quel nappo fie fib che .gli fi vedea propinato dalla ebbrieta in un bel gruppo 
da Paufania ofiervato e defcritto (^)‘. La perfezione colla quale il valente artefice 
ha efprefib il fiio concetto non puo abbaflanza comprenderfi da chi non ha fotto 
gli occhj il marmo flefib :• la tefla coronata di frondi d’ ellera e di corimbi, 

HomX ' X X e d’un

DEITA'

(«) Lucian. Praefat., feu  Bacchus Tom-. ll. pag. ji i. dell’.ed. di Bened. (4) Paufania EUaca, o fia lib. II. cap.J4.
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DEITA' e d’ un carattere forprendente , e la naturalezza , e la carnofita del torfo pingue 
ed irfuto , e tutto quello a che pu6 giungere la fcultura. Se ne oflervi la fifonomia, 
e fc ne vedra la fimiglianza con Socrate , la quale non lolo ne’ tempi antichi fii 
rilevata dal maligno Ariflofane , ma che ha indotto de’ moderni a dar la falfa 
denominazione di Socrate e d’Alcibiade ad alcuni griippi lafcivi, che rapprefentano 
la licenza de’ Baccanali.

Quefta ftatua di Sileno e alTai ftimabile. , ed e aflatto diverfa da quelle che 
fi conofcono, come dalla famofa Borghefiana, che vedefi ripetuta due volte in an- 
tico nel palazzo Rulpoli^ dall’ altra giacente della villa Ludovifi, ove I’ artefice Tha 
rapprefentato , fecondo Virgilio, .

Inflatum hejierho ^ems ut femper hccho \
e finalmente da quella curiofiflima del palazzo Gentili , ove Sileno vedefi veftito 
d’ un abito'teatrale lavorato a maglia , che fi poneano indolTo gli Attori per meglio 
rapprefentare le irfembra pingui ed irfiite del nutritore di Bacco (^) , abito ch’ e 
finora flatb cagione di. molti equivoci* a chi fi e accinto a dar r  efpofizione di quel 
bel marmo.

T A V O L A XLVIL
F J U N O o

L a  prezioCta del marmo, il gufto della fcultura, 1’ integrita del fimulacro fanno 
ammirar quefto Fauno fra i piu belli e piu infigni pezzi , de’ quali e ricco 

il Mufco, lavorato ia  marmo rolfo , che fi crede comunemente effere flato 
dagli antichi fcavato in,Egitto , opinione che non e comprovata da monumenti che 
ce ne reftano. Non mi fovviene d’ aver veduto nelTun lavoro ficuramente Egiziano 
in quefto marmo ( )̂ , che in niun luogo fi e tanto frequentemente rinvenuto quanto 
ne’ ruderi della villa Adriana , dovd quefta ftatua iu diifotterrata, ed un’ altra fimile, 
ma,men confervata, che fi'cuftodifce nel Mufeo Capitolino . Molti ftammenti di ftatue 
dello fteffo marrno rapprefentanti giovani nudi fi fono fcoperti in varj. tempi fralle ftelfe 
'ruine , e fi foa credute ftatue d’Atleti, Una fimile mezza figura, ch’ e nel palazzo 
de’ Coiilervatori di Roma, ha ayuto dal volgo il nome d’*Appio Cieco per aver 
gli Qcchj cava.ti, ne’ quali era anticamente inferito il bulbo di fmako, come in quafi 
.tutte le ftatue di marmo rolfo ,. Forfe I’ ufo di fcolpire in quefto belliffimo marmo

’ non fu
(<*) Queft’ abiro fi chiatnava a y fm o v ,.e  cosi da PollucC  ̂ defcritto 

IV. 1 1 6 :  To '<r »» TrK^ynu, J'lx.TuuJ'et <s%i ttS.* t9 tru fic t, Un w«
treccio d h la n a  a  m a g l i a c h e  v irc m d av a  tu tte  i l  cotjto, E Favorino fog-, 
gilinge : ^Ayfuvov , TruxiAet J 'm m aJ'ef , i(^ hJ'u/na •reiey' o <f̂ Tl-&eyTOf 
01 0ttKX̂ {ii>yng W  Aiayuea. .  L i Agreno i  un ab ito  d i  lan a  d i  v a r j .  colori 
a  m d g U a , de l q u a le  J i  am m antano i  B a c c a n t i, Si ofTervi il fimulacro 
del palazzo Gentili, e fi conofccra, die altro non e che.un Sileno 
veftito precifamente d’ un fimil abito .

(*) Alto paltni ferte e mezzo, fenza plinto palmi fette e once due. 
Il Prefetto delle Antichita lo acquifto per ordine di Noftro Signoro 
da’ Signori Conti Centini eredi del fu Cqnte Fede infieme con due ermi 
coloifali, che credo rapprefentare laTragedia, e la Cdmmedia, parti-

colarmcnte per la chloma pofticcia che hannd intorno alia fronte 
a gttifa ,delle mafehere tragiche e comiche, con un bell’ erma d’ An- 
tiftene , un bufto di Domizia , tin fuperbo termine rapprefentante Er- 
cole , monumenti tutti fcoperti nella villa Fede a Tivoli , ch’ era gia 
villa Adriana , eccetto pero il Fauno, che fu trovato in altra parte 
della fteffa villa Adriana appartenente a’ Signori Bulgarini , che ora 
d denominata Palazzo.
- ( b )  Efifte- nella villaAlbani una ftatua di marmo roflb aflai riftau- 

rata, di IfileEgizio, ma ben fi comprende effere ftilc d’ imitazionc, 
e dalla maniera della fcultura, e da’ lineamenti del volto, che rap
prefentano il rltratto d'Antinoo.

    
 



Out f a u n o
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non fu anteriore ad Adriano ftelTo , fapendo noi da Plinio, che le Eatue di porfido 
inventatc fotto Claudio non erano ancora ufate a fuoi tempi, effendo ftata difappro- 
vata tal novita. L' ufo de marmi colorati nella fculmra £i per avventura iin effetto 
di quel luiXo, che cagiono il ' deterioramento delle arti. La noftra pero e dell’ ulti
ma epoca della huona fcultura , del tempo doe d’ Adriano, ed e un de’ piu eccel- 
lenti lavori di quel tempo. II color della pietra e flato fcelto a meraviglia per efpri- 
mere le rubiconde carnagioni d’ un Fauno , Deita agrefte , ed arnica del vino. 
Le forme tutte delle membra fono adattate mirabilmente al foggetto , e inventate 
con ottimo gufto. Dico inventate, perche ’ volendo 1’ artefice efprimere nel Fauno 
la natura di lui femicaprina , non folo gli ha dato i capelli irti , le orecchie , 
la coda , e le due efcrefcenze intorno alia gola (a) a guifa di capro , ma ha 
alteratô  le fattezze tutte della perlona , perche non difdicano con queda miftura. 
L’ anatomia Ĥefla e in alcune parti capricciofa , fpecialmente nelle apofifi delle 
ginocchia , moltiplicate a bella pofta per fervire meglio all’ idea dell’ artefice. Tali 
forme , quantunque men vere , tornano a fua lode, fcorgendovih la fua particola- 
re intelligenza , ed efTendovi fparfo per tutta la figura iin bello di contorni , 
e d’ efecuzione, che lo xlimoflra un maeflro di prima sfera. Ha indolTo il noflro 
Fauno una pelle di capra , dalle quali pelli , di cui veftivanfi i ruflici , fu tratta 
forfe la prima idea de’ Fauni , e de’ Satiri , quefta pelle e retta dalla finiflra 
della figura in guifa che fa feno , ed e plena di frutta : nella defira , ch’ e mo- 
derno rifiauro , folleva in alto un grappolo d’ uva , verfo la quale fembra che 
avidamente follevi il capo e lo fguardo . Le nacchere , e la firinga , ftrumenti 
proprj de’ Satiri , e degli altri feguaci di Bacco , pendono ad un tronco , rifervato 
nel mar mo per maggior fortezza del fimulacro , il quale fembra avere i piedi in 
movimento , e vicino a fpiccare un falto. Gli occhj fono ftati riportati di fmalto 
nella caviti che vi rimaneva , effendofi confumati gli antlchi. Quantunque i mo- 
derni intendenti difapprovino 1’ ufo d’ inferire alle ftatue fiffatti occhj, come una cat- 
tlva mefcolanza di pittura e fcultura, queft’ ufo non e tanto ributtante in una ftatua 
di mar mo colorato, ed in un foggetto gajo e villereccio , fu di cui fi e potuta 
prendere una maggior liberta di quella , che farebbe convenuta in un’ opera de- 
flinata o alia venerazlone de’ popoli , o ad eternare la memoria de’ Principi , 
e degli Eroi

( а )  SimiK efcrefcenze dette da Columella wrrucuU e, e attribuite tefici Gred , efe'mpio e 1’ Ercole Farnefiano . Forfe il dover quefta
a’ capri, veggonli in moke akre immagini di Fauni, particolarmente -Tlatua far figura in qualche diftanza, fu la cagione di fame in tal guifa 
in un bel bronzo dell’ Ercolano, Toro.il. de Bronzi Tav. gli occhj*, come d’ un foverchio rifentimento de’ contorni.

(б )  Gli occhj di miftura fi vedono ufati anche da’pifi infigni ar*

Toot.I TAVO-
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DEITA*

T A V O L A .XLVIIL
FAum coiv omEo

Uefla bella flatua di Fauno, che oppreflb dal fonno ed utbriaco  ̂ leduto fulla 
fua ftebride fi appoggia all’ otre , e fervita all’ ornato di qualche fonte. Ne fa 

prova il fbrame che traverfa appunto qiieft’ otre, e dava luogo al mbo dell’ acqua. 
Si e altrove notato ,'che non lolamente le flame delle Ninfe , ma quelle ancora 
de’ Faiini loro amanti , fervivano preflb gli antichi alia decorazione delle fbntane. 
Efiflono nella Greca Antologia de’ vezzofi epigrammi alludenti al verfar dell’ acqua 
che fanno i feguaci di Bacco in vece del vino (a) . Vblevan fbrfe cosi .raccoman  ̂
dare gli antichi i lor fond, eccitando con quefla graziofa illufione il desio di bere 
ne’ pafleggeri. E’ da oflervarfi ancora quanto fi fien compiacciuti di rapprefentar dor- 
mend , o almeno fopite tali figure,, o per .deflare piacevole fcntimento ne’ riguar- 
danti, .  come fe il Nume fi fofle addormentato al foave mormorio dell’ onda che 
fcorre, o perche il Nume vigile e prefente non deflfe foggezione a chi volea attinger 
deir acqua , o perche tai fimulacri di divinita addormentate perfiiadefTero quiete e fi- 
lenzio a chi vi fi appreflava , per fopprimere cosi i contrafti , che preflb i fonti 
fjDecialmente campeflri  ̂ fogliono fufoitarfi fra’ ruftici ; o finalmente , per meglio fer- 
bare la verifimiglianza della immagine, non eflendo proprio, che un Baccante tan- 
to innamorato del vino , lo lafoi fcorrere via con tale trafcuratezza , feppure non e 
gia ebbro, o non dorme, Quindi il bel Fauno del Sig. Principe Altieri , che ve- 
gliante e raffigurato per ornamento d’ una fontana, non gia il vino dalf otre , ma< 
1’ acqua verfa dalla conchiglia , nella guifa che £  rapprefentan le Najadi , e come 
la rariflima noftra Appiade. Dormente all’ ineontro .e 1’ altro bel Fauno che fi con
ferva preflb I’ Emo Cafali, ed ubbriaco pn grande in bronzo , dell’ Ercolano . Le altre 
ragioni, per altro fopra enunciate , han facto pin volte rapprefentar fopite ancora 
le Ninfe , ful quale argomento dovremo nel profoguimento dell’ opera parlar piu 
a lungo. Che Silani, o Sileni fi nomaflero i mafcheroni . che gettavan acqua 1’ ab- 
biamo rilevato altrove. Intanto mi giova riflettere, che dove le- Glofle hanno 5/7- 

, KpwnSiham Jl chiama un fonte , dee leggerfi aflblutamente Silafms. Non 
folo ne fon prova le autorita di Lucrezio, Celfo , ed Igino (^ ) , ma . ancora I’ofler- 
vare , che la voce Silanus non ha nulla che fare col nome di Silvano , ma e 
il nome fleflb di Silenp doricamente proniinziato, fecohdo il gufto della lingua La
tina . Chi ne dubitafle ne potrebbe trovare una dimoflrazione nelle monete Roma- 
ne battute da’ Giunj Silani, ove per alludere al cognome della famiglia e rapprefen- 
tato un Sileno . Il noflra fimulacro e di nobile , e, maeftrevol lavoro.

(*) Altopalmi cinque e un quarto. Fu acquiftata dali'Eccma Cafa 
Mattel per ordine della fa. me. di Clemente XIV. coll’ approvazionca 
della Santita di N.S. che amminiftrava allora- il Teforierato.

( « )  Anthohgla IV. cap; 12. ep. 96. e 97.
(6 )  Lucrezio V .1 2 6 3 . ,  Celfo il. 18. , Igino fav. 169.

- TAVO-
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(   ̂ c’̂ ŷ̂ i/Tr (/r A? / ^ ^ J V
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T A V O L A XLIX.
F A U N O  E S A T I R O c , .

L a  (Jeflinazione del prelente gruppo era la medefima die quelJa della flatua 
precedente : era ftato fcolpito per ornamenra d’ un ibnte. Ma dove nella fo- 

vradelcritta, T ebbrieta , e la fonnolenza del Fauno lono cagione della fua trafcuratezza 
nel lafdar verlare il vino dall' otre, qul n’ e caufa il dolore ch’ egli rifente nell’ aver 
fitta nel piede una Ipina. BelJiflima e T invenzione del grnppo , e T elpreffione 
del Satiretto , die in aria d'attenzione e diligenza', mentre fta eftraendo colic niani 
la ipina, loffia nella piccola ferita per alleviarne il dolore; grida intanto il Faiino quafi 
giacente , e per lo Ipafimo non bada che Totre, a cui appoggia il manco fuo go- 
mito , vada Ipargendo il vino. Se pari all’ invenzione fbfle 1’ efecuzione di queflo 
marmo > lo dovrenimo avere per uno de’ piii pregevoli antidii lavori in piccolo, 
ma r  opera e niancante di correzione , e la raccomandan foltanto la vaghezza del 
penfiero , e T integrita. E’ forle una copia di qualche nobile Greco originale. .

DEITA'

T A V O L  A L.
S A T I R O  E N I N F A

L E Deita riifticane , r feguaci di Bacco erano i foggetti degli antidii artefici, 
quaJora lo fcalpello, o i color! volevano adoperare in argomenti di feniplice 

divertimento. La loro Mitologia die popolava di Numi i campi, i monti, le acquc, 
dava a quefta forta di rapprelentanze, die molto non fi allontanano dalle noftfe 
Bambocciate , un iantaftico , una vaghezza , un’ aria poetica , che le rendeva di 
quefle aflfai piii nobili, e ad elTe aflai fwperiori. Non Villanelle , e Paflori , ma 
Ninle , Satiri, Silvani, fcherzavano pc’ hoghi fclvaggiverfavano le acque de’ ibnti, 
abitavano le montane fpclonche . Indi le avventure , le forprefe, gl’ incontri,, che da- 
vano abbondante e vaga materia agli artifli .* Gli allklti, e le infidie ufate Ua’ Sa
tiri colie Ninfe lono forle il foggetto di tal genere dagli antichi il piu repljcato. 
I baffirilievi , le genime , le pitture Irequentemente ce gli offrono , non fo pero 
fe mai con tanta grazia , ed dprelhone , con quanta il nollro bel gruppo . Sta 
la Ninla rufticameiite fedendo foyra d’ un falTo, la fua lituazione di pofar lul manco 
ginocchio la gamba deftra non dilconvieiie alia leggerezza dell’ argomento : tiene 
la liniflra appoggiata full’ urna , che la caratterizza per una Najade , li raccoglie 
coir altra mano il manto d’ intorno al leno, e il fuo vifo rivolto verfo il Satiio, 

Tom.I. Y  ̂ che
f*) Alto palmi due e once cinque , fenza il piantato palmi ducj c due terzi. L’ acquifto 11 Commilfarlo dclle Antichita dal Sig. Toin- 

lungo palmi tre . Fu acquiftato come il precedente. mafo Jengkins per ordine della fa. me. di Clemente XIV., coll’ appro-
0 ) Alto palmi cinque e oncia una , fenza piantato palmi quattro vazione della Santica di Noftro Signore allor Teforiero.
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che Ja forprende a deflra , e rallegrato da uii rilo di dilprezzo raaravigliofamente 
tratteggiato nella fiia gioconda fifonomia. II movimento , e la fituazions del picciol 
Satiro e tale, che dimoftra tutta la fua anlieta per godere di quefta Ibrtunata avven  ̂
tura , e lo fc.ultore per rendere il gruppo piu dilettcvole ha rapprefentato un Sati
ro di ftatura minore dell’ ordinaria , e di quel genere appunto che Panifci, o Sa- 
tirifci col Greco diminutivo appcllavanfi. Abbiamo da Svetonio , che Tiberio non lolo 
fommamente J(I dilettava di limili immagini, ma che giunfe perfino nelle fue de- 
lizie di Capri a far pafTeggiare de’ giovinetti ,e delle donzelle in abito di Pâ  
nifci, e di Ninfe , che mentie egli andava a diporto, offrifTero delle graziofe fcene 
a’ lafcivi fuoi Iguardi (̂ )̂ .

Quefto marmo e fcolpito cbh Ibmma grazia : la Ninfi in particolare e bel- 
liflima : era fiato in antico tutto dorato , ed ora fo ne conferva nell’ urna della Ninfe 
il vefeigio. E’ noto, che Nerone uso d’ uii tal luflTo, che mal fi accorda col vero 
guflo dell’ arte. L’ invenzione del gruppo dovea eflfere in credito prefl'o gli antichi, 
glacche lo troviarn replicato- nella Galleria di Firenze. Qticfla replica affai jframmen- 
tata. , perche mancante della, figura del Satiro, e del capo ed eflremita della Ninfe , 
e ftata Ipiegata dal Gori nsl Mufeo Fiorentino per Venere , che fi trae dal piede una 
ipina e a tale elpreflione I’ ha veramente ridotta il moderno riftauro (^) . E’ offer- 
vabile la fi'angia', che guernifee il lembo del haanto della Ninfe , ufata forfe per addi- 
tare le goccie, d’ acqua che feillano dalle vefei d’ una Najade..

T A V O  L A  LL
P R U P O

R Ara, e curiola oltremodo e la ftatua di Priapo , che ora.elponiamo. Quan* 
tunque .il culto di quefta ofcena Deita fbfte molto eftefo preftb i Gentili, 

eflendo egli il Dio della-generazione , e percio adorato non folo nelle campagne j 
e negli orti, ma anche fra i Lari domeftici (c ) , ed oltrecio godendo ftngolar vene- 
razione fu i littorali, luoghi per ladoro amenita deftinati anticamenie ai piu licenzioft 
divehimenti, quantunque , diceva, fbfte il fuo culto aftai generale, rariftlmi pur fono 
i  fuoi fimulacri d’ una certa grand^zza , eflendofi fu di efti piucche fu d’ ogni altro 
sfogato 16 zelo de’ prrmitivi Griftiarii in abbatterli , e fminuzzarli . Fu quefto ritro- 
vato ful lito appunto del mar Tirreno fra i riideri f̂tell’ antico Caftronovo , non lungi 
^a Civitavecchia , in uno fcavo intraprefo cola per ordine di Noftro Signore feli- 
cemente regnante, ad oggetto di diflbtterrarne i monumenti, che febbene in poco

nume-
( i* )  S v c t .  i'ib. ca p . 4 3 ^ , C ie m c n tc  AlefiCandrino r im p ro v c ra  i C e n -  n on  o fta n te  c h e  g li  fi ricordaflTe I’ a z io n e  d e l n o ftro  g r u p p o ,  c h e  p o te a  

t i l l ,  c h e  fra lle  im m a g in i c h c 'te n e v a n o  n e lle  ca m ere  v i fo ffe ro  naw'j-Koi fe r v ir g li  d i n o r m a .

Tii'85 ^  y j p c t /  K C f o f , de Satiretti con delle donzelle nude . Prurrf/'r. p a g . i 8 .  ('* ') A lto  p alm i o t to  m c n o  d u e  o n c i e ,  fe n z a  p lin to  p alm i fc t te  c  un

{b) Mufeo Fiorentino , Statue T a v .  x x x i l l .  N c l  M u fe o  R eale  d i N a - t e r z o . F u tro v a to  a lia  ' l o r r e  d e lla  C h ia r u c c ia  p re ffo  C iv ita v e c c h ia .;  

p o li e fifte  un ’ a ltra  re p lica  d i qU efto  g ru p p o  , m a ficco m e  la tcfta l; fu l l id o  d e l m are  fra  i ru d e ri d i C a f t r o n o v o . 

d e lla  N in fa  e  m a n c a n te , il  r ifa rc ito re  fe g u e n d o  le  fu e  re g o le  d e l c o n -  ( c  )■  Bronzi d' Ercolano T o m .i l .  p a g . 5 3 . (4 ) . 

tra p p o fto  v o ile  a flb lu ta m e n te  r iv o lg e r le  il  c a p o  v e i f o  la  fp a lla  f in if t r a ,  - ,
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numero , pure afifai pregevoli vi fi rinvennero , oltre iina quantita di nre mo- 
nete d’ oro (^ ). Figlio di Bacco , e fecondo alcuni di Venere , coniufo dagli an̂  
tichi col Dio Pane ̂  fimbolo anch’ eflfo della natura , niun luogo potcva trovare pin 
conveniente die ncl feguito di Bacco, e appreflb il Panifeo Idvradefcritto. L'o diftin* 
gLie abbaftanza la ftraordinaria grandezza del Fallo, cd oltraccio la quantita di fnitta 
d’ ogni forta chc ha in feno , rilevata da Furnuto ed appellata pancarpi a 7ra7xap7r/a . 
II fuo capo e cinto d'lina corona da Baccante , cfTendo egli flato folito d’ andare 
accompagnando il padre , nella quale occaFone ebbe una ridicola gara coll’ afino 
di Sileno , che £ 1  1’ origine mitologica del rito da’ Gentili olTervato di facrificargli 
per vittima queflo quadrupedo.

Ha i coturni a’ piedi,, come piu immagini di Baccanti , ed e veFito d’ una 
veFe talare. I claffici per lo piii lo deferivono ignudo, ma Furnuto gli attribuifee 
una vefte a varj colon (c) , e d’ una tunica talare erano abbigliati i Mimi , detti 
Itiialli, che la figura iniitavano di queflo Nume (^).

DEITi?

T A V O L A LIL
C E N T J U R O n

E’ Stato queflo bel fimulacro di marmo bianco flatuario recentemente fcavato preflb 
alLaterano, ed e una.prova no-vella del mcrito del £ 1 0  originale , ch’ e il piix 

giovane de’ due £mofi Centauri del Mufeb Capitolino, conofeiuti gia lotto il nome 
de’ Centauri di Furietti, nobili avanzi della villa Adriana : la copia fimile dell’ altro bar- 
bato £ 1  nel paffato fccolo dilTotterrata nella villa Fonfeca contigua all’ orto dove F e trovata 

Tc/n.l Z la pre-

(a )  I monuraenti trovati a Caftronovo furono i feguenti : I’Erma 
d’Afpafia col nome Greco, un cane limile ai due di Firenze, e all’al
tro gia diPighini, ch’e nel Mufeo, alcuni torfi armati di torace d’ ec- 
cellente fcultura; 1’ erma fenza capo della Mufa della ftoria, riportato 
fopra nella Clio , e molte curiofe ifcri'zioni, fralle quali non fara dilcaro 
al leggitore trovarne qui infraferitte-alcune : •

1. ATEIVS . M. F. CAPITO 
dvoM. v ir . qvinq_
CVRIAM . TABVLARIVM
SCAENARIVM . SVBSELLARIVM . LOCO
PRIVATO . DE. SVA. PECVNIA . C. C. N. F. CQERAVIT
PORTigVS . CENACVLA » EX . DECVRIONVM . DECRETO . DE'
SVA . PECVNIA . C. C. N. FACIVNE)A. COERAVIT . IDEMQVE . PROBAVIT 

cioe : , ■■ ■ . ' -
Lucius Ateius Marci filiu s Capita 
Duumvir Quinquennalii,
Curiam , Tabularium ,
Scaenarium, Suhfellarium, loco _  ̂ .
Privato de fua  pecunia civibus Cajlronovanis faciunda cu ra v it: _
Porticus, coem cula  , ex Decurionum decreto de  ̂ ,
Sua pecunia civibus Cajlronovanis faciunda curavit idemque p robavit.

IMP. CAES. P. LICINIO ’ 
vJALLIENO . PIO . FEtICI 

AVG'
COL.. IVLIA . CASTRO 

NOVO . DEVOtA
NVMINI . MAIESTATTIOVE . EIVS - 

D. D

Altre iferizioni vi furon parimenti trovate , e poi un ripoftino di ccn« 
toventidue monetc d’ oro Romanc , incominciando da Ncrone fino 
ad Adriano', fralle quali delle rarillirae per le telle, come una Giulia 
di T ito , dieci Plotine, piii Marciane, e Matidic, una con due telle 
d’ Adriano da una parte , e di Plotina dall’ altra , medaglia unica , 
oltre mold rovefei rariffimi, come le fabbriche di Trajano , e il fuo 
trionfo Partico. I tipi d’.alcune pdflbn vcderli allaTavoIa A.

(b )  Furnuto, o‘fia Cornuto de nat. Dear. pag.2o4. e feg. delfedi- 
zione di Gale. H' eT’ c«, tuTj xoAwsis aursf. Traynafv'ia, [ lutpaivu ] TMV
Tov CD TOUf oixAeus ivros tS koAth  (pudfAvay te j aio.J'HKwp.ivm Kapiruf. 
L’ abbondanzd d’ ogni forta d i f r u t t i , ch' e nel Juo feno  [ di Priapo ] di- 
niojlra { abhondanza de fr u t t i ,  che fecondo le proprie Jlagioni nel grembo 

■ [ della terra ] J i  generano j e 'eomparifeono .
( c )  Furnuto al luogo citato .
( d )  Ateneo xiv. 4. pag. 622.
(*) Alto pairni fette meno un’ oncia , fenza il plinto palmi fei 

e cinque once, lungo, palmi quattro cun’ oncia, Fu trovato nell’ orto 
di Samfta Sandlorum dietro lo Spedale di S. ..Giovanni in Laterano, 
nel qual orto e file -vicinanze fi trovarono ancora i feguenti pezzi 5 
un leone di bigio al naturale con una tella di vitello tralle unghie; 
un bclliilimo bullo di perfonaggio' Romano incognito 5 una. llatua_» 
d’ Ercole giovine col cornucopio ; una picciola llatua d’ Adriano 
in forma di Marte coll’ elmo, il balteo , la fpada , e lo feudo di 
bronzo ; una fuperba lucerna di bronzo trilicn e , ovvero a tre brac- 
cia , e altri mccalli fraramentati , oltre diverfe colonne di granito, 
e altri mifehi, ed alcune pitture rapprefentanti Dapiferi, che non fem- 
brano anteriori al quarto fccolo.
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la prefente flatua , ed ora fi conferva nella villa Pinciana. Quantunque non giungano 
quefte due copie ad agguagliare la bellezza degli original!, che fiiron fcolpiti da Ari- 
ilea e Papia Afrodifieli in un belliffimo bigio morato , pure oltre la rarita del Ibggetto, 
lianno un grandilfimo merito di lavoro , e per alcune parti che fi fono in quefte 
pill mantenute, fchiarifcono Tazione, e Telpreflione de’Capitolini. Son fembrati a talu- 
no fcolpiti con maggior morbidezza degli original! medefimi, non riflettendo , che 
il color nero del marmo, in che lian lavorato i due artefici di Cipro, efiggcva qualche 
maggior rifentimento di forme , e certe decifioni di contorni piii fegnate , perche 
potefler diftinguerfi nella olcurita della pietra Quel che fi e conlervato nelle
copie fi e il Cupidine, ch’ e fulla groppa tanto del noftro Centauro quanto del Bor- 
ghefiano, e che manca affatto ne’ Centauri del Campidoglio , ne’ quali non mancava 
pero 1’ orma del picciolo cavaliere. L’ Amorino ch’ e fill fecondo e cinto d’ una fefcia 
per lolpendervi la faretra. Quefte figurine dan per cosl dire tutta f  anima alle pre- 
fcnti fculture. Si vede nel Borghefiano un Centauro adulto di robufta corporatura 
e di fiera indole, che domato dal Nume infante, ha perduto la natural fortezza del fuo 
ferino carattere, idea elprefta colle niani avvinte dietro la fchiena, pofitura propria 
de’ prigionieri, e non gia attribuka dallo fcultore al Centauro , quafi voleffe far pom- 
pa delle robufte mufculature del petto , come taluno ha fuppofto. Nel noftro man
cava il deftro braccio come nelf originale, e poiche rimaneva nel torfo un attacco, 
che additava aver foftenuto qualche cofa di mafficcio , non fi e feguito in cio 
r efempio del riftauro Capitolino : ma riflettendo che ha nella finifira il pedo v 
detto xctyco/Boxof dalla caccia delle lepri in cui s’ adoperava , e full’ efempio d’ una 
bell’ ara della villa Borghefe (^) , fe gli e pofta in mano una lepre, preda riportata 
nella fua caccia, di cui dimoftra la gioja negli occhj e nel volto : ma intanto Amore , 
che ha fatta fua preda del cacciatore feroce , ride del liio rifo , e fiede vincitore 
fill fuo dorfo. Non c molto differente quefto concetto da quello del fecondo idillio 
di Bione, dove e defcritto un giovine cacciatore, che vedendo Cupido per la fb- 
refta volea fame fua preda, ma fu avvertito da un vecchio , che lafciafle 1’ inutil 
caccia, e che anzi a fuo tempo Amore avrebbe fatto preda di lu i, e fi farebbe fe- 
duto vincitore ful fuo capo:

^J|ct7r/Wf xs'cpaXav h r )  <xao

Sul capo tuo i  ajjiderd repente.
Oltre che fimil azione di cacciatore data al Centauro ne nobilita , ed abbellifce 
r efjpreflione; e poi tutta propria di quefti felvaggi mifti d’ uomo e cavallo. Sappia- 
mo anche coll’ analogia della ftoria moderna , che i primi a cavalcare fembrarono 
ai rozzi uomini tutto un animale efli e il deftriero ( c ) . Comprendiamo da Omero, 
che molto tempo prima che fi cavalcafle fi ufava d’ attaccare i cavalli ai carri,

e altri
{a) In fatti qucfta pretefa durezza fi vcdc comparire foltauto ( r ) Solis IJloria delMeJJko narra, chc tal vifta fccero ai Meflicani 

ne’ gcfll. i cavalieri Spagnuoli.
( t )  Winckelmann Menum, m t.in ed . n. ir..
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e altri cayalieri non s’ incontrano nell’ Iliade , 6 nelf Odiffea', che i combattenti 
fu, i cocchj . La iavola pero di Fedro del cavallo', e del cinghiale , ci £3. cono- 
fcere che 1 pccafione della caccia £i quella, che introdufTe la prlma 1’ ufo di fcder ful 
dorlo al deftriero (d;) . Non furon' dunqiie ] Centauri < che i primi cacciatori eque- 
flri, quantunque f etimologia del nome , che fembra indicare feritori de tori, afeia 
iatto inventare nn altra origine florica di quefto moflro da Palefato diffufamente de- 
fcritta(^) .. Ma cio bafti per dar ragione del'riftauro del braccio deflro; nel finiftro 
fi e copiato il pedo, che fi ofTerya antico nel Capitolino, a norma di cui fi e fup-, 
plita ogiii altra parte tnancante . Con lommi accuratezza fe n’ e ipecialmente co- 
piata la tefta dove 1’ abile artefice ha faputo indicare nelle narici , quafi mofle 
al nitrito , e nella forma delle orecchie , un certo che di cavallino , che fi mefce 
colie fcrnbianze umane, e forma dell’ uomo c del cavallo un tutto , per quanto puo 
immaginarfiuniforme . Si e fituata quefla rariffima flatua nel feguito di Bacco , eflendo 
noto il trafporto di tali moftri pel vino, che fervi adErcole per cavarli dalle lor tane 
e domarli ( r ) , e vedendofi percio in mold antichi bahirilievi e cammei o accom- 
pagnare, o ancor trarre i carri di Bacco. Nel tronco che- fofliene il ventre del Ceii- 
tauro Emile Capitolino E vede fcolpita iina Eringa , con. alcuni rami di pino, 
arneE proprj de’ foguaci di Bacco.

DEITA'

(«) Lib. IV. fav. 3 .(6 ) Palefato de inered. hijl. I. pag. 8. delf edizione di Gale , ecco. 
come cgli elpone I’ origine de’Centauri; Che preflb a Nefele, nome 
d’ una contrada di Teflagliaeflendo de’ tori furiofi , alcuni giovani 
del luogo per domarli furono i prmii a falir ful dorfo ai deftrieri; 
e che dal ferir co’ dardi que’ tori, tk vAndu , fa rm  detti
Q en tm rt; che quindi nacque la favola , che i Ccntauri cran figli

S’ Iffioqe , e d’ lina nube j in Greco NfiptAif , Nefale, I Centauri 
alle volte fi fono rapprefentati dagli antichi per fignificare i giuochi 
equeftri. E'preflb dime ana'Cngolar medaglia in gran bronzo di.Ca- 
racalla , battuta nella colonia Troade al rovefcio della quale fi vc- 
dono due Centauri colie ali di farfalla per indicate i Genj de’ giuochi 
equeftri, che. foftengono il vafo ,premio c fimbolo confueto de’ giuochi. 

\ c )  Polieno StriUag. ]xb<l- HercuUj n. i .

7om.l JDDI-
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Sl  .fiima a propofito d’ aggiuitger (jui alcune cole s&ggite, alia diligente oflerva- 
zione de’ monumenti nel corfo dell” edizione e ' alia giuflezza delle elpreflioni 

neir eflenfione deli’ opera ; delle quali per maggior accuratezza fi vuole informato 
il pubblico.

Pag. z. II braccio dejftro della Giunonec non il linifiro, era Ipllevataa regger 
lo fcettro : colla manca fofteneva la patera, e verfo la manca s’ inchina. Le brac- 
cia non folo eran riportate in antico, ma . riportati . fono anche il capo col bufio ., 
e ciocche appare de’piedi. Quefte parti, ch’ cfprirhono i l .nudp, fono d’ un mar- 
mo Greco pill fino , affai fimigliante al Pario. Si dee inoltre notare, ehe al di die-̂  
tro‘ del capo di quefta jTuperba flama vie chiome li vedoh -raccolte in una Ipecie 
di rete , come appunto n'elle belle telle credute di Proferpina',. o d’ Aretiila-, battu- 
te nelle monete Siraculanc. Simile accohciatura , e le forrne .del volto , rcndono 
la tella del limtilacro veduta in profile, fimigliantiliima a quelle impreflfe helle ci- 
tate medaglie,

Pag. 1 3 . La corruzione. dell’ antlca voce Galliano., non e gia Cdfciano , come
li legge per 'errore di l l ampama .

Pag. i 6 i Per -maggior giullezza , e perfpicuita di Irafe li legga in vece & farglî
che s’ incontra alia linea 1 3, ,  ’ piii dillefamente r fare al deito luogo; pio.

Pag. 1 9 .. Nef. Tomo IV*.. dej Mufeo Capitolino s’jnconira alia pag. 3  9 z. un
ranie , che rapprefenta la Venere- del Marchefe Cornovaglia , e non vi li vede
la fcatola -d’ ornamenti che rammentiamo. Quefta; varieta dipende dalla inefattezza
del difegno di quel rame , effendo nella ftatua la mentovata caftettina , come ne
puo lar lede j ’ oculare iipezione, Q del marmo originale, o. de’ gefti.

Pag. Z3 . Non e contradizione il yederli nel tefto .liominato 1’ Apoftiomeno
come opera di Xilippo , nelle' note- come di Policleto . Gli Apoftiomeni, o Dijlrin-
gentes j-eran*due, o piuttofto la limiglianza' deir azione avea latto dare lo fteftb nome
a due ;celebri brorizi uno di Lifippo , 1’ altro di Policleto . P//>. tik xxxiv. fez, 1 9 .• •
num. %. e 6.  ̂ .

. Pag. z 6 . .Nella queftione della- qualiti de} marmo nella .ftatua dell’ Apollo 
di Belvedere , per non fembrare d’ opporre lina'nuda afterzione ' alia cbntraria afler- 
zione di chi lo vuole di marmo di Carrara ; li aggiunge qui un atteftato folenne 
di. perfone che per profeftione, per ckcoftanze, e per patria. debbono godere la de- 
ferenza del pubblico al loro giudizio '̂, in cui fi dichiara, che il marmo dell’ Apollo 
e affatto diverfo da quello che fi cava, o fi e mai cavato in Carrara ‘

In Nomine Domini Amen.
CunBh pateat , quod anno' a faluberrlma Domini < Ngfirl If/u Chrljil natlvltate 

mlllejimô  feptlngentefimo oBuageJimo iertlo , zndlBlone prlma , die vero vlgejimdnona lâ

. nuarii,
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nuarii , Vontijicatus autefn SS. in eodem Chnjio Patris, ^ D. N, D, Dhina providentia 
PP. PII  'P'1 anno eius oBavo. ,

Avanti di me Notaro, e Peflimonj infrafcritti prefenti , e perjbnalmente coftituiti 
li Sigg. Francejco Antonio Franzoni Jiglio del di ho. me. Pietro Ottavio , profejhre di fcul* 
tura in Roma , Giovanni Antonio Bert̂  Jiglio del S'lg. Gio. BattiHa , Scultore Accademico , 
e padronale di cave de' marmi in Carrara , e Glufeppe Marchetti Jiglio del S/g. Giufeppe , 

parimente 'padronale di dette cave, tutti dalla cittd di Carrara a me Notaro pienamente 
cogniti , di deliherata' di loro volontd, ed in ogni altro miglior modo ^c. ajjferi/cono, 
ed affermdno di ejjere Jiati richtejii a giudicare j fe Jia marmo di Carrara , o pure di altra 
Jpecie quello , di cui d formata la flatua volgarmente detta V Apollo di Belvedere; ed eĵ  
fendoji a tale effetto unitamente portati , come qfferijcono , al Mufeo Pio-Clementino , onee 
ejifte tale Batua, ed avendone con ogni attenzlone ojjervata la materia , ed efaminatala 
anche intrinjecamente , mediante una fcaglia Jiaccata dalla parte pofteriore di detta Jlatua ; 
tutti di comune fentimento hanno giudicato , e giudicano , che il marmo del nominato 
Apollo ̂  marmo Greco , e non e (icuramente marmo di Carrara ; e dicono do conofcerjt 
evidentemente dalla grana grqffa , dal maggior lucido , dal colore, e da altre circoBanze 
del marmo di detta Batua , le quali confrontano col marmo Greco , e fono affatto dljfimili 
dal marmo di Carirara , le cui cave non producono , e non hanno mai prodotto una 
qiialitd di marmo come d quella della Batua fuddetta ; e tutto cib dichiarano di giudh 
carlo con ogni Jicurezza, e fenza verun omhra di duhhio per la lunga ejperienza , prattica, 
e cognlzione, che nello fpazio di trenta, e quaranta anni rejpettivamente ejji hanno acquit 
Bato di ogni Jpecie di marmo, e particolarmente di quello di Carrara loro comune patria'. 
e per maggior conferma della veritd di tutto d o , hanno Jin qu) ejpojlo , ed ajderito, toc- 
cate le fcritture in mano di me Notaro giurano non fob ^c. , ma &c. Super quibus 
omnihm , Jlngulis praemijjis tamquam reBe , cic legitime gejlis ^c. petitum fait a me 
Notario ut unum , feu plura , inBrumentum vel injirumenta , publicum , fv e  puhlica con̂  

Jicerem  ̂ atque traderem y prout opus faerit y &  requijitus ero. ABum Romae domi per 
eunidem D. pranzoni inhabitat, y &  praecife in manfonibus Jui Budii po/itis in via de-̂  
nominata Vurifcationis y iuxta ^c. y praefentihus ibidem DD. Simeone Lalloni f a .  bo. me. 
SanBis Romano, Ceccardo Branchi fa. D. Pompeii de Carrara TeBibus ad praefentia 
hahitis, atque rogatis &c.

Ego Bernardinus Alojijlus Poggioli Romanus Qvis , Cauf. Cur. Capitol. 
Apoflolica auBoritate Notarius publicus Collegialis praefens publicum 
fubfcripp y ac meo quo utor fgno munivi req.

Loco ^  fg n i.

Pag. 3  La gemma e folo nclla laurea d’Apollo , fuU'orlo fuperiore dell’ abito 
non e gemma alciina ; quefla gemma fi offerva nel mezzo del petto alia flatua 
d' Euterpe Tav. XVlIL , come ivi fi nota.

Fom.I. A a . Pag. 3 8 .
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Pag. 38. I cotur0i tragici fi ofTervano replicatamente nelle figure fceniche rap- 
prefentate ne’ mufaicl trovati a Porcareecia, die forniano ora il pavimento della fala 
delleMufe, come apparra da’rami die fe. ne pubblidieranno a fuo tempo: fon cosl 
aid, die non lafciano vedere i piedi delle figure, i quali reftan coperti dall’ abito.

Pag. 45. Avendo confiderato con diligenza le piu. confervate medaglie die 
ci prefentino T Apollo Palatino, fembra die il Nume abbia vcramente la patera, 
e non il plettro nella deftra , e corrifponda alia defcrizione di Vaillant. *La patera 
e propria di tutte le Delta , come ftendefler la mano a ricever le offerte, e le li- 
bazioni.

Pag. 5 6. Prieiie non e gia un femplice borgo, ma una citta dell’ Ionia.
Pag. 6 6. Il tempietto in oro diiufo nel gaflonc d’un anello e quello di Ve- 

nere Paffa , non gla quello di Diana Efefina. La mancanza della Deita, e la Luna 
die fola rimane fulla fommita dell’ardiitettura', hanno indotto in equivoco , come 
fi ipieghera meglio alia Tavola ^  mum. 19.

Pag. 67. Quantunque la coda del Tritone pofia nella flampa apparir doppia , 
pure confiderata mell’originale e una fola, che fi va ripiegando.

Pag. 74. Quefta figura del Ciamo , o fava Nilotica^ meglio die nella pianta 
frammenfata . che fi oiGTerva preffo il* coccodrillo , fi pud vedere in jpiu luoghi 
de’.baflirilievi che adornand il plinto della ftatua.

Pag. 75. Oflerva Plutarco nel Trattato de \Jlde , OJiridey che I’alpide in fionte 
alle figure Egizie e fegno di Divinit^.

Pag. 77. Una diligente oflervazione fu quefte figure affai corrofe di perfone fe- 
denti fulle Iponde del fiume, che fono ne’ balTirilievi del plinto del Tevere, fembra 
che giuftifichi il difegno.

INDt

    
 



9  5

INDICAZIONE DE MONUMENTI
CITATI NEL CORSO.DELLE I L L U S T R A Z I O N I

E rapprefentati nelk due Tavok A , e B.

T A V O L A A .

A^wm-i-TNerendo a ll’ opinione comune degli erudi- 
J[_ t i , che la  Catagufa rammentata da Plinio, 

oflia la  Riconducente , foffe Cerere , che riconducc, 
Proferpina dalP Inferno, fon perfuafo, che quefto ro- 
vefcio d’ una rara medaglia d’ oro d’ Antonino Pio 
ci offra P immagine di quel famofo gruppo di Prafli- 
t e le . L ’ epigrafe l a e t i t i a  c o s . h i . , ch' e nel rove- 
fc io , puo far credere, che quefta curiofa moneta fia 
Rata battuta in occafione di qualche m alattia di Fau- 
Rina Giuniore figlia dell’ Imperadore, alia cui guari- 
gione fi fia voluto alludere coll’ epigrafe non meno, 
che coll' immagine della Catagufa , owero di Profer
pina Reduce dalle porte del Tartaro . Vedafi pag. 23. 
Tav. XIIL

Num: 2. QueRo.rariflinjo medaglione di Caracal- 
la  e Plautilla ha nel rovefcio 1’ epiglafe k n i a i u n  ,  
C/iidiorum , e ci rapprefenta due Divinita de’ Gnidi 
Efculapio e Venere : la  fimiglianza di queRa fecbnda 
figura non meno colla noRra Ratua, efpoRa alia Ta- 
vola XL , che'con molte altre ivi pur rammentate ■, 
forma quafi una dimoRraziqne , che la prefente me- 
daglia non meno che le accennate fcu lture,ci pre- 
fentino la famofa Venere di Praflitele , onde era ce- 
lebre Gnido. Ved. pag. 18.

Nuin. .̂ II bel medaglione di Caracalla e P lau tilla , 
battuto parimenti in Gnido, confervato nel gabinetto 
del Re diFrancia , edito fra' que’ medaglioni n. 174., 
colla medefima epigrafe del precedente , ci offrc. 
la ReRa figura di Venere , e fempreppiu conferma 
la noflra opinione di crederla copiata dall’ originale 
di Praflitele, oflervandola precifamente fimile a quella 
del medaglione precedente , quantunque di diverfo 
conio j e di diverfo tipo . Ved. pag. 18.

Num. 4. QueRa medaglia in grande di Giuli.u 
Mammea , coll’ epigrafe iv n o  a v g v s t a e  , rapprefenta 
Giunone con un bambino foRenuto ful braccio fini- 
Rro, e con un fiore nella deRra . Se Giunone deve 
adombrare 1’ Imperatrice , come par che 1’ epigrafe 
lo perfuada, niun altro de’ figli di Giunone che il folo 
Marte , puo figurare l ’ Imperadore. Il fiore che Giu- 
iione ha nella deRra e un’ altra prova di queRa opi- 
nione , alludendo alia generazione di Marte da un fiore 
da noi rammentata. Nelle medaglie, in gran bronzo 

Tom. I.

di Lucilla fi -trova queRa Refla figura coll’ epigrafe-» 
IVNONI LVCINAE . Ved. pag. 5.

Nwn. 5. Winckelmann ne’ fuoi Moniim. antichi 
ined. num. lo i .  ha riportato queRa gemma, creden- 
dola il ritratto di Platone j le ali di farfalla che g li 
adornan le tempie , poRbno fignificare , fecondo lu i , 
la dottrina della immortalita dell’ anima , da quel 
filofofo foRenuta e propagata : ma il culto della bar- 
ba e della chioma, fimile a quello delle teRe del Dio 
Termine , o Giove Terminale , oltre la differenza- 
dal ritratto ficuro di Platone ch’ e nel Mufeo Mediceo, 
mi fan piuttoRo credere che prefenti Morfeo Dio 
del Sonno , la cui leggerezza fi e voluta indicare, 
colle ali di farfalla, date all’ immagine di queRo Nume 
.in piu rfionumenti da noi rammentati allaTav.XXIX., 
ne’ quali cost barbato ancora s’ incontra. Ved. p.59.

Num. 6. QueRa bella , ed -erudita corniola pofTe- 
duta dal Sig. Giacomo Byres gentiluomo Scozzefe, 
aflai verfato nelle belle a r t i , e liella filofofia natura- 
le , rapprefenta la ReRa figura di Difcobolo, che fu 
trovata in marmo pochi anni fono nella v illa Palom- 
bara full’ Efquilino , ed e poffeduta dalla Sig. Mar- 
chefa MaRimi. La defcrizione , che fa Qu-intiliano 
( il. 13.) del Difcobolo di bronzo di Mirone, chc chiama 
contortwn &  elaboratwn, quadrano cost bene all’ azio- 
ne di quel fimulacro, che lo credetti una copia antica 
di quel bronzo famofo, come lo fignificai in una mia 
lettera all’ Emo Pallotta de’ 24. marzo 1781. La pre
fente gemma e una conferma della mia opinione , giac- 
che lo Rile antichiffimo dell’ intaglio fimile a quelli che 
diconfi Etrufchi, prova queRa corniola affai di temp® 
anteriore alia detta Ratua, e percio molto antico nc 
dovea eRere 1’ originale comune , quale appunto fa- 
rebbe il Difcobolo di Mirone Ratuario antichiffimo, 
,e difcepolo d’ Agelada . QueRa gemma e qui ripor- 
tata per la fimiglianza che ha queRa figura collo Rile 
del Tideo del numero feguente .

Num. 7. Il rapporto troppo evidente fra 1’ azione 
di queRa figura con quella del Difcobolo del num. 6. , 
pub far nafcere fofpetto ', che della medefima fcuola- 
fia produzione il Tideo, riportato fotto queRo nume
ro e da Winckelmann Monum. ant. incditi num. 106., 
e fralle gemme Stofchiane pag. 3:48. L’azione dell’Eroe 
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e  quella di ftropicciarfi collo llr ig ile , ceHmonia ufata 
nelle luftrazioni: ha correlazione collaftoriadi Tideo, 
perch’ egli aveva uccifo* involontariamente alia caccia 
i l  fratello Menalippo ( Igino fab. 69. ) , dalla quale- 
uccifione gli convenne efpiarfi. L’ accennato fofpetto ’ 
crefce al vedere in un bel vafo di terra cotta de’ vol- 
garmente chiamati Etmfchi , riportato dal Conte 
di Caylus Tom.il. Tav.XXXVII., ripetuta la  figura me- 
defima in una pittura efprimente luftrazioni quindi 
li dubita a ragione , che provengano' da un medefimo 
rinomato originale la pittura , e la gemma . Plin io, 
che rammenta un’ Apofllomeno, cioe uno che ft ftro- , 
piccia collo ftrigile, dlftringentem f e , di Policleto, ch’ era 
fcolaro anch’ egli d’ Agelada, e condifcepolo' di Miro- 
i i e , pare che ci perfuada a riconofcere in quefta figu
ra una copia dell’ Apoftiomeno di Policleto, che percib 
non dovea eftere un argoraento a capriccio, ma un’ im- 
magine di Tideo. Vedi pag. 23. Tav.XIII. no.(a).

Num. 8. Quefto bel buftino di Platone , riportato 
prima da Fulvio Orfino, poi da Gronovio Thef. ant. 
Graec. Tom. il. Tav. LXXXIII., ed ora efiftente nella 
galleria granducale a Firenze , rammentato dal chia- 
riftimo Sig. Ab. Lanzi nella fua eruditifllma ed elegan- 
tifliraa defcrizione di quel Mufeo, inferita nel Tomo 
ultimo dell’ anno lySi.^del Giornale Pifano, fmeiltifce 
fempreppiu la  denominazione di Platone che fi da a tan- 
t i Termini , che rapprefentano ora il Giove Termi- 
nale , ora il Sonno. Vedafi pag. 59.

Nwn. 9. Ecco il.tipo  della medaglia citata alia 
pag. 30. , dove fi legge da una parte n e p u n o g  n ik h  , 
Victoria Neronis, e fi vede imprefta la Vittoria colla 
corona e la palma, dall’ altra n e p o n i AnoAAnNi k t i c t h ,  
Neroni ApoUini Condttori, intend! della citta d’ Apol- 
lonia , ove. la  medaglia e probabilraente battuta. 
E' chiaro , che la figura di Nerone Citaredo e la ftefta 
con quella del noftro Apolline Tav. XVI.

Nuni. io . Il bel rofone, la cui immagine fi da 
fotto quefto numero , e trovato a Tivoli nella villa 
di Caflio. V i fi vedono chiaramente la  ranocchia,
■e la lucerto la, emblemi fecondo Plinio degli archi- 
te tt i Spartani Sauro, eBatraco. Abbiamo alia pag. 14. 
ilo; (a) propofto alcune difficolta fulle circoftanze del 
. racconto di Plinio riguardo a quefti due artefici, ora 
e da confiderarfi fe il vedere nel noftro rofone alia 
rana y e alia lucertola aggiunta un’ ape , e in una 
gemma aftrifera , riportata dal Pafleri,
Tav.CXLVI. aggiunto un grancio, non eftenda le diffi
colta fino all’ efiftenza di quefti arch itetti.

Num. 11. Quefta medaglia d’ Antonino Pio ci pre
fen ta 1’ Apolline Palatino , opera di Scopa, colla epi- 
grafe, a p o l l i n i  a v g v s t o  . La medefima figura d’ Apol
lo s’ iiicontra colla leggenda , a p o l l o  a c t i a g v s , 
e APOLLO pALATiNvs. E' taiito fimile alia ftatua che 
riportiamo Tav. XXIII. , che non pub dubitarfi eftere

quefta una copia di quel celebre fimulacro. Vedafi 
pag.44. e 45.

Nuni. 12. La bella ftatua di Mercurio , copiata- 
fotto quefto numero, efifte nella galleria del palazzo 
Farnefe : la fua perfetta fimiglianza col fimulacro fa- 
mofo detto 1’  Antinoo di Belvedere, dimoftra qual fia 
i l  vero foggetto di quell;’ u ltim o. Vedafi pag. 10.

Num. 13. Ecco una delle monete d’ oro trovate 
a Caftronovo, oggidi la Chiaruccia , poco lontano da 
Civitavecchia, rammentate alia pag, 8 8. E' battuta per 
1’ elezione di V itellio fatta dalle truppe, a cui allude 
il rovefcio. La cagione onde merita efter riportata, 
e la total diverfita del ritratto da’ V itellj cogn iti, di- 
verfita ch’ e dovuta provenire dall’ efferfi battuta- 
in Roma quefta moneta appena venuta la  nuova 
dell’ elezione del novello Augufto, prima che fe ne po- 
tefte avere il genuino ritra tto .

Num. 14. La ftefta oftervazione e da farfi fulla 
prefente moneta d’ oro di Vefpafiano , trovata colla 
precedente , e colle feguen ti, nella quale il volto 
di Vefpafiano non e meno. diffimile dalle piu ficure 
immagini di quell’ Imperadore .

Nwn. 15. Quefta bella moneta d’ oro di Domizia- 
n o , trovata colle precedent!, fi t  qti'i riferita , perchb 
nella figura della debellata Germania ci oftre una 
giufta idea delle arm i, e dell’ abito degli antichi Ger
man! .

Num. 16. La Germania offervata nellaC nioneta- 
riportata al num. 15. , moftra che la  figura feduta 
full’ a rm i, e coll’ olivo in mano ^ la  Germania me
defima pacificata dalle vittorie di Trajano, a cui tal 
medaglia appartiene. E' trovata colle precedenti.

Num. 17. Quefta unica medaglia d’ oro, che ha 
la  tefta dell’ Imperador Adriano da una parte, e quella 
di Plotina fua madre adottiva dall’ altra , b un mo- 
numento della gfatitudine di quel Principe , che dove 
al favor di Plotina principalmente, 1’ eftere ftato da 
Trajano marito di lei adottato, ed eletto fucceffore 
all’ Impero. Tal famofa adpzione e ftata traveduta 
dair efpofitore de’ baflirilievi Capitolini nelle figure 
d’ un baftbrilievo fepolcrale , che forfe efprimono le ce- 
rimonie d’un teftamento. Capitol. To.IV. Tav.XX.

Num. 18. Negli abiti delle figu re , che formano 
il rovefcio di quefta rariffima Matidia d’ oro trovata 
colie precedenti, fi fcorgono g li abiti Romani , e fi 
pub dedurre , che fotto 1’ emblema della Pieta fia rap- 
prefentata Matidia ftefta colla fua prole .

Num. 19. Il tempietto lavorato in  oro, che pre- 
fentiamo, appartiene a Venere Pafia , come gia abbia
mo avvertito. Le medaglie di Settimio Severn coll’ epi- 
grafe k o in o n  KYnPiON, ci danno 1’ immagine di quefto 
tempio precifamente la ftefta, oltre molte altre di di- 
verfi Augufti. In vece di ftatua doveva eftervi il fimu
lacro della Delta in forma di m eta , la mancanza della

,quale,
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quale , come quella pur della ftella che dovea efifer 
fovrappofla alia Luna , han fatto a prima villa cre- 
derlo piuttollo il tempio di Diana . II Pafferi nelle^ 
gemme allrifere Tav. LXXVII. e LXXVIII., porta due 
immagini di queflo tempio, del tutto fimili alia nollra, 
c a quelle delle citate medaglie. II femicircolo, ehe e 
nel balTo, puo fignificare 1’ a rea , o llazzo , fu cui mai

non pioveva , e gli uccelli faran le colombe facrc^ 
a Venere . Quantunque perb non 11a quello il  tempio 
di Diana Efefma : il vederlo cos\ lavorato in oro, illu- 
flra egualmente il collume di far llmili immaginette 
in prezioli metalli de’ templi celebri della Grecia , 
o dell’Afia, rammentato nel luogo degli A tti Apollolici, 
riportato alia pag. 66.

T A V O L A B .

Num. 1. da quella copia dell’ inllgne balTorilievo 
1,3  ^cir Apoteofi d’ Omero , rincontrata ful 

marmo originale, e piu efatta delle llnora pubblicate. 
Senza ripetere tutte 1’ erudite olTervazioni del Cupe- 
ro , e dello Schott, che fi poffon leggere nel fecondo 

*Tomo del Teforo d’ Antichita di Poleno , mi ballera 
accennare la fpiegazione di ciafcuna figura in coercn- 
za delle ragioni efpolle nelle illuflrazioni delle flatue 
delle M ufe, e de’ llmboli di ciafcuna di effe , rettifi- 
cati fuila diligente confiderazione del monumento. 
La. figura al num. i. e Giove collo fcettro, il diadema, 
e 1’ aquila ; al num. %. e Calliope , la piu degna delle 
Mufe , e la  pih relativa ad Omero , diflinta da’ pu- 
gillari , come abbiamo offervato alia Tav. XXVII. 
LaMufa al num. 3. col volume e Clio Mufa della floria 
( vedafi la  Tavola XVII. ) ; quella al num. 4. in atto 
di geflire colla deflra , e colla cetra nella raanca.- 
e Talia Mufa della commedia, e de’ conviti : alia pri
ma allude la  gefliculazione, ai fecondi la cetra, come 
fl e rilevato alia Tav. XIX. Il num. 5. prefenta Euterpe 
co’ flauti , o tib ie, Tavola XVIII. La Mufa al num. 6. 
e Melpomene, o la Tragedia velata , e coturnata, 
come lo e nel piano inferiore 1’ altra figura coll’ epi- 
grafe t p a f o a i a  : i  coturni tragic! fi ofTervanU ora 
la  prima volta a’ piedi di quefla figura , e ne fiffano 
i l  foggetto , Tav. XX. La danzante al num. 7. e Erato 
Mufa degli am ori, e delle danze, Tav. XXII. j la cetra 
che fl offerva fra Erato ed Euterpe^ non e ben chiaro 
a qual delle due appartenga j^fe ad Erato', combina 
in  cib il noflro bafforilievo con molti altri monu- 
m en ti, fra’ quali colle pitture d’ Ercolano, e colle no- 
flre flatue ; fe ad Euterpe, e fimbolo affatto nuovo, 
e potrebbe fignificare unitamente alle tibie la fua 
foprintendenza alia mufica . Al num. 8. e Terficorc. 
colla l i r a , e col p lettro , Tav. XXL ; al num. 9. e Ura
nia col globo. Polinnia Mufa della memoria e al 
num. 10. involta al folito nel fuo manto, Tav. XXIV. 
Il mm. 11, rapprefenta Apollo Citaredo o Mufagete , 
veflito della tunica ortofladia , col plettro nella de
flra , e nella finiflra la  l i r a ; ha a’ piedi la cortina 
Delfica, la  faretra, e 1’ arco, Tav. XVI. Preffodi lui 
a l num. 12. e la  P iz ia , la quale non ha gia nella deflra 
un volum e, ma piuttoflo un piatto fii cui prefenta^ 

Tom. I.

al Nume le oblazioni : io la credo Femonoe , una 
delle piu antiche in tal miniflero, e una degl’ inven
tor! del verfo efametro, Tav.XXVIII. Quefle due figu
re fon fituate nell’ antro Coricio, onde Ninfe Coricie 
furono appellate le Mufe. La figura al n u m .  13. din- 
nanzi al tripode e , fecondo Spanhemio e lo Schott, 
Biante compatriotto d’ Archelao figlio d’ Apollonio 
fcultore del bafforilievo,come fi legge fotto alia figura 
di Giove : a p x e a a o s  a u g a a o n i o y  e h o ih s e  u p i h n e y s  ,  
Archelao Prieneo figlio d’ Apollonio fece . Il tripode a cui 
s’ appoggia gli fu donato dall’ oracolo. Ho propoflo alia 
Tavola XXVIII. le mie congetture, per le quali fon 
difpoflo a crederlo Olene Licio fondatore dell’ oracolo 
Delfico, fimboleggiato nel tripode , e il primo a can- 
tar r  efametro.

Nel piano inferiore in un portico, o tempio or- 
nato di tapezzerie , fi vede o m p ip o z  Omero feduto 
in tronoqual Nume al n u m .  16 ., a cui facrificano mol- 
te figure allegoriche di virtCi, e difeipline , lo coro
na 1’ Univerfo in forma di donna turrita al n u m .  1 4 . ,  
diflinto dalla epigrafe o ik o y m e n h  fottopofla, al n u m .  15. 
e il tempo alato x p o n o s  , che conferva gelofamente 
le opere del fommo poeta. A pib del trono d* Omero 
fiedono al n u m .  17. la bellicofa Iliade ,  IA IA S  , colla 
fpada , e al n u m .  18. la nautica Odiffea, oayszeia, 
con un apluflro di nave. Intorno alia predella veg- 
gonfi de’ topi allufivi alia Batracomiomachia , ocome 
altri vogliono ai cenfori d’ Omero. Dinnanzi ad Ome
ro e un ara rotonda , ornata di bucranj , e feflo- 
ni , nel cui plinto fembra che fi leggano due Ictte- 
re Greche , che fembrano aa , ovvero a a  . Nel pri
me cafo fono, fecondo lo Schott , le figle dello fcul
tore , e fignificano a p x e a a o s  a u g a a o n i o y ,  Archelao 
figlio d' Apollonio : nel fecondo cafo potrebber figni
ficare il numero xxxi. , fegnato o per diflinguerc^ 
il bafforilievo fralle altre opere dello fleffo fcultore, 
o fra gli altri marmi d’ un poffeffore medefimo, come 
non mancano efempli . Preffo all’ ara b la vittima 
un bue , e al n u m .  19. in abito di miniflro con un vafo 
facro e la patera b la Favola efpreffa in un giovinetto 
confentaneamente al genere mafeolino della vocc. ' 
MY0OS foferitta, che in Greco vA favola. Sacrifica 
ad Omero come al pib illuflre ferittore del Ciclo mi-

B b tico .
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t ic o . A1 mm. 20. h la  Storia col volum e, e 1’ epi- 
grafe istopia, difciplina ftrettamente unita col poema 
ep ico , e che riguarda Omero come llib primo autore 
preflb i  G reci, congiunto percio in un erma doppio 
del Mufeo Pio-Clementino col ritratto d’ Erodoto. 
A 1 num. 21. la  Poesia, nom sis , alfifte al fagrifizio 
follevando colle mani due f a d ; la Tragedia, TPAraAiA, 
mm. 2 2 ., che ha vaflo argomento ne’ poemi Omerici, 
v ’ aflifte anch’ efla col velo in capo, e a’ piedi i co- 
turn i , vedafi la  Tav. XX. In fimil attitud ine, ma  ̂
in  differente cu lto , e pur prefente al mm. 23. la Corn- 
media , KnMQAiA, che ne’ medefimi poemi ha qualche 
cofa a raccogliere . Sono finalmente in un gruppo 
a l mm. 24. $ysis , la  Natura, fimboleggiata in un fan- 
ciu lletto  ancor non.guafto dalle opinion! , e da co- 
Ilum i; al num. 25. a p e t h  , la  V irtu , che alza la mano 
in  atto  d’ efortazione ; al num. 26. m n h m h  , la  Memo- 
r i a , tu tta  concentrata in fe llelfa 5 al num. 27. n isT is, 
la  Fedelta, col dito al labbro , e con un volume di 
memorie , o contratti nella manca , allufivo alia efat- 
tezza d’ Omero in confervare la verita degli aiitichi 
f a t t i ,  e coflumi; finalmente al mm.zS. laSap ienza, 
20<i>iA, velata , e colla mano al meiito quafi cogita- 
bonda {a). E' da notarfi, che le quattro ultime epi- 
grafi fono uila fotto 1’ altra , e non due per due, 
come negli a ltri efemplari di quefto pregevoliflimo 
marmo.

Num. 2. La facciata del fuperbo farcofago rap- 
prefentante le Mufe del Mufeo Capitolino, fi anne‘tte 
qui per due motivi.,-un6 e di rettificare le Icorrezio- 
n i che fono occorfe nel per altro elegantifllmo rame, 
che forma la  Tav. X X V I. del IV . Tomo di quel Mufeo; 
1’ altro di fiflare fempreppiu col confronto de’ monu-

menti i  diflintivi di ciafcuna M ula . La Mula dunque 
dlnum. I. fara Clio col volume nelle mani fignifican- 
te la  flo ria . Ved. Tav. XVII. II num. 2. ci prefenta 
la Mufa della commedia Tal'ia. Ved. Tav. XIX. Ha 
per fuoi fimboli la  mafchera comica caratterizzata^ 
dalla fua caricatura , i l  pedo emblema della poesia 
pajfiorale, e i calzari che non accrefcono la datura, 
come i trag ic i. Al num. 3. h E rato , i l  fuo capo e co- 
perto d’ una fpecie di cuffia, o r e te , da noi offerva- 
ta ne’ r itratti di Saffo, la novella Erato della Grecia. 
Ved. Tav. XXII. Quefla cuffia e data trafcurata nel 
rame del Mufeo Capitolino . E' qui rapprefentata-. 
come la Mufa dell’ amore non folo, ma della filofofia. 
Euterpe e al num. 4 . ,  i flauti , o tibie fono il fuo di- . 
dintivo Ved. Tav. XVIII. Il num. 5- ci offre Polinnia 
concentrata in fe deffa come Mufa della memoria; 
era ancor la Mufa delle favole , e de’ pantomimi ,* 
e percio fi vede queda deffa figura coh una mafchera 
a’ piedi in un bafforilievo del palazzo M atte l, da noi 
citato alia TavolaXXIV. Al num. 6. e Terficore colla 
lira. Ved. Tav. XXL Al num. 7. Cdlliope co’ pugillari, 
fu i quali va fcrivendo g li dudiati fuoi verfi. Vedafi 
Tav. XXVII. 11 num. 8. ha Urania col confueto globo. 
Ved. Tavola XXV. Finalmente il num. g. Melpomene 
fpogliata nel rame Capitolino de’ fiioi altiffimi cotur- 
n i , che formano in  quedo bafforilievo la  caratteridi- 
ca della tragedia , come gia offervp Winckelmann 
confrontando 1’ abito di queda Mufa con quello d’ un 
Ercole Protagonida tragico in un erudito bafforilievo 
della v illa  Panfili, da lu i riportato ne’ Monum. antichi 
ined. num. 189. E' da notarfi 1’ abito teatrale cinto 
di gran fafcia , la  fua mafchera ero ica , e fin la fua 
pofitiira. Ved. Tav. XX.

' (<*) Queft’ atto della mano al mento mi fa credere, che piuttofto 
che un poeta lla un filofofo uno dc’ due ritratti iinprefli nella me- 
daglia di Pompejopoli, riportata dal Fabri imag. 104. Egti lo ha cre- 
duto di Filemone- poeta comico, e T altro d’ Arato,fulla fcorta di Stra- 
bone , che nomina quefti due fragl’ infigni cittadini di Pompejopoli. 
Ma fe avcfle riflettuto^, che il primo annoverato da quel gran_. 

.geografo Fragl’ illuftri Pompejopolitani e il ’ filofofo Crifippo , piut
tofto a lui che a Filemone avrebbe quell’ immagine attribuita, come

han fatto altri antiquarj, tantoppiii che f  attitudine della mano al men
to c pill propria d’ uli filofofo, che Crifippo e aifai piu celebre di Fi
lemone , e che Filemone, fccondo altri autori, non e neppure di Pora- 
pejopoli . Conferma quefta opinione ^un bel ritratto fimile a qUello 
della citata medaglia polTeduto in marmo d̂ H’ altrove lodato Sig. Ca- 
valiere Azgra. Si fa da Giovenalc quanto follero frcquenti nelle bi- 
blioteche dell’ ahtica Roma le iinmagiai di Crifippo .

FINE DEL PRIMO TOMO.

IISTID I-
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I N D I C E
D E L L E  C O S E  P I U '  N O T A B I L I

II numero chiania la pagina j le lettere Greche fon difpofte fecoiido I' ordine 
ddl' alfabet0 Latino  ̂ iZ X  nel Q , e il  ̂ nel .̂

A Chille, fua. Oiami. Pag. 62. nota{b ).
Acqua Appia, fua origine dove , 7 i . j  c t v i  (d )  . Sua fontej 

nel foro di Ccfarc, i v i .
Acqua Crabra, 77. ( b ) .
Adone, fua ftatua trovata a Centocelle, 21.
Adriano , fua moneta d’ oro unica colla immagine di Plotina al ro- 

vefcio, 96. num. 17. Sua adozionc traveduta in un baiforilievo Ca- 
pitolino, i v l .

Agafia fcultore, forfe lo fteflb ch’ Egefia, 7 j. ( b ) .
Agoftini, fua opinionc fu d’ una Medufa colla lingua di fuori, 12. 

f chc cofa fofle, 84. ('*)•
Alabaftri, nome di vafi , perche cosi detti, 16 ., e iv i ( c ) . 
Aleflandro Magno, fuo ritratto preflTo ilSig.Cavaliere Azara, 28. ( a ) .  
Alexeter f Alelfetere ftatua di Policleto, 2 3 ., c Ivt ( a ) .
Ali alle tempie date al Sonnoj 39. Di farfalla date al Sonuo, t v l t  

e 95. num. 5.
Almone, 77. ( b ) . Sua ftatua, i v i .
Aluta , fpecie di calzare . Sua defcrizione » cd etimologia , 34 ., 

e i v i  ( e ) .
, che fia, 6g . ,  e i v i  ( b ) .

Araore, fua inezza figura , 20. Forfe vien da Prafliitele, /w . Sua ftatua 
ill Campidoglio da quale originale tratta , i v i . Altra nel palazzo 
Lante, i v i .

Anacreonte, fuo erma fcritto fenza tefta , 13. e 14. ( / )  • Di chi 
folfe figlio , i v i .

Anicio Auchenio Baflb, fua ifcrizione trovata aPaleftrina, 8. ( a) .  
Annio Vero, fua tefta in inarmo, i j.
Antinoo di Belvedere, varie opinion! fu quefto fimulacro, 9. Chi fia 

verainentc, i v i ,  e fe g g .  Altre notizie di qucfta ftatua, ved. M m urio. 
Antiftene, fuo erma fcritto, 13 ., e i v i  ( / ) .
Antonino P io, fua tefta in marmo, i j .
Anzio frequentato dagli Augufti, 2 5 ., e i v i  ( d ) . Statue trovatevi, 

25.
Apollo d e t t o , oflia Averrunco , 27. Suoi capelli come de- 

fcritti, 24. ( b ) ,  e  ( c )  . Apollo Citaredo, o Mufagete , fua fta
tua, 29. Dove trovata, Ivi  ( * ) .  Forfe vien da Timarchide , 30. 
Simile alle immagini di Nerone Citaredo, i v i . Apollo Palatino , fua 
ftatua , 4 4 . ,  e 45. Come effigiato nelle medaglie , 44. 94 .96. n.i i .  
Opera d iS cop a ,4 j. Statua d’Apollo dctta f  Apollo di Belvedere, 
23.6 f e g g .  Quale ne liar azione , 24. Dove trovata, 25. Da chi col- 
locata in Vaticano, 25. Di che marmo, i v i , c  26. g i . e f e g .  Opinione 
del Cavalier Mengs fu quefta ftatua, i v i . Di chi fia opera, 27. Statua 
d’Apollo detta \\Sa.utottono,Saurotionos, 21. Viene daPraflitele, 22. 
Mentovata da Marziale, i v i .  Dove trovata ,2 3 . Repliche della fteifa 
ftatua, i v i .

Apoffiomeno , Apoxyomenos, ftatua di Lifippo , e di Policleto , 23., 
e  i v i  ( a ) , e 92. Chi rapprefentalfc, i v i .  Immagine in gemma di 
quefta ftatua, 9 3 .,  e 96. num.-j.

Apoteofi d’ Omero. Ved. Bajforilievo dell'apoteoji £ Omero. 
Apoxyomenos . Ved. Apoffiomeno,
Appia . Ved. Acqua Appia .
Appiadi chi fieno, 70. e  f e g g .
Aratro , fimbolo di Talia, 34. ,
Archemoro rapprcfentato in un baffbrilievo del palazzo Spada. 52 . (c ) . 
Archelao Prieneo fcultore del baflbrilievo dell’ apoteofi d’ Omero, 

97. num. I.
Archita, epigrafe d’ un fuo erma. 1 3 ., e 14. ( / ) .
Arduinoj.fuo equivoco circa il N ilod i Belvedere , 73. ( c ) .  
Argonaut! iniziati a Bacco, 81. {a) .  Rapprefentati fulle ciftc mifti- 

che , e altri vafi facri a Bacco, i v i .
Arianna, fua ftatua, 81.
Armille , che fi portavano a un fol braccio , come chiamatc , 1 7 .  

Fatte a guifa di ferpi, i v i .
Afpide in fronte delle figure Egizie cofa fignifichi, 94.
Atejo Capitone, fua ifcrizione trovata a Caftronovo, 89. {a) .  
de Azara , Sig. Cavaliere D. Giufeppe Nicola, fua opinione full’azione 

dcir Apollo di Belvedere lodata, 24. { a ) . Suo erma fcritto d’Alef- 
fandro Magno, 28. ( a ) .  Suo Crifippo, 98. ( a ) .

Tom. I.

B

BAcchilide, epigrafe d’ un fuo erma, 14. (6 ) .
Bacco detto Melpomeno, 3 9 ., e i v l  ( g ) . Suo gruppo con un 

Fauno, 79. Sua ftatua giacente, 80. Sua relazione colle Mufe, i v i .  
Sua ftatua in piedi, 81. Sue cifte miftiche , iv i  ( a ) .

Baflbrilievo dell’ Apoteofi d’ Omero, 33 .37 . 3 8 .4 0 .4 2 . 43. 47. 49, 
33. 36. Sua defcrizione, 97. num.i.

Batraco. Ved. Sauro .
Begero, fua fpiegazione delle Mufe nelle medaglie della gentc Pom- 

ponia, 54.33.
Biante, fuo erma fcritto , 13 ., e i v i  ( / )  . Rapprcfentato , fecondo 

lo Spanhemio, c lo Schott, nel baflbrilievo dell’ apoteofi d’ Omero, 
36. 97. num. I .

Biblo. Ved. Paplro,
Bonarroti, Michelangelo, fua maniera, 72.
Braccialetti. Ved. Armille.
Bucintoro , onde quefto nome derivi, 58 . {a) .
Bupalo fcultore, epigrafe col fuo nome, 17.
Buxis, cofa fofle ,1 9 .

CAbria, fuo erma fcritto fenza tefta, 13. 14 ., c i v i  ( / ) .  Di che 
borgo deir Attica fofle , i v i .

Caduceo diMercurio cofa fignifichi, 7 ., e i v i  ( c ) .
Calamide ftatuario, forfe 1’ autore dell’ Apollo di Belvedere, 27. 
Calliope, fua ftatua, 32. e feg g . Suo uffizio, i v i .  Suoi fimboli, i v i ,  

Sua immagine nelle monctc della gente Poniponia ,3 4 . Nel baflbri* 
lievo dell’ Apoteofi d’ Omero, 53.97. num.i, Nel baflbrilievo del far- 
cofago Capitolino ,33. 98. num. 2.

Calzari, detti ravt/'ctAia MTerteyidn , 23. YcA. Aluta .
Caracalla , fua tefta in marmo, 13.
Carciano, luogo del Tiburtino, cosi detto dalla villa di Caflio, 13. 92. 
Carri a quattro rote, come detti dagli antichi, 59.
Caflio, fua villa nel Tiburtino ,13 . Antichita diflbtterratevi, i v i , e f e g g .  
Caftore , e Polluce , loro ftatue coloflali al Quirinalc . Ved. Coloffi 

del Quirinale.
Caftronovo, fua fituazione, 88. Antichita fcopettevi, 89. (« ) .  Meda

glie d’ oro diffotterratevi, h i , e 96. num. 13. e fe g g .
Catagufa, gruppo di Praffltele, 23. Sua immagine in una medaglia 

d’ Antonino Pio ,9 3 .  num. i .
Cave di marmo recentemente feoperte nello ftato Pontificio, 19. ( c ) . 
Centauri, lor genio alia caccia, 90. 91. Loro origine, i’w  . Simbolo 

de’ giuochi equeftri, iv i  ( b ) .  Centauri del Campidoglio, gia di Fu- 
rietti, 89. e fe g .

Centauro , fua ftatua, 89. c f e g .  Centauro Borghefiano, c Capitolino 
perche colic mani al tergo, 90.

Centauro marino , 6 j .  e fe g .  e 94.
Centocelle, tenuta delf agro Romano, antichita trovatevi, 20. e fe g .  
Cerere , fua ftatua, 78. Perche velata nelle medaglie, 79. Ved. Catagufa, 
Cetra , fue varie fpecie, 3 3. Come diftinta dalla lira , i v i , Ornamenti 

ufati nelle cetre , / i '/c  (<^). Coftumata ne’ conviti, 28. (fi). 
Chiaruccia , Torre della , fito dell’ antico Caftronovo , non molto di- 

ftante da Civitavecchia , 8 8 ., c i v i  (.*) . Ved. Cajlronovo,
Xirav , fua defcrizione, 34.
Ciamo , o fava Nilotica , fua immagine, c defcrizione , 74. , c h i ( f ) , 

e 94.
Cibele, fuoi norai, ftatua, e fimboli, 77. e f e g .  Perche fcduta,78. 
Circeo. Ved. Promontorio.
Cifta miftica efiftente preflb 1' autore, fua defcrizione , 81. {a). Dove 

trovata, /W. Altra nel Mufeo Kircheriano, i v i .
Citaredi, loro abito , 3 r . , e iv i  ( e ) .
Civetta, perche facra a Minerva, 12., e i v i  ( a ) .
Clamide ravvolta al braccio cofa fignifichi, 7. Simbolo di Mcrcurio, 

i v i , e I o.
Cleobulo, fuo erma fcritto fenza tefta, 1 3 .1 4 ., e iv i  ( / ) .
Clio, fuo erma fenza capo con epigrafe, ov’ c appellata Giunontj 

della Storia, 3 3 ., e (c ) .  Sua ftatua, 3 2. e feg g . Suo impiego ,3 3 .  
Etimologia del fuo nome, 3 4. Qual fia nelle monctc della famiglia 

B b 2 Pompo-
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Pomponia,54. Quale nel baflbrilievo deU’ apoteofi d’ Omcro, j y . ,  
e 97. num. !•  Nel farcofago Capitolino, c 98. num. 2, Nel 
Mattejano, 35.

Coae v e j i e s , come foflero, y t.
Coccodrillo, fua caccia, 74.
Colofll delQuirinale chi rapprcfentlno» 73. (^)« Da quali originali 

derivino, i v i .
Commedia attribuita a Talia , 38. Sua immagine nel balTorilievo 

dell’ apoteofi d’ Oraero, 98.
Commodo, fua tcfta in marmo > i y.
Conviti attribuiti a Talia, 3 8 -, t  i v t  ( h ) .
Coturni, differenza fra i tcatrali, e i venatorj, 38. ( e ) , e 94. Venator) 

dati a Diana, 63.
Crabra . Ved. Acqua Crabra .
Credemno. Ved. K̂ tt/sjitvsv.
Crocote, nome di vefti, onde derivato , 8  a.
Cupero , fua fpiegazione dell’ apoteofi d’ Omero. Ved. 

deW ap teo fi  /  Omero.

DA nze, attribuite ad Erato, 43.
AeXroi, che foifero, ^2., c  k>l ( d ) .

Diadumeno, ftatua di Policleto, 2 3 ., e i v i  ( a ) .
D iana, fua ftatua non fuccinta, 60.  Sua ftatua fuccinta, 62.  Rap- 

prefentata nuda in alcuni monumenti , 17. ( b ) .  Diana Efefina, 
fua ftatua, 63. e fe g .  Simbolo della natura, 64. Suoi attributi, 
i v i  e f e g .  Suo tempio, 66. 9 6 ., e 97.

D iogene, epigrafe d’ un fuo erma, 13. 1 4 ., e i v i  ( / ) .
D iofcori. Ved. ColoJJi del l^uirlnale.
Difcobolo, ftatua fpettante alia Sig. Marchefa Maftimi, 23. (a ). Da 

quale originale provenga, i v i . Sua immagine in un intaglio Etrufco 
preflb Monfieur Byres, i v i  ̂  e  q 6.

GAllicno, ifcrizione in fuo onore trovata a Caftronovo, 89. (<»).
Genio buono, ara dedicatagli, 1 5 .,  e i v i  ( a ) .

Germania, nelle monete di Domiziano, e di Trajano, pd. « . i5 . e 17. 
Giganti di monte Cavallo. Ved. C o l^  del Qmrinale,
Giove , fua ftatua fedente giil nel palazzo Verofpi, i .  Co fa foftenef- 

fcro nelle mani le fue ftatue , i v i . Suo fimulacro creduto rappre-  ̂
fentare ii Nettuno Ifmico, i v i .  Sua immagine nell’ apoteofi d’Omc
ro, 97. mm . r. Giove Terminale, 93. m m , y.

Giulio II. colloco 1’Apollo di Belvedere in Vaticano, ay. Suo elogio, 
i v i { l ) .

Giunone, fua ftatua maggiore del naturalc , 2. Dove diflbtterrata, fv/; 
Creduta Livia, i v i . Forfe la ftefla fcolpita in Platea da Prafliteie, i v i .  
Sua ftatua velata trovata a Caftel di Guido , che fi crede 1’ anti- 
co Lorio, 3 .e 4 . Perche velata, 4. Sua ftatua in atto d’ allattarc 
un bambino, 4. e y. Creduta da Winckclmann allattare Ercole, i v i . 
Allatta forfe Mercurio, y. O piuttofto Marte, i v i .  Sua ftatua an- 
tichiffima in Samo col modio ful capo , 4. Giunone Lanuvina, 
fua ftatua gia nel cortile del palazzo Paganica, 78. ( * ) .  Giuno
ne Lucina la ftefla che Natalis , y. Giunone detta Natalis ,  i v i ,  
Cofa fignifichi il foprannome di Martialis dato a Giunone , i v i .  
Sua immagine con un bambino e un fiore nelle medaglie di Mam- 
raea, ivi-, 695 . n.^. Come fofle Giunone madre di Marte, y.

Giunoni chiamavan gli antichi i Gen) femminili, yy.
Gnido. Ved. Venere. Sue medaglie, 95. «. a. e 3.
Gordiano, fua villa dove fofle, 21.
Gorgone, perch^ full’ egida di Minerva ,1 2 . Elfigiata talvolta dagli an

tichi colla lingua di fuori, 12. , c i v i  ( g )  . Creduta da alcuni 
la Verita , i v i .

Gori, fuo equivoco fu d’ una ftatua diN infa, i v i ( b ) .
Grafio. Ved. Stilo.

EGefia, fuoi Diofcori, 73. ( b ) .  Forfe il medefimo con Agafla./t;/.
Caratteri del fuo ftile, i v i .

Egida di Minerva , fua defcrizionci 12. '
E gizj, loro rapprefentanze ufate negliornati, 1 4 ., e i v i ( a ) .  
Elagabalo, fua villa dove fofle , 2 0 . ,  e i v i  ( / ) .
’E(panrT(5, cofa fofle, 6 1.
Erato , fua ftatua, ed uffiz), 42. e f e g .  Origine del fuo nome, h i ,  

e 4 4 . ,  e h i  ( b )  . Sua immagine nelle monete della gente Pom- 
ponia, y4. Nel baflbrilievo dell’ apoteofi d’ Omero , 43. > c 97. 
Nel farcofago Capitolino, 98. Nel Mattejano, 43.

Ercole , fue infegne proprie della tragedia, 39. 4 0 .. Allattato da Giu
none, 4. Ubbriaco ,6 9 , Veftito da donna in una ftatua della viUa 
Panfili creduta rapprefentar Clodio dal Ficoroni, 62. Ercole col 
cornucopio, 89. ( * )  Ercole Mnfagete nelle monete della gente 
Pomponia,y4.

Ermarco, epigrafe d’ un fuo erma, 13. 14. ( f ) .
Efchine, fuo Erma feritto, 1 3 ., e h i  ( / ) .
Euterpe, fua ftatua, 3 y ., e  f e g .  Suoi uifizj, 36. Sua immagine nelle 

monete della gente Pomponia, yy. Nel farcofago Mattejano, 37. 
Nel Capitolino , h i , e 98. Nel baflbrilievo dell’ apoteofi d’Omc
ro , 3 7 ., e 97.

F

FAuni, loro diverfe fpccie, 82. e f e g .  Adoperati per ornamento 
delle fontane, 86. 87.

Fauno, fua ftatua coU’o tr e ,85 . Sua ftatua di marmo rolTo, 84. e f g .
Dove trovata, 84. ( * ) .  Fauno c Satiro, gruppo, 87.

Favola , fua immagine nel baflbrilievo dell’ apoteofi d’ Omero, 97. 
Favole attribuite a Polinnia, 45.
Fauftina Giuniore fimboleggiata nella Catagufa, 93. num .i.
Fedelta rapprefentata nel baflbrilievo dell’ apoteofi d’ Om ero,98. 
Femonoe , forfe rapprefentata nel baflbrilievo dell’ apoteofi d’Ome

ro , y 6 ., e 97. Inventrice del verfo efametro , / w , e ( t ) ,  e 97. 
Ficoroni , fua opinione fu d’ una ftatua della villa Panfili poco pro- 

babile, 62.
Fidia, epigrafe d’un fuo erma, 14., e i v i  ( b ) .
Filifeo Rodio fcultore , fuoi Apollini, 27. Sue ftatue delle Mufe, co

pie delle quali fon forfe quelle ritrovate a T ivoli,3y. 37. 4 2 .6 4 8 . 
Filofofia, attribuita ad Erato, 44. V . Sapienza 
Fiume, fua ftatua, 72.
Flora Capitolina, opinione ful foggetto di quefta ftarua, 47.
Fontana dell’ acqua Appia nel foro di Cefare , 71.
Fonti oruati dagli antichi con ftatue di Fauni, eN in fe ,86 . c 87. 
Foro di Cefare dove fofle, 71.

ICneumone, fua deferizione, 74. e yy.
Ippopotamo, 74. e yy.

Itifalli, che folTero, 89.

KMvxr^at, che fofle, 44.
K afa, che fignifichi, 8. ( a ) .

Karmaidl, fpecie di tonaca, y i.
Kififitesum , vefti tralparenti, y r.
KAias, vero fignificato di quefta voce , 3 4*» e h i  ( J ) • 

cofa fofle, 60, Di chi proprio, 60. e 6 t .

LAurea ornata di gemme, 31. Con una gemma nel mezzo, h i ,
D’ oro , h i .

Lauro, corona propria d’ Apollo, c de’ citaredi, o fuonatori di cc- 
tra, 3 0 ., c 31.

Aeyvwrot, che fignifichi, 62. (e )  .
A«7rT8(T%i«rs, fpecie di fandali, a y ., e i v i  {b) .
Licurgo, epigrafe d’ un fuo erma, 13. 14. ( / ) .
Lidi del mare facri a Venere, 19.
Lira, fue parti , 41. Propria di Terficore , h i .  E d*Erato , 43. 

Ved. Cetra.
Lifippo, fuo Apofliomeno , 23. c 92.
Lorio, corrifponde a Caftel di Guido , 4 .
Loto, deferizione dc’ fuoi fiori, 74.
Lucertola, e ranocchia fcolpite fn d’ un rofone, che fignifichino, 14, 

t  g6 , num. 10.
Lupa co’ gemelli ,7 6 .

M

MAgade, parte della cetra, 32. ,  c  h i  ( / ) .
Marmi. Ved. Cave .

Marmo, roflb quando ufato dagli antichi fcultori , 8 4 .  8y. Marmo 
deir Apollo di Belvedere, efaminato, 92. e 93. Marmo Greco det- 
to cipolla, moke ftatue fon lavorate in quefto marmo, 7 6 . ( * ) .  

Marte bambino in braccio a Giunone, y. fua nafeita, i v i ,  Rapprefen- 
tato forfe in una medaglia di Mammea , for, e py. mm.4. 

M«9‘%aAft)T0{ . Ved. Xirm,
Mafchere a quali Mufe fi attribuifeano , 37. 39.0 48. Comiche, come 

fidiftinguanodalletragiche,38. ,e fo /(r / ) .  Tragiche, 4o.efo/(< /). 
M ajja, che fignifichi, 8. ( « ) .

Mad-
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Matidia, fua tefta in tnarmo, 15. Sua tnedaglia d’ oro, »aw.i8.
Mazocchi, fua etimologia delia voce 69. ( 6 ) .
Medufa. Ved. Gorgone,
Medaglic d’ oro trovate alia Chiaruccia frallc mine dell’ antico Ca- 

ftronovo , g6 . num. 15. e fe g .
Melpomene, fua ftatua, ed uffizj, $ g . e  fe g .  Perch^ cos! detta, 40. 

Quale nel baflbrilievo dell’ apoteofi d’ Omcro, Iv i , e 97. Qualej 
nel farcofago Capitolino, 4 0 ., e iv i  ( d ) ,  e 98. Quale nelle mo- 
nete della gente Pomponia, 54.

Memoria. YcA. Mnemojine. Rapprefentata nel balTorilievo dell’apoteofi 
d’ Omero, 56. j y . , e 98. A lei facto I’ orecchio, 57. Come di- 
pinta dal Cavalier Mengs , i v i . Attribuita a Polinnia , 46.

Mendicant! , Confervatorio dellc , ad templum Fads , fcavo fatto 
nel giardino , 15. e feg .

Mengs , Cavalier Antonio RaffaeUe , fua opinione intorno I’ originalita 
di molte cekbri ftatue antiche,2 6. Intorno al marmo dell Apollo 
diBelvedere, 25. 26. e 92. Sua pittura delle Mufe, e della Me
moria , 57.

Menofanto, fua Venere, 19 ., e 92.
Mercurio, come rapprefentato dagli antichi, 9 ., c iv i  ( h ) . Perche 

colla clamide ravvolta al braccio , 7. Suo caduceo, . Ali ful fuo
capo cofa fignifichino , 6 . Sua ftatua conofeiuta finora fotto il nome 
dell’ Antinoo di Belvedere, 9. e fe g .  Dove trovata , 10. Dachicol- 
locata in Vaticano, iv i  ( / )  • Pregj di quefta ftatua, i i .  Moltipli- 
cita di copie fattene dagli antichi, i v i . Se fia fimile alia ftatua.. 
di Salisburg, i v i . Statua di Mercurio nella galleria Farnefe fimile 
all’Antinoo di Belvedere,i o. e g6.n. 12. Mercurio Agoreo,fua ftatua, 7. 
Dove trovata, /to . Perche avefle tal foprannome , iv i  . Mercurio 
Enagonios prefide della paleftra , i o. Suo erma con iferizioni Greche, 
cLatine, 10. {d) . Mercurio fanciullo,fua ftatua, 6. Dove trovata, 7. 
Perche in atto di far cenno di filenzio col dito al labbro,/TO’.

Minerva, fua ftatua, i i .  Perche le fi attribuifea la civetta , 12 ., 
e i v i  ( a )  . Deferizione della fua egida , 12. Colore de’ fuoi oc- 
chj, i v i ,  e ( a ) ,  e ( b ) .  Sua ftatua collo feudo , 15. Detta paci- 
fe r a ,/w . Perche detta Mufica, /to . In compagnia delle Mufe, 13.

Mirmillone in picciol bronzo, i(5.
Mirone fuo Difeobolo, 23. ( a ) ,  e 9J. mm.  6.
Mitre delle donne antiche cofa foifero, 4 4 ., c i v i  {h) .
Mnemc . YtA. Memoria. ^
Mnemofine, fua ftatua coll’ epigrafe Greca, y J ., e fe g .  Suoi firaboli ,/w‘. 

Madre delle Mufe , i v i .
Modio, perche in capo a Giunone, 4.
Mufa Tacita, la fteffa che Polinnia , 46.
M ufe, etimologia di quefta voce, y<S. {a) . Perche credute figlicj 

di Giove , e Mnemofine, 5 6. Lor varj uffizj diverfamentg dagli au- 
tori deferitti ,3 3 . ,  e i v i  ( / ) .  Lor veftimento , 3 3. 3d ., e i v i  {a) .  
Lor relazioni con Bacco, 3 7. 3 9. e 80. Perche rapprefentate colie pen- 
ne ful capo, 52. Lor fimulacri fcolpiti da Filifeo Rodio,3y. 37. 
42. 48. Loro fimulacri nel Mufeo , 32. Dove trovati, /to, e 13. 
Lor fimulacri gia appartenenti alia Regina di Svezia, 53. Loro im- 
magini nel farcofago Matcejano, 3 y. 37. 38. 41. 43. 48. 49. € 3 3 .  
Nel farcofago Capitolino, 35, 37. 38. 40. 43. 47. 49. 53.0 98.».2. 
Nel baflbrilievo dell’apoteofi d’Omero, 37. 37. 38. 40. 42. 43. 47.
49. 53. e g 'j.n um .i. Nelle pitture d’ Ercolano, 33. 38 .41 . 43 .46 .
50. e ^3- Nelle monete della gente Pomponia, 34. e yy. Dipinto 
dal Cavalier Mengs ,̂ S7.

Mufica attribuita ad Euterpe, 3 6 ., e 97.

N

NErone rapprefentato in fembianza d’ Apollo , 3 0 ., c i v i  ( c ) .
Sua medaglia in tal ab iio ,9d . num.g.

Nettuno, fua ftatua, 67.
N ilo, fua ftatua coloflale, 73. e f e g .  Dove trovata, 73. Simbolo della 

Provvidenza, 7 4 ., e i v i  (<») . Sua ftatua di bafalte , ch’ efifteva 
nel tempio della Pace, 73. (c) . Mufaico , che ne rapprefenta.. 
il palfaggio, 14.

Nimbo , che fia,6y. ,e/TO' { b ) .
Ninfa Appiade , fua ftatua, 70. Ninfa con Satiro gruppo, 85 . 87. 
Ninfc, come rapprefentate,7 0 . Come veftite,35., e iv i  ( .a ) .
Nomi d’artefici, falfificati in antico, 17. ,  e i v i  ( / ) .
N ozze, attribuite ad Erato, 43.

O

O Cchj di miftura inferiti nelle ftatue ,  ufati aoche ne’ buoni 
tempi, 84. 8y.

Olene Licio , forfe fcolpito nel baflbrilievo dell’ apoteofi d’ Ome- 
r o , y 5 . 97. Autor dell’ efametro, y5 . , c i v i  { c ) , c  97.

Orecchlo , facro alia Memoria, 37.
Ortoftadio , abito proprio de’ citaredi > come foffe, 31. (c) .

‘Tom. I.

PAleftrina, fcavi fattivi per ordine di Noftro Signore feliccmentc 
regnante, 7. 8. Situazione del fuo antico foro, 8. Statue ritto> 

vatevi, iv i ,
Pallade . Ved. Minerva .
Pan , fuo ritratto , 8 3 .
Panifei, ufati dagli antichi per argoraenti dilettevoli di pittura, e fcul- 

tura, 88. ,  c i v i  ( a ) .
Pantomima, attribuita a Polinnia, 46.
Papiro, pianta Egizia,7y.  Da che tempo ufato per feriveryi , 34.
Pellc di leone, parte dell’ apparato tragico, 39.
Penne ful capo delle Mufe cofa fignifichino, y 2.
Penula , come fofle , 47. ( a ) ,
Peplo di due forti, 31. ( c) .
Periandro, fuo erma feritto, 13. ,  e i v i  ( / ) .
Pericle , fuoi ermi feritti, 14. ,  c i vi  ( b ) .  
nifee, che fia , 3.

, fua forma, 32.5 c i v i  (r) .
Utyateta,, che folfero , 52.
Pindaro, epigrafe d’ un fuo erma, 13. 14. ( / ) .
Pino , corona Bacchica , 79. ( « ) .
Pififtrato, epigrafe d’ un fuo erma, 13. 14. { f ) .
Pittaco, fuo erma feritto fenza tefta, 13. 14. ( / ) .
Platone , fua vera immagine , 59. , e  96. «.8. Sua immagine creduta 

da Winckelmann , 39. ,  c 95. num. 3.
Plotina, fua medaglia d’ oro unica , 96. num. i j .
Poesia , propria di Calliope, 5 2 ., c i v i  ( / ) .  Specialmente I’ croica, 

5 3 . , e  iv i ( a ) .  Lirica, a quale delle Mufe fpetti, 41. Amorofa, 
propria d’ Erato , 42.  Paftorale , propria di Talia , 38.

Policarmo. Ved. Venere nel bagnt .
Policleto , fuo Diadumeno , 23. Suo Alefletere, 23. ,  e i v i  ( a ) .  Suo 

Apoffiomeno, 23. ,  e i vi  {a ) ,  e 92.
Polinnia, fua ftatua, 43. e fe g .  Etimologia del fuo nome, 43. Suoi 

uffizj, 45. e f e g .  Perch  ̂ involta nel manto , 46. Mufa della Retto- 
rica, 48. {a) .  Sua immagine nelle monete della gente Pomponia, 34. 
Nel farcofago Mattejano, 33. Nel Capitolino , 47. 33. c 98. Nel 
baflbrilievo dell’ apoteofi d’ Omero, 33. 97. Sua immagine colla., 
mafehera, 48.

Polluce, fua lotta con Amico in un baflTorilicvo del palazzo Aldo- 
brandini, creduto coinunemenre rapprefentare Entello, eD arete, 
81. ( a ) .  Ved. ColoJJi delQuirinale .

Poftumio Giuliano, fua iferizione trovata a Paleftrina, 8. («) .  
Pralfitele , fua Venere , 19. Sua Giunone , 2. Suo Amorc aTefpic, 20., 

e iv i  ( b ) e { c ) .  Altro a Pario, 20. ,  e i v i ( d ) .  SuoSaurpctono,z2. 
Sua Catagufa, 23.,  e 93. num.i. Suo Apollo, 27.

Prenefte . Ved. Fakjlrina .
Priapo, fua ftatua , e fimboli, 88. e fe g g ,  Venerato fu i littoral!, 88. 

Annoverato fra’ Lari domeftici, i v i .
FroieBum . Ved. FroteBum .
Proraontorio Circeo facro a Venere j 19. Iferizione incifavi ful vivo 

faifo , 19. ( f ) .
FroteBum, che fia, 21. ( i ) .

■ Pugillari, che folfero, 52. Diftintivo proprio di Calliope,, 33.
Putti intorno al N ilo, che fignifichino, 74. 
nu^ig, che folfe, 19.

R

R

Ete ful capo della Giunone , 92.
Romani antichi , affai indift'erenti pe’ capi d’ opera delle belle 

arti, 26. (£•).

SAffo , 'come rapprefentata, 4 4 .,  e iv i  ( b ) .
Salone, tenuta nell’agro Romano, antichita feopertevi, 17. 

Sandali, 25. ,  e i v i  ( b ) .  Leptofehidi, /w'. Tirrenici, 5 i . ( f ) .  
Sapienza , come rapprefentata nel baflbrilievo dell’ apoteofi d’ Ome- 

ro , 37. e 98.
Sarcofago Capitolino rapprefentantc le Mufe , 33. 37. 38. 40. 43. 47. 

49. e 53. Sua deferizione , 98.
Sarcofago Mattejano rapprefentantc le Mufe, 33- 37- 38. 41. 43. 48. 

49. e 33.
Satiri, come diftinti da’ Fauni, 8 2. e fe g ,
Satiro, e Ninfa, gruppo, 85.87.
Satiro, che cava la fpina dal piede d’ un Fauno , gruppo, 87. 
Sauro, c Batraco architetti, dubbj fu d’ un racconto diPlinio, che 

li riguarda, 14. ( c ) .  Dubbj ulteriori, ^6 .num -io .
Saurottono. Ved. Apollo .
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I o x i n d i c e  delle  cose PIU’ n'o t a b i l i .

Sccttro proprio di Melpomene, 54.
Xxi'TtH cofa foflero, 25. (6) .
Schott 5 fua fpiegazione dell’ apotcofi d’ Omero. Ved. BaJJorilievo 

deir apoteqfi <f Omero .
Scopa, fuo Apollo , 4 5 .
Scudo Argolieo, lo ftelTo che Parma, i j .  (</).  Rotondo detto Par

m a , I j .
Serpe prefiTo Apollo cofa fignifichi, 25.
Serpi, perche fi attribuifcano a Minerva, 12. ,  e i v i  (<*).
Sfendone , fua figura, 3.
Sfinge , fua defcrizione , e figniffcato , 75.
Silani, lo fteifo che Sileni, 8^. Diverli da’ Silvani, ivi>
Sileno , fua ftatua, 82. e f e g .  Sue varie defcrizioni, 83. Sua ftatua 

nel palazzo Gentili male interprecata, 84. Sua fimiglianza conSo- 
crate cagione di alcuni equivoci, 84.

Silenzio , proprio di Polinnia, 46.
Sofocle, fuo erma fcritto , 15 .
Sole , fua immagine in Campidoglio prcfa per un Alelfandro Ma- 

gno, 28. (i») .
Solone,.fuo erma fcritto fenza tefta, 13. e 14. ( / ) .
Sonno, fua ftatua ; 5 8. e f e g .  Sua relazione colle Mufe, 5 8. Sua ara 

comune colie Mufe in ParnalTb , i-vi , e ( « ) .  Siioi limboli, 58. 
Colle all alle tempie, j8 . 59. Riconofciuto in una gemma cre- 
duta rapprefentar Platone, i v i . Effigiato nelle medaglie della fa- 
miglia T izia, 59.

Sophia . Ved. Sapienza .
Spada, fimbolo di Melpomene, 40.
Spanhemio ,EzechieIe, fua opinione fuU’ epiteto dato alia tu

nica di Diana, 62. ( e ) .
S(psvdoy>i, ornamento muliebre, fua ffgura, 3.
Spinther, cofa folfe , 17. ,  c w / {d) .
Statua coloffale muliebre con globo nclla deftra, efiftentc nel palazzo 

Farnefe , chi rapprefenti, 50. Di Salisburg, 9 . ( 6 ) .
Statue denominate alcune volte dagli antichi lecondo I’azionc, non 

fecondo il foggerto, 23.
'S.Tiifavaj, cofa folfero , '3.  51.
Sdlo per fcriverc fulle tavolette incerate, 52. , e i v i  ( c ) ,
2ToAiJ'es, cofa folfero, 3.

Tibie attribuitc ad Euterpe, 36. Ufate ne’ teatri antichi, ft//. 
Tideo, forfe rapprefentato nell’ Apolfioineno di Policleto, 23. ( a ) ,  

C p S’ 7*
Tigri flume, come fimboleggiato, 72.
Timpano in mano di Cibele , che fignifichi, 77 . ,  e i v f  ( d ) ,  
Tirrenici. Ved. Sandali.
Titiri chi folfero, 82.
TonacaSpartana, fua defcrizione, do. ,  e iv i  ( a ) .
Torri, corona, a chi competa, 64. ( e ) .
Tragedia, propria di Melpomene, 39. e /eg. Pcrche cosi detta, rv/.'

Sua origine, i v i . Sacra a Bacco, i v i , Attribuita ad Euterpe, 40. 
Trajano , fua tefta di marmo, i j.
Tritone, fua ftatua, 6 j . e f e g .  Sua forma , d8. Sua mezza figura,d9» 
Tfu(paA«st, ragione di quefta voce, 15.
‘tunica axillaris, che folfe, 34.

V Enere di Gnido opera diPralfitele, 18. Sue copie antiche, i v t i  
Rapprefentata nelle medaglie, e monete di Gnido , 18. ,  e rw ( e ) ,  

c 93. ».2. c 3. Sua defcrizione, i v i { f ) . Sua tefta , forfe c la ftelfa 
che fi ammira a Madrid , 19. Sua ftatua in atto di bagnarfi, id . 
Altra in tal azione diPolicarmo ne’ portici d’Ottavia, 17. ,  e iv i{ k ). 
Sua ftatua m Troade, di cui ci refta una copia di Menofanto, 19. ,  
c 92. Sua pretefa ftatua in atto di trarfi la fpina dal piede , 88. 

Verita, fua immagine da alcuni traveduta nella Gorgonc , 1 2 .
Verum, varj lignificati di quefta voce , 2 1 . ( 6 ) .
Vefpafiano , fua medaglia d’ oro, 96. k«»j. 14.
Vefti guernite ful lembo , come dette da’ Greci , c da’ Latini, 3.

Pieghettate, dette da’Greci ê\id'a>T6), i v i . Trafparenti, 31., e iW ( f ) .  
Villa d’ Elagabalo , 20. Di Gordiano, 21.
Vifiera, ufata da’ Mirmilloni, id .
Vitellio, fua medaglia d’ oro, g6 . m m . i
Volume, fimbolo di Clio, c di Calliope, 33. 53. e 34.
Urania, fua ftatua, cd uffizj,  49. Suoi fimboli,  i v i . Sua immagine 

nel farcofago Mattejano , i v i . Nel Capitolino, i v i , e 98. Nel balfo- 
rilicvo dell’apoteofi d’ Omero, 49. 97. Sua ftatua nel palazzo Far
nefe, 30. Sua ftatua federnte, i v i .

W

TAIete, fuo erma fcritto fenza tefta, 13. ,  e 14. ( / ) .
Talia, fua ftatua, 37. e fe g .  Suoi uffizj , i v i . Sua immaginej 

nel farcofago Mattejano, 38. Nel Capitolino , i v i , c  98. Nel baffo- 
rilievo dell’ apoteoli d’ Omero , 38. 97. Nelle monete della gente 
Pomponia, 54.

TetpavTJvicTwr, vefte trafpatente , 31 .
.Tavclctte incerate per ferivervi. Ved. Pugillari,
Teatro, facro a Bacco, 37. e fe g g .
Tempio di Diana.Efefina, 6 6 ., e  96. m m .xg. Di Venere Pafia, iv i .  
Tentiriti, loro ftatura, e eaccia de’ coccodrilli, 7 4 .,  e i v i  {d ) .  
Termine , creduto Platone, 95. »«/». 3.
Terficore, fua ftatua, ed uffizj, 41. , e  f e g .  Suo noilie onde tratto , 41. 

Sua immagine nel farcofago Mattejano, 42. Nel Capitolino, i v i , c  98. 
Nel balforilievo delf apoteofi d’ Omero , 42. e 97, Nelle moneto 
della genre Pomponia, 54.

T efeo, come effigiato dagli antichi, 9.
Teftudine , fimbolo di Terficore, 54.
Tevere, fua ftatua coloffale, 76. Sua apparizione au Enea, iv i .

WInckelmann , Giovanni Prefetto deirAnticbIta diRoma, particok- 
ri obbligazioni dell’ autore alia fua memoria, 22. ( d )  . Sua defcri

zione dell’Apollo di Belvedere, 28. Sua bella fpiegazione delSaurotto- 
no, 2 2. Della figura di Melpomene nel farcofago Capitolino, 40. (d) ,

- Sue opinion! fu varie antichita , dalle quali fi dilfentc , e fono : 
ful vafo del Mufeo Kircheriano, creduto dalf autore una cifta mi- 
ftica, 81. ( a ) .  Sul Credemno, <Si. Sulla ftatua, creduta dall’au
tore Apolline Palatino, 44. 43. Sulla ftatua di Giunonc Lanuvina, 
ch’ era nel palazzo Paganica, 78 C ') . Sulla ftatua di Giunone 
lattante, 4. Sulf azione del Tideo rapprefentato in un intaglio 
Etrufeo, 23. ( a ) .  Sulla Sfendone, 3. ( b ) .  Su d’ un balforilievo 
del palazzo Spada, 5 z. ( f ) . Su d’ unaJlatua^el 
efiftente ora nella villa Pinciana, ^2, (6  ) . Su d'uaa mezza 
di Genio, 33.. ( a ) .  Sulf f^ tin o o '^  BeivedeiE, 9. 
getro della ftatua di Salisbi^j^g/w , Sul bn^a del Sole in Campi- S 
doglio,28.  ( a f  Su i D io^^|ldeI Ca.;iipidogIio, 73, ( 6 ) ,  $0^*18  
un intaglio, ch’ egli crede J?kcone. 59. ' ' ^
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