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E 1 1 1E N D  I  C
Dei Cspitoli del Toino Secondo

L I B R o  V.

CAP. ! •  T T \E llo  scritto,  e della lingua antica d i G reeia . JLa lingua Eirusca i matri- 
'  M J  ce , E ’  guaii impossibile di poterla piu intendere J benchi si sa , eke proviene

dalVEbrea E  Etrusca i. matrice rispeito all’ altre lingue o c c id en ta lie  speeialrtientt l i-  
spetto alia Greca antica •  J l  ‘Fenicio non I state simile all’  Ebrea ,  guanto lo i I’  Etrusco , 
Falsa crtdfTi^a di chi suppone I’  Eirusco ierivare dal Greco . Lettere eonservate dai Pc-  
lasgi Tirrtni, aitco prima del diluvio d i Deucalione , Grecl antiehi ignoranti^^e barbari . 
E ssi n'ort anno antichitd maggiore di guella dei F elasgi,  L e  lettere erano prima d i Cadmo ; 
Ic trovb gid in Greeia portate dai Felasgi j ina essa le corresse • U  antica lingua Greca 
era Felasga, Fronapide la  mutb , e rivolti lo scritto all’  occidentale • Foeti -anteriori ad 
Omero, che in Greeia serisserg Felasgo , Cadmo ini^iato nei riti Felasgi } C poi piglia 

per moglie Armenia Felasga Etrusca, •# sorella di Dardano . L e  lettere Etrusche in Gre- 
cia vi erano prima, e anco dopo di Cadmo, P'drj esempj di gueste lettere antichissimt itl 
Greeia' Lingua mutata in Atene • Xllisse, c Telegona suo Jiglio parlarone Etrusco . Fina 
alt assedio di Troja i  Greci intendevano i l  Felasgo, o Etrusco . Q^uando sia seguita in 
Greeia, e jn  Italia la muta^ione della lingua, e dello scritto '  R iprova,  o ispe^ione delle 
lettere Greche yisibilmente derivanti iaW Etrusco - J  Felasgi non mutarono la lingua , ni 
lo seritto, ni in I t ^ a  ,  n i in Greeia j benchi dal mescuglio .d i varie loro yoci ne naegue 
in Italia il Latino antica y ma i  Felasgi seguitarono in sostan^a a parlare- Etrusco tanto 
in Jtalia, che in.Greeia' l/na sola lingua, cioi I’  Etrusca , i  stata neW Italia antickissi- 
ma , Iscri^ione Sigea, perchi sia tanto simile all’ Etrusco . E  cosi la gemma Ansideja' 
ltd J * cosi la moneta d’ Atene , e tanti altri nionumenti trovati in G reeia , e vicino a 
Troja'. Origine degli eroi Tebani, di Amjtarao ,  d i Mieleagro, e di tanti altri espressi 
neir urne Etrusche • Lingua Greca antica , cioi Felasga, noitintesa dai Greci posteriori . 
E  percib Dionisio d’ Alicarnasso non seppe il Greco anticoi e ne parla con eguivoci ma- 
nifesti' Roma antica non seppe per niente i l  Greco,, pag. l*

•L I  B R O V I.

CAP. 1. Uelle monete Etrusche 'in  confronto delle Romane '  11 Giana preteso istorico di 
Dionisio, pub dirsi il Giano favoloso •, perchi Giano non fu  Latino solamente, m afulta~  
lico in genere j e percib fu  Etrusco • A  lui si debbe la prima istitu^ione della moneta 
Jtalica, a  Etrusca' L e  monete Etrusche fecero il com'mercio d’ Italia prima d i R om a. 
In Roma la moneta di rame la batti Servio TuUio • Prima d i lui era in Roma la mo- 
aeia ,  ma forestiera • 1  Ifom entani, i  Crusiomini ,  e altri Etrusci avevano la moneta pri
ma . di Servio Tullio . L a  patina , e la gualitd dei caratteri Etrusci nelle monete mostra- 
7i» ana maggiore antichitd sopra le Romanes btnehi sia vero, che alcune ciita Etrusche 
abbiano seguitafo a battere le monete 4oro anco in tempo dei Romani., Scritto del gius 
Decemvirale, del gius Papiriano , dell’  iscri^ione d i D u ilio ' 11 Latina antico si formb pri- 
mtf di Romolo , Antichitd dei monumenti Etruset ,  i  guali non rappresentano mat fatti 
Romani. Errori dal Maffei commessi per criticare il G o ri, ed il Denipstero . Suoi ckiari 
eguivoci^er abbassare F  epoca dei monumenti E tru sci, e per credergli Greci ,  o Romani i 
o per abbattere le spiega^iani fatte dai p rim i. L a  Latina antica comincib forse in tempo
dei Felasgi nel La^io ? rtta i  Felasgi in sostOt^a parlareno sempre Etrusco» L a  Felasga 
fu diversissima dalla Greca J l r  la dGreccf anfc'ca fu  rdiversissima dall’ Ellenistica . Scritti 

U m ia
__ la dSrect? aniiM

Etrusci, the si travano in tJrPHa , e in Roma antiea • Come si poemibe formare il les- 
sico Etrusco, G li Etrusci anno j^ t a t a  la loro lingua ovungue si song estesi . L a  lingua 
Etrusca simile a guella dei Trees dei F r ig j j  perchi fra  essi penetrarono*i Felasgi,
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IV
JFeite Saliari, e S.iturr.ali prlma i t  Rama • R tt l E/rasci presi dai Romani t p ra t ia R o -  
molq • Targuittia Frisco parlava e intendeva I’  Etrusco • Fabia CesSne ', ed altri inten- 
devano V Etrusco • Fino a quanta tempo abbia durato la lingua Etrusca . L e  cittd Pe~ 
lasghe in Italia pdrlavanp Etrusco . Fino agual tempo % intese FEtrusco in Roma • pag. 48* 

CAP. II* Delle ihonAe Etruscke in con^ronto delle Greche . GU Etrusei eSbero le morsete ■ 
d’ oro, e tCargenio . Talento BabilontcO‘ Talento d i Grecia • Tesea ,  e sua moneta‘ , L t  
moneta Greca valtya jnsieme coll’  Ebrea • 2 E id j  sono inventori della monsta di oro. e 
d’ argento • M a la moneta di bronco Etrusca era prima del E id j  • Oivetta rro- 
neta d’ Atene , simili a quella di Fopulonia • Etrusei in Grecia • Felasgi propalatari della 

religione in 'Grecia, e in Tracia • Quali numi ebbero i  Greci dall’  E g itto , c guali dai 
Felasgi • G li Etrusei ebbero noti^ia di M-Usb. Sacerdoti Felasgi prima dei Greet • Fe
lasgi in Dodona . Felasgi fra i Tesproti • 1  monumenti Etpusci mostrano V arigine Italica 
dei Felasgi di G recia , e dei Felasgi di Fraja ._Pallade f  Diana, Proserpina ,  ed altri. 
numi dall’ Jtalia propagati in G recia- Fittagora, e sua JilosoJia Etrusca- Jntrodus.se la 

Jilosofia in Grecia • Scritti Etrusei in Grecia prima d’  Omero - p3g. p8- 
CAP. I I I . Delle monete Etruscke in confronto delle Ebree - Z-a moneta E brea  i  la p i i  

antica di tutte le'altre - Innan^i alia legge scritta si crede,  eke non avesse impressions 
alcuna • Moneta a tempo di David , e di Salomone • Tiro regolava il  commercio d i O- 
riente . J J  Italia commsreiava con Tiro '- G li E b rei esigevano tributi in. R o m a , e in Jta
lia -  A ssail o Assil fra  g li Ebrei era I’  assario degli E tru sei, e poi dei Rom ani - C i-  

• S^foti Asiatici . L a  moneta E trusca, o Jtalica viene da Giano ; e la Romana da Ser- 
vio Tullio . Giano fu  Jtalico , o Etrusca, e non 'propriamente Latino - L a  moneta Ebrea  
ebbs corso anco in ragione di solo peso ; e cost la moneta Etrusca - -La *moneta di Teseo 
gual fosse - Espedi^ioni Etruscke, o Jtalicke in L ic ia , in Solim a, e altrove , pag* li^* 

CAP. IV . Delle monete Etruscke in specie- L e  monete Etruscke son^ state sempre p iu d i-  
sperse delle altre - L a  serie cronologica delle monete, non si da nemmena nelle Romane . 
Jn tempo della guerra Punica scerpo in Roma il peso dell’  asse, e della moneta - L a  mo
neta Romana ka sofferte altre variaponi - G li obeli nelle monete Etruscke non corrispon- 
dono air once , e al peso delle medesime - i fe l le  monete Romane guando si m uti il va
lors intrinseco, si mutarono anco i  segni esttinseci - G li Etrusei anco nei tempi. Romani 
anno usata .moneta diverse da guella di Roma- L ’  esame nel peso delle monete i  fallaee ,  
e non eorrisponde coll’  istoaia. p.ag. l i j

Monete specifichc
A ctrra, e sue monete Etruscke, o Osche - pag* IJtf*
A d ria , e sue medaglie di Latirio antica- pag* I J 7 '
Ancona, e sua moneta G reca . pag* I40*
Aquino, a sua moneta di Latino antico - ivi •
Assora, e sua moneta di Latino antico - pag. 141*
Atene, e sua medaglia Etrusca ,  ed altre- Greche - p4g* 
Aufidena, e sua medaglia - png- 144*
Caleno, e sua medaglia d i Latina antico - pag* I4 f* ■ 
Camars, a sia Ckiusi,  e sua medaglia Etrusca - p®g« 14 *̂ 
Capua,  t  molte sue medaglie Etruscke . *ivi *

Altre monete Sanniticke , Oscke ,  o Etruscke - pag* 149* ^
Ctrma pretesa cittd antica, e sua pretesa medaglia - pag- 
Cortona , e sue ^edute medaglie . pag* I f f .
Crotone, e sue medaglie Grecke - ivi *
Cuma ,  e sua medaglia Etrusca - pag* Ifff*
Ercolano ,  e sua medaglia Etrusca. pag* i j j -  
Estrnia,  e sua mgneta di Latino antico - fpng- gigo.
jraiisci ,  o jLgut ^ ^ lo r o  medaglie • pag* 161* 
Ficsole,  e sua creduta medaglia Etnssca • ivi • 
Gubbio i  •  5ii« mtdaglie Etruscke - pag* 164*
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Jlieslf e lore meiaglie JEtfusche • pJg. itff*
Larino j e tua medagUa di Latino antico • p*g*
Luceria , e sua medagUa di Latino antico pag*
L v n i , e sua medagUa Etrusca. ivi •
M arsi,  e loro medagUa Etrusca * pag. 169. , •
L/apoli, t sua medagUa Etrusca, ed altre G reche, pig* (7a*2^asso ,  e sua medagUa di Latino antico • pagr I7 i«
J^ocera, e sue varie monete Etruscke . pag* i7 J*
Jtfola, e sua medagUa Greca • pag. i/f*
Orra, e sua medagUa Latina  • pag- 177- 
Padova, e sua medagUa Etrusca • iri •
Perugia, e sue credute' monete Etruscke, pag- I7p-
Pesaro ,  e sue monete Etruscke ,  e . Greche • pag. 1 8o-
P isto , e'sua moneta di Latino antico, 0 d i G reco , pag- i l^ .
Populonia, e varie sue monete Etruscke, pag. 184- 
Pavenna, e sua creduta moneta Etrusca, Pag- 18 f .
Reggio di Calabria, e sua moneta Greca- pag, i 3tf- 
Rimino, e sua medagUa , i v i«
'Suessa, e sue medagUe di Latino antico, pag- l88- 
Paranto, e sue monete Greche - pag- 189.
Teano, e sue 'medaglie Etruscke' Altre di Latino antieo , * edtra G reca , p ig , 'iq o t  
Telairione', e jua moneta Etrusca • pag- tpi* ”  ■
T odi, e moke sue monete Etruscke, e di Latino antico, pa». iq i ,
Valentia ,  e sua moneta d i Latino antico • pag- 19 f- 
Vejo ,  e sua creduta moneta di Latino antico - pag- lp6- 
Veleti,  e forse i  Pelitri, e loro medagUe Greche - pag- ifS -  
Vetulonia ,  e sue medagUe Etruscke pag- 199- 
Vblterra,  e sue monete Etruscke - pag- aor.
Uria, e sue monete Etruscke, pag. 104.
Sieguono altre monete Ecriische incerte. pag- aof-

L I B R O V I I .

C A P. I* D elle arti,  e science Etruscke % e eke moke di esse daW italta sono audate in 
Greeia • Distins(ione dei tempd, nei fu ali la Grecia i  staia la maestra di queste . R  tem

po della di lore perfe^ione i  stato quelle-di Alessandro JfLagno , Prima di c ii  la Grecim 
era Barbara, e l  Italia coltissima • Quivi erano le arti in grado eccellente • 1  lavari E -  
irusci non si sono riconosciuti fin ora; e percid sono state batte^^ati per Greci • Simboli ,  
0 caratteristiche ,  onde possano riconoscersi le cose Etruscke • L a  plastica ,  e la pittur* 
furone in Jtalia pfim a,  eke in Grecia * Come possano distinguersi le Crete, i  bron^i,  le 
statue, i  bassirilievi, e altri monumenti- Falsa preven^ione degU Antiquarj di riferire il 
tutto ai G rec i. Gran copia di monumenti E tru sc i,  non solo in Toscana , ma aneo in 
R om a, e per tutta Jta lia , Teatri, fo r i ,  e circki massimi in Italia prim a, eke in. Gre
eia • M-agnificeni^a della citta di Vejo ; di que^la di. Ckiusi ,  di Volterra , d i Fiesole, e 
di altre cittd Etruscke . M ura,  e porte Etruscke smisurate ,  e superiori a quelle, di A te-  
ne • Varj tdtri teatri Jta lici,  e T irreni. Similitudine delle a rti,  e science Etruscke con 
qpelle degli E brei-  pag. 109.

CAP. II. D elle arti, e science dagU Etrusci propagate in Grecia - 2  Greet nonfurono in- 
ventafi ,delle arti, e delle science • Orfeo Trace fu  fra  i  prim i loro- inventori » Quindi ne 
vennero le M use,  e- la poesia • Religione , e vaticinj introiotti in ' Grecia dai Pelasgi . 
^ e l  fesse ia credtnja Etrusca intorno alia ̂ iv in it i , Etrusci intendenti d i astronomia • 
U geremo politico^ dai- Pelatgi pigtato 5n Q ^cia , JL G reci appresero Ha marina dagli E -  
trusci • S  cosi I’  arte militar^l^trrestre • Varie specie d ' armi dagU J^rusci introdotte 
Qreci»; e cosi i  ludi ,  e g l i  sphtacoli , Severitd degli Etrusci nelle pene • Lam usica in- 
\rodotta, pratieata antichissiimmente in Grecia dai T irren i, D egli atriig 0 d i mltri

edi-

    
 



VI
entichi • Della helle^a G reea,  e st u a  stata di Grtcta origlnavamtnte • pag- z66> 

CAP* III* JUicerche suW origina della cittd 'd i  Visa in Toscana • Pisa non pud dirsi it  
Creca fondaftone, ancorthh possa esser veto,  ,cke sia fondata dai Pelasgi,  o jtbor 'igeni', 
perckl questi nella atigine trano Etrusci  ̂ a  non: Oreci-> Cittd Pelasghe furono fra 
molts altrt AgillayPtscennio t Ealerim, Alsio ,  Satuniia ,  e P is a }  ma perchi furono P e
lasghe furono vere Etrnscke', 9  -iutta parlarona Etrusco  • S i  chiamayano Greche ,  psrckh 
fondcte dai Pelasgi, che Greet si dieevano per una loro lunga .aiita^one ma per altro 
essi erano Tirrtni in origine, -a Titrene erano le cittd da essi fondate - Cost furono e 2*io- 
la ,  e Metapanto, ed Eraclea ,  ed altrt cittd del regno di I fa p o li-  1  Pelasgi Tirreni 
scacciati dagli altri Tirreni, e dai L id j  dalla Toscana, e dal Ea:^io ti refitgiarono nelle 
regioni ifapolitane,  a v ’ introdussero ,a poco a poca i  veri Greci, parldhti G rec o , e per- 
ci6 ^uivi si disse la Magna G reeia  - Cki di fuora e venuto d  regnare iii Italia ,  i  ve- 
jiuto come chiamato , e come amico,.<e come affine - Percia gffini furono def Tirreni t 
L i d j ,  e cost E rcole,  c~cost Evandro,  e eosi E n e a , ed Antenore- Cost ancora fu  R e 
store ,  che fondh, e ristorb varie cittd in Italia . Pisa in Arcadia fu  forse edificata dai 
Pelasgi Tirreni- L e  cittd Etruseke sono molto piu antiche,  che le cittd Greche ,  epercib 
anco molto anteriori ad Atene - S i nominano varie ,d i queste cittd Etruseke txnteriori alle 
Greche- Pisa pub dirsi ampliata, ma non gid edificata da ^ifestore- Pisa esisteva quale 
che secolo prima della guerra Trdjana r png- 30 1 .
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L I B R O V.
G A P I T G X 0  I

Delia scrittOy £ ddla lingua Gnca antlca.

Lumt Istonci, che abbtam raccolti nei brevi, e dispa- 
rati , ma frequeiiti, e mbit! pass! dei vecchi Autori, 
parmiy che ci abbiano a sufficienza additate JeORiami 
Itadchb, e ill quelle Je origini* ancora di tutto TOc- 

, cidente , che dall’Italia provengono. Restano ora da 
^ssicurarsi varie altre notizie , ‘che queste prime cora- 
prbvaqp. Una di queste si ^  resattlb deiJo scrit|b, e 
della lingua antica di Grecia, che parmi con gran.ra- 

gtone di doverla chiamare dairEtrusca derivante.
Da poi che e nato questo utile studio Etrusco, e puo dirs' nato ai 

giorni miei, e  non senza raia cpoperazione, merci di tanti monumenti. 
dissotterrati, come TI Gori , c  il‘ MaffeP osservano concbrdemenie ; quei 
chiari ingegni,“ che sopra di questi, e dei loro Caratteri anno meditato, 
e soritto , anno fin da quel ,ternpo assetHo, che la . lingua Etruka h ,Ma- 
trice, rispetto a yarj antichi linguaggi > 11 Gori osservo le lettc're. aiitiche. 
Ispaniche similissime all’ Etrusche , i ) . E poi chiamb T Etrusca lingua Ma- 
trifit, rkpetto a varie antiche lihgue 2] , ed anco rispetto al Celtico an-T 
tlc0j >d alia lingua Palrtiirena . 11 Maffei'sT espressein simili sentiment! 3) - 
II Chisull lo indica circa alia lingua dei Eiriei 4)'; e I’ Abbate Barthelemm 

Tom>Sccondo lo

•1) Gori *Difas> dell’  ^IfaSi^^husco pag»\ 
CX- C X lh  e C X X ll-  ^
»# ) Gor/, ivî *

' Ca'” ' f-' puff’ '
45 Chtsuil Ch*ist(<ffham.'

JEram  antecedentes super columtuP Sjgea  •

    
 



3  ̂  ̂ Lib. V. Cap. I.
10 mostra con dotte lUIessioni circa alia lingua Palmlrena i ) .

E ’ notabile per altro, come non senza qualche contradizione il Goti 
(e  v’ inclina talvoita anco il Maffei> e v’ indinano anco altci) lui credu- 
tOy che la lingua* Etrusca abbia la sua derivazione dalla Qreca • Se 
sero veduto, e indagato il contfario, cio  ̂> che anzi il Greco dall’ Etrus- 
CO proviene; e che i’ Etrusco, e il Fenicio, e forse ogni antica lingua de- 
liva dall* Ebrea, quante dispute di meno arrebbero avute fra di loro, e 
quanti fatti istorici averebbero discoperti, e quante contradizioni di me
no fra diloro medesimi sarebbeto occorse. E  se nella Grecia ritrorrano* 
fra dlfficili; e non mai certe ricerche, le tracce di vari vocaboli Etrusci, 
che appunio col Greco intendono di spiegare ( perch^- tutte le lingue 
fraternizzano uh poco fra di loro) sono sempre peraltro incerte, e ftlla- 
ci quest’ erudite fatiche ; perch^ la lingua Etrusca  ̂ perduta . E  per quan
to s’ intenderanno,, o si rileveranno i di lei caratteri, merce dell’ alfabeto 
del G ori, del Bourguet, del Buonarruoti, e d’ altri , che poi ha rlferiti
11 Maffei, ed„af suo solito ha creduto d’ etnendargli, non s’ jntendera mai 
intieramentc, e‘ con sicurezza 1’ Etrusco. E  per quanto commendabili sia- 
no'qiieste riperche, mai peraltro pub intendersi una lingua perduta » e 
variata piu volte, £ benche npn sostanzialmente) in tanti* secoli ,  e di 
cui si h smarrita ogni traccia, ogni regola, J’ Ortograha, e la Gramma-
tIC3 . t . :  ̂ ^ ,

Sln tenda, se si pub, I’ Jspano antico, il Celtico, e il Fenicio? egli 
altri antichi linguaggi veramente perduti, ancorch^. dei medesimi restino 
non pochi' monumenti, e caratteri! E  del Fenicio ne abbiamo varj ver- 
si neJ Penulo di Plauto colla di loro precisa , e letterale spiegazione in 
buon Latino, come in detto Plauto si legge. E se non pub intendersi lo 
scritto Etrusco, il quafe i  ben poco, e poche notizie apparentemente 
contiehe ;  impiegamoci piu fruttuosamente all’ istoria, e ad indagare quel 
poco, che i detti.Autori ci han detto soptâ  di cib . Commagg or certez- 
zsL in tal caso ritrovererao fatti pib certi, e _ notizie; piu utili. all’ antiqua- 
ria non solamente Etrusca , ma ancota Greca, e Romana , ancor essa ab- 
bandonata, e negletta ( tispetto alia veta sua primaria origine) quasi da 
tutti i nostri Padri, e Maestri; perche appunto attesero alia sola Greca, 
e  Romana , ma dei secoli posteriori, e  piu noti; senza sapere? che quest’ 
altra terza avetebbe un giorno rischiarate i’ altre due circa i dllbro anti- 
chissimi, e quasi imperscrutabili ptincipj.'

IL  ' Ma sembra assai patente la detta contradizione dl quegli, che do- 
pod a vefe asserita con ottimifondamenti, Matrice la lingua Etrusca , 1’ an
no poi detta/figlia, e descendente dalla' G reca; quasi, che la Greca si§ la 
Matrice di tutte le altre. Se essi con tanti stenti, ed in poche parole rto- 
vano nel Qreco le dette tracce, e le poche, e dubbiose spiegazioaii*''dell’ 
Etrusco ; perchb in vece d» dire T Etrusco derivato dal Greco, non dico^

no
iChisuU*- ftp. e x .' e e x ^ Ib  ,  ma del Tqjjai’ f  • dell’ Aceademiadt Cottona *

tX  Bztcbeieis/ aeila Dissercazioiie pii-

    
 



Delia, scrittd, . e lingua Greea antica. 3
n(/al contrarlo il Greco daJl’ Etrusco derivato? L ’ analdgia, e sinilirtudi-* 
ne di quesii due linguaggt debb’ essere 1’ istessa, tanto se 1* Etrusco dal 
Greco, quanto se al contrario il Greco dall’ Etrusco provanga . Ma dicendo 
il S tcco dair Etrusco derivante, si atterrarfno alia cronologia, e alia storia, 
la quale per bocca di tutti gli antichi Autoti (eccettuate sempre le al» 
trove dimostrate .contradiziofii del solo DIonisio d’ Alicarnasso) ci attesta* 
no, che nei tempi antichissimi non i Greet in Italian ma gl’ Italian! spe> 
cialmente i Tirteni Pelasgi, annoportats in Grecia cdle diloro frequent! 
colonie le atii, e le scienze, e la religione» Ora rispetto all’ antica Ungua 
dei G reci. che ancor essa dall’Etrusca provenga, i  quella cosa , che com« 
pare , con molta chiarezza si dimostra.

III. Quella fingua dee dirsi M itrice, rispetto all’ altrer che si trova 
plu simile all’ Ebraica j la quale per comun confesslone dei dotti, e  per te- 
stimonio dei Santi Padri i ) ,  e della Sacra Scrittura, i  la prima lingua del 
mondo. Questa da principio h stata la lingua di No^, e dei suoi descen- 
denti; e percib questa  ̂ stata uniforme, e sola nel mondo intiero, come 
I’ istessa Scrittura ci dice a); erat terra labii tinim, &  sermonum eorumdem, 
Al che non aepugnar che altrove dica 3 ) , che da questi descendenti d iV fii 
si popold il mondo secondo le lingue, e cognazioni di loro. E lo replica naaf- 
lando i Poster! di Sem , e di Cam : anzi in Ester 4) dice, chefuronotcriu 
te per ordine d' .dssuero le letter e ai centoventisette Trefetti delle Trovincie: Se-̂  
cundum linguam cujusqae populi. Perche nessuno intende, che fbssero tant© 
lingue diverse, ma di poco variant! fra diloro. ^

Ma noi vedremo in ^ppresso , confrontando. con i sicii Ebrei i ca- 
ratteri delle. monete Etnische» scritti ancor questi,  all’ Orientale ,  quanta 
siniilitudine pass! fra di loro • Anzi col confronto, che ne anno fatto gli 
eruditi, si vedc, che fbrse verun’ altra lingua serbatanta analogia, quan.' 
ta ne trovano ^  T Etrusco, e il Samaritano. Lo anna deito il G ori, il 
Maffei, ed altri, e postertormente con ottimi fondamenti f  ha detto an- 
co il Mazzocchi s) confrontando il Punico, e 1’ Ispaiiico antico, nei qua
il non trova mai tanta affinita, e somigliauza, quanta ne trova fraildet* 
to Etrusco, e. il detto Samaritano . Gosr si spiegato il Donati 6) con-i 
frontando coll’ Etrusco i migliori, e piu antichi scritti, ed alfabeti Sama
ritan!. Manca il Saraarhano della vocale O , come n’  ̂ mancante anco 
r  Etrusco . E nel resto ebbe questo tutte le altre vocall, come il detto 
Samaritano ; e cosi attestano Aquila, Teodozione, e S. Girolamoavan- 
ti ai Massoreti . Il .che sL ricava dai detti espositori, e da un passo di Giu* 
seppe Ebreo 7), ove* dice, che il nome Iddio ni/T' composto di quattra 
nfociHi. E  in antico si leggeva 1’ ebraico senza Je puntature 5 eppure si 

• proninrKUvano le vocali, o vocali.v chesichiamano ausiiiarie j e cosi si legge 
in oggt, quando si trovano codicisenza punti; i quali confrontati conquel-

A  2  , li.
1) S‘ Girolam' Sophaiite caji. %. linguam  

Hebraam orihiium linguarum esse Tnatrictm.
1)  Genes. Cap' ll-- 

»•}) Genes.^C^. io» vers, f "
4) JEsther' Cap. 8. vers.

tieUe Dissetrazioiu 3 i Cor
tona Vom. ?• pag. 4.

•tf)'Donati nei tHtiici in* prinijip.
7) Gius‘ Ebreo de Bell. Judaie. Z..6. C . If*

T«0r« 1#' ̂ <trf <pwi4  /«•« Haexpx -
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li, che anno le dette puntature, slitrova, che rlscontraho fia diloro^e 
rilevano, e dlcono preclsamenie lo stesso.

Cosi dee ess^re anco secondo il senso del Santi Padri, e della S,crit- 
tura j pereW Noe non peccb non si mischio nell’ orgoglioso edifiziS^del- 
la tone di Babel. E cost nemtneno Sem, n^Jafet .iy ; e perb non eb- 
bero quest! la pena della confusione delle lingue. Ed o No^ , o Jafet ia 
portaiono incorrotta in Italia, se ad uno di essi, (come e istoria, ecro- 
nologia, c mille inevitabili conjetture dimostrano) dee riferirsi la prima 
abitazione d‘ Italia. S. Girolamo 2 ) ,  e S. Agostino 3) dicono percib» che 
No^, e. Sem, e Jafet mantennero la pura lingua, e lo dicono altri San
ti Padri. Non cosi fu di Cam, petche fu maledetto; e nei suoi descen- 
denti si verifica la pena della'confusione delle Ingue • II che sia sempre 
leplicatQ per .tanti atneni Fenicizzanti, che scappano fuoti ai giorni nostri, 
e che per una tintnra dell’ Ebraico ci vogliono far credere di spiegare il 
Fenicio ; perche il Fenicio dall’ Ebreo disceso quantunque si dica, e sia un 
dialelto dcli’ istesso Ebraico, non sara mai tanto unifotme ad esso, quan- 
t0*lo e I’ Etrusco . 11 detto Sig. Donati nella sua insigne opera delle In* 
scrizioni ha conftontati i caratteri delle iscrizioni Cizie, e k trovaunifon 
mi agli Etrusci. Cosi h il marmo Sanvicense, che e in Oxford, e Jo di- 
Gono anteriore alia guerra Trojana. Gosi pure riporta 1  ̂ lamina di bron- 
20 Bustrofeda del Marchese Maflfei nella sua arte critica lapidaria , e la 
coIonnetta;del museo Nani di Venezia portata di Grecia, e fbrsedi Mi- 
lilene citta in antico Pelasga Tirrena. E varj altri monumenti o di Gre-. 
CO anticoi o di altri antichi linguaggi si tro\rano sipiilissimi alfEtrusco. e peicib 
similissimo all’Ebreo. Qtjesta tanta analogla non I’ha cerio lo scritto Greco mo- 
derno; ma molto, e molto la ritroviamo, e la rintracciamo nel Greco antico dal 
detto moderno assai diverse; prrche appunto il Greco antico, e similissimo, 0 
 ̂I’istesso coIi’Etrusco. E in questo senso, e Plinio, e Tacito ,ADionisio d’ Ali- 

carnasso, come altrove abbiamo detto 4 ), anno ass^rito, che anco 11 Latino an
tico era simigliantissimo a f  Greco, o al. Grecanico; antico, 'come lo chia- 
mano; notando ancor essi, una gran differenza, che passava frail Greco, 
e j l  supposto loro Grecanicoj perche il Greco antico, o Grecanico, era 
similissimo all’ Etrusco , o dall’ Ettusco discendeva .

E ’ eosa stupenda, che I’ eruditissirao Sig. Passeri, dopo tame scoper- 
t e ,e  tanti avvertimentii anco del MalFei, si sia abbandonato aliacreden- 
2a, che rEtrusco dal Greco deriyi ,,e con questa sola scorta dal Greco 
( e Greco moderno ) nei suoi Paralipomeni al Dempsiero, e nelle note 
suIleTavoIe Eugubine si .lusinghi di spiegar tutto. In vece di dire, e di 
credere di aver trovata j)  1’ Etruria Grecizzante ^ost Homeri vestigia. 
veva piuttosto Ira tante prove, ed esperienze litrovare la Grecia .(.special*

mente

1) Ambrog- f>f>xa il Cap- di •4) Qapit*. delle raedaglic; antiche in con-
ai . Philtppenses • fronto. delle Romane ♦

i )  S- '^irolan^ in episiola ad pamasumAe f)  P a feri d> Paralipom' ad. Dempstef p- J 
visi one L a ta . edit’  lAiOf I jS jt

3) S» Agoftin* de C ivil’ J)e i L *  Itf* C>

    
 



Delia scritto, e lingua Greea antica . j
rfente antlca) Etruschegglante; e averebbe ritrovata .fralla m iJre , e 1* 
nglia quella similitudine, che dice. E I’ istesso Omcro in quei iti'nlesimi 
luoghi, che egU cita, o riflette, non gii Grecizza , mâ  Ettuscheggia. E 
qfift' delfini, che ei cohsidera intorno a S e lla , sono Etruschi, e son Gre- 
ci. Tali furono t delfini da tempo immemorabile ; e fino da Bicco > co
me piu volte abbiam veduto. Se si vede che queste due lingue, (con e 
accade di molt’ altre ) in qualcosa fraternizzano , se si vede che i figti 
somigliano al padre , si piio questo predicare egualmente del padre rispet- 
to ai figli. E cosi il padre, e Conte Ugolino in Dante i)  dice di scor* 
gere nei quattro suoi figli

„ In quattro visi il suo aspetto istesso.

Cosi non solo nel Greco antico, ma aiico nel Latino antico, e al dir dei 
dotti, in altri linguaggi ancora ritroveremo questo aspetto Etrusco; ina 
aspetto languido, e confuso per ravvisarne il totale, e tutte le circo* 
stanze.  ̂ •

Fralle cfitiche troppo severe del Maffei se ne ascolti una ragionevole 
e necessaria. Cost ei dice al Tom 5. pag. 4 1. ll Sig. Gori pianta per suo 
principio; Etrusc^pi linguam origine sua esse Gr&cam, nee ab ea nisi dialecta 
diversam, ^ i  si potrebbe esclamare coll* •Allacio t Ob Etruscum Etruscorum Do- 
gmati adversantem. Tosto tal fondamento siam sicurissimi , che quanto ne seguird, 
altro non pub essere,che errore. Terchh da cosi falsa principio altro che false conseguen- 
ze derivar non possono. Si troverd uom ragionevole, che possa credere,che non avessero 
saputo discifrare I* Etrusco gli Scaligeri, i Salmas) , i Salvini, e tant* alM in 
Italia, e fm ri, se per discifrarlo altro non ci volesfe, che il Greco} Tanto 
dice il Maffei con verita • £  non si erano ancora scoperte tante altre ripro- 
ve, che rendono evidente il dilui d^scorso.

Ma: finalniente il Oori aveva detto, che rinte-lligehza dell’ Etrusco 
dependeva ancora da altre lingue OrientaU , e: anco dal Latino antico- 
Ma chi si ficca in testa , che It Etrusco provenga dal GrecO solo; ha ana 
gran lusinga, o sia un errore assai piu grosso; perche a fbrza di' Lessici 
mettendosi a ricercare nella vastissima lingua Greca quelle similifudini di 
voci, che p ii si accostino a quel significato, che egualmente si i  fitto 
in testa  ̂ sempre pesca qualcosa in quel gran mare; ma sempre, o alme- 
no per lo- piu s’ inganna. QuegU poi, che spiegano il supposto Fenicio 
coir Ebreo fanno assai pegio ;  perche‘cominciando dal snpporre contro 
I’ istoria patente, che i Fenicj siano stati dominatori d’ Italia in quei re- 
mflsti tempi, nei quali costaniemente si prova- che non vi sopo stati glam- 
inai y-ppi non sapendo per niente il Fenicio perduto arfatto , e supponen- 
do cohtuttocib di saperlo; e che ogni voce, ogni terra, ognicitt^sia Fe- 
iiicia; con remote , e fallaci, anzi fakissrme spiegazioni prese dalF Ebreo 
dicono di aver rltrovato cib , ch# n o i^ u b  essere , e ch» la detta istoria 
chiaiarae*nte distrugge. Dqnque percM •mat si ha d» s«euitatc^in que

sto
i) Inferno Canto JJ-

    
 



sto abisso di ermt-t 
tfi ?.

Lib. Cap. 7,
notatl. e elustametuq avvertiti dal Maflei} e da

Se non si sa T istorla, perche ci azzardiamo a spiegare le voci ? An- 
zi perche dalle voci non intese«6i viiol creare Tistoria falsa, quando\f)- 
biamo la vera? Dopo che sapremo T istotia vera, e, sapremo che e faliiOj 
che in quei remoti secoli siano giammai i Fenicj venuti in Italia, e che 
molto meno in quei remoti tempi ci siano venuti i Greet, e che percio 
r  Emisco non e inai derivato dal Greco, ma che all’ incontro il Greco 
( specialmente antico ). e derivato dall’ Etrusco ; allora solamente potremo 
ricominciare a spiegare i monumenfi, e forse ancora le voci. Bench^ in 
questo genere di voci, e di lingua bisogni confessare, che gl’ Idiomi una 
volta perduii, non si rinvengonomai piu, e che e un’ ideachimerica Tin- 
tendere 1’ Etrusco, e molto meno il Fenicio pih astruoso, e phi perduto 
dell’ Etrusco medesimo. Se si ha da andare avanti con questelarve , ave- 
lemo fra poco mille bravi spiegatori dell’ Etrusco, e  del Fenicio ; perche 
a molti basta I’ animo a fbrza di buoni Lessici di trovare in altre lingue 
delle somiglianze con quella voce, che cercano, o si figurano. Etorne- 
remo al giuoco degli Anagrammi, e degll Acrostici, e senea di questi 
sentiremo', che montes dicantur a mgvendo ,'c\\e il pane, e questo cibo pri* 
mitivo derivi dal Dio Pane  ̂ e simili inezie.

Tenghlamo adunque a raente, che non pnodirsb, die I’ Etrusco dal 
Greco discenda . Perch^ abbiamo troppe , e troppo precise autorit a deipiiii 
classic! Scrittori, che non gia i Greci in Italia, ma che i TirreniPdasgi 
anco prima di Cadrap avevano portate in Grecia le lettere. Diodoro Si- 
culo alFerma che lettere erano In Grecia, e in Egitto, e probabllmente 
anco altrove, molto prhna del diluvio i ) , E  s’ intenda di qualunque di- 
luvio , perche anco quclJo di Deucalione, e quello di Ogige sono a Gadmo 
molto anteriori. Eustazio piu precisamente attesta , che i Pdasgi le con- 
servarono anco dalT istesso diluvio, dal quale, secondo il sup dire , in quaP 
che parte furono immuni 2 ) . Eustazio e nel comune equivoco, che i Pe- 
lasgi ibssero Greci, perch(& allora» e dopo, che i Pdasgi Tirreni furono 
solennertiente ricevuti fra i Greet * questo nome TeUsgo voleva dir Gre
co effettivamente, quando da principio significava Aboiigene, e Italico. 
E  ;perb ,si.e provato altrove, che i Pdasgi Tirreni erano Aborigeni, Ita
lic! d'origine. Ogni notizia , e ogni epoca, che in questo studio abbiamo 
stabilita ci assicura inoggi pejr vera istoria , e per verc  fatto,- che.i me- 
desinij, Tirreni (detd Pdasgi per ^oprannome,' e per i’ istinto loro di er- 
rare . come cicogne ) dotti neUe arti, e nelle scienze, erano con queste 
molti secpJi prima di Gadmo penetrati in Grecia; la quale eraalioraigVo^

,^ n t e ,
*) Divdorr. Sicul’ L i t .  6. de Rhodo insula .  , ,  Grascos cjuadam communi ignoraAtia du-

,, Posemodum Gtaseta diluvio opptessa, cuin^ ,, cros, liierarum inyencionem illi acceptam 
„  pluiimi liomiiies^p£riissent; &  iiu e ia x t^  »  €tibuisse *
„  <juoque jnommieata deleta sunt * a) JEusta^- ad J l i a d - L - Z ’ f  Scc’
,, eliistitnant mnlti^post Pelasgi t^'ppe O rx e i,  diet! alicuii divini,

jjecults Qadmum Agenoris ptimo guas etiJhi solos de amnibus post Ter*
„  liceras in GratciamSintulisse » Atqtt? ideo raruminundationem, serv^se literM 'j^ k ib ^ t.
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rajftea e mendlcji, e anco !n molte parti disabitata; talche la lingua im- 
pKSsavi dai Pelasgi dove e^sere originarla, e primitiva.

L ’ ignoranza de’ Greci in qiiei tempi anco circa le diloro proprie ori- 
ginc r  abbiamo osservata aittove attestata^dai Greci raedcsiini, da Ttici- 
didi 1) , e da Platone 2), i quali, cd il quale volendo forzare, e far ere- 
dera imperscrutabile ia diloro antichita » la condacono con dubbiosi,e in- 
certii anzi falsissimi racconti per nove mil’ anni indietro al detto PlatO’ 
ne 3); cosk esso incredibilmente ci dice, o ci finge. £  siccome nulla dt 
certo, o di probabile ci possono asserire, ma vogliono peraltro immensa 
la diloro antichita; cost, e sopratutto bench^ discendenti da altr], non 
vogliono contuttocio dUcendete da verun popolo, perch^ si predicanove- 
ri indigeni, e sortiti, e prodottidal diloro proprioTerreno. Strabone chia- 
ma i Pelasgi i piu antichi dominatori della Grecia 4)  ̂ e percib nonisanno 
andar piu indietro dei loro antichi Pelasgi; e percio ancora dicono di eŝ  
ser sortiti dalla diioro selva Dodonea Pelasga. Cosi anco liflettej 6 nar* 
ra dietro ai Greci Autori il dotto Banier 5) •

Ma questa selva Dodonea , e I’ istes“!0 tempiP di Dodorta il piikami- 
co di Grecia , abbiam veduto da Strabone 6) , e da altri> che fu edifica- 
to da quei Titreni Pelasgi. che appunto si dicono i primi popoli, e i  pri- 
mi abitatori della Grecia. Plutarco specifica di quest! Pelasgi che i fabri* 
catori del tempio Dodoneo furono Deucalione, e Pirra sua naoglie 7] ■ Con 
che mostra , che Deucalione, e Pirra erano Pelasgi; e che tutlocib accad* 
de appunto poco dopo il diluvio, come noi sempre osserviamo per con- 
fermare con ogni prova I’ epoca da noi stabiliia. Quanto cssi dicono dei 
Pelasgi; cio^; the siano nati dalla dettx selva Dodonea, tanto per 1’ appun
to si dice in Italia degli Aborigeni, loro affiui, e cognaii. £  ira gli al- 
tri Viigilio 8j dice precisamente degli Aborigeni, che sono ; gente nata

dai
I) Thucydidtju princi Sijuifiem , guje ante 

nos natos , ^u<eque vetustiora al%uc fuerunt, 
plane eomperta esse propter longitudinem aevi 
non fui'yerunt •

t) Flat- in Timeo pag- 47f* edit’  I,vgdun<. 
onn’ lf48* Marsil- Ficin. interpr. ,, Et ciun 
>1 de vetustatis memoiia ( Suloa ) ab illis 
M Sacerdotibus quxsisset, expertum se esse 
St dicebat , neque seipsiim , neque aliiun 
9> Gixcorum quemquani cojnicionem antt- 
» quitacis tillain habere* Q»o fit, uc quasi 
„ Juvenes vos Grx î iterum sicts Sc rudes, 
M prxtericatum remm protsus tgnati „  •

J) \Flato in Critias cite, med’ pag' foo* 
Cam itague multa , ingentiajue diluvia anno- 
rum noverk^illia intervallo prteterierint • Fot 
tnim ex illp tempore ad prrestns anni fluxere •

4) >ytrao* /• 7.
f)  Banier Mpholog’ /• i* O’ 4* Z^esaGree* 

se perdent dAs V obscuriti des ses premiers 
temps ; ils etoien^rbliges £  ayouer ,  yî e leurs 
jitcetres eUie^^^ortis de la terrei «u des

Chines de la Foret dm Dodone * • • E t  ne 
Veulent descendre d’ aupun Feuple (/£•

S) Strab’ Z,’ 'i’ , e Z,< T’ pag’ zi^’ Dodo- 
neum autem otaculum • • • authore Ephoro a 
•Pelasgis constructum fuit •

•7) Flutarc’ in Pirro in princ- „  Ttaditutn 
„  est menaotix post secundum diluvium Pliae- 
,, .tontem, qiii ,i>uus de eorum uumero fuetat, 
„  qiii cum Pelasgo ia  Epirum cransivetunt, 
,,  Thesptotis, &  Molossis impetasse. Qui- 
, ,  drtin Deucalionem • & Pyrram condito 
„  apud Dodoijani tempio ,  juxta illud ia  
„  Molossis habitasse • Postea Neoptolemus 
„  filiiis Achillis teauisse ,  regumque suc- 
, ,  cessionem reliquisise • • . Ex his honores 
„  divilli Achilli siiat habiti • . . Achtllisqtie 
, ,  nomen (P irru s) vlrtute magis, quam na- 
„*talibus sibi vindicate vellet „  • Sicchd 
t iA jk  si«diceya disceiideiict d’ Achille • 

%')f^iegill jF n e ii ’ '   ̂^>***^
Gens komij^m truncss,  ^  £erts robore nata •

    
 



8 Lib. V. Cap. I.
dai tronch:, e dalle selve Italkhe . Eppure ogni Autore , 1’ istesso Pidhl.
sio d’ Allcarnasso non dubita, anzi sempre aitesta , che Aborigeni, e ^ -  
lasgl sono una sente mcdesima, o siano d’ una medesima origine . E fto- 
x\ del detto DiOTisio, sempre <;onvinio d’ un troppo impegnoper la ^e- 
da , non v» e Aiitore, che non dica , che gii Aborigeni erano Italic), e 
Tirreni.  ̂ i

IV . E 'vero, che al dire’ d’ infiniti classici Aulori Cadnao ha portate 
in Grecia le lettere. Basta Erodoto fra questi il piu vecchio ) . che es- 
pressamente,. e replicatamente lo dice i) . Onde non h grancosa, sedie- 
tro a lui tanti. e tanti altri Than detto. Ma Erodoto istesso dice in al- 
tri liioghi tamo., e tanto di pill, specialmente circa alia lingua Felasga, 
che ben c’ insegna, che conviene ancp qui rammentare quella necessaria 
intelligenza, che dee darsi talvolta ai vecchi Scrittori, specialmente nella 
diloro frase di chiamare inventori delle cose quegli, che altro non anno 
fatto, che, ristorarle, o migliorarle.. I piu dotti nostri Autori anno sempre 
inculcata questa necessaria intelligenza degli Autori antichi. E cosi col Vos- 
sk) esclama il Fabricio 2) : Altrimenti non s’ intenderanno mai ( egli dice) 
i Vecchi Scrittori, quando dlcono; Didonem condidisse Carthaginem, ./iugH- 
stum condidisse l{omam, ^  Costimtinum Bizantium: sapendosi, the questi non 
edificarono le dette c itt i, ma che le ampliarono, e le abbellirono > e per* 
cio impropriaroente si sono detti fbndatori. •

Q)si assolutamente si prqva, che prima di Cadmo' erano in Grecia, 
e con piu probabilita erano anco in Italia le lettere. Che fbssero fragli 
Ebrei , e fra gli Egizj I’ anno eruditaraente osservato tanti altri, e spe
cialmente dietro al medesimo Erodoto anno riconosciuto avere i primi Rc 
di Egitto scritto ndle* pietre, e negll obeJischi • E  ancorche le figure de
gli animali siano ad essi service anco in yece di lettere, come al dir di 
Erodoto 3) fece Mena primo Re di Egitto, e cosi Sesostri 4) ;  anzi in 
una di queste pharoldi vi era scritto precisam^nte quanto valeva 5Li e 
la spesa per le varie miriadi d’ uofnini, che la fabbricarono» contuttocio 
non si pub dubitare. che almeno poco dopo ebbero le lettere positive. 
E  che in fine .queste siano state in uso prima di.Cadmo, basta la Sacra 
Scrittura, che ce le rappresenta-in Mos^, e neJJe tavple della legge 6) 
scriue dalla mano di Dio, e cOn lettere effettivamente incise. Piu in su si ande. 
lefabe ancora colla Sacra SciittUra , psseryando nel librp diGiqbquesta stessa 
riprova , Peraltrq questa stessa riprbya di Mqs^ assicura-bastantemente, che 
prima di Cadmo erano nel mondo.Ie lettere. E tanto in sostanzaconfermanq 
anco i profani Scrittori. Plink) dice che le Siiie lettere vi sono sempre state y) .

,San-

I) Erodot. ?• r* PharucM , fuV cum Cadmo 
adycnerant • • » iniroduxere literas,, gua apud 
Graces antea nan fuerant • Plin- /* 5« c. f O ,  
Strai. /• 5». e mM’ altri ■ 
aÔ ĴFadrie. L, 6.

f  Z' in princ. p a ^
43 Erddot. d^png. f  ■

f )  Erodot. d. I.. in^n. p a g .i^ ' 
s 3 'Exod.^ Cap. }2 . y . j f .  E t  mversus est 

Mayses de monte poftans duas tai^las testi  ̂
^ oifiiJnm anu  sua scriptas ex- utrague parte.

7) iBlin. E .  j .  c. Literas temper drbitret 
aissyrias fuisse. ..

    
 



_ Delia scrttta , e lingua Greca antlca, p
Sa/coniatone rif^i.to da Eusebio, e sotto il nome dl Taaut espnmendo ii 
Voto M oŝ  , atiribuisce ad esso di avere inventati gii dementi delJe let- 
tere t ) . Ed  ̂ osservabiie, che nel sentimento di quegli, che asseriscono 
Ca^^o portatore deile lettere ai G reci, intendono, ch» loro abfaia por- 
tatale lettere piunosto Ebree, che propr'araente Fenicie, come da ss_> 
stesw si spiega il detto Eusebio 2 ] : intendendo , che Cadmo portasse le 
lettere dalla Fenicia, in quanto che pigliano la Fenicia per laSiriajC per 
la Giudea, che posteriormente anco Palestina fu delta. E intendendo, 
che portasse, cio^ correggesse le lettere Ebree, in quanto che gi a vi era- 
no state porlate priraa dai Pdasgi Tirreni.

Presso gli Autori e incerto, se queste" lettere supposte portate da 
Cadmo fbssero addirittura Pelasghe, 0 se le correggesse, come indicJU* 
Alessandro 3 ) . Sedici in somma si dicono le lettere portate da Cadmo , 
come dice Plinio 4), e Tacito 5) . E  sedici per Pappunto sono le lettere 
primitive dell’ Alfabeto Etrusco dated dal Gori 6) , che prima degli altri 
a questo numero le fisso. E  percio h sempre dubbioso, come dovessero 
chiamatsi le lettere Cadmee ; trovandole percib chiamate talvolta Feni
cie, talvolta Ebree, o Sitie, e talvolta Pelasghe. Clemente Alessandri- 
no 7) cita'Enpolerao vecchio Scrittore, col quale prova, che i Fenicj 
ebbero le lettere dagli Ebrei j e petcib lingua Fenicia , ed Ebrea si sono 
prese quasi per gttionime. Anzi Giuseppe Ebreo coll’ auiorita di Gherilo 
antico Poeta 8] chiama Fenicia 1’ isiessa lingua, che usarono gli abit mti 
all'intorno di Gerusalemme. Tanto dovremo dire ancora dell’ Etrusea lin
gua descendente dall’ istesso fo n te ,,e  da Jafet, che esaminata da tantt 

. dotti, e ndle medaglie, e in altri monumenii, si ritrova piu della Feni
cia corrispondente a 1’ Ebtea.

V . Non 6 cost facile di assicurare la genealogia di Cadmo figlio 
d’ Agenore; ma secondo i niigliori Autori Cadmo , e Fenlce suo fratello 
nacquero in Tebe d’ Egitto , e poi regnarono in Tiro „ e  in Sidone ; cost 
dicono Diodoro Siculo pj * ed Eusebio to ). Omero non r.omina mat Gad- 
mo , nomina bensi i suoi Gadmeij petche  ̂ vero, che anco in BeoZia 
edificb Cadmo I’ altra Febe; ma dandole il nome di Tebe d’ Egitto sua 
patria. £  di fatto Omero 11)  questi Tebani soli gli chiama Cadmei; e

Tom. Secondo B  contro
C . 7* A

gui primus 
sopta al

i) Eussh. Pnepar. Evang‘ D- 
M-jsone Caautum fuisse natum , 
ilementa literarum conscripsit • H 
Cap* 6 ‘ Taoutus Uterus adinvenit • 

i)  Euifb. Prjeparr Evang. i *  lo* Capr l* 
M tWfinus igicut, qui liteiacum eiementa—, 
» GtaeciJ Cadmus ciadidic • • • Multi Syros 
it liceiash^cimti comperisse asserunt. Syci 
„ aucemJHebrasi sunt* Nans Judata in Sy- 
,, lia semper a scriptoribus habica esc • Et 
» Phoenician! eciam apud Pciscos ^ppeilAi  ̂
M constat • *rempo^us autem uostcis Pale- 
,, stinam SycixJp^ellant 

■" ;j* ̂ Ĵ lexand'Altss. > ditf £en> L ' 1* C**Jo»

Cadmus Uterus Gracite intuUt, licet Pelasgica lingua sxpe mufata, £f abscissa fuerit •Flin. L- 7* C. ;6.
5) Tacit- i .  Il*
6) Gori Difes-, dell’ AlfaS- Etrus- p ’  44* 

E  nel mus‘ Etrus. T- I-
7) Clement. Alessand- Stromat- L -  i*/>*4»J»
8) Gius. Ebreo  i "  !•  contra Appionem *
9) Diod- Sicr L -  1* C. %. drc. Jin . p- i j8 *  

Cadmus- ete Thebis jEg'jpti ortust I f  jj*l<58*
, JSfsseb- in ckron- U»z. ad ann. I J L X I l r

£f Cadmus Tb-ebis 
profeetCapud Tyrum , i^ S i,'

I«) \OmJ  ̂ Jliad- X*jr '

    
 



lO Lib. V. Cap. 1.
contro quest! fu h  famosa espedizione degli eiol Tebaqi. E  per fale^c- 
casione gli nonnina, celebrando specialmente Taziohi di Tideo padteldi 
Diomede . II che sia detto per riprova , che anco nel sentimcnto, che 
Cadmo fosse il pottatore delle lettere , altre lettere portar non pot^a^ 
che quelle d’ Egitto, o degli Ebrei, elk necessarlamente allota doverana 
esser molto uniform! coli’ Etrusche j anzi Ettusche , o Pelasgiche le lijwovo 
gii stabilite in Grecia. E  Cadmo altro non pot^ fare* che rifonnarle» 
o correggerle-

VI- Se non bastano Diodbro, ed Eustazio di sopra cltati, che Al
cona . che prima di Cadmo erano in Grecia le lettere Pelasghe > ( le quali 
le vedremo sempre Etrusche, e percio uniform! assai alPEgizie , ed all’ 
Ebree, colle quali qualche Autore le confonde) jsi osservino altri passi 
piu litterali di altri Autori. Suida dice, che non per altro forono in Gre
cia chiamate Fenicie le lettere , se non petche da principio si scrivevano 
sidle fbglie di palma» che i Greet chiamano Fenicie • Si ascolti altrove 
Diodoro Siculo 2) il quale asserisce, che Lino porta la Grecia i numeric 0 
sia la mdodia dei verst, e Cadmo portb le lettere, e loro diede il name, ed 
aggimse qualche forma ai caratteri y che si cbiamarono Fenic'j, perchi di, Feni- 
cia ( come qu'i si dice.) venuti . Ma che per altro si dissero* dneo ’Felasgi y 
perchi i "Pelasgi erano stati i primi. a servirsene. E che positivamente in lingua 
Telasga scrissero e LiuOy C Orfeo, e "Pronapide 3) . E  che<iuesta lingua Pe- 
iasga era quella, che si disse la lingua antica, e le prische lettere dei Gre
et 4 )  . E  di Etto qui sotto la vedremo anco in Grecia una lingua pura- 
mente Etrusca ;  perchi i Pelasgi altro non forono, che Aborigeni, ed 
Etrusci, ed ahro non parlarono che Etrusco •

Diodoro altrove c|fce, o replica, che Cadmo naviga non solo in Grecia y 
ma in gran parte d' Europa  ̂ e da per tutto mutOy 0 corresse solamente la for
ma di dette lettere y e che percio dai Greci si cbiamarono Fenicie 5) . Si ved2 
sopra di cio aneojl mio Capitolo dei Fenicj d)*

Un altra pellegrina notizia qui ci reca il STg. Marchese Maflfei I E glf
di

„  dixenint ,» »
j) Diad. Sic.- toe. cit. ivi ♦ iLtnum tra- 

iunt prima Zyianysii gesta Uteris Pelasgis edi- 
disse • Qiiibus, 6* Orpheus, t f Pranapidet
Hameri magister usi sunt .

4) Diadar. ivt, e siegue* Antigua lingua y, 
ir Uteris priscis editum .

f)  Diadar. S i c  /• 6. de Oreta insuta p . J f S .  
« Nam qut dicunc Phoenfees a pet-
u cepcas liceras tiadidisse Gr%cis i ii 
M qui ctim Cadmo in Europam n̂ vigaiunc 
,, • • . Verura Phcenices non li^as inve- 
,, oisse voluac, sed earum tantuiX formant 
» Immucasse . Eaque cum phtcimdhomines 

^•luete^tut , hoc cognomine (Phoenicio) 
>» nUjjjex’ Ph®ti^ia e sseu -^ ^ - ,, ‘Vocatas ^  •
i» • Sed a Pelasgis* 6) Cap-dei Fcnic| $* a perchi maty,$» qdi piioGii et$ iltefis usi suac^ Pfiasgas e. sua hota •

i) Suid. verb, ^otnmiei yfixiniJtxTiti Pheeni- 
•ia Uterte. „ Lydi, & Jones liceras ab eo- 
M rum inventore Agenore Phoenice accepe- 
>y runt • Basque Phcenicias ideo vocaiunt; 
n sed his tefragantur Cretenses dicences eas 
»» sic vocatas esse , quod in foltis palma- 
>t rum, qtias (pohtxxf GrsecI vacant, liomL- 
„ nes oHm scribetent „ •

j) Died. Sic. L~ J- Cap. de Saturna . „ HIc 
M air Liruiin prttno in Gr^eciain nimieros , 
»» & melodiam reperisse * Cadmiim ex Phee- 
,» nicia advexisse liceras ,  primamque Gr:e- 
»  cam linguam invenisse ,  ac rebus dedisse 
M nomina • Ad bsec characteribiis formant 
»  addidisse; coinu<i£que verba liter    
 



Delia' scritto, e llngm Greco, antica » I I
d^tutti gli altrtlpassi di Diodoro Sieulo qui da me addotti, dai quali ap- 
‘plrisce, che Cadrtio rifbrn:6 solamente le lettere ( Je quali peraltro erano 
Pelasghe, e segniiarono ad esser Pelasghe ) prende del detto Diodoro SI-. 
Ciito questo solo, ed ultimo passo i ) . E^con vera novft^ cosi lo spiega: 
Cha, i fenicj non fossero delle lettere i prlmi inventori. E  fin qui va benissi' 
mo ma poi sicgue; Ma che ne trasposero ( e vi aggiunge ancora ) ne rmol- 
tarono le figure, E poi sonoramente conclude : Che i Fenicj nel darle at Grê  
ti le rivohero, talchd andassero da sinistra a destra, dove andavano prima da 
destra a sinistra.

Quest’e una delle sue solite scoperte, ed e  vera novita 1 Ma e con- 
trafia a ci6,che concoirdemente gl’ istorici, a ci6 che ci mostrano vi- 
sibiltneme varj, e molti monumenii scritti di Greqo antico. G l'Istorici, 
e specialmente Diodoro Sieulo in tutti i passi da me addotti dicono, che 
Lino, fbrse fratello d’ Orfeo, e che Orfeo medesimo, e Pronapide tanto 
posteriori di Cadmo seguitarono a scrivere Pelasgo, che ^  I’ istesso, che 
Etrusco. Dunque seguitarono a scrivere da destra a sinistra: dunque non 
i  vero, che Cadmo rivoltb le lettere, perchb anco dopo di Cadinq si 
scrisse da destra a sinistra.

VII. AnzI da un fatto istorico, e solenne sappiamo, che il detto 
Pronapide Maestro d’ Omero poco dopo dell’ eccidio di Troja fu quello , 
che rivoltb le lettere, e il modo di scrivere lo fece andare da sinistra a 
destra, come con Teodoslo Grammatico prova il Fabricio a) * ed il Vos- 
sio 3). Ed attests il detto Fabricio 4) , che prima di cib il medesimo Pro
napide scrisse Pdasgo, do^ da destra a sinistra; e lo conferma col testi- 
monio del detto. Diodoro Sieulo -

Altri Poeti vi sono stati innanzi Omero, e gU rammenta, esettanta 
re  recita il Fabricio 5); e gli raccog'ie dall’ istesso Omero 6) nelFOdis- 
sea, dove fa cantare Demodoco in versi: che vuol dire, chei versi, e d i 
Poeti usavano prima di Ipi;  come con qiiesto argomerKo osserva, e pro
va Cicerone 7 ) . Ma quest! antichissimi versi non esistono, ne si sa , 
che giammai siano esistiti, d ob , che siano stati raccolti , econsegnati agli 
scritti. E  fra qnesti ve ne dovevano essere degli scritti, o cantati in Pe
lasgo, come i sopraddetti Autori anno detto di Lino, di Orfeo, e di Pro
napide, che pure furono ad Omero anteriori, e che parimente scrissero 
in Pelasgo , ciob da destra a sinistra -

B 2 Piik

i)  Maff'- Oss‘ Lett- Tom- r- pag- 
I'^ jJ^odos- Gramm- apud Fabric- BibllotJi- 

17- IS9- Tcc crroiKsti*
yi>i<ptrAu , ui yfix<poiLiv viv • Disposuit versus 
in scn'pja^a , sicut scribimus nunc- 

?) Aristarch- Cap- y4.
4) Fabric- loe- cit- di Pronapide , Quern 

Jlomeri maglstrum fuisse tradit Diodorus 
eulus • • -^LiteriA^e Pelasgis,  Orp'/iei, & 
jfiini estemplo lestatur - E  si^^iie t Jn

’stholiis ined f̂fts Theodosii Grammatici,  fertur

Pronapid.es isle invenisse moium^ scriSendl,  
^eis^t{rfkl.vss ,  xquaies a sinistra ad dex- 

terarn ,  quo etiam nunc .in Unguis Europiis  
uthniir ^

y) Fabric- d- SihiiotTi- T - 1» Cap- j-par-  y- 
6) Flamer- Odiss- L -  8. v- 44* £> seq-

^Qcer- in JSrutum - ,, ;Nec dubitarl dff- 
fiierint arise Homeiuin Poet* -

„  ex
„  qtt® a Aid illnm, & dpShMcum ia 
„  Pr^coitnji epulis ^

    
 



12 Lib. V, Cap., I.
PIu chlaramente ancora i monumenti ci mostranoj cfiie anco dopoVl* 

Cadmo si h seguitato in Grech a scrivere all’ Orientale. E ’ cosa stupen- 
da, che alcuni di quest! monumenti gli riferisceS ancora 1’ istesso Maffeil 
Tale e la celebr? gemma Ansi^jejana da Jui, e da altri creduta Greda, 
«d 6 certamente scriita all’ orientale, e in qualche nome Bustrofeda. Ep  ̂
pure gli eroi Tebani in detta gemma mirabilmente incisi, e I’ istes^a es- 
pedizione, ed asscdio di Tebe fii molto dopo di Gadi^io. Dunque ipolto 
piu quello scritto  ̂ dopo di Cadrao. Tali sarebbero le >erameme antiche 
monete di Grecia, se il tempo ce le avesse conservate. Pare, che il Maf- 
fei molte di queste ne abbia vedute, perch^ le cita , e dice, che v'anno 
air Orientale i) . Eppure non credo, che nemmeno il Sig. Marchese Maf- 
fei presiima, che tutte queste monete siano stampate, e scritte prima di 
Cadmo ■ Ma una certamente Greca ne vediamo , ed  ̂la medaglia d’ Ate- 
ne chiamata . o sia la civetta d’ Atene, dal Maffei riportata 2) , e 
considerata, e scritta, come T altra gemma degli eroi Tebani in Pelasgo, 
cio  ̂ in Etrusco, e da destra a sinistra, e alP Orientale , o all’ Ebtea. Ta
li in fine sono tante, e tante altre iscrizioni, qual e la Sigea, e la De- 
liaca da lui pure commemorate, e tante altre, che ne riporla. il Donati, 
scavate anco posteriormente in Grecia, massiraamente nelrisola di Les- 
bo, e di Mit'lene, che furoho luoghii, e terre Pelasghe, e tenure da 
quei Pelasgl Tirreni, che inondarono amichissimamentela Grecia, come 
per fiatto istorico, e manifesto mi pare di aver provato. E tutti qnesti 
monumenti di Greco antico, ma posteriori a Cadmo. sono tutti scrit- 
til air Orientale , e da destra a sinistra; dunque fb Cadmo , che rivol- 
to le lettere, e che le fece andrre da sinistra a destra, come ei d ice, o- 
suppone ; perche ancor dopo di Cadmo si vedono and,are da destra a sinistra.

Non so, se con migiior fbrtuna spieghi questo peraltro sempre ris- 
pettabile Autore, e I’ Ebraico, e il Fenicio , e I’Etrusco , com’ egli fa qui- 
vi 3) con gran fr»nchezza; perche io non ardi^o tanto in questi ignoti 
linguaggi. E  ognuno puo ammirare la dilui faci'ita, colla quale il tutto 
spiega, e il tutto critica . Egli asserisce 4), che, sono falsi i Sicli dal Wal
ton addotti nei Trolegomeni della Toliglotta, e cosi uno di essi replicato dal 
Cbtssul nelle sue Jintiqiiitates .yisiaticne . E prima aveva detto : che innanzi a, 
lui non erano stati dati i Sicli ben espressi, 0 incisi: e soggiunse . I^on gli 
prenderemo gid dalle stampe, e dai libri, dove spesso assai trasfigurati apparis- 
cono , anzi neppur dai monumenti., che non ci siano attualmente dinanzi 
agli otchi ; e cost altrove dice a che il Montfaitcon ha trasfigurate le 
di lui incise, e spiegate antichitd. E cosi al Gori oppone, che nqn abbia 
bene incisi i suoi. Eppure monumenti Etrusci non abbiamo si bene ,\?7y e -  
delmente incisi, come gli vediamo hef Dempstero,.e nel Gori. Al.G oxi 
istesso oppone, che-non abbia saputo nemmeno scrivere in Latinoltfcpputa

] ognu-
%) Oss‘ 'Lett’ T. i-pag- 174-,
■<4), d. Tom ’iS’ d a ^ . pag.n, j<3- jfh o ,a i 

altre posteriori • ^
4) 57yV

») Tifaff- Oss. Let̂ . 'Lom. X'̂ pag. i 
cio da non p^ii^^ed apii. 

qn.yr- della citU / o
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urjo h gludlce della di lui aurea Jatinita. Cost tratta il Dentipstero > 
*ndo i) ; ll Dempstero mette fralle XII. cittd Etrusche Brescia , e MHant , 
ogmn Sit furond edificate dai'Galli\ quando II semlitiento del D* ti,><rero 
dato sopra ottirae aiitorita non e altro^ che quel Iifbgo ove i G illi 

edificarono Milano, e quei luoghi circonvicini erano prima degli Eirusci*
. ^ornando a Gadmo sappiamo , che abitb in Lesbo, co<ne coi ver»i di 

Licoirone prova iJ Bochart 2 ]. E Lesbo, come ho detto, era tiel Pel is* 
gi Tirreni da tempo antichissimo, e molto prima di Gadmo • Cad no 
jniziato ne’ misterj Gabirj, che specialmente del Pelasgi tnoho prima di 
Cadifo in Grecia , e in Samotracia si propagarono . In Samotracia prose 
pcAiJoglis '^'tmonia, o sia Ermî -na sorella di Dardano, e di Jasio Etnisoi 
e Coubnesi 3), che prima di Cadmo erano partiti d’ ltdia. E no-
me d’ Ermonio si legge ancora fra i Tirreni stabiiiti in Grecia , i'ra i quail 
vi fn un Re di questo nome 4 !. Fenice fratello di Gidmo ebl»* perm)- 
glie Terirnede figlia d’ Oenco , quale altrove si  ̂ provuo Hglio d’ Kli- 
nio Re Tirreno con Suida riporrato dal Bochart 6) . I Tirreni Pch*;i ii) 
fine erano antichissimi in Grecia. Vi erano nno a tempo d’ Egiilo 3);  
che e rultliTia, e piu remota antichita della Grecia, c che g’ accustiallA 
dispers'one della gente dppo la confosione di Babilonia .

VIII, Questa gente, che d’ Italia ando in Grecia, e che di p 'lh i 
anni si era staccita dal suo ceppo Ebraico # aveva seco portata, e ddata*

ta la
i) II Maffei , Osserv Lett- Tom- 4. j>. 41* 

dice come sopra • E lo dice con tanta as- 
sevecanaa , che ognua credera, ih e  cosi ve- 
tamence abbia errato il Dempstero • II qua
le pec altro al Tom* z- L* 4* Cap. CV III* 
pag. 195. tecita beiisi 1’ opinione d’ 'Ivone 
Cacnoreiise, che dice: Mediolanumfundavere 
Tusci i Gain its pulsis perfecere • Ma il Demp- 
steto pet altro aggiunge tiitte Te altte aiico- 
litd, che danno vecameiite ai Galli ,  e noa 
agli Eicusct la fondazione di Milano j e con
clude : E t  hxc sententia recepta est Gallos 
urberti condidisse • Dopo di avere egli dette 
trasfigutate tutte le figuce incise , c stam- 
pace dagli altri; si osservino di gtazla quel
le scampace da lu i. Al quiuto Tom o, e alia 
pa®. 175- pone Varj Sicli Ebrei, con infi- 
nica diversita da quegli , che ci anno daci 
rAgostini, il Vaserio, il Walton, e altti •
E se si abbia a dice , che abbiaiio
ettalto ticti gli altri fuoichi il Maft'ei - Ma 
basta oi\edere 1 ' ultima di dette medaglie , 
che in tavola  ̂ al num* i f . ,  che Jo- 
rtebbe, io \ e  ognun sa , nel dicitco espcimece 
Pallade baleata . c .nel tovescio la C iv jt- 
:a, che d il simbolo , e Tuccello <M P a l la ^  
ie* Ma qu*per Gileata abb i.^o 'u ii
'^u m n liebreu ^o  inghirlandato tV^fioti, 
i di sp ig h ^ ^ ^ te  la gueiileia Pallade uoa

ha avute glaminal • E per li civetc.i vt ve* 
diamo iin mostro d'ucccllo ,.011 iina grvi 
pairucca, che da ogni ptric io viioptc, a 
sopra la paccucc.a vi ha p isto a.u >ia !•_> 
coma. T.ili oAumenti 1101 lij mai av itrz 
la povera civecta, chc d tl vero iic vllo  <li 
Pallade : talchd nel darci (|iirsra m cd.t;lii, 
ben si vede, che no* h.i con i in ,i
s/mbolt, i qiiiJi sono /a detra Pai/ade, e  
la detra civecr.r .

z) Bochart loe- eit- in Ghana tn /• 0“
Bed Cadmus tile est Caitmlus, tru tferm^ 
rius Caiyrorum unus ,  de fuo dicefur tn Ba» 
mothracia • • ■ CaUrnun in I tibo kabitjue n Ja» 
nemo eoUigit e.t Us T.srophtontt •

J)  T)iod‘ SrC'h^- de hsulit Gr-rcij ' T'-a* 
Hunt eo tempore ex Jove, it  Elcctrj Djfda» 
nuen , Jasiarn,  (t Hermontam ortzi . . • • 
Cadmurn dcinc'ps H-nno-.ia n duritte •

4) Buid' verb. ’ C.pittMiz; Saftf t Herman jfZ  
ten/icium . Ubi H-r rtir.ui 1* fa-ofum • 

r) Bauman, in Acha ess . At io; V  StC* Asset 
AmpKstislesns J i  stss Hocta ) A'a ntui in ep eo 
earssisne serspsst Fhtentcem ex Osnes Else 
fsmtida^^enussse Asrsp.ilra n .

iS j^ art in CisanaarP 1. u  C ‘ } { .
.

7) V e d ijil  ptimo , y  
PclasJ^.

    
 



Lib. V. Cap. 1.
ta la lingua Ebrea. E se Cam la dilate ai Fenicj» e se Stm la mantenYe 
airdetto popolo da lui propagate; anco Jafet la portb in Italia cen 
chissima varieta di dialette fra quest! tre popoli dai figli di No^ disc^i. 
E  se non si pu6*dubitare, che^a Sem, e Cam slano discesi gli alfri dtre; 
da Jafet certamente k disreso quest’ altro terzo popolo, come si h prova- 
vato con quei classici Autori, che pure attestano gli altri duej evsi e 
provato ancora dalla necessita di una retta Cronologia , per riempicre ii 
vuoto di tanti popoli Italic!, certamente dagl'istorici commemorati, e\pe- 
cjalmente degli Umbri, dei Tirreni, e degli Aborigeni fra diloro di staio, 
e di puto nome divisi; e dagl’ istessi Autori distinti, e qualificati escres- 
saraente per gente scawpata dal dilmio , e per gente,  a cui la detta^ivi- 
sione babelica, e il dilei precise tempo si propriamente s’ addatta

Or questa gente avetra quella lingua, che i loro padri, e popolato- 
rl avevano in bocca; qual era la Samaritana, che e il vero EBreo, il piil 
usitato , ed elegante. Bisognerebbe dire Barbara 1’ Italia, e Barbara la Gre- 
cia > se essendo gia le lettere in Egitto , e in Fenicia, e per tutfo l’ Orien> 
te^ non fossero ancor qui penetrate prima di Cadmo. Quando V addotte 
autorit  ̂ ci dicono, che prima vi erano giunte, e fine dal tyiuvio di Deii. 
calione, o sia da quelle di Ogige le preservarono i Pelasgi Tirreni. Fi- 
nalmenie gli addotti passi di Diodoro Siculo 2) concludono, che i Fenicj 
non furono inventori delle lettere; ma che in Grecia*, o portarono,o 
tiformarono^ a perceptas literas. Vedremo nei Capitoli delle arti, che 
le Muse, ( come poeticamente qui dice) che leM use, dissi, vere Mae- 
stre delle lettere non sono state mai Fenicic, ma che sono nate in Tra- 
cia presso il monte di Elicona , ed al Libetro ; e d’ indi poi passate in Gre- 
cia 3) . Ecco fralla Poesia ancora indicatoci« d’ onde ai Greet anco prima 
di Cadmo giunsero le lettere* cioe dalle Muse, dalla Tracia, e da quei 
luoghi favolosi, nei quali senza favoh abitarono di prima i nostri Pelasgi 
Tirreni. • #

Si approfendino i Greci Autori, e si svlsceri la di lorosostanza ,  sen
za arrestarsi nella corteccia delle di loro parole, ripiene tutte delle diloro 
glorie ;  che si scorgera in antico partir d’ Italia,  e giugnere in Greciiua 
ogni lume, e ogni principio di civile societa .

Plinio dice, che le lettere Sirie C con che intende le lettere Ebree) 
vi sono sempre state, come sopra si e detto. Il che vuol dire dalla pri
ma infenzia del mondo. Eschilo lo fa dire a Prometeo colle dilui proprie 
parole 4)* cio^, che tsso i stato Vinventore delle lettere e dei numeri: tanto 
conferma anco Suida p . Abbiam veduto altrove , come in ProioeJ^ fa- 
voloso tanti dotti Scrittori zafhgurano il verb japeto : anzi a s s & is ^ o ,

che

1)  Vedi il Cap* dei Pelasgi ,  e T ahto 
dn ptimi abitatori d ' Icalia 

*) Diod. Sic. £.» 6. •de Creta

in Leg. -fen. 1

* ceteris
eta i y  
n ttif ^ i lK n z e  T)

HE* ufiTiiiwv &c- JEgo autem nuj^eArum prte 
effteris exhtimahilem inveni ipiis g  Mortali- 

unionem Uterarum •
'uid. verbo Prometheus ,  put

inyerui\Grammaticcim,£fTmi ŝopMatn • 
•opud Grtecos vero Cecroos .

    
 



Dello scrittOf e lingua Greca^antica • I?
cfe quello di Ftometeo non sla altro, che un soprannome indicante la 
cmul dottrina; giacch  ̂ colla parola Tipuf/.n̂ ux spiegano i Greci M consiglio , 
e la  prudenza . A  Japero, o sia a Nettuno attribuiscono 1’ ardito princlpio 
di’navi^arej ed a cio alludono I Poeti, e^fra^questi Ora^io; .Audax taped 
genus. Dunque se ptima di Cadmo vi sono stati altri invenfori delle let- 
tere;. con poca se ne adatta a lui il principio.

IfUtrimentl cento inventori di dette letteresi doyrebbero asserire. Ce- 
crope ancora si dice inventore, p rifbrrnatore delle medesinae, o che al- 
meiA alcune ne ritroyasse di nuovo • E  cost che altre ne trovasse Lino 
TebAo lo ha detto Lipsio sopra Tacito ; e che quattro altre ye ne ag- 
giut^e Palamede in tempo della gnerra Trojana i ) . Si dice ancora , che 
tre left^re inyentb Siraonide . E Aristotile dice,  ehc. diie ne inventb Epi- 
carmo Siciliano.

Simili a queste sono le inyenzioni, che si decantano in Italia, e di 
Evandro, e di Deraarato anco circa alle lettere Pelasghe, che yi eranp 
tanto prima di loro, che percio non ne poterono essere gl’ inventori. 
Cosi Svetonio, e Tacito dicono, che Claudio Itnperatore ne aggiunsettp' 
aH’ alfabeto l̂â tino. Vi vuole il di sopra addotto criterio per intendero 
queste imagmate invenzioni;  e si concluda da cib , che le lettere son^ 
antichissime, ed a Cadmo, ed a Gecrope molto anteriori.

_ Ora che qudste antichissime lettere di Grecia fbssero Pelasghe, etl 
Etrusche. e che non solo prima di Cadmo yi fbssero, rna che yi lestas- 
sero dopo per molti e molti secoli, apparisce oltre alle^fdutJtte autorit^, 
anco da altre, che qui adduciamo. Il Vossio ripoita per molti e molti 
secoli dopo , questo costume In Grecia di scrivere da destra a sinistra, e 
di scrivere anco Bustrofedo, e coirautorita d’ Esichio, e di Didimo dice • 
che cosi furono scritte le leggi di Solone 2) s eppure Solone apprese la 
sua filosofia dai Barbarl, e dagl’ Italic!, come narra Eusebio 3) . E  cosi 
Platone apprese la filosofij di Pittagora, conferraandoci*iI detto Eusebio, 
che innanzi Pittagora era la Grecia ignorantissima.

Erodoto aitrove citato 4) chiaramente dice > che la lingua dei Pdasgi
in

a iextra sinistrorsum irent • • • E  poi del Btl- 
strotedo : Antiquissimis Grtecorum hie mos 
placuit, atque id vocavsrunt Ypd"
<pct» • E porta Esichio , e Didimo •

j)  Eusei- Vrxp~ Evang. £ .  io> C*-a* „  A 
„  Q ffcis autem niliil habilisse . • •. Tatita 
, ,  docccin*, &  botaarum arciuin penucia in 
», G ratia  i'uerat, antequ am Pythagoras om-. 
„  ni.a, quae ab iltis coUegit, samrao studio 
, ,  docuit, a quo philosophia piocessit, quail* 
,,  Itahcain , quouiam .ibi roaxime docuit* 
, ,  appcllaut . . • Solo.aem doceti euiti a—» 
„* b a j^ £ o  videmus • • • Plato quoque ipse 

loam pbilosophtam hauserit „  »
\  C a t* * N ie _ n 2rd3̂

in conl|:3 iita, delle

r) Win. 1. y. c. rtf.,  Suid.. verb. IIa?ui£/ai<s?£5 
Palamedes • Servio ad Ainecd. h  a. ^lie ne 
atttibuisce almeno tre, quali sono 3  , ,  % •11 Fabric, bibliatk. Grtec. 1. i» O* ! •  §• ! •  coll’ 
opinione di Scesicoro lo dice in geiiere iu- 
veiuoce delle lettere* E S* Acaiiasio lib. i* 
contra gentes gli accotda anoora I’ iil/eiirio- 
ne deLjuJIieri , e del pesi . TftxectJ.iTx uav 
yap a^cOjv ipsivnc:; • • , Ti# ypxij.u.xtuiv 

t 'xpiTiMi, it,iTpx , <rrxTiJ,tx 
• Ititeras quidem iiiv :nerunt 

Ztiterarum vero utlionern ,  O 
fsas, (/ pondera Palamedes in^

Phanicts 1 
numeros, £f 
fenit.

i) Voss. <Jf' arte Ĝ ammatiea Z* i 
N m  morerA v e tth ^  retinebaatt gui fruno

    
 



Lih* V* Cup* Im
in Grecla era quell’ Istessa , che parlavano i Pelasgi d’ Itjiia , cioe la llngw^ 
Cortonese, e si avverta, che Erodoto patla espressamente di quei 
lasgi, che erano in tempo di Deucalione. E non importa, che qui Ao* 
doto soggiiinga ^ Che questi Ctf^oniati Tirreni non connienivano nella lir^ua 
con i popoli ad essi vicinl; perche i popoli ad essi vicini erano appuiito i 
Latini, che a tempo di Erodoto (che si prevale di questo equivocolave- 
vaiio introdotta, e parlavano la lingua Latina • Popoli ad essi vitiib po« 
tevano ancora dirsi in Italia quel’i della Magna Grecia; i quali b^ch^ 
originarj da quest’ istessi Pelasgi Tirreni, erano per altro in tempo Ero
doto inondati da molti veramente Greci. che nella Magna GreciaVare- 
vano in quei tempi alterato, e mutato P anticq Italico linguaggi^^Cosi 
attesta anco Tucidide i) specificando, che la lingua dei Velasgi Tfneni era 
anco la lingua propria dei Velasgi Calcidesi i e che era propria non solo dei 
Pelasgi di Grecia, e dei Pelasgi d' Italia, ma di altri Pelasgi ancora sparsi 
in altre provincie, e specialmente in Tracia, che la esprime sotto il no- 
me di Calcides'e, e di Bisalzia, e di Bisaltica lingua. Anzi specificando 
ambidue, chequesta lingua Pelasga Tirrena era sempre quell’ istessa , che 
portarono i Pelasgi Tirreni, quando andarono in Grecia ^iegue perci6 
Erodoto a dire, che questa lingua Velasga in Grecia ftt Barbara  ̂ e forestiera^ 
anco in ^tene, e neW attica , che tutta da loro si denomind Velasgica , fino a 
che da ^ t e 'n e e daW Attica nonfurono i Velasgi discacciatf. E allorafiii che 
eli EKenisti ( cio^ veri Greci, e da tanto tempo separati dai Pelasgi) la- 
sciarono la Imgua^elasga. E  poco dopo il detto Ptonapide mutb Ja mo- 
da di scrivere in Atene, e altrove. Ma i dotti Pelasgi anco in Grecia, 
e nelle diloro citta , che pur anco ritenevano , [ e vedremo che alcu- 
ne ne ritenevano anco in tempo di Serse , e anco dopo ] come in 
Lemno , in Imbro > in Lesbo , e altrove, segultarono sempre a par- 
lare Pelasgo , cio  ̂ Etrusco . Omero dopoche ha chiamati piia vol
te i Pelasgi a barhari di linguaggio i ciô J di linguaggio forestiero, Omero, 
dissi, Iliad. 1- 5. ,  e spesso altrove, chiama i Trojani; us/x/tov -.Ar
ticulate loquentium hominum, E  cosi per 1’ appunto, e sempre chiama gli 
Arcadi, che positivamente erano Pelasgi, e in Arcadia specialmente era
no stabiliti . E cosi pure il vecchio Nestore, che regnava in Pi/o d‘ A r
cadia. £  lo suavissimo, e dolcissimo parlatore \ e Oratore di Vilo, e

ivi Erodot. L - 1. p« lo* „  Cum ab initio al- 
M teta gens force Pelasgica, altera Elieni- 
M stioa . • • sub Deucalione Rege . . • • 
a  Cceteruna qua lingua Pelasgi usi sint , 
„  conjeccura signorum licet dicere, eadem 
•> qua nunc Pelasgi utuntur, qui supra Tyr- 
M rhenos utbem Crestonam incolut;

O Thucyd- L -  p- l lg. „  Illis 1 habî  
aliqui

fiSus i *ed pfecipuc Pfilasgijis Jy r-

„  rhenis , qui Lemnuin ,  Athenasqiie ali- 
, ,  quando incoluerunt,  &  B isaltil)^^^ Cre- 
„  sconico, & Edonico viculacinv h ^ itan - 
„  tibus „  .

a) Erodot- d- Z,- t ,p a g -ia >  C^Quibus si> 
gnis conjectantes oportet d ^ ^  Pelasgos 
Barbara lingua fuisse » Et s ^ o A  gens Pe
lasgica talis erat ;  gentem ^^icam  utpote 

lasgicam, ciun ir^Hellen'A, idest Grar- 
transiit,.  linguainNifoul Istotutn pn- 

didisse » •  *

    
 



Dello seiittOy e lingua Greca antic a .
S uegli uomini 9ppunto; articulate ioquentium i) . Conciliartdo- adunque , 

e dee farsi i separati passi di Omero, che tanto combiiiaTio fta dilo* 
«on pare 3 che possiamo desiderare prove piu chiare , cio^, che i  Te- 

rispetto at Greci parlavano una lingua Barbara» cioi Jvrestiera ; ma the 
questa lingua era dolce, e soa-ve ; e che per antonomasia si chiamdva la lingud̂  
iegU uomini articolatamente parlanti ', che cosi parlava T êstdre Velasga il celc'̂  
bre , \  soavissimo Oratore di 'Pilo j e che anco i Tro'jdni parlasoana appunto que-. 
sta Irngua-, cioi la lingua degli uomini'. articulate loqudntiumt come piA vol-'- 
te qi»lifica'j Pelasgi non solo di Pilo, e di Arcadia, ma anco di Lemno  ̂
e d’jftrove. E questa osservanza , e questa frase catatteristica distintivafra' 
il li1%mggio Pelasgo,e fra il Greco, ciô : Ellenisticb, si vede CentoVol-* 
te, e mpreteribilmente adoperata in Omero: talchCchipu6 dubitare , che: 
anco i Trojani parlassero Pelasgo? - '

Chiuda,e comprovi questa chlara verita (occultatacifra molte alcrc,
0 troncamenie narrataci dai vecchi Scrittori) lo Scrittore phi impegnato per 
hGrecia, intendo s^mpre DionisiotP'Alicarnasso. Frallesueperpetuecon* 
tradizioni, per fit  creder Greci 1 Pelasgi,  vedremo qui sotto t com’ egti, 
intenda di cpqflitar Tucidide, e null’ altro dice, se non che: Tucidide sipo-,‘ 
teva risparmiare di rifeHre- i  antica povertd y e barbarie dei Greet : quasi che 
dovesse in grazia^di loro tacere il vero, narrare il fals6 a ) . Ma quisios- 
^ervi, com’ egli co.nfiiri Erodoro, che aneor esso fra tanti altri smentisce 
il detto Dlonisio. Egli dice , che non 6 vero do , che ck
'he i Crotoniati ( che vuol dire Cortonesi) abblano comune V istessa lingua con. 
tuiti gli altri popoli Italici ■ cirronvidni ai Cortonesi , cio era veto ai teni- 
pi di Dionisio, perchC in Grecia si era mutata 1’ antica lingua v  e in Ita- 
[a cotreva communemente ia Latina : Ma che i Co-fionesi V anno bensi comĤ - 
le con i Tlaciani (che sono Pelasgi}', e che sono popolicontigui al Telopon  ̂
teso ,  cd alia Traciat, e che i  Tlaciani ritengono ancora quelV istessa lingua y 
he seco portarono ( che vuol dire al di lord arrivo d ’ Italia ) in quellelpar- 
i.E  poicondude. vi maravigliate , che i Tlaciani y e i Cortonesi abbia- 
10 una medesima lingua y perchi gli uniy e gli altri dtscettdmo dai Telasgi, E  
)oi siegue a dire, die i Tirreni anno peraltro una lingua diversissima da tutti 
[It altri i perchC ai suoi tempi trovava la lingua G reca, e la Latina diver- 
a assai dalla Tirrena< £  cost diversa trovava la lingua, che si parlava nel-' 

Tom.Secondo G  la

1) Omer. Iliad- £ •  i. r- *47*
His igitar iTestor 

'fUmus surrexit, argutus Piliotum

•tarn a lingua melle dulcior flue- 
rmo ;
Hux juidem xtatts articulata lo- 

korninum •
fu i eusH ipso antea simul 
,  G v̂ixerunt

0!fiinUt • • • •
Jm fTfniAiaaisJf*

post med. „  TJt satis appareat nihil opus fuis- 
, ,  s e ,  lit multa i l i a ,  quae de Gr*ciae dignl- 
,i  cate detraherent in medium ptoferret, quod 
, ,  scilicet Trojani belli tempore nondum nno. 
„  nomine itniversa Gtaecia appcllatetnt' Qnod; 
*, illi primlim, ^ni ctbi inopia labotarent,  
„ •  ftavjbus inter se ultro citroque commeare.

Qui si in «:ivicate$ nondumi.

»» «u 7\
»i maj<

fas , , 
craissent, 

em sib i Vk I paiFem pete

    
 



1 8 L ib , V, Cap, I ,
la Magna Grecla. MaTirrenOj, o Etruscp si parlava per alfro tanto in Cor«̂  
tona, che nel resto della Toscana.

Qual confusione >, e (jual cpntradizione ^  mai questa per confutare Ta- 
cldide» ed Eroddto ? Cortona ^  stata sernpre T irrena, e non mai Pela&a 
nelsensodi Dionislo,cio^ Greca,. Dionisip stesso Tattesta quando dice i ) , che 
i Pehsgi vemui in Italia (cio^ ritornatiji per soccorrere gli Aborigeni joroaffini, 
presero Cortona agli Unobri a ) » o sia ai Tirreni. E  per maggipr riprovaA che 
park dl Cortona in Tirtenia, quidice, che ai suoi tempi ,si ehiaraaT 
pressamente Cortona, ed era coipnia dei Romani 3). Dunqae Corj 
non ostante T intermedia occupazione dei Pelasgi». che poi wrono 
ciati dai Lidj, lestb, Tinena , cpm’ era prima. Ma ei confessa, c h ^  
tones!, ed i Pelasgi* ed i Placiani. sono. un'istessa cosa, e parl̂ tCfo uiV, 
istessa lingua, perche tutti sono Pelasgi in orlgine. Dunqae confessa cib 
che dice Erodoto 1 che i Cortonesi, ed i Pelasgi sono un medesirno, e solo 
popolo, ed annp 1’ istessa lingua. AI che aggiunge di piu T uciddej che 
"Pelasgi  ̂ e Cortonesi, e Calcidesi, e Bisaltid, ed altri sono Tirreni , cioi qmi 
Titreni Pelasgi, che in antico abitarono in Lemno^ h  Imbro, e in .A pse 4) .  
Si piglino adunque tl detto , e ktconflssione. di Dionisio d’^Ajicarnasso, e 
si lascino le dilui conttadizipni, che tuite\s’  aggirano sull’ equivoco della 
lingua ai^suoi tempi mutata; e sara chiaro in tal caso, coil’ autorit^di tut- 
t! i G reci,  che i Pelasgi anno parlato sempre la lingua di Xortona ;  perche i 

sono stati sempre Tirreni ►  n .
. X . Se con^cib e  manifesto > che i Pelasgi anno sempre in Grecla 

parlato Etrusco.: ricprdiamoci, che Etrusco ancora anno sempre parlato in 
Italia, per le prove .decisive ,  che adduco nei Capitolo delle medaglie Ê  
trusche in, confronto delle Romane: ove trattandosi dell’ origine deik lin
gua Latina, vedremo, che le ciita veramente Peksghe anno sempre in 
Italia parlato Etrusco. Quando ii Console Fabio nell’ anno 444. di Roma 
voile passare k  sdlva Giminia, e penetrare neiy inteino della Toscana , 
scels  ̂ Fabio Cesone suo fiatcllo per espiare segretamente i luoghi, etsen- 
tiraenti dei Toscani. E  'intanto scelse il detto Fabio- Cesone, in quanto 
che, come dice literalmente Livio j) educato il detto Cesone in Cere, { cit- 
ta in Italia fabbiicatadai Pelasgi > sapeva benissimo la lingua Etrmcet, r  the 
in Cere, come ndlealtre eitta. interne della Toscana ,  si mandavano i "l<labili

mani
1)  Dianis, I , ,  i .  pag' 1 3 .  %  W &C» 

„  Eteniin * neque Ciotontatje ( ut ia^Uic 
, ,  Herodotus ) cutn- nllis hoc tempore cir- 
»  cumvtctnis cotuntunem linguam bahent 
»  neque Placiani. Sed ipsis intet' se lingux, 
M esc cpnveiiiencia , satlsque appatec >^q^od^ 
M quam secum in ea loca intiilerunt itnguK 
,,  specieoa ,  earn letinent > £  siegue .  Atqqi 
M mireciir aliqtiis f  lactanis qitidem^

»  oxiundi
® ro n ij. i .p *  lyi-

xot/f acc» jtpua UmSros urBem eorum floren~ 
tern, ac magnam. Crotonam repentino- incurso 
capiunt •

j )  Dionis,- iv i ^ e pag'
4)1 Tkucyd, sopra citat’^

• L iv '.lib , Car*
»> sonent , » » speculatittn se itwftin ptofes- 
»» sus  ̂ • CeiiB edttcatus ap fd  hospices,,9  Ectuscis inde theris eruditu^lidguainque 

tttjscatn probe not^rati. l^ p e o  auctores 
'  o  turn R o m a n o ^ ^ e to A  sicut nunc 

is ,  ita E uu sd s l i t ^  etui^'nsolitos^*

    
 



^ello serif to , e lingua Greca antica . iS>
Marti ad imparare l%Etrusco-linguaggio ■, come poi net tempt posteriori si manda- 
WBo in xAtene per ipaparare il Greco.1  Altro esempio put decisive, e dall’ istesso Livio recitato i]  , siiqu el- 
lo Bi P. Valerio Massimo Dittatore, U qi^ale penetrato lieir interno aellt 
Toscana, e attualmente essendo sotto Bpsselle per intendere la lingua E- 
trusca , c cib che si dicessero certi pastori Etrusci, e Roasellesi, scelse pa
re p^ interpreti alcuni di Cere, che militavano nel suo esercito. Cere, 
in a/tico cognominata Agiila, si e dimostrato con Dionisio d’ Alicarnas- 
s6, « n  Servio, e con Strabone, che era propriamente citta Pelasga, da 
un cjKto Pelasgo, oppure da Telegono figUo di. Uli^se edificata . Eppu- 
re (S ĵe^anco nel quinto secolo di Roma seguitava ( come vediamO)a 
parlar^Emisco, quando in Rom a, e nel Lazio si parlava Latino. E  sic- 
cotns ( al solito delle cose vere » e delle vere scoperte) una notizia ne pro
duce delle ahrei se Cere fu edificata da Telegono figlio di Ulisse, Uqua* 
le Ulisse con tante prove si k. indagato d’ origine Etrusca, si ricava , che 
Telegono aiicora , e molto piii, che Ulisse pariavano Etrusco, e Pelasgo. 
Di fatto O.nero a) nell’ insigne descrizione, che ci fa nel secondo llbro 
deiriliade, dnei, e ddl’ Esercito (ireco , venendoad Ulisse, dice che 
esso, oltre ai Cefaleni, comandava anco ai San »i,xhe vaol dire di Sa- 
motracia, che pib volte abbiamo procata abitata dai! Pelasgi, e inondata 
d iriti,ed i lingifa Pelasga T irrena.

Xb Se fra quests prove incriticabili io potessi addoyjeupajiffftfaiesa.)  
addutrei Ditte Gretense, che chiaramente ci dice j ) , cne nno all’ assedio 
di Tfoja VI era fra i Greci iin miscuglio di Jingue barbate . Ma reputando sos- 
pettoil librodei ddto Ditte Gretense, e tornandoagli scrittori ricevutissimi, 
dicOjchesefissarsi potesseil vero tempo del fiotirediOraero a cento  ̂sessant- 
otto anni dopo Troja , com’espressamente lo dice Erodoto 4 ) , parrebbe, che si 
dovesse detiurre ancora , che tutti i Qreci sino all’attuale assedio di Troja par- 
lassero, o intendessero il J ’ elasgo. Perche' oltre a queSta Pelasga fbnda* 
zione diCere, fitta probabilmente da Telegono , concorre, che il detto 
Pionapide maestro d’ Omero, che setisse, e parlb Pelasgo, solamentedo
po la gnerra Trojana muib lo scritto in Grecra , e lo ridusseaU’ Occiden-' 
tale, cio  ̂ da sinistra a destra. £  non solamente muto lo scritto.  ̂ma mil'’ 
to esso, o si mutb allora fbrse. o circa a quei tempi anco la lingua, co
me altre prove ce ne porgono altri sopracitari Autori ; fra i quali Erodo- 
t() indica questa precisa mntazlone in Grecia della lingua Pelasga in EI- 
lenisiica, o Gr^ca j ) . Il che vuol dire *non mutazione intieia , e sostan-

G 2 ziale,
‘L ih ’ fo* III- Pjstorum unus 

sis ) exclamat • • • fljec  cum le- 
fuidam interpetrarentur • . . Ju -  

ingu* attendere animum Oc’
'Had- Z-« »• vers- i }8- 
yjiffj duceSat Cepkalea^ps rrtlf

Z a e ij^ m  tenetantf 0  g /n .S a -
incolebant •

Oretens* 4e txcid- T roja Lii> S’

in jifn- Quamvii Grace omnes,  tamen diverso 
inter fe  sermone agm t • Quando ne nos-yuh' 
dem unius, ejusdemque insula t simili lingua, 
ted varia , ferrfuxtaque utamur •

' /f^^rodof- Hist- Lih- z-', it  in vita Homeri- 
^ o t- I- I-' |>« Zpd_Gentem Attioarft',

u tp ^ ^ m r^ s g tc q 0 0 i^ m  V  H ellenej^titiest
Grac^^raosiit^ L in ^ \  
didisseX

    
 



ao Lib. K  Cap. I.
ziale, perch  ̂ ^nzl Erodoto afFerma, che i Greci non abfciano mai mutata^

qne dal detto Pronapide, quando si mutb la forma ddlo scritto, e Ion 
cio si aliero motto T istessa lineua Greca j  la quale qui confessa, c h e " '"in

afFatto la lingua; ma propriamente accadde quella i^utazione, che
lanc

. . .
ofigine fu pura Fela-^ga; e che dalia Pelasga k derivata la Greca i ) . E prima di 
questa muta2ioneafFcrmaTucidide2>,chefra i Pelasgi»e gli Ellenisti viera 
uniformita, e commercio di lingua fra di loro- Ma Tepoca precisa cK que-r 
sta mutazione e troppo incertai e dal contesto di altri Autori, chs^ qui 
sotto osserveremo, pare - che anco cento. e pid anni prima di delta m is t t i  
Trojana, gia lo scritto fxsse mutato in Grecia. £  tal varieta nasca 
me hd detto, dalla difficolti- di stabilire il vrero tempo del fiorir cT̂  
ro Mentre pataltro pare, che non si possa dubitare, che il del 
stro d'Omero tnutasse lo ^ritto , e circa a questo tempo si rautasse an
co la lingua. s n i

E questa mutazione e di .s c r it t o e  di. lingua dee essere stata insen- 
sibile, e a poco a poco, e percib nella maniera la piili semplice , e naiu-, 
raJe. Rispetto alio scritto  ̂ (e  cost dee esser seguito rispetto allaiingua > 
lo vediamo cogli occhi nostrt. Valero prima i G reci, e poi cost si voile 
anco in Italia megli‘’tarc lo scritto, cioe facilitarlo . E  percjcr to rivolta- 
tono da sinistra a destra. Perch^ non vi k dubbio, che qdesto mododa 
sinistra a destra^molto piil facile, e non ricuopre colla* mano Jo scritto, 

iltro mode antico, ed Etrusco, cio^ da destra a sini
stra. Cosi rnfoltato lo scritto, non fecero altro, che rivohare anco la ft- 
gura delle lettere ;  le qua!i pure rivoltarono da sinistra a destra , e prima 
avevano , (come veggiamo nelF Etrusche; la faccia rivolta da destra a si
nistra. Talch^ esaminando il carattere Latino, e nostrale aneo presente, 
<e cost pure il Greco) altro i>on veggiamo, che lo scritto antico Etrusco 
rivoltato alia moda oceidentale. £  pot ancora aceordo, che lo veggiamo 
migliorato nelle #pici,-. e nelle Jinee,piii diritt^i ma nella sostanza non 
vi e altra diversity, che h  detti rivoltatura da sinistra a destra .

Si prenda T alfabeto Etrusco tantb del Gori ,  che del Maffei,  e la- 
sciate le diloro dispute: si prenda in cio , in cui sono quasi d ’ accordo ;  
cioe in quelle sedici lettere,. che il Gori chiama primitive Etiusche, e 
che nemmeno il MafFei nega In sostanza, che siano Etrusche.; e vedrassi, 
che la mutazione dall’ Etrusco al Latino ( e. cost ^ state anco dail'Etrus
co al Greco ) non i  stata altra, che in aver rivoltato da sinistra a dekra 
la detta forma delle lettere, e arerle un poco addirizzate, e rneglio for
mate nelle linee , e loro inflessioni. .

Si park delle lettere majuscole Etrusche , perch6 delle minuscjpl^ che 
certamente vi sono state) non no abbkrao certa noiizia. E  costls i^ ren-

dano
l)  £ ro Jo f’ ivi . Eadem lingua (, Gracia^ loi Jam maxima jaropter lingaefcommercium  

atmper est usa} ut mthi videtur.. ^Lj.ellenes t idest Grixcos fuisse . O'nde
pilli^oudd ex Felaseica. fuit abs^^ noiitfe Pelisgo d innato , Sfentfehissimo

it -̂ r̂ecis , ni3 it noin^^Giec  ̂e tilleiiisca 
. fl^ lh ne dutem , Ujusque i  dermto da altti ̂

Pktiotia T$rWtppotiti$ , • » singxt.

    
 



bello scrittO f e lingua Green 'antlcn, z i
^ano le dette fedici lettere primitive, e piili certe, e meno contrastatej 
^ s i  vede subito,xon quanta faciliti, e per mezzo della detta unica, e 

si!a rivoitatura da sinistra a destra si i  ^rmato dall’ Etrusco iJ Latino 
scrittOj ed anco il Greco. Anzi prima che il Greco eSsersi dall’ Etrusro 
formato il Latino  ̂ sentimento del JVlafltei, e''di altri dotti, Pare che lo 
deducano dal Lib. a. Cap. 32* delle noiti attiche di A . Qellio, ove narra, 
che. alia .fnensa di Favorino si leggevano alcune istorie, e poemi allora 
tra/ottrin Greco, ma che prima, e originariamente erano stati scritti in 
Lat\o - Ma la maggiore antichila del Latino sopra del Greco parmi che 
fotjp meglio dedur si possa, e dalle medaglie d’ Adria colonsa Etrusca 

'anfa^^ssima, le quali sono scritte di Latino antico j  eppiue la detta Adria 
si ^ ^ d u ta  con Strabone, che fu destrutta nei tempi remotissimi, onde 
quelloscritto dee essere anteriore alia dilei destruzione; e cost pare, che 
si deduca da quei frammenti di yersi salii, e che cantavano i vecchissimi 
Sacerdoti salii; e queste cose in buona cronologia accaddero quando in 
Giecia la vera lingua Greca, e vera Ellenistica non eta nata peranco .

Tornando alia detta rivoitatura, che percio fit fatta sempiicissima 
delle letterqi,la lettera A  non  ̂ capace di rivoitatura ; e percio restasem- 
pre r  istessa tanto in Etruscoj che in Latino, e anco iiv Greco. E sem. 
pre replico, che I’ esser piu, o raeno;diritte, I’ esserpiiio meno arcuate, 
non mutano la sostanza. Cost  ̂ della lettera. e della M , e della V  > 
perche non sono capaci della detta rivoitatura, se nonchengJii^^(trStra- 
sca qualche volta, ma raramente, vi si vede una qumTaiTvoua, o linea 
in questa forma (41 •' La lettera 3 , perch^ k capace della detta rivoltatn- 
ra , ecco che per I’ appunto si i  rivoltata, e cost si eformatala E latina, 
ed anco la E» breve, o epsilon Greco. Ne viene i! Gappa, che cost >| 
i  in Etrusco, e rivoltato K ,  cost c in Latino, e anco in Greco* La J  
Etrusca colla detta sola rivoitatura  ̂ divenuta la L j  ed i Gteci (forse 
per distingiierla dalla V # o  Upsilon ) anno rivoltato aitco I’ angolo, e pa- 
reggiato le due linee in questa forma A • La H  ̂ i’  istessa , ed e coH’istes- 
se linee tanto in Etrusco, che in Latino, e the.in Greco, se non che 
ia traversa di mezzo, the sola poteva rivoitarsi, i  appunto rivohata all* 
Orientale nell'Etrusca , e aH’ Occidentale nella Latina, e nella Greca* La 
lettera P in Etrusco 1  , e talvolta ^  , colla delta sola rivoitatura, co.si 
appunto si faceva nel latino antito, e nel Greco antico f’ . Poi i Latini 
quella Ijnea pih breve I’ anno tiiondt ggiata cost P , ed i Greet la detta 
linea piri breve I'anno pareggiata coll'alira. n . ^

L ^ q  ovvero Q, colla delta sola rivoitatura p D  ̂ stata usata per R  
dalla|hni antichi, e dai Greci antichicom e si; vpde nelle antkhe In* 
scrlz^iL del Grutero, e del Donati, e cod k rtstata nel Greco, ed i La- 
tini ci aggiunto un solo rampinopper grazia  ̂ o pet bellezza , ovve- 
10 pet^oIsjNnguetia dalla predetta P .*

L-f ii^trusca semplicemeiire divenuta lailna. ed i Greci
ranno npn $ r^nente iivoitat^<*fha ciaH lrV ico 

di l o i f  sigina,
I La

    
 



CO , c o ^  
di v n t ^  

ca , c ie

33 Lib. V, Cip  ̂ 1.
La f  Etrusca, tale k anco in Latino, e tale h ancdln Greco, coft 

averla solamente paregglata , o sia , che la lor Jinea perpendicolare 
Zo non passi I’ altra Orizzontale T ;  e T altra O , o sia. O Etrusca 
corrlsponde al T H , ha fbrmato, addirhtura il Theta dei Qreci ®  .

La i  che propriamente non Tanno i Latin i, se non che adoprando 
Ic lettere K S , Tanno bensi i G recij e la fbrmano £on tutta la sirailitii- 
dins a questa 3 .

La F  , che in Etrusco ^ 8 ,  per dargli la forma occidentale i L it  ini 
I’ anno addirizzata nelle lines, ed aperte-le traverse , che in Etrusc^era- 
no chiuse, e fatta-cosi la delta F .  I Greci poi mantenendo ancop%del 
detto Etrusco anno tirato una linea per mezzo per dividere diversaijjlmte 
quei due globetti, che sono neirEtrusca, ed anno fatto

II C H , che pure non^ nel Latino, i Greci anno, intraversate le li- 
nee cosl % , quando gli Etrusci facevano jf •

E cost I’ aspirata H , che cost h in Latino, e in Greco, gli Etrusci 
non la variarono in altro, che nel produrre , e nel chmdere la prima, c 
r  ultima linea , e fecero S .

Queste sono tutte le lettere Etrusche plii certe, e plî  poncordate; 
che se anco in oggi le troviamo unlfbrmi cof Latino , e col Greco , cio^ va* 
rianti di sole inflessioni, e di apici; dobbiamo c r e d e r e e  come ho detto,
10 vediagro nelle inscrizloni antiche, che appunto in antico non ebbero al
tra , se non che la detta rivoltatuca delle figure delle
lettere. Taicne stccorae lo scr tto fu rivoltato all'Occidentale, cost anco 
air Occidentale fit rivoltata la figura delledettere . Onde se poca , e sem- 
pllce fu la mutazione dello scritto tanto Greco, che del Latino in Italia, 
poca. e sernplice ancofa fu da principio la mutazione del G reco, e del 
Latino antico del primitivo linguaggio Etrusco, o sia PeJasgo. E  ne vediamo le 
riprove nelle dette pih vecchie inscrizioni, o altri monumenti tanto di 
Greco antico, ch^ di Latino antico, che piA cbe antichi sono, tanto pih 
si accostano ail’ Etrusco, o sia Pelasgo i) . N6 qui si opponga, che que-" 
sta evidente derivazione d' un carattere dalfaltro egualraente prova, che
11 Greco, e il Latino scritto derivi dall’Etrusco, quanto rhe il detto Etrusco, e 
che il detto Latino possino esser derivati dal Greco. Perch^ a questa opposizib- 
TiC', ed a questo discorso repugria la cronologia , e I’istoria j insegnandoci ambe- 
due, che I’Etriisco, o Pelasgo e piii antico del Greco, e del Latino; e che in . 
Grecia si parlo, e si scrisse prima Pelasgo , e poi Greco • Taleh^ i  impossibile , 
che i Pelasgi pih vecchi abbiano imparato dai Greci j  ma i Greci che erano pih 
lecenti, debbono per necessifa aver presa la delta derivazione di Sb̂ t̂to dai 
Pelasgi, che furono Etrusci, e che anco in Grecia furono p ih a n a ^ d e -  
gli Ellenisti.

Seguita poi che fu la predetta* mutazione. si patlb in GrJbia, e si 
scrisse all’Occidentale, e alia m o d e w a M a  i Pelasgi anco di G r ^ a / (  come

accad-
reIJtivS5S c i6 ', 

^arlotie del/a lin- 
edilo nel Capicolo

dell l̂ljedaglie Etcusche'Vi eoaheato delle 
Roniane.

n^o
    

 



t>ello serJtto, e Ungiia Greca autlca. a j
"^ccadde pure de'J .Pdasgi d’ ltaJIa^ segaltarono senopre a'parlare Pelasgo» 

e^Etrusco. £  perci6 dopo questa divisione di I ngua, chiamaronoiGte* 
ci lempre barfaara /a. lingua refasga. Gosi chiama Omero i) i Pciasgi di 
Lefcno, ed i Sintii j e. Jo replica ben spesso chiatnando harbaro . c i^  fb- 
lestiero > il diloro ilnguaggtc)* Etodoto , e*Tucidide sempre attestano la so* 
Je!()nedistinzione ,che poi cosi passo fra i Pdasgi, gli Elienisti» chiatnando bar* 
bali^iprimi, e Greci i second!. Sefbssero stati Greci r Pdasgi, come con ve* 
ro eijUiivoco, e con veroinganno ha volmo far credere Dionisio, nonsa- 
lebbey chiamati barbari da tutti i Greci Scrittori innanzia lui.Ogni rito,ogni 
istitujpone Pdasga i  stata sempre in Grecia chiamata barbara. Fino le di- 
vinin^ai Pdasgi pottate in Grecia antichissimamente cost sono state co« 
giiomimrte, come altrove. si.^ detio .

XIL Sttabone, coetaneo di Dionisio, e talvolta suo segiiace, accen* 
na nei diloro tempi assai posteriori questa mutazlone di lingua. Enccome 
lenotizieai diloro tempi erano pih languide, e molti nomi antichi erano mu- 
tati, e senza citare i vecchi Scrittori da me addotti, volevano confpnde* 
re t nomi, e le cose per referirle tutte ai Greci*, indicando Strabone 7) 
questa mutazlone-di lingua', chiama la lingua » antica di Grecia non 
Telasga  ̂ ma *Jon!ca .. Quando Erodoto, chiama anco gli Jonici genie 
Tdasga 3) . Ma il detto Strabone non volendo , dice 1’ isteiso ; ipe* 
cihcaiido, che qtibsti Jonici sono quegli, che gi^ in A sia, e in Tracia dc* 
dussero le loro colonie j  che ben si vede, che furono le prim »^‘ pene- 
trare m quei paesi. E qnesti Jonj il detto Erodoto non ioUtWntegli chia
ma Pdasgi, ma spiega ancora, che sono quei Pelasgi Tirreni, chededus- 
lero in T racia, e in Frigia le loro colonie;  e.che il Ch ssull, e ii Gori dt 
sopra citati, litrovano nell insciizione Sigea avere acritto, come gli Etru* 
tci. in somma con qualche confusione, o sia con minor chlarezza Stiabo- 
ne dice lo stesso, ed accenna la detta matazionc di liiigui i v i , ed alia 
detta pagina? Hoc idem altgrandx lingaas, gentisqite permntJtnd̂ e  ̂ caus.tmexn- 
tisse crediderim. Aitrove con quei razlocinj, che possono dedutsi dalle au- 
toriti dei vecchi Scrittori ; ho addotti i miei, pec credere, che PeUsga 
ancora fosse la lingua dei Ttojanli £  basta ritlettere, che i Trojini avc- 
vano una lingua non molto dissimile dai Traci, comecon Strabone ossec- 
va Roberto Stefano 4 ] . Strabone lib. VI. pag 300*, e 310 . narrando, che 
Omero ha conosciuta, e attestata la prima colonia ,  o sia la prima popo- 
lazione della G recia, dice tcome dicosa portentosa,e vecchlssima) .  Ja» 
nUm coloniam novit Homerus. IJ Poeta chiama quei primi abitatori di 
Greciajrhe noi Tom, i .  pag. 6 s »  e pag. 114.  con altri vecchi Autori 
gli a lC ^ o  chiamati Javonid da Giavan vero primo popolatore di Grecia 
teconXilla Scrittura, e second^ i pibfani Autori, corcotto ui  ̂ poco il no

roe
«5) LIS' 7* 40* • £ t  ipti P*-

, $ei max Jonitn •

tisitm  horn iitHii af^jfxntur *

i; umer- 
'Ohttn fi i 
Vadit in L i  
r) SlraS* 

' î̂ Tofeeti 
UxtriuU*

t,/«. X,. a* V" X94.
*V9», tutrd'SioTixi iyfiiopSviif 
'murn ^  Sintias barbaros 
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34 I’
roe rabbiam sentito chiamare Egialo^ e da altri , {̂lerche come er^
rante, e vero Telasgo pass© il primp dall’ Italia in Grech. Di fatto qiron 
Strabone questa prima colonia, della quale dice, come sopra Joniam cmo- 
tiiam novit'H om efus, la fa sba^re in Lemno, e In Imbro terre, e isole 
primitlvamente possedute dai Tirreni Pelasgi.

Parmi dover qui repllcare, .cbe una notizia vera ne discuopre deU’al- 
tre. Perche parmi'dl vedere, come, e perch^ si sia detfo in Italia Evan- 
dro portatore delle Jettere, come dice Livio i ) . E  lo conferma Dl^Isio 
d’ Alicarnasso, ma colla circostanza, che Evandto, ed i suoi A rca^ ve- 
nlssero in Italia sessant’ anni prima della rovina di Troia, e sotto ifcuno 
Re[degli Aborigeni 2). E che Evandro, e quest! Arcadi, che ca îjlreb- 
bero appunto nel tempo dell’ espulsione de’ Pelasgi dal Lazio , tf^ssero 
portate nel Lazio medesimo le lettere, ch’ egli suppone Greche • Noi ab* 
biamo altrove osservato, che da questo mescuglio ne nacque la corruzione 
della lingua Etrusca, e la fbrmazione della Latina. Perche in somma si 
vede, che incirca di questo tempo,, e positivamente del detto Pronapide« 
attribuir si dee questa solenne mutaiiione di scritto, e di lingua in Gre* 
cia. E con cid pare, che conciliar si possano e Plinio, e yacito, ed al
tri , che dicono, che gli Ateadi, e che Evandro-portarono *nel Lazio le 
lettere. AI che Dionisio al suo solito ci aggiunge U leffereGreece, quan- 
do Plinio, e Tacito dicono semplicemente le le tte r e , ienza Tepiteto di 
Greche. £ai|^h^,^^erto in fine, e si vede, che.,circa a questi tempi segul 
la delta alterazione inGrecia, e poi anco in Italia. E  siccome si ^ detto, 
che in Italia ando totalmente in disuso 1’ arnica lingua; cost anco in Gre- 
cia dopo questa mutaz'one era i indecoroso usare T antiche voci, come si 
osserva in Demostene*3) . '  ^

Ma questa mutazione cadde sull’ essersi mutata la forma dello scritto- 
da sinistra a destra ; e in Grecia cadde ancora a poco a poco in una mu- 
tazione sostanzialfe della lingua . Ma in ltalia«circa alia lingua non pot^ 
esser mutazione tanto sostanziale, ancorchd fosse atta, come si e detto ,• 
a corromper la lingua Etrusca, ed a forniarhe un altra, quale fu la La-? 
tina. Perche si  ̂ provato, che i Pelasgi parlarono, e seguitarono a par- 
lare Etrusco, e lo mantennero nelle citta Italiche, tna di fondazione Pe- 
lasga, quale fu Cere, o Agiila fino al quarto , o quinto secolo di Rom a. 
Talchd la mutazione sar̂  seguita nel solo Lazio , che allora era paese E- 
trusco, e degii Aborigeni, e sara principiata Colla mutazione dello scritto

* da

i)  £/V. £/<5. 1 .  f .  2. „  Evandec tum ca 
„  piofugus ex Peloponneso auchodrate ma> 
»» g ‘S > qiiam impedo legebat loca* 'Vene- 
, ,  labilis vir miraciilo Jiterarum, tei nova; 
*, inter ludes aicium homines, venerabili<)r 
M divinitace ctedpa Caxmencx mj 

^^Dionis, !•
Evandh essant' 

di yTi
Jtah. iiojaveUato

5) Demoslen, apud Suidam ver 
■ Demos thene! vero in Philippicis r i  

cipii pro 'AsrAwS, idest simplicit 
^AfKciiov TO Kiiapi^uv • « • H ie ~ 
gnrficat, quod tlullius est pretii 
^ stu itu m . E t  hoyoq'

, omnique ernatu careusg 
antiquitus PrisStf . 

tiquis vocabulis uti *

iKatas • 
’»? oc* 

sopra • 
'ApKecior si~ 

vet ineptum p 
!st bratio sim- 

al vetbo 
idixit pro an-
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Dcllo scrltto, e lingua Grec a arnica. a j
da sinistn a destra, e col detto mesc uglio dl varie voci > che quegli Ar- 
csdi avcvaiio recate.

XIII. Mentre non solamente i Pelasgl segiiitarono a parlare Etriisco 
in Italia > ma io seguitarpno anco in Grccia . Abbiamo 'Veduto , che in 
Grccia da tempo a&sai anteriorc eiano siaxi i P d asg i , dopo iina liinga 
dimo;a, ricevuti fra i G r e c i, che turti vfvevano all'antica , c ioi in sta te  
federate, ma di vere Repubbliche fra di loro. E  fralle c ilta , c Repub- 
bliche collegate all'assedio di T ro ja , ci ha dimostrato Omero i ]  unite 
ancora varie citta, e republiche puramentc P elasghe, quale fralle altre fa  
Lemno a ; . Perchc i Felasgi si dobbon prendere , come un popolo in ori- 
gine straniero, e che di stranleri , cio^ d 'lta lic i, si rinuovellava di qnando 
in miando, e quasi ogn’ anno per le continue eruzioni, che si facevano 
in Grccia , come con stupore , e con sua propria , e perpetua contradizlo* 
ne It'ggiamo in Dionislo d' Alicarnasso 3) . O ra questi P e lasg i, e Italic! 
sparsi, e rinnoveliati , o reclutati ( come direbbesi ) frequentemente in 
Grecia, furono poi scacciati solennemente da A te n e , e dalf A ttica . N e 
tscconta distesamente ii fatto Erodoto 4 ) ,  e ne n leva le circostanze; fral'c 
quali c notabUe, che gli cspulsi Pelasgi per vendicarsi degli A ten iesi, al- 
lestite alcune galere, sc ne ven n ero , e discesero segretamente n c lf A ttica 
in un giorno, in cui ie mogli degli Ateniesi celebravano la solenniti di 
Diana nel tempio"’ di Brauronc  ̂ e violentem ente le rap irono. Poi imbar- 
catele, e condottele in Lem n o , le tennero per concubine. E  questedopo 
che col commercio dei Pelasgi abbondarono di f ig l i« erudirono i detti figii 
nei costumi, e neiia lingua degli A teniesi $) • Racconta questo fatto anco

Tom.Secondo

t) Omen Iliad' L ' i '  
i) OmcT' d' L,' X,
}) D ionis' L '  i '  p .ig ' 19.
4) JErodot' L ii' 6' in Jin' „   ̂Alleg^ntes 

M (Achemeiiscs favorc Miltiadis ) cum alia 
» mulca, & Lcumuni expugnacam , quam 
„ ulcusPelasgos Achenieusibus ccadidissec.«•
I, Poico Leniiiujn Milriadcs hunc in modum 
I) obcinuetac > Pelasgi poscqium ex Attica 
» ab Acheniensibus exa t̂i sunt > > • At Pe> 
u lasgi hanc Achcnieustiim injuciain ulcis- 
M cendi ciipidi , i i , qui Lemnum incole* 
h bant, gnari quando dies festi Athenien* 
II slum celebracentiit, biremibus insttuctis , 
u insidias manipulatim collocartinc uxoribus 
II Acl̂ aiensium diem festum Dianx apiid 
II Bcatuoiiem agencibus : Pctmultisciiie illinc 
II illatm* rapeis abiectint, & in Lemmim 
II del.itas pro concubinis habueiunt • Hx 
II feeminx postquam Hliis abundavere, lin- 
» gua eos Attica, U morihus Atheniemiuta 
II imbuerunt • . ' *

f) II ratio predet̂ d delle donne Ateniesi' 
tĥ  fcccre i Tirrcni, si ritrova in Volterra

D Plu-

espresso in due urne, e bassi rilievi Etrus* 
ci , che sono nel mio M nsco, c che porgo 
qui sotto incisi per sodisfare alia sola cu* 
liosira degli eruditi • In  uno di qtiesci si ve- 
dono i rapitori colie donne rapite in spal* 
la ;  ed escono da un. T em pio, di cui vi  ̂
indicata la sola facciaca . Ma all' incontro 
due uoniini armari di spada , o piignale fan- 
no rcsistenza ai lapirori * In alcro b^sso ri* 
lievo si vedono pure i rapicoci colie donne 
rapite, che le conducono , e se le imbar* 
cano in una nave* Talchd frail’ u n o , e_> 
I’ altro basso lilievo si vede espresso tutco 
il facto, tal quale distesamente lo narca B- 
rodoto snddetto; che come sopradice: £ i“ 
remibus ixifrucrcs imidias collocarunt uxoribus 
Atheniensium , diem festum Dianx apud Brau" 
Tonem agentihus ; permultisque illarum raptis 
abierunt. E quesce circostanze non si accor- 
dano mai col ratto, che delle donne Sabine 
fece Rom oJo; come dee avvertitsi, accioc- 

genio universale , non c'indiica ad 
atti^buir seinpre i momtmenti Breuirei ai faqti 
G reci, e R om an i, come si fa d.'per tucto.

F'
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Plutarco, che dlfferisce solamente in questo, cio  ̂ chisfhia i rapitori non 
Pelasgi, ma espressamente Tirreni i ) . Dlonisio., che pure 1’ accenna, ma 
al suo solito confbnde, e riferisce tutto ai Gred , dice, che il ratto delle 
donne Sabine, chf fece I{omolo , ^be antevormente qihst' esemp'us fra i Creci 2] ; 
perchi chianoa Greci questi Perasgi rapitori , che Plutarco gli chiama Tir- 
leni espressamente. Questa k lai solita fiase di Dionisio di chiamar Greet 
tanti riti, e tanti -numi, perch^ derivati da questi Pelasgl, che egli vuol 
G fecl, e tutti gli altri Autori gli attestano Tirreni. Talch^  ̂ si vede-, esi 
replica, che non solo tutti i Greci a .ui anteriori lo smentisconoj ma che 
anco i posteriori Greci a lui qual e Plutarco, non anno- ma? seguitata la 
diiui idea >

II tempo di questo fatto non cade negli anni di Milziade , come pa
re a prima vista leggendo Erodolo; perche h veto , che lo racconta per 
I’ occasione della cpnquista, che di Lemno fece Milziade; ma peraltro si 
comprende , che questo fattd, ed ulteriore delitto de’ Pelasgi di Leriano 
era seguito molto prima >e per vendetta d’ essere stati cacciati dall’ Atti- 
ca- Perch^ siegue a narrate Erodoto, che dopo-T orrenda, e posteriore 
uccisione, che fecero i detti Pelasgi delle- donne Atenieii , e de’ diloro 
figli, succederono poi ad essi quei miseri casi, ed infbrtunj, che per T ap- 
puntd racconta anco Dionisio d’ Alicarnasso 3) , succedqti ai Pelasgi non 
ŝolo di Grecia , ma anco d’ Italia , fbrse partecipi de’ diloro delitti. 
E  pero questi infortunj de’ Pelasgi gli fissa Dionisio a due genera-

• zioni

veto, che ! detti monument! esptiniono 
fieqiiencemente fatti, o fav^le Greche , ma 
non mat espiiinono fatti IComant, pec i’odio, 
come pare ,  innaco di qiieste due emule na- 
zioni- Ma questi fatti Gteci si vedono cost 
univetsalmentei.adoccati ftagli Eccuset pet-

che tapicote • E  come dice Omero Odiss- 
L- j .  vets. » 7 J. di Egisto , che seco condus- 
se Cliteninestra r'«fv V iriKuv tVAwot antfyot- 
ysv ovU "iontopit : Ipsam vero volerst volentem. 
duxit suam in domum. B  cost d qttesta fatto 
deJie rapi'te  ̂donne AtenieSi j  che* nofl p«d

che fra. i Greci vi etano i Pelasgi Tirceni ;  aegatsi, che fosse un'fetto^indegnoi • Perche
e questi etano ciconasa||utt sempre dagli £  
ttusci in oiigin'e Tirreiia • E percid i detti 
monumenti Eccusci lappresentano non solo 
i fatti flei Gteci gtociosi „ o commendahili* 
ma anco i  fatti. tndegni > e indeceud i, come 
e il latto. d.' Elena > perche Elena ancota fn 
isa , e non fa ptoptiaoiente- t^ ita  > ma an-- 
d6 di consenso con Paitde>> come dice Co- 
luto nei suo Poei»a> £attQL.esptess2mente%ul 
latto d 'E lena > e come narra .qualche- alcto

Etodoto-qal ci dice,, che non sdlainente r  
Pelasgi le rapirono-,, m» che ih o ltie  dopo' 
che d* qiteste ne ebbero molti figlt C 
miovefatalita soptaggiitnie)^ ue'eisero le-dbn- 
n e , ed i fagli da quelle avuti . Talche in 
Gcecia si rammentavano' con ortote id tlit t l 
dL : Lemno t Lemnett facinora,, come dice 
Erodoto in questo Inogo ed anco. Suid% 
altrove citato •

t) Piutarc- guxstion*- Greece l A  T'frrRena-
Setittute - Pta i qiiali' Etodoto lib- i -  in-- rum Hit ,  gtu 2 ,emnum tenuerunt]’- £ ltd e  viV-
ptincipio commemoiando e questo ratto d*E- 
iena, e quelio di Medea ,. e: quelio d' Euro.* 
pa , e quelio d’ lo  figlia. d 'liiaco , g li com- 
memota tutd come tatti volontatj>.,  e 
consenso delle rantte: ptippt qu» nisi vo—
luissent , kaud duZie taptfl non fuissent • J^ c e n s y u  * 
come lo (lAnostta qualche alcto- monumq^^ llmum -

tut. muUer- cap‘ S- T'frrhenoTum JueTtftumt (it 
Im im m  tenentium  •

15 Dionii, L -  a. paff- loo» Romulus cott^ 
solatus est raptas - Rapinam earn non ad con- 
ttm teliam, std. a i  canjugium dietitans * D o- 

morem. kune Grtecorum^esse- antiguit^
Eilusco, lit cut si vede Elena stendet te^  
biaccia, c sciffiT̂ t Paiide pid condtytoiea

j)  Dionis- Zm- i - pag’ i i -
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zioni prima, 0 sia a cinquanta > o sessatu’ anni prima della guerra 
Tiojaiia , il che combinerebbe per 1’ appunto colla venuta d’ Evan« 
dro in Italia , e col discacciatnei«o ancora de’ Pdasgi d’ Italia , e con 
quella aJterazione di c^atteri , e di lingua , che nel»Lazio i sopram* 
mentovati Autgii raccomano; quasi che s^amente dopo Ja diloro parten- 
za dal Lazio, 0 circa a quel tempo, siasi ^operta, e liconosciuta. e atte- 
stata dagli Autori quella alterazione di lingua, che la delta loro dimora nel 
Lazio aveva prodotta. £d ecco petchi Evandro si sarebbe chiamato pot* 
tatore delle fettere in Italia, ed i Pelasgi portatori si sarebbero dctti dt 
quelle del Lazio. Mentre intorno a questo tempo, e pocu prima sarebbe 
accaduta la delta corruzione della lingua Etrusca nel Lazio, e ia formazio* 
ne della Latina *

XIV* Ma in sorama questo fatto istorico ben protra, che i Pelasgi 
di Lemno seguitarono a. pariare 1a diloro lingua dopo che furono scaccia- 
ti dall’ Attica. £  gli altri fatti istorici de'Ceritani , o siano Agillesi, pro* 
Fano eguaimente) che t Pelasgi d’ Italia seguitarono pure a pariare £tru* 
SCO  dopo la formazione della lingua Latina .  Si vede dal dctto fatto, lur* 
lato da Erodoto r che i Pelasgi di Orecia continuarono a pariare una lin* 
gua diversa ^ffatto da quella degl i Ateniesi. £  diccndo Erodoto , che le 
rapite donne Ateniesi per educate alia Greca i diloro fig li; lingua tot A t
tica &  morikus ^beniensium imbuerunt  ̂ \u \̂cii. bastantemente, che Ira dct* 
te due lingue non vi era una sola ditferenza di dialetto, come sarebbe 
frair Attico, 0 Jonico, o Dorico, 0 Eolico: ma vi era varieta sostanziale, 
e che esigeva , che le deite madti inticramente,  e per li suoi principj glie 
r insegnassero *

Questi fatti istorici, e solenni sono antichissuui in Grecia j e percib 
pate, che nun stano stati veduti, o aimeno non attest da Dionisio d' A*> 
licarnasso, e forse anco da Strabone, che rispetto ai dctti fatti possono 
dirsi Scrittori moderni* l^olto meno sono stati veduta, o attesi da* no* 
stri Autori posteriori, che altrimenti dietro a Dionisio solo non avercb* 
beroconfusa ognicosa, e  ridotta ogntcosa alGrecismo/ massimamente col 
fat Greci i Pelasgi Tirreni, che sono la pnte fralla p ii antica di Grecia, 
e sono forse gli operatori delle cose p ii risplendenti fra i Greet medcsimi.

Ho detto nel Capitolo de’ Pelasgi i ) , e nell’ altro delle moncte E* 
trusche in confronto delle Romane, che la lingua antica C  >rtonese ( che 
fu la vera Pelasga attestataci da Erodoto ) k stata vera e pretta Etrusca. 
e tanti monument! ivi trovati non anno altro, che caratteri Etrusci. Ma 
non solamente quegii ritrovati in Cortona, ma tali sono ancora que* 
gli liirovaii in Arezzo , e in Chiusi ,  e in Perugia, e in iVolter* 
ra per tutta la Toscana 5 anzi , e quegli ancora ritrovati e nei 
Lazio,' e in Rom a, e nel monte Celio patticoJarmente , e in Gubbio, 
e in tutta I ’ Umbria, e nel regno di J^apoli, come sarebbe in Hcraclea, 
e in Capua, e in Nola, e in Adeia, e in .Lombardia , e jr i finepertnr- 
ta Italia;  tfaiva sempre ^ualcHe picfial^ varleti nelle apicifO ipflcssione

* l A t  delle
•1) Cap* !• dei Pelasgi $• -Ma •

    
 



2$ Lib,'V; Cap, I,'
deJIe lettere. e qualche piccola varieta nella lingua, tni dl puro dialetto, 
che vi potesse essere fra questi popoli, che bencb^ fossero d’una’ sola descent* 
denza, erano peraltro cosi variamente dispersi.

Dico inoltr^, e replico, cosi per I’ appi^to , e con poca diver
sity sono gli scritti del vero Gieco antico , che si vedono fbrmati intiera- 
mente all’ Etrusca. Ne abbiamo\veduti'gli esempi nella inscrizione , e co- 
lonna Sigea, cosi detta, perche ritrovata vicino a Troia in qtiel precisO 
luogo detto il Sigeo, e che il Ghisull, e il Gori T anno riconosciuta scrit- 
t» con tanta simiglianza collo scritto delJe tavole Eugubine i Si avvetta, 
che in questa, una volta citta, e luogo, e Promont^o del Sigeo vi fu- 
rono propriamente stabiliti quei Tirreni, cio^ quelU dt Ltesbo, e propria- 
mente di Mitilene anco dopo la presa di T roja. Perche eflfettivamcnie lo 
combatterono, e pot I'ebbero dagli Ateniesi, ai quali rinfacciavano que
st! Pelasgi Tirreni, che h  detta presa dt Troja ■, e la vendetta.del rattod’ E- 
lena era opera delle fatkhe, e del sangue spar so da' Tirreni Telasgi quanto the 
quello de' veri Greci, o Lllenisti, Gosi, e con queste parole ne narra il 
fatto r  istesso Erodoto i ) .

Oltre alia colonna Sigea, abblatn vedute altrove, e le.riferisce il Go
ri i ed altri, scritte all’ Etrusca afFatto , e I’ inscrizione Deliaca, e varie al- 
tre , specialmente trovate in Lesbo, e presso alia detta citta di Mitdene, 
ove,anco in.oggi si scavano rtionumenti di tal natura, c3ine ho inteso da 
qualche viaggiatore, e che alcuni di quest! monumenti siano passati in 
Inghilteria: €  qualche dottoinglese gHIlustreri*} perche regna in Inghilter- 
ra un genio coll’ Italia confbrme d’ inaagare le cose non meno astruse , che 
vere.

Questi ritrovamensi dl scritti antichissimi in Grecia, e percio divenu- 
ti ignoti in appres^o, perche'erano scritti Pelasgi, osservo, e vedo, che 
si sono fatti in ogni tempo. E lo ricaiio da una lottera di Francesco Fi- 
lelfo 2) responsiv* a Giriaco Anconitaito , ch^ viaggiaya per la Grecia , 
e andava a Gostantinopoli. E  percio narra Filelfb di avere ritrovate al- 
cune inscrizioni diViarattereantichissimo, e percib ignote, e ne chiede la 
spiegazlone. Ma Filelfo confessando ancor esso, corrie pare, di non in- 
tenderle, gli risponde , e conclude, che bisogna che sia uno scritto non so- 
lamente iAttico i ma propnamente Arcadico, ciod di quegli Arcadi ( che erano 
Pelasgi) che si fingono piu antichi del sole , e della luna; e che altrove ab- 
biamo vcduto, che erano t nostri Tirreni .

Ma si accord!, che io pi»i specialmente osservi la detta gemma!An- 
sidejana, e 1’ altre volte mentovata moneta della civetta d’ Atene fcritte 
afFatto all’ Orientale, e all’ Etrusca, perche queste le vediamoriportatedi-
stesamente da tanti Autori

i) Erodot, L -  r-/. J i8- „  Nam diu inter
XV .̂ Ris-

n  Mitileneos ,
, ,  esc. Hos ex 
«  prodetintes'

ac Athenienses pugnatum 
oppido Achilleo , illos e St-
AC • . • Hac ratione®.

„  opetara navassent ,, -
a) Franch, Fhilelpk, Epist. 4* 4* ,, Qua-
re, quae tu epigrammata istiusmodi cara*

q q p d , ,  ctertSiis scripta~invenisti, lictecis Acticis, 
„  dicetent#nihil8 magis juris esse AeoltireP*"), ttc^aiaint, scrtpta efte facenctiim esc; vel 
M*inagtui^ Iltensem , quam sibi ,  ac caefecis „  ante Accadas potius, quos srpty r5 ,  
„  Grjccis ,  qui-^Mcnelao in raptu Jgftlense „  rUg irtM'm extitisse fabulancm •.

    
 



Delia scritta', e lingua Greca antica. 2P
XV. Rispetto'alla delta gemma Ansidciini’, di cui altra voIta itii 6 cohve- 

rilito parlare i e che io qui riporto incisa nel fromesp zio ; sono in essa m‘rabil- 
mente incisi i cinque eroi Tebani.. Questa fu tiovata in Perugia, e la possecl(̂  ii 
Sig. Conte Ansidei P^rizio Perugino^dal quale poi pJsso in Firenze flel 
museo del Sig. Barone di Stoseh. In una Aiccolissima Sarda ( e si vede fe- 
delmente fiportaia dal G ori) O i  cosa ^ramente stnpenda E'yedere i det- 
ti cinque eroi cogitabondi; t  consigliandosifra di loro, se dovevano iiitra- 
prendere Tespedizione di Tebe^Sono incisi' all’ antica, ma d i felice, eel 
elegante maniera. E con egual stupore vi si leggono i nomideidettLcin^ 
que eroi scritti aLK Orientaie, e alcuni' di essi Bustrofedi, ma con lettere 
affatto Etrusche.

I nomi sono v a + v + 'T V T E V , cioe Tideo. Un altro LN I-
CEjcio^ ToUnke. 11 terzo dice A M P H T IA R E II  quarto d
Adiasto scritto Bustrofedo, a difierenz^ degli'altri tre scritti da d;;stra a 
sinistra fl+t>KZOe* L ’ ultimo  ̂ Partenopeo Tfl^O ei4v r  ; ^

Se questa gemma'* e questo scritto si vuol reputar Greco, corne al 
solito ha inclinato a crederlo la maggior parte-degli eruditi nel solo Qre- 
co j ecco cjiq lo scritio* Greed antico h afFatto Etrusco. Se poi e Etrus- 
co veramente, ecco egualmente la sirnilitudine fta lo scritto Greco, e 
r  Etrusco * Ma ecco specialmente ,-che le cose-Greche* e J fatti piu il- 
Justti degli antichi eroi della Grecia appartengOnO in qualchs raodo agli 
■ Etrqsci, ci'ô  ai Pelasgi Tirreni in Grecia stabiliti j In Greciaa tempo dell’ 
impress di Tcbe, e per *100110 tempo dppo, non'pare, chesi scolpisse in 
gemme, come si ricava da Alessandro nei suoi giorni geniali 2) ;■  ove no- 
ta, che i Lacedemoni ebbero in uso frequente gli anelli di ferro, e che 
in quelli d’ oro avevano raramerite scolpite le imagini dei loro maggiori, 
edei loro eroi ;e  che poi futono i detti Lacedemoni i primi a scolpire in gem
me , perche in Roma il prime a portarle fu Scipione AfFricano; e che Len- 
tulo portb scolpita- F im^ine dell’ avo j e ii figlio delli AiFricano quel la di 
suo padre. Ma che quest’ uso, e queste gemme scolpite fossero anterior- 
mente appresso gli Etrtisci , pare che lo dimostri e qlesta gemma, e tant* 
altre antichissime, che sparsamen|e , e da per tutto si osservano effigiate 
d’ una maniera elegante, ma vecchia assai, e che ben indica un. tempo 
molto anteriore alie Greche e alle Romaiie. Suida, e Diogene Laerziodi- 
cono, che Mnesarco Padre di Pittagoxa, che bench^ Tirreno abitb in Sa- 
mo fra i Pelasgi, era intagliatore dipietre. £  sccondo il gladetto sara sta.

• to
1) Gori Difes’ dcU’ Alfab. Etrusco ps 12 9 . 

e seg‘ , e in fine di detta Opera se ne yede 
il t.wne, e rimptonta* ,

2) Alexandra aS Alexahd’ diet- Gen- L -  a*
G „  Hunc amuilum miprialem non eX 
» auto, sed ferco vecetes conjugibiis dare^ , ,  ferro inclusum gemmxloco gesrasse feton- 
u constievisse • . '• Populumque .Rom.aiium , tiir. Superior Aphripanus Saidonichen quod
ft sine ho<̂  insignt longo- tempore soft gemmarum CerSm non auferat, Po-
f> Idemque LacedJfmonii^rn lictatis annulo celebraffara • ^entulus avi

bus ferret annuli frequentes fuere. Moiis- ,\figutam ; Aphticani filius p̂ uis efEgiem 
u que fuic auieos annulos ia luccu, & fa- igscuipsic aimule ,> •

„  neribiis . • . depont , & ferreos sumi • 
„  Atbitraci sine auro in luctu esse opottere, 
,, in quibus Imper-itorum, & Principum ant 
„  majotum imagines effictas , excutpeasque 

habeanc • Primi enim saxi fragmeutimi    
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to Mnasarco ira i primi intraduttori i/i (Onecla dl questo artl^zlo.

Iflchre che questa gemn?a Ansideiana sia pur;an>ente Etrusca, lo per* 
suatle ajFicora il vedere uno di qviesti etoi, cio^ jPoiiqice, che siede visibih 
ijiente ndia se]la«Curule . £  .dpye rpai i Gieci ani|p ayuita la sella Cum* 
le? Taano bensi poi dopo presi i Eoiriani, tna gagli Etrusci, che TaO' 
no avuta originariamente, e semj^e, come tanti aRri anno osservap, e pro- 
vafo t  come si vede anco nel mio nioseo, e in Janti aJtri monunienti Etrusci, 
finoa che qiiesti npn anderannp aRrove. Perch^ aItrove(e non vi ^ rime' 
dio} vpgliono i pteiesi eruditi tutti questi mpnurnenrt b?ttezzaf per <Jte«- 
c i , e per jRoinani, per confonder tuttp, e per togliere. all’ Etruria arnica 
ogni memoria ; acciocche non vi sia , come non vi e stato per 1' addiefro , 
altrp studio antiquario, che il Greco, e che il Eomapo. £  se le toigo- 
n o , cpme. pretendooo 1 e con?e £inno anco i . rnonurnenti, non v4 ̂  dub- 
bio, ch.e questo studio utilissitpo perira afFatto .̂ Cost anqo„preteso di tOr 
glierle ogni divinita,, ogni ritp, e religionej. dieendo ,s. che qqelle ♦ precise 
divinita, e riti, e eostumi sono stati anco in ,£o m a, o in G reeia,.e che 
percio non possono essere stati Etrusci netnerio prima. Quandp anco ap- 
punto percio dovrebbero queste cose rintracciarsi originariatpenje in questa 
sola nazione, che all’ altre le ha date.

Qufsto k r  efFetto delle passate critiche in tante parti insnsslstenti. 
lo lodo sempre la critica; ma dee conftssarsi > che Fa pih mate u’na falsa 
critica, di qudlo che noft .rechino dibene cent© critiche vere’, e giuste . 
Una falsa critica (quando. ha seguaci, come sueeede] abbatte , e oscura 
subito iina veriii, o un detto vero. E cento critiche vere possono coa- 
diuvarea trovare un vero, o piR veri, ma possono ancora non dimosirar- 
ne alcuno . lo non paijo per passione. Replico, che non ho veruna citti 
particolare, non ho la patria da illijstrare; anzi per tal motivo tralascio 
d’ illustrare ancora janti miei antichi rnonurnenti; i quali per altro ave- 
lanno sempre .ossetvatori. Ma parlo istoricamenje, e colla fede di classici 
Autori in quej poco, e pochiMimo , che dir jci anno voluto . Il qual poco 
unrto cost insiexne llee illuminare bastantemefite ^ h j voglia , a benefizlo 
dell’ istoria, e del vero, e  ddl'Italia , solcare, e squarciate il bujo dei se- 
coli aoiichi. Diro cio, che fneco diceva il ceJebre  ̂ Fieoroni sull’ ultimo 
del suoi giprni iilurainato, in tal materia ;  e per veriti illuminato dal Go- 
r i : che moiti, e nielti ntounmetfi Etrusci, e forse i piu insigni, seno anco in 
Efiwa, £ nel yqtifam , e ncUa gran raccolta 4i Campiioglio , che si dicono I{o- 
mani, e Greci, eppure sono Etrusci • Etrusca egli credea la Niobe di Villa 
Medici, e Je statue, che le sono attorno; Etrusca credevaancora I’insigne 
statua di Laocoonte, e ne adduceva fbrti ragloni i ) :  ma asserirlo non ar- 
diva, e non si pub; petche dove gli antichi ci anno occultate le memo- 
r'le, bisqgna lasciar cor ter I’ ppinipne universale, ancorcfae falsa. Cosic’ in- 
segna anco il gins comune nella legge Barbarms ^

Ajeuni di detii eroi Tebani , se i»n  futii potrebbero forse rintrac-
: ciarsi

i)  Che le indicp nel Capitolo d e J F ^ c i  delle arti, e scjeiize Etruschc •
§• Omero i f iu  £ei layori (tc- e nel Capft. i*
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ciarsi d’origine probabilmente Etrusca. Tideo e 'uno di questl. Diomede 
s\io figlio ci tesse in Omero tutta intiera diiui genealogia. D ice, che 
Tideo suo padre motto sotto Tebe, era figlio di Oenea, e fratello di ^grio t 
c di Mela; e che Tideo^rese per moglie una figila d’ A.dra%to i) .  E l ’istes- 
so Diomede figlio di Tideo si vede dittos ricevuto in Italia, dove tan- 
to operb anco dopo la guerra di Ttoja* qfdove edifico c itt i, fralequali 
Arpi, ed Argirippa^ fbrse itr oggi Benevento 2) . E  due isolette ivi vi* 
cine si chianwrono DIomedee e qnivi ancttr#', cio^ vicmo-ad iArgifip* 
pa, dicono, che incominciasst una gran fossa infino al mare*- ' ■

L’ istessd nome di Tideo- in Etrusco V 3+'v+-> e'SediceSse co
me alcuni anno'detto y ed anco in quellk forrria- precisa ha' tutta Ua sci-* 
m’glianza colla citta di T o d i, che in Efrusco-e scritta appunto in qndla 
forma, e con quelle istesse lettere Q3+ V + > come vedlan’9 nelle'tniedagle’. ’ 
E  sappiamo, che altri erni anno'dato , d preso if iliome da ahre citta Ita- 
liehd , come gli Autori 'dicb'no del potto di Tefono'ne ,* 'che I’ abbfe dath’;- 
0 ricevuto da Talamone padre'di’ Ajabfc V ehe.fu unq degli' Arg'onauti j 
,come fra gU altri dice Diodbro Siculof-^J . ' ' '  ' ' ' V

Ma la (Jejcendenza ItalTca di Tided sarebbe piA cHIara, se Oeneo pa-' 
dre di Tideo non fosse ‘ figliq di'Potted ," CortiO qui’ dice OmerO J) don 
questd nome rofse' a«cirizio, e  fbrse sopri^nnome, cpm'e Platone 6) dice i 
che‘e accaduto d* varj antfehi .rioftiî  di Gtecia v > f^erch^ alttove i f  padre 
suddetto di Tideo, nori 'Pptti?o, tfia’ Oehfeo's’ appeJla anco dal medesirtiq 
Omerp 7 }. E questo Oentp fu figlip. dP Elimo ptecisamente Re de? Tir- 
reni, come con Sitida afFetmi il Bophart 8>. In Strabone q) leggiamo uri# 
citta di questo nome Oenea i-ed*i caVftpi Ofeiiei e pone il deftcf 
per fbndatore di delta citt^ in Grecia. Omero aIt«ove dice, the Tideo

era

I) Ometf illiai-. £ •  J4l' v»- ii-j
Vatre tamen ex nobili i f  genere glo- 

rior esse , ,
lydea quern Tkehis ingesia terra cooperuit^' 
JPortheo enimtresjllitegregiiprocreatisant 
HaBitabant autem in Fleurone ,  excel- 

sa Calidone
Agrius ,  [t JMelaf i tertius vera erat 

eques Oeneiii
Patris iHei pater • • , •  ̂ •
Adrasti autent duxit itnafh exjiUdS'us  ̂ . . .  

») Solin. cap- Serv- ad Pirg-^neid- 8*
J) StraS. i *  6 ‘ pag- ipo* In propirtqua mart 

lux jacentes insulx ,  quas D iom edeas appel
ant - - - Plerique D iam edem  fossam  ad m are  
sque pra'scindere aggressutn m em orant •

tf). Diodorr L - ' f ‘ de Argonaut- in lfiri- 
J)  Orner- l  ̂ v- S^j.
Tvls'o?'‘ qemtdt̂ /inScif’jis} Mp/

tlP-jdei saboles ,  rei-mtUiaris pe^eift Oenidx"-
>ice di Diomede , she sla figlio d i’ Tideo

Oeoid*, o 5ia Oenidpo .ti;Lo dice, Î^netva. 
alio stessô  pioiiiedej., e ..Diomede iscesso 
quandp sta pei conioatter col figlio,'© des- 
cendente'di'Beileiofonte,' e lo ricbooKe, e 
sente,-che sia Glancoi gli rammeRta-ycHet' 
BeUerofonte staco per vend giotni ospite_* 
nella di Iiii casa patetna fn ricevuto da Oe- 
neo,. Jliad- L -  6 - v- aif* ; sicch^ Tideo eta 
figHo’d* Qeneoy e*destslerono-*dal c'o^bat- 
tetei. E'qui v» azj’’* noorda', cbe .aaco fra-1 
Trojani vi .wno molts compagnt-, - e forse- 
patent! del 'detto' EMomede ,.

6y P lat- in- T im x o  p'ag- 4{>}*'
‘7) Omer- I l ia d . L -  9- »*• V?9»
T ok’ V uiig. Os’viis

^H unc autern filiu s Oenei occidit M eleag er  •
8) Suid- riportato dal -Bochart in Citanaan 

d p -  £ t  A en e fKacedBnurre t/rSs',' 
eondidisie- fertur- 'Aehets: E liv i^ P ^ rth ea  

tioriSx^b^ii filiu s - \ ^
p )\ t r a 6 » - J i -  8*" Vedv-P Apologia-G*- XL.

    
 



> Ltb* Vt Cctp» /, > >' (1
eia Etok) i)  . E gll Etoli gli abbiamo investigati Pelasgi col detto Ome-, 
io , tr cpa Strabonc;, e cbiii Dionisio. Roberto Stefano in njoce Tydeus, e 
ifl voce Oeneus 2) » pone, addirittura il detto Video per figlio d’ OenCo ,, 
che per ahre liwerali autoriia 1’ abbiamo, fqmet|opra^ riconosciuto per 
figlio d’ Elimo Re Tirreno* E Cglio parimente, di Qeneo, k chiamato il 
detto Tideo da DIodpro S icu Io |), e da altri .; - ^

Altroye Omefo:^) descrive Meleagro espressatrjente per figlio d’ Oe-. 
neo, e  peto, Meleagro era fiatellp di Tideo . E  descrtye, che fti gli Etoli, 
di Calidona avevaiio regnato» e il detip ,Meleagro-, e,,il detto. Oeneo dl 
kii padrei ma che allpr -̂veranp morti, e cfie percib To^^te comandava aV 
detti Etoli di Calidona. EGiunone 5) andantlo a Lemno, dice ,di andare 
alla.citta del divino.Toante, il, qual titolo di divinO;,!’abbiamo sempre vc- 
duto "attribuito ai Pelasgi .

Adrasio poi aveva data in moglie a Tideo la sua figlia, come si 4- 
.detto. Diodpro Siculp, cheicib cpnferma , aggiunge,,^che oltre a questa 
figlia, data.a;Tideo, la-qijale si chiamaya fi/We», .altta figlia, per nome 

la diede a'Folinice 6). Cop che; si vede la parentela j, che passava tra 
quest! eroi, e qualche traccia della loro discendenza Tirrena, la quale dis- 
cendenza la indica anco Omero. 7) chiamandojla figlia .di’ Adrasto Egia- 
Iea,.cio^ della razza, e descendenza di Egialo, in cui si scorgona non 
solamepte i piu vecchi Greci., i tna, anco.i p ii vecchi Pelasgi. Tirreni t e 
questi Pelasgi Egiali vi era no anconal ternpo di fErddoto.

' Di Anfiaraopoi, che era Aru^pice, e Inciovino,j non h chiaral’ otk 
g i n e m a  la sola quality di Vate, Ip fa; sospettare Tirreno, I Greci chia- 
marono rex/>ror7 quei;primi.Tirreni Pelasgi anco per questa qualita, e per- 
che.apprerso di joro quests, parpfa. Tesproti, q Tespiodi Tifiridiog yubi dire 
fiiitdico. Ma ancor qiiesto lo vedo scolpito nei monumenti Etrusci, fra 1 ' 
quali e mixabile una mia urna riportata dal Gori 8; , dove si vede il det
to Anfiarao assoiblto dalla terra esso , e la sua quadriga , ed u n rfiir ia , 
che forza, e fira neiraperta .voragine i cayalli*spaventatl, e.con essi il 
tlarro, e il detto Abfiarao - ' ' ,. ^

Partcnopeo poi si dice.fig1!6 dl Meleagro, e d’ Atalanta. E  appunto 
in Meleagro sup padre abbiamo. vedutq ancq colie tfacce del detto Ome-

10

. ,1") &  v-j
ToJoj injt

y , . . . .  ,~ r
2) KoSert-' Steplu^^  ̂ invace Tydevs, e .p , 

voce Oeneus • Suida^ip voce Atopifiittog dyiyar) • 
Diomedeja necessitas • Discingtiendo questo 
Diomede .(iall' aluo J r a c e , che amma^ava 
gli OspiU , dopo che gli aveva.fatci.dorniite 
<^lle sue figliuoie., che put- h 'lo jo  detprmifd 
Ie.$hiaoiava caraMe.; dice del nosKo I ^ ot 

.cfae-,.dop^ ja- guerta Ttojaua no 
ticcvuto fra i suoi di Grecia ,  e pecc^ se 
n e ^ e a n e /«  fu .ticevnto ha i suot <jt Ca-'

lahriadve'ed ific6 Beneventp.
5) D iodof Sic^ de Theiarum DuctBus L ’ f» 

in princip, f lo e  tempore T<jdeus Oenei ’
4). Omer'‘. iL td i '' L '  V‘ 6^o> e 641.
r) OmeT‘ Ilia d ’ X”  14" y» 22 f* «6) j)io d ’ Sic’ I ’ f ’  de Thebarum Dueibus

in princip’ Hoc tempore Tydetfs Oenei • •
utrique didrastus \filias uxores dedit i  fo lin ic i 
Argiam g Dtiphilem Tydep . , -

7) C m er’ d- L ’ ‘f  'v’ 4» *« sii/JiJv
.Afe guandi Aigialea cor~ 

data Adrasti ,̂
Si Gori M usr E ir t  Tav. o .

    
 



Delia scrlttOt e lingua 6reca antica, 33
ro i) la de^cendenza dallMstesso Oeneo, o A cneo, come la narra ancora 
Dlodoro Siculo 2) ,  e altri. Ed io pure del detto Meleagro i e del suo 
cignale ucciso consetvo altre urne mirabllmente espresso • Le guerre degli 
EtoJi sono ivi dal detto/Omero dlstesamente narrate; e ^urono quelle ap- 
pUnto, neile quali s’ immortalo Meleagroi Quest! nomij e quest! Etoli, 
e quest! Locri, nomi antich!ss!m!, e per^6 in Grecia d’ altronde derivatij' 
quest! noml stessi gli troviamo ancora in Italia 3) . Anzi Verrio Flacco 4) 
una colonia dedotta da Latino Silvio, la chiama dei Locri. £  Plinio 5) 
pone i Locri vicino a Grotone. £  quegli in Grecia per fbrti conjetture 
reputati Pelasgi, anco percio cheaccennaDionisiod’ Alicarnasso 6) pare, 
che per Pelasgi gli confermi il detto Tucidide 7] , allorach^ gli qualifica 
con una loquela, che forestiera essi serbavano in Grecia. II che sia detto 
per azzardare qucste mie conjetture al genio , ed al bisogno, che avereb- 
bemo di rischiarare queste remote antichita. Le quali conjetture sarebbero 
ricevote per prove evident! ,-se fbssero cose, o racconti da appropiarsi ai 
Greci. Ma perch^ debbono appropiarsi agli Italic!, ed agli Etruschi, ed 
alia delta gemma Ansideiana t le azzardo in linea di conjetture, da prun- 
dersi per altro unitamente', e tutte insierae. Ma lo scritto Etrusco, e 
I’ Etrusca Sella Curule, ed altri simboli, sono cose in delta gemma visi- 
bili, e manifeste.

XVI. Per tfoncludere, che Tantico scritto di Atene fosse intiera- 
mente Etrusco, s’ osservi di nuovo, fra i molti altri antichi monument!, 
la medaglia chlamata , o sia la civetta di Atene 8) , la quale 
civetta nel rovescio la vediamo appunto nella medaglia di Populo- 
nia ; e nel diritto vediamo nell’ una , e nell’ altra 1’- istessa Pallade 
Galeata . In quella di Populonia v i '^  scritto in Etrusco f lH v q iV l 
P V P L V N A , ed in quella di Atene parimente all’ Orientale, e all’Etrusca 
vi i  scritto A T E N A S . Ogni lettera anco di quella d’Atene c
pura Etrusca. Due di q ^ le  possono essere comuni tanto ail’Etrusco, che 
al Greco specialmente antico, e queste ancora provano la delta analogia 
del Greco antico coH’̂ ^Snasco. Ma due di queste in qtrellaparola 
acciocch^ avessero tjualche vestigio di Greco ', e non fossero scritte dipuro 
Etrusco, bisognerebbe, che fbssero scritte alia Greca antica, omoderna, 
Eppure ancor queste (con  tutte 1’ altre) sonocscritte di puro Etrusco. 
Tali sono la lettera 3 scritta all’ Etrusca, e |a lettera fparimente Etrusca.

La lettera £ 3 ,  che Corrisponde all’ Epsilon, dei G reci, e formata all’ 
Etrusca ^tfatto; e se I’ avessero voluta‘formate alia Greca, o moderna, o 
arnica, raverebbeto assiitiilata alia delta Epsilon ^ , ovvero, e piik pro- 

tom.Secondo E  • iptia-
.1) Omev l l i a i ’  i .  -v. f j  jr* iic i ■ JJionls- pag» Regninte DaiirSo Silvio co^

'AYfiio» ftfiytsiwTx . >. to»' ■ Ionia, deduct* Pranest* ■ Tiiur • • ♦ L o c r i » •
iictxritv^ Lfimisit silvestre^Aprurri, :- .̂ r')i Plin- . L ‘‘, c» ^6 > i',-  ̂ ,, _
.(^Diana) jferum' candidis dentiSus . • » Ri{J}c S') DiontS’ L ’  l» Post illos "Heurtanes,  
fiutem filius Oenei occidit Meleager •  maxima est pars Ait^orum, lingua igno-
■ i) Diod’ asicT t'"y /hir (Trn)~ii ,  ̂  ̂ '

3) 7 j4ucW. 88. e > r. • E r  .?• ?8. * 98-, ,
,n tr ip  ^Fi(icp^.ptig-}Gfnt*.,.Horn'-. 70ft fioe.fc^lte jnedaglis

    
 



34 Lib. V. Cap. I.
priamente, e con buona ortografia , av^erebbero fttfo un’ £?d, osiaEIun- 
ga a q h n a s . credo, che ilGreco antfcoabbla in cib jnai variato. Ma 
per non far dubitare, che e Etrusca, alia delta E  ci anno fatto non solo 
tre,, ma anzi qu#ttro traverse.

L’ altra lettera puramente Itrnsca, e non g ii Greca, si k I’ ultimai 
di ^tbenas. Che se l’ avessero vowta scrivere alia Greca in qualunquerao* 
do, averebbero fatto un s ,  ovvero C ;  perche Erodoto dice i ) ,  che laS, 
cipi.il sigma, h stato sempre fra i Greci, e fra quegli I’ annoverasempre^ 
senza distinzione di tempo alcuno; che vuol dire lo annovera finoai tem
pi d’ Omero. Perch^, come vedrassi, Erodoto parlando deVearatteri Gre
ci ^intende de’ earatteri medesimi almeno fino ad Omero. Eppure anco. 
qui annofatta una l  all’ Etrusca, ed alfOrientale. Abbiarao scritti Greci 
antichi, e origlnali, ma posteriori ad Omero; nei quali si vede sempreil 
detto sigma scritto alia Greca moderna S  , come lo desetive il detto Ero
doto . Tali sono fra molti aljri monumenti. le medaglie di Filippo padre 
d’ Alessandro il Macedone, e dell’ istesso Alessandro, dove il sigma nella 
patpla BASiApas, cesi  ̂ scritto, escolpito 2) • Gosi nelle medaglie bel- 
lissime di Sicilia , ed in quella. di jerone lEPitNiis,. e in altre • Dunque, 
nella delta. medaglia della civetta di Atene, quella t  scritfa"all’ Orienta- 
le , e formata, come la vera l  Etrusca, debb’ essere antichissima, ed k  
vera Etrusca, e , cOme pare , prima d’ Om^io. •

Del valore delle predette due lettere la g , e la, L, che siano vere 
Etrusche, ne convengono ed il G ori, ed il Miffei negli alfabeti da essi 
datici. E tutte le altre lettere di ZflUaiSfl essendo al piu comuni tamo 
all’ Etrusco, che al GreciOjantico (che era Etrusco, o all’ Etrusco sirnilis- 
simol) non vi sari luQgo da: dubitare, che-tutta questa parola 
deir antichissima medaglia d’ Atene non sia scri tia tutta in Etrusca •

X V II. Con questi, principj si debbonp ossetvare, e la delta gemma 
Ansideiana , e I’ iscrizione Sigea, e la Deliaca i-yc tanti, e tanti altri nao- 
numenti, scritti veiamente di Greco anticoi e cnconfermeremo sempre ,  
che si. fa un gran: t&rto all’ antiquaria Etrusca, e anco alia Romana, 
quando con sottigliezze ( che-qualche vplta possono^ser vere, ma pet 
lo piu-sono. fklsey.s'i vuol dire , che molti i e moJti monumenti Etrusci 
possono essere stati: fatti, o incisi anco nei. tempi Romani, nei quali il 
nome,.e i earatteri Etrusci non erano: periti affatto. Nei tempi Romani 
non si scriveva in Grecia. all’ Etrusca,  n  ̂ si scriveva col Greco antico . 
Inoltre k  piu ragionevole, che i detti monumenti Etrusci siano stati fat
ti,. e jncIsL nei tempo della potenza ,  ,e della cultura .degli Etrusci, che 
in;tempo della diloro rovina,>;ie depressione, quali furono i tempi Rpma- 
ni. E ,poi spieghinoi .se possono, .questi, Crltici, con quest! sofisnfti gli 
antIchi scritti insieme. Etroschi, e insieme G reci, corae-is la detta meda
glia di Populoniay e quella di Atgne scritta nell’ istessa form a, e co^Ii

stessis*
I) iLroddt. I..TZ. fag . j'7- jfca nominaj 

faiiem terminari iiiera ,  
fellanti Jontt Sigma

■ TBSyuoftta qneste monete , c 
di queste'lettere Vel Wild Selecta mitnisiTia- 
ta in fiiitc-', e ^Tav. e«a.» e its altd*

    
 



Delia scrhio, e lingua Greca antica. 35
stessissimi iimboll, tanto nd cliritto, che nel* roV^cscio» e percib natural- 
mente coetaiice; percio necessariamente anteriori ad Oiiiero j peicW da 
Omero in poi si i  scritto In Grecia all’ Occidentals, e alia moderna.

Cicano pure con j^ionisio, che fra la lingua Etruscl, e la Greca non 
vi era ai'tempi suoi similitudine alcuna,Jtome oontro il fatto ,  e contro 
tante altre prove dice il solo DIonisio. jcppnre lutti gli sfbrri degii eru* 
diti,.sono di rintracciare T Etrusco nel Greco. Duoque vi e similitudine a 
Ma it vero, chequesta similitudine, anzi identita» non vi era p ii al tern-* 
po di detto Dionisio d’ Alicarnasso, perch^ il tutto era mntato* E  non 
si fa ingiuria al detto Dionisio, se si dice, ch’ egli con cio ha parlato di 
quello, che non sapeva , cioe del Greco antico, quando si snno prote. 
stati di non saperlo i Greet a lui anteriori, come si h detto nei citati 
esempj di Platone, e di Erodoto* e di Demostene . Erodoto 1) rammenta 
un Ttipode di metallo nel tempio dl Apollo Ismenio in Tebe di Beozia, 
scritto con lettere Cadrnee, ed in intelligibili. Plutarco 2). cita una tavola di 
bronzo trovata a tempo di Agesilao, e scrirta dugent’ anni, e plii dopo 
di Gadmo, e la chiama scritta con lettere positivamente non intelligibili*

Erodoto jnoltre dice, per solenne disrintivo dello scritto Greco coU* 
Egiziano, cne gli Egizj scrivono da destra a sinistra e che i Greet al 
contrario sctivono da sinistra a destra 3) - E  percio dietro a lui i postC'* 
riori Autori poco in^rmati dello scritto Orientale, e meno dell’ Etrusco, 
anno detto 1 che gli Egizj scrivevano perversamente, e alia rovescia 4) • 
Erodoto adunque dicendcf, che i Greci scrivono da sinistra a destra , c’ il- 
lumina, che questa raedaglia di Atene, ed altri simili scritti da destra a 
sinistra, sono anteriori achOnero, Perche Erodoto, che cita frequente- 
mente Omero, ed Esiodo, qualifica, che Oraero ,• ed Esiodo anno scritto 
air Occidemale» e come noi. Altrimemi non direbbe generalmente, che 
i Greet scrivono da sinistra a destra . E  percio tanti monumenti Greet, 
che noi ora vediamo sorlfti da destra a -sinistra, bisognar riferirli necessa- 
tiamente a un tempo tnteriore ad Omero , e ad E s i^ o .

Icanti di O nep<^Ii raccolse Licurgo dalle citti Greche dell’ Asia, 
ove si cantavano am spezzata, e divisi -5K come narra anco Erodoto 6). 
E poi Pisistrato gli un'i insieme inquella forma, in cui giunseronon solo 
fino ai tempi di Erodoto, ma ancora fino ai tempi di Cicerone, come 
1’ istesso Cicerone ci dice 7 ) . Il quale di piik ci marra , che; il detto Pisi
strato ,fu a tempo di Servto Tullio 8 ). Dunqne dat tempi di Servio Tul- 
lio, anzi da quelli di Licurgo, e dell’ fctesso Omero ( ghechi Liqurgo so-

E  2 lamen-
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lamente gli raccolse, e Plsistrato solamente gli uni insletne ) nonvl^ stata 
p ii tino a Cicerone, e lino a noi variazione alcuna , almeno sostanziale 
negli scritti d’ Omero . E sarebbe assai. che Erodolo, e Cicerone , cbe 
dii proposito ne f>arlano, non avessero avvetlUa ^  detta variazione, anco 
circa alia f orma deilo . scrivere

Dunqne lo scritto antichlss^o di Grecia era quest© Orientale , ed 
Etrusco, che poi ai Gieci posteriori fu ignoto afFalto • Oltre agli addotti 
csempj, he adduco un altro di Demostene, che cost I’ afFerma, e lo raffia 
gura in certa Jegge antichissima di Atene, che percio la chiama incisa i) 
in lettere .Attiche oscure j e cosi Platone, che ben distingue nel Gratilo la 
lingua Attica antica dalia posteriote, e alloia corrente 2)< £  altrove os- 
serva mohe voci della Greca moderna mantenere per derivazione antica 
la qnalita batbara > e fbrastiera 3). Come anco T osserva Omero di alcuni 
popoli di Grecia, che malamente parlavano4), e tamo espressamente dice 
di qud di Lemno 5), e di altri, che Tirreni Pelasgi anco in Grecia gli 
abbiamo vednti.

,  Fra queste tante dimostrazioni bisogna di nuovo sentire in contrarlo 
Dionisio d’ Alicarnasso nel suo sistema di voler Greci i Pel^^i, e gl'Ita- 
lici. Impegno, come abbiamo altre volte veduto , da lui confessato 6 ); 
anzi che in vita sua, com’ egli dice 7), gli veniva rlnfacciato, e contra  ̂
detto. £  venivangli rinfacciati in contrario, e Girolamo, e Timeo, e "Po- 
libio, Autori a lui anterior!, e che giammai avevaho imaginato > e detto 
questo Grecisrao 8). E  siccome Targomento deflla lingua Etrusca , simile 
ah Greco antico , k una prova invincibile* cosi' egli per far credere li_» 
detta lingua Etrusca diversa da tutte Taltre 91̂  , porta un fitto diretta- 
mente contrario, com»ei suppone; e dice, che da Servio Tullio fu scritta 
una colonna con lettere, ch’ egli chiama Grecaniche , e che contenevano, 
com’ egli dice, patti e lega lira Rom a, e alcune altre citt^ ItaJiehe• Dal 
che intende di dadurne, che Bfima istessa sia "^^rigine Greca ; e intende 
di corroborare quek suo imaginato Grecismo, con lui mischia, e confbnde 
ogni antichita Italin • Eppure ( torno, e tornero sSHtpre % ripetere ) quasi 
tutli i nosiri intermedj, e chiarissirai Autori non b ^ n o  ad altro fonte, 
che a-questo, e da questo sorbiscono fino ad oggi il Greco veleno.

Livio iO ) recita ahro patto, o lega anteriore, e. a tempo di Tulio 
Ostilio, di confederazione fta i Romani, e gli Albani;  e agglunge: 
ullius vetustior fcederis memoria £st. Eppure non rammenta , e non sogna 
questo supposto Grecanicoj. Ui^altra lega, e patti 1 1 }  recita fra R o

ma ,
l)  Demosten. a d v  iTeaeram pag. 7 J 7* 

edit- Gra-c. Paris, yialiiiMistv ’AtTi-
XOtf • OBscuris Uteris Atticis •

i )  Plato in CraiiU pag’ ii<5- in jin- 
5) Platon- in Critias pag. foo- Sed ante* 

fuam teferam adm^endi estis, ne mitemini, 
si plura barbarorign nomina ,  Grtece nunc 
dieritis • *

4) O m er* Iliad- L -  v- ZZi- 
jn»x«S * Grseee males & barbati-

ce lofuentes -
r) Omer- Odiss-' X ,-S -v -  294- sSpra c i

tato at §• Segulta che fu &c-
6) Dlonis- d ‘ A licar- t. i- jo-4*
7) Dtonis- I- I* pag- 6 - ( f  se^- 
S) l\fonis- d- I- 1- pag- 6-
Q) Dionis- l --4̂  P“S ‘ 
lo|) ^^ag- 6-
ti') Liy- 'Lib-f-'

    
 



Hello scritto, e lingua Greca antica .  * 3 7
TTia, e tutte lecitta Latine intornoa Roma j e dell’ ana, e dell’ altra lega 
ne riporta le parole prette Latine , e non mai Grecaniche . E  ancor-.he 
si ammetta, die fbrse Livio le abbia latinizzate , o sia le abbia depurate 
dair ispido Latino anti<^; contuttocio mai Livio avertblJe taciuto di dire, 
che in principio fossero state Grecanich», se questa fosse stata la veriti.

Troppi Autori, e prim?, e dopo I^onisio, e in tempo di lu> mede- 
simo anno scritto i! contraiio. Ed egli stesso contradicendosi tante volte 
il contrario dimostra; e troppe prove, e troppi fatti ci fan vedere, che 
i Pelasgi erano Tirreni, e che parlavano Etrusco; e che percio I’Etrusco 
conveniva con altri linguaggi, e specialmente col Greco antico , coms_» 
abbiamo dimostrato, contra I’ miica asserzione diDionisio. La quale asser- 
zione destituta di prova alcuna , anzi abbattuta dalle dilui contradizioni, 
e dalle prove di tanti Autori, fa credere, come ho detto, o che Dioni- 
sio ci abbia ingannati, o che non,abbia avuta una notizia certa dell’ E- 
trusco, e del Greco antico, ch’egli dice non ihtelligibile, e forse nem- 
meno del Latino antico, che pureaisuoi tempi era obliterato, come chia- 
rissimamente apprendiamo da Festo i) , e da altri •

Una pqti meno vera , che bella notizia ci attesta il Sig. Marchese 
Maffei 2] con queste parole : ll Sig. Tresidente Bouhier nel suo bellissimo 
Trattato 3) ha provato solidamente, come le lettere TeUsgiche portate nel La
zio erano piU antiche di Cadmo, e di Deucalione. Se bene si esamini questa 
notizia, troveremo , che con questa si spiegano, e Plinio, e T acu o , ed 
altri Autori imbrogliatissilhi, che dell’ origine delle lettere, e dei portatori 
di -quelle anno parlato. IVIar da questa verissima notizia, o prova dovreb- 
bero dedursi tutte quelle/conseguenze, che le sono necessarie .

La prima conseguenza e adunque, che quest* Pelasgi, o portatori di 
lettere erano Etrusci , e nqn Greci i perch^ Dion sio d’ Alicarnasso, che 
si sfbrza di volergli Greci, coarta, che la loro prima venuta in Italia fosse 
sotto Deucalione, e psil^a di Deucalione non ha m# imaginato veiun 
Pelasgo in Italia . Ma noi con questa notizia (come Tabbiamo da tante 
alue) abbiamo, chg^prima di Deucalione avevano pfcrtate le lettere nel 
Lazio, dunque bik>gna, che i Pelasgi vi fossero prima, e bisogna, chp 
quest! fossero Etrusci, o Aborigeni, che e V istesso ; e bisogna che ie let- 
tere fossero Etrusche, e non Greche, o Grecaniche. La seconda necessa- 
lia conseguenza contro il detto Dionisio adunque si k , che questi Pelasgi 
sotto il Re. Deucalione ritornarono in Italia per ajutare contro i Siculi gli 
Aborigeni loro affini; e non gla vennero per la prima volta , come ei dice, 
in Italia. Perche se le diloro lettere Pelasghe erano nel Lazio prima del 
detto Deucalione, non poterono dunque sotto il detto Deucalione esser 
venuti i Pelasgi per la, prima volta in Italia. La terza conseguenza sarebbe 
contro il medesimo M iffei, ove ha imaginato, the i Latini siano un-po- 
polo in origine diverse dagli Etrusci;  e chq i Latini descendano dai Pe

lasgi .

l) Festo in voce • Latins lagui~a 'T.atio 
Hctum est • Qtjjt locutio \deo -rst versa» ut 
vix ulla pars ejus meneet an notitia •

^  2\Laff. OsJ. L ett. T .* - p a g * l 'j i .  
iLd edlcern Valeographiee «

    
 



3» Lib. V. Cap. I. ^
lasgi. facendo anco i Pelasgi dixrersi dagli Etrusci, e dagli Aborigeni} 
perch^ quest! Pelasgi, e la dlloro lingua, e il diloro scritto erano in Ita* 
iia, prima di Deucalione. E percib vi erano prima, che Dionisio ce glifi* 
guri venuti con*lui in Italia per la prima volta \  Dunque i Latini non 
potevano derivare da quei PelasVi, che suppongono, ed ei suppone Gre- 
c i, e venuti con Deucalione; p^-che prima di Deucalione vi. erano, ev i 
avevano portate le lettere. £  per corona di tutte qufeste cose bisogna 
confessare, che gli antichissimi Pelasgi, piu antichi in Italia di DeucaJio- 
ne, e di Cadmo, erano i veri Aborigeni, che vuol dire i veri Etrusci, 
ai quali questa remota antichita, e questo antichissimo scritto conviene. 
E  colla quale intelligenza ( perchb vera) si spiega' il tutto, e fuori di 
quella il tutto s’ imbroglia.

Talche anco I’ esempio, che Dionisio adduce ( ma non spiega) della 
colonna scritta da Servio Tullio, e che egli dice scritta , /» lettere Creca- 
niche j ragionevolmente deecredersi, che scritta fosse in lettere Etrusche,. 
che tanto del Greco partecipavano- Gib si conforms ancora con un altro 
esqmpio , che leggiamo in Giulio Cesare i]  , ove dice di aver ritrovate 
fragli Elvezj alcme tavole scritte in Greco. Perch^ ancor ejsq qui pare, 
che debba intendersi, e che voglia significare scritto in Etrusco: perch^ 
quelle genti Alpine ci ha detto Livio, che erano di Tosca origine ̂  echefino 
ai suoi tempi rhenevano non poco di quella lingua benchd imbastardita. Ne si 
scorge istoricamente come nno ai tempi di Cesare siano mai i Greci pe- 
netrati fra gli E lvezj, e fra i Reti Etrusci. Otnde sempre piii si vede, 
che siccome.in quei tempi i Pelasgi TirrenKsi'chiamavano Greci ,  cost 
anco lo scritto Etrusco si chiamava Greco, o Grecanico, perche era si- 
milissimo, e quasi lo stesso del Greco antico. Anzi quello scritto pare, 
che necessariamente dovesse cssere Etrusco , j).erche Giulio Cesare z) fo 
spiega in detto luogo, e dice, che quelle tavole comprendcvano decreti 
istantanei, e da I«ggersi, ed eseguirsi da tuttb'^Kcorpo Elvetico in quella 
guerra attuale, e.da molte provincie contigue ,)e socie; e precisamente 
conteneva gli ordiwi di quella medesima guerra: ciq^ quanti, e quali sol- 
jdati Hovevanno escire in campagna ;  quali dovevano restare a casa, e fra que  ̂
sti vi .erano numerati i ragazzi , i vecchi, e le. donne . Chi mai si persuadera, 
che ciŜ  fosse scritto in vero Greco ad essi estraneo, ed ignoto aflfatto, e 
non fosse veramente in Etrusco, che attualmente, benchdcorrottamente 
lo parlavano ? Cosi ci ha detto Livio, additandoci, che ivi benchd imbar- 
barito, contuttocib si manteneva*questo linguaggio piii che in a tie parti 
d’ Ital/a.

I>i
i j Giul. Ces. ie hello Gallic l^. l ‘p. ZO* 

edit. Venet.\S76. In. castris Hdyetiorum ta- 
•ivlie repe.rtae sunt Uteris Grreis confecta.̂
. z) Gi-ji. Ces. de bell. Gall. d. !• pag.iS'

„ Qiiibus in cabuKs nominatim ratSo con- 
M fec:a ecnf, qû nuineriiz domo exisset^o^
„ turn, qui anna ferre possenc; & ice ŝe- 
M pacacim p*iieri, - senes ,, muiieiesqne.

„  rum omnium rerum summaerat, capitum 
„  Helmionim millia C C L X llI . Tulingoriin* 
,, mitlia XXXVI .  Lotobrigorum XIV* Rau- 
j^racorum XXIII* Bojorum XXXlI* Ex his 
„  qui*arma fetre possent ad ^ U lia  X C II . 

‘^ S iiim m fi- ^nhiium tuetunc ad anillia.-, 
„ CCCLVIII-

    
 



Delia scritto t 'e  Ungua^Greca antic a , ^9
DI fatto si d dimostraio ancora, che specialmente nei primi tempi di 

Roma , bench  ̂ formatp si fosse ii Latino, si serbava peraJtro 1’ Ltrusco 
linguaggio nelJe cose solenni , quali erano le cose sacre> e quale era ap>, 
punto queila iscrizione (Immentata da Dionisio, coila qtiale si ammeite' 
vano a certi patti di societa col popolo Rimano varie citta Italiche. Qiie* 
ste citta Italiche in tempo di Servio Tulfo nulla affatto intendevano del 
Greco, o Grecanico antico i ) . Se pure^ontro il senso di Dlonisio non 
lo, vogliamo intendere per Etrusco. Qiesto lo intendevano benissimo, e, 
nel resto d’ ltalia a tempo di Servio Tullio universalinente si parlava 
Onde quando qualche Autore, -specialmente G reco, asserisce , che nel 
Lazio fu antichissimamente introdotta la lingua G -eca, o Grecanica , come 
oltre a Dionisio lo dice ancora Plutarco 2 ) ;  arfermando , che la Latina, 
antica era Grecanica , o parted pa va del Greco, dovremmo intendere que* 
sta loro frase adoperata dal detto Dionisio, e poi seguitata da qualche 
Greco suo posteriore, quafe il medesirao Plutarco; cioe, che pigliavano 
r  Etrusco per Grecanico, o sia per Greco antico. AJtrimenti per buona, 
istoria ( attestataci da’ detti G reci) non puo stare , che il Latino si ^a, 
formato dal ,vgro Greco ; ma bensi dal Grecanico , che era Pelasgo , e- 
percio Etrusco. £  in buona istoria parimente non si provera mai , che i; 
Grecir come veri Greci, siano mai stati nel Lazio in quei secoli , nei 
quali comincib a Tormarsi la lingua Latina. £d Evandro istesso secondo i 
roigliori riscontri non parl5 Greco, ma Grecanico, che vuol dire Pelasgo, 
o sia Etrusco . 1

Abbiam veduto conEiv^* e con altri, che la lingua^rc<r era I’istes- 
sa, che V ttrusca, e che j/versi Atellani, e Fescennini , perchb erano in. 
lingua Osca, si dicevano’fe d  erano Etrusci. MacrebioSaturn, 1. t. cap.4. 
in fin. recita alcuni veisL^ellani di Ennio quasi Latini affatto; talche 
dagli Etrusci , e non dai Gr^ci viene la lingua Latina ;  benche per la 
voga di seguitare il GretxC^che gia aveva preso piede, qualcosa, e molto 
siasi preso anco da) Greco • Lo spiega il detto MacroUo anco al Cap. 5. 
rammentando qnal’ era J’antichissima lingua del L a z i o d e l l ’ Italia: 
û uruacanorum ,..aut' Slculorum, qui prifni Italiam cduisse dicmtnT.», e biasi-, 
mando un giovane, che usava afFcttatamente le voci antiquate; Ttt inde 
ic si cum matte Wvandri loqueris i qaiii che. Evandro , esua madrs abbian 
parlato Auruncano, 0 Siculo o Etrusco, a  Pelasgo, Ne osta, che al 
Cap. (5. dica> che la Bella, che i fanciulli Romani prendevano quando esci- 
irano dalla minority ̂  vcnga dal Greco consilium } perche si sa di certo 
che anco la Bolla dei fanciulli Romani^ stata presa dagli Etrusci. come 
lungamente provaho il Gori , e il Passwi . Ma ci6 significa, che i Greci 
anno grecizzate tutte le cose Italiche, come noi abbiamo fitto di tante 
Greche, e come ora facciamo -di varie vocjL Frances!. e di altre nazioni,
! altre reciprocamente pendonoie nostre; e  cost ^ stato sempre, perche

tu tte .
I ) ^ .  Gelf- Noctf AtU L . IJ. '  c« aiuiatc. in Ji'tarcello Secundum Grtê

Romani literas Gnecas nesciverunt J coram linguam,  gtAm olim Latinis plurimua* 
fi rules Grtetse kngure fuerunt. fuisse constat • *

    
 



tiitte le lingue fraternizzano in qualcosa fra di loro» come dice Varrone. 
IVla la veraorigine, specialmente della Latina, e pura Etrusca, comerunlo- 
ne di tutte queste cose ptese insieme evidentemente dimostra.

Tornando Slh iscrizione narrata da Dionisi\, egli dice che er  ̂ di 
bronzo , e rhe era nel tempio ^ i  Diana edificato da Servio; e vi erano 
scolpiti i patti , e le condiziom , colle quali egli ammetteva al con- 
sotzio di Roma varie altre citta d’ Italia j  che erano scolpite con quelle 
lettere Grecaniche, delle quali si serviva V antica Grecia ;  dal che ne de
duce: Che Bfima non  ̂ edificata dai barbariy ma dai Greet, perchi altrimehti 
in I{oma giammai sarebbero stati usati Greet earatteri i)  .

Tralascio di dire, che parmi falso anco il raziocinioi perche ancorch^ 
Roma fosse edificata dai Greci ( com’ egli vuol far credere ) poteva con- 
tuttocio Roma nei tempi posteriori usare il suo linguaggio Latino, e nelle 
cose solenni poteva , com’ era solita , usar 1’ Etrusco . Ma mi fermo ad os- 
servare il fatto, o falso, o non provato da Dionisio; cio^, che quello 
scritto/ox^e Greeo , o Greeanieo. Egli non spiega qual era questo suo supposto 
Gneeanieo antico, quali fossero i precisi earatteri di questa colonna. Dio 
volesse, che egli gli avesse o portati, o spiegatil Averemgtq un insigne 
inonumento Italico j e forse senza farli torto ( giacch^ Platone, ed^altri 
Greci si protestarono di non intenderlo) potremmo d re , e vedremmo, 
che in vece di Greco, o Greeanieo, era Etrusco, o Pelasgo . che era 
I’ istesso* Livio , che ci ha narrate altre iscrizioni in Roma piu antiche, 
e ce le ha deite Latine, o di Latino antico; 111’ incontro di questa asse- 
liia di Servio.Tullio non ne fa fnenzione a<|j:una. Eppure per la qualita 
del monumento, e per contenere i patti di ^ciefa fra varie citt^ Jtali- 
the, non pareva cosa»da tacersi. Anzi Livio ^rrando in questo gen^e
nn similissimo ritrovamento, cloi dei libri, si dicevano composti 
Re Numa, e deldilui sepolcto ritrovato sott^'I gianicolo nell’ anno ctxx. 
di Roma, con due casse di pietra pariraente f^jpovate, e tutte scritte in 
Latino, ed in Greco, dice poi nettamente che if tutto fa una vera im- 
postura 2 ) , perch^fra J’ altre cose, era allora in Roma ignota affatto la 

•dingua Greca. Se usavano Timposture.ncli’ anno o lx x . di Rom a; pub es*
sere

l )  S i pone per Brevita in latino questo pas- 
so di Dionisio, eke i  at £»4*7>* Col-
, ,  latis deinde oppidacini peciiniis Diana; tetn- 
, ,  plum xdificavic in Aventino < Ec f<je< r̂is 
„  leges conscripsic civicatibus ,  ricusque ,ce- 
, ,  lebiandi Festi, & Fori constieuic. £c ne 
, ,  ulla injuria temportim aboleretur, in x h n  
, ,  columna 'incidir decreta concilii ,  St ci- 
„  vitaces convencus parcicipes* £a columna 
„  permansie usque ad nostrani aetarem . . • 

inscripta litetarum caracteribus Grxean*-

, ,  iisi fuissent Grxcls literis; si fuissenr bat- 
barf ,, •
a) Z riv  D ecad' 4* seu lib- 40" pag‘

M Eodem anno in Agto L» PecUlii sub Ja- 
»  niculo duo culcotes • « • dux lapidex ar- 
„  cx • . • inventae sunc « Litetts Latini^ ,  
»> GrjEcisque iitraque area inscripta erat • In 
it alteram Numam Pompilium fuisse sepui- 
si^ttim; in altera Numx libros,'Inesse • > » 
'j, septem Lacini de jure Pontificip etant , 

septem Grieci • • • Adjicit Antias Vale-
,i cis, qualibus oMm utebatur G exei^ ' C^od „  tiu> pythagoricos fuisse , yul^atae opinion!

non le»e esP argumentum Romam nffl"‘ ">r'^ua ctedicur pytha^ora: aifditorem fuisse 
,,'esse coq^itam a Batba/iS' Numqnamynim „  Numam ; mendacio.probabili accotnsio-

,,  data bde »
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sere ancota, che siano usate nei tempi raolto posteriori, quali furono t 

\ tempi di Dionisio; il di cui inganno consiste nel creder Greco, o Greca- 
nico cio, che eraEtrusco.

Di fatto questo moiAmento da lui riferito , lo dovewano leggere, e 
intendere tutti i Romani, e cosi molte, i  molte ciita Italiche in detta 
society comprese • Tutti i monumenti consirvatici dall’ antichita > e tutti 

/quelli, che pur ora si dissotterrano, cifatfiio vedere, che i Greci antichi 
anno parlato Pelasgo. e che percio anno parlato , e scritto all’ Orientale« 
e all’ Etiusca. Quest’ istessi monumenti, o alcuni d iessi, che pur ora si 
scuoprono, e che di sopra> abbiamo liferiti, possono dirsi* e sono piu an
tichi di Servio Tullio, e della predetta. sua iscrizione, e colonna; eppure 
sono scritti all’ Orientale, e all’ Etrusca .

In tempo di Servio Tullio non vi era I’ uso in Roma (almeno uni
versale, e comune) dei caraiteri, e della lingua Greca ;  come altrovecon 
Aulo Gellio si e detto . £  dalla lettura di tutti gli Autori ossecviamo* 
che da Evandro in poi, e fino al quarto secolo di Roma, non vi 6 stato 
in Roma ,  e nemmeno nei Lazio veruna migrazione, o colonia Greca;

commercip j  ne guerra alcuna co’Greci . II che si prova anco coll’ istes* 
so Dionisio; e percio controdi lui provo altrove, che non gia dai Greci, 
come ei dice i) ,  e va insinuando, ma bensi dagli Elrusci presero i. Ro
mani i loro riti, *ed auspicj, e cirimonie sacre a ) . Perch^ in Grecia a. 
tempo di Evandro (che puo peraltro sospettarsi Pelasgo, ed Arcade, e 
non Greco propriamente )Jnon vi erano i sagri riti positivamente ridotti 
a sistema, ed a teologia. i primi a ridurli in trattato forono Omero, 
ed Esiodo, che furono dooeTCvandro, e che scrissero la Teogonia, come 
ci dice Erodoto altrove ^ o t t o .

Troppo fragile adunql^  o troppo falsa, per tneglio dire j ^  la con. 
iettura per creder Greci i I ^ s g i , giacch^ a questa semplice conjettura da 
lui imaginata, egli si ridu^ifT*cio^ di trovar difierente^ai suoi tempi la 
lingua Etrusca dalla Greca, e dalla Latina- Quando noicoll’ esperiraento, 
e cogli occhi vediamo nei monumenti, e Jeggiamo nagli Autori, anco a 
Dionisio anteriori, che i ’ Etrusca era I’ istessa , che la Pelasga , e che 
Pelasga era appunto il Greco antico, ed il. suo preteso Grecanico. .

II Gori 3) pone tre diverse maniere delio sciftto antico Greco . Il 
Fabricio 4) I’ enumera ancor essoj ed oltre al noto scritto all’ Orientale,
0 sia da destra a sinistra, pone ancp ilRustrofedo, e I’ altro, che noi dir 
remmo in colonna, e in giro, e che percio lo chiama  ̂ gjo rlporta 
anco Pausania 5) • E tutti questi modi amichi di scritto Gteco non per* 
altro io gli ramraemoro , se non perch^ si confrontipo coU’ istesse istessis- 
sime mode di scrivere tanto all’ Orientale, quanto Bustrofedo, e quanto 

Tom.Secondo F ancon

1) DioniS’ L ’ I* pag‘ i 6 ‘ ^  4) FaBrU^ Bibliath^ Greec. Z'om-4. £ •  ^7•
i)  C icev de Divinat- Z,' Auspifia Phusari' L ' ^ • inttrp'^ Romula Amaseo •

\acta ab EtrSscis', c<Jii Pliitarco in Roni<>l«y<'Jmcr/pf* sunt enim i l l*  in Wisco »  non recto 
sd în Numa; e cosi tanti altri Aiitotl • vers^m ordine » sed\in otbem amiientiSus U- 

3) Gori D ifes-^ell’  Alfab’ p> C2CX*
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ancora in giro , e in colonna, che pex J’ appunto usarono gllEtrusci; co
me tiscontrar si pub nei Dempstero i ) « e net Qori 2 ) . Dovendo ancora 
ricordare, che nel detto Dempstero, e nel Gori s’ ammireranno sempre 
delineati i pib bei mcnuoienti £trusci> ed i p i\  fedelmente incisi non 
©stante T krequieta critica di ^  per gara ha pretesa oscurarli.

E se dicono, che U Buornirroii ha detto bene, ed ha bene incisi i 
monutnenti, ma non cost, U DAnpstero . ed ilG o ri, dicono male, econ- 
tro il fatto ; perch^ U fatto notoiio si k , che il Buonarroti,  ed il Gori 
assisterono alia stampa del Dempstero; ed il Buonarroti poi assist^, e vid- 
de, ed apptovh il primo, ed il secondo Tomo del museo Etiusco del Go
ri i  sopra del quali due Tomi cadono le fallaci oritiche MafFejane • Percĥ  ̂
nel mese di Dicembre, e cost nel fine dell’anno 17 3 J. moti il detto Se
nator Buonarroti, come dall'iscrizione sepolcrale fattagli dal detto Got! 
dilui amicissirao, e di lui scolare, peiche cost il Gori istesso s’ intitola 
modestaraente j  e come apparisce ancora dalla di lui vita degli Scrittori 
Italici del Conte Mazzucchelli. Ed in tal tempo il Gori aveva gia com- 
pjuto anco il suo secoiido Tomo, ancorche non lo publicasse ,  che nel 
principio. dell^anno 17 3 7 - Queste sona le *opere del Gor'  ̂ janto contra- 
dette dal MafFei. M olte, e molte altre egii ne lascib dopo morte , assai 
ben disposte a stamparsi; ma di quest© to non patio ,  perch^ sono andato 
disperse in altre man! 3) con dispiacere del di lui amic*.

Nel Capitolo delle medaglie Etrusche in confronto delle Romane ,  
tlntracciando I tempi, e i modi della derivazitne della lingua Latina dali’ 
Etrusca , ho. osservate vatie voci da questjydciivate, anzi varj modi di 
scrivete, e varie deslnenze del Latino anticoi^Mai simili all’ Etrusco. Al
tre se ne potrebbero ^sservare anco fia il detro Etrusca j ed il Grqcp. 
Anzi anco fta 1’ Etrusco, ed  il Fenicio > e %i<e anco con altri lin g u a g ^  
segno sempre evidente,  che T Etrusco proj^^ie dal ^maritano, odall’E- 
braico, e che da^questo. proviene anco il G ?^ o  antico, ma un poco piA 
indirettamente, perche per mezzo dell’ Etrusco-

X X. Lo dedlico specialmente da alcuni nomi di deit^ , perche piik 
j[)ott alia mia impetizia dell’ Etrusco. Ercole in latino si dice Hercules; in 
Etrusco 91+ H E R C L B , e cost e  scritto neIJa medaglia di Ercoliano, 
€ in altri scritti Etruschi. In Greco poi si dice HipinMi. Heracles. Dunque 
«utte queste lingue quasi affetto convengono in questo. nomej e tolta la 
sola A  » che ci anno i Greet posta , forse per F Attica risonanza, resta 
quasi 1’ istesso Ercole , cio^ Herfle degli Etrusci * e T istesso Hercules dei

Latini
J. VDentpst. Tom ' i* didla T a v  h  

alia oHm I K 
S’) ■ Gori Afus- £ t r .  Tom- i - e i -  
i). 11 futello ,  ed eiede del Gori ha tutco. 

M useo, liUcefU., (edflWrftanaetfte. 
a l Moaaldini l.ibaafo di. iComa li ^dsitu sna-

esser giudtee dt queste dispute, bram o, che 
ne sia gtudice il publico, ma co'lla nottzia' 
’Hfcessatia dei fattij. perchi jio.n yi i  dub- 
btdy che queste- dispute anno anco imbro- 
RlJr/to. lo  studio Etrusco .  Tanto p id » che 
*  D a m p ste ro e d  il  Gori bisogna continua-

stosctiicri gej: u *  quarto Tosuo d c lA u o ^ a - -i^ g n te  citargli ,  ancoq>er la gran raccolta di 
aeo £«u&eo i infiniti rarfi j e diseg.ni <^'clr- ra m i ,  e di monumeati E tiasci, che c o a -  
^a too. vasi Em isci . ( l o ,  che m o .JSisiibQ, tengonp.  - -
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.atini. C ost Apollo, cio^ uipulu^ coii scritto in patere, e in altrlmonu- 
x\evM\ txm sdi peich^ 6 noto* che gUEttusct non usarono . o assai tardi 
usarono la vocale O i ) , E  percib la di loro V ridotta a O ,  come dee 
farsi in tal oaso, quella ^ c e  ^pulu, resterebbe, e tem ^ p o lo i e Apollo 
appunto si dice in Latino, ed anco in iGjteco. Cosl la Dea Giunone in 
Greco'Hpif egualmente, e cosi si c  delta nn Etrusco Era, ed anco E rh , 
benche si sia delta anco Cupra. Cosi si fede nel Gori 3) riportate altre 
delta 1 0 eroi scritti in Etrusco, come sarebbe Fluxe, c  in altro monumen* 
to Flesse per Ulisse, x/fchele per Achille , Mnerva per Minerva , K<*rt«rpet 
Castore, Melacre per Meleagro ; oltre agli addotti eroi Tebani, e tanti al- 
tri. E si confessi sempre , che le voei Etrusche anno nna grande analo- 
gia e col Latino antico, e col Greco antico, perch^ ^ madre deli’ uno, 
€ dell’ altro.

E se altri osservera ancora, che tutte queste istesse voci anno una 
grande analogia non solo col detto Latino antico, e col Greco antico, uia inol- 
tre ancora con mollissime altre Jingue viventi, come sarebbe colla Spa- 
gnola, e coll’ Italiana, e colla Francese, e con altre; io tutto accorder^ 
ad essi. Ma qjtest’ altre lingue , come nate dopo, anno dedotta questa 
sitniliiudlne ^a quella, da' cui sono nate, Cioe dalla Latina; come la La
tina V ha dedotta dall’ Ettusca . E  questa tiflessione in somma confermeri 
cib , che ho dettb da prindpio, cne tante lingue fraternizzano «n poco 
fra di loro , perche provengono da un’ istessa madre. E sempre piu con
fer m era, che I’ Etrusca e ^ a trice , non ostanii,1’ assurde difficolta imagi- 
nate da Dionisio d’ Alicarnayo.

Molte , e mohe altre^mci si dovrebbero osservare. La voce Mapalia, 
che pure b Greca, e che^ure e Fen icia ,^  Siriac^per testimonio di S. 

^Ifgostinoj e tal’ e in altr^^ingue Affricane al dir di Servio 3) , benchi 
appresso di quelle si d ic a ^ ^ o  Magaha . Tale appunto e in Latino* e 
tale in Greco 4 ) ; c tale i^ fln e  ^ in Etrusco* come si ^^de, ed^^ scritto 
in un mio monumento stampato dal G o r i; Mapalial 5), che

F  2 4 in
5) S e rv  ad Virg^\» Georg<v» J40«

• * • E t  raris haSitata Mapalia tectif^ 
4) Eohett, Steph‘ T h e i' ling' LaU  Ik voet 

Mapalia •.
r) Gori M us' M tt' ro w -J*  ru*’* * 5* Ben

ch^, ivi il Gori abbia sciitto 
P A P A L IA L  j  perche la copio appeaa sea* 
va tl di soKocerca * e in un sepoicro dell: 
fara^glia ,  ( corns ^are ) L V F IS V J j  conn 
itr altre time ivl trorace vi e scritto questt 
non>e L V F IS V I • £  siccotne allora la terra j 
e la polvere copriva in poco le letcere, io- 
tese e lesse la prima lettera pet P ,  perebe 
H delta polvete coptiva un* altia lin ea , < 
etatto di detta prima leetara, ohe eftetciva' 
ffi^ te  dice M A P A L IA L } e *on P A PA LIA L: 
e p^te sim ilm ente^cbe significtu luogo sos-

i)  Dai detti monutnenti appatisce ,  che 
gli Ettusci not! anno usata la lettera O , 
je non che forse laramente ,  e nei secolt 
posteriori • E cid confettna la grande ana
logia, che essi ebbeto coir £braico } perchd 
anco nell’ alfabeto Ebraico manca la lettera O  • 
In luogo di cuella si servirono • alle volte 
gli Ettusci della altta vocale £  ,  come si 
vede nella medaglia di Volterra, ove d scrit- 

V E L A T R I in  vece di V O - 
LATR.I: E pet latinizzarla anno detto 1 La
tin! VOLATERRvE • Alle volte poi in v j4 ^  
della O usarono la V , come in qtie$t/vo- 
te APVLV e in altre • I Latiiii pgk,jji 
vece della V usarono in antico I ’ O / c o m e  
DjVw per DfVus, Cttvoiti per Cliviiit) &c**^ 

») Gori V iftsa dell’  jdlfaS- pag> 14 - &  srg»

    
 



 ̂ Lib. V. Cap: I.'
in tutte qiwste llngue sigiiifica 1’ istessa cosa > cioi casa, o laogo campestre, 
e solitarh, e fbrse anco sotterraneo , o sia sepolcro .

In pioposito ancora di questa desinenza in A L , com’  ̂ questa voce 
Mapalialy molt? e molte ne osservo nell’ Etrusco,, specialmente nei deri- 
vativi, e patronimici. PiOl voke si legge nelle tavole suddette del Gori 
F E L S lN A L , che pare debba spiegarsi Felsinese, o Bolognese. Cosi LAR- 
T lA L>  participatlvo di L A R T j  e di una gran dignid^ e vorra forse dire 
Reale , o Regale , o cosa simile. Porsena si chiamava Larte Torsena . E nel 
medesimo tempo, che combatteva coi Romani uno dei primi Duel dell’ 
Esercito Romano, si chiamava Spurio Lartio i)  . Un akro T . Lartio fu 
Console a ]. Quest! nomi non gli anno certamente presi gli Etrusci dai 
Romani tanto ad essi pbsteriori. Dunque i Romani gli anno presi dagli 
Etrusci • In una mia urna spettante alia Famiglia F L A V IA  Etrusca 3) 
ch’ io qui esibisco alia Tavola V I. si legge anco questa voce C V R IA L j 

che se Curi in voce Sabina ed Efrosca vuol dire asta, come al- 
trove si h veduto, potrebbe significare >Anato , Fo altra dignita militate. 
Quest’ istessa desinenza la troviamo in molte voci di Latino antico PV. 
T E A L  , GO M PITAL , L V P E R C A L , B ID E N T A L , L A T IA L , MI- 
N E R V A L  4)> e nelle XII. Tavqle, C A P IT A L  ESTO ,* e simili 5). 
Tomond, dice il Begero 6 ), che sia voce Etrusca. Cosi pure nel Punico 
troviamo molte , e molte voci finite in A L , come si possono leggere nel 
Penulo di Plauto, oltre a tanti nomi zogmxi ^ n n ib d  y uisdrubal y ^ter- 
bd 7) , ed altri non cogniti, riportati in uni iscrizione antica dal Ga- 
gliardi 8) . E soprattutto questa terminaziot^ m A L , la troviamo ancora 
nella lingua Ebrea, che e la vera madre diV jJie le altre; lubal, rubai, 
Jegaal, Gaal, 't{abd cehto altro.

I nomi piu ahtichi delle citta ( nomi rolffltro piu volte mutati 
esaminarli nel loro significato serbano gran^similitudine coll’ Ebreo.

Plinio 9) rasnmenta vicinc ad Adria mJt^sima colonia degli Etrusci 
le fosse Filistine; ^rtimenta un luogo chiamato setu M ari, ed altro da lui

^rran eo  , e sepolcro, come questo era effet- 
ti'^m.ente della famiglia L V FISV I ,  cosi 
setitta in Ecrusco in altre iirne ivi ritrova- 
te , e che io parimente conservo .

1) itV. rib- !• pag' i6. 
a) L i v  L ib -  i- pag» 17 .

Di questa famiglia Flavia Etrusca Jtedi 
il Lami nelle Novelle Letterarie dell; an
no 1750* nella data di Voltetta \ ed u^ l_> 
mia lettera stampatanel Tom* i.d e l DonSti.

4) M I N E R V A L  iatine premium Magi- 
stro artium dart solitum’’ 'Water I'• a. 7». ft.

,r%ari
osi le feAe

e pag‘ 39.
f) I .A T 1A I .  : si chiaraavano cosi 

Latine, e i concilj ,  che si fecevmna nel 
monte AlWano ,»o nel luco Fecentino • 
de Antig- Jur> Jtal- Lia- l-pag’ to* e l y  

6)  Begero citato ne|li Opuscoli del Ca-

chia-
logeti T* II . pag. a S f . '

Pet Lu co , o Tempio della Dea Pombna *
7) Folibio liS^ f
8) Gagliardi antico stato dei Cenomani 

p. I JO* ediz* di Padov. 1744. ,  dove vi i  
anco il nome Cattaginese Jddibal, ed altro 
cosi setitto A yu b al Suffes , Irdibalis JiU  Tal- 
ch6 anco Jrdibal i  nome Cattaginese •

9) Plin- L -  j.O * lo* & C* id. „  Omnia ea 
,, fiumina , fossa^ue ptimi a sagis fecere 
■ „ T a sc i, egesto ainnis impetu pec cransver-

in Attianotum paludes , quae septeni. 
aria appellantur, nobili porta Tusco- 

A ttia , a quo Atiiaticum mare ante 
ap^llabatur ,  nunc Adriaticum . Iiide.#
ostia plena CarbonSrta, a f  Fossiones F i-  

M listin* • . • sicut Edronem
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chfamato Edron. IJ quale nella tavola Peutingeriana non Edron • raa espres- 
samente, Ebron  ̂ si dice. E  chi non vi scorge la denominazione Ebraica? 
Fra Leandro Alberti nella siia descrizione d’ Italia, parlando di Vetulonia» 
cita Autori antichi, ch/ T anno chiamata Betulonia, e arvco Betulia, c Fe  ̂
tulia, Plinio nomina nefl’ Umbria antica apco i popoli V kstini i ) . Molli 
altri simili noinL antichissimi Etrusci si leggono nel dottissimo Mazzocchl 2 ), 
qual k il Lago Sabate y da cui disse la T^bu Sabatina^ per testimonio di 
Festo Pompejo; e il Panvinio aggiunge, che fosse in Toscana 3). Cost i 
Fadi Sabatj spesso nominati da Plinio : E il flume ^ ro n , il flume Marta y 
e <Adharnaam, e i campi Saturnj, e la colonia Saturnia, e tanti altri; ai 
quali pure se ne potrebbero aggiungere altri, comeLivio nell’ anno 355 .,
0 368. di Roma pone, che i Romani, oppida duo diruerunt in Etrusch Co~ 
renostam , &  Corenebram. L ’ istessa parola di Tribii, colla quale gITtalici, 
ed i Romani distinsero tanti popoli, chi non la discerne dall’ Ebrqo de- 
rivata? Ovidio rammenta un flume fia gli Etrusci , e i Sabini col nome 
di Farfuru!, che cosi forse latineggiato corrispondera poi al nome* Farfur, 
che era un flume vicino a Damasco, come abbiamo nel libro quarto dei R e,

Rafflgma.il Mazzocchi per Ebrei, con grand’ ingegno, ed erudiziofte 
molti altri nomi, e popoli, e citta. Molti altri notniaffini, e derivati dall’ 
Ebreo investiga il Maffei 4) con molta erudizione , e felicita. Ma appena 
ardisco citarlo, perche in quell’ istesso libro, e iuogo tame cose prece- 
dentemente ha dette, cost remote dalla vera intelligenza degli Autori, e 
deiristoria, e sempre sfajfcndo, e criticandogli altri, che troppo ha con- 
flisa questa materia, e i pretesi Itali primitivi  ̂ s la sua pretesa-lingua 
Tslasga, e I’ Etiusca, e l^^«bina, e tante altre Italiche , che egli crede 
^ e rse  , e non sono, una sola, e di solo diaj^tto variante • Ma fra 

*^^te Etrusche spiegaziot\jicordiamoci di attendere solamente quelle, che 
cosi, e nella forma di sopr^ espressa sono attestate dai vecchi Autori j  
senz’ ora ricercarle fia le îSBoiose etimologie. Queste talvolta non ho po- 
tute abbracciare intieramente, come nel Gapitolo de’ ^ n ic j mi k conve* 
nuto osservare, circa agli sfbrzi erqditissimi del Boch jrt.

Cosi fralle litterali spiegazioni, e colla detta fede del vecchi Autori 
debbono attendersi molte voci riferite dal Gori 5 ), che sono simili.<^" 
forse I’ istesse, non solo col Greco moderho, ma specialmenie col Greco 
antico. Molte altre scoperte ha fatte il Passeri, anco dal detto Gori li- 
ferito. Osserva , cheMarte in una tavola Eugubina si dice .. Omero 
lo chiama Turios, Tspws’A/jij?. N JIa  Cassandra di Licofrone 6) silegge Ma- 
merton . f Sabini, e gli O sci, e ^li Etrusci lo dissero Mamers ;  onde
1 Mamertini, come al trove ho d e ito ^ ^ t altra tavola Eugubina si legge

^rni-

1) Ph'n- lib’  J .  <?. 14- 
l) Mdf^occhi nelle Disserta îoni di 

Tom.'I’ pag<tni‘ Ff
3) Rosin. Aiitiq' Ram.' E ' 6 ' pag' 1^4* TR- 

cfa est Sabatina, teste Pompejo, a lacu Sa- 
ia te, quern ’Ho^phdus L ' Commentaf de

Reps R o p i' dicit fuisse in Tuscia .
* 4) Maff"' Oss' lett- T ' 6 ' p ' i6 l '  s e q '■

i )  S o ri D ifes' dell’  A l^ b . E t t ' pag' X C lh  
efino ce x c r i -

6) Isicoftoii' in^assandra J - e r j .  ^ 3 8 *

    
 



Lib, V. Cap, 1,
^rnipo,, ondc V . «>’! , In z\U2l Staflare  ̂ fotse <mt<pv\â  uva . In La
tino antico, e fbrse in Etrusco si diceva Floces H <vino guasto, e cattivo ,■ 
al diie di Nonio MarceJJo in questa ro ce ;  come il Gram cattivo si diceva 
,Apluda pariment# secondo il detto Nonio Marc^lo in quest'altta vocfe. 
E  perb nel.passo di A .Gellio O ŷipludas edit, ^ floces bibit^ rispose uno 
degli astami; Time, aut Gallice dicit. Ma iiei tempi bassi di Roma, anzi 
nei tempi di Aulo Gellio, percHe lo dice questo fatto accaduto «o* 
bis prxsentibus i che vuol dire nel secondo secolo dell’ Era Christiana , in 
cui viveva A . Gellio. Il che prova, che in tempo suo non s’ intendeva 
piu r  Etrusco, Ma non gia , che in Roma non si sia inteso giammai. co
me cost, e con questo passo mal applicato ha inteso il Maffei, ed altri 
dieiro a lui.

Osserva inoltre il detto Gori la voce Vitlts, la quale e comune alia 
liiTgua Engubina, e all’ Etrusca ( per la sua supposta diversita di tante 
lingue Italiche ) e .replico sempre, che 1’ Eugubina, e 1’ Umbra, ed altre 
dilferivano di puro dialetto . Osserva adunque con Apollodoro , e con 
Vartone 2 ) , e con Columella 3 ] ,  che dalla detta voce Fitlus ne k nalo 
yitulus, E  prova, che questa voce^  stata percib usata dgi,Grcci anti
chi 4>. Due altre voci si leggono nelle tavole Eugubine, che corrispon- 
dono al Greco antico , e che non si trovano nel Greco moderno in que  ̂
sto signifkato, e le allega il medesitno Passeri 5 ] ,  cioi* Capra, e Torco ; 
e cot testimonio del detto Varrone si vedono litterali nel detto Greco an
tico j che nelle cose sacre ( con,c pure fecero il Romani ) fii seguitato ad 
usarst dai Greci Ellenisti anco dopo la mutaiuoile della lingua , £  la lin
gua antica, o sia la detta Pehsga Tirrena, poi , e percib chiamata 
lingua Sacra, come nei,secoIi Romani, cost succ\se all’ Etrusca, che nqjte 
dette cose sacre, anco nei tempi posteriori siajfloprava. Ho osservatoaV 
trove, che i Greci, e fra quest! Platone nq|tmna molte, e molte voci in 
Grecia , che Greche non sono, e che egli l^qhiama barbare, e special- 

> mente di Traeia. Di queste ne troviamo molte pid negli Autori • Qual- 
F cuna ne nomina anco Ateneo 6) ,  che pure le chiama fbrestiere.
^  Ne tralascio tant’ altre, che possono leggersi in detti Autori, se non 
”cBfc<Qon convengono con quegli, che soil’ equivoco di trovare della simi- 

litudine fra qnalche voce Gteca con qualche altra Etrusca, anno spaccia- 
t o , che 1’ Etrusca provenga dalla Greca. Perch^ anzi queste iStesse sco- 
perte, e tante prove da me addotte dimostrano ,  che il Gret© antic© 
(che era il Tirreno Pelasgo) dejiva direttamente dall’ Etrusco •

Quest’ e la conseguenza, ch« pub dedursi, e che sar  ̂ sempre com- 
provata dal calcolo dei tempi, \della  letta intelligenza d’ ogni antic©

Scrit-
1) A, GeU‘ I- II- Cap, 14- - Athenis in librls sacrorum scriptum est
l)  Varron, Lat- liS- 4- IIopJtM -
3) Columell, liS* 6, jjj^dtheneo L , %• cap, tnjfin, jFIic est
4) Gori Difesa dell’  AlfaS- pdg. X C lt ,  e tfbsetvnione dlgnum ,  nullum nomen esseneu- 

SCClGl, Pltnius, ^uem Gneci dntigUe’lTuKaSi , tmm apud Greeeos ,  ytiod in Jota desihaf »
f)  Fasstri eitatd~ d ’fG o ri, i f  h i  fa r -  prxter psiKl,  Melt ; 2^am Piperi , Cumitif t

if CypU peregrin  ̂ suat nomina •

    
 



Delta scrltto y e lingua ureca antica • ^7
Scrlttore. Che se poi se ne voi dedurre anco Taltra > cio^, che cosl, e 
coll’ ajuto del Greco si possa con egual certezza intendere TEtrusco;  
quest'altra consegnenza poi la lascio a chi viiole per questa strada smar- 
rirsi, perche la credo assai dubbiosa. E  tutto i'ajuto doi Greco, e del. 
Greco moderno, per quanto c’ istruira di dieci, di venti,  e plii voci, ci 
lascera sempre all’ oscuro di cento, e di mille. Cost sari anco 1’ ajuto del 
Latino antico. che egualmente ce ne sc«((i)riri dieci, e cento, ma egual- 
roente ci Jasceri all’ oscuro di on numero assai maggiore. Perchd, come 
ho detto, quando una lingua 6 perduta, e In essa non restano piCi ne 
libri, n6 scritture distese, e lunghe; h troppo difficile di raccapezzare la 
lingua medesiraa. e le dilei tegole, e la sintassi. Le qualt regole in tal 
caso bisognetebbe crearle di nnpvo, e non sarebbero mai I’ istesse. Dopn 
il Dempstero, dopo il Buonarroti, e dopo il Qori molto si 6 discorso con 
varie critichet ma queste, o cianno piuttostosmarriti, o poco di nuo^o 
ci anno prodotto • Anzi senza avanzar terreno, si vede> che con poca 
diversita ci aggiriamo in tuttocib, che essi avevan detto. Avevano essi 
inculcato fbrtemente questa irivestigazlone dell’ Etrusco. E  Dio volessq > 
che potesseqt^enersi. Ma setutti gli eruditi sfbrzi, che sono sopraggiun- 
ti j non ci mostrano altro, che larve, o errore j  ci bastino piuttosto in 
questo genere quelle p.oche yogu  oaftestateci dai vecchi Autori, o quelle 
che con facile, e*genuina spiegazione intendiamo con qualche certezza. 
E ci basti la predetta conseguenza istorica, e vera, che il Greco antico, 
come il Latino antico era fTirreno Pelasgo, ovvero era a quello , ed all'E- 
tiusco simiiissimo.

L I-

    
 



LIB. VI. CAP* I.
Delle Monete Etrmche in confronto delU Romane: della dî  

loro antichith; e dell" ^tichitd di altri monumenti , e 
della lingua Eirusca , e della Eatina antica 

dall’ Etrusca formata'.

P Oco , o nulla si park dagll Autorl antichi delle monete Etrusche . 
Nuovo argomento del diloro artifizioso silenzio contro il fatto , e 
conitp la verita! Eppure anno parlato dei iSicli Efarei, delle monete 

di Rodi, di Fenicia > e di Grecia, e ne sono pieni i volurai . Anzi di 
tnoki altri popoli,*anco oscuri, come si vede in Giiilio Polluce i)» e irf 
altri. E perch^ mai tanto silenzio si h usato dagli antichi Scrittori rispetto 
ai»soli Etrusci? Perche intenti alle cose Greche, e l^omane anno tralasciate 
quelle d' un regno allora finito. E perch^ le notizie di qu«sto regno cost 
finite, con odio. e con guerre dei detti Romani, quasi per cinque secoli 
continuate, averebbero scoperte 1’ esagerazioni dei Greci,circa alle cose lo
ro , ed anco circa alle origini Romane; nelle quali pure di divinizzare, e 
Romolo, e Numa, e pur di attaccar Giano vioientemente, e senza, alcuna 
cronologia a quei Re Latini di Romolo antec^sori, e che altro non era- 
no, che Aborigeni, e Italic!, ed Etrusci, \nno soppressa ogni altra an
tica memoria. Hanno cost lasciata 1’ Italia sen^abitatori, e senza fatti, 
e senza istoria per cifta a milie anni, quanti ^  Giano preteso istori«<K 
e narrate da Dionisio 2) ne corrono fine aLdflitvio. O almeno anno cosT 
lasciata 1 ' Italia per pii d’ ottocent’ anni; quBJiti parimente ne corrono dal 
detto Giano prefrso istorico fine alia dispersione babelica 3] , ch’ e I’epo- 
ca della certissiml popolazione del mondo 4 ) , e per conseguenza anco 
d’ Italia. Come circa a questo preciso tempo della dispersione babelica es- 
S€{^stata appunto, e popolata, e potente I’ ltaha abbiamo provato altro* 
v e . Esepercib si sono incontrate, e s’ incontrano contradizioni, e favole 
particolarmente jiei detti antIchi Greci Scrittori; si ^  detto, che bisognava 
tralasciare le vecchie memorie d’ Italia da Romolo indietro; e in dubbio, 
p ii non ccnfbndersi, si k il tutto attribuito alia Grecia.

.Cost anno fatto ancora del*’ Etrusche monete. Lo Spanemio 5) la 
moneta di Volterra col Giano H^ronte da una parte, e col dellino dall* 
altra, non ostante, che vi fosse \ritto  in Etrusco V E L A T R I,
r  attribui alia Grecia. 11 Salmasio pt«|$o il Gori <S) setisse almeno con in-

genui*
i)  Giul’ Polluce Onomast, in ITubib. t f  loco citato

in aviBus Aristopf^nis • de Usu , pr0st9JtT'um* Diss* %•
2) Diorns* *
3 )  Petaî ‘ Doctrin,Te4p'T’i ' l ‘ l l ’ p.xil>  j f )  Gori Alfab- paff- n *

•cum pag- ij)0»

    
 



Lelle monete Etjriische. 49
getiuit^, che non sapeva» se le lettere Emische si dovessera leggere da 
sinistra a destra, o dadestra a sinistra. Cosi ancora loconfesso 1’ Agosti
n i, ii dotto Vescovo di TJarragona i ma cio non ostante alcune medaglie 
visibilmente Etrusche col solito .Giano bifronte, e colla naive I’ attribuisce 
a Roma, e le pone fralle incerte, e fralle Ispaniche • E  si seguita ancora 
ad andare avanti .con tali error!;  potendosi pur ora leggere , e vedere 
nelle piu belie > e recent! raccolie di medfeglie, quai i  quella del Morel- 
i i , e deJl’ Avercampo 1) fralle incerte , e fralle Ispaniche la moneta di 
Todi posta fralle Ispaniche a) , ancorch^ chiaramente vi sia scritto in S'* 
trusco T V T E R E , e ancorche prima dal Dempstero > edalGori
fosse stata disegnata, eriposta fralle monete d iT o d i. Cost pure nn’ altra 
ripoitata nella Dissertazione ott^va dell’ Accademia di Cortona del Tom. 7, 
pag. 1 1 3 . ,  benche il Marchese Lucatelli Autore di delta Dissertazione 
non sappia rilevar quelle lettere, che dicono chiaramente in Etrusco T V 
T E R E ,  ̂ . E  nel diritto vi k la faccia d’ Enea ,  e nel rovcscio la
scrofa co’ porchetti, second© i versi di Virgilio 3). Talch^, i fatti d’ Enea 
riconosciuto dagli Etrusci per Etrusco, e per Pelasgo Tirreno gii ricevc; 
lono e gli scplpirono gli Etrusci fra i proprj della nazione..

Ĉ uest’ i  state il linguaggio dei nostri iniermedi, e, dottissirai Autori , 
Sigonio, Bochart, Petavio, e di quasi tutti gli ahridumichiarissimi d’ eru- 
dizione, che con’sommo rispetto, e  con profpnda venerazione io ram- 
tnemoro. Intenti agli stud] Greci, e Romani, distesamente, e con chia- 
rezza narrati daidetti vecchf^Scritlori, anno tralasciato alFatto le vere, e an- 
tiche origin! d* Italia > corftbi^endo percib in qualche fqrrna anco i’istesse 
antichiti Grechc, e R om aic, Hanno saltato di pianta quel regno Etrus
co,, sonoramente avvisatq^ da Polibio, da Livio 4), e da altri, ii quale 

appunto, non solo tempo del detto Giano preteso istorico, ma 
cade ancora, e precisamente" flnolto tempo prima di questp Giano, che 
dietro aJ detto Dionisio si^phne dal Petavio 5 ;,,^  da ahri soli 150. anni 
prima dell’ arrivo d’ Enea in Italia. Questo, ed.in qu^to solo tempo si 
pone per prime Re , e per primp popolatpre Italia , poarcĥ  cosi s’attacca, 
e si confbnde coir Istoria Romana, e si confbnde il vero Giano* che tale 
eta, ed cosi favoleggiato , Noet e si sopprimono, come ho det^o, 
otto, o dieci, e piu secoii delle Italiche antichita, anzi anco di sedicise- 
coli, prendendoli da Romolo indletro, giacche prima di Romolo si vuole 
osservare 1’ empio silenzio Jasejatoer dagli Autori i E  se si trovano prima 
del detto Giano preteso istorico, e anco prima del detto Romolo, Etrusci, 
Utnbii, Enotri, ed altri popoli Italici, si ttcciono aiFatto ; ovvero, edEno- 
tri, e Aborigeni, e Siculi (norai ,  con^.tanti altri meramente Italici, e 
sinonimi fra diloro) si ri^riscono a L ^ e c i dietro al solo Dionisio d’ A ii ' 
caitiasso, che lo dice per puro jpiipegno, da lui confessato, e pei; puro 

lom^Secondo G fana-
i)  Thesaut’ MorelUan- numism- famiT- T 'i ‘ 

in interth ,  6^ Hispaotcis •
M ertll- tavola i« a* i8« in incertts .
Virg'. X* I*#* J8;?. e X* 8« v .4^*

4)^ e XiV- cttati ̂ ltrove piu volte •
j)  P e t w  Doctr^ Temp< Tonx'  ̂ ZJb» t y
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fanatlsmo Greco > ma fra perpetue, e sue proprie contradizioni. Essendo' 
inoltre Dionisio convinto solennemente in contrario da Erodo’to , da Tu ' 
cidide, e da Mirsilo Lesbio, da me altrove e datanti altriGreci,
e Latini Scritteri, dai quali troncamenre, ma pur chiaramente apprendia- 
mo, che in quei tempi, non Greci in Iralia, ma Italici e Tirreni-scorrCf. 
vano in Grecia, e la signoregaiavano; e cite non i Tirreni dai G reci, 
ma i Greci appunto dai Tirrem imparavano , ed arti i e scienze, e rein 
gione, e varie altre cose, nelle quali erano allora barbari, e ignoranti 1 
Greci, e dotti erano, ed illuminati i Tirreni. Ma di queste cose, e ‘ del 
genio Italico d’ ampliticare le rose Greche anco in quei secoli, nei quali 
per veriti' amplificar >non si possono, ne ho parlato altrove abbastanza, 
E  parmi d’ aver mOstrato, che i nostri intermedj, e dottissimi Autori, 
anno in ci6 iesagerato anco oltre, e piu di quello, che abbia'fatlp I’istes; 
so- Dionisio d’ Alicarnasso, che ne’ tempi posteriori agli altri Scrittoii Greci 
piu antichii e nel tsecolo-d’ Au^usto, in cui fiori (secolo', nel quale era 
mancato I’ Etrusco-Regnoj'e le memorie di quello si disperdevano , e si 
pegligentavano) ha creduto impunemente di poter fare apparire la Gre- 
cia, e grande* e culta non solo in quei‘ tempi piu bassi j pei qualiegran- 
dissima, e cultissima^ stata veramente; ma anco in quei secoli antichi, 
nei quali altrp non aireva, che barbaric , e poverta . Ĉ uesto studio Etrus- 
co , che porta a schiaiir tante tenebre lasciateci-dalla vecchia indoienza, 
k stato percib, e forse e pur anto contradetto , e non curato.

Barbaro adunque , come ho detto, i  statV ancora il silenzio degli an- 
tichi Scrittori circa alle medagjie EtruschiL w co perch^, come per giu- 
sta coniettura si osserva» erano queste anterha^ alle Romane, e probabil- 
mente anCo alle Greche. E fecero il loro commercio almeno almeno di 
tiitta Italia per varj secoli priraa di Romai>{uando 1’ Italia era sogg’̂ war' 
al nome Etrusco .

E ’ tanto adunque illustrata la facoltlt dr j^umismatica Greca, e Ro- 
mana , che i librii 'chene parlano. formano intiere Librerie . E sappiamo 
delle Romane, e»il valore, e h  forma, e il peso*, e di molte sappiamo 
anc«ra il come, e il quando, e in onore di chi fiirono battute. E  cost 
pCfre * ddle Greche sappiamo la divefsa qualiti del mefalli da essi usati j 
il peso, e H yalore del talento, del didramraa, e tetradramma , e della 
mina, ed altri-. Siccome pure del rx«y|,' o sia della civetta d 'A te n e , che 
converra un poco pii d’ esaminare: Perche essendo questa fra quelle , che 

■ xestano, o la prima. o fralle antichissime dei G reci, ed accostandosi , o 
essendo coetanea all’Etriische, an^ aqudle simllissirna ( e se altre ne avessimo 
di quest’ eta, le trovefebbemo\pure similissime) reca percib motive di 
dubitare al solito , se-dai Greci glh^rusci, o i Greci dagli Etrusci le ab- 
biano prese, ed'imitate v I. Greci nSo ne parlano, e non essendo essi 
soliti di tacere nelle cose a loro ,.var»t^giose, inclinerei Credere, che 
anco neirusovdelJa moneta qualcos^Ji^^\:i dagli Etrusci imparassero, co* 
me dai*medesimi in varj altri usi, ed, arti tanto impararono *

Non mai per^tro questo di^bio vi sat  ̂ colie monete Romane; per
ch^
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essendo certo, che le monete di Roma* ma di puro bronzo, fiirono 

cominciatc a batters! dal Re Seryio Tullio i ) ,  sembrano percio T Etrusche 
interior! a quelle. Perch6 dee supporsi, che Rom a, e il Lazio-non siano 
siati prima » per tanti *auni scnza moneta .; e dee ^redeisi per consc- 
guenza* che di quest,’ Eirhsche si siano serviii . Xe quali ancorcW disperse 
per Taddietro, e anco adesso, perch ,̂ it carattere, e la Jeggenda h nota 
a pochi; e perche in'.paragone delle piu/ecenti Roma,ne:, e Greche ( che 
per lo piu sonp battute e, 1’ Etrusche ordtnarlamente son,fuse ) sembrano 
percio r  Etrqsche piu grp^pjaner Gontutrocib.ne abbiamo in gran quan- 
tita» ed iu.grandissima quantity ne doyeeano essere allora.

.In laccia a tante arti, Ci.riti, e,costajni ,(.e ,religione, che"̂  1 Romani 
presero dagli Etrusci, chi. credera,mat* che .non abbiano preso ancora 
I’ uso il piî  essenziale*, e il piii necessarip alia vua,, '̂ commercio »
qual e Tuso del/a moneta ?\i^no pieni i libri del Dempstero 2 ) , del Go*, 
ri 3) y e del Maffel 4 ) ,  che, istoricamente ci fanno ve l̂ere dagli ^trusci 
derivata ai Romani 1’ aruspicina, i riti* e le cirimonie sagre. lastatuaria* 
Tarchitettura in tantc fabbtiche insigni eretid in Roma , c da Romolo* 
 ̂ dai due Tarauinj, e da.altri. Xt̂  musica * e tanti ktrumenii musicali*, 

la tromba, ,fl. flautp anco, sactificale.5) j, la tragedian, o almeno il ttagico 
Cotutnp 6), gl’ istrioni. e.le rappresentanze teatrali * le pompe dei trion- 
h , la toga * la .tufiica * ja trabea * la Sella Cnruje, ,gii ornamenti dei ca- 
vaili , e i ludi equestrk Lo scettro* che aveya 1’ Aquila in ctma * i  fasci, 
le scuri, i littori. e rnille i l̂tre. cose , che oltre all’ essere attestare dagli 
Autori, le vegglamp effi^atf, ed io le veggio., e le posseggo in tanti 
monumenti Etrusci. Anzi i« quest! eruditamente ritrovaiil rasseri molte 
cose dai Toschi prQpagat|  ̂ai.> Rpttiani 7} * e , non a\iyertite, o non notate 
dagli Scrittori Latini j e che questj, pos.sano supplirsi con i vasi * £■ pitture 
Etrusche, come sarebbe circa ,il,rito di dare la toga virile, e circa ad altri 
costumi, dipoi Romani d ^ n u ti., Ed in facci,a f  ,iante ahrexose, che i 
Romani prendevano dagli Etrusci-, non dovevano pre^dere anco la mo
neta , della quale,  ̂certo che da Ser.vio Tullio indietro.mancarono affatto?

Piui di pentOv.ann.i pritna » che Seryio, Tullio introducesse in Roma la 
moneta , vLyeggiamo idea chiara di quejla • Perche Numa ai Flamini, e 
ad altri Sacerdoti da lui istituiti, ed allp Vergini, Vestali assegnb stipendio 
pubblico ^). il <phe di denarp effettivo, pare, .. che debba intendersi* e di 
denaro fbrestiero, e non Romano, perche in Roma non si batteva. Numa 
istesso prese di fuora la moneta, e 1’ introdusse in Roma , come chiara- 
mente dice Suidaj e che prima di lui i« Roma usavano in vece di mo-

^ G  3, neta
6) Ovtd‘ Amar- .£ • f- K leg ‘ 
lAdius apta pedum yincla Cothurnus liabtt'' 
VirgiU JEneid,'> Z.. 8*
E t  Tyrrhenapedumoircumdat vinculaplantis" 

I^sserf jParalip^ ad ilempster- p ' 7 - e i '  
iit ‘ \Z.ucf ann-, 17^7.,
18) Z.iv- Z.’  ! •  pag‘ Stipem^ium .dp gvp 

hctisa statnit»

J) Plin' Jstor- 2 /atu f 2‘ io» Cap‘
'Jy- L ib, ,»• . .
1) Dempster, Etrur‘ Eegal- T- i •

Gori J^US‘ Etr- per tot - 
4) Mjiffei OsS’ . Letter- D  n - .pajr, 
h.-.e Se ,̂

P lin , L i 6- i6t cap-• '^acr i f icre Eusco-m

    
 



53 Lih> VI. Cap. /.
iieta iozzi pezzi di cuojo, e di creta;  e che H detto Niima ptecisamenH' 
prese r  ^zssario, o sla il Pondo Librlle. che lo vediamo ancora fralle mo- 
nete Etrusche i)» e che dal di lui nome di Numa, diede il nome di 
Nummo alia mftneta. Con Suida combina ancoPjinio, ove confermando, 
che Servio Tullio fu il primo a battere la morieta di rame, dice, che, 
innanzi a lui usavano rozzi pezzi di vil materia 2) ; il che s’ intende di 
Roma sola'. E diRoma sola par^ espressamente, e non s’ intende dell lta- 
lla, come si i  detto per I’ addietro da qualcurio, che intento al solito 
agli stud) delle Romane antichit^, ha creduto quasi, che fuor di Roma 
nulla vi sla stato in Italia . E petdb Plinio isteSso, e Macrobio, e gli al» 
t r i , quando parlano dell’ istituzione della moneta Italica, che vuol dire 
Etru-ca , giammai la referlscono a Servio, nia espressamente la referiscono 
a Giano; ed a Giano Signore d’ Italia tutta, e non mai del Lazio solo; 
e la specificano per moneta segnata, e battuta ; raentre da nna parte es- 
primo no Giano bifronte, e dall’ altra la nave.

Persio pure esagerando contro illusso, nomina le monete finoa fern* 
RO del detto Numa 3 ) . E chiamandole Saturnie, e ricordando le crete 
Etrusche, pare, chealluda'a quOstechiaramente: ed Ovidjo,? benche non 
specifichi se parli delle •'monete Etrusche, o delle Romane, pare, che 
intends deir Etrusche, e delle piuvecchie, individuandjj, che quelle col la 
doppia faccia di Giano erano ai suoi tempi, assai logore, e corrose 4) . 
Percib da alcuni ( benche con poca ragione) si ^ dubitato, e creduto, 
che il primo islituto^e in Roma della moneti sia stato il detto Numa; 
perch :̂ literali sono Tautorita degl’ Istorici intifthi,.che fanno Servio Tul
lio istitutore della medesima. ^

Eppure a Tullo«Ostilio, anco prlma ch^J^ervio Tullio battesse in 
Roma la moneta, pagarono i 'Sabini una multapecuniaria in denaro elFet- 
tivo 5>, il quale non poteva essere denaro Romano, ma Sabino, o E- 
trusco . Cost da^Tarquinio Frisco vediamo i JJ^omentani, e Crustumini 
multati pariment^ in somme pecuniarie 6 ) . I Grustumini essere statl E- 
trusci, e cosi la t>ibî  CrUstnmena, o Crustumina , lo licaviamo da Gin- 
stino, e Trogo Pompeo lib. 38. E I’ istesso Servio Tullio priraa, Come pa
re,-che ei battesse in Roma la moneta, ofleriva per sua clemenza danaro 
cffettivo ai debitoriperch^ dai creditor! non restassero oppress!'7 ) . Esso 
islilui il Censo , e I’ Erario publico 8). E Dionisio, che lo riftrisce, di

c e ,
1)  Said, in voce 'hssipl* ’O/Se\0t' ; N«a« 

,, Assaiia OboH • Nuiaâ - pcixnas a Ro(
;ec* 
iiulo

j ,  Romanorutn Rex ex fecro, &  xce fai^m  
M nioaetam Rom x primus introdiixit, cii 
, ,  oomes, qui ipsum antecessiera'nt,  coriis7 
„  &  texcis ad etm rem usi essetic • Hanc 
u inonecatn de suo nomine nummum ap- 
„  pellavic

X) Win. L.. O. J .  Servius Ite% psim  ̂
#s signavit * jintea rudtt asos Rortut Rcm^us 
ttadit’  ,

j )  i»m . Satir, %• fSt

Aurum ,  vasa Num x Saturniaque 
lit tera
Vestalesquc urnas, O Tuscum ^ ctile  m w

tat.
4) Ovid, fastor. £ •  ! •

jtfoscere me duplici pastes in imagine vul.. 
tus ,

Jb/'i vetus ipsa dies tsetenuaret opus • 
y) Dionis. d" Alicar^ /• J .  pf^ . 174 .
6") Dionis. d’ Alicar. 1. J .  pag. 187. e ]
7) Dionis. d’ A licaf. 1. If.pag. xiy-
8) Dionis. di Alicar. d . f .  ^.pag. z i f .
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T!e f che cosi era Iti altre ben regolate cittsl. Park in tempo ^el dctto 
Servio Tullio dei prezzi del Tirreni vendibili ;  e in cio dice - che rinnovi 
le leggi' di Epmolo, e di T^ama; talch^ anco in tempo dl Romolo . e di 
Numa si vede, che in tloma vi era il denaro effcitivo* ma-̂ ĵon Roma
no , perch^ in Roma nSn si batteva per anco, ma danaro forastiero , e 
Italico- Path ancora dei tributi x ) , come si esigeva il denaro publico, e 
come con qiiesto si pagava la milizia. Qui specifica, e path di Humisnut 
elFettivo, e cosi espressamente Jo nomina. E  bench^ Dionisio, che sem- 
pre grecizza, Jo adatti ai nomi, e vocaboli Greci. e Jo chiami Mine  ̂ e 
Dracme, si vede contuttocib, che in Roma vi era il denaro effetlivo, ma 
denaro forastiero, e probabiJmente Italico, e piu probabilmente non Gre
co ; perch^ in quel tempo, e da moJti secoJi, e fino dai tempi d'Evan- 
dro, non aveva Roma colla Gtecia iJ minimo commercio. Che piu? No
mina ancora espressamente le rponete Etrusche , allorch^ dice, che le do- 
dici citti d’ Etruria, estenuate in tante guerre co’ Romani, e co’ GaJli, 
e mancanti M denaro, tisoiverono di cedere ai Romani il Principato 2) • 

Il Vaserio, o altro Autore che sia, nel suo dotto libro; de veteris 
numismatis pot̂ ntia y porta 3) molte autorita , colie quali prova, che i Ro
mani , anco prima deU’ istituzione della loro raoneta , anno avuto 1’ uso 
di quella; ma che percio era moneta fbrestiera. e non Romana, special- 
mente trattandoVi di moneta d’ argento , e d’ oro. E  rammenta la nota 
istoria della Vecchiarella, che vend^ a Tarquinio Frisco |i suoi libri sibilli- 
n i, che Lattanzio Firmiafio gli dice dal detto Re comprati per trecento 
monete d’ oro.. LIvio no»ninl tra i Volsci i talentl d’ oro, e d’ argento4); 
e. spesso nelle vittorie sopif& gli Etrusci riportate ricorda le grand! prede 
in oro, e in argento fa^e sopra 1 medesimi. E qpsi nell’ anno 444. (che 
vuol dire molto prima, che in Roma si battesse n  ̂ oro, n  ̂ argento ) 
appunto grand’ oro, e grand’ argento rammenta tolto ai Toscani 5] • E  
nell’ anno 55<f. altre gra^ somme di denaro etfettivo 6) rammenta tolto 
agii O sci, e agli Etrusci, distinguendo I’ argento not/ coniato da quell© 
coniatp, e specificando i Bigali (cosi detti fbrse dalj;impronto della B i- 
ga) e anco la precisa moneta d’ oro-

PJinip, il gran conservator d’ ogni memoria, bench^ non parli tspres-
samen-

1)  T)ionif Z ,  pag‘  ziO* 4) Z / v  UB’ ! •  pag> 1 1  • It primus • • bel-
z) Dionis‘ Z -4 -/ .Z JI"  t’txoflTw V  i*v’ 8cc- lum Volscis m ovit, Suessamjue Pometiam ex 

Vigesima demum anno, coactiie rursus duodecim his vi c c e p i t u b i  cum divendita prteda ^ua- 
gentis urbes in concilium , consumptis bello d fg inta talenta auri , argentique recepisset • 
turn Writ, turn pecuniis y decreverunt Jioma- / f )  L iv ’ Z . 5. pag- «o8- in Jin- Aarum ,  
nis principatum traders • JtirgentUmque jussurn referri ad Consplem , cx-

3) Waser- de vet* 27um’ Pot* Cap* tera prxda-militis fa it  • Nessano dubiteri,
,» Etsi ptimis tempoiibus Romani non. ar- che quell’ ourum argentumque non voglia 
»  genteos nummos, vel aureos .cu ^ rln t: anco dire denaro effettivo •
St hoc tamen assetto non exclusiitn esj^'^od • <>) Z:v* Z* 34. pag* zy6* Tulit eo trium-
St si non p^opriis ,,, alien is tamen Orgenti infecti viginfi quinque millia pan
ts nsi snnt • . • Lactantius enarrans m e m o - , b^ atL  centum viginti Xria n^llia -, Oscen- 
a  rabilem Sybillae historiam . • • Rex &  b's quingenta quadraginta J auri ponao rniUa 
»t tesiduos libAs (ereencum aurtis emit > qa^irigenta •
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samente 3el!a moneta Etrusca, park in genere della-itioneta d'Italia; dth 
>1 dllui contesto non pub intendersi, cht; dell’ Italia in quei tempi anti- 
chissimi, nei quali in essa signoreggiava tanto il nome Etrusco. Dice, 
che deJl’oro, e <lella moneta a oroi segnata* ( cfie'vuol dire effigiata , e 
forse scritta ) non sene sa il primo inventore. Ghiatna peraltro quesi’oro, 
e qaesta moneta d’.oro Dardania, e dai Dardani derivata i]  • E gli orna- 
menti , e la corona d’ oro la cVatna Etrusca f 2 ) ; e che in Roma I’ usp 
dcH’ oro si e introdotto assai tardi;

Combina questa dilui asserzione coiraltra d’ Erodoto, che dice , che 
della moneta d’ oro, e di argento ne sono stati i Lidj i primi introdut- 
tori 3). I Lidj, i Dardani, o Dardanj si sa , e si suppongono una gente 
medesima, ed alirove osservo 4) quanto questi siano appartenenti agli 
Etrusci.

L ’ erarlo publico dai Latin! antichi, fprse prossimi allora agli Etrusci, 
si chiarnb , ^per testimonio di: Aulo. Gellio 5) ;  il qUale spccifica
che in cletto Erarlo, o FJavis'^a, non gia si riponeva il rozzo bronzo, o il 
lozzo argento, ma la moneta.positivamente battuta, e segnata. Fra i Li* 
dj  ̂ ed in Tracia erano miniere allora ricchissime d’ argentoj e d’ oro . Di 
questc miniere nei tempi posteriori si servi iFilippo-padre df Alessandro 
Magno per baitere, i siioi Filippi tanto nominari dagl’ Istorid 6 ) j che poi 
anco fra i Romani.-ed anco con quest’ istesso nome d\*Filjppi fu’rono in* 
trodotti. E  fino ai tempi diValeriano gli chiama quell’ Iraperatore Filippi 
cal nostro <volto 7) .

Quanto la Lidia anco nei tempi antichllsirni abfaia abbondato d’ oro, 
e d’ argento , pub desumersi non solo dalle ir>numerabili licchezze di Gre- 
so , e di Mida, ma angora nei tempi ( bench^ rnpito posteriori) dalle ric- 
chezze dei semplici particolari di Lidia. Erodoto 8] racconta, che nn sol 
uomo private per nome Thia donb somme immense di denaro eflTettivo a 
Xersc per mantenimento del suo innumerabile esercito, con cui muoveva

verso
l)  PUn. i . ib ‘ Proieimum scelus

fecit ,  ju/' primus ex aura denarium signavit • 
Quod £/ ipsum lutet authore incerto , ed ivi • 
^uTum , ^uod a  Durdanis venit,  £/ Darda- 
nium vocabatur .

x) Plin’ l.ib ‘  J J -  Oap.̂  i- £ /  cum corona 
■ fx aura Ftrusca, susiineretur ,  anulus tamen 
d/gito ferreus erat • • • Rortue quidem non 
fu it aurmm ,  nisi edmodum txiguum longa t: 
por,e .

<rj*, arggnturriqiie,  sed flata ,  signataque per 
cunia conderetur •

5) Water- de veter- iTumism- preestantia 
C- lo- p-Ti,  , ,  Thracia istoriim patria esc; 
,,  nam Philippus ilie auri Fodinas in Thra- 
, ,  c/a sitas • * • adeo ptoyexit, ut railleca- 
, ,  ienta quotannis ex illis petccpetic • • • 
„  Uxe moneca Philippeormn adeo Romanis 
«  grata fuic ,  ur etiam Romanoium Impe-
,,  latotmn nummi Philippict diet! fuerlnt

.Erodotr. F-iS-,ir'pag» fiid ii.prim iecu  7) Was- ib i. P'alerianus Jmperntor in quo
rum , quos: nwim us,. nummum aureum, ar^^dam  ed Zosirniqnemprqcuratorem epi^tola • • « 
^ente,umque o4 , fttendum ^ercupserunt ' jDabis Pkilippeas nostri yultus annuos centum

4) Vedi il Capicoio delle medaglie E- quin^aginta
^AEradot-1, 7 .  peg- j S j .  jLrgentl quidem 

nio mlilia talentorumi auri vera quadragies
irusche in, cotitconta -..deUe Qteebe ■$. Di. 
quel B e hr ^ o m a,  gota.> . . •  ■

S) Ault-(fell- an Oap- zo-~.Qui>sThesau^ millia nummunf darieofum ,  septim
■xos Grxco nomine appcllamus ,  Priseos Z a t f  miilibus Tniavs * 
no5 Fiavissat dixissei quod in eM non rude

    
 



Delle'monete Etrusche • SS
y^rso la Grecia . Nomina lemlgliaja, edimiglioni dt talent!> e del niim- 
! mi d’ oro, e d’ argento da Pitia donati.

£  se gli Etrusci, co/ne aJtrove osservlamo, avevano tanio commercio 
colh straniere genti, e specia/raente coi Greet, col L id j, e coi Traci, 
dovevano, come quelle* avere anco I’ uso della moneta, e d’ ogni specie 
di monetai che quelle avevano. Oltre ai tempi molto anterior!, neiquaJi 
certamente era in Grecia la moneta d’ oro, e d’ argento, vi era in gran 
xopia in tempo di Policrate tiranno di'^amo. Dicendoci Erodoto i ) , che 
neir isola S/fn/, come abbondanie di miniere d’ oro, e d’ argento cava< 
vano di quest! metalli; e tante monete d’ oro, e d’ argento facevano, che 
dalla sola decima parte che ne rippnevano in Delfb, formavano ogni anno 
un gran tesoro. Policrate era a tempo di Tarquinio Superbo a; quando 
la moneta d’ oro, e d’ argento non si batteva al certo in Roma.

Dunque in Italia, e fta gli Etrusci. abbiamo la moneta d’ oro, e d’at- 
gento molto prima, che in Roma j  anzi molto prima ,, che Enea, veriisse 
in Italia.. Perch^ altrove si prova 3 ) ,  che molto prima di Enea vi giun- 
sero i L id j, che di detta moneta d’ oro. e d’ argento si dicono gl’ intro* 
duttori. Di^tV) sarebbe assai inverisimile, che Enea non avesse il suo 
arrive trovata la moneta in: Italia, o non ve J’ avesse inirodotta, quando 
gia non.ee 1’ avesse trovata di prima; ogni qual volta abbiam veduto con 
Omero, e'eon tanti altri iiutori, che in tempo della guerra Trojana era 
fia i Trojani, e fra i Greci la vera moneta 4 ]. E  se vi era in Italia la  ̂
moneta d’ oro, e«d’ argento, pare assai verisimile, che molto prima vi 
dovesse essere quella di catni, la quale suol essere la prima a batters!. 
E percib quando fu questa "introdotta in Roma da Servio TuIIio fu fatta 
solamente dibronzo. E  dicendo Plinio, come si ^.osservato, che innanzi 
a cib si servirono per moneta i Romani di rozzi pezii di vil m ateriaco 
me lo dice anco Suidas. si vede, che parlano non dell’ Italia tutta, roa di 
Roma sola, e del dilei monetale corrente, ed ordinario • Perch^ nell’ 
Italia vi abbiam veduta la moneta molt! secoli prima, ^ico d’ oro, e d’ar
gento, e molto piu di bronzo . E T istesso Plinio par^ndo della moneta 
di bronzo in genere, ed espressamente in Itaha, non piu la riferisce a 
Servio Tullio. ma all’ istesso Gia no , che regno in Italia, e non nel Lazio 
solo» il qual Lazio giammai e stato padrone di tutta Italia 5). E  cost Ma- 
ctobio parlando espressamente di moneta, e di bronzo segnato, ed effi- 
giato, colla doppia faccia, e , come pare, anco-sciitta (5), per qualunque

Gia-
1) Erodot. L ' i ’ p .iio ’ ,, Vigebant ea__, 

« tempestate Siphnioriim tfs ; eratque hsc 
„  insularum locupletissitm, at in qua an- 
» tatia, & acgeiitatia metalla essent • Un- 
»j de tatitutn peciini^ fiebat, at ex decima 
» parte ejus teponetetut apud Deiphoyfi^e- 
» sauius dic ŝsimo juiqiie par . Sfphiuis 
» pecunia quocanpU coaficiebaciu d istil 
..liueada „

2̂  Petav. Doctr, Temp. T". 2* Z« I J .  Jop.
Vedi U Cap- delle tnedaglie Ecrusche 

confeonto delle. Qreebe venuta
del Lidj . Ed il Cap- dell’ epoca de’ L id j« 

4) Vedi il Cap- delle medaglie Etcnsche 
in confroato delle Creche $• M a percib .

Piin. L .  J t-  C- j-  in^n.
^V6) Macoi&b^Saturn’ Z.- f  cap  ̂ y-. ,, Hie 
»|igicuc Janus ciuo Sacurqum classe prove*

, ,  ccun

    
 



56 Lih. VI. Cap. i.
Giano si prenda, o si spieghi» che in onore di lui fosse battuta , indIcS 
sempre quel Giano R e , o Signore di tuita'Italia, ed indica sempre una 
grande antiquiorita sopra le Romane • E  cost ^teneo i) espressaraente 
dice; Che Giano* U primo in Italia ha battuta la moneta di bromo . II che 
vuol dire, come sempre si  ̂ oSservato, non che Giano la battesse efFetti* 
vamente, ma che in onore dilni, e colla dilui impronta fosse battuta nei 
sccoli piu remoti. V

Ma in qualiinque modo A t^ e o , e gli altrl non dicono mai , che 
r  abbia battuta in Roma, o nei Lazio solo. II MafTei a) dice, che in Ita
lia , dopo che fii Romana, veruna colohia, o verun municipio batt^ piu 
moneta di sorte a cuna . Non s6 quanto sia fbndata questa sua assetzio- 
ne , specialmente nei municipj, ehe seguitarono a servirsi delle loro leggi. 
Ma questa sua regola prova la maggiore antichita delle monete Etrusche 
sopra delle Romane; perche quest’ Etrusche, che noi vediamo, se non 
poteronp essere inipresse dalle citta Italiche in tempo dello staito loro co- 
lonico, omunicipale, debbono per conseguenza essere state impresse avanti 
r  Imperio Romano, e nello stato della potenza, e liberty degli Etrusci. 
S*i osservi anco in cio, che non sono vere quelle suppostq ^ontradizioni, 
che alcuni nostri antiquarj asseriscono di rilrovare negli antichi . Essi di
cono; .Alcuni fanno, e •vogliono Servio Tullio per istitutore della moneta \ ed 
altri la riferiscono a Giano. Ma non le chiamerebbero contradizioni^ scos- 
servassero , che quegli, che dicono Servio Tullio primo stabilitore della 
moneta, parlano della Romana; e quei, che* vogliono Giano primo in- 
ventore della medesima, parlano della monVta *Itaiica, che e la p ii anti- 
ca, e r  Etrusca.

In alcuni dotti saritti, che escono in oggisopra^uesta materia, si i  
introdotto di chiamare Italiche  ̂ e non propriamcnte Etrusche lemedaglie, 
di cui si iratta; per la ragione, che queste non nell’ Etruria sola , ma in 
tutta Italia si trovano, ancorchc in minore abpndanza, che in Toscana . 
lo non fo guerra® questo discorso; anzi lo ararnetto, ed anzi di piu re- 
plico coerentemense a questo, che la gloria del Regno Etrusco in tutta 
Italia non e gloria della Toscana sola, ma appartiene a tutti gl’ Italic!; 
perch^ un puro accidente d’ essere stati gl’ Itaiici tutti, e piii forti, e pri* 
ma nati in Toscana, (che allora era framischiata coll’ Umbria J ha pro- 
dotto, che il detto Regno Italico si sia chiamato Tosco , e Tirreno. Ma 
non comprendo il fbndo di questa distinzione; e credcrei, che tutte le 
dette monete Italiche ( intendo specialmenteleantichissime , e le anterior! 
all’ Imperio Romano) si dovesseto con piti propriety chiamare Etrusche; 
perch^ essendo queste ordinariamenre scritte di puro Etrusco, comprovano 
appunto non solo il Regno Etrusc^ii) tutta Italia ;  ma che il solo linguag-

gio

,, ctiim recepisset hospicio, ciiin primus ,3 ,«^ itis  effigies, ex altera navis exprime- 
,,  quoqiie arra si<»narer ; scrvavit SC ii^ „  retiir „  •
M Sacurniaieveftntiam ; ur qtrtMwam-ilie n ^ i •  i) Ateneo / - • i f -  cap, 19- frtmus in ita~ 
>> fuerat ajfCCtUS ,  ex una qilideia parte tui lia Janus cereum nummum signavit •

») Maff. Oss. Z,etu TJfn . pag. 579-

    
 



Delle monete Etrusche. 57
^Jo Etrusco iiv tntta Italia siparlava, ancorch^ diverso dialetto in quaK 
Ithe provincia. E comprovano in fine cio, che anno detto i nostri p ii 
classic’! Autori, e fta quesji Livio i ) , che nell’ Etruria erano le X lL  citt^ 
principali ; a similitudine delle quali sartirono dull' Etrutia mitre X ll. citti 
prima di qud dalf ^pennino, e poi le altre XII. di Id dull' Jdpennino per co-- 
lonie dull' Etruria dedotte in tutta Italia, quante appunto erano le cittd in £-• 
truria , che erano capi delP origine Italica , J

Replico ben spesso questa autorita cui sono concord! tutti gli al- 
trl Aulori, eccettuato il solo Dionisio d’ Alicarnasso, che tutti abbatte-- 
rebbe, se fosse vero, che i suoi (Jtecl avessero con tante supposte colo- 
nie popolata 1’ Italia, e specialmente il Lazio, e Rom a. E lo replico per 
i’ estremo bisogiio, che abbiamo direplicarlo per assicurare questo studio; 
nel quale dopo che il Dempstero, il Gori, e il Buonarroti ( torse fra qual- 
che piccolo, e inevitabile equivoco) ci avevano aperta ia strada di an- 
dare avanti con quest! principj,  ̂ venuto poi il MaffeUa rompera tutte 
lefstrade, pretendendo di migliorarli, e di ttovare altri suoi Itali primitivi;  
che per altro non ha trovati giammai. E  togliendo quell’ univoca origh, 
ne, in cui po ŝgno verificarsi i’ antiche notizie Italiche, ha detto, ehei 
Latin! non furono Etrusci; che non lo furono i Sanniti, i Sabini; e quasi 
in ogni antico nome Italico ( che giammai miub 1’ identifica descendenza ) 
ha creduto di trovare, o almeno ha imaginaia un’ origine diversissima .

Delle monete Roroane adunque non ne possiamo avere di questa re- 
mota eta; perchd le primed couae abbiamo veduto , furono di Serv îo TuI- 
lio: anzi dee credersi, ch& beft poche esso ne battesse, e ben poche se 
ne battessero nel principio della Repubblica. Perche le piii antiche Ro- 
mane, che ci restano, e che a similitudine delle Etrasche, d’ onde furono 
copiate, anno il solo Giano bifronte nel diritto, e la nave, o prora di 
nave nel rovescio, e sotto la leggenda , che dee R O M A , queste cos't 
espresse sono hen poche in^paragone della gran potenzaRomana, e della 
gran copia, che ci resta delle Romane posteriori. »

Ma si csservi in queste antiche di Roma, che la*detta leggendi_* 
ROMA e scritta d’ un carattere molto bello, e rotondo; il che denota, 
ch’ e alquanto recente • Che se fosse in tempo dei R e , o dei primi anni 
della Repubblica, sarebfae d’ un carattere piii storto, e quasi-direbbesi 
Etruscheggiante. Sappiamo, che le XII-tavole , che fitrono deil’ anno 303 
di Roma , erano scritted’ un carattere si mal fbrmato, e d’ un Latino co»L 
ar.tiquato, che furono credute scritte in Osco, ch’  ̂ sinonimo d'antico, 
e d’ Etrusco 2) • Cicerone peraltro ci d ile , che erano di vero Latino, 

lom.Secondo H  ma di

1) Eiv. X *  r- Tuscomm ante Romanum  
Imperium late terra, marique opes patuerep . • 
Incoluere vrbibus duodenis terras p r ia /  
Apennitium admtnferunet mare, postea trani^ 
dpenninum iotidem quot capita origtnis erant 
•olofiis missis . ^

2)  iiV . Zi^7» inprincip- Ludion.es ex  E -‘

truria acciti, • • • Quia Tiister Tusco verba 
L u d io  votahdtur % 'no.men hfstrionibus inditum , 

pu od  ger^ t Ludorum  ab Qscis acceptum  , 
jD̂ MioBe Btriisci^. ed Osco im senjp di 1A~ 
v io 's e m b r a f w te s s o t^id- 2^oniurn b  F e - '  
stum Fam pejum  in voce Oscum» G ori M us* 

V pag- S’* .

    
 



, i  , . Cap. /.
itia di vccchlo Latino i ) .  II ehe fa vedere, che la lingua Latina piu chcs' 
ya in antico, piii s’ accosta all’ Etrusco. Innanzi ancora alle XII. tayole) 
vi fa il gius papiriano, in cui si contenevano Je leggi, in tempo d^i Re 
emanate • Di queste ne publico diciotto Francesco Balduino, che aisse di 
averle copiate da una tavola antichlssima a) . £  lo cred^ ancora- Paolo 
Manuzio j ;  « che le riporta nella sostanza. Ma il Cujacio non dubita 
d’ asserirle supposte <̂ ). E  tali ^^sembrano per verita a chi Ic leggeanco 
nel Rosino. che le riporta 5) > ^ c h e  se le potessemo vedere nel suo ge- 
nuino originale, conoscerebbesi forse, e sempre la descendenza della, lin
gua Latina dall’ Etrusca . Qualche eseni^KJ-'Ce' ne somministra ancora Tis- 
crizione ^olto, la colonna rositata di Duilio Console, benche tanto poste- 
riore aile XII. tavole, ed al detto gius papiriano, e che anzi si dubita ri- 
storata, e rifatta da Augusto. Perch *̂ si dice, che la vera iscrizione di 
Duilio fosse non solo di quelle voci antiche da Augusto conservateci i ma 
anco 4  uno scr tta, e carattere mal fbrmato, e , come ho detto, ddl’E- 
trusco partecipante.

Quest! antichi monument! Romani, come osservano gli Autori, d’un 
carattere ma! formato, e creduto Osco nei tempi postejiqri , cl fanno 
credere, che le piii antiche medaglie di Rom a, col Giano, e colla nave ,  
e colla leggenda R O M A , ma di un bel carattere Romano, ,non siano 
dei tempi antichi di Roma , e molto meno dd tempo dei R e j e che quelle 
prime, ed a questi- tempi coetanee si siano perdute, e dispersei e che 
poche da principio se ne battessero, come an*co nei tempi posteriori ci fa 
rifleitere Plutarco in tempo di Valerio Publicole , dicendoci nella dilui vh 
t a , che in detto tempo era. ben rare T uso della nibneta in Roma 5 e che 
le vend te , ed i coatratti seguitavano a stimarsi per lo pivl secondo il 
numero delle pecore, e d’ altri bestiami.

Onde se restano quest’ Etrusche, ancorche anteriori, do. proviene > 
come ho detto .dalla quantity di queste, ct^le quali si faceva tanti se- 
coli prima tutto » commercio d’ Italia. Da questi fonti apprendlamo , che 
il Latino antico si era gia fbrmato molto prima dei Re di Roma • PHnio, 
che, come abbiamo detto , plut volte commemora in Ardea , e altrove, 
che vi erano, antiquiores urbes pictum; ci dice di piii qul'55, che queste 
pitture, fatte nel tempio di Giunone Regina, avevano un’ iscrizione, e 
versi: E t sunt seripta ( carmina ) antiquis Uteris Latinis. E se chiama: quelle 
pitture, antiquiores urbe E.oma% diinque anco T epigrafe, che.vi fu appo- 
sta , doveva naturalmente esser ancor essa, antiquior urbe l{oma.

Ma poiche questi esempj Aostrano non solo la derivaz'one della lin
gua Latina dall’ Etmsca, ma che il Latino antico si era fbrmato» come 
si e detto, prima dei Re di Roib^j non sia discaro , ch’ io ne produca

anco
.1)  Cic. L ‘ i e  Orator. Plurium ( tnquit 

Ctassui ) est in X J h  tabulis emtiquitatis e^- 
g ie s q u o d  (f ^efbprarn prisca vetustas 
scieur [fc^ ' " r

a) Fxam. Ealduia. in L ib . leget Jltr. 
.muli •

O P ju I. ATanut. L ib .  de L egibus •
0 /^^Cujacius cit. a Botin, jintiq.-Rom an. 
L ‘ 8*pag . j z j .
* f)  R oiin . d ‘ pog .

^  Plin. L '  J f .  cap. lo. injiti.

    
 



Delle monete Etrusche. 59
W1C0 degli altri. Le monete d’ Adria . antica colonia degli E trusa, nelle 
quali Vi legge H A T R Ij H A T R , e H A T , bcnche con caratteri Latin !, 
ma doLatmo antiquato., cost molte altte , che vedremo nel Regno 
di Napoli) beil mostrano, e si prova, ch’ erano innanzi ddle Romane: 
perch  ̂rispetto ad Adria* fino al tempo dei Re era rklotta quasi al nulla. 
E Sirabone anco riferendosi ai tempi antichi, la chiama Oppidulo  ̂ o 
piccolissima terra. E tali monete d ee cr^ ersi, che Adriade battesse in' 
tempo di sua potenza, e non in temgi^lella sua depressione ;  la quale 
probabllmente sara accaduta , quando^i Toscani in tempi antichissimi is- 
cero i tagii dei iiumi, che'£iiaio^) gll chiama i sette mari y e che Tutono 
voltati tutti nelle paludi d’ Adria , d’ onde fbrse sara accaduta la dilei ro- 
vina j o quando i Galli cacciarono da quelle parti i To cani; il che accad- 
de nel tempo 1 e nel regno di Tarquinio.Frisco, come dice espressamen- 
te Tito Livio 3). Edopo di cio non si ha piu memoria del portod'Adria 
tanto celebre in antico. Dunque questo scritto Latino jntico eta ^ia co- 
minciato a fbrmarsi ( in quella guisa peraltro, che tamo dell’ Etru^co par- 
tecipava) innanzi a Tarquinio Frisco; c innanzi al detto Tarquinio sono 
probabilmente battute queste monete, faench  ̂ scritte di Latino antico. * 

Altra rao’neta con caratteri Latini amichi riporta il Morelli 4 ) , nella 
quale si,legge LA D IN O D ; e si attribuisce al Lazio, ancorch^ non si 
sappia , cTie vi si^ stata, neromeno in antico, alcuna citta di tal nome, 
0 di ah ro a questo soraigliante. E  percio forse, e piu propriamente po- 
trebbe appartenere a Larinot Contuttocio anche questa leggenda benmo- 
stra la raoda Etrusca consgrva^a per varj secoli in Rom a» come si ^ det
to, e come si i  veduto lieH’ esempio delle X II tavole , e ded’ iscr zione 
della colonna lostrata di Duilio, dove pure varie d<?sinenze vi sonocolla 
lettera D , en Siceliad, in vece di in Sicilia ;  e simili. A ntichissima ancor 
questa dee reputaisi, perch^ dopo che Ro na si era impadronita di quelle 
parti, non si sa ,  che in esse si battesse piu la moneta • E la leggenda si* 
gnifirk una citta, come p*<>i ( sempre ad esempio degli amichi Etrusci) 
pratico 1’ istessa Roma coha leggenda di ROM A . Pefclo nelle monete 
Etrusche non suol vedersi il nome di verun R e , o duce Etrusco per- 
che il somrao imperio jcestava sempre nelle stesse c it i i , che si reggevano 
in stato di perfetta Repuhlica, come altrove ho provato. I soli Romani *
; ma in tempi posteriori) commeiarono a porre nelle medaglie ed i nomi, 
cd i fatti gloriosi dei loro eroi*

: Livio 5; lammentando j 1 rito, e la religione, chb si* diceva, ^
^endi, la chiama (riferendosl all’ anno di Roma, in cui confieeb il

H  2 chiodo
l )  Strain / .•  f .  £.ptterpum  ,  U rdia  ,  j l d u a ,  

& L u cetia  ,  { /  a lia  kujus generis opp idu la  *
x) Plln- Qinnia ea fluml-

I, na, fossasque pdmi a sagis feoere 
I, egesto amn^ impe^ pet ijcansvetsutli in 
» Atiiaaorum pal«<le$, q«ae septetn tnati# 
» afpellantur j nobili porcu oppidi. Tusco- 
IV lura Atti* j a*qiio Atiiaticum mate ap-

*i, pellabatut, quod mine Adriaticum * 
j )  Z.iV- LiS- f .  Frisco Tarquinio Rornre 

regnanie , fuiis acie. TTuscis, kaui procul T i-  
eim  flumine ( Galli ) urbem M-sdiolanum con-
difcgta. *

\ ) " ‘}^ftffSTh-^hesaur- Fa/ftiJ’ R jfn ' in in
sert- T-alf f .  n* I f .  T -  t • e T> z-pag> 4^9* 

%'^\JLiv‘ T.' 7. in princ- pag- 79*

    
 



tfO Vlt Cap. I,
chiodo tucio Manlio Imperioso ) Lex vetmta priscit Uteris , -verbisque seripta r , 
cd agglunge, che questo rito si osservava specialmente in Volsinioj'nel 
tempio di Nortia Etrusca Dea i) . II Sig- Goji 2)^ ed altri rifemcono 
similmente ant^hlssima I’ iscrizione Latina, che comincia LER W R lO R . 
Quanti monumenti EtruscI cita il Maffei esistenfi in Lombardia, cioe in 
^ ron a , in Padova, e altrove, e scritti ancora di Latino antico, ed altri 
con caratteri Etrusci; quest! deW)ono essere fatti, e scritti prima dei Ro
mani > perch^ quei luoghi furoni^jresi agli Etrusci ■ dai Galli in tempi an- 
tichisslmi. Passarono i Galli in Itd » , sotto la condotta di Belloveso, co
me si k detto, in tempo di Tarquinio^fijisfie^^ e batterono i Toscani al 
Tesino 3) • Uoita ai Galli altra tiuppa di Germani sotto il duce Elito- 
vio. ma coirajuto del detto Belloveso> caccio gli Etrusci, e gli Umbri 
anco da Verona > e da Brescia 4) • Sicch^ quest! monumenti Etrusci in 
Lombardia devono esser fatti, e scritti prima del detto Tarquinio Frisco • 
Perch :̂, dopo di cjo indeboliti i Toscani' in quelle parti, mantennero bensi 
per qualche tempo la sola Mantova 5)» che poi perderono anche quella; 
ma scacciati poi afFatto dalla Lombardia, non ebbero piu in quella i To- 
^cani in verun tempo imperio alcuno; e vi perderono anco la lingua, 
che mai pill ve la poterono introdurre. Perch^ dopo dei \ ja lii, com’ e 
ben noto . subentrarono poi i Romani in quelle parti: il che accadde spe
cialmente dopo che questi batterono i detti Galli sotto la condotta di 
Cornelio Cetego, che comprese tutta la Gallia Cisalpina sotto un mede- 
simo Pretore. •

Se dunque tutti quefli monumenti Etftiscfc trovati in Lombardia, e 
tanti altri si provano con molta chiarezza istorica anteriori ai tempi di 
Tarquinio Frisco, e qprche vogliam mai dubilare, che coetanei a quefti 
non siano ancora generalmente tutti gli altri, che nel resto dTtalia si tro* 
vano, e specialmente, che si trovano in tanta copia nella Toscana in
terna? Perche tanti Etrusci monumenti , che specialmente dalla Toscana 
interna , e ora, dkl in antico sono andati a Roma , e per tutta Italia, an- 
21, e in Francia,,e in Inghilterra, e in Germania ;  perche, dissi, appe- 
na che questi sono esciti dalle citta della odierna Toscana, si battezzano 
( anco dagli eruditi) per Romani, o per Greci, o almeno in tempo dei 
Romani, e dei Greci fabbticati ? Tanto piu, che questi nostri monumen
ti non rappresentano mai simboli, o fatti Romani; il che comprova non 
solo la detta remota amichitsi, ma lors’ anco fo d io , che sempre passo 
fra i Romani, e gli Etrusci; ma rappresentano questi monumenti r iti,

l) T.iv. d. T,. 7- pag. 79- Vuhiniis guogue 
tlavos indices numeri annorum ^xos in temp^  
N o r tix  E tru sex  comparere , diligens talium  
Terum scriptor , Oincitis aflrm at •

*) Gor/', Difes’ dell’  A lfai- Etius. p . tfo- 
L iv . Z.- r - p a g -6 \. „  Tarquinio Frisco 

, ,  Rom* re jn aiii*. Celtanim, qu*f>a<t ( j jl- 
„  l i*  tetMa est • • • Fiisisqtl6“ 5Cii. "'Piuicis 
„  hiud ptocul Ticino flumine • • • Alia_» 
,, deipde manas Geimaaorum Eluov.ij) du-

, ,  ce • • • faventeBelloveso, cum transcen- 
,, dissenr alpes , iibl nunc Brixia, &  Verona 
„  urbes sunt, locos tenuere • • • Non Etnis- 
„  cos tnodo, sed eciam Umbros agro pel- 
„  lunt; iutra Apenninum tamen sese tenue- 
«  runt „  .

4) Liv- qui sopra ,citato
J) Win. L .  Cap^iO' M antua Tuscorum . 

trans Eadum sola religua •

    
 



l>elle monete Etrusche , 6 1
« sĵ mboll antichissimi della nazione Etrusca,e al pIA gli antichSslml fatti 
der(Greci,« dei Trojani , perch^ e Trojani, e Greci ( imendo Felasgi) 
eran<) del di loro sangue,* e cognazione, come altrove si i  detto.

■ 'Cio procede ancora rispetto a tami altri monument^ Etriisci , ritro- 
vatl in molte altre paifi d’ Italia in Adria, nella Magna Grecia, in Pe- 
saro, nel Lazio, e nell’ istessa Roma, e specialmente nel monte Celio i) , 
e nell’ agro Romano , d’ onde i ToscaiiL^ certo , che da tempo antichis- 
simo cacciati furono qai Romani, i qani ancorche si possa dubitare, che 
in qualche parte d’ It«^a gli pos^Mfo essi aver riposti, o sepolti , e gli 
possano ancora aver sepok*^JjJ8Tmsci medesimi, anco nei tempi dei det- 
ti Romani, nei quali seguitarono a servirsi degli antichi loro sepolchri; cib 
peraltro, come si  ̂ detto, non potri mai essere accaduto rispetto ai mo
nument! Etrnsci della Lombardia di la dal P 6 , d’ onde si 6 veduto » che 
a tempo di Tarquinio Frisco furono discacciati affatto dai G alli. Anzi c 
un' interpretazione alquanto rigida , e violenta il riferirli cosi ai tempi R o
mani, anco quelliscavati altrove, e per tutta Italia •, perche 1’ idterpreta- 
zione piu giusta sarebbe quella di riferirli ai tempi della potenza, e della 
cultura Etrusc^a, e non ai tempi della dilei depresslone .. •

Ma siccome ad ogni paffb incontriamo sempre il Sig Marchese Maf- 
fci, per le tame cose' che epilogando il Gori, e 11 Dempstero, hasapu- 
to peraltro rinfacfciargli, e crlticargH : Osserviamo, che aveva asserito (e  
sono sue precise parole 2) /’ antichitd della gente Etrusca fu tale, e tanta , 
che di niim altra monumetfti anteriori si sono in Italia scavati mai. Ma poi 
criticando i detti Autori*. e*varj moimmenti da essiaddotti* eincisi, gli 
xiferisce ai tempi Romani, ancorche di Etrusche lettere segnati. E cost 
le note numcrali in essi incise parimsnte ai medesimi tempi Romani 3) 
li attribuisce pet il solito suo singolar raziocinio , cioe : Che quella, che e 
stato Latino 1 0 ]\omano, non ha potato-nemmeno prima essere Etrusco ; contra- 
dicendosi anco in cio mirabilmente, mentre nel quinto suo tomo infini
te , e innumerabili cose registra dagli Etrnsci deriva|t ai Romani, come 
il Dempstero, ed il detto Gori prima degli altri avevan detto- E  cosi 
venendo il Maffei anco alle tavole Eugubine, decide* 4 ) , e sono sue pre
cise parole, non vanno piu in su dell' ottavo, e del settimo secolo di I{o- 
ma. Secolo, in cui non si scriveva, n  ̂ si parlava piu Etrusco, almeno 
generalmente. Eppure nella sua Storia Diplomatica aveva detto 5) , sono 
a un'antichitd inenarrabile. Cost si scrive , e si critica l E  la critica sem
pre place 1 Pochi -almeno esaminano a fondo il criticato , e il criticante , 
e le diloro ragioni, e le diloro autorita- Al tomo sesto sbefFa il Gori 6), 
perch  ̂ aveva detto; che le monete Etru'^che sono lavorate ante i{omam 
conditam. Quando a vojere che »iaim lavorate in tempo della vera poten
za Etrusca, bisogna, che per necessity siano ante Epmam conditam, ancor- 
ch  ̂ alcnne possano gli Etrusci averne battute , etiam pofi B̂ omam condi
tam . Sie-

1) Qoti 0.0.1 ^
i )  Osserva:̂ * Lett* 1 ** 4 * Oss* Lett* 3^ pmg* 97 *

•?•) Maf Oiserv- Lett- t-6- peg- 44* , e ve, f) Mofel ht- Diplom-pug- epag- iTf-
i i  Slii il Gpfi V ifesa  deW Jlfab^ pag- i o o - ,

    
 



62 Lih, VI. Cap, 1,
Siegiie II Signor Marchese .MafFei i ) :  Che di tamle di bromo i{mane 

non si sono trovate le piii anticbe di quelle pubblicate dull' Orsini, e dal'̂ Si.- 
gonio, fe quail sono del settimo secolo di l{oma. E^che percio non ve  ̂ no 
pu5 essere deJIe,pIii antiche fra gll Etrnsci? Immecliatamente poi cita il 
Senatus tonsolto del Baccanali, ch’ e neJ museo Imperiale a Vienna • e 
ch’ i  nell’anno 5<58. di Roma, e per6 p ii antico delle tavole dell’ Orsi- 
no, e del Sigonio, che istantane^ente contradlcen(ii)si, ha detie le piU 
antiche di l\pma. DIonisio da me c^ to  ahrove 2) , r^porta un antica co- 
lonna di bronzo tutta incisa , e scrirta^^ Servio^ullio , con i patti, e 
leggi > che furono stabilite fra Roma, eTS^j«*»r altre citta a leji vicine. 
Polibio porta dlstesamente 3) una lega, e patti fta i Romani, e Cartagi- 
nesi, che dice, Tabulis tzneis in hodiernam diem inscripta conspicimtur. Tra- 
lascio le leggi Decemvirali sul principio del quarto secolo, che i migliori 
Autori le dicono scritte in bronzo, bench^ altri le abbiano chiamate cho
ree . Tralascio altri .esempj, che provano, che Roma ha scritto in bron
zo molto’ prima del suo settimo secolo. L ’ Orsino non ha mai preteso, che 
le sue tavole fbssero le prime di Roma; ma questa qualita di prime si 
le^ge aggiunta in questa critica .

Cita pure in altri liioghi. e citano tutti Plinio, ove*(Tice, erat in 
Vaticano ilex ^etmtior ‘urbe B̂ oma ch’ era scritto con lettere Etrusche nei 
bronzo. Poi ,va pid avanti sulle dette tavole Eugubine, t  toglienflola di- 
Joro antlchiti, dice 4) : Or che diremo del portento ■, che sarebbe la conser- 
vazione di po\o meno •, cbc due mila, e cinquecenta* anni ? .Afferma Livio , che 
a suo tempo , vml dire pitl di mille, e settebent'^anni /<r,. erano gid periti 
quasi tutti i monumenti scritti dei primi quatiro Secoli specialmente per gl'in- 
cendj. Chi si pub difendere da queste critiche con tanta asseveranza pro- 
nunziate? Quindi non-e maraviglia, se altri dotti uomini dopo dilui ab
biano dette r  istesse cose - Niuno a prima vista credera, che queste, ed 
altre,con egual ftanchezza asserite* siano una massa di equivoci, e dici- 
tazioni male adattaffe . Rispondiamo adunque, che Livio da lui citato Lib. 
VI- in principio pa Îa dei monumenti di carta, ed espressamente degU 
scritti, o annali dei Pontefici ; Ŝi quae in commentariis Tontificum, aliisque 
publicist privatisque erant monumentis , inctnsa urbe, plerteque inter iere. Dan~ 
que anco le carte Ce non gi^ i marmi, ed i bronzi) non tutte petirono, 
ma pteraque interiere. E rispondiamo percio ancora, che le statue, ed 
i bronzi, del quali non parla Livio, poco, o non sempre sono soggetti 
agli incendj. Gli Uomini, e la loro negligenza, o barbaric, atterrano piii 
del tempo ogni memoria. E queHe poche , che avanzano al di loro scem- 
pio, possano avere, e tre, e pid mil’ anni.

Tie rail’ anni almeno contano g(i obellschi d’ Egitto , che sono in 
Roma, ed altre statue di basalte, o di altri marmi E g iz j, che in Roma

mede-
I) Muff. T'om. 6 ‘ pag. f RoTifanoS) Cf Carthaginenses ictum esi tempo-
I) Vedi il Cap. dtlla Ling, antica re , guo Pyrrhus in Italigm tra j^ it  • • H ac

L ’ T- cap. 1- *5- TJlch^ aaco . cuih ita sint ,  I f  in hodiernam diem tabulis
J)  Polib. J .  circa med. pag. 6^. edit- atlris inscripta tronspiciantur .

Rom. ana. I47J- Vast hscc tertium fadus inter sp). Maffei d . Totn. p a g .^ i ’

    
 



Delle monete Etrusche . 6 i
rtiedeslma, c .altrqve si ammliano. Due mil’ anni, e piu contano le tan- 
tq statue Greche, che sonoi e credono dei tempi ottimi di Grecia> 
e possono anco durare per molti, e molti secoli. Ma circa alle statue ve 
ne sono dell’ altre anoo'-piii antiche di quests, e Greche parimente, del
le quali ragionereiTK) nei Capitoli delle arti, e delle scienze, e le trove- 
remo non Greche sropriamente, ma dei Rodiani, o dei Sicioni, o dei 
Tirteni Pelasgi. coA qiiei notni allora^ramischiati, e confusi. La tnone- 
ta di Teseo da lui cotoniemorata; l^CTvetta, o sia ilr^^^ d’ A tene, del
la quale egli porta 1’ utoronla dice d’ un incredibile aiitichitij pet 
dar loro un’ epoca ragioirct/'uto^^uale forse sarebbe quella del detto Te- 
seo, pub diisi, che abbiano, e contino circa a due mila, e cinquecento 
anni. E percM non si ha da dire anco cost delle monete Etrusche, e 
delle tavole Eugvibine, e di tantl altri monninenti, ai quali conviene una 
simile, e forse maggiore antichita?‘E  le quali.monete le abbiatno di so- 
pra Semite esistenti anco.al tempo d’ Enea? . ,

E percib rispondo anco col medesimo Marchese Maffei, ove sem- 
pre contro a se stesso dice, Tonio 3- pag. , non solo nei btonzi, rna 
anco nei vaji JEtrusci di leggera, c sottilissima. creta composti con questa 
sua frase: mirabile b P artifizio , con cut si componevano, e mirabUe b latin- 
ta giallt{ delle figure, e la vernice nera nei fondo, quale dopo due mila , e 
piu ami risplende pur «««•<? . A fferma ,questo portento rfi due mila i e piu an
ni nella fragilissima creta , e si vede, e nessuno fin’ ora ha ardito di bat- 
tezzarla per Greca, o perJ^omana; e nega questo fatto, e questa con- 
servazione nei marmi, e*nei*bronzi! Accorda iy i, e primente la vedia- 
nio cogli occhi, I’ antichita delle urne, e bassi rilievi, e gli qualifica, e 
ve: nc ha dei non panto inferiori Greet. Accorda.^i piu I’ antichita sud- 
detta delle iscrizioni Etrusche scolpite in dette urne j che sono. per lo 
piik di fragile alabastro ,  e tufb di Volterraj e poi la nega ai. bronzi, eai 
marmi sucldetti, o con rgaggiore, e piu franca irrisione dice alia pag.po. 
del detto Tom. VI- circa alia diloro antichita, che s^a, favole\ come la 
favola dello scettro di Triamo i e della barca £  EneUt cjie sciocchi ronaan- 
zisti avevano nei rozzi Secoli narrate.

Porta nei quinto Tomo pag. 503. un’ iscrizione Etrusca incisa in me- 
tallo , e dice, fu disotterrata' a poche miglia da Eerona ,E  quest! monurnen- 
ti Etrusci trovati in Verona, e nella Lombardia, ha detto altre vo lte ,e  
lo-dieiamo anco noi,' che debbono essere piu antichi di Tarquinio Trisco ; per- 
che in tempo di questo Re furono cacciati gli Etrusci dai Gall! in quel
le parti. Dunque si trovano, e vi sond deliyiscnzioni Etrusche pih vec- 
chie di quelli pubblicate dall’ Orsino, e dal Sigonio . Dunque le iscrizio- 
ni Etrusche anco in bronzo k uno spfoposito il.volerle nccessariatneme 
battezzare del settjmo secolo di Rom a.

Ma giacch^ la necessita ci ha portati ad esamlnare piOi ,d’ appresso 
queste critiche del Signor Marchese MafFe]; ( ed  ̂ ben giusto, che al
tri facci f'istesso'sopra di m e, pujrch '̂ s ^ f^ lo  con egual disci;ptezza, e 
Vfj;It^) si.osseivi ancora 1 quanto edi attacca il Gori in materia di lingua

e del-

    
 



($4 Cap. t.
e della ‘siia veramente aurea latinita. A 1 Tomo IV. paft- $4-, e altfOYC 
del dttto Tom. IV. pag. 165. dice, e rinfaccia , che (U Pea Opi in rp- 
minativo si ha da dire Ops, e non Opis, quando,in ambedue quest! tno* 
di si trova scritW> nei Classici'Latim 1 ) ,  E  moU’‘a'U.r̂  simili Inezie si ve? 
dono indirlzzate cosi al detto G ori. Grand’ irtisione fji agli Dei del Go* 
r i , e anco a quelii, che nel suo tetzo tomo, ( o v ^ g li riferi liportati 
dal Dempstero) gli aveva ricono^^ti per Etrusci. Vtandissima poi la fa 
alia Dea Te^npesra, Tom. IV . pagN ^5., quasi ch^nventato ne avessc 
ancO il nome. Eppure anco questo mhq^esservLKtato indica Ovidio. e 
lo riporta il Rosino 2 ) , che lammenta cN»«tfIpio erettole da Marcello, 
Qii^sta , e tante altre deiti rammenta il Rosino, benche siano escluse 
dal Malfei, e bench^ siano munite dl ottirne auloriia. E queste, e si* 
mili altre sono riportate dai nostri Etrusci, e posteriori Scrittori, come os- 
serviatno nelle Dissertazioni di Cortona, nelle novelle del Eam i, e nei 
Paralipomeni del Basseri al Dempstero. £  in quest!, dotti scrittl, come 
se le ctitiche MafFejane non fossero mai state, si seguita sempre le spie- 
ga^ionl del' Dempstero, dal Buonarroti, e del Gori, e non mai le irri* 
sioni di chi critica impropriamente. ,  ^

I monumenti. che esso illustra , o recita, ancorche stampati tutti, 
o nel Dempstero, o nel G o ri, si magnificano alle stelle  ̂anco pe/ T egre* 
gio lavoro. Qiielli poi, che illustra il Gori, ora gli-pronunzia per umpU 
gnatta, ora per una scodella. G l’ idol! gli dice ‘Vestiti dz Prate, 0 da Mona-̂  
CO. Ora gli chiama ballerini, ora mmanico d̂  tucerna , 0 d’ altro atnese. 
Si era provato ancora tevocare in dubb'io la sincectti dei monumenti Etru* 
sci i si bene, e si fedelraente esibiti dal Gori;  ma comech^ una ta| ca** 
lunnia sarebbe ricaduta»sul proprio Autore, si volge a sbeffarne la spiega* 
zione , e a toglierne I’ aniichita , che prima aveva confessata.

Per comprovare questa sua idea cita due sole urne coif iscrizione 
Eatina appaitenenti a famiglle d’ origine Etruscj^, e che poi divenneroan* 
CO Romane. Una I  la famiglia Cecina,  e I’altra^ laFlavia. Queste sono 
in Volterra; e fra *jueste due sole scritte in Larino, altre molte se ne 
vedono di queste stesse due famiglie scritte in Etrusco, ma in urne di
verse. E fa un gran trionfo, e dice, che questa^ una riptova chiaris- 

che anco le altre , che sono scritte in Etrusco , provanoSima
che sono scritte in Etrusco .nei tempi Romani , detto Tom. IV. 
pag. 174 ., e Tom. VI. pag. i jp . , e 14O. Ma qual giusto argomento i  
mai questo di volere da due urne (quando fosse veto , che fossero insic- 
memente scritte in Etrusco. e in'Eatino) il voler, dissi, desumerel’ an*

tichi-
1) Festo alia voce Opis , dice: Opts dicta 

est conjux Saturni • E basti che il Boccaccio 
fra i suoi libri latin i fece queJto della gea- 
nologia degli Dei • E patlando della Dea 
Opi , cosi comyidla : Ops , seu Opts ,» v e l  
Thea , si pfiscis credimus , plurima~clontate 
emicuit • 11 Boccaccio era eccellence , olcre 
al Toscaao, anco in Latino, come coji una

lectera del S a lr in i, e con altre autoritnpro- 
va il Crescimbeni vol. t*pag* 190. dell’Isto- 
tia della volgat poesia •

Rosin. Ant'tq. Roman. L -  ! •  Cap. ao« 
p a g -i^ . Fempestatis ardjs a M-.^/^atcello ex‘  
trS poTtam Capenam ixtructa fa it  . . .  vt 
Ovidius in F a stis«

    
 



Delle monete Etrusche, ,
tkl^tk di tuttell’ altre, e che sono scritte di purb Etrusco? Ma si noti 
Jenifers, che qijdle diie scritte in Latino sono da se, e in urne diverse 

' daM tant’ altreNaijte in Etrusco. Anzi nessun marmo si i  trovato mai 
scimtq in Etrusco, tnn JUttino nel medesimo pezzo • Se pure tale^noni 
ilYoio marmo di PeLro ,* che I’ istesso Sig.Olivieri pare, che affcrmi, a 
chV dubiti, che sianl due pezzi uniti insieme. Di che mi rimettoall’ esat- 
ta descrizione fatta dIJ medesimo. D un^e altra conseguenza ragionevole 
non puo dedursene, sk non che quest^Iue famiglie, che prima furono 
Etrusche, e poi divennftrm Romaii^^fvendo seguitato a servirsi degli an. 
tichi loro sepolcri Etrusci alwi^ii^^empi Romani, anno percio nei tem
pi posteriori, e Romani scritto in Latino quei loro nomi medesimi, che 
nei diloro antenati Etrusci si scrivevano in Etrusco. In somma da que- 
ste due sole urne trovate nei sepolchri Etrusci scritte in Latino, ma in 
marmi diversi da quelli, nei quali^ scritto in Etrusco; da queste dette 
due urne misura e giudica il MalFei I’ antichita di tuttui monumanti, e 
di tutte le urne Etrusche, che sono nel mondo.

Queste due sole scritte in latino, crescendo poi 1’ altercazione col Qog 
li le moltiplica fino al numero di sei, benrhe in eiFetto non siano mai
state se non ?:h*e due. Ma qui se moltiplica le urne fino a sei, si correg-
ge per altro, o si spiega, che quelle sei, (che veramente sono due) so
no da se,* e scrittfi in Latino, ma in marmi diversi: detto Tom. VI. pag.
131. le iscrizioni della grotta Franceschini . . • . .Ma dodici di esse sono in
Etrusco, e sei in Latino. Dtfnque sono in Latino, ma in marmi diversi da 
quelli scritti in Etrusco. Igcco*code sue parole schiarita la verity. E se 
anco fosserosei, e dodici, e cento, altro non proverebbe che quelle pre
cise sarebbero scritte nei tempi Romani, ma non gia tuite le altre del mondo.

Siccome peraltro questo suo impegno di abbassare la certa , e remo- 
tlssima antichit^ dei monumenti Etruschi non  ̂ altro , che un aramasso 
di contradizioni istantanee^ coti poco dopo pare, che ripigli 11 suo as- 
sunto.e che voglia , che quelle due iscrizioni Latinef mpltiplicate poi 
fino a sei, se non sono cost scritte in un marmo solo» se ne possa pe
raltro ritrovare di quelle, che cost in un marmo solo siano incise.'Ecib 
non per altra ragione, se non che fino delle medaglie Fenicie se ne so
no trovate scritte iq Fenicio, e in Greco. Dunque suppone , che cost pos
sa essere anco in Etrusco; e dal supposto suo, e daJla possibilita di tro- 
varsene, passa all’ aflertiva, che cost siano : detto Tom. VI- pag- 1 4 1, 
Ma che diranno , quando neW istesse medaglie vedranno C epigrafe in Fenicio 
ed in Greco ? Cost , che diranno vedendo la stessa iscrizione in Etrusco , e in 
Zatwo? Rispondiamo, e diciamo che in Etrusco, e in Latino scritte in 
un istesso monumento non le abbiamo vedute mai i e non le pub nem- 
men’ esso aver vedute; Ma se esso, e noi le vedessimo, diremmo 'inco- 
la, che quelle sole sono dei tempi Romani, e non gia tutte le altre del 
mondo . Di fatto quale strano imjiegno ^ lyai questo, anc^ nelle meda
glie Fenicie* perch^ aicune di esse |iano s^rstte in Fenicio, e inXJreco, 
digiudicare , che tutte le altre Fentcie siano dei tempi Greci?,Cqsi e 

*Tom.Second* I ilcri"!

    
 



Vl> Cap. 1,
iscrizioni, e medaglle si son ttovate scritte in Greco, e id Latino: Mon 
percio tutte le cose Greche sono del tempi Latini. M|a ^ l e  iscrizionilLa* 
tine, e insieme Etrusche replichiamo, che ncRpur tw ^ p e n’  ̂ nei nlon*  ̂
do j se pure taie non h quella di Pesaro, che-ta4eJ^n si ctede . M aye 
fbssero cento, e mille, diremmo sempre, che q'uell# cento, e m ilh ffs- 
sero dei secoli Romani, ma non gia tutte le altre mondo •

Altrimenti. qual tnosaico Amai questo, o q/aJe impiastro di mis- 
chiare cost e FenicI» e G reci, a l^ tru sc i, e L a ^ i , e ftrgH in somroa 
tutti Latini, e Romani; e nei Rorai^ji tempijt^^rire fat te tutte queste 
diversissime anticaglie? Quest’  ̂ un tro^^pa^rtmculcare I’ istoria, che da 
per tU5to ci dice in proposito degli Etrusci, che il diloro imperio fu 
ante Pjnmanum imperium ; e che questi la von debbono averli fatti quando 
fioriva il diloro Regno, e non gia nei settimo, ovvero ottavo .secolo di 
Roma in cui non vi era piu n^ il regno, n^ la lingua, quasi il no- 
me rirreno. Pu6* esser certo, che qualcuno di questi monumenti Etrusci 
per qualche accidente sia stato anco lavorato nei tempi Romani; ma in 
generale , e nei diloro totale sono fatti assai prima. E si ricordi di cibche 
r  istesso Sig. Marchese (allora meno riscaldato ) dice altrov,e  ̂come al Tom. 
IV* pag. \$. l/inticbiti si remote non si sono giammai scamte in Italia. Siri- 
cordi j che questa imperscrutabile antichita , oltre all’ istoria certissima i 
r  ha ricavata altrpve dalle maniere, e simboli indubitabili di dette anti- 
eaglie Etrusche , come al detto Tom. Ill* pag- 23P. E' osservabile, che /’ 
iscrizioni delle statue non sono mai su le ba î ,*ne su i piedistalli, ma sem
pre in un luogo, 0 in altro delle statue istesse. Dal che appare la somma an- 
tichitd i poichi tale non fu I' uso dei Epmanit nt dei Greci , ma bensl di genti 
anteriori. Onde in quasto moda sappiamo, the furon paste le piu antiche tscrU 
zioni, delle quali menzion si trovi. E cosl era quella , cui i vide Erodoto suW 
antichissimo tempio di Sesostri. .^dpparisce la vetustd ancora per andare lo scrit- 
to da destra a sinistra secondo f  uso degli Orientdi. Si ricordi, che le anti* ' 
chit^ Etrusche tr'ovate in Verona, e in Lombardia giustamente le vuole 
anteriori a Tarquinio Frisco, perchb in quei^tempi, e in quelle parti furo. 
no dai Galli discacciati gli Etrusci^ e mai pib vi sono rientrati • E  per- 
che mai immemore di cio, non vuole cosi antiche le cose Etrusche in 
tutto il lesto d’ Italia ?

Ma siccome la cattiva messe facilmente si dilata; cosi camminandp 
su quelle tracce altri dotti anno pure revocata in dubbio 1’ antichita dei 
frammenti Etrusci. II Sig. Passed si lusinga di deduxlo da due uine li- 
portate nei Dempstero, e crede, che rapprefeniino fatti lecenti, o me
no vetusti di tutti gli altri. Ma qui al solito rispondiamo, che quando 
anco sia vero, o sostenlbiJe la dilui spiegazione, altro non prover^, 
non che quelle due urne siano state fatte nei tempi Romani; dei 'quali 
i  certo, che ve ne possono essere, e nol non lo neghiamo. Ma non 
lo provera mji lispetto a tuUe le altr#, che debbano esser fatte in tem
po della potenza di questa gante, e.in tempo, che attendevano a que
ste diloto arti, che coif istoria, e con cento prove le mostiiamo in |falia

anter?

    
 



Delle moncte Etruscbe,
int^Vnori a quelle del Romani, e dei Greci.

€7

t|Ma benche\io mi sia prefisso ( per prima stabillre quel poco, chesi 
/ pubj neir istoria )\n Jo n  iljustrare nemmeno un solo monumento Etrusco , 

e molto m enoc^b^Jo esarainare le spiegazioni degli, altri, contut. 
toci6, giaccM qui l i  necessita lo porta, ardisco di dubitare, che non 
siafco siciue le spiegaaoni del Sig. Passeri i e percio incerte restano anco« 
rale dilui conseguen^* EgH »«tende d"Jnterpretare la tavola X XV . del 
Dempstero, che rappmenta un uomo^^he combatte, o suppone, che 
combatta, con un orrichs^ostro j cj^fesce da sotto terra, e , come pa
re , da un pozzo - £  alia dei suoi Paralipomeni al Dempstero
spiega, che daEutimioy con un passo di Pausania , ch’ egli recira. Ma Pau- 
sania dice, che Eutimio ammazzo un eroe, e non un mostro. Eench^ 
peraltro k vero, che Pausania dice in appresso, che era 1' ombra , o sia 
fanima d’ un compagno d’ Ulisse, che fu ucciso dai Temessensi i),. Qui- 
vi quel mostro orrendo si fa prima,diventare un lemure , o un’ ombra, 
e poi un eroe, che tale lo qualifica anco Eliano 2 ]. I f  Gori riporta un 
istessiliimo monumento s ’) del mio museo s e benche rifetisca questa me- 
desima interpretazione, che gia prima aveva faita il Passeri, contuttocI8 
non glie la pJssa, e non glie 1’ accorda, e dubita, che non vi si adatti 

passo di Pausania ; e che piuttosto questo emblema rappresen- 
%|fa*‘ mprfe , e la tlilei fiera, e maligna potesta . E  forse avera opinato 
me^iq il fa?desirao SigiPasseri, dicendo in quest’ istesso luogo; qui vero 
caiitius de-hoc argumento scripserunt t illud inter ignotas fabulas amandarmt» 

Ma il pivi aiffifUe a cogiprindersi si e , come cifi possa adattare Tepo- 
ca, che quivi assefilce: il oig. Passeri. Hie vero ntonendumcenseo, fabulam 
hanc ferendam esse ad annum Vrbis circiter CCC.\%ec nisi post multos,annosper 
Etruriam diffimdj potuisse , . . . Xestant igitury qga- remotissima hammce 
urnarum antiquitate jablantur. Egli dice con quali prove) che
Eutimio abbia fiorito nell’ Ollmpiadc 76, che pure sarebbe negli annia/S. 
e non gia GCC. di Roraa,*e sarebbe negli anni-del mondo 3Ji2- Ma in 
tal caso non so, come al detto Eutimio si possa adattare il detto fatto, 
e in detta uccisione, o espufsione di questo eroe , o mostrov.q ;genio, o 
qualunque co,sa si sia. Perch^ 1’ istesso Pausania dice, che questo eroe 
era uno dei compagni d’ Ulisse, che fu ucciso dai Temessensi pocodopo, 
I’ eecidio di Troja, che si pone negli anni del mondo aJioo. dal Petavio, 
€ da altri. Sicch^ da questo mostro , o eroe, o genio, com’ egli vuole, 
air espulsione che poi ne fece Eutimio , vi corrono in senso del Passeri 
712. anni almeno. Talche tarda sarebbe stata la liberazione dei -Temes
sensi , dopo sette, o otto secoli che quello gli aveflt devorati, o dcftruiti, o

I 3 pre-
,, fecisse • . • Tetnessenses Apolliais res- ,, ponso heroetn piacare jassi • ■ - Eutf- 
,, inius • .  ctini Genio coagcessam illaai 
„  vicyinf mosnibtis ,  & a^ao excessisse »  •

2) Elian ’ var- Histor’ Libf% ’
3) Gori M us’ EtriisC’ Tom.’ Class’  }• 

Tav’ X ’ ,  e ^uivi alia fa g ’ 60s

i) Fausau’ iv i citaU ,, Pugnam cum lie- 
1, roe commisic * • • Ulyssein ajunt . • • 
M Temessam eciam appulsum > Ibt de n av^  
M libiis sociis^ejus uniim ( virgin e per vim 
» violata ) ab Gppidanis • • • lapidibus ob-« 
M tugim • • • Perempti vero socii manes fi- 
» nem nulhun ia*cujuslibec xcacis homines
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pregiudicati per tanto tempo; n^dopo fette o otto fccoH e fcredibile, c\ 
ticordassero nemnlieno di quel compagno d’ Uiisse. Si^idaVche ripotta 
to fatto alia voce Evauma?, pone Eutimio, e il f^ttojyKesim o  poco c 
deldetto Uliss«. Ed ecco percio colla vera ep(TS«<jJlfo ogni equivoco

Alqual proposito si avverta, chei monumenti le i Dempstero,
Gori< anzi in genere i monumenti Etrusci quasi wtti quanti alludcfno 
8 fatli antichissimi verlb i ternjii Trojani, e anco mterlori a quelli. Co* 
si uniformemente gli spiega coP^m pstcro, e ij^Gori, e il Buonarroti 
e cosi anco il Passeri;  e gli spiegaS^bene istorid fondamenti -
Anzi bene agglunge il Pas e r i, che Toscani furono solitiper
lo piit di effigiare cose antichissime, e dei tempi eroici 3 ) . E percio non 
lepugnerebbe forse, che quel mostro potesse essere 1’ ombra del compa
gno d’ UJisse, mentre lo riftrisse ai tempi del detto eroe j ma in tal ea- 
so re^nignetebbe bensl la qualita del mostro, che nella suastravaganza non 
i  pn faniasma, ne un’ ombra , n  ̂ un eroe> q che 1’ uccisore, o es- 
pulsore di quello fosse Eutimio dopo sette, o ottocent’ anni ; e chemol- 
to dopo ancora avessero gli Etrusci scolpita questa memoria. I  marmi» 
i bassi rilievi, e le statue sogliono sempre erigersi agli ercy ^eccettuo sem- 
pre i numi, che non invecchiano, e vivono in ogni eta) poco dopo la 
loro morte, e tal volta ancora essi viventi. E  se questo fatto, si vuole, 
che rappresenti la memoria d’ un compagno d’ Uiisse,*e perch^ aspettare 
ad inciderlo nel fine del terzo fecolo di Rotna? I costumi umani fbno 
stati sempre gl’ istessi; e siccome noi pojo * o nulla efhgiamo le cose 
di otto, o died secoli passati, es'ano pure disommi etoi, e duci, e Sov- 
ranl; cost e naturale , che faceflero anco allora . E in fine, ^ da no
tarsi la savia modcrajione del Signor Passeri, che poco si assicura di que
sta sua spiegazione dicendo; F'abulam inquam pueris obtritdendam. ^isenim  
Sana mentis crediderit, hominem congressum fuisse cum leniure ? Sicch^ conclu* 
diamo anco in senso suo , che da una favola n<̂ n intelligibile, o almeno per 
ora non chiaramente spiegata, non se ne pub tirare veruna conseguenza .

La feconda ijrna, dalla quale il Siĝ  Passed intende di dedurne la 
non remota antichita delle arti Etrusche, si  ̂ quella del Dempstero re- 
gistrata alia lavola LIV* n. i. e 3 ., nella quale vedendosi un eroe, che 
con un arme uncinata abbatte due, che si difenclono colpugnale, inten- 
de che sia Echetleo  ̂ rammentato pure da Pausania nella battaglia di Ma^ 
ratona, che cade negli anni del mondo 34P4., e di Roma 36 4 ., come 
fondatamente ne prova Tepoca il Petavio 3) ; ma per quanto EXETAEin

vogUa
1^ S u ii, in verho . „  Euthymas

„  eciatn cum Alibante Temesio puynavit • 
, ,  Temesa est Urbs Jtaliar, in qitam Ulysses 
„  circa Sidliana ettans venit • Ibi units de 
„  nautisebtiiis, cum vitginem violasset, la** 
M-piJibus obnic* fuir ab iiidigenis*-* Mot' 
»  tui aufem ftenius Teineseos petseqni, & 
«, occideiy non desinebac . . • Euthymus in 41 iilud faaatn ingiessns • • • cum illo Dx.

„  inone pugnaturtis , ipsumque cum nocte 
,, apparuitset , superavit, &  iliinc expulic „ •  

x) Passer- Paralipom. ad Dempster- p- 97- 
Nondam quippe deprehensum fuerat Etruscof 
fostros sculpture argumenta ex lieroicis tem  ̂
forihus accersisse • ^

• j)  Petav- Doctr, Temp- T - X* £• JO* C**x}» 
(t L- il'pog- jrx.

    
 



Delle monete Etrusche . (Sg
,lia dire inlGreco arare j (e  si ha da ascoltare ben spesso questi giuo- 
di parole )Vare contuttodo remota T interpreiazione, che il detto 

e nel Dempstsro effigiato possa essere Echetleo j il di cni erablema sa- 
bbe I’ aratro, cltdn netetta urna manca atfaito. Inoltr»per appropriarIq 
passo di Pausanfi i)*bisognerebbe» che quella figura fosse un armato, 

nch  ̂ lo descries Ipn una rozza , e rustica armatara , nia qui quell’ croe 
e nudo affatto; Talah^ sempre si v e d ^  che si vuol giuocare sopra i no- 
mi > e sopra le falVu simUitudiniylfelle voci »  ̂ di quel nome EKE- 
T L E O , che egli fignrIlvE per t™ ^ io r fallacia si rintracciano queste voci 
nel Greco; mentre per og i ii«guTere di prova ftcciam vedere i che I’ E- 
trusco giammai h derivato dal Greco; ma bens'i il Greco antico ( che ben 
differiva dal moderno) era Etrusco, cioe Pelasgo.

Ma qualunque siasi 1’ interpetrazione di queste due urne sole, che 
senza prova si vorrebbero riferire ai faiti accaduti nel terzo secolo di Ro. 
ma j questa niente repugnerebbe a cio, che perpetuamente diciamo; cio^ , 
che benche I’ origine delle arti Etrusche percuota i tempi piu remoti e 
cosl queste di loro manifatture esprimenti. fatti antichissirni siano anjot 
esse vecchis/iq|ie; non escliidiamo per altro, che ve ne siano , o ve ne 
possano essere delle lavorate nei secoli Romani. Ma contrastiamo il solo 
detto d l̂ Signor^Marchese Maffei, che sopra false induzioni negli ultimi 
suoi scritti (a differenza dei primi) asseriscc , che non due, o tre urne, 
ma che tuite le anticaglie Etrusche siano del setiimo, e ottavo secolo di 
Romaj quando appunto< era,estinto, e il regno, e le arti, e fino quasi 
il nome degli Etrusci. •

Queste scno quelle critiche, che seducono, perch^ quanto franca- 
niente sono avanzate, altrettanto anno f  istoria pwtente contra di loro. 
Che diremo poi di quella frequente frase i la tal cosa nessuno. ^tuore rh a  
detta mat; quando tanti classic! Autori lltteralmente I’ attestano? Chi h 
al mondoj che tanto sapmia, e che possa glustaraente usar questa frase : 
la tal cosa nessuno ,AHtore fha  detta mat? Ghe diremo di tant’ altre autorlta, 
che in origine sono del Gori, e del Dempstero, maa:he poi per un puro 
impegno si rivolgono contra di loro 2) ?

Si
l)  JPausan- cttaU dal Passer! Paralip> ad 

Dempst’ pag'Q 6- Comrnemorant virum guem^ 
dam in pugna adstitisse, ore, atgue armatu- 
ra genere rustico similem • Hunc multis bar- 
baris aratro interfectis Oc- 
' 1)  Al Tomo iV* pag*i8' cica il libro de- 
cimosesto di Livio , il quale i  fca i pet- 
duti, e non piil esistenri di Livio riiedesi- 
mo • Alla pag- 44* del detto Tomo cita_» 
Ateneo, che dice, che Ariscotile ttatto del
le cictd , e repiibbliche T itiene- Ma qiiesto 
passo d' Ateneo non si trova , ne quello dSA- 
tistotile cosiacitato-aAlla pag. 7 5 -del dettd 
Fomo cita Ferecrate lib. i f - p a g . 700. D&* 
idr chiunque xicrovaie questo Aucoie,

patimente cosi citato, perche Ferecrate i  
perdato • Alla pag. 46- di detto Tomo cicn 
Diodoro Sicuio Lib* lo* pag. 7 7 J. e cosi lo 
cita detto Tomo 4* pag. 27*, e altrove - 
Eppiire benchd per comodo sia D/odoro Si
cuio diviso da alcuni in vent! l ib r i ;  con- 
tuttOcib il Fabdcio ,  e il Vossio de H isio- 
ricis Grtecis LiS- 2* Cap- 2* dicono: N u n t  
ex guadraglnta Diodori liBris iolurtt X f'l eaf- 
tant • Nd pu6 ditsi scambiato fra Diodoro 
Sicuio, e Dionisio d'Alicatnasso , petchi 
lo j;eplica piil volte, citando sempre I’ istes- 
so A iSore , e Tistesso lft>]^,- e paginaj c 
perche demmeno di Dionisio aft>iamo que- 
sto imagiaato libro vencesiiao  ̂ n£ questa

pa-
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Si scusi Intanto questa mia digresslone, per la qualJ dalP antlcMtil 

delle monete Etrus:he sono passato a quella dei rconumeiyn, e dei car§t-
jri

J>.tgins 7 7 J . J  se ptillb ( rispetto alia pagina) 
non fosse di qiialche scampa singolacissima •
L'istesso Dionisio d' Alicaniasso lo cica qua
si sempre col titolo ancono'mastico 
carnaisense; e nelle note cosi i  sempre 
tato • Eppiire per r  AUcamassense ogniiiio' 
intenderd, e andera a risconcrare piuccosto 
Erodoto, che Dionisio, perchd Erodoco era 
parimente d’ Alicarnasso , perche .fu ante- 
riote a D ionisio, e perche da Cicerone , e 
da ahti e chiamaco il principe -Aell’ istoria •

Alla pag. f i-  del Tom- IV - cica Arno- 
bio , che in proposico di Giano dice nu/- 
lum fuiae Janum  ,-p e ii escludere , com’ ei 
precende , il Giano Ecrusco; e poi per li 
suoi raziociuj per farlo Latino in esclusio- 
neadegli Ecrusci • Quando 1! intiero passo 
d' Atnobio, che prima di lui lo potto il 
Dempscero Tom- t- Cap. pag» 19 8 ., di
ce , che quando si abbia a cicrovar Giano 
fra tante favole, e invecisimilitudini stoci- 
ch e, e cronologiche , quance ne incontra 
appuuto quel Giano ,  che da Dionisio d’ A- 
licarnasso si pone fca i Re Laiin i : putat 
potius nullum fuisse Janum •

A 1 Dempscero oppone, Tom- IV- p-4S-j 
che abbia decco, che Milano fu edihcaco 
dai Toschi: quando il Dempscero Tom -a*.
Cap- io 3- pag- ip 5- nel suo veto senso 
conclude che d verissimo , che fu edificato 
dai G a iii, ma bensi in un suolo , che pti- 
ma fu teniito dagli Ecrusci. A lla pag- d5- , 
e 6p- del detto T--4- fa dire al Dempscero 
quest'altro sproposito, eiod , che il trionfo 
di Scipione fu  mill’ .anni avanti di Roma ; 
quando i passi, e le autorita,  che adduce 
il Dempstero Tom- i. cap- j6- pag- j i8 -  so
no ,  che r  origine , e 1’ invenzionc del ttion- 
fo sia Ecrusca ,  e sia mill’ anni prima di 
Rom a; ma non giammai del detto trionfo 
di Scipione , di cui in quella occasione par- 
la per incidenza - Si leggano poi pet grazia 
ill quesce istesse pagine del Maft'ei ,  i  ra- 
ziocinj I e le stotpiatute per far dire agli 
Aucori ,  che non josie, inven^ione £trusca il 
trionfo , ma Sensi,  e solamente la pompa del 
trionfo, immaginando tante divetsita trail 
trionfo suddetco, e la suddetta pompa del 
trionfo } quasi ch# il trionfo possa fiasco  
tenza 1’  accSmpagnamenco , e senza Ja pom- 
pa trionfale # Ma siccome quelle prove del

G orij e del^Jm prtlro  sono decisive > anc 
tiguarda alia v e ta .R  remotissima antichi' 
degli Ecrusci> e d ^ e  diloro acci, e maill- 
fatturej cosi pec^bbattece il Goti» biso- 
gnava abbactet qwsce con sofismi, e stor- 
'iatuce • E p p u ty ^ l Tom. j- pag- z f i ,  quan- 

il MaSei Afa meno tiscaldato, dice sen
za taliM«Mniizioni fca il trionfo , e la deD- 
ta pompa trionfale: il trionfo ancora , che si 
crede proprio dei Romani, vien dagli EtruS' 
c i , e si vede rappresentato a maraviglia in 
alcuni vasi con tutta la sua pompa -

Al trove - cica pure quesce cronche parole 
di Virgilio : Gens truncis,  (f duro roborena- 
ta , pec far credere, che i Latini sono con 
questo nome ancichissimi d 'I ta lia , e che 
siano gence di divetsa origine dagli Ettiis- 
c i: quando V irg ilio , e SefV\p in dettoluo- 
go p.aclano espressamente degli Aborigeni, 
prima che fussero , o si chiamassero Lacinis 
e i quali Aborigeni fu«mo genteVeramente 
Icalica , ed Ecrusca, e nei quali si verihca 
quella ancicj^issima origine, dipoi diramaca 
anco ne^ L atin i- Tralascio aitte autoritd,
0 mutilate p  equivocamente addocce in 
decte ctitiche - L a  necessita ci porta di av- 
vetcir questc irregolarita,  che sttavolgono 
questo studio.

Sono poi incredibili le altrestorpiature 
delle sue autorit.a in genere di cronologia; 
facendo dire agli Autori in diverso tempo 
quelle cose,*che asseriscono, ma in secoli 
diversissimi- Cita piu volte ih notissimo pas
so di Mactobio ; Osce, £i Volsce fabulatur, 
nam Eatine nescit - E intende, ( e dietro a 
lui altri puce anno inteso) che i L atin i, e
1 Romani non abbiano mai parlato , ,  nd 
capko r  Etrusco in vetiin secolo; quando 
quell’ Autore parla dei tempi bassi, ed avan- 
zati della Repubblica, nei quali la lingua 
Etrusca non s’ intendeva piii in Roma - Ed 
A- G eilio , che pure lo riporta al L ib . X I- 
cap- 7- lo dice accaduto questo facto : Romce 
nobis preesentihus . Cosi alia pag- 4 1-  del 
Tomo VI- dice genetalmente, che in Roma 
era usitatissimo il Greco ,  come ora lo h il 
Latino : quasi che anco a tempo di R o
mo]^ abbiano i Romani inteso, e patlato . 
il Greco; quale non agno cominciato asa- 
pete, se non che nella Repubblica avanza- 
ta ; ma non giammai nei ptimi tempt,-^^ei

•  quali

    
 



Delle monete Etrusche. 7 1
e delk llngiia Etrusca i anzi alia antichit^ ancora della Ifngaa La- 
che dair\£trusca ebbe orlglne. Ma tutte queste|Cose hanno coriela- 

Wt fra diloioXed una. ccsa schiarisce I’ altra.
Che

q\[ali il Greco in Ronialera ignoto aftacto . 
Cosi chiaramente a t t e ^  A- Gellio mede- 
simo al Lib. XIII* cap- Veleres Romani 
Griecas liieras nesciiruntjL (f rudes Grxcx 
lingu* fuerunt • E oltre a nkBce puntuali anj 
totiti, che alctove abbiamor\t|dotte » 
lo distingue anco Livio al Lib* p* io8* 
ove dice: Habeo authores vulgo turn Roma
nos , sicut nunc Grtecis, ita Etruscis Uteris 
erudiri solitos • Eppure quivi alia pag* 45* 
del Tom* VI* replica ftancamente il Maft’e i, 
che i Romani non anno mai inteso V Etrusco •
E in'faccia a queste si pteciste autoritd, so- 
no queste le suejp:^o\si rarti^entiamoci an- 

ijcofa f che i Rh^fipi'Jarito intendevano dell’  
quanto d'Ŝ - Ckltico • Ogniino pud 

^eldete cosi, ^piftndo non vuole imbaraz- 
zatsi nfi coir istoria , '  ne cogl’ istorici *

%eguitaao le dette critiche alia p* 4J* 
del TomoVI* ove soggiunge * J^on faccia- 
no inganno alcunt'nomi, che iticontriamo tal- 
volta nelle urne Etrusche , penchi 1’  essere 
scritte , iri'caratteri Etruschi  ̂ rion fit ,  che 
dive'ntino nomi Etruschi, quandtfsohq Latini * 
Sicchd'se tioviamo dei nomi Etruschi > co* 
me Tagete f Cecina, Umbri^io ̂  Sostrato,  e 
rant’ alttij ’ch? “pure sono cOmmerootati%a- 
gli Aittori LatinL, gli doveremo tiitti c h ia r ; 
mat iLatini * E cosi con qtiesto istesso assio- 

se troviamb Aristocile , Pl^tone , Ate- 
neo , e simili G reci, d quali ^ i  ttoviamo 
sciitci anco in Latino, si ha da dire con 
lu i, che quest! non sono nomi Greci, ma 
Latini* Cosi Annibale, Amilcare, ed altti 
passeranno ad esser Romani • Quest'd per 
lui Ja sua forte ragione , per cui siegue, 
che i nomi di Minerva, i£ Ercole ,  d’Apol
lo , di Castore, e di Polluce, non sono E- 
ttusci, perchd sono stati adoprati, e sctitti 
dai Latini * Non si vuole mai ricordare, 
che gli Etriisci sono stati prima dei Lati* 
n i, e dei Romani * Alla pag* 3-2* del To*VI*, 
e spesso alcrove dice : la tal voce i  Sabi
na, o i  Sannitica, dungue non i  Etrusca : 
come se ora noi dicessemo, la tal voce i  
Isbapolitana, o Milanese, dungue non d Ita- 
liana’ Eppure il Sabino, il San n itico ,^d  
altti, si d pt#vaco, «che erano tin dialetto 
dell’ Etrusco, come ora il Napolitano, e al 
^IfHesesono di|let:i dell'idiotna Icaiiano;

perchd 1’  Etrusco allora apparteneva non alia 
sola Toscana, ma all’ Italia tutta *

Alla pag* 29* e 30. del Tom* VI* per 
re , che il Dempsteto, e il Goti abbiano 

malamente spiegate certe figure espresse nella 
tavola settima dell’  Etruria Regale-, e che 
non possino essere nd Castore, ne Polluce , 
nd Menelap, nd Meleagto , ancotchd pa« 
aentemente vi siano sctitti in Etrusco quesct 
nomi j se la piglia specialmente col Goti » 
e non col Buonarroti, che prima del Gori 
gli aveva le tti,  e cos! spiegati * E siccome 
il Gori gli interpetr.t, come se fcxse il con* 
cilio dei Greci dopo il ratto d’ Elena ; egli 
dice correggendo : che ha rnai che fare eon 
Elena , e con Menelao , Meleagra che *fu  
d’ altropaese ,  e d’ altro tempo\ Rispettb alia 
patria Meleagro erad ’ E to lia , che d nel Pe- 
loponneso ; ed Elena ,  e Menelao erano di 
Sparta, che d nell’ istesso Peloponneso * E  
rispetto ah tempo si d osservato altrove con 
Suida , e con a ltt i,  che Meleagto fu di po- 
chi anni anteriote, e pote benissimo cono- 
scere Elena ,  e Menelao, come ho detto nel 
T o m .'I . pag* 2f7* §* Marra Omero, e al* 
trove* E ’ noto^ che Teseo rapt Elena pet 
la prima vo lta, benchd essa allora eta ra- 
gazza * Ed d noto egualmente ,  che Teseo 

^ajtitd Meleagro nell’ uocisione dell’  orrendo 
cinghiale . Dunque Elena ,  e Menelao suo 
sposo poterono- conoseere,  e itattate con 
Meleagro *

Tralascip cento altre critiche del Maftel 
ttatte dalla gara , e dall’ impegno, e non 
dall’ istoria ,  nd dalla cronologia • Q u i, ed 
all’ istessa pagina non vuole, che Meleagto 
sia R e , s  poi lo chiama R e . Osservando 
poi la dilui figuta , g li da noja , che abbia 
il pileo Frigio  ̂ Eppure con quest’  istesso 
pileo Frigio e espresso nell’ insigne statua 

, di Meleagto dei Signori Pighini in R o m a , 
passata in oggi ai diloto Eredi * Alttove_j< 
ossetvo, che Meleagro era Pelasgo ,  e come 
tale doveva avere il pileo F rig io » Fino i 
Ttojani vestivano alia Pelasga * Quando E- 
nea shared co'suoi Trojani nell'agro Lau- 
rente, che poi si chiamo L a z io , Dionisio 
ce 1(J descrive vestito alla^jjeca esso ,  e tut
ta la sua triippa • Cost dicendo al Lib* i* 
p.ag* 4<$* Y d vrii dzhurptevoviTi, ucE’A-

Mvitg:
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Che* la lingua Latina si sia cominciata a fbrmare dl Romo/itl,

ben ce Jo indicano| gli addotti esempj. £  non averei difl^olt^ d'unifiDt-
jualsroi

viJens eos aPmatos more Grxcoi per- 
che Dionisio al suo solico chiama Greet i 
Pelasgi, e Greche chiiana le foggie Pelas- 
g h e , e Tixreoe • Anzi il pileo Frigio , e i  
altre vcsci fucono usace dai Romani almc 
nelle cose solenni, e nei saertfizj, come cT 
dice Virgilio Eneid* Lib- J- E t  capite ante 
aras pkrygio velamur amiciu • II Maftet qui 
cita Omero Iliad- L- i- quasi che abbia__» 
posto Meleagco molto priraa, e quasi del 
secoli ptima d’ Elena, e diMenelao- II che 
non vogliono dire necessariamente quelle 
parole, tpyov irxhM: opus ( seu factum  ) ve~ 
tus , e so^aniente indi^ano tempo passato , 
ma passato di poco, o di d ieci,  o vend, 
o dt tteni’ anoi al piti j perch^ Meleagro 
sopravvisse a Teseo ,  come a suo luogo 
CoH’ istesso Omero si prova evidentemente- 
Onde se Elena,  e MeneLao furono in tem
po di T eseo , come si c derto , molto piu lo 
furono in tempo diMeleagto; e finalmenteMe- 
leagroera zio paceruo di Dioraede.che tanco si 
disrinse nejla guetra Trojana - E Omero Iliad- 
L- 6-V- i i j -  dice, che Diomede non conobbe 
Tideo suo padre, che era fratelio di Me- 
leagro, perchd Tideo moti gioyanetco cora- 
battendo sotto T ebe , e lascid Diomede suo 
figlio assai bambino • E ffel Libro XIV- 
vers- 1 1 1 -  si vede , che Diomede sotto Tto- 
ja era ragazzo affattoj e  lo pronunzia egli 
stesso in quel concilio dei G teci, ove cosi 
dice; non mi burlaie, ancorchl la  sia ilp iii 
giovane fra tutti voti come piu lungamente 
»i e vedaito nel Tor#o x- pagina i f 7.
$- Meleagro - In somma in queIJa patera 
del Derapstero , benchd tutii vi leggano ,
e.d ancoi esso vi Jegga scritti i norai di Me- 
ortao, di Meleagro , e deiftatelli d 'E len a, 
cioc di Castote , e di Polliice, non vuole 
che siano verimo di quesci ,  nd che vi si 
tappresentino quesxi eroi -

In un' ^tta patera , ove pure vi e setit-
to T E T I 1 0 3 0  >
Maftei, non ha da esser T E T I ,  perchi il 
Goti la spiega pet tale ■ E per sostenere 
quesio assuedo storpia ancora la favola ,  o 
r  istoria , e dice , che la patera rappresen- 
tando donne rapite , non pud percid rap- 
presentat T e t t ,^ * c h c  essa fii data In ^ o -  
glie. a Pel A  , e non fu mai capita- Majioi 
si disdice ^pressamente al Tom. VI-p- u p .

vedendo U 'p^so iiitecale d’ Erodoto , efte 
la dice capita. E d  osseevi, come ho d x - 
to , il Passeri Patalipom- ad Demptec- p- t/ j-  
sopta questa stesy  patera ; Patera /  in ^ua 
Peleus Thetidem rapiens eiepressus est - E si 
osservino tanti sfistd  Scrittoti sopcavvenuti 

o , che ufflasciate quesce insulse crici- 
ch er •  I lu iST  nemmeno nominacie , spiega- 
no il tutto ,  come aveva spiegato il Gori- 
Averei pociuo tacecle ancor io , o per poli- 
fica ,  o per tispetto di si pregevole Cava- 
liece- Ma come si possono occultare Ic dif- 
ficoltd, e le obiezioni, mentre qiieste fanno 
guecca al veto , che si cerca- di stabilice ?
E mentre queste sono ricevute da moltial- 
t r i ,  come se fossero verica inconcrastabili * 

Altre critiche, e altre ottime .risposte 
si osservino nel Gori , e,nglla sua Difesa 
dell’ Alfabeto , specialmente alia pag. i j7 -  
C seqq- Che diremo di tante erudite ,  e 
giusce spiegazioni dar« dal Goti*al monu- 
menti Eccuset, e che il Maffei le qualihea 
pec bartesitni, e per indovinelli ? CosI qui- 
v i ,  e a^ Tomo IV- pag-171- Elpenore non. 
ba da essere glpenote, benche vi siano ructi 
i segni univoci, che precisamente ci ha de-' 
scritti Omero nell’ Odissea al Lib* X- vers- 
Tfp- e seq-, e vi sia la scala pottatile, 
per inavvertenza della quale, o non ricor- 
dandost della quale, cadde Elpenore dat 
retro, e mori* La battaglia alia porta Scea 
non ha da tssere piu quella, benchi ancot 
questa abbia tutti i suoi simbolt cTecisivi , 
petch^ Omero la nomina in numeco plucale 
e dice, leporteScse\ focse perchd neil’ istes- 
$0 luogo vi era la porta estetna , ed inrer- 
n a , come vediamo nelle potte Ecrusche; o -  
forse per grandezza e Omero, ed altci di- 
coiio cosi di moire cose simili • Cosi varie 

jcict.i anco dai Latini sOno nominate in—» 
piuraie, Atcne, Tebe ,  Fiesole ,  Volterra ,  
e tante altre; eppure erano una sola c ittd . 
Almeno quando egli sbeffa tali spiegazioni 
ehiate, e vere, profettsse egli U suo giii- 
dizio, e s.ipesse dire qual altra cosa signi- 
fichino! Ma gli basca la sua Ittlsione senzx 
sapere nemmeno immaginate un 'altra  spie- 
ga|*one- ^

Tralascio moke altre cosej e mi diiole 
d* adduc quesce fra nioke lo Jfi, che esige ' 

e fra tanti titolt ,  ch’ io 
' 2«

la sua eleganza
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ni3tr)ii al sentlmento in do Concorde del MafFei, del G orl, e d’ a ltrl« che 
credono, che comuiciasse a fbrmarsi in tempo dei Pelas|i; nia non posso 
uniformarmi con loro l ) , ciie i Pelasgl siano i diretti Autori della lingua 
Lajrina. e che 1’ introducessero nel Lazio; e che la Pelasga fosse pura, 
e iyretta Latina ; e cfiC Latino idioma, e Pelasgo siano sinonimi, come 
sinonimamente y e serrpre chiamano Peiasghe, e Latin? due ddle sette 
tavole Eugubine, che in Latino ahtico le chiamano scritte. Qucsta frajsĉ  
dopo di loro stata us’«ta da molti alt^ ; e sefnbra presa da Curzio In- 
ghirami 2 ), dove sono cl<ate I’ istg^*^ e precise autorita, che portano 
il Gori, ed il Maifei, e gli"“'dltii , e specialmente ^ citato Plinio* Ma_» 
t’ Inghiiami, benche mio concittadino , e per me un ibnte sospetto , e 
non mi fido di lui, di verun altro; ma dei soli vecchi, e class ici 
Autori, chehtteralmente-trascrivo, e dai quali ben si deduce il contrario..

Il MafFei attribuisce a se stesso questa bella scoperta, che la lingua 
Latina arnica sia Pelasga 3). Simile a questa c I’ allra, she i Laiioi pro- 
vengono dai Pelasgi. E chi aveva detto la prima , bisognava j che dicesse 
anco la seconda; percib dice, che 1’ Etrusca lingua , e la Pelasga sono dh, 
versissime, e -soggiunge 4), che tanto erano lontane fra diloro la Teldsga« 
e r Etrusca , quanto V Italiana dall’ .Arabica .J E  critica al solito 11 G ori, per
ch  ̂ disse , ch^ difFerivano tantum in inflexionibus, .& desinentUs; ed 
csagera, che cost resterebbe chiuso sempre V adit0 a comp'endere nulla , ni deWun 
iinguaggio y ni dell'altro. Sono tutte di lui parole, ed esagerazioni, e cri- 
tiche. E giacche egli cosi SesVl̂ r̂a > non dee negarglisi, che siano su® 
proprie, e che si chiamino «ue scoperte. E cosi gli lasciamo ancora Faltre 
sue proposizioni, 0 siano parimente scoperte , -che Giano sia puro , e  
pretto Latino , e non Etrusco-; e quel che aveva tanto osagerato nel Tom. V- 
cio^, che Efima, e il Lazio siano stati sempre diversissimi d igli Etrus i , anco 
in origine", cosi ha fatto credere a qualcuno > che nessuna, o poche divi- 
nita abbia avute 1’ Etruria aetica j che pure da tanti Autori, e fino dai 
Sanii Padri e predicala per religlosissima , e percio .piena di superstizione «

Tom.Secondo
gli debbo di rispetto, dt amicizia, di Itm- 
go carteggio, e di ospitalita, che anco in 
Volterra no avtito I' onore di prestargli j  e 
dcljejodi esuberanti, che a me compattis- 
ce, e al mio Museo* Ma.qtii si adatta Tas- 
sioma Amicus Plato ,  sed magis arnica ve- 
iitas- Aitrimeriti restera sempre in utile,;e  
sempre imbrogliato qtiesto stadio •

Si dica adnnque colie dilui proptie pa
role al Tom- VI* pag* po*, Chi potreble mat 
credere, che in cittd coltissime si fatte- enor- 
mita letterarie si vedano date alle stampe ?
E si confessi,  che il Sig* Marchese Maffei 
con crkiche di tal sorta si atterra , e si c o n *  
ttadice da se staiso • Csiriche’ inaudLte l Cti- 
ticbe dicettamente contrarie alia scoria I E *  
se Li\<6* il somrao^Istorico , e se tanci altti. 
ci dicono a chiare letcere nei.passi piii volte

e di
addotti ,  che il regno Etrnsco era ante 
'Romanurtt impsrium', dnnque anco i monu- 
menti debbono essere naturalmence, e pec 
T  ourdinario ,  ante Romanum impeiium - An- 
corche si accord!, che pet qualche acciden- 
te possa esseciie stato fatto qnalcirno anco 
nd tempo del Romano -imperio •

i) Si veda cio schiatico neb Cap* della 
lingua Greca antica §• Parmi dover qui re- 
^licar •

i)  Cutz* Jnghiram. Tract* VII* ndle sue 
risposte specialmente alia pa?* jS8* Ris-^ 
post* CXXXVII*

3) OsS’ Lett- Tom’ 6’ p ’  45* £/ seq*
4) M af- ivi* ^ ^
y) Gori Mus’ Etrusc’ Tom -Z’ p a g 'iS ’

Maffei d ' Tom- 6> pag’  44* •
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e cll numi • Di tante delta Etrusche commemorate dal G o ti, nerntpeno 
una ne ammeite^sua critical Statue, bronzi, marmi, urne, bassirilievi, 
e monete, benche cavate nelle citta Etrusche jTra altri monumenti tij E- 
truschi caratteti segnati, basta che non abbiano in ie stesso le dettê Ê* 
trusche lettere, tuttoha da essere, o Greco, oTLon/ano - E cost lasci^mo 
a Jui, e a chi si ^omplace di quest! avvisi tutti quei progressi, che per- 
ciq si figurano. Ma pure non pub farsi a meno di non ricordare al Sig. 
Marchese Maffd un'altra proposizione verissiraa, e da Jui ad altro edetto 
abbracciata , ci ĵ ;̂ t he chi i  fuor drHif^da , piu ch's s' avanza, piu s' allonta- 
na dalla meta.

Tornando alle tavole Euguhine saremmo assai d’ accordo, se anco 
quest’ alire due le chiamassero Etrusche j ma d’ Etrusco posteriore, aDor̂  
che nd L-zio cominciava a corrompersi I’ Etrusco, e dalJa diiui corrnzione 
cominciava a formarsi il Latino antico . Sicch^ possono dlrsi ancora di La
tino antico- E con cib averemmo anco I’ epoca, e il principio del Latino 
anrico , perch^ se h veto cib, che dicono molti eruditi, cic^, che le ta 
pole Eiigubine contengono quellecalamita, che describe Dionisio accadute 
in Italia ai Pelasgi, che dopo poco furono cacciati da, qna gran parte 
deir Italia medesima ; cib accadde due eta ( che sarebbero cinquant’ anni) 
prima della guerra Trojana, come ehiaramenie dice î  medesimo Dionisio 
d’ Alicarnasso; ma il chiamare le dette due tavole^ Sugubine Latine, ed 
insieme Latine Peiasghe , non vedo con qual fbndamento si faccia. Il 
Latino si  ̂ formato da varie lingue > ma fart*colarmen te dall' Etrusco, e 
dairOsco, che gli e sinonimo ; percib da alcuni si 6 detto> che i La. 
tini, e specialmente Ennio ha scritto Osco 2 ) .

Ma pure chi chiama Pelasgo il Latino, e le due dette tavole Eugu- 
bine cita Plinio per testimonio, ove dice 3 ) , in Latium literas attulerunt 
Telasgi: Il che sara vero nel senso di quegli xVurori al trove addotti, che 
famio favol )samente i Pelasgi piu antichi dejla luna, o che senza favola 
gli fanno nel Lazio piu antichi di Deucalione, e di Cadmo; e cot) cib 
Spiegano sufficientemente, che erano Tirreni. Altrimenti se il detto PH* 
nio si prendesse per li tempi assai posteriori, cib al solito dovrebbe spie- 
garsi, che nel Lazio rifbrmassero le lettere, e le migliorassero, o mntassero 
it modo di scrlvere, e che in qualche forma , come ho detto, comincias- 
se sotto di loro a corrompersi, ed a variare I’ Emisco, e si comineiasse a 
htineggiare ; perch^ pet la diloro lunga dimora in Grecia, avevano essi 
alterata la lingua. E percib Festo, piii voire da citarsi, dice di loro , e 
dei Bfuzj alia voce BHlngues  ̂ che erano appunto Bilingui, e che Osce, &

GTitce
1)  P ietr . Crinit' l ) e  honest' iisclpU  Z,* 5.

J^ec me latet Latinam doctrinam va- 
tio , O multiplici idiomate constare • Sigui- 
dem , [ f  Osca , i f  Sarin j  vocaHula  ̂ olim re- 
cepta su^ • Isiam Ennius Osce lociftus est -

2) Pietr- Crinit- Z.* iS-CVr/,* I J - ,,  Obser- 
, ,  vatum* cst alibi a nobis fiiisse apud ve- 
, ,  teres, qui fibulas Etrusco sermone com-

„  poneretu j ac \n ipsa- ntbe stuiJmra tuisse 
Romanis civibus , wt Ettuscam etuditio- 

„  nem perdiscerent • Quo circa phites adhuc 
aftetuntur a Grammaticis ,  qiix snatn oii- 

», giiiem in Etriirra*habuer»nt • Quod a Te- 
* ,» rentio V atrone, & Qc. Fabio CJn^ctilia- 

, ,  no scriptum esc • 4 ^
3) Plin- T.ib' 7» Cap'

    
 



Delle manete Etrusche .
Grace loquebantur. Ma giammai portarono i Pelasgl nel Lazio diretftmente 
la lingua Latina. Gib non lo dke Plinio da essi citato .|£ n  ̂ Plinio, 
verun altro Aiitore lo ha ijiai asserito, e non lo poterofto, e non lo pos- 
sono asserire. Perch^ la vetita  ̂ sempre -j che i Pelasgi aj r̂a lingua non 
pailarono, che I’ Etrusca*; perche Etrujci essi furono, e non Greci dl 
origine, come parmi d’ aver dimostrato con gran chiare|Ka nell’ istoria de’ 
Pelasgi.

Molte, e molte spno le prove, che i Pelasgi ( perche Tlrreni) aJfra 
lingua non ebbero, che 1’ Etrusca . E *̂ 6 sempre sia detto contro di Dio- 
nisio d’ Alicarnasso , che dopo diciotto secoH Iddio dispone , che si discuo- 
pra false, ed erroneo in quesra, ed in lant’ altrc anrichita Italiche, che 
ci ha battezzate per Greche. II consenso di tutti gli Autori antichi anco 
Greci, edanco anteriori al medesimo Dionisio, dee prevalere aldilui det
to. E debbono anco prevalere Je alrre prove , e  dimostrazioni , e tnonu- 
menti, che anco in. Grecia si sono dissotterrati, €  che lo convincono di 
quel cieco impegno per la G recia, di cui esso tnedesimo si prote.<ta nei 
principio della sua istoria i ) . II peggio si  ̂ -che.Dionisio^stato seguitato 
ciecamente datiilti, e non si sono consultati gli Autori, che lo distrug-  ̂
gono. * *

In ^roposito adunque dello scritto Etrusco varle cose egli dice; 
E .che lo scritto, e lingua Etrusca non tonvengono con nserma ultra lin
gua'. e che lo scritto Epmano antico era Grecanico 2), confbndendolo, come 
pare, coll’ Etrusco; mentre? c^me ho drtto, gli Autori anteriori di var| 
secoli a Dionisio, e cosi aqpo i posteriori, ci dicono sonoramente, che i 
Pelasgi parlarono Etrusco. Erodoto dice 3 ) , che la lingua Velasga e ra , e 
fu quella , the si parlava in Cortona citta £  Etruria . E si ricava da lu i» che 
questa fu la lingua dei Pelasgi, quando essi vennero,.cio^ ritornaronoin 
Italia per soccorrere contro i Siculi gli Aborigeni loro afhni j  e si deduce 
dal detto Erodoto, che questa lingua Gortonese era anco, e fu sempre 
la loro lino, e qusndo da lanto t^mpo prima andarono d ’ ltalia in Gre
cia. E non si £avilli questo pasSo d’ Erodoto, ove soggiunge: che questa 
lingua -Cortonese era diversa, e non conveniente con i suoi %iciai. Perche per 
li-suoi vicini qui intende i Latini, che gia a tempo d’ Erodoto avevano 
la loro lingua'Latina , e intende al piu qiiei Pelasgi , e Greci concorsi 
nella Magna Grecian ma non intende mai i Tirreni, qualiticandogli pet 
Gortonesi, ed i  Cortonesi pOnendogli espressamente inTirrenia .

K  3 Cost
3) Erod- Z,ib- i-  pag‘ „  Gens Pelas- 

, ,  gica . . • sub'Deiicalione Rege orain_» 
, ,  Phtiot'idem ineoiiiic • - Ossani, O lym - 
,,  pura • XJude a Cadineis ejecta . . .  Cie- 
3) tenioi qua lingua, Pelasgi usi sine . . .  
,, conjeetiuasignotum licet dicere , qua nunc 
», Pelasgi atnntnc , qui supra Tyirhenos ur- 

bem  ̂Grestonam incolunt^* . • Qnibussi- 
,, gnis co.njectantes opottet dieeie,»Pelasgos 
»  Barbara lingua fuisse ,,

l) Dionif Lih> I" pag- 4* In quibus pol- 
lieeer declaraturum Grtecam ^.us gentis ( tio- 
manx ) originem .

1) Dionis- L ' 4. pag’ 430* ,, Ea colutnna 
„  permansit usque ad nostram ®tatem in. 
„  DianE .templo, inscripta iiteraruiTi cara- 
„  ctetibns Gtascanlcis, qualibus.olto u t^  
„  batur Graecia • Qiiod &  jpsitnr i(on leve 
„  argiimentum est, Romain J|on esse con- 
„  dii»« a .ba’rbaris • Nunquani enirn usi 
,) fuissent Gt3|cisflftetis,si fuissent barb.ari,, •
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Cosi in sostanza dice ancora Tucidide, ancor esso tanto anterioredi

Dionlsio i ; ,  che fcerci6 la diloro lingua la chiama barhara ■, o forestiera  ̂
e bisaltica, e crestvnica , e di quei Tclasgi Tirreni^ che gid tanto tempo primx 
abiiarono in Le^ino, ei .Atene. Ogni Autore anco Greco si trova sempre 
diametralmente contrario a DIonisio d’ Alicarnasso, circa alle origini Ita- 
liche: e petcib taHt’ altri A ulori, fra i quali Omero, dicona, che la lin
gua Pelasga in Grecia C a differenza dell’ Ellenistica, o p ii propiiamente 
Gi^Jca) e stata sen>pre in Grecia barbata, e forestiera. E barbati e fora- 
stieri [ a differenza appunto deg'K Ellenisti ] furono i Pelasgi in Grecia 
fino a che dop > una lunghissima dimora non furono ancor essi rieevuti fra 
i G rcci. Perchd Pelasgi in sostanza altri non furono > cheTirreni, come 
contro il solo Dionisio d’ Alicarnasso, o al piu ancora contro Strabone, 
che non sempre chiaramente si spiega, e pare, che in qualchecosa faccia 
la cortc a Dionisio suo coetaneo, e paesano, ho provato col consenso di 
tanti altri. e fbrse di tutti gli Aiitori.

E’ percio la lingua Greca antica fu poi diversa dall’ Ellenistica ; per- 
chb la lingua. Greca antics era Pelasga, eTirrena. E  cosi pare, cbedebba 
fmendersi Tadto a) ove dice, che la lingua Latina era 1’ istessa, che la 
Greca . Perch^ i Pelasgi a tempo suo passavano per Gr^i*, e per Greca 
la loro lingua; e solamente dai dotti si sapeva la dilei origine Etrusca . 
E  cosi pure si dee intendere .anco Dionisio per con^iiiarlo al po^Sibile cogli 
altri Autori. Anzi pare, che tanto appunto egli venga a confessare es- 
pressamente , ove dice 3), che U Latino i  ttrfniescuglio di lingua Greca y e 
di lingua straniera, e barbara . E cosi si dee intendere anco Plinio 4) , che 
disse , (he le lettere Greehe antiche erano similisstme alle Latine j  perche SO* 
pra aveva detto in Latium literas attulerunt Teiasgi; e perche i Pelasgi era
no Etrusci; e al piu variarono, e rifermarono ncl Lazio la lingua Etrusca > 
e da questa riforma , o vogliarao'dire corruzione, pub anco essere , che 
ne formassero la prisca Latina. AnzI cost s’ imendono tutti gli altri Au
tori, che con tanta varieta parlano di questa* introduzione delk lettere. 
E  cost quelli, che dieono , che Evandro portb in Italia le lettere . Perchb » 
che vi fossero prima d’ Evandro, e specialmente ftagli Etrusci, basta Ci
cerone , ed Ovidio 6) y e altri, che ei dieono, che iprecetti di Tage-

te ,
„  ra ? Ortiim videamiis Aruspiciiice - Tages-t) Thucyd. ILib. 4 . pag, u p - d* edit- Co

lon- i f i r - ,, Illis regioaibus , c|u;e proaiisciiis 
, ,  gentibiis habitantut batbaris, bilingiiibus 

• sed prxeipue Pelasgicis Tyrrhenis, 
,, qui Lemnum aUqiiando, Athenasque 111- 
„  colueriint ;  & Bisaltico , &  Ctestonico , 
, ,  vlculatim habitandbus . Vedi 1' istoria , 
o Cap. I ll*  dei Pelasgi, e il Cap- delle—r 
monete Etntsche in confionto delle Gteche.

a) Tacit- Zs- a-
3) Dionis- Z-ib- i- tn jiri- Ztomani autem 

itrmone utuntut ,̂ tnec prorsus barbara* mec ab
solute G ^ co  y sed ex utroque mixto -

4) P/in, T  Cap- f f .
y) C ic  d» Divin. L -  a* „  Sed quid pin-

„  quidem dicitnc • - - Sc eiim aftatum esse , 
, ,  qui atabat* Is autem T ages, ut in libtk 

scriptum est Etruscorum • • • Turn illtini 
,,  piura Jociitum multis atidiencibiis , qui 
„  omnia ejtis verba exceperint, litetisqne 
,, mandavetint. Omnem autem oiarionem 
,, ftrisse earn , qu* Anispicinae disciplina_< 
„  contlneretur - H jec accepimus. ab ipsis » 
„  Hxc .'itipta conservant -

0)yid- M etam - L - i y -  v- f f o -  
Znd}geni^ ^ ietet^ ^ agen  ^ qu i primus E — 

truscart
E d o cu itgentem casusgpertre

    
 



Delle monete Etrusche. .  77
te j primo inrentore fra gli Eirusci dell’ aruspiclna, furono dagli Etrnsct 
medesiml trascritti» e conservatt colle lettere. Ma quisto T ageie, che U 
Passeri. e altri lo dicono anterlore ad Omero, e tame? anteriore al detto 
Omero, che sen/.a scrugolo si pii6 dire anco molto anieaiore al detto E- 
vandro, il quale, come si e detto, non pub essere I’ introduttore delle 
lettere rispetto agli Etrusci.

Se i IMasgi non portarono nel Lazio la Kngua Latin f; molto Tpjtno 
vi portarono rEllenistica, o propriamente G reca; perche i Felasgi sera- 
pre, e costantemente parlarono la loro lingua nativa, che era I'Etrusca. 
Anzi la Greca i Romani antichi ( e cosi i Latini) norr la seppero nem- 
meno. E da Evandro in poi non ebbero verun comraereio co’ Greci fino 
al quarto secolo, e piu di Roma. E in .Evandro aitcora , come Arcade, 
litroviamo qualche traccia Tirrena , come altrove ho notato, Che i Ro
mani antichi non sapessero la lingua Greca, 1’ ho provato, e lo replico- 
con Aulo Gellio i ) . Percib in Corf&na, ove stettero i Pdasgi, e il di 
Gui iinguaggio parlavano, e anco in Arezzo, e In Perugia , anzi in tutta 
la Toscana , anzi ancora e nel Lazio, e in tiuta Italia, altri monume/i- 
ti, altii car^t^ri non si sono ritrovati giammai, che o Etrusci, o Latini; 
e fempre questi, e da per tutto unifbrmi , e similiffimi: e giammai st 
sono ritjovati mjnamenti, 0 caratteri Greci, se non quelli, che in buona 
eritica debbono nShsssaiiamente riferirsi ai tempi posteriori e Romani. In 
Grecia medesima di caratjere veramente antico null’ altro si 6 trovatb or- 
dinariamente, che Ettusco, tovvero Pelasgo , ch’ ^ I’ istesso .

Si addiica, se si pub mai, un monumento, o una medaglia , o Gre
ca, o Pelasga, scritta di Greco antico, e che diversifkhi sostanzialmente 
dall’ EttiKCol Si adduca parimente, se si pub mai*, qualche raoniimento, 
o qualche carattere, 0 degli Aborigeni, 0 dei Siculi, o degli Enotri, o 
d’aJtri! Perche ? Perch  ̂chiaramente, come parmi, ho provato , che Abotige- 
n i, e Siculi, ed Enotri, e*Pelasgi furono Etrusci, e Italici; e furono unsol 
popolo di puro nome, e in questa forma distinto. Una sola lingua e srata 
in tutta Italia, ancorche abbia avuti dei dialetti divarid, e percib dagli 
Autori ( ma impropriamentc) chiamati linguaggi divers!, come pur ora 
(ma imprepriamente) si dice, che siano diverse lingue la Napoleiana, la 
Veneziana, la Bolognese, la Fiorentina, ed altre. Cost debbono inten- 
dersi gli Autori, e cosi Floio, e cost Livio, ehe pare, che alle volte cen
to lingue ramraenti in Italia- Rammenta la Prenestina, quasi un’ ahra lin
gua dalla Latina diversa 2 ) . Racconta ancora, che Pittagora, che non 
lo crede_ a tempo di Numa, abitando tra Metaponio, e Grotone , ed Eia- 
clea, abhava percib fra gente ,  dissonas serrnone , moribusque 3) - Il che non 
e gran cosa rispetto alia Magna Grecia di rul park: e che.quantunque , 
e da priraa sotto gli Etrusci si chiamasse Ma^na Esperia, e campi di Satur-

na

i/rrf- Noei> i - i j - C 'd j J  *9‘
Roman^Grxeas literai nescierunt • E t  

tuies Gr<r^  ̂Ungutc futrunt r

Eiv- s.
3) L iv ‘

    
 



y8 Lib. VI. Cap. I.
no i ) , era allora abitata anco (h altri Greci alquanto divers! di Ilnguag- 
gio . Peraltro 1’ iste*o Fittagora, che cosi insegnava nella Magna Grecia >
E otrebbe credersi, th e , come in origine Pelasgo. Tirreno, come altrove 

o dstto, e figiio di Mnesarco Tirreno, che abito in Samo, doveiTir- 
reni fecero scx>rrerie, e raplrono il fimulacro di*G!unone,2) i potrebfae 
credersi, dissi, che\^ittagora serbasse nel dilul Hnguaggio non poco dell’ 
E m \ ^ . Perche, SCiida riportando uno dei suoi precetti, o ammonizloni 
,ai duiii scolari dice 3) . che quando egli voleva appunto ammonire, usaVa 
questa voce Ui\Jfyx, Telarga , che, come si d detto, indica i Pelasgi Tir- 
reni, che prima si chiamavano Pelargi. E bene il Lampredi neJla JDisser- 
tazione , o Jlbro sopra la filesofia Etrusca , osserva con Seneca i e con al« 
tri classici Antori, che appunto la filosofia Etrusca s’ accordava perfetta- 
mente colla filosofia di Pittagora, perch^ in fine Pittagora era Etrusco, 
come altrove, e piu volte si h detto. E lo conferma Plutarco nel prin- 
cipio deUe sue quastioni convivial!, dove per bocca di un discepolo Pit- 
tagorico dice, cfcff non era Locrese, o di Samo, ma <vero Tirreno 4) . Suida 
raqconta distesamente, come Mnesarco Tirreno parti d’ Italia , che cgli 
chiama Tirrenica; e come Pittagora parti col detto dilui pa^re, e andb 
in Samo , e poi viaggib in Egitto , e fia i Caldei, e poi ritornb in Sa
mo , d’onde parti odiando la tirannide di Policrate, e rjtornb ig Italia, 
ed in Croione, ove tenne la sua scnola; e che ebbe>dti*e fratelJi, 1’ uno 
de'quali si chiamb £«»4wo , e I'altro Tirreno in memoria fbrse della diloro ve- 
ra patria , ove erano naii 5)- Ta'ch^ fra i dotti nostri Autori, che chiama- 
no Greco Pittagora, non k da stupirsi, se in questo erroree caduio an
co il dotto Stanlejo. Regnera sempre questo genio d’ attribuire ai Greci 
molto pih che iG reci«  classici Autori assexiscono. Italico ancora ^anno 
Pittagora , e Laerzio, e Jamblico, e Porfirio, e non nacque nemmeno in 
Samo , ma nato in Italia andb con suo padre in'Samo .

Anco i pppoli Italici, e L iv io , ed ahri Agtori .gli rammentano , co
me se fossero popoli diversissimi; eppure in origine erano tutti gl’ istes- 
s i. Fino nella Toscana interna si vedono nominati e Aretini, e Glusini, 
€ Vdierrani, e altri, come se fossero gente disparatiflima . Che piu? En- 
cio Floro dice, che Servio Tullio, Vefentest &  Etruscos .hello fudit t quasi

ch e
I) Virg. E tie ii. L .  ! •

Seu yos Hesperiam T^agnam , .Saturnia’  
jue arva

Sire Ericis fines , Regemque optatis jdce- 
stem-

e Servio iv i-
X) Ateneo lib. if-  0 « pag. 8 f  J-
J)  SuicL- in  race Ilwayopji; .
4) Elutar- ivi • Jr. Vithagorte mentionem 

prorupzti eum non Samium, non Locrensem 
esse dixit j  sed T^rshenis adseruit • •  ,

f) Suid’ ^in voce „  Zamdlxis
, ,  Pithagora^ setvus - • •  CJuidam vero di-. 
, ,  cuac Zamolsia seivisse Pithagorx Samio

a, Mnesarchi filio E piu chiaramente i l  
detto Siiida alia.voce,-nuTaya/Joc; Sa'/autos &c» 

M Pythagoras Samius., genere veto Tyrthe- 
«  nUs Mnesarchi sculptotis annulorum fi- 
„  lius- Cum enini esset adolescens, ex T yr- 
,,  thenia cum patre Samura migtavit • -• - 
,, Apud .dEgyptios etiam , &  Caldaeos disci- 
„  piinis etuditus rediit Samum • Quam. cum 
j, Polycratis injusto .dominatu teneti vidis- 
M s « , Ci^tonem in Icaliam abiit j aperta- 
,» que ibi'W W kj^gJiijgentos, & amblius di- 
j ,  «cipulos habuJE^Fuefunt^ el*^atrbs diio: 
»  natu major rfimanuis ,  me.diu?'vi'io'’^ £ -  

iheaus „

    
 



Delle monete Etrusche, 7P
die i Vejenti non fossero Elrusci. S >no modi di parlare, che *bene da- 
gli altri sono avvertiti per giusta intelligenza degli Alitori.

Ora tornando alia ^recia osservo» che in Grecialancora le medaglle 
antichissime qual  ̂ il rA«t/s, o la civetta d’ A len e, e ’̂ j^crizioni Greche 
antichissime , qual e ri^tcrizlone Slgea ed altre , che pur or si irovano in 
Mitilene , e in tutta T isola di ^Lesbo > e in altre citt^, e 't^ re  Greche , 
che furono' tenute dai Pehsgi , lutti questi scritti, o’ -«i frovano Et*jischi 
affatto , 0 all’ Etrusco similissimi. II che conferma il dcftto degli Mitori 
da me altrove addptti; cioe. che anco in Grecia porlarono i Pelasgi la 
lingua Etrusca. Come mai dunque porlarono nel Lazio la lingua Lalina, 
se mai non Febbero? Ma e ben possibile, come ho detto » che in tempo 
dei Felasgi ( giacche dopo la loro venuia, cioe dopo il loro ritorno in Ita
lia, lestarono nel Lazio per qualche secolo) potesse essere accaduta I’ al- 
terazione della lingua Etrusca nd Lazio, e yenisse con do a Ibrmarsi la 
lingua Latina. E cosi si spiegherebbe il detto- passo di Puniot in Latium 
iHcerus attulerunt Tdasgi. -

E quest’ epoca della formazlone della lingua Latina resta sempre ir» 
linea di semplice coniettura j  bastandoci di potere asserire con verita , me. 
diante gli .adclotti raonumeoti di Latino antico, che cih e accaduto ii> 
tempi remotiss'mi, ed a Romolo anterlori.

Seguirando *a»li(4,nque le traccie, e P epoca non solo del Latino anti- 
CO, roa anco ddl’ Etrusco, e Funo, e Faltro a Roma ameriori; ne pe- 
diamo altri esempi rispettb a(gli Etrusci in cio, che dice Plinio i ) ;  ester- 
<vi stato in Bfitna un arbors , in cui v i era un titolo incisp d' Etrusche letters 
in rame, e che qucsf erana pm antiehe di !\oma. I versi Sali, che si dico- 
no composti da Numa , perch^ gli cantassero i S^perdoti Salj da lui pari- 
mente in Roma istituiti e introdolti, erano di Latino antico, ma cosi an. 
tiquato, che nei tempi posteriori di Roma si sono detti inintdligibili af- 
fitto 2) , Lucilio ne ripoj t̂a alcune parole, o versi, che veramente sono 
deir ultima oscurita 3). S. Isidore, che parla moUo della lingua latina an* 
tiea4), parla ancora dei detti versi Salj , che gU dke mai composti, e 
quasi Etrusci. E F istesso Sant’ Lidoro 5) , e Pietro Crinjto &) dicono pu
re, che F Etrusco si  ̂ parlato in tutta Italia, prima del Latino. E Var- 
rone di varie voci specialmente di deita 7) dice , Sabinomm linguam dent, 
& queis nonnulla nominct in utraque lingua radices habent. E’ chiaro , e pro- 
vo altrove i Sahini esser discesi, o sudetivisi dagU Umbri, e dagli. Etrusci. 
GJi Osci erano nel Lazio nuovo dopo F amplificazione , e conqub.te fatte

dai

wbe in T‘'atieano- ilex , in gua titulus xneis ?) Lucill- citat- dal d- Rosino • Prxsul ut 
Uteris E trusch , religions arborum ja m  turn amgtruat in is , ( j  vulgu redamptruat olU • 
digna,  faisse significal  ̂ ^  Isidor-^ Origin^ L ,  9 ' Cap~ !•  Et

z) Rosin- Antig- zo-in fin- Capg ,
Primum Salfars caAft.rii chnposu/sss fertur f)  tsid- Origin- E-^p*Cap»l- 

quod oritSdum Eatinorum 6) P ie t f  Crinit- L - Cap. 
inti^issimum dicblMr ; Cr idcirco 7 )  J 'a rr -lin g -E a t-E -I-s e u  E - 4 ' P ’oSscuriisiin̂ l̂  ’ quodjCtcsro^ if alii scrip-

    
 



8o Lib. F t . Cap. I.
dai Latin!, come (Kce il Sigonio i ) . E  gii Osci parlavano Osco, e  Lati
no, che allora eraluasi Tistessa cosa . Eppure la lingua Osca essere un 
dialetto dell’ Etrusra quasi tiitti asseriscono . ,

E ’ noto, voce .Anxur significava in Etrusco Glove imberbe, e
si approprio a Tetracina, ove questo nume si v^nerava. Eppure tanro 
precisamente-si^ifl]!^ anco neltinguaggio dei Volsci, come col testimonio 
oi Klioio dice ^  Stgonio 2 ) , e Servio 3 ; .  Mamers in lingua Osca vuol 
dlre^Marte , al iiferire di Festo Pompejo 4 ) . L ’ istesso vuol dire in lingua 
Etrusca, in lingua Sabina, e in lingua Latina specialmente arnica 5 ) . E 
lo teplica Festo in lingua Osca, o Sannitica alia voce , ove spie-
ga, che i Sanniti chiamarono cosi alcuni loro giovsni dedicati a Marte, 
Cost la voce idus , o Eidus Varrone dice 6 ], che h Sabina, ed insieme 
Etrusca ;  non essendoci altra varieta, se non che i Toschi dicevano itus, 
e i Sabini Idns. Ecco k  difFcrenza del dialetto! Macrobio dice, che que- 
sta você  idus e vô a Etrusca, e originaria dai Toschi, che significa il 
giorno 7 ). E siegue poi, che da c ib , e da altra voce iduare  ̂ che voleva 
dire dividere fragJi E^rusci, si sia fra i Latini chiamato dies il giorno, 
quasi che dividat menses 8) ; e qui bene osserva il G ori-9),, ,come e P E- 
trusco, e il Latino antico abbiano poi format© il Latino posteriore con 
raddolcire alquanto le voci; e lo dice anco Varrone 10) ove dipe, che 
itns dissero gli Etrusci , ma i Sabini disseio ldus\ gli Etrusci, e
iduare i Sabini. Cosi .Atr4a , e .Atriatico degli Etrusci, si e fatto poi dai 
Latini Adria , e Adriaiico . L e  voci anticheiaef, apat, sono divenute poi 
fra i Latini sed, apud. Cost Varrone della parpla Cascas, che vuol dir 
vecchio , presso i Sabini, e pressogli Osci 11)  . Cosi d e l l a p a r o l a , 
che vuol dire citta, 0 tastello, e percio ancora 6 sinoniino di Cascas fta 
i Sabini, e iragli Osci; come gli e sinonimo ^nco Casnar, al dire del det-, 
to Varrone. £  molte altre parole, le quaii appunto perehe sono Sabine, 
o Sannitiche, lo sono anco Etrusche, ed anco Ratine, raa di Latino an
tico. Cm in Sabino vuol dire lancia., e tanto ancor vuol dire in Latino 
antico, come afferm  ̂ Plutarco nella vita di Romolo-i dicendoci, che per
cio f  istesso Romola xhiamossi Qut'rino.

In
apud guos is dies ItisC. 7. 

at-
j)  Sigon. dc A nlig. Ju r. ItaU i 

pag. 2z. Oscos autem  , & Ausones • ■ 
gue omnia htec in unum L a t i i  nomen esse 
comprehensa , guod novum 'Latium dictum s i t .

2) Sigi^n.':^e Antig- Jur- Ita l. L ’ l ' C . j .  
Tetracina oppidum lingua Volscorum Ameur .

9) Serv. ad Virgil. Z.* 7- injin- Oirca hunc 
tractum Campanice colcbatur puer Ju p p iter , 
gui Anxurus diceiatur .

4) F est. Fom p. voce Mamertlni 2 17 . 
Vedi Tom . !• p ag . J 13 •

7)  Quinctilian. L -  <S- Institut- orator.
6)  Varron. lin ^ 'ta t in - L .  g .  pag . i t .  idus 

ab eo guod*Tusct Itus ^ el p o tip s , guod Sa.. 
i in i  Idus didunt .

7) ALacTob. Sat. I . Cap. I f .  Iduumpor-

ro .nogzen a Tuscis 
yocatur •

8) Macros. US. t. Cap. ig,
g) Gori ,  Di^es. d e ir  A lfabet. pag . 88*

-10) Varron. de ding. L a t . L ib . g . pag . 33* 
edit. Paris, ann. i f  to

ll)  Varron- de ling. L a t .  L ib . g. p ag . 48. 
Apud Accium .Cascas res volo p ro fa r i • F t  
primum Cjscum significat vetus • F ju s  origo  
Sabina, gux usque radices in Oscam linguam  
egit . . . M tfpidum vocatur Cassinum , hoc 
eniA  a S\bin i^orti Sannites tenuerunt , ut 
nunc nostriV  veffis ̂ forum ap.
peUant • Itein
Pupum .Senein# <7,uc>d Osci (^ sn a r jlp p e i^ t !
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In faccia a tanti, e tanti esempj, e a tante automi litterair, vaga 

mostra fatk il Mafiei, ove dice; latal vcce  ̂ Sa&ina, r  tUra i  Osca, dun̂  
qtte non i Etmsca. Gosi dice della predetta voce Guri A  ;  e perchi  ̂Sa
bina dice, che non pu6 wsere Etrusca. Eppure quandA oer anco non 
fioriva questo studio, Glnseppe Sealigeio 2I disse, che la*lingua Sabina, 
derirava dair Ebrea; e il Richio 3 ) , e ii Reinesio 4) , che la
lingua Etrusca, e la Sabina sono scaturite dalla Siriaca>o e
annosempre prese per una lingua medesima la Sabina, e it&Kusea . TSli 
tono le conseguenze, che deduce il Maffei. Altrove dice; iSabinij i San- 
uitif ed aitri guerreggiarono c^gli Etrusci ■, dunque non furono Etrusci. Cosl 
ogfuino puo comprendere , quanto sia completo il dizionario delle voci 
jEtiusr.he. che il Sig. Marchese MaiFei d  da al Tomo VI. delle sue os- 
servazioni Letterarie, ancorch^ egli asserisca, che quelle, e non piOl voci 
Ettusche si trovano, E cosi ^ del suo alfabeto Etrusco, fttto dopo quello 
del Buonarroti, e del Bourguet, e del G ori, al quale ^poi ha ag^iunto 
nn canone non men cmdeJe, che falso, cio i, che quelle inscriztoni Etrus-̂  
che, che si troveranno scritte in caratteri dissimili dal suo alfabeto , non si 
abbia dlficoltd reputarle per false. Secondo questo hero dogma dovreramo* 
fra tanti aitri ^d'itti Etrusci reputar falsi molti, e la maggior parte dt 
quelli, che leggiamo nelle medaglie, e specialmente di Capua, del San*
............. "   ̂ ‘ d’ altre

perchd raolte di esse^
riori, e die sono ben ditJeWi -quelli, che propone il MalFd neJ suo 
alfabeto. Eppure per genuine, e per sincere le riportano tutti i nostra 
Amiquarj; e dcune di esse le xiporta ancor lu i, e pih distesamente le 
liporto in fine ancor io . Eppure ancora, ne esso, io , n i veruno i  
giunto mai nemmeno a sospettare della diloro sincerity. E questa appa- 
risce a chiunque abbia occhi abili a discetnere Tantico. £  queste meda
glie inoltre sono sparse in tanti musci, e d 'Ita lia , e d 'Europa, e dci 
pii gran Sovrani , che sareSbe un gran coraggio ( finora inaudito ) il re- 
vocaie nemmeno in dubbio la diloro sincerity - In un simile equivoco caddo 
quasi il Buonarroti rispetto al dilui alfabeto Etrusco , pefeh^ non avvertk, 
cbe gli Etrusci avevano pih volte nel decorso di molti secoli variato il 
loro tnodo di scrivere circa agii apici, o inflessloni, e anco circa all'or- 4ogtafia,come accade, ed h accaduto inogni popolo, e in ogni lingua.

Gosi precisamente della delta voce ^nxur fissa, che sia Sabina pu- 
ramente J ) . Cosi trova ancora cento popoH diversi;  talchi i Sabini non 
gli Viiole Etrusci, non i Latini, e tanti aitri. Eppure aveva bene osset- 
vato, che in senso degli Autori antichi, ogni citta Italica Uchiamavano 
an popolo diverso j  ma non percib di dlversa origine : Citti potcano allora 
htendersi commitd , e eorpi civili . , ,  Ma per Lo jtiA gli Mutori Latini gli disstr

Tom.Secondo L  popo»

iiio, della* Magna ^^recia , e  d’ aitre provincie , o citt^ antlco-Italiche ;
ss^ n n o  i caratteri Etrusci, ma variati nei secoli poste-

i) Ma^‘ Tom- 6 ' 'pag‘ 
i) Giusep’ tStalig-

it litta - — -

R i^ io Cap‘ 5 . Ditsertg i»  halicis eo» Varron>,  lonii%. •  •
4) Seines^ De lin^  ̂Punier Cap- n. itf* 
y) Maff- 0 « . L-ctt* Tom- 4. pog- no.
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popoli.•Sono sue proprie parole 0 ;  e poi coll'autorlti pnntuallssima di 
Livio siegiie 2) 1 che dalle XII. cittd'd' Etruria si era diramata tutta la po- 
polazione Italica 0  Pctclb Ic dette XII, citra Etrusche le dice matrici deW 
origine di tutta ^alia . Gnde trovando poi contradittoriamente in iui tanti 
popoli di ori|Ine diversa, e tante diverse lingue in Italia antica, pare, 
che la vQgM^itiiirre alia confusione babelica.

suo lessico Etrusco , e da avvertirsi, 
estrarre dai frammenti dei yersiSalj, 

quelli dt‘l gius Decemvirale, e del gius Papiriano, si potrebbero inda* 
gare con gran probabilita molte voci Etrusche. Per fame quasi un di- 
zionario, si potrcbbe anco spogliare mezzo Nonio Marcello, e FestoPom- 
pejo. II calepino antico ne conteneva delle altrei alcune delle quali in 
una delle vecchie stampe, dice Aldo Manuzio di averle Icvate, come piii 
non servibili; ed ora al nostro proposito servirebbero a maraviglia. In 
Macroblo, in A. Gell o ve ne sono infinite. Moltc altre ne cita il Rosi- 
no. to con questa scorta ne aveva raccolte il triplo, e il quadruple di 
quelle, che ha stampate il MafFei, il quale alia pag. lO^. del Tom. 6. 

•dice: La diligenza, e la fatica, che nel prindpiodi questo libra abbiam fat- 
ta , con raccogliere quante voci Etrusche ci son rimase negli*.Autori antichi La- 
tini, e Greci. E di fatto al detto Torn. d. pag. sf. credendo di averle tro> 
vate tutte, dice : Or ecco I' Etrusche voci. Eppur^jueste cosil raccolte, 
non sono altro , che quelle indagate dal Bochart tn Chanaan Lib- i. cap. 
3 j . ,  e altrove j e quelle, che sparsament| rammentano il G ori, e il Dem- 
pstero. Ma nissuno di questi Autori si e fi^urato di dare tutte le vo* 
ci,Etrusche; e percib non sono tutte. Ed io quelle pochifiime, che ho 
numerate di sopra, le ho addctte per solo esempio, e per far vedere,che 
il Sabino, e I’ Osco* e il Sannitico, e altri linguaggi, variavano di pu- 
ro dialetto dall’ Etrusco. lo . che, come ho detto, ne aveva raccolte il 
triplo, e il quadruple, le ho poi proscritte , e stracciate;  perch^ cono- 
sco, che per ora h una fatica inutile; e chf in vece d’ an lessico, si 
farebbe un’opera imperfetta , c mancante. E  molto piu mancante , petch^ 
non sappiamo , * e non sapremo fbrse giammai la sintassi di quelle 
voci , e molto ineno dei verhi, la coniugazione dei quali ^ molto 
piii ignota.

Vi aveva poste,  ̂"vero (e  cost dee farsi) anco le voci Osche, anc6 
le Sabine, le Sannitiche, e di altri antichi linguaggi, che aveva sapute 
ritrovare. Perch^  ̂ troppo evidente presso tutti gli Autori, che queste, 
come ho detto, differivano di puro dialetto dalV Etrusco. Vi si potreb
bero aggiungere le parole della colonna rostrata di Duilio console , equel* 
le verameme antiquate di altre vecchie iscrizioni; e molto pih quelle 
che i nostri moderni anno esfratte dalle tavole Eugubine. Ma di queste 
il significato, e la pretesa spiegazione mi sara sempte dubbiosa. B  cost vi

si po*
«) <*' ôrn- -̂pag’ -iT- _ _ J  ..m . .
I) Liv Totidem guot capita originis erarit colpnuf minis
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si potrebbero aggiungere quelle dl tant’ altre iscrizloni Etrusche,'e delle 
statue, e dell’ urne » alcune delle quail ( specialmente Inei nomi) anno 
talvolta una spiegazione a^ai sincera,.e Htterale. Ma OTpo che con cib 
avefemofttto 11 p'reteso lessico Etrusco, che. cosa averetn* |atto no! ?Non 
averemo raal tutte le vo d ; anzl ne mancher^ la magglM ^rte . Nonsa- 
premo dl queste ne 11 nomlnativo, nb 11 genitlvo; e tutte non
ne sapremo con certezza 11 significatoj come si scorge wr'v^ntfctrl Sjfc- 
clzzanti, e Fenicizzanti, alcuni del quail ( comech^ pib siM R i, quay  ̂
11 Sig* Passer!) confessano spesso, e quasi sempre in magna ms obscurita- 
te versari. Vere solamenie, e come ho detfo, si posJSho dire quells vo* 
c l, che 1 vecchi Autori cl hanno spiegate •

Una sola adunque era la lingua antica d’ Italia. Gli Etrusci soli furo- 
no padroni di tutta questa regione j e la diloro lingua era, e doveva 
essere in tiitta questa estensione. Tutte le medaglie, tutti gli scritti, e 
monument! antichi, ( replico sempre, e intendo d’ antichita remotijsima , 
e anferiore al Romano Imperio ) sono Etruschi per tutta Italia. E  quest! 
scritti in Etrusco non variano mai, se non che di dialetto, o d’ apici, 
0 d’ infJessioni nei caratteri, come nella variety di molt! secoli era neces-* 
sario, che accadesse. D’ onde adunque si vogHono far nascere tantl po- 
poll, tante lingue, e tante origin! t* Percio vi i  chi scrive, che diverge 
furono fta*di loco*ftQsca, Ja Sabina, la Sannitica, i’ Umbra, 1’ Eugnbi- 
na, e i’ Etrusca, e cento altre. Si e arrivato tino a dire, che ogni cit*« 
ta Ifalica aveva la lingua sift ftropria. Se non vagliono gli esempi , e le 
autorita fin qui addotte . clje decisivamente ci mostrano una sola , ed iden- 
tifica lingua <perch^ al .pib si vuol giuocare sulla' diversita. dei dialetti) 
vaglia almeno lispetto alia lingua una ragione natqrale; qua! i  queila, 
che c’ insegna in un medesimo regno» o provincia essere imposslfaile que
sts multiplicita di lingue, che ci suppongono. Gome mai fra tante cit- 

d’ un medesimo regno, e fra diloro vicine, e fra diloro perpetuamen- 
te commerciantij possono forraarsi queste tante lingue, che siano fra di 
esse radicalmente diverse ? Per fbrmare una lingua da se, ci yuole estensione di 
dominio, ci vuole un regno . Fra 1 gran regui comigui accade questa totale va- 
rietl di lingua; petch^ la grandezza deiruno, e dell’altro sostiene, e fa argine j 
cheuna non si internicoll’ altra. E pero nei contini di quest! regnl sempre si 
park una lingua bastatda , € dell’ uno , e dell’ altro regno partecipante ; 
ma nell’ interno di detfi regni non vi ^ fra diloro altra ditformita, che 
quelh accennata , cioh di puro dialetto -

Ricordiamoci, che i Sanniti furonoSabinl, e la lingua O ica, o San
nitica fii Sabina; e che i Sabini furono Umbri, o Etrusci; e che percib 
h  lingua Sabina, ed Osc'a, e Sannitica, fu Etrusca , ancorefa  ̂ fosse va* 
ria di dialetto. Questa ^ una, e forse la principal diramazione delle lin- 
gue antiche d’ Italia, e insienje ancora la principal diramazione di tante 
genti Italiche, che percib ^ay^do fortiti diversi nomi, anno fatto crede-

origin^.
ci spiegherebbero V identiti, o P apalogia, 

L a  che

re ancora 4iviersit^
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84 Lib. VI. Cap. I.
che pa?sa7a fra tanti popoll, e fra tante lingne d 'Italia, ditrerse, come 
cempre si h detti, fra di loro di puio dialetto. Ma la sola lingua Etrus** 
ca per tutta Ita ^  si parlava . .

Gli Ettu^ilnon solo in Italia estesero col loro doralnio la diloro lin
gua ;_ma la ovunque col loro imperid si dilatarono • Rispetto

ffl|di aver provato con tante precise autorita, e con tanti 
per supplire il barbaro silenzio degli scrittori antIchi. 

! dissotterrati, che il Greco antico altro non fu , che Etrus- 
co j o all’ Eirusco simlgliantissimo« perche i Pelasgi Titreni nelle loro con* 
quiste, e scorreric^ Grecia anco la lingua v ’ introdussero.

L ’ imrodussero anco in Ttacia, dov’ essi parimente penetrarono. E 
Diodoro Siculo, per chiarirci, che quest! Pelasgi in Tracia erano Tirre- 
n i, ce li chiama Aborigeni i) , e dice, che anco in Tracia usatono la 
loro lingua Aborigena . Tucidide 2) lo dice anch’essp specificando, che la lin
gua Bisaltica, o d i^  salzia , alia Ttacia appartenente , oconfinante, era quel- 
la preclsa, che parlavano quei Pelasgi Tirreni, che in tempo antichissi- 
rno presero e Lemno,, e A ten e .
• Che I'introducessero ovunque estendcvano le loro conquiste, ce lo 
confetma anco Livio 3), ove dice, che oltre allMtalia (*intiero dominio 
Eirusco) portarono il loro dominio, e percib anco la lingua a varie gen
ii Alpine, e massimamente ai l{ethi, o siano G rig i^ f, quali ci a fficura, 
che mantennero per un pezzo coll’ originatia loro descendenza anco T istes- 
sa Etru^ca lingua , se non che alquanto a^uHerata , e imbarbarita. E il 
Gagliatdi 4) nel suo libro dell’ antico stato dei, Genomani, col testimonio 
di altri dotti Autori crede ritrovare nelJa presente lingua dei i[ethi gual- 
che vestigio dell’ Etrusca .

Dionisio d’ Alicarnasso, che tutto al soUto livolge ai G feci, in pro- 
posito dei detti versi SaJiari, non per alira ragione ad essi gli attribuisce 
se non perch^ le feste Saliarie cadevano. nel mese di Marzo» e in quei 
gjorni , in cui in Atene si celebravano le fe?te Panatenee s) *, e perchc 
questi sacerdoti oortavano alia sinistra mano la pelta Tracia d ) . Ogrtun 
vede, quanto siano deboli queste ragioni, in faccia a cio, che ho pro
vato anco col contesto dell’ istesso Dionisio, che i Romani da secoli, ese- 
Coli, e nno da Evandro, non ebbero commercio veruno co’ Grcci 7); e

che

l)  D iod. Sic. Z ,ii. 6 . pag.^^.^. d e  insults 
G rxciie. Samothraciam • . • hahitarunt earn 

partem  Aiarigenes . . .  sua olim  lingua albo- 
rigenes usi sunf, cuius multa vestigia in sa- 
eris ad nostrum usque tetatem perdurant • 

i)  Tkuc^d. L .  4- pag. ( 1 9. Illis regionibus 
• . . quit promiscuis gentiSus habitantur Bar- 
harls, BilinguiBus • • • sed preecipue Pelas- 
gicis Tyrrhenis ,  gui Lemnum aliquanio^Athe- 
tiasque im oluefuntf ( /  B isa ltico ,  ( /  Cresto- 
nico viculatim habitantibus •

3) i/y * L ib . f . pag. 5/- Alpinis quogue gen.-

tiSus ea baud dubie origo est ( Etrusca ) ,  ma
xima Rethis ,  quos loca ipsa efferarunt • 
quid ex antique prxtet sonum lingute ,  net 
eum incorruptum retinerent •

4) GagUardi d. lib- pag. 
f)  Dionis. d’  Alic. L -  i .  pag. 149- Festum 

autem eorum ( Saliorum ') encidit in Panathe- 
n ^  nosfu'm, [ f mensem Martium •

6) iJ^ a^ ^ ^ vi^^ Sin istra  vero ( Salii te- 
aient) peipiart^jlira^^g^. *

7) Ve/i tJ^apicoli l*y
c il Cap- ssHueate •
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Delle monete Etrusche in confronto delle f(pmane,  ̂ 8 5
che a tempo d’ Evandro non vi erano in Grecia, n^|riti, n^ rcligione 
fermamente stabiliti. Perch^ i priml a fbndare la reli lione, cio^ a ridur* 
la a dogmi, esistema, epl a fondare in so'mmsi lateogania, fnronoOine- 
ro, ed Esiodo, al detto Evandro molto posteriori per cl 
za di Erodoto i). *

Abbiamo altrove avvertito con Cicerone, e con 
li della antichit^, che la religione in genere, i riti, 
mani le hanno prese dagli Etrusci; e che percib sono in' 
sopraggiunte al Gori, cne varj numi, e Uloli,.da I n i j ]>ftmati Etrusci, 
non possino esser tali, perch^ quelle precise divinilTtono state adorate 
nel Lazio, e in Roma • Fra tanti Autori si ascolti ancora Valerio Massi" 
mo, che principiando i suoi scritti dalla rcligione, attesta : che qitesta , 
e che tutte le cirimonie saere , e che tutta la scienza pontificale, e tutte le 
osservazioni augurali, le predizioni d' .ytpolline , i libri degli augurj , e altre co. 
se sacre, esimilii tutto era degli Etrusci, e che colla sola disciplina degli Etrusci 
il tutto si spiegava in Bflma 2; . E  che percio mandav.mo ogni anno da P̂ ama 
dieci giovani Tatrizj nolle cittd Toscane per imparare Le cose saere ̂  come sie- 
gue in tutto il Capitolo di detto libro.

Ma la rag*ione, che possano reputarsi Greci i giuochiSalH, che addu
ce Dionijsio, cio^, perch^ cadevano inquei giorni, e nei mesediMarzo* 
nel quale, e nei*tfH|li si celebravano in Atene le feste Panatenee; -pare, 
che provi contra di lui , ricprdandoci cio, che ho detto altrove, che 
queste feste Panatenee in*or|ore di Minerva possono piuttosto credersi 
portate in Grecia dai Pe^sgi Tirreni. Ed altro in effetto non contene- 
vano, che una processione col ^jcplo di Minerva , in cui era efligiata la 
strage dei Giganti, e specialmente Eticelado fulmyiato • Prodigj tutti da 
Palladepperati non in Grecia, ma in Italia, e in Sicilia, ove i Giganti 
si fingono sepolti 3). Gosi Taltra ragione, che i sacerdoti Salii portando 
nella sinistra la peltaTracia, possano credersi istituiti in Grecia, si rivolge 
in contrario a chi riflette, che essendo questo un rito di Tracia, lo de- 
vono ivi ayer portato quei medesimi Pelasgi Tirreni,^che in Tracia tanti 
altri riti introdussero 4) , e specialmente gli astrusi *dogmi orgj, e cu
bit], come chiaramente ci dieg Erodoto 5). E per riprova , che i detti 
orgj, e cabiri erano originariamente Etrusci, si trovano espressamente 
nominati ( almeno i cabirj) nelle tavole Etrusche di Gubb'o 6 ).

I riti cabirj io per me gli crederei appartenenti alia religione, giac- 
che gli altri riti chiamati orgj pare, che chiaramente appartengano alia

poli-

1) Vedi i detti Capitoli • 
i)  Valer- Max- i -  ! •  cajp- ! • , ,  Majores no- 

1, sttiscacas, solemnesqtie cxcemonias, Pon- 
I, cificum scientta: bene gerend^wjn retutn 
, authotitates , Augutum obsetvawne t%A- 
I, poliinis pr^diccion^M iaM ^^bcis : poc- 
> uu$,\ di\cipliaa exi
I pHWrP̂ uueiî it „

Vedi il Cap* Ricerche &c. della Si- 
cilia T o n i-1 , pag* i  io*

4) Vedi il C ap-III- Lib. II- Tom- I - ,  
ed il Cap- seguente ove si potta I’intiero pas- 
so d’ Erodoto, che cosi dice espressamente- 

f) *Mrodot- ivi citato •
€) Lo tipocta il Goii Dites* 9 eli’  Alfab- 

Eccus- pag- CLXXX- in fin-
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polltica, e alle le 
sata ai Greci detiv 
feeder A, ancoreW 

II Gori pej 
poco diversa d 
te avereb: 
da W  pii 
tant^-prove 
incivilirono !*

Lib. Vt. Cap. I.
i . Perch^ in Greco Ja voce 'Opy«« ( c tal voce 'O/jyw 
ta dai medesimi Pelasgi) significa patti, ed in latino 

_uesti ancora si adattino alia tpllgione.
, e pensb bene, che la lingua Eiriisca fosse simile, o 

uella dei Traci, e deiFrigj i) Molto pid fbndatamen- 
 ̂ rito, se avesse addotto il sopracitato passo d’ Erodoto 
'vertito, per cui si vede» che quei Pelasgi, che con 

iraostrano Etrusci, o Tirreni, furono quelli appumo, che 
’ acia, e le recardno la religione. Ed altro io non cre

d o , che voglia dl^'^acrobio 2) > quando ci fa osservare, che Tafqiiinio 
figlio di Deinarato Corintio sapeva misticamente la religione di Samotra- 
cia ; se non che ci voleva spiegare, che il detto Tarquinlo era dotto 
nella religione Etrusca, e Pelasga; come qui sotto osserviamo con Dio- 
nisio, che dice dell’ istesso Tarquinio; Etruscis, Grxchque discipLinis imbu- 
tus: pi^liando al spo solito per Greche scienze Pelasghe, che erano 
Etrusche.

E  quanto bene rispetto ai Frigj averbbe il Gori potnto addurre i pas- 
si*di Omero , co’ quali si vede , che Dardano ( non ost^nte Dionisio, 
che senza ragione vuol tutti Greci) che Dardano, dissi, col consensodi 
tanti Autori, certamente Etrusco, e Cortonese, fu quello, ch<^fondan- 
do Ilio, reco colla sua truppa in Troja una nuova lya^ a; e lingua assai 
pid pulita i  e come il detto Omero 3) si sniega: una lingua eC uomini ar̂  
ticolatamente parlanti. In questi precisi tertifini, d' uomini articolatamente 
parlanti  ̂ a distinzione della Greca, e di altre iingiie , che nomina 4 ), 
chiama il detto Poeta, e Lemno, e Lesbo < e Pilo, e Arcadia, che fil- 
rono lenute da quegl’ istessi Pelasgi, che, comesopra, si sono dimostrati 
Tirreni • Perchd i Traci mantennero ( almeno per un pezzo) la loro vera 
lingua Pelasga i  altestandocelo espressamente, come si 6 detto, Diodoro 
Siculo 5) , il qual passo d schiarito mirabiltnente da un altro di Dionisio d) , 
che dice, the in tanto i Tlaciani, i Traci, ed atcri dell'Ellesposto hanno par- 
lata la precisa lingua Cortonese, in quanto che , tanto i Tlaciani, che i Cor- 
tonesi derivavano dagli stessi Ttlasgi. "S, non si cavllli, che Dionisio tparli 
dei Crotoniati di Cortona della Magna Grecia, perch^ parla espressamen
te di Cortona in Tirrenia-.

Quanto bene ancora averebbe potuto portare I’ iscrixione Slgea, che 
pure ad altro efFetto il Gori riporta, della quale Edmondo Chisull, che

r) Gori detta difes. p-CLXXVIII* & seqq-
2) LTlacrob. L .  J-  Cap- 4- Targuinius De- 

marati Corintii JiUui <Samothraciis religionibus 
mistice imbutus .

3) Omen Iliad- L ib- 20» vers- 21 f- 
Dardanum guippe genuit nubes cogens

Juppiter ,
Condidit auter^ ( ille Dardaniam^. json- 

diamguiiffe llios sacra 
Jn cam^o eedificata erat urbs articulate 

loguentium hominum-

4) Omer. Jliad  • L - 1» v- z f o -
JEt ja m  duet guidem (states articu late lo 

guentium kominum -
f )  D ied- Sic- L -  6 - pag- 344* gui sopn  

citato -
-fi) D iom -  d ’ AUcar- l i b - 1-pag- 23* Atgu 

mirmtur J^guis ,  Elacianis guidem , gui circi 
Jiellesponafif^kt^g^i^^serm onem  Orotoniata: 
kmSuisse siriileim ; a Pe
lasgis oriuMs Munt -
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iTprimo la prodnsse alia luce i) si spiega , che la delta iscrizione  ̂ appar- 
tenente al Sigeo di Trvja, i  formata con quell' istesse lettae , e caratteri, co' 
quail si vede formato /’ Etrusco , e specialmente le celeb\ tavole Eugubine 
Quanto bene in fine potea rif]etter$i, che non quest^s^la iscrizione Si- 
gea, ma vatic, e molte* altre comprovanoquesta univoi 
Etrusco, non solamente col Greco antico, ma anco 
col Tracio- II Sig, Donati nella siia bella raccolta d 
e piiblicato il primo Tomo, ov’  ̂ riportata laSigea, vari 
dnrne nelli continuazione di delta opera. Molte, e va_r̂  
lichissime ( come alcuni dotti viaggiatori asseriscon

iglianza dell’
, e anccr' 
i , di *cui 

ad- 
apide an- 

sono scavate, e
si scavano in Mitilene citta Pelasg'a, e dei Tirreni Pelasgi, che poi sono 
state trasportate in Venezia, ed in Londra, ove attuaimente si conser- 
vano in quei miisei, che sono scritte con quest’ istessi caratteri Etrusci . 
Potrebbesi anco osservare , che i Giconi, e i Gauconi di Tracia, tante 
volte nominati da Omero, si rintracciano anco in itqlia, come ossetvo 
rel Capitolo II. del Lib- II. 2) •

Per altro in questa sua dotta coniettura, cioe, che dai Traci anco- 
ra , e dai Frigj tinvenit si possa la, lingua Etrusca , una dottissima rifles- 
sione adduct it Gori, tratta da Platone 3), ove dice, che la voce ’x-v?, 
che significa il fuoco, che significa T acqaa, come ed w *?,
I’ annoi'Greci pf«^dai Barbari, e dai Frigj. E molto pin s’ accosta il 
Gori riflettendo qui^i, che queste stesse voci, 0 pochissimo dissomiglianti, si 
trovano per*significare quelhe \leneifiche cose nelle prefate tavole Euguhine . 
Tutte queste riflessioni, e prove unite insieme schiariscono assai il mio 
assunto, che la lingua Greca antica , e quella dei Traci, e quella dei 
Frigj provenga da quei Pelasgi Tirreni, che in G^ecia , e poi in Tracia 
passaronoamichissimamente* E  che percib 1* Etrusca , rispetto a moltialtri 
popoli, sia vera lingua primiiiva, come anco rispetto alia Spagnuola an
tica, e rispetto alia Celtica anno detto, e il MafFei , e il G ori, che 
dall’ Etrusca prove ngano ^hch’ esse.

Onde, e la lingua, e tanti riti, in vece di dirli con DIonIsio id’ A- 
licarnasso di Grecia derivati in Italia, dobbiamo dirli * con tante evident! 
ragioni dall’ Italia trasportati in Grecia, e in Asia dai nostri Tirreni; e 
si aggiunga, come aggiunge il detto G ori, che Platone stesso piu chia- 
ramente lo disse 4) , ove prescrive di non abolire le chimonie antiche , 0 
Siam proprie del paese, 0 siano dagli Etrusci derivate, E Numa se istitui. in 
Roma le dette feste Saliari, non erano peraltro queste ignote in Italia, 
come non lo erano le feste Satnrnali, certamente pih antiche di Roma 5),

e tan.
I) Edm ond’ C hisull A n tiq ’ A siaticae C h ri‘ 

ttianam teram antecedentes edit- Z-ondin’ I7 i8 -  
„ '£*d e m  vero hie Sigei nunc ad 

, dextram , 'niin<r ad siniscram • • *
, Tales sunt certe, quales Etrusc)i ser*mt 
, moiiumenta, qu* Aeolica.
, & rtr-p îS si\'strlrsum scri^
I i\ lt f f l ia  ecuca_.

fuere o l L  Iplssimse enim sLus«ac» liters

„  in utrisque similes* occuttunt „  
i)  T out !•  pag. 2 1 1 .  
g) Gori, Uifesa dell’ Alfab’ Etrus* pag’ 

C L X X d l l ’ &  sef’
4) P la to  d e  L e g i i ’ L ’ y.
J')»Miacro6 ’ Saturn’ L ’ ^ ’ Chp’ 7 ’ T o t ste- 

culis Saturnalia pruecedunt R o m a n i  urbis reta- 
tern •
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e tante*altre. E |spetto alle dette Saliari feste, bastaj che Vlrgilio diede 
anco ad Ercole iluoi sacerdoti Salj i) . E che anco le lodi di Giano 
prime Re d’ Italic in quest! astrusi versi Saliari,si contenevano 2 ) ,  come 
leggiamo in R o w o , e come da Macrobio si deduce 3 ) . Per riprova di 
tuttodo il Sig.f^lideri 4) in una dotta sua Dissertazlone, inserita in 

lia di Cortona, legge in una delle tavole Eugubine i 
Colleglo dei fratelli Arvali. E convengono in cib 

?d il Maffei; il quale bench^ ndla sua Diplomatica alia 
j« e  di non intenderle , pure ( dopo il G ori) le spiega 

cosi ancor esso 5 ^
Rispetto alj’ oscurit^, In cui cadde posteriormente non solo la lingua 

Etrusca, ma anco la Latina antica, che dalla prima (brmossi, si potrebbe 
quasi far la scala, e osservarsi, come a grado a grado, e quasi a secolo 
per secolo si perd  ̂la raemoria, o vogliam dire lanotizia, e.P intelligenza 
del detto Etruscoj e Latino antico. Oltre agli esempi addotti dei gius Pa- 
piriana*, e dei versi Sa lj« che nei sccoli posteriori di Roma poco s’ intern 
devano; aliri esempi, e altri frammenti di leggi di Romolo , e di Numa  ̂
d  di altre leggi Papiriane dietro T autorita di Festo, e di Giuseppe Sca- 
Jigero sono riportate dal detto Rosino 6) . E  gia si vede *d̂  quest!, che 
a tempo di Romolo >1 linguaggio Romano era diverse dall’ Etrusco. Ean* 
coPlutarco 7) dice, che il detto Romolo per fabbrig^ la sua fiuovacit- 

colle debite formality, e cirimonie sagre* chiamb di Toscana genteprati- 
ca dei mister} , accioccbd con i sagri loro riti , f  e *colle loro letters Etrusche gV 
instgnassero do , che in tal caso doveva farsi. ^

Altri riti, altre voci puramente Etrusche s' incontrano in tempp di 
Romolo. Gli augurj jresi alia moda Etrusca, e da Romolo, e da Remo 
prima d’ assurnere il regno 8). La vacca , e il bove uniti insieme all’ ara- 
tro per solcare il giro delle mnra , e disegnare I’ estensione di quelle , e 
il pomerio dejla nuova citta p) • Le tre tribh da Romolo istituite , la 
B̂ amner.se, la Lucerat e la Taziense  ̂ coll’ osservJzIone, chefa Varrone 10), 
omnia hac vocabula Tusca sunt. II Maffei al Gori, e al Dempstero, che ri- 
feriscono questo passo, oppone, che sia in Varrone qualche mala intelli- 
genza, o qualche errore di stampa. Ardita firase, che spesso in oggi si 
sente in bocca dei critic!, che per inirodurre qualche loro falso tazioci*

nio,
1)  fCrg. JE n eii. L -  8«
Turn Salii ad cantus incensa altaria circum 
Eopuleis adsunt evinetc 'tempora ramis ■ 
l )  Jiosin- ^ntig. Rom.'h cap. y* £/E ’S. 

Cap’ r*pag’ Dempst’ Tom’ pag- 6f .
j)  Macrob’ Saturn’ ’ L ’ !• C ’ 4> Saliorum 

guoque antifuissimis carminibus Janus Deorum 
Deus canitur •

4) Olivieri Disseit* insetita nell’ Accade- 
mia di Cortona Dissert, prima p -11*  To-z»

y) JHaj^ Osi’ t^ett’ Tom’ 6 . p ’ segg.
5) Ros’ d‘  £ •  8- Cap’ y- pag.
7) Flutmrc. in Eom ul. Accersitis tx E tr u ^

fia viris,  gui sacris guibusdam ricibus,  &  li~ 
teris singula edocerent •

8) L iv ’ T ib ’ i«, Plutar’ in RornuU, Sidon* 
Apollin. Carm. VH. in Panegyr. aviti A u- 
gusti.

Quid rogo Sisseno miki vulture Tuscus > 
Aruspex

Portendit jacens prima tunc meenia genii >
9) G om M.US. Etrus. Tom. pag. . e i* 

Ffbbretti iv i citatsi .
ro) 9- IfUfT. L a i, edit*

Y arif. an4‘  I » ® *

    
 



BIO I
2)elU mmetc Etrusche in confronto delle Eonune. 

dicono etrati,o intrusi i passi degli Autorl p!d riipettablli • Non di- 
co, che cib non possa essere anche qualche volta accaJuto; ma per dire 
un Antore sea tnbiato, o ;ntrusp in qualche tratto i ci Wogliono non ra- 
ziocinj remotiy ma fatti, e fondamenti storici. Onde saebbe un perderc 
il tempo di difendere Varrone sresso-, e le dlliii stampel/che tutte dico
no cosi« £  si iasci al solo Sig* Marchese Mafici la f^ M ^ k j^ o n tra ^ r ^  
re al Gori, e ai Detnpstero fino le autorita litterali de^B ^^^W i A u t^ i*  
come constupore si osserva in lanti Itioghi. Vedo peraltriBRheii»rt-one 
medesirno cita autore di questa siia assetzione Volunnio > ĵiftftft?re di Tos- 
che tragedie, e Giunio altro vecchio scrittore i) . H"per comprovare la 
seconda Tribu, ciob la Lucere, o  Lucerense. che provenga da Liicumo- 
ne Etrusco ( giacchd le altre due, cioe la Ramnese da Romolo, e la Ta- 
ziense da Tazio sono assai litterali) si legga in Froperzio 2) i’ aiuto , che 
diede a Romolo un Lucumone Etrusco, e percui vinse Tazio Sabino . Non 
so , se quesio Lucumone sia quel Celio Vihenna Etrusep, di cui parla Fe- 
sto s) dicendo, che parimente diede ajuto a Romolo contra i Sabmi; ov- 
vero se questo Celio Vibenna sia diverso dal detto Lucumone Etrusco. 
nominate da Properzio. Cost pare, che lo nomini parimente il detto Vatr 
rone 4), che* lo chiama iilustre capitano Etrusco , che -col sm esercita ven^ 
ne in ajutp di .. Qiiest’^  ceito peraltro, che il detto monte Celio, 
serba ancora quesfb* ijoti«? Etrusco dal detto Celio, o Re , o Lucumone, 
o duce Etrusco. E nel mon|e Celio si sono ritrovati molti monumenti 
Etrusci, dal Gori rlportati*§:)VE rispettq alia Ramnese, che si dissean- 
co Tribu Romilia, il Rosipo 6) con Festo Poropejo la conferma Etrusca 
tanto neltromej-che nella sostanza. Perch^ Romolo ascrisse in quella gU 
abitanti di quell’ agro, che Romolo stesso prese ai Vejenii Etrusci pres, 
so alle mura di Roma.

Che ^ r  altro in tempo di Romolo fosse fiaiigliare, e da molri inte- 
so rEtrusco in Roma, e ^he probabilraente lo parlasse, e P intendesse 
rjstesso R e , da altre conjetture potrebbe dedursi. E tra 1’ altre abbiamo 
questa. che Acca Larenzia nutrice dei due gemelli Romolo, e Rem o, 
dopo che gli moti il suo primo marito Faustulo, si timaritb ad un tal 
Caruzio Toscano assai ricco, e dopo la morte anco di questo, lascib la 
dilei pingue erediti al detto Romolo, come ci racconta Macrobio 7) • No- 

Tom.Secondo M mins
Atque Sah'mafeii contodit arma Tati .

3) Fest^ in vece Coelius •
4) d’ lib- i- seu 4* fag-  8» Oalius 

mans a Cxlio Vibenna Tosco duce nobili,
. gui cum sua manu dicitur Eomula venisse afi^
icilio contra Latinum Regent •

5) G ori sopra citato-
6) Rosin- Antiq- Rom- L ib- 6- Cap- i f *  

pag- z6 i- e z6z-
i^ Jd a cro b - Saturn- L -J.- C- lo- „  Accam 

j» L^rentiam Faiistuli conji%ero^ Rom uii» 
j ,  &  Remi nuaicem » * • H a a o  regnante

„  R o-

Varron-'Wi • Lueeres, ut ait Junius a i  
Lucumonem - Sed amnia htec vocabula Tusca 
sunt; ut Volamnius , gui trageedias Tuscas 
scrifsit, dicebat •

.a) Proper^- Eleg-, J -
Frima Galeritus posuitprtetoria Luemo 

Mqgnaque pars Tatio rerum erqt inter oves- 
s  al d> L* 4« Eleg* H*

At tu , Roma, meis tribuisti pramia Tusmis J 
Unde hodie vicus naawujia'scw habet - 

Temp or e \  SlULSi^^veMt^P-uwnonius am

    
 



ta , che a que 
figU, si died 

i
similitude
A r v ^ .4i l ^  

Si oss?rrr

pd Lib, VI. Cap. t.
nina anco quivi ^|predj> che questa ricca donna lascih a Romolo, o sia 
jl Popolo Romano. Romolo amhteneramente la detta Acca Larenzia soa 
fidissima nut rice ^ Lo leggiamo anco in A alo  (jellio i) ove ci rammen- 

sua madie put^tira essendc  ̂morto. uno dei dodicr dilei 
o a lev, in vece del morto figlicf. E poi in onore d! cib 
'  |Collegio dei dodlei fratelli Arvali. II tutto peraltro a 

che si praticava in Toscana, perche questi fratelli 
hO' nominati nelle tavole Eugubine.

pin in L ivio , che a tempo> dt T'ul'o Ostillo T FiJenatf 
Txivtsd  ̂ %'h pemfRv superati da Romolo • e fattv colonia Romana , ma 
dipoV libelTatisi dai Romani, ed nnitisi al Vejenti loro affini, furono dr 
nuovo vinti dal delto Tullo Ostilio- Ma qu't Livio osserva come cosade- 
gna di riflessione, che la maĝ gior parte dei- Fidenatp Etrusci intendevano< be- 
nissimo it Latino . E’  ̂ vero , che cib poteva derivare daU’ essere stati, come 
sopra si b detto. .coloni del Romani j  anzi Llvio'  ̂ rileva la detta circostan- 
za ct) i*ma contuttocio si vede che il Latino antico si era gia formate,, 
ma in modo, che non molto daU’ Etrusco-diflBriva. Perchb la detta clr- 
costanza dell’ essere ststi coloni dei Romani, non averet>be fatta nota , 
ed intelligibile ad iina gran parte dei Fidenati, anco del vofgo, la linguas 
Latina , ‘*Se questa fosse siata radicalmente dlssimile dalI’ Etrusca> e cib ac- 
cadde ncl seeondo seeolo di Roma, o  verso la fine.de^ primo.

In detto secondb- seeolo di Roma regoindo Tarqtrinio Prisco, nato-, 
ed educatp in Collazia citti Toscana , sappilmo per conseguenza, che eglt 
intenJeva, e possedeva I’ Etrusco>. Lo dice espressamente Dionisio d’ A- 
licarnasso j)  notando , che Demarato-Corlntio suo padre aveva fatte imT- 
parare ai due suoi figU in Toscana, /’ Etrusche  ̂ e te- Greche discipline., in? 
tendendo le Pelasghe per le Greche ►  E fbrse potrebbe crederst, che in 
Etrusco egli sapesse ancora comporrei perchb* in una certa specie d’ augur/; 
rammenta Macrobio 4) un libro augitrale Etrqsco ,̂ che se non specifica 
che fosse da luicomposto, lo chiaraa peraltro , e appres*
so dl lul esistente 4 e che circa a questi tempi, ed anca non. moltn dopo

non

, ,  Rom ulo, Catucio- cuid'anT Tiisco divitf 
, ,  deniiptam , auctamque h*:editace viri 
,,  quatn post. Rom uloquern: ediicasset, ie~ 
,, liquit „  •

I )  AuU Cell- i /o c t ‘ A .tt- L ib - 6 . £% 7.- 
„  Acca Latentia- corpus suum- in vulgus^a- 
«  bat* Pecuniamque emeruerat ex eo;qu*->- 
>y stu ubeiem • • • £a cestamenco Romuluim 
,, Regem-, uc quidam alii- uadid'enme, po- 
, ,  pnlum Romanum- bonis: siiis hxtedem fe- 
, ,  c it  • • • £a muliec ex X II.  tiliis. macibus 
„  unum moite amisic • In illins. loco Ro* 
„  mulus Accx. Liy«iuije se se fiHumv^dic* 
,>■ Seque cxstios- ejus filios fcauer Arvales 
,, appellavij  ̂ Ex eo tempore ~
»  mansit Eratium Aryalium ,,

Collegium.:.*'

4)' Li'v- lib', j.- pag> Belli Fidenatis con- 
tagione irritati Vejentium animi, £/■  consan-
guinitjte • Ifam : Fidenates'- guoguc' Etrusci 
fuerunt E; pot siegue- alia- pag- j -  E t  audi- 
vetant clara- voce- dictum -  E i  magna p a rsF i-  
denatium, u t gui coloni additi Romanis as
sent , latine- sciebant ..

;)  Dionis- iE’Alic- /• pag.^ii^i KE  
?£i/Sa?; cl/jhiport'foif: ’£M»)wxt)», 1Q.
sraWav.. Utrumgue institait Greeds , ( f E -  
truscis disciplinis •

M.acrob- Satur. E.- <?• 7 . Ftaditur
autem in ^ ro ^J S ta ^£ o ru m  • « E t  super 
hoc iiSer ibi^
reperitur »
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afrê  1 Toscani,  
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Dellemonete Etrusche in confronto delle !{oma^e, -91
'non fosse ignoto in Roma I'Etrusco ; anzi che nel comu| linguaggro Latino 
si framlschiassexo voci Toscane, ed anco Puniche» lo attesta il predetto 
Microbio 1) •

N d terzQ secolo di Roma, o sia ptincipio del qi1 
detto esempio delle XI It tavole, che nei secoli susseguj 
loiio credute scritte in Osco, che  ̂ Etrusco, o dallV 
hmente di dialetto 2)* £  di fatto qualche vestigio E  
gli eruditi. Nel quinto secolo di Roma, e precisamente
della medesima , quando il Console Fabio Jibero Sutr i,_
che J’ assediavano, ci fa liflettere L iv io , che gia iS*1Thgi]a Etrusca 
xestata alquanto ignota ai Romani^ e che la Latina sempre piu da quella 
si discostava. Perche ossendo venuto in tnente al Console fabio di pe- 
netrare neirinterno della Toscana, e di passare la selva Ciminia, scelse 
il suo fratello fabio Cesone, acciocche incognito, e travestito espiasse i 
paesi Toscani, cheintendeva d ’ invadere. £  nota il defto Livio ^  , che 
intanto scdse il detto fabio Cesone, in quantochd, educato in Cere eittd 
Etrusca y ^apeva henissimo quella lingua', t  (he szllora la giaventd I\omana im̂  
parava V Etrusche lettere , e discipline in quella forma , in che pot ( cio  ̂nei tem*, 
pi di hWioyifhparanano i  Ê omani le Creche lettere.

Ma si noti, che questa lingua Latina era proprlamente nel Lazio, e  
In Roma’; ma ne>resto d ’ Italia si seguitava a parlare Etrusco, ovvero 
Osco, che h suo sino’nlmo. L ’ Agostini ci avverte , che questa voce Osco 
in senso di Livio, e di altfi Autori ha signidcato anco antico. Ecosi si& 
detto; pecunia Osca, e  scriptam Qscum, per pecunia arnica, e scritto anti
co 4). E osceno, come dice Festo, quasi vecchio, e deforme . Che nel 
resto dTtalia si seguitasse a'parlare Etrusco, ne pcvgeLivio altro esempio 
tiell’ anno 455., quando il Console Volunnio batt^ i Sanniti d ’ origins 
non solo Etrusca; ma che fin allora (come la mantennero moltddopp) 
mantenevano Ja lingua Osca, o sia Etrusca. Perchi  ̂ qin dice P istorico , 
che il Console scdse gente, che sapesse la delta lingua Osca per indagartf. 
la positura, eg li andamenti dei Sanniti 5) ; gnarosque psae linguie explora- 
tum quid agatur, mittit. Anzi non solo nel resto d’ Italia si seguitava a 
parlare Etrusco, ma ance nel Lazio; in quellecitti per altro, che man
tenevano fiesca I’ origine Etrusca, si,seguitava a parlare, o almenoad in* 
tendere 1’ Etrusco fino al quinto secolo avanzato di Roma. Eccone un 
altro esempio in Livio medesirao ', eve narra , che nelf anno 4 J 1 .  il Dit- 
tatore P. Valerio Massimo movendo contro Rossdle ndl’ inter no della 
Toscana, per intendere ci6, che dicessero alcuni pastori Rossellani, ado-

M 2 pr6
,, ediicaras apud hospites, Etriiscis Inde li- 
,, teris «raditus, Jinguamqae Ecmscam pro- 
„  be noverat* Habeo aiuhores, vtilgo rum 
,, Romanos puecos, sicuc nunc Gra;..is , ita 
Si Ecyiecis licetis eiiidiri Îtcos ,, •

O Agoitin> D!al‘ 7- delle%tedĴ Ue 
<edit> Jiom‘ n̂n- lJi6 ‘ epag. sfi% 

y) Liv. 10* pag. 116.

Pu-l)M acroB‘ !• 6 - C* 4* iTec non, tf 
nicis, Oscisque veriis usi sunt veteres •

1)  Dempst' Etrur. Reg. E .  l ‘  Cap. x6 ’ 
j) Eiy. E ib . 9. ja g .  io8* ,, Marcutb 

,1 bium Cesoneni ( aliL̂ jĵ Clau4ium qui- 
« dam natui»
» ttaAiBWWpfSratum se itiiwtn p'rofessns 
a* bieviqû  omiila eetca

    
 



P2 Lib. VI. Cap. 1,
pro per*jnterpetr’|alcuni dl Cere, che erano neir'eJercito Romano i ] . 
Dunque i Ceriti> o siano Agiilesi vicini a Roma, ma d’ origine Etriisca, 

rlavano quella lingua, che parlava in Toscana anco 
di Roma.
volte Erodoto, e Tucidide, ? quali sappiamo, che fio- 
circa la fine del terzo, e il principio del quarto secolo 
iitori, e specialmente Erodoto 2} asseriscono; Chs ai 

Cortona, (che vuol dire anco nel resto della Toscana) »

inrendevano, e 
neJ quinto secplj 

Ho citat[* 
T ^ n o , 
dLRoma' 
di
parlava la lingua Telasga, cio^ Etriisca . Erodoto la dice diver-
sa dalle altre circoff9ftine ,,c h c  vuol dire dalla Latina, e dalla Bruzia,o 
sia dci Pciasgi della Magna Grecia, che Festo dice, che parUvano Osco, e 
Crecy; cio  ̂ avevano imbastardita, o grecizzata k  lingua Pelasga , o Etrus- 
ca. Quest’ era la diversity di lingua, che secondoErodotopassava frail’ E 
trusca, e le altre d' Italia , Dionisio poi dopo quattro, e piii fecoli di ob< 
livione, ci aggiuqge, che la Telasga era diversa mco dalP Etrusca i il che 
non k vero, e non disse mai Erodoto. Sicch^ dal detto Erodoto sappiamo, che 
a suo tempo si parlava in Cortona, e fra i Tirreni la lingua di quei Pelasgi, che 
ahcora restavano in Cortona in qualche loro descendente. Questa lingua 
poi durb tino a tutto il quinto secolo; poiche dopo la gran rotta, che 
dal Romani ebbero i Toschi al lago di Vadimone circa 1’ anno 4 ^ 1., Floro 
e Polibio citati dal Sigonio t , dicono, che fra i fieri^atti dopo di que> 
sta rotta, ebbero i Toschi anco quello di riopvere la lingua Latina . Taich^ 
r  estensione della lingua Latina in tutta Itllia*non pu6 farsi pin vccchia, 
che del quinto, o del principio del sesto secolo di Roma.

Non pub qui tralafciarsi un’ altra riflessione, che rnanifestamente con
vince I’ errote di Dioqisio d’ Alicarnasso , quando spesso ci asserisce, che 
i Pelasgi furono Greci, e che la lingua Pelasga nulla avesse che fare coif 
Etrusca , anzi che 1’ Etrulca con nessun’ altra convenisse. £  lant’ altre co
se ci dice dell’ antica lingua Grecanica, che non solo k difficile di poterlo 
conciliate con verun altro Scrittore, ma anco e difficile d’ intendere le di 
lui contradittorie proposizioni ;  perch^ non vi  ̂ cosa pih certa pres- 
so di lui , die Cere fu una delle citta Pelasgbe 4 ). E pare, che lo coft- 
fermi ancora Seivio 5I rifefendo ropinionc , che fosse edificata da un 
certo Pelasgo, ovvero da Telegono, che era figlio d’ Ulisse iti otigine

Tir-

    
 



hiama Etrusca 3); 
Itrove 5) prende 

^Tarquinj* 
or esio« 

elasgi./'fhe 
'^^re edi- 

b ’ Alicarnasso 7)

Delle monete Etrusche in confronto delle Epmane, p j
’ Tirreno , come con Igino prova anco il Bochart i ] ; |Ovvero aftcora da 
Tirreno istcsso. E in somma dai Pelasgi edificata la cTice ancora Strabo- 
ne 2 ) . Epptire la citla di Cere, come sempre si k veqj^no, parl6 costan 
temente Etrusco. Eppure V irgilio in qiiesto istesso luogo 1 
e piu chiaramente la chiamaEtrusca Livio 4 ) ,che quivi s e 
i Ceriti 0 Agillesi per Etrnsci, e consanguine! precisa 
Etrusci. £  Stefano Bizzantino 6) , che la chiama E' 
pare che tale la chiami appunto , perche 6 edificata 
percio sono Etrusci innegabilmente .Ogni altra citt^,che « 
ficata dai Pelasgi, la troveremo parlare Etrusco. Dio ^  
vuole, che Falerio, e Pisa, e Saturnia, e Fescennio siano cittaPelasghe. 
lo non ho fatti, ne riprove i che le prime tre patlassero Etrusco, benche 
sara difficile di potere nemmeno imaginare , che nel mezzo della Tos
cana parlassero diversa lingua dalP Etrusca. Ma dell’ ultima citta ancor- 
che piii remota, c\oh di Fescennio, che parlasse Etrusco, ne abblamo la 
riprova nei versi Fescennini usati in alcune occasion! *anco dai Romani, 
e da essi chiamati Osci, e nominatamenie Etrusci. Dunqueogni citta Pe- 
lasga, che noi sappiamo, ha parlato Etrusco» •

Ne abbiaVno un’ altra riprova da un fattb piii solenne, che ci narra 
Erodoto,, doe di una fiera battaglia navale, che a tempo di Giro , e 
d’ Arpago Medo Jtio ^capitano segui nel mare Sardonio fragli Etrusci, che 
in qaesto incontro erano imllegati con i Cartaginesi , e i Focesi , o 
sia gli Jonj dairaltra. Fra*i Tirreni, che cosi combattevano, erano an
cora i Ceriti, e Agillesi,, che percib ancor essi combattevano contro i 
Greci. I Tirreni riportarono sopra di quelli undcompita vittoria, che per 
irrisione dei Focesi', chiama per essi EtodotQ nna Cuimea vittoria'  ̂ perch^ 
cosi ironicaraente si chiaraavano le perdite , e le sconfitte in Grecia 8) . 
Ma agglunge Erodotov-che i detti Agillesi furono i piu fieri ad incrude- 
lire contro dei Greci p) ; ^erch^, anco i prigionieri Greci narra , che fit*

rono
8) S h ii ' in verba vcctj • Cadmejn

victoria • •  -
9) E ra i-  I-p a g- 6r- «  Tycrheai, &  

», Carthagineases , uttiqiie sesagima navi- 
,, bus insciucti • Phoceases ex advetso se- 
»  xaginta & ipsi naves mitite coniplent in 
, ,  mate , quod appeljatwr Satdoniura; com- 
>» missaque navali pugna Phocensibiis Cad- 
M meja qusedara contigit victoria; nam qua- 
M draginta illis naves petierunt . Reliquas 
M contusts rostris factae inuciles • Veniin e 
j» oavibus, qu® pettecanc ,  quocquot homi- 
«  nes in Carchaginensium , Tyrthenotumque 
M, matins venerunc ( capcivi enim phitimi ) 
*, hi onines'pcotracti e navibus lapidibus 
«  obniebantur • Et qiisecamque in Agyllen-

siuif̂ vel, pecotibus, vei ĵ mentis locum 
», illmii accedebaat, ubi Phocenses lapidaci 
», fiierant, continuo .motbida fiebant „  .

Vrhis jig- l̂Unte sedei> ubi 'L'jdla quondam • 
Sane hanc Ag'jlliriam quidam iradfint a Fe- 
lasgo coAditam, alii a Telegono,  alii, a Xyr~ 
rheno Telenjilio  •

1)  Bochart in Chanaan £ •  l* <?• ? J* p- fifS.
4) Strab' cit' nella nota precedente • '
3) Aineid’ 8*
Urbis Agyllinat sedes > ubi Js^dia quondam
Gens hello preeclara jugis insedit Etruscis •
4) Z,iv< J , '  4. Ag-jlla, (f Tarquinii urbes 

Etruscorum hello deleteC’
5) L iv ' £ •  7* pag‘ 8 j. In helium Etruscum

inter,tarn civitatem , • quia Crritetn populum 
misericordia consanguinitatis Tarquinensibus ad~ 
junctwn farna ierebat • _ ‘

<5) Stepk' Bi^rjant' de Urblb‘ K«l/0)5 TO* 1? 
Tujip'()W3(5 • civlt^^fW^nia j ^

    
 



>4 Lib. VL Cap. 1.
:onouctisl dal Ctyiti, o Aglllesi, e lapidati barbaramente: dunqueEtrus- 
:i erano i Ceriti i^dasgi -

Nwia si  ̂ datta <abiicala dai Pelasgi Calcidesi. Cos'i la chiama Silio 
Italico i) , cosi. #iustinoi 2). Eppure Vellejo la dice Toscana 3) , e dai 
Toscani cdificttl. Perche anco i Pelasgi Calcidesi erano gl’ istessi Tosca-

rx>n^al|j|M*o provato con altre autorita; e distintamente con Dio* 
nilio d ' s i  k osservato, cheiT irren i, e fra questi, cheiCor* 
tdtrasi^anW ptti Pelasgi, e chc con i Calcidesi avevano un’ istessa ori* 
gineTcTte«<fcuV^dire Tirrena. L ’ istesso Dionisio altrove dice, che Roma 
ancora in temp^^ »wtichissimo .k stata , e si e delta Pelasgica . Dicono 
I’ istesso, e non sono fradiloro contrarieqneste autorita. Esapendo I’ uni- 
voca origine dei popolij si conciliano gli Autori; altrimenti s’ inabroglia 
il tutto, e nulla s’ intende. E  mille errori consecutivi ne provengono, 
come seguitando il grecismo di Dionisio anno fatto i nostri intermedj Au* 
tori, perch^ non attesero, e ncn pensarono a questo studio. Ma I’ equi* 
voco piu sonoro h del Macchese Malfei, che scrivendo di questo studio 
Etrusco precisamente,.e criticando gli altri ha detto: che i Tirreni, ed i 
Velasgi sono dhersissimi j the i Lathi, e i Tirreni sono parimente diversissi- 
mi ; che i Latini provengono dai Telasgi, prendendo i Velasgt ferG reci, e non 
per Tirreni d' origine ; che la lingua Telasga era diversissima dall* Etruscai 
e varie altre cose singolari, che in lui si leggono. Dunitijue Etrusci, e noq 
Greci fnrono sempre i Pelasgi! Dunque Ettusca fu fa diloro lingua , e non 
mai Greca! Etrusco parlarono in Grecia, cSmS Ic tante addotte prove; e 
naonumenti lispetto al Greco antico ci raostraqp . Etrusco parlarono anco 
in Italia, cioe in Cortona, e nel Lazio, e fra gli Aborigeni loro alSnii 
Ed Etrusco parlarono i Pelasgi per varj secoli di Roma; e presso alle stes- 
se mura di Roma, come gli addotti due solenni esempj di Fabio Gtsine 
educato in Cere, e 1’ altro degl’ intepetri di Cere nel mezzo della Tos
cana adopexati, evidentemente dimostrano •

Poco dopo, cio  ̂ nell’ anno di Roma 49J. ^bbiamo 1' esempio della det- 
ta isctizione di Duilio, che batt^ in mare i Cartaginesi £  se 'avessimo 
altre iscrizioni Larine di quest’ e t i , vi si troverebbe la riprova non solo 
delle voci, ma ancora nella fbrmazione delle lettere, e si vedrebbero mol- 
to uniform! air Etrusche . Esempio di cio ne siano varie iscrizioni, maspe- 
cialmente quelle, che tiferisce i f  Padre'Baldini 4'', che scavate di fresco 
nell’ agro Romano, e propriamente nella via Appia fuori di Roma, ove 
erano i sepolcreti Romani, si leggono ivi , e si osservano varj caratterl 
affatto partecipanti dei caratteri Etrusci, segno evidente della remota an- 
tichita di dette iscrizioni; che percib da Dionisio d’ Alicarnasso sarebbero 
al suo solilo chiamate Greca niche .

Dopo di cio, e dopo dei monument! riferibili a questa etisempre pI4 
si vede ignoto in Roma 1’ Etrusco , ed anco il Latino antico; perch^ il

mi.
i)  Sil. i z . y .  i%6, Tiinc

cidicam transfert citut agmina JSTolam» 
z) Justin- i *  lO* Caj». (•

3) Vellejo
4) B aldin it Dissertal 

quelle di Q Taoiu Tom-
fra_4

    
 



helle monetf Etrusche in eon front 9 delle I{omaHe» , p j 
migliot Latino sempre p ii prendeva piede, e si andiira per/ezionando. 
Cosi nel sesto, e sottimo secolo fiori<ta sempre piu la lingua Latina, c  
perc'6̂  sempre pin dalla s*ja origine s’ allontanatra. Eqtfelche cosa ne veg-
giamo t o ne ieggiamo gli esempi in Facuvio , e poi' 
Terenzio, e in Pjauto . *ilci a quest! tempi si riferisce 
in Fcsto Pompeo i) ovealla voce Oscum pone varie simi 
Eppure anco quest! vecchi Poeti spirano tanto della prlfc. 
di alcuni di quest!, e di Ennio precisamente disse Piet 
Ennius Osce tocutus est. Polibio ancora nei suoi tempi

Accio > e in 
ch(5 si legge. 

tiquat^e.

2 ) ;
mm^ta questa

mutazione di lingua > e la dice tanto notabile ,  che U Xatino antico s' irt- 
lendeva da pochi *

IX>poaneora sempre pid si rese in Roma imntelUglbile affatto- TEtrus- 
co, e fbrse anco il Latino antico. Ce ne da 1’ esempio Aulo Gellio 4) in 
quell’ avvoeato dei suoi tempi, di sopra commemorato, che usando ter
mini antiqiiati dagK uditori gli fit dettO' 5) , che parlava aut G all{fe^  a u t  
Tusce. II che s-’ intenda dei tempi bassi della Repubblica . Nei quali tempi 
si legga il Ciatti^ed altr!,  ̂ che nairano I’ arti dei Romani usate per c0> 
strnggere la lingua Etrusca, e  le vestigia di quella, non gia ndle cosesa- 
erey ma nell’ uso comune di parlare . Allude a cih- S; Agostino 6),. ove 
narra, chg i Romani procuravano', che le genti daessi soggiogate Jascias- 
sero il loro linguaggiq, e parlassera Komano'- Leggiamo in Persio 7) per 
una lode s^ngolare» e quasi* p^r un prodigio, che egli celebrail suo amico 
Foeta Celh Basso j  perch^ sapeva rivoltare in Latino le origin! dell’ antlche 
voci. Dal che si vede, che tra lepersone dotte> e culte non resto nem- 
meno in Roma ignoto affatto il linguaggio Etrusco^. E  nelle cotnedie, e 
feste istiioniehe si misehlava sempre quaiche vocaboio Osco fino a tempo 
d’ Augusto-, come si ricava da Strabone 8) Dell’ E truscocom e pare» si 
servivano anco i Romani in tempo di Claudio imperatore; polchddal me- 
desimo fu proposto> in Sen^ Îo di eonservare questa linguaperchdr 1’ arus- 
picina,, ed i  libri augurali* ed altre scien2s dipoi ai Romani derivate,.erana'

• scritte
i j  Feit- Pomp^ iw voce O iaim  
i). Pietr. Crinit' D e honest'-discip- C**?" 
5) Polyd^ L> pag’ 2̂ ic  Perotto In- 

ferp- Tania, entnt facttp cst matatio- Ramante; 
lingua ah’ eâ  tempestatf in  hadiernatn dieni f 
ut etiam qu i antiquitatis^ pentissimi suntu 
pUraque nonnisi difficulter intelligant 

4) Aul- C e ll-F lo c t . Attic- L,- ii* Cap- 7*-

Komofcsi'a' staco rgaoto* in goma I'fictusco 
6y S - Agost- de Civii- D ei L . ig- C- q-- 

Datar est opera', u t civitas imperiosa non so
lum ju g u m , verunt etiam- Unguarw suam’ do- 
mitip gentibus per speciem societatis imponeret- 

7), Pets- Satyr, g- y- j-'
M ire opifex'numerh veterum primordia- 

vacum ,

    
 



. Lih. VI. Cap, 1.
«critte in quella Iftigna i ) , che percio si chiamava lingua sagra. Anzi 
ndle cose sagre non soiamente della lingua Etrusca si servivano, ma anco 
dei riti Etrnschi,le delle. Etrusche vesti, che iosieme Frigie si chiamava- 
no 2)* Mecenat/ a tempo d’ Augusto faceva insegnare la lingua Etrusca 

mezzo d J l^ l i o  3). E da Augusto era burlato Mecenate nel di lui 
p^lat laagraB ^ M a fuori che nei sagrl libri> e fralle persone assai culte> 
leggkmo*ai^ktiiMviacrobio 5) , che erano obliterate affatto le.voci Etrusche, 
e quette^^ld^^ni j e degli .Aurunci, e d' altri ;  e da per precetto di non 
seivirsi deT^i vocaboli, come troppo antiquati.

Quest! tanti esempi , e tante prove ci assicurano non solo, che la 
lingua Etrusca, e la Latina antica sono anteriori ai Romani; ma che lo 
sono ancora Je raonete Etrusche. Rispetto alle qiiali si vede ancora in 
Macrobio (S) , che Giano in Italia (_e non nel Lazio solo ) / «  U primo a 
battere le monete di bronze colla di lui efjigie, doe con Giano bifronte da »n 
lato, e^colla nave 0 prora di nave daW altro. ll che allude al di lui arrive 
in Italia, 0 al ricevimento che egli fece di Saturno : come pure dice Ovi- 
dio 7 ) , e Verrio Flacco 8 ], ed altri. Ora si prenda il Giano fivoloso, 
o il Giano istorico, che Dionisio, ed altri con lui ci djcono, k certo > 
che Tuno* e 1’ altro Giano sono a Roma molto anteriori; perched Gia
no istorico da Dionisio si pone lyo. anni prima della venuta 4’ in 
Italia ;  e le monete Romane, come spesso si e detjo, furono battute da 
Servio Tullio. Onde il MafFei non sbeffi i^Gori, se,,chiaraa F Etrusche 
monete battute ante Efimam eunditam. *

Di piu queste monete Etrusche, o Italiche cqsl descritte da Macro
bio , le porta aneo esistenti ai suoi giorni, come esistono ancora ai giorni 
nostri • E  ne porta Tcsempio di quel giiioco dei ragazzi, ch-’ gcltandole 
in alto indovinavano, se in terra cadevano, o rivolte verso le teisie, o 
verso la nave; aut capita, aut navim. E da queste parole, e dalF altre i 
lusu teste vetustatis, che si riferiscono alia prigia istituzione di questa mo* 
nete, pare che si comprenda, che questo giuoco si 6 fatto sempre iij 
Roma , e prima ancora, che in Roma si battesse moneta alcuna.

Plinio air incontro dice p ), che Servio Tullio batt̂  il primo la mo*
neta

i )  Sveton. in Claudio .
») Virgil, ^neid. i «  j .  Desciivendo Ic 

vesti Romane nelle cose sagce •
£ t  capita ante aras Vhrygio Velamur 

amictu •
3) Dione Cassia L i i . - f f .
4) Macros. Z , . ! * ,  e Senec. Epist. 114* 
y) Macrob. i *  i* C. y* Vis nobis verba

tnultis jam  sxculis obliterata revocare * Tu 
autem quasi cum matre Evandri nunc loquere^ 

6) Macrob. i *  I* C* 7*,, janus . • ■  cum 
»  pci mus xca^ si^nacec , secvavic & ^ n  hoc 
,,  Saturn* cevecentiam . U t quoniant iile.* 
ai aavi fiKtac eveccus; ex uaa quidempar.

„  te su! capitis effigies; ex aftera navis cx- 
, ,  ptimeretur • As ica fuisse signatam,  ho- 
f,- dieque incelitgicuc in ales lusii, cum 
i, puert denacios in sublime jactantes ,  ca- 
„  pita aut navim limi teste vetustatis eX- 
,,  clamant , ,  • Cosi anco dice Plinio Lib* 33. 
Cap*3*

7) Ovid. Fast, i *  !•
A t bona posteritas pvppim signavit in are 

Hospitis adVentum testificata sui * ,
•  3) Verr. Flacc. postD ionp. J ia lic a r .fT jZ . 

edit. Francof.
>■' p) Vlin. E - z o ’ avi um,  

boumque e j^ ie  p rim u sa itstg n y ff^ S i osser-
via

    
 



Jielle monete Etrusc he in tonfronto dclle Bfimane. ,  91
neta in Roma, ma cbe la bani coll’ impronta della pelora > e del bove' 
E CIO con front erebbe con un’ infinira di Scrittorl, c di Poeti i che si pc 
trebbero addurre, e che vcgliono pecuniam a pecore, e questa sia h 
prima istituzione della monera . M a quest! Autori pare, Me forse esigano 
una qualche necessatia spregazione, volendo probabilmenw alludes-, che 
prima della istituzione della moneta i confratti, cd i prezJjj^?4«golavavia
barattando pecore, .e  bovi. Qaesto fa I’uso det primî '̂ t̂ î d'fl’, cqt 
leggiamo nei 3̂gr\ Libri, ed e durato in ogni nazione p«'vari< 
c foise dura ancora in jualche popoJo selvaggio . Liyio.̂ jBe ne" porge un

C0J3^
;eCoii;

esempio nella guerra Cartaginese, narrando , che il clanaro dei Numidj 
consisteva nei di loro armenti i ) . Ma quesfa dispiita ddle prime monete 
di Roma, che riguarda la sola forma, e impronta di esse, e non la di 
loro aniiqiiiorita, non s’ adatta percib al nostro discorso: tanto piu , che 
noi parliamo deJle monete, che restano; e che si vedono, e non gia di 
quelle, che o non sono roai state, o pochi Je anno vsdutej come sono 
queste descritte da PJinio colla pecora, e col bove , e che peicio hodet- 
to, che esigono qualche necessaria spiegazione. /

Si aggiunge^ che nemmeno Plinio neifaddotto passo dice di averle 
vedute colk dctta impronta* A il’ incontro i nostri Autoii, ed il detto 
Macrobio fi attesta di av«rle vedute col detto Qiano, e colla detta na-* 
ve 2), e le veggiamo jtuttora. E  I’ Agostini dipe 3 ) , che queste col Gia- 
Bo, e-colla nave futono le pa<iiete di Roma inSn a tempo dei R e .

Un’ altra prova dell* antiquiorita delle monete Etrnsche sopra delle 
Romane, nasce da d o , cbe qui sotto io osservo, confrontando collelta- 
liche le Grecbe monete, scriticall Ofientale, ed all’ Etrusca. £  siccome 
quelle Gieche cosi scritte si ptovano anterior! ai tempi d’ Omero, nei 
quali tempi si scriveva in Grecia, come ora si scrive; cosi anteriori lo 
sonb anco r  Italiche scritte come quelle, e con turn i distintivi di quelle, 
c'che percio parimente detjliono essere anteriori al detto Omero, almeno 
circa alia di loro istituzione, e principio.

Sicchd pare percio, che quest’ Etrusche con ragioge io le chiami pin 
antiche delle Romane. £  $e qualcuno ancora ne dubitasse , ne decidano 
gli Antiquarj col tatto, e colla vista . E cosi confrontando le Romane, 
e rEtrusche , che anno il detto Giano, e la detta nave, troveranno le 
Romane visibiimente piu recent!, e troveranno f  Etrusche con una pa
tina, e soprappatina, che incorporata, e divenuta quasi sostanza deJl’istes- 
so raetallo, lo anno reso, per cosi dire, come uno smeraldo, e vetro du- 
rissimo. Talche ogni poco di pefizia basta per giudicare 1’ Etrusche piu

N vec-
l)  Z-jV* Dscad’ 29" pjg- 2?i" edi-

^tom • FamUite aliquot cum mapaliius peco~ 
fibusjue suis ( ea pecunia illiserctt) persecuti 
sunt Regem  •

z) id.acrah- loc’ cit» Hc^ie^ut intelUgitur 
in alese lusu . • • aut capita , aut navim •

3) Agostini Dial- !•  delle mediS^ie />•, S* 
edi^’ Rom*' enn* i7 J^ ’

TomSecohdo
v i, che Plinio replica cio al L -  33* Cap‘ 3* 
ove pare , che con contradkione affermi', 
che non piii la pecora ,■  e il bove ,  ma ben- 
<a Giano, e la nave.siano scati il sim bolb, 
e il distintiTO ^ella iuop«ca«di bronzo j poi- 
che tJu ivL^^ ii^P^/^Ti^ota eeris fu it ex al-* 
teta pa^e~\[nus \emiims, ex i^ êra rostrum 
mvis

    
 



j)8  ̂ Lib. VI. Cap. It. ̂
vecchie'di varj sfcoll delle Romane. Oltre di che I Romani dopo 11 di 
loro ingrandltnento, che comincib dal primi ann! di Roma, diminulrono 
la potenza di q iysti. E si dee percio presiimere, che quest! non nel tem
po della di loro *decadenza le abbiano faattute! II, di loro regno fii ante 

im peji^ , come Livio, e gli altri antichi Autori ci dicono. Le 
di’ioro^njed|jl? sono con Giano, che  ̂ vera caratterlstica di raoneta_» 

4^lica, #d ; si dee dunque dire, che siano battute in^tempo del
d etl^d i loto regno. Dunque Giano non^ originariamente Latino, o Ro
mano, come ^le^oglia di criticare ha detto il MafFei. Ma Giano ^ E- 
trusco, e poi co^hf^anti altri numi e disceso ai Latini, e Romani . E 
percio Giano, e le monete Etrusche a quelle deiRomani sonoanterioxi.

C  A P. I I.
D̂ /U monete Etrusche in confronto delle Greche

P Assando alle Greche monete, bisogna al certo accordare alle mede* 
sime una grande antiquiorita sopra alle Romane* lo  non ,carlo delle 
Greche piuirecenti di una bdlissima impressipne, e che si vedono 

ancora in serie- nei musei < Queste soglionfi firsi principiare da Amima 
padre di Filippo, ed avo d' Alessandro il Macedone * come ce le tappre- 
senta elegantemente Gladomo de Wild i) . Parlo delle Greche aniichissi- 
m e, che mal formate, e scritte , come I’ Etrusche all’ orientale da destra 
a sinistra, erano per-conseguenza alle Etrusche assai simili; se non che 
delle Greche, oltre a quelle di metallo, rammentano gli Autori le mo
nete d’ oro, e d’ argento; quando 1’ Etrusche, che ci restano , le vediamo* 
ordinariamente di bronzo. Pochissime ne abbfamo d’ argento, e appena, 
elforse una. ne ho vedute d 'oro, come qui sotto vedremo helle monete 
specifiche, ove si,riporterannadistesamenle•

E bsncbe poche.in oggi ne restino, contuttocib gliEtrusci le anno 
avute ancora d’ argento, e d’ oro, come sopra ho detto, conftontando 
Je monete Etrusche colle Romane • Perch^ Plinio rammenta rnonete Ita- 
liche anche d’ oro in tempi antichissimi. Ed Etodoto dice, che i Lidj; 
furono i primi a batter la moneta d’ oro, e d’ argento. Ed t fatti di loro 
appartengono in qualche forma all* Etruria, giacch^ i Lidj Poccuparono , 
e vi furono ricevuti amichevolmente. E  non mancano Autori ,  che dico
no, che dai Lidj, e dal di loro duce Tirrem fa chiamata Tirrenia.

E  coerentemente alle monete d’ oro, e d’ argento, h noto il Insso,, 
e le ricchezze dei Lidj, e degli Etrusci, i quali motto prima dei Romani 
ebbero J’ uso familiare dell’ oro, come Plinio ci awerte 2 ) ;  il quale per-

cib
l) J a e A ‘ N~umism‘ antlq. in princ. mte quidem non fu iC ^ :^ 77i ,* ^ si admodunt 
li) Pliiif, ht- N a t' lib. c. f  E t  cum txi^uum longp> tempore, f, 

torona ex auro Etrusca suitineretur . . . Ra~

    
 



Delle monete Etruscbe in confronto delle Creche. P9
CIO chlama I’ oio Dardanio, o dai Dardani derivato; fcipnche d id  Ignoto 
chi di loro fosse ii prime a battere la moneta d’ oro effigiata, o segnata i ) . 
Che poi fralle citta Italichg vi siano state monete d’ arpento anco ptima, 
che si battessero in Koma , pare, che si ricavi ancora dalle monete della 
Magna Grecia ., che si vidono d'argento j e da altra, ch^si attrihyisce a 
Fiesole, e che io pure posse ggo, e la riporto in fine; ,^ ^ rs^  aaalt*4j_ 
che si attrlbuisce a Pesaro 2) , la quale ancorch^ si vcls^-^pigliare pej> 
Greca, prova conruttocio, che non pub esser battuta, se don che^pfifnaT 
che i Romani soggettassero quelle Comrade : il che fu Panijo di Roma 471. 
ovvero 472 ;)• Eppure h notissitno , che la moneta'd’ argemo comincio 
a battersi in Roma I'anno 484 nel consolato di Cajo Fabio Pittore, e di 
Q;, Ogulnio. -

Ma per cib> che spetta all’ antichita, bisogna, come si disse, acror- 
darla assai remota alle Greche* Vi e gran dubbio, se in tempo della guer- 
ra Trojana usasse in Grecia il denaro effettivo-. Per credere, che non vi 
fosse, si portano i continui baratti » che Omero racconta; e cotit quest! 
pare, che si facesse ogni contratto. Tali sono i contratti di Gladco, -c 
Diomede, che barattavano bronzo con oro 4 ). Cosi denota il vedersi tn 
lui descritte le ricchezze in masse d’ oro, e d ’argemo 5 ) . Cosi Eutipide, 
e cosi Vitgilio nawando il Tesoto, che Priamo mandb a Polimestore Re 
dj Tracia per alimentp di Polidoro suo figlio infelice, rammentano oro in 
:^enere. e non mat danaro effettivo <5) .

Ma tutte qlieste, ed altre simili rlflessioni, le quali non sono altro, 
che prove negative, debbono cedere alle vere prove affermative. Dalle 
quali apparisce,che i Greci Scrittori 1 parbndo anco del primi, e remoti 
tempt di Grecia, anno riconosciute , e narrate le ̂ positive loro monete. 
Ateneo rammenta i talenti Babilonici 7 ) ,  ed il denaro effettivo fra i Per
sian! 8). Omero rammenta fca i Greci il talento d’ oro 9) . Rammenta 
aneo Virgilio i talenti d’ o^o, e d'argento ib) a tempo d’ Enea. E Servio 
in quel passo cita ancor esso Omero, dove dice, che M premio dei ladi 
funebri di Patroclo furono due talenti u ) .  Anzi oltre ai talenti d 'oro, e

N  2 * d'ar-
i j  Ph'n, Proximum scelus fe 

cit , gui primus ex aura denarium signavit • 
Quod & ipmm iatet authore incerto • • • ed 
ivi • Aurum, guod e Dardanis venit,  i f  Dar- 
danium vocaiatur •

zj 0 /m?ri Disert* sull’ origine di Pesaro, 
•e sue medaglle*

J) Olivieri d‘ dissertafion̂  •
4) Otner’ Iliads £ •  6  • xdKxsx '̂ ^UtTetuv, anea 

‘Oureis . '
s') Omer. Iliad' (S'* v  47,
Divitisin patris sunt mvlta recondita iectis 
fEsque ,  aurumque , If faSrefacti copia J¥rri - 
■6) Eurip' Ecui'Prolog'

ifm’/j' •  ̂ • • ' •
Molt’oro ineco occultameritc invia

2
Il paike • • •

E  T'irg' Alneid' JL' J-
Hunc Pol^dorum -auri quondam cumpon- 

dere magno
In fe lix  Priamus fu rtim  m andarat alendutn, 
T hreic io  R ^ g i ...............................

7)  A ten' Deipnosoph' /• r XsJC' 4- in Jin '
8) iie tta  A ten' L '  4* C* <?•
9) Omer' Iliad' IL' p- T kKxvtx •/̂ euW-tx ^

I f  Od'tss' L ib '  H' TxhdvTOV ,
aureum ialentum ,  e spesso alcro/e*

10) V irg il 'jF n e id '1- 7 ' argenti, aurique ta-
lenta • E qui Servio parla dell’ iiso dei me- 
desiyti I ^

I t )  S erv io , Ivi 'T alenti*seciM dum  varias 
geptes varium pondus est ♦ • ' TJomerus in 
hidis funebribus ultima prtemia dicitMuo talentU'

    
 



roo
d’ argentd'piA vo^e nomlnati da Omero, si vcde in questo Istesso Idogo, 
ove Oineto natra i detti ludi funebri» nominato dal tnedesimo anco II mez
zo talento d’ oto i ) . Erodoto pure fa menzione in molti luoghi dell’ ef- 
fettiva raoneta fifegU Egiz'iani, e fra i G reci, 6 nomina T erario publico, 
e fino i pubblici questori per riceverlo, e conssrvarlo 2) • Epercib , chs 

a i.p ^ c i basta, chc Plutarco ci avverte, che Teseo ordino in 
il^tene laijnonHa» e la impresse collafiguta del bove 3); e cheanco pri

nts' di cib si pagava denaro in Atene per conto di tributo 4'' j e che an- 
zi prima, die Teseo regnasse in Atene, e subito dope la vittoria riporta- 
ta del Minotauio, e dopo di avere abbandonata la sua fedele Arianna, 
trovandola poi mqrta al di lui ritorno , lascib denari effettivi agli nomini 
del paese, che I’ avevano sepolta, acciocch^ raaggiormente la ononssero, 
e le facessero sagrihzj 5).

Questa battaglia col Minotauro , e il successivo regno di Teseo in 
Atene, seguendo i Cronologi accre'dltati, e il Petavio6 ), si pone 32.an- 
ni d o ^  1’ espediztone degli Argonauti, e 74. anni pritm dell’ eccidio di 
T ro ij^ e  dopo il diluvio I" anno lOpO-• Poco dopo questo tempo regna- 
yw il Re Latipo fragU Aborigeni in quel paese, che poi dal secondo La
tino si chiamb Latino. E  questo primo Latino comincib itgnar e3>. anni 
prima, che Enea venisse in Italia 7),.

Sicche nei tempi Trojani, e anco prima era fra/G reci IS moneta. 
AnzI afferma il Waserio, che la delta moneta Atediese con Teseo da una 
parte , e col bove dall’ altra , era commensurate colla moneta Ebrea, che 
era appunto '̂Vi--;** g) , o di due drarame Attiche; qualera il siclo cornu- 
ne fragli Ebrei, come col testimonio d’ Esichio* siegue a dire 1’ istesso Wa- 
serlo p ) . 11 che meglio si osservera, quando si ragionera delle monete de- 
gH Ebrei per lo comrr?ercio, ch’ essi ebbero nei tempi posteriori, e con i 
Greci, e con tanti altri popoli,fra i quali doverono averlo ancora cogli 
Etrusci 10 ) . Dagli Ebrei adunque il tutto k derivato i e percio da quegli

anco
metlte dice • Esio Fedone aVere inventate 
( fta I Greci) le misure , i peii j e le monete 
di bronco, e d’ argento • E dai ma'rmt d 'O x- 
ford (per quanto sia da fidarsi deJla diloro 
ctonologia) tiscontra, che questo Fedone 
Sia stato l i -  anni dopo Omero, e 834. in.- 
nanzi a Ctisto • Che per altro secondo il 
Petavio Doctrin- temp- Tom- z- L -  i%- p- z^^- 
Si pone il fiotire d’ Omeco di mille , e pin 
anni prima di Cristo . E questo conibina 
con CIO, che ci dice Erodoto nella vita_» 
( che gli si attribiiisce ) d' Omero , e lo 
dice ancora nell'istoria I- z- pag-loS. ciob, 
che il detto Omero visse ' ptecisamente i6S« 
ann  ̂ dopo T eccidio di Ttoja . Oade loscti- 
versi le monete in Grecia dal detto Fedone 
caderebbe , seguendo i, marmi Aruudelliani, 
circa a zi f .  anni dopo l3^tedetta> moneta 
di Teseo, e circa a :8 o -“ op'o la presa di 

* Tro

1) Omer- Iliad- 2.- IJ-  
Semitalentum veto turi ultimo posuit •

1) Erodot- I m- i- e z- inpiit luoghi, cd alia 
pag-6 s-d-edi^-

j)  Plutarc- in Teseo - 
4) Plutarc- in Teseo - 
r) Plutarc- in d- Teseo-
6) Petav- Tom-z. L - i l -  pag-Z91-
7) Petav. d- pag- apt- d- edi^- Fen- 17^7-
8) Waser. de"jdntiq- X^um- i - j .  C -p p- 6y- 

edi^- Tiguri anr,- 1605-
p) Waser* d- pag-6 -̂ ed E sich-ivi citato . 

Valet autem siclus duas dracmas Atticas •
10) Il dotro Conte Cadi- suirorigine, e 

corametcio delle monete Tom- i- pag- f- 
ediz- di Mantov-' 17s'4- cita Polluce , i che 
a-ssecisce , vo-
IziSyx ; Fedone Argivo scrisse il primo sulla 
moneta - ^ 4 ttabone lib- 8 -anco piii general.

    
 



Dtlle monete Etrusche in confronto delle Grecht. lo j
anco la moneta h derlvata agli £trii$ci, ai qaali cteddi ancora, che sia pei  ̂
venuta prima che ai G reci. Polch^ i Greci Scrittori, che non seppero , o 
non volleroindagare, o qon vollero dirci questa derivazjone dagli Ebrei, la 
crederono piuttosto dexivata dai Lidjj e questa derivazlone k pgsteriote 
a quella, che aperebbeft) potuta avere dagli Ebrei i dai j[aali (JwP^^bero 
nemmeno la prima loro popolazlone, come con infiniti alui'riscgntri iSt'ocicc 
ahblamo osservato. Dunque i soli Lidj chiama Erodofo iiTventori 
moneta d’ oro, e d’ argentd i) . E  dalla Lidia videro ditfondersi diretta- 
mente 1’ oro, e le monete, come cantarono i' Poeti 2) . Ma quest’ istessi 
Lidj, e Tirreno loro Re sono qnegl’ istessi, che vennero j  e stiedero pet 
tanto tempo in Toscana; perche 6 noto, che. i Pelasgi da una parte del
la Toscana, e da molta parte d’ Italia cacciarono gli Umbri, ed i L id j, 
■ poi cacciarono i Pelasgi 3 ) . E per ora basti di ricordirci, come parmi al- 
trove di aver provato 4), che la venuta dei Lid] in Toscana si fissa circa 
a settant’ anni prima. della rovina di Troia; che' sarehJaero nove, o died 
anni dopo 1’ espedizione degli Argonaut! • \

Ma le monete Etrusche pare, che g ii fossero anco prima delW d?tta 
venuta dei Li^‘ , non solo per.quello, che abhiamo detto, che erano pro- 
miscue cogii*Ebrei, ma ancora perche alcuna delie Etrusche ( alnrieno di 
bronzo) ,necessar|amente bisogna dirle anterlori ai L id j, e ancora anterio- 
ri> 0 almeno coeve^i Pelasgi, ch’ erano in Italia anco prima de’ Lidj.

L ’ epoca dei Pelasgi imToscana, o sia del diloro titorno, che fecero 
di Grecia in Italia per soccorxere gU Aborigeni loro affini, Tabbiamopa- 
rimente fissata con Erodoto ai tempi di Mos  ̂ fragli Ebrei , e di Deuca- 
lione fra i Greci. In tal forma confronta precisamente Dionisio d’ Alicar- 
nasso S) > che rammenta le medesime petegrindziopi dei Pelasgi, ai quali 
si uni I’ istesso Deucaiione Re di Parnasso. Questi Pelasgi cacciando gli 
Umbri; si estesero fino a Cortona, come si e detto , e quivisi fortificarono 6)

A l-
Ttoja ; il che non pii6essere, perchl tanto 
prima abbianio vediici ramnientati i taleiiti, 
ed altre monete* Di pin quest’ epoca di Fe- 
done cost desctitta rispondetebbe fta noi, 
e fra i Latini ai tempi di Ptoca , che fu 
,1’ immediato antecessotc d’ Amulio • ,Sicche 
,non puo stare, che Fedone in Grecia fosse 
1’ inveotofe della moneta ; perch^ se tanto

cose quei,  che altto non sono stati, che* 
ristotatori, o autoti d’ una maggiote ele- 
ganza • B cosi rispeato al detto Fedone os- 
setvano ancora il Salmasio D e u s u r / s c if- ,  
e Isidot* Oriff’ L -16 -  Cap> 24* , e Sperling* 
D e numm- non :cus- cap-

X) Kroiot- £ •  X* ex interpr- Henrtci Ste- 
pkanl edit- Francofurt- Xf5)f* pag- 59* F id i

prima, e fino ai tempi di Teseo, e poi fi.rio primi eorum, quos noyimas ,  nummum au-
ai tempi della gitetra Ttojana abbiamo ve- 
diica in Grecia la moneta col testimonio di 
tanti Autoti; non ne puo essere stato Fe
done r  inventore ,  giacch^ questo e stato 
tanto tempo di poi • Talche bisogna ( co
me conviene spesso ) spiegando i Greci Au
toti, assetire, che Fedone piuttosto che 
inventore della moneta, ne sia stato iT r i. 
stotatoce -, lyglioratore, e forse anco lo 
sctittote , come dice il citato Polluce Vlfi')! 
to; • Essendo costume degli
anciehi di chiamare spesso invencori delle

reum. , argenteumque ad utendum p'ercusiserunt • 
l )  Stadia- V ive'M yda ga^is, O L-jdo di- 

tior auto -
l)  Flin- H ist-27 ' qtur -L; l - c -  f - ,  C lu vef 

L .  4* p- 20* e 29*
4) Vedi il Capltolo dei L id j ,  Tom* I* 
f)  Dionis- L -  X* pag- 14. Oamque his alii 

multi Parnasi incolte ductu 'Deucalionis pro-
gnati**  ̂ . • V V, .

6) Dionis-. I- pag- t6- . e 20* ,  Flin- 1. 
c- S ' Uiibros inde exegere antiqui^t^Felasg i ,  
hos L yd i -

0 ; 7 0 7

    
 



<J02  ̂ Lth. yi. Cap. II.
Altre incursionl in#Ita]ia nam il <letto Dionisio j che peraltro bisogna con- 
fromarJe, c vcrificarle cogii altri Autori . E  Tucidide i; n ^ o n e  una anco 
deglijonj. Ma queste le narrano succedute dopo ^  guerra ^rojana j e non 
sono;^come si ^deito, di lunga durata, e di grande esl^nsione di paese.

ab!|iamo  ̂ come pure altrove si h detta-, gli scritti antichi 
simtii affatto agli Ettusci. E specialmente ahbiamo con questa iden- 

tidca similiWdjne'dell© medaglie Etrusche, e delle Greche, le quali per- 
cib anco in. oggi si possono paragonare fra diloio. Sono serine all’ orien- 
tale ie une, e le altre, e con caratteri puri e pretti Ettusci • Giudicht 
ognuno , se la lingua Greca in antico era 1’ istessa, o almeno simile coll’E' 
truscaj e chi di questi due popoli abbia preso daH’ altrOi e giudichi dell’ 
autorita di queste due monete , che almeno dovrebbero credersi coetanee.

iTna h la medaglia detta rxac’i/s , o sia la civetta d'Atene, che da una 
parte ha Pallade galeata, e dalfaltra la civetta, colla leggenda di Greco 
antico , ma scritto^all’ Etrusca, e all’ orientale da destra a, sinistsa ,
A 0H N ^. Questa ■k tiportata dal MafFei, the la chiama la pih antica fraJJe 
m&dagfie Greche note fin’oraa)- Di fatto hefamenzlone Aristofane, eil 
suo Scoliaste, come di moneta vecchia d’ Atene 3) . .11 detto Maffei, che 
}a riporta, osserva 4) la barbaric con cui  ̂ impressa, e cHe^eneralmente 
>cgnava allora in Grecia , come nota anco altrove, ed io osservo  ̂frequen- 
temente. E con Pausania asserisce il Maffei, che i p r ^ i  antichi non sep. 
pero nemmeno fbndere le statue di bronzo>ma che le facevano a pezzi, 
c di lamine j)  • Ed all’ incontro sappiamo, che quando i Greci in quei 
tempi vclevano lodare un eccellente lavoro» lo.paragonavano, e lo dice- 
vano per antonomasia un lavoro Etrusco 6) , come poi si ^ detto, e dicia- 
mo glustamente dei lasorl posteriori dei Greet. Tucidide, come altrove 
si e osservato, naira 1’ infdice loro stato, la loro rozzezza , e poverta 7 ) , 
per cui senza citti fbrti, e quasi senza case, e al certo senza cultura, e 
senza studj, erano in antico dai fbrastieri ca^iati ben spesso dalle loro 
sedi. Percib ho semprs altrove osservato, che I’ epoca della perfezione 
delle arti in Grecia^ si riduce ai tempi d’ Alessandro Magno* Epoca ne* 
cessaria all’ istoria, per non continuare nella confiisione, con cui da tanti 
questa si mischia, € necessaria agli Antiquarj per distingucre i monumen- 
t i , e riflettere, che in quei tempi, e fino ad Alessandro il Macedone, 
fit poco colta la Grecia, e Je arti, e le scienze ebbero in Italia il loro 
asilo. Epoca parimente ignqrata , e non attesa per 1’ addietro, perche al- 
tro non si i  creduto, anzi altro non si  ̂ sapuio, e non si i  voluto sa- 
pere, che I’ antiquaria Greca, 'e la Romana. E percib a queste due sola* 
mente il tutio si ^ riferito^nco daidotti, i quali ogni ptovenienza d’lta- 
lia I’ anno voluta attribuire ai Greci, amplibcando le cose loro, molto 
pill di quello, che i Greci medesimi le abblano a plena bocca magnifica-

le •
i) TAucydid- De iello Peloponn- 1. !• •̂4. ^  d- Tom- 2ff g.
1) Oss^vt Lett’ Tom. p a g » iy y  6) Oss' Lett- • *• e qnlvi
g) Aristopkari' in AviLvt j». iioj. ed iv i i l  Îteneo da lui cicato . 

suo Scolicy0t  • 7) Thucydid’ D e  Sell- ^eloponn> /•
4) Maff- Oss- X fK . J o / n - e  zpg. princ-

    
 



Delle monete Etrusche in confronto delle Greche. 103
te . Tanto si  ̂ creduto, che bastasse« Trovavano, die con qdeste am- 
plificazioni non si goastavano ne le origini GreChe > n  ̂ Je Romane, ed 
aJtro non si 6 cercato. j^a con queste amplificazioni se non si sono gua« 
state Je origini Romane, e dopo Romolo, si sono peraitto guastat^ig^^ 
polte in im perpetuo oblio le origini Italiche *. molto anjeriori »
e B Roma. . .. .

SimiJissima a quella d’ Atene 6 iamedagiia di RopufonJ^^ffportata^dal 
Mazzocchi i) , e dal Passed 2) . ed ora da me in fine* Perch^ ancoqiie-' 
sta ha da iina parte 1’ istessa testa dt Palfade galeata^ e dalPaltra I’ istessa 
civetta colla leggenda flUVvf'IV'I) PV PLVN A  . Altra diflferenza non vi d . 
che la delta differente leggenda per la diversita di queste due citta Gre- 
ca, ed Etrusca; e Peleganza, con cut ^ impressa I’ italica ,  dove la Gre- 
ca i  rozza assai. II case non poteva fare, d ie  questi duepopoli lontanis- 
siihi si confiontassero in questa precisa.medaglia s ancorche si fbssero po- 
tnti riscontrare nel colto di questo nome di Pailade;Ja quale bench^ sia 
stata venerata da altri popoli, che ben spesso Tanno impre-ssa n^le loro 
niedaglie, e la vediamo frequentemente neJle Romane j  .contuttocfe* no« 
la veggiamo mat coU’ istesso rovescio, e con questo preciso suo simtiolo 
della civetta * che veramente ik suo proprio. Percio dal comico Eubolo*. 
per testimonio del Waserio 3 ) , si Chiama T ticcello di Tallade ,

Non*si ha n^iizia, che i Greci siano stati padroni di Populonia, e 
non averebbero probabilmente taciuta questa loro conquista in Italia ,  e in 
Toscana; ma si sa ,  che Populonia era colonia dei VToItemni 4) • E l ’ istesso 
dilei nome antico, ed Etiq^o PVPLVNAimpresso nelie dilei rnedaglie ben 
spiga la dilei derivazione,e &ign\Rca popah di Volterra, cocne con rara dottrina h? 
indagato il Mazzocchi 5 ) . Se dunque fralle tante irjpursioni , che vantanq t 
Greet in halia , o col nome di Pelasgi, o,con qudb dl Arcadi ( gis prt~ 
ma invasi dai Peksgi Tirreni ) o col nome piik propriamente" Greco di Go- 
Jici, o sotto il lor duce Evandro, o con altri, non si sa, che mat siario 
stati padroni di Populonia, e  di Voltetra; si sa pesakro alPincontro ( e 
si sa dai Greci medesimi ) che i Toscani sono stati j?adroni di Lemno, 
d’ lmbro, e di altre c itti, ed isoJe G re c h e e d  anco dell’ istessa A tene, 
come st (b dimostrato all’ articob derFelasgi > e d i altri antichi; abitarort 
d’ Italia* Ver

i) Mazzocchi nellc' Dissertazlonl dt Coir* ■ 
tona Tom* j* in prine» 

i) Passeri ginnea al Dempstara in  Cro~ 
ficho nummaria -

J) Waserr I- i* c* J* pag> fS -  IIxXAdhi: irU- 
5̂$ • Paltaiis, Pullus '
4}  Servio- sopra. Virgil-  ̂ yEneid- 1* to*

Sexcentos- misit Juvenes Populonia mater *• 
Aid Populoniant Volaterranorum coloniam tra- 
iunt - A lt i  I'olaterranoi Corsis Populomam 
tripuisse • Mazzocchi nelle Dissertap di Cor
tona Tom- ^  Pag- fp-., Passeri D e re nurt^ 
nar- Etrusc- atti^ Populonia • 

f) Ma^^occhi loc- cit- ViatriS- Polaterrit

i f  Populonia f 'dove deduce - dall’* Ehreo ,  e  
da alcri fonti d’ emdizione ,  ch eP V P L V N A  
significhi PV TLV S O E N A , ovvero O E? 
N O , ciod PO PVLVS di quella c itta , che 
si chiamd- Q EN A R EA  , ed anco ,O EN O  
^er abbrevracura • E  tale fu Vblterta-Hla-i, 
Atistotile chiamata O E N A R E A , e da See* 
£ano O E N O '. Plinio I- j.* c* y* Populonia 
jEtruicorum • E quivi poco- sotto spiegando 
chi crano- qiKstI Etrtisci, dices Vblaterrani 
cognomine Etrusci - E vedi il Passeri Para- 
lipom- ad D'enrpstej>*«iell? ^(leda^lie di Po- 
pulonia *

    
 



*04 .  Lib. VI. Cap. II.
Vedendo adun^ue tanta sorhiglianza fra queste due medaglle anti* 

chissime» e fapendo quanto i ToscanI abbiano signoreggiato in Grecia, ho 
dobitato, che anco la medaglla suddetta di Ateije alluda a questo fatto, 
e ch^^IiAtenlesi abbiano avuto dai Tirreni questo nume di Pallade . Se 
‘qu^aiW ^ conj^tura non sara vera, o ricevuta per tale ; le circostanze, 
e le prov^ che la persuadono, serviranno sempre almeno ad illustrate 
jquesta mat^Jaj;, Sono-prove e circostanze, che se si tratiasse d ’ illustrare 
ristorla Greca, sarebbero ricevute per decisive , perche in quella tuttosi 
crede, ancotchi la favola, o la jattanza Greca dappertutto apparisca. Ma 
nelle cose Etrusche [perche dagl’ istessi Greci oCcultateci] si vuole F uf 
lima chiarezza, per la critica insopportabile, che s’ introduce. E percio 
debbo esporre tiraidamente queste mie ricerche, ancorch^ dedotte dagl'is- 
tessi Greci, o da altri incriticabiil Autori*

G\k sento oppormi, che Erodoto ci dice, che i Greci anno preseda- 
gli Egizj tmte le Iqro divinita .■ So benisfimo, -che cost si dice universal* 
menieyma parmi, che al solito si faccia dire agli Autori antichi , espe- 
ci^nKTmc Greci, molio piu di d o , che essi dicano, © vantino. Pareva 
jiauirale^e verisimile, che i Greci avessero ptesi dagli Egizj tutti i nu* 
m i; e percio gliel’ anno fatto dire, bench^ Erodoto non lo didk . E  dicen* 
do egli, che quasi tutti i mmi presero dagli £gic;, hanno tolto quel quasij 
t  gli hanno fttto dir tutti-. E di piu anno taciuto il tesfo d’ Ero3oto, per 
cui ci dice: che molti nun^ i Greci non gid d»gli Egizi ,> ma dai "Pelasgi anno 
avuti. Eraoltl di quest! numi, (ma non tutti fegli spepifica , che lirice* 
Verono dai Pelasgi; dei quali spiega le peregrinazioni, ed i viaggi •, e gli 
ia. pervenire, o ritornare in Toscana; ma non mai dice , che siano stati 
in Egitto. Nomina nei detti loro viaggi, e comprendeOssa, OHmpo, il 
Peloponneso, ed altreGreche.Trovincie, ma non mai, come si e detto, 
nomina 1’ Egitto. Talche quei numi, che portaroho in Grecia i Tirreni 
Pelasgi, non derivano se non che inciirettamente dalf Egitto, Se pure non 
si vogHa dare un giro remotissimo all’ af?are, e dire, che siccome i Pe
lasgi erano Etrusci e gli Etrusci derivavano d’ Orlente, cost potevano 
avere avute dair Egitto anco,queste notizie. Ma queste sono induzioni 
remote, e in vece di distruggere cohfermerebbero piuttpsio il nostro assun* 
to ; per cui sempre abbiam detto, che quanto i Tirreni (e  non i G reci) 
ebbero daU’ orieme, altrettanto i Tirreni propagarono ai Greci-

In somma Erodoto ben distingue i numi derivati ai Greci, ( ma mol- 
to dopo) dagli Egizj, da quei numi, che i Greci presero/ ( ma molto 
jprima) dai l^elasgi indipendentemente dagli Egizj. Spiega di piu Erodo* 
t o ,  che quest/ "Pelasgi etano forestieri in Grecig, (perche Tirreni gli abbia- 
mo provati) , e che furono quelli, che abitarmo in .Atene, e che mischiati co- 

gli Ateniesi erudirono pritna quest! intorno alia dhinitd ■, e poi eruditi gli^te- 
niesi, ammaestrarono gli altri Greet. Ammaestrarono dneora i Traci, ove pure 
questi Telasgi erano penetrati. E fra i SJfnotract introdussero gli occulti mi- ■ 
sterj chiaKat'^OfgfyAcabirj . Specifica, b̂s i nomi di Castore, di Polluce , di 
Ciunoae,jli Vesta , a S J ’eipide, delle Grassie, delle Tiereidi, e dt ttltri numi ,

■da,

    
 



Lelle rnonete Etrusfhe in confronto delleCreche. j o j
id qutsti Velasgi gli avevano avuti i Greci, e non mai digit Egizf* Dice 
inoltre perci5 « che tutte quests iimniti introdotte dai "Pelasgî  eranoinCreclx 
barbarc f e forastiere; e che ^er tnl motivo fu necessario consultare /’ oracolo 
Dodoneo; U pii vecchio, e // pii sacro di Grecia ( e che altrove si k 
vato edilicato col suo tempio da quest! Pelasgi) per saperê  se simg^ 
ricevere, e venerarei e che dopo che ebbero daU' oracolo U rtspostaMffer^ati- 
va, insegnarono agli .Ateniesi , e pot agli altri Greci a la sttmFa .di Mer- 
curio in quell' atto osceno', che egli describe. E che questi T elasgi to si abitantjp_ 
fra gli Ateniesi dopo una loro lunga dimora in Grecia, com inciarono poi ad ê - 
sere ricevuti fragli altri Greci i ) ;  'perch^ da qiiesta, e da tante aitre auto* 
tit̂  apparisce , che Greci non erano i PeJasgi,, ma erano Tirreni. La dea 
Vesta peieib essere stata adorata specialmente fta. gli Sciti j, ce lo attesta 
Erodoto 2). E che in Italia da quelle parti la portasse Enea lo dice Vir* 
gilio 3 ;, ma che orlginariamente fosse Etrusca lo ferma il Rosino 4) .

Sicch  ̂ pritna dai Pelasgi ebbero i Greci i diloro numii e dopo ( ma 
molto dopo) n’ ebbero altri dagli Egizlani. Diodorp Siculo 5) dic%, che 
i numi, e Je favoie, che ebbero i t^reci dagli Egiziani * 1’ ebbero 
po d’ Orleo , o sia questo quell’ Oifeo, che milito sotto gli ArgonaiuT, 
o sia qualche ̂ l!rO Orfeo pî i antico^ semprc i Tirreni Pelasgi in Grecia 
sono asŝ ai anteriori • II che ci conferma in quell’ epbca remotissima della 
diloro migrazione fn Grecia j e dall’ aver essi da tempo iraperscrutabile eru- 
diti i Greci anco in materia di Religione. II Maflfei , che spogliato ddle 
sue gate, e posto rtella sua p^acidila, abbondava di ottimiluini» vide ancot 
esso, che roolti d tij e cosiumi,non i’ ltalia dai Greci; ,ma i Greci dali*

Tom Ŝecondo 
i) L'indeco passo di Ecodoto dal Valla 

mdotto 1. 1 .  p* io8» edtz* Francof- an- is o l"  
cos! dice. ,, Ac omnia fere deorum nomina 
»  ex j£»7pto in Gcajciam pervenecHnc. Id- 
»  que ego ex barbacis seiscicatus^ ita rena 
^ se faabete competio, ac reor ex Aigypco 
j, pcxcipue venisse • Et idcirco illic non esse 
M iisqiiam nomina] neqtie Neptunni, neqae 
»  Castoris, neqiie Junonis, neque Vestas, 
»  neque Themidis, neque Gratiarum , ne- 
»  que Nereidum, neque aliorum deotiim • 
9> Dico antein ,  quas ipst dicunc jEgyptii ,  
«  qiii se negaiit iilotunt NeptunI, & D ios- 
«  cutotiim agnoscere nomina- Videntur au- 
,> tern mib'i isti a Pelasgis fuisse neminaci, 
M praeter Neptunnum, quern a Lybibiis au- 
,, dietunt • • • Sed lit Mercurit stacuam fa- 
», cerent pottecto cum verecro, non ab tE- 
j» pyptiis , sSd a Pelasgis didicemnt • Ec 
u ptimi quidem ex omnibus Grxcis Ache- 
jj nienses acceperunt , & ab his deinceps 
« alii • Nam pr^stabant inter Grascos I 5 _ , . 
■» tempestatj ^thenienses , in quorum re- 
,, gione permixti, Pelasgis habitanc, ex qiit  ̂
»  caeperunt pro Btascis habe*t*>.yH»c, qu* 
,, dico, quisqiiis cabytorum sacnb initiatur , 
M quibus Tbtaces initiantur, no\;lc a Felas*

O Ita-
gis essesumpca • Nam Samothcaciam quon- 

M dam incoluecttnc hi Pelasgi , qui cum 
,,  Aihentensibus una habitarunt, a qnibns 
,, orgia Samothraces acceperunc • Itaque-» 
„  prirni e Grascis ,  Achenienses a Pelasgis 

edocti statuas Merciitii etecta viriJia ha- 
,, bences feceranc- De qua re Pelasgi sa
il crutn qiiemdam sermonem tetulenuit, qiii 
II in Samothraci* myscertis declaracus esc. • • 
»  Mill CO dein.de pcogressu tempocis .aliocum 
M deorum ^omina audierunc ex jEgypto al
ii lata • , • Icemqiie aliquanco post de il- 
„  lorum nqminibiis in Dodona oraciiium 
11 pecivetunt • Nam hoc otaculii.m omnium ,  
1, quse in Gr*c-ia sunc, vecustissimuin habe- 
11 tuf'i acque adeio solum erac ea reiupiesta- 
»i te * Consulentibiis igitur > Pelasgis apud 
» Dodonam nunquid numina , quas a bac- 
»  bads advenissent, adsciscerent; oraculmn 
n tedditnm esc, uc iJlis luereattir • Acque 
»i ita ex eo tempore sacrificaverunc, deorum 

l in a ' nmicupantes ,  &  ea a "  ’ 
G rJi^acceperunt
») “  .->7 ,  -
3) IGrgil’ TKMta- L ‘  »• V‘ ^9^
4) Hosin- .cap-IZ-
y) Diodof ge,tu»

Pelasgis    
 



lo g   ̂ lib. FI. Cap. //i
Italia , e'dagli Etr^sci impararono i) .  Osserva alate le Fu rie , e la VItto- 
ria alata nei trionfi, e nei combattimenti espressi nelle urne Etrusche, e 
Hce’ isser facile, che ai Greci »e derivasse il primo' uso daW.Etruria. Os* 

^Mercurio in dette urne Etrusche senza serpi, e ne rende la ragio* 
perchi ebbero gli Etrusci piii diretta cogtiizione di Mosi. Molteal- 

Ire tniraBlI osservazloni quivi ci porge, fino a che non le vede indicate 
daJ Gori LPcmpstero > perchi in tal caso egii cangia di sentimen- 

senza timore di contradirsi.
Rispetto alia religione ne deduce un* altra prova daErodoto 3 ; ,  ovedice 

che Omero, ed Esiodo furono i primi, che ridussero a sistema, o sla ve- 
ta teologia il culto dei loro numi, imponendo i nomi a ciascuno di loro, 
destinandogli i diloro riti, ed onori, e vestendogii nelle diloro figure. 
Perchi soggiunge, cbe Omero ■, ed Esiodo, che furono, i pnmi poeti, e sacer- 
doti Greci, sono dei posteriori; e degti ultimi rispetto at Telasgi, che erano i 
taeerdoti, e le sacerdotesse Dodonee i  e che percio i primi riti, e i primi 
numijprov’engono dalle sacerdotesse di Dodona, che erano le nostre Pe* 
la*sgH  ̂ L’ istesso Giove h chiamato da Otneto Dodoneo, e Pelasgico. Ed 
in Dodona . come dice Dionisio 3) erano i Pelasgi, che^egli chiama^es* 
te sacra , e divina, e che percio nessmo ardiva d' infestargU, 0 di muovergH 
pterra. Anzi Omero 4) altrove ci figura Giove abitante in Dqdona, co
me SU3 prima 5 e vecchia. e propria abitazione ;  e .ced o  lappresenta cir- 
condato dai suoi sacerdoti, e indovini. E^pqre P itesso oracolo di Dodo- 
na, o sia il suo te m p io s i ^ detto di sopra con Strabone edificato ds 
[juest’ istessi Pelasgi. Quasi ogni volta  ̂che Omero nomina questi Pelasgi 
vi suole aggiungere 1’ epiteto di sacri, o di divinii e sia, che parli deiPe- 
lasgi abitanti in Greci#, o di quelli in Tracia dilFusi,o di queili che in 
Ltalia restavano, come pare, che quivi ancora gli noraini sotto il litolo 
di Giconi, o di Cauconi . Esiodo egualmente, ma con piu chiarezza, e 
coll'espreS'O titolo di sacri chiama i Tirreni d’̂ talia 5 ) .

Una delle prime irruzioni, o sia dei primi stabilimenti dei Pelasgi 
Tirreni in G recia„fu  fra i Tesproti. Plutarco lo indica, e lo fissa a tem
po di Fetome,ed accenna con qualche oscurita i tempi del diluvio, e no
mina un cetto Pelasgo ( nome propriatnente,  e originatiamente Tirreno )

e lo
1)  0 « . L ett. Tom. j« pag.

Z^6. e Z47*
1)  Erodot. d. 1‘ 1 .  pag. 109 . „  Nam He

ll sjpodus, atque Homettts • • • fuere, qiii 
I, (niim lna) Grseeis tntcodiixerunc • Bisque 
I, 8c cognomina, & honotes , 8c divetsa my- 
I, scecta , 8c figuras attcibuetunt • Q^ibtis po- 
„  steriores videntur extttisse poet* Home- 
„  rus, &  Hesyodiis, qni fuisse priores fe- 
I, tunttic . Et ptiina quidem ilia ( nupffna ) 
„  Dodon#* meminerupi^T poste-
p, ttora autem ad Homs^ymi,  iTw esyodum  
p, lefero#^

3) Diozh. X* l.  p‘ Dodaneos \ive.

runt Pelasgi) eognatos svas , fi»oj ut saeros 
nemo audebat bello aggredi •

4) Omer. Eiad. Zj ‘ I i5- »• 
juppeter R ex Dodonee Pelasgcce , procut 

kabitans
Dodonx preesidens hiberno ftigore inffstx \ 

circum autem Sellii 
Tut habitant vales •
Esiod. Teogon. in Jin .

Qui sane valde procuL in recessu insula..
rum sacrarum . .  ,

Omnibus Tyrrhenis vtdde inclitis impe. 
raba^r  ̂ ^

    
 



ttlle tncnett Etruscbe in confronto delle Creche . J07
t  lo Indlca, come pgre, venuto di fuora , e fbrastiero I j .  Platone aggiun- 
ge, che iJ primo tempio in Grecia fu edificato a Nettunno 2) con quel 
nsto incredibile, ch’ egli ilescrive. Abbiatn veduto in Erodoto> che qt 
«io nume di Nettunno non 1’ ebbero i Greci dagli Egiziani. E altrqja^U' 
re si i  osservato, come sotto'i nomi di Nettunno, e di Promct 
.figura Japeto figlio di N o^,ed il popoUtore d’ Italia. Quivi c iA ice lP la- 
tone di questo tempio fdi Nettunno , che era.^mumtttttiwbarbarari-. 
ta , € forestiera ; e fra i famosi ontaraenti, che descrive, vi pone il ntgf 

• to pescc Tirreno , cioe il delfino ; dicendo, che cento T^ereidi neLle diloro 
statue sedevano sopra altrettanti delfini, Bisogna abbracciaie ogni traccia in- 
dicataci dai Greci Autoii, che di cio hanno volutq tacere . e sopptimero 
ogni cosa, e non colle ctitiche del Maffei ricercare 1’ ultima evidenza ncl- 
le cose Etrusche; mentie poi egli beve tiute le favolc, che nelle cose lo
ro ci iiarrano i Greci. AnZi a me pate, che meno lavolosi siano nei di- 
loro racconti esterni* Ed io altro non cito, che le lorq precise autorit^. 
Platone dice ancora 3 ) ,  che fra le sue leggi aveva iraposto ai G il^ i, di 
■non abolire i vecchi riti, c ceremonie, 0 siano qtteste proprie del paese 
-no di Cipro-, 0 siano p^ese dagli Etrusci. Segno evidente, ch’ erano Etrus* 
ci quei Pelas^*che Eiodoto prima ci ha detti fbrastieri , e introduttori 
della teligione fra J Greci j  altrimenti quest! r iti, Platone non gli avereb- 
be detti Tirrenici * ,

Se dopo quest! princi]^ iStorici gingnerb mar a spiegare tanti, etan- 
ti njonumenti Etrusci, che abbiamoj spero di far vedere, che i momi* 
^menti confrontano colia storia, e che questa da quelli si conferma. Ve- 
diamo , che gli Etrusci senz’ aver mai preso fatto alcuno dai Romani, an
no peraltro adottati, anzi mantenuti quasi tutti i fctti, e tutte le fa vole 
dei Greci, e le anno e^presse nei loro monumenti. E cib significa , che 
Greci (ciob Pelasgi abitanti in Grecia ) ed Etrusci cranoi medesirai d’ ori- 
glne. E benchb queste cos| siano slate operate in Grecia, o fra i G reci, 
sono state peraltro dai Tirreni riconosciute jper proprie ;  percib le vediamo 
aspesso efiigiate nei marmi Etrusci. E  percib io conservo nd rnio museo 
in marmi, e bassirilievi Etrusci, quasi tutto c io , che*anno descritto, e 
cantato Omero, e Virgilio. Ma abbiamo egualmente dagli A u to ri,ch e i 
Greci, e molto prima avevano adottate molte fa vole, e riti Etrusci.

Si vedono > come dissi, in detti momrrrienti Etrusci quasi tiitte le 
divinita > che poi sono state anco Gfeche ; ma fra i detti Etrusci si vedo
no piu serapllci., e all’ orlentale • Si vede f a  questi cffigiato Poliifemocon 
tutti i suoi simboli, « con Ulisse , che passa , e si nasconcle fnggiascamen- 
te fralle pecorei ma si vede il detto Polifemo con due occhi chlarissimi 
in testa. Eppure i Greci, e dopo di loro anco Virgilio, e gH aliri espri-

O 2 mono
1) Jdlutarc. in Pyrro in princ, Traditum est 

jnemorix secundum diluyiidh Pkaetontemi^^ui 
anas At eorum numero fu erit, gut cum Pe- 
lasgo in E ^ r  Jin tjransiverunt, primum 
pTotis, i i  M o la rs  imperasse^^

1) Plat> in Critias, vel AtlanHgus • eir-ca^'

nem pag' m iki foi- E ra t tfeptunni templum, 
Hguret ejus , speciesgue batbarica • .  • 

statuAl^luin etiam exa^ffg^^xercmt . • Cir-̂  
ca huncaldi^inis ijipdfenteT^%treiues centum » 

.3 )  Plato- L ib - p ‘ 7}^.
L ’v r i  dvrdtnvTg'Btoeisi, iirs  J u f0 >tnaf

    
 



J08 ,  Lib. VI. Cap. /I. •
icono Polifemo con un occhio solo. Si vedono pure le Sirene perlopli In 
figura muliebre affatto; eppute i Greci, e i poeti anco Latini Je fanno 
;rnprc colle gambe di pesce. Dunqiie i Greci,anno defbrmato questefi- 

^rescendovi, o laddoppiandovi la favola . Dunque anco second© 
storia i Greci ( almeno perloppiii > 1’ ^nno prese dagli Etrusci 

Dufiquelle dette figure ,  e deit^ , e' monumenti Etrusci sono anco 
aateriori^t«Graiij^SBlmeno per la diloro istituzione . Benefit io ac* 
^ r d i« e conceda, chepossono essere-anco posteriori rispettoall’ esseresta- 
ti efiigiati} e scolpiti alcuni di questi monumenti ancodopo; perch  ̂ e 
prima> e dopo dei Greci anno potuto efiigiarsi; ma l’ origine» e 1' istitU' 
alone h anteriore fra gli Etrusci .

Osservato cosi il vero passo d*Erodoto, vedp altrove, che Pallade» 
quando and6 in Grecia, era un nume fbrastiero, e , come pare, era un 
nume ivi portato dai Pelasgi. Callimaco T inno» che canta a Pallade > lo 
indrizza tutto allet vergini Pelasgiche i) . Avverte i Pelasgi, che non guar- 
dino^el bagno la nudit^ della dea, per .non divenir ciechi, come perci{> 

. aa^rone a Tiresia 2 ) .  Tiresia stesso, come da un verso di Stazio deduce 
ilMafiei ? ) , o sia il suo libro de Thttris signis, $i cteds, o si ricava dallo 
Scoliaste di Stazio, che fosse Etrusco. Ma ci6 vuol dire * che trattasse di 
Aruspicina Etrusca, perch^ Tiresia non era Etrusco, ma era ']febano,co- 

. me dice Omero 4 ' .  E ’ peraltro ben vero, che bejiche Tebano, fa coa. 
mttocib padre della fatidica Manto, maritafa a Tiber!, o sia TiberinoE- 
trusco, dai qual; ne nacque Manto il fbndatore di Mantova, e di Bolo
gna . Cosi dice Virgilio, e Servio 5) • Attribiwsce Callimaco a Pallade lo 
scudo di Diomede 6) .* Questo scudo , e queste armi di Pallade dice Vir- 
giJio, che si fabbricawano da \/ulcano in Sicilia 7). In Sicilia, -e in quei 
campi d ’ Italia, che si descrivono fra Baja, e Cuma,.opero questa dea, 
come le favole c’ insegnano, i suol piu illustri miracoJi. Si nartano questi 
accaduti specialotente nei campi Flegrei, e r^lie dette vicinanze di Baja , 
e Cuma . E  questi campi Flegrei, prima dei G reci, e inantichissimo tem
po fijrono degli Efrusci, come dice Polibio 8 ), che gli speciHca fra Ca
pua , e NoJa, citta parimente Etrusche. Pallade insJeme con Diana . e

con

») CalUmac. 'in Lavacr. P a lla i.y .^ .
Venice o bionde ( Vet(»ini) Pelasgiche • 

a) Calllmac. d» lavac- Pall’ v  f i -  
5) Ois- Lett, Torn’ 4- pag, fS-
4) Omer. Odiss. Z.- lO- V’ 4p-i, e 4P4*» i f

X,’ c *• <?o-
T) Virgil’ jSneid’ L ’ to.

P ie  etiain patriis agmen ciet Oenus aS 
arts ,

Fatidicte Mantus , OTusciJillus amnis .
E  .si veda Servio in questi versi <6) O allgm ac^J^^f^C ’ Pallai^ ^ } f  •

7) Virgil’  ^ r ie id ’ __
JnstJ^Sicanium ju x ta \i^ >  ^^oliamgue 
£rigitur Liparen .

Ferrum eixercehant vasta Cyclopes in antro.
jEgidaque horrificam, turiatague PalLa- 

dii arma •
•T • * , » •
Certatim squamis serpentum ,  aurogve p 6” 

liiant
Connexosque angues,  ipsamgue inpectore 

divx
Gorgona

8) Polf6’  interpr. 2/icol’  Per otto U Z’ post 
intftum ex prima edit’ ann. i 4 7 i ’ Campos om~ 
nes.̂  guos yipennino , atgue^ y^riatico mart 
terminari dtximus , olim hajittavers Fyrrheni . 
Quo tempo^ '^leggros etiarn campo  ̂, gui cir~

ifCa Cavuai Ffolam sunt, tenebant’

    
 



Dtlle monete Etruscbe in confrnnto idle Creche, J03
con Proserpina si scelsero la Sicilia per dlloro delIzIo$o%!ardino 0 ' H mag* 
gior portento > che di Pallade si canti dai Poeti, si k la destruzione del 
Giganti, i quali si riferi§cono alia prima infanzia del tnondo, e si fam 
iigli della terra >

Si osservi anco in d o » che gl’ Italici 1 e gli Etrusci ebberc 
le verity narrateci nei sagri libii • Si rammentano nella >G en^ 2) ^ Gi> 
ganti per uomini viziosi, ed empj i ma si ramnaeijjawii^uTmfl^Pal diluvb ; e che anzi per le loro empieta commossero 1’ ira divina che poi inondjp^ e piirgb la terra rolle acque nniversali. I vecchi nostri Autori, e Poeti 
tanto appunto ci dicono fralle favole 1 e benche non distingaano i tem
pi , e non gli dicano distrutti dal diluvio ( che altrove peraltro non las- 
ciano d*indicare) gli dicono contuttocib fulminati, ed uccisi, e gli pon- 
gono nella prima infanzia del mondo 3). Ma nell’ Italia si natrano occorsi 
quest! portent!, e dagl’ Italici provengono quest! racconti. Valerio Flac- 
€0'<}J mettendo Japeto fra i Gigantic e facendolo, come pare, il primo 
fra i Giganti, lo pone operatore in questa guerra. ^  Pallade aiwichissi- 
ma. che fingono avesse tanta parte in questo eccidio , si veaS^ohe 
non pub esser nata dai Greci , dove il colto dei loro niimi ci ha dSftto 
Eredoto, ch& Vi penetrb molto tardi. Diodoro Siculo dice j ) , che Palla
de, la prima vol^a, che apparve in terra, fU veduta in Frigia. Ealtrove 
il detto Etodoto*dice, ,che quattrocento anni prima di lui erano ignorant! 
i Greci in materia della loro«teligione; e che O nero» ed Esiodo furono 
i primi a ridurla a trattato, o a sisteraa, e che questi insegnarono ai 
Greci la teogonia <5] .  E,PI*tone dice di pib 7 ) ;  e gli fa ignorantissimi 
fino ai suoi tempi delle diloro antiche memorie, e che solamente sape- 
rano qualcosa j ma confusamente dell’ antichltu C r̂eca per mezzo dei sa- 
cerdoti Egizj, che neavevano tenuto qualche riscontro. A  questi aniichi 
jsempi della diloro ignoranza, unisce ancora quelli della diloro poverta ; 
iicendo , che per molto tempo anno mancato delle cose al diloro vitto 
necessaries)-.

Pallade adunque ha tutti i segni d’ es$ete Italica, e anco il Maffei p)
• la

l) Died> Szc‘ Z-- f-
Genes- Cap- & 6- Oigantes autem erant 

super terrain in deebus illis • • • Deleba', in- 
juit ,  hominem , guem ereavi-

}) J^atal- C om it-M -jthol-L-7 - c- t-IT^am 
Giganies nati sunt ante Trojana tempora ,  imo, 
ut ajunt Greed, cum ipsa generatione homi- 
num -

4) Valer. Flacc- Argon- 1- 
Japeti post bella irucis ,  Phltegrxgue 

labores -
f) J)iod- Sic- I- 4- pag- 271- 'E a  ptimurn

in Phrygia apparuit -
6)  E ro i^ t-^ L - i-  pag- log- N a m  Hesat-. 

ius, atgue Horkstus ( quos ^y^ringentis non 
umplius annis date me opinor ^\itisse  )' fu e -

re , que Grtecis TKeogoniam introJuxeruni -
7) Plato in Timxo pag- 47 y- edit- Lugd,

ann. if-tS- interpr- Matsil- F ic in a -  ,,  Etcutn 
», de vecuscatis memoria ab illis sacetdutibas 
»  • • . quKsisset Solon} expertura se esse 
M dicebae, neque seipsuui, neque aliutn Grae- 
„  corum queraqiiam cognitionera anciquita- 
,» tis ullaiia habere • De antiquissimis illis 
M .Athenaeum gesas - • • Tunc ex sacerdo- 
„  tibus illis qiiemdam dixisse: Oh Solon 
,, Solon t Vos Grsegi piteri semper estis,  nee 
M^uisquam e Grsecla senex.• Qno f it ,  ut 
„  ]« ^ n es .sitis, &  r u ^  praececitarum re- 
, ,  rum ^  .

8) P la to '\j}G iR ias  pag- 49 9 *^^  edtt-
9) Maff' 144- ^
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la chiama Etrasca, c pol discesa ai Rom ani, ma non mal dai GrecI. E 
se in Sicilia h stata coA piodigiosa , e molto quivi ha soggioinatO) (enel 

t̂imo libro dell’ Odissea vediamo il culto perp^tuo, che quivi ha otte- 
^y}iam veduto altrovre > che anco Uu Sicilia  ̂stata  ̂ e si  ̂chiamata 

ed Enotrica i) , allorch^ i Poeti la diSsero attaccata al conti- 
nen«b d' % lja . Anzi questi portenti, e questa gtierra di Pallade con t 
Qigantij sn6aua8#*1Neora, come si k detto, fcaiia Magna Qcecia> e la 
disilia. E siccome dalla Sicilia passo in Grecia, ed in Atenc il culto di 
Cerere, che Cicerone 2) ce 1’ assicura nata in Sicilia, non i  inverisimile^ 
che dair istessa Sicilia, e dall’ Italia abbiano preso i Greci il culto di Pal- 
lade. Anzi Oraero pare, che ci descriva, come Pallade sia passata dalla 
Sicilia in Grecia, allorch^ anco in tempo d’ Ulisse ci narra, eci descrive 
il di lei passaggio dalla Trinacria, o da Scheria in Grecia , e in Marato- 
n a , e in Atene, e precisamente nella casa d’ Erecteo 3).

Dionisio d’ Alicainasso, che tutto vnol dare alia Grecia , francamente 
dice^rfie il culto di Cerere, che quello di Nettunno , e generalmente 
d^jgjiratri numi, gli pori6 Evandro d’ Arcadia. Si dee in primoluogone- 
gare a Dionisio, che fosse veto Greco I’ istesso Evandro, il quale, come 
Arcade , ha tutti i segni d’ essere stato di quei Tirreni Pefas^i, che 1’ Ar
cadia inondarono. E  poi rispetto a Cerere, ed a Neitiyino, agli altri 
numi, il culto dei quali lo dice Greco d ’ origine, 4,omando, se in legge 
di buona critica dobbiamo credere piui a Dibnysio, che a Cicerone, che 
Cerere I’ afFerma Italica, e Siciliana? Se pi4 a Dionisio, che ad Erodoto, 
e che a Platone , rispetto a Nettunno, il di c«i pri.no tempio lo fanno 
in Grecia batbariQo, e non Greco ? Se piil in fine debba credersi a Dio
nisio, che a tutti gli aitri Autori, e specialmente ad Erodoto, che il culto 
di tutti i numi in generale lo dice di fuora portato in Grecia, e positi- 
vamente dai Tirreni Pelasgi in buona parte, e rispetto all’ altra parte lo 
dice ( ma in tempi piii bassi) derrvato in G|^cia dall’ Egitto ? Nessnno 
Autore al mondo concorda con Dionisio in materia di origini, e deriva- 
Zioni G reche. ,  ^  ‘

Platone Inoltre dice, che vari nomi piu antichi di Teseo sono stati 
imposti dai Greci in memoria, e venerazione d’ altri nomi piii antichi fta 
i G re c i, senza sapersi, d’ onde fbssero venuti. Tra questi nomi pone 
quello di Cecrope, e di,Erecteo, e .di altri; e . vi pone espiessamente 
quello di Pallade 4 ) ; e pare, che gli specifichi per forestieri^ asserendogii

in

t) Vedi le ricerche sopra i primi abitatott 
della Sicilia net Tom -i* Lib-III-pag* *89.

1 )  Cicer- in Verrem 4* , ,  fitenim si A- 
I, thenieosium sacra sumtna cupiditate expe- 
I, tuntur,  ad qaos Ceres ex itlo ertore ( e 
I, Sicilia ) venisse dicicur , ftugesqu^itcu. 
I, lisse; <|pantaipii^U^onein cotnt^nc esse 
I, CO ram ,  nat^O^sse ,  £cu>

„  gesque iBvenisse constat? (nempe in Si- 
^  cilia ) „  •

}) Omeri Odi'ss. i - 7- V"8o-
• • • • Jie liju it  Scteriam arhabilem , 
Venit autem ad Marathona , 1/  lati viai 

Athenas
E.t ingressa a t  ad Efectke^ Bene muni- 

•  tarn domum, • . ”
4) Elat' 'ritias p a g “ 4?p. , ,  Qaorum 

i, drfm*

    
 



Delle monete Etrusche in confronto dclle Creche, i l l ,
In tal forma , e con quei precis! vocaboJi trasportltr in Hi^uaOreca 
da Solone i) . Omero dice , che in Sicilia furono abbattnti i Qiganii, e 
il diloro Re Eorimedonte,. Tifbne Jo dicono fulminato in Sicilia dopo/ 
diloro sconfiita succednta in FJegra, ch’ i  in Tracia; o da Flegr^ 
ciati da ErcoJe, se ne v*tnnero nelJa Campania, e quivi si chi; 
quel tratto della Campania , fra Baja, e Cuma j) ; e che poi^ron?) se* 
poll! in Sicilia, ove Encelado Bgurano, cbe giacci»*»B<tflJLiironte £ tq a , 
perpetuamente abbrucciato da quelle fiamme. E  Tifeo dicono, che ahtii^ 
sopra di se J’ intiera S ic i l i a e  che questa appena ricuopra il dilui corpo 
sniisiirato. L’ ammasso di tante favole allro non signlfica, che una incre* 
dibiie, ed imperscrutabile andchita, e coraprova quegl’ istessi Giganti,  
che con verita ci dice la Scrittiua.

Le feste Panatenee soJennissime in Atene ,, nelle quali si portava a 
processione il peplo di Minerva , in cui era efEgiata la strage dei Gigan
ti, e specialmente il detto Encelado fulminato,4 ) ,  che cosa erano altro 
mai, che una commemorazione dei detti miracoli, da qnesta d e a ^ e ra ti 
in Italia, e in .Sicilia? Sempre  ̂ anco nei tempi posteriori si vede r^ a fle  
venerata in Sicilia • Ulisse nel suo naufragio in quei mari,  fu quivi aju- 
tato specialniente da Pallade. Ed esso salvato sopra una tavola della sua 
nave drqjcita, e<^afFerrata la terra dei Feaci a Pallade medesima sacrifi- 
co 5). E Nausicaa , 1} sua ninla adiutrice, volendo introdurre Ulisse in 
una dtta dei Feaci, gli dgscfive anticipatamente il bel tempio di Palla
de , che quivi averebbe osservato 6) • E  Dionisio d’ Alicarnasso ci dice, 
che il paJladio, o siraulacfo di Minerva fu portato in Troja da Darda-t

no
„  dumtaxat nomtna supemmt • Opera ^ero 
,, eocuin , qui successerunt,  intericu , &  lon- 
„  go tempoiis intetvallo e memotia homi- 
„  num deleta sunt • • • Qiiaptoptet 61iis 
„  Sttis poster!, quodarn amoris^ftectu no- 
« mina ptisconmi imposuerutit; Virtutum !e- 
„  gumque supertomm ignari • N ih il enim 
„  de his habebatu, prxcet famara ,  &  e'am 

non satis certain • Cunn veto multa per 
» sxcula rebus ad victum necessariis indi- 
M getent • • • pluttma inseriiisse nomina 
» posteris stmilia, ut Cecropetn, Erecrheunt, 
„  Erisicthonem, altaque ex h is , qutesupra 
» Theseum memorantur • Mulierutn quoque 
» nomina similiter , atqne opera eadem > 
„  deaque Palladis hgiitam, &  statuam „  • 

i) Flat, ivi pag- 500- ,,  Ne miremtnt, m 
H plura bacbatoruin nomina G rxca nunc au- 
« dietitis: Id enim ex eo contigit, quia So- 
» Ion cum cogitaret ilia carminibus suis in- 
II seiete, rim ipsam est nominum perwm- 
, ( tarns* Invenitque pctmos illos jEgyptios 
» (sacetdot?s in lingiiaiTi suam ea nomin# 
» ttanstulisse • ^ la t e  &  Jps^^iitsus unius- 
» cnjusque nominis sensum a c ^ ie a s  ,  in

«  vocem nosttaur convenit „  • 
i)  Omer, Odiss- £ •  7* v. J8*

• • • • F ilia  magnanimi Eurimedontcs 
Qui olim superih Gigantibus imperabat 
VerUTtl hie perdid.it papulum seelestumi 

periit &  ipse -
J)  2d’atal' Com it'JL.,6- c* il*  ,, Totusqiie 

,j  Ualarum, .&'Cumarum traccus « • . ajiinc 
,, Palladis consilium, & vim Herculis va- 
,» hiisse in ptofligandis Gigantibus . • •, En- 
,, celadus sub Etna snbstratus, ftammis as- 
», siduis tbrquetur • Tipheus tanta magnitu- 
„  dine corporis £uisse dicicur,  at cum rota 
», Sicilia promoncoriis claudatur , toca snpei 
u ejus corpus posica s it,, ,  StraS. i*7*/>*i54* 
, ,  C^idam atitem Flegtam ob earn causam 
»  Cumanum agrum vocacum opinantivc. T a
ra iibiisque ignis. Sc aqiise ptoFluviis Gigan- 
, ,  turn vulnera fulmtntbus dejectorum ad- 
■M tribtiunt ^

Suid, in,.verb- Ila,va9nTi<tut , e in verb,
RiirJ

0  , '*£ /p e rto t,
i f  lib, 6

6) Omer, 0<

    
 



no i)  f che tantr altrl Aufori con il detto DIonisio » ce lo asstcu-
lia ,  Lih, VI. Cap. It.

t r  '  ■
rano Etrusco . Minerva h nome Etrusco afFatio , come si legge nel- 

Etrusca riportata dal Dempstero 2]., ove k scfitto M.ENR* 
• E si vedej che i L^tini chiamandola Minerva , i’ anno 

J[i Etiusci, e non dai Gr-eci, che la chiJmarono Valias, o .Athe. 
* a r .’E frWante prove, chemisi possonoopporre in conirario, cioe, che 

_^u«sto nutw5L«u»*triH»iffimo in Atene^ ed in Grecia, e che I’ isiessefe- 
T>4«dfe«ee fbssero quivi istitnite da Erictonio 3 ) ; risponderb sempre, 

che anche prima d’ Erictonio vi erano in Grecia i Pelasgi Tirreni; e che 
niuna prova _si addurra mai, che it detto nume sia verameiue native di 
Grecia, e che prima non sia stato altrove verierato . Anzi contro Dionisio d’ 
Alicarnasso, che tanti riti , e cerimonie sacre pretende al solito derivar 
di Grecia, osservar si dovrebbe, che Omero, ed Esiodo, che di profes* 
so scrissero suila teogbnia, o poche, o vemna divinita fanno veramen- 
fe originaria di Gsecia , perchb da principio i Greci quasi tutio apprese- 
rp da^orestieri • E  bene it Gori 4) osserva con Platone, quante voci de* 
ri^j/6no ai Greci dai forestieri, e quanti riti sacri dagli Etrusci, e che 
^no da-quest! la filosofia » e la teogonia impararono- E ^^anco il Lam- 
Ipredi 5] osserva, che Pittagora originario Etrusco, come Strove si e det- 
lo,com bin6 perl^ttamente nella suafilosofia , colla hlosqfia degli, Etrusci> 
si pub ancor aggiungere, che questa filosofia di Pittagora sia stata la pri- 
ma anco in Grecia. Perchb Diogene Laerzid , che da principio disputa, 
se la filosofia sia originaria di Grecia, o vi sia stata portata dai barbari; 
ccnchiude p o i, che Pittagora , istitutore della scuola Italica, eche inita* 
lia per tanto tempo insegnb , fa  ancora il primo ad introdurla fta 1 Gre* 
c i. E  tanto ci attesta ^lusebio 7 ) , e lo replica altre volte 8). # E  si veda 
quanto bene contro lo Staniejo prova il Marchese Maffei p) > che Pitta
gora fosse It a lico, come anco altrove si 6 dimoslrato.

Osservato cost, die tami riti, e scienze, e divinity anno origine E* 
trusca, e che ogni forte argomento ci persuade, che anco Pallade avesse- 
quest’ istesso principio, pet provar sempre piii, che la detta moneta d’ A- 
tene con Pallade, e con la civetta possa essere stata battuta dai nostri 
Tirreni, allorcM erano in A tene; osservo ancora il carattere , con cui b 
impressa quella d’ Atene , che e mero Etrusco, o all’ Etrusco sinailissimo •

Affer-
l)  Dionis. d’ Alicarn. U !• pag. t f .  e 
j )  Dempster. Etrur- reg. T . TaV‘ !!• 
j) Suid’ in verS. IIavcc$AvMx •
4) Gori ,  Difes. dell’ Alfab- E tr . pag.

C E X X .IV . O seqq. ^
f )  Lampred- Dissertaj. suila Filosojia de- 

gU Etrusci •

Disclplinas omnes , & artes a barbaris Grtecos 
habuisse ,  e siegtie ivi • ,, Tanta doctrine, 
i, & bonatuin accium peiiuria in G rxeia^ 
, ,  fu it, antfqiiatn Pythagoras om nia, qti* 
„  ab illis ( jCgyptiis ) coliegit, suinnio stu- 
„  dio docuic , a quo propria phiiosophia 
,,  processit ,  qiiam Icalicam, quoniam ibi^ 
„  maxime docitit, appeilare solent „  >

ivi • Pythagoras enim primus omnium 
fu i t , quern philosophic quoque ^omen invt- 
Msse constat • P

p) M a ^ ^ it f .  L ett. Tomr^. pag. q i .

    
 



Lelle monete Etrusche in confronto delle Creche*  ̂ 1 13
Afferina IJ MafFei, che se altre moneie Cireche avessfmo <ir quest* eta , 
le troveremmo lutte scritte cosx i ] . Si aggiunga la gemma Ansidejana, 
si aggiunga 1’ iscrizione Sigea, e alire iscrizioni ripottaie dal i Donati, ed* 
altre in antico, e di recente scavate in Grecia , e speclalmente oelI|«|r^

di MiiiJene, che con'tutta 1’ isola di Lesbo fu posseduta d#“T d a ^ r  
Tirreni. In somma ogni monumento di Greco veramcnte anjJL'hlssimo, 
cosi, ed in questa forma , e aIJ’ orientale , ed all’ Ei#Uaca^JflLia^giamo fpr- 
niato. . •  ^

AJtrove osservo» e provo, che questo scritto Etrusco e aU’ otientale 
in Grecia, dee essere. necessariamente piima d’ Omero; perch^ Omero» 
ed Esiodo anno scritto iJ Greco ottimo , e corrente, e da sinistra a de-- 
stra z) . Onde queste Jettere affatto Etrusche, e all’ orientale, e da de- 
stra a sinistra, provano certamente, che sonp prima d’ Otnero, e com- 
binano con quell’ epoca , che si  ̂ addotta del soggiorno in Atene dei 
nostri Pelasgi Tirreni. E  se in Atene cosi battevano ia jnoneta, o almeno 
se in Atene, e in Grecia universalmente si scriveva, e si parlavi cosi > 
come in deito Capitolo del carattere antico Greco parmi di dimos^w^; 
percĥ  non si ha da giudicare almeno coetanea a questa I’ altra meda^a 
di Populonia che ha gl'istessi caratteri, e gl’ lstessi simboli di Pallade,
£ della civetta? E^perch^ ancora non si anno da giudicare di questa stessa 
tia tutte le altre monete Etrusche. che anno se non gl’ istessi simboli» 
almeno gl’ isteUsi caratteri ? Tinto pid che non mai i Gceci in Italia, mi 
che ogni conjettura ci persuade, che gl’ Italic! in Grecia, qualche mone- 
ta, e forse questa della c'uretta d’ Atene abbiano battuta.

Non e la sola tnedaglia di Populonia, che mostri una magglore, a 
almeno un’ eguale antichita rispetto alls pid antic^g medaglie dei Greet«
II Gori ne riporta un’ altra esistente nel rauseo . del conte Montemcllini j ) ,  
che da una parte ha la testa di Mercurio scapigliata con dietro il cadu- 
ceo, e due obeli, e dall’ aljra iin celete, e vincitore nei giuochi eque- 
stri, che colla palma suHe spalle corre a cavallo . E  sotto vi e scritto 
d'antichissimo Etrusco q v t< H  H E R G V L ; che dal detto chlarissimo Go* 
fi, e dal parimente chiarissimo Passer! e attribuita alia* citi^ d'Ercolano* 
Tutte le lettere, che corapongono la detta leggenda ( come pure succede 
in ogni letiera dell’ accennata moneta ci’ Atene ) convengono al Greco 
antico, cd all’ Etrusco. La terza piit insolita  ̂ un K , o C H , che dGori 
!a ritrova usata,nell’ Etrusco pih antico, ed aoco raramente. Sicche non 
puo dubitarsi, che ancor questa e scritta di puro, e mero Etrusco; an- 
corcĥ  alterato un poco, e dissimile dall’ Etrusco ordinaiio, e correntes 
non mai peraltro variato sosianzialraente, tna di puri apici, 0 d’ inllessione 
di lettere, e delle linee , come in ogni lingua  ̂ sempre arcaduto ed ac- 
cade, 0 per ia distanza dei Juoghi, 0 per la diversita dei secoli, nciqualt 
iiscrive.

Tom.i ĉondo L j

1) Vedi il Olipuoilo dello $cmco antico noorta gi ®
Cieco»

    
 



J I 4 .
La citti d’ Ercolano h stata posseduta da qnei Pelasgl, che speclal- 

tnentc nella Magna Grecia si stabil'irono. E dopo dl loro , einsiemecon 
loro vi vennero i veri Greci j i quali vantino in aatico, e quanto si vogliono 
q u ||^ ]o io  stabiiimento , possono al ptu ridurlo ai tempo di Deucalione, 
comeslJjka ho osservato i ) . Di questi, e della loro jattanza si Jagna Pli- 
n io . conVoyertendo i loro fatti, e la diloro dominazione data alia Magna 
Gjrecia 2/^CMa-siasi'k cosa come si vuole, prima di loro-^rano qulvi gli 
Etrusci, o gli Umbri, che appunto dai Pelasgi furono cacciati da. qualche 
parte d'Italia 3 ; .  E in quelle vicinanze erano qneicampi Flegrei, e Ga> 
Pita, e Nola, che Polibio 4 ) , ed aitri ci anno fatto vedere, che prittia 
dei Greci possedevano gli Ettusci . E  di Eraclea . o sia d'Ercolano lo di
ce piii specialmente Strabone 5) . E se gli Ettusci anno tenuto tutto 1’ 
intiero regno d 'Italia, conie i piu volte addotti passi di L iv io , e d’ al 
tri c’ insegnano, bisogna, che anco nella Magna Grecia prima di loro, 
ci fbssero i detti Etrusci, acciocch^ in loro si verifichi questo dominio 
unive^le d’ Italia . E dopo dei Pelasgi non pote cio accadere; perch^ bem 

rorse cacciati i detti Pelasgi dai Lidj da quella parte della Toscana in
terna , in cui pure i detti Pelasgi si erano annidati insiepnc cogli Abori- 
geni loro congiunti, ed afEni; non furono per altro dalla IVIagna Grecia 
cacciati affatto, se non che dai Romani, nei quali pasjo que&tp dominio 
universale d Italia. E se Strabone afFerma 6) t com^ si e detto , che spe- 
cialmente Eraclea prima dei Greci, e prirfia ,dei Pelasgi la tennero gli 
Etrnsci, o gli Osci variando cosi i nomi, ma non la sostanza, e T iden
tity di questi popoli, ne siegue, che anco i Greci antichissimi« o almc- 
no i Pelasgi (che sempre furono Tirreni)o parlaronoEtrusco, o battero- 
no le monete all' Etru«ca , come in questa si vede j ovvero prima di loro 
la batterono gli Etiusci, che soli, e prima di qudli col dominio univer
sale d’ Italia, ebbero ancora Ja Magna Grecia, che sotto di lorochiamos- 
si Magna. Esperia , e campi di Saturno. ^

(fiesta istessa anteriorita, o almeno eguaglianza d’ antichiia delle mo
nete Etrusche rispetto alle Greche, la prova ancora un’ altra medaglia j 
anzi due medaglie antichissime, che si credono appartenere alia citta di 
Pesaro colla testa d’ Ercole da un lato, e col cerbero dall'altro, e colla 
Jeggenda 211 P IS ; la quale leggenda nella seconda raedaglia e replicata 
tarito nel diritto, che nel rovescio 7). Per segno che le lettere siano piii 
Etrusche, che Greche, basta che siano scritte all'orientale ; basta che

nella

1) Vedi il Tom* I- Xib- II- Cap' Hi- 
Istocia dei Pelasgi" •

2) Plin- i -  g- C. f- Jpsi de ea ( Italia^
judicavere Grteci, genus in gloriam suam f̂fU.~ 
fissimum j ese ea
THagnam GrjfOtxtm • ^

5) P lij^ ^ - L- ;•  C. inde
fere antiguitus Pelasgi •

4) Polibio sopra citato ■ 
r) Stra6  ̂ i '  ediy an-

JieracUujn - • • Hanc urbem quoque tenue- 
run^Osci, & deinceps PompejqfK - - - pofC- 
mpdum T usci, t/ Pelasgi •
* 6) Strabone d- loco •

7) Oltviepme^Dissert- sun orig, di Pesaro 
pag’ i } -  e i$ -  ediy di Pesaro ann- 17 J7 '

    
 



Delle fHftnete Ktvusche in confronto delle Creche. 1 15
nelU second* vi'siano quattro obeli > che si considerani) O per distintivo 
di moneta Etxusca; e che tutte e tre le lettere siano affatto Etrusche.
E bench  ̂ Ja prima lettera P paitecipi un poco del Greco, perche all’ as* 
ta superiore vi i  una rivolta in questa forma T i ,contuttocio nella sgfon. 
da medaglia, nella quale*  ̂ replicata la leggenda tamo nel diritto«-d?eneH 
rovescio, si vede la detta lettera P fatta positivamente Etijfsca 1  . L ’ 
altre due lettere poi sono affatto Etrusche.

Talch^ abbiano possediue quanto si vuole quelle contrad^ i Pelasg*, 
e poi i m i Greci,  resta certo da tanti monumenti, che essi anno sciit- 
to in Etrusco, o si sono assimilafi, 0 nnifbrmati a quello, che in quei 
tempi era universale. Ovvero siccome il diloro stabilimento nella Magna 
Grecia era seguito molto dopo del diloro arrivo, e stabilimento in altre 
parti d’ Italia; cost pii6 credersi, che questi monumenti , e precisamente 
queste;medaglie (comech^ scritte di puro Etrusco; sono a loro anterio- 
ri, e sono formate. e battute, o da quegli Umbri, o da 'quegl* Italiani,  
ed Efrusci, che secondogli addotri passi avevano prima slgnoreggiat^ quel
le provincie ; ovvero dai Pelasgi Tirreni, che poi vi si annidarono , pdma 
che vi SI stabilissero i veri Greci. ^

Si rifJetta’ inoltre, che la detta medaglia di Populonia non pub dirsi 
delle pitk antiche fralle medaglie Etrusche . Populonia non k mai stata 
fralle XII- citta d* Etruria , che si dicevano capitali. Anzl Populonia ^ sta
ta colonia dei VolterAni, come _si 6 vletto. E  questa sola quality di co* 
Ionia fa credere, che prima, cheessa battesse la moneta, si battesse nel
la dilei citti principale. I[ confronto di questa colie altre monete Etru
sche di Volterra, anzi, e*di Todi , e diGubbio , e di altre citt^, fa ben 
distingueie agli Antiquarj nella piu vecchia patina di queste, che appun^ 
to queste sono pi  ̂ vecchie di quella di Populonia? e di quella d’ A tene.
E vcdiamo altre monete di colonie Etrusche con i chiari segni di essero 
piu recent! deir altre, che spettano alle loro citta principali. Basti la det. 
ta medaglia d’ A tfi, 0 d’ Adria* che fu cplqnia Eirtisca, e che non solo 
non i  scritta in Etrusco, ma anzi i  scritta in Latino antico, ancotch^la 
formazione del carattere partecipi affatto dell’ Etrusco .•

3) G err, D ifes* d eli’  A ljoh- E t'f-p a g - iSo*, e I ’  O liv ieri d- D iaerta^ione pag-
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C A P .  I I I . '

Delle monete Eirusche In confronto delle Ebree.

POichi'ftessuna antichita pub competere con quella degli Ebrei; cosi 
da essi desumer dobbiamo anco fragli Etrusci la provenienza della 
moneta. Dalla grande antichita di questa presso gli Ebrei nasce la 

difficolti di stabilirne fra essi il princlpio. II Waserjo > che di proposito 
ha scritto sopradicib, crede, che avanti la legge scritta non avesse il de* 
naro veruna impre’̂ sione > o figura, e che in tagione di puro peso solan 
mente corresse i ) .  In quest’ ipotesi, e innanzi a questo tempo bisogna 
dire > che n  ̂ Abramo liceve da Abiraelecco mille monete d' argento efFetti- 
vamente segnato 2) ; che Abramo stesso esibi ad Efron il denaro se- 
giia^,.^d elfettb di seppellire Sara sua moglie 3 ) . Ma questi, ed altri 
es#mpj della Scrittura debbono intendersi di moneta in tagione di peso 
publico, e non di moneta contrasegnata, e marcata •

Si vedono bensi segnate;le monete a tempo di David, edi Salomon© 
con caratteti veri Ebrei, e prisci Samaritan!. Ma ne David, n f Salomone 
dee credersi, che fossero i primi fragli Ebsei a segnarle . Generalmente 
la Scrittura , e nel libro dei R e , ci descrive Keffcttiv^a moneta anco d’ at' 
gento 4 ). Di queste monete , che correvano nei tempi dei R e , e che 
propriamente erano siclj, ne porta J’ impronta* il detto Waserio 5 ) . Tale 
fralle altxe era la moneta d’ oro chiamata Aiarcon y 0 Darcemon  ̂ di cui 
David lascib una mixist̂ le a Salomone suo figlio per la costruzione del tern* 
pio 6) . E  dice il prefato Waserio, che di questa ne fa menzione Ensta- 
zio' sopra Omero 7 ) ; perch^ k noto, che le monete Ebree correvano in 
Grecia, ed altrove . Senofbnte nomina i sicli*, che correvano in Arabia 
a tempo di Giro rainore 8) • E cost, dietro a lui gli commetpora il Maf 
fel p) . Ma non solamenre i ?icli , ma anco la .tnina , o il maneh de
gli Ebrei, ebbero gli Arabi in commercio 10).11 dettp Vascrio ci spiega quanto valeva il detto manch degli Ebrei

a cui
1)  Waser. l)e  a n tif numis’ Jiehrceov L ‘ »• 
I* p ‘ 7 1*  Fuisse tiffriiJiOv ante legem scrip-

tarn t hoc est von signatam pecuniam, sed 
pondere dumtaxat distinctam •

2) Genes‘ lo - i 6> £ c c e  mille argenteos .
3) Genes- i } - P ‘ Fecunia dignaquadringen- 

tos siclos argenti -
4) Reg- Z-- 1-  C- 3* Dabis nummum ar- 

genteum , (f tortam panis -
y) \ltaser- d- L -  2* O- %- pag- 72-
6) yffastr- 16- pag- p t- e q f

Sed ante tejjpfora exilii Rahilonicl in usu fuis- 
CDorggmon') idem J^afdlipetgptibn .‘locus

dare testator .  lllic  enim Davfdis fit  mentio, 
qui miriadem Adacconim Salomoni filio suo 
ad opus domus D ei reliquit -

7) 'Waser, ■ d- Cap- 16- pag- qt- Fuit autent 
dracmjy vel darcma - • « nuriimus Grxcorum 

- ut testator Fusthatius - - • fa it Attica- 
rum nummus proprius, l i  ejusdem fere curO 
denatio Romano valoris •

S^Senof- L - t -
q ) M aff- Oss- lett- Tom - ^yfiag- z jo -

"^aser- d- Cap- l 6- p a g j^ ^  Quin etiartt 
suam min3E vocem Aiabes, tfuam manespto- 
prio nomine appellant • » • hie sumpserunt -

    
 



Belle tnonete Etrusche in tonfronto delle three . j 17
a cui corilsponde la detta mina dei Greci i), e quanto il ta^nto del Greci stessi 
2). Ma di queste, e di tant’ altre monete nominate dagli Scrittori (eccettuati i 
predetti sicli) non se ne v^de T impronta . Sapplamo bensi, che in Tiro si ap- 
prezzava ogni moneta nei tempi a noi piii cogniti 3)* A  Salomone ando il Re di 
Tiro, e Saba Regina. Tiro (Java la Jegge , come emporio di tutto 1̂ ’orien- 
te 4)* £  di qui si spargeva il denaro anco Ebieo in ogni luogo 5 ) .  ElH 
come altrove si  ̂ detto, scorrevano tutti i mart tino a tempp di Davijd > 
e anco dai poeti sono detti i primi navigatori d] • Si  ̂ pure osservato» 
che navigarono in Spagna, ove fabbricarono Gades, ed Utica in Affri* 
ca 7). E  Tiro, e Sidone , e generalmente i Fenicj, e con essi ancora 
gli Ebreij o Assirj, o S ir j, facevano in quei tempi il commercio, pet 
cost dire, di tmto il mondo. Iramo Re di Tiro insieme con Salomone 
mandarono a Tarso per oro. argento, e avorio 8) . E se i T ir i» e gli 
Ebrei spargevano il loro denaro per tutto il mondo , non puo negarsi, 
che anco in Italia 1’ averanno portato j perchc anco in Italia altrove ab- 
biam vedute le navigazloni Fenicie, alle quali peraltro* furono anterior! le 
Tirrene. E percio in ogni tempo, per quanto pubfarci vedere V ist^ Ja , 
si scorge sempre questo commercio reciproco di dare, e di ricevere iM e- 
naro anco fr»?/ Italici, ed i Fenicj, ed anco cogl’ istessi Ebrei. La sacra 
Scrittura ci dice , che sbarcavano a Tiro anco le ticchezze, e gli orna- 
menti d’ltalia p).

Per darne una p‘rova piu»pirecisa rispetto agll Ebrei cogl’ Italic!, si leg- 
ga inGcerone iO) espressimente ( ancorch^ nei tempi posteriori) cbe se- 
giiitavano i detti Ebrei ad esigere ogni anno una certa offerta 0 tributo ( fbrse per 
altro volontario) in tutta Italia, e fino in I{oma medesima , e questo denaro 
si trasportam in Gerusalemme . Di questo tributo * che dagli Ebrei si esigeva , 
anco dalle provincie al Romano imperio soggette ,*patlano piu precisamen- 
te il detto Waserio, ed il Frehero 1 1 ) ,  che ben deducono fragli Ebrei . e 
fra i Tirj questo commercio, quasi universale con tutto il mondo cogni- 
to, e coho; e quest’ nso ffeciproco di dare, e di ricevere coiraltrni anco 
le proprie monete, e cost anco le Italiche , o siano T Etrusche.

E se I’ addotto passo di Cicerone prova il detto •commercio rispetto 
aJle monete Italiche solamente, che propriamente potrebbe allora inten-

dersi
i) Waser- iv i, pag'- 9 -̂ 

. 2) Waser- ivi , pag- 98-
3) Wnser. L -  i  • Cap- pag- 98- iVbn 

tarn ad Heineoruin , gaam ad Eyriorumpoa- 
dus ( moneta 3 eteigi soleSat.

4) Plato de IKepub- Lib- 4. citat- tib «o- 
dem Water-. L..I-.C- a-pag- i i -

f) Water- ’d- L -  I- Cap- %-P‘ T’ ■
6) Tibull- L -  %- Eleg- Ptima rates uniis 

credere, doata ..Ey'ros -
7) L -  4> pag- 29. edit- L u g L ^ g ^ -
8) Para^pim- C- 9* jir i i* , Regum C- io_«

,n*22*, W ate^^i- i- C a p -li ' pag-S^-  *
9) E\echiel-C-i-j- „  £ t dices Tyro.,-^u*

,, habitat in incroitu man's negociationi po- 
, ,  pulotum . • • O  Tyre • • • CJuercum de 
„  Basan dolavemnt in temos tuos • Et tran- 
,, seta cha feeetunt tibi ex ebore Indico ,  
, ,  & pixtotiola de insulis Ita lic  „  .
- 10 ) Cic- Oration- pro Flacco E o m .l- 'p - if9'- 
edit- -Lugd- ann.: iy8y. Dixit, publics data 
dracmarum CC- {f VI- m illiai 8c pag- i<Sy- 
seguitur aurf ilia inridid Judaici -\- - Cum 
amrum Judeeorum nomine guotanms ex Italia, 
Ef ex omnibus vestris prorineiit ETierosolymam 
exportari soleret-

n )  Joas 2- Kegum X II-  4^td^r.alipom. x f. 
y i, Etedipf^isisn*' veu Jtidaieip Water-

    
 



J l8  Lib. VI. Cap. I l l ,
dersi deMe Rom ani; si osservi, che quella capitazJone Ebrea non erauna 
nuova. o tecente imposizione, ma una contiiniazione di tribute , ancor: 
ch^ volontario. E  per vedere piu d’ appresso, che anco nei tempi anti- 
chissimi gli Ebrei, che cosi spatgevano il loro ttenaro per lutto; il mon- 
do, ebbero, e reciprocamente ticeverono’ anco iU^denaro Italico, che at- 
lora era Etrusco; si osservi per tenimonio degli antichi Rabbini i) , che 
appresso gli Ebrei ebbe corso ia moneta peregrina 4a.essichiamata.^w<rr, 
o .Assir, e questa fu precisamente Euusca da prima, e poi Italica, o sia 
Romana ; e fu propriamente I’ assario, come spiega il detto Waserio'.

.Questo assario. fu una di quelle monete forestiere . che il Re Numa 
introdusse in Roma. £  Romana. allota non poteva essere, perche la mo
neta in Roma non si batteva, come piu volte si ^ detio. <^esto assario 
cosl da. Numa introdotto in Roma, I’ attesta espressamente Suida a), il 
quale aggiunge, che in Roma prima di questa introduzione di monete, 
usavano in vece di quelli rozzi pez2u di vile materia. I Romani pai, che 
tanto, e tanto pr&scto dagli Etrusci, presero in appeesso , e batterono 
aoco.questo assario: e di questo parlava Varrone 3>, e Plutarco 4) , Di 
qiK?sio parla ancora, Dionisio d’ Alicarnasso, e lo. specifica librile J ) ;  e lo 
dice, come pare, non piu esistente ai suoV tempi,  mentto» ne parla in 
tempo passato :iv', erat. Aulo Gellio 6) dice , che i Romani 1’ ebbero 
molto. in uso a tempo delle Xli- tavole. Ma ora fralle* monet? Romane 
raramente si trova . E trail’ Etrusche la riporla il Gorl 7), il Dempstero 8)» 
il Passed 9 ), ed io ancora la posseggo fino al* detto peso librile, Fralle 
dette Etrusche ne riporta il Gori una di quarant’ once, che era nel rau- 
seo del Marchese Capponi jo } ,  ed altra ne riporta in Arezzo del pesodi 
due libbre 1 1 ) .  Altra se ne dice in Roma parimente di due libbre nel 
celebre museo del Colll^io Romano o sia presso ij Padre Benedetti, e 
che abbia la sua leggenda HOftq?:) V E L A T R f j  rna non avendola io 
veduta, la narro per pura reJazione pervenutarai. Per comprovare, che 
fra 1 Romani anco nei tempi posterbri ebbe eftrso la moneta fbrestiera , 
osservo col detto Waserio 12 ) , phe vi ebbero corso ancora i cistoforij num- 
mi Asiatici, come con Festo prova il detto Autore ,

Non neghero glammai, che dagli Egiz|, o che dal siclo Ebreo pre- 
sero, e formarono Je loro monete i Persi. i Medj, e altri popoli, conie 
osservano molti Eiuditi. Ma replico sempre il passQ litterale d’ Erodo-

to
%')„Sono citat. dal '^aser. L»  J* Cap. 2 J- 

pag. lo f.
^) Said, in voce ‘AfCfxpt» » Assarts

O ieli . 2 Luma primus: -a Jtomuio Jiomanorum 
Rex ex fetro , (/ tere factammonetam Romm 
primus introduxit •

j)  Varr-o de Analog. £ •  l" p ' 77* edii" Ra, 
fis. an. If JO.

4) Rlutare. in Cammill-
f) Dioni^ Is.i^ Jteg t vero assaritis nuntis, 

ma tereum porA ^^librale.
6) Aal.^ Ĵell, L . zo* 0> dd

pteciso tempo delle X II. tavole : Assium 
grave poadus teres fa it . LLam librariis assibus 
ea tempestate populuy usui est.

7y~ Gaei^ D ifes. dell‘ Alfab. JEtrus.
8) Dempster.-Etrur. Reg. Ztun* i» TavA^. 

60. t 61.
p j Passeri D e re- nummar. Etrusc. 
to) G ori Mus. Etriese. Tom, !• P ay. 

n. (J.Tî nyOT. i.p a g . 140*
■ I »). d. Tone. x. pag.
•  I z). Waser. D e aaiig. nam^d. L .  z» * *?
f 4g. -J04,

    
 



Ddle monete Etrusche in confronto delle Ebrfe, 1 19
fo i] che-clice, che Ja moneta d’oro, e d’ argento originarlamente k stata in- 
trodotta dai Lidj. Taiche pet conciliare gti A iuori, paic, che deLba dir- 
si, che gli £gizj abbian data agli altri popoli la moneta di btonzo, e che 
i Lid; abbkno inventata qoella d’ oro, e d’ argento,

Abbiamo sempre osservato , che i nomi di Lidj, e di Tirreni sono 
stati quasi ptomiscui, ed abbiamo anco osservata un’ origine antichissima , 
e comime fta diloro . E se all’ afrivo dei Lidj in Italia , e fragli Etrusci, 
che erano originarj loro affini» si h vediito piii specialmente quest’ oro, e 
quest’ argento in Italia difFuso; parmi, che nna giusta intelltgenza ci fiC' 
cia comprendere, che questa moneta d’ oro, e d’ argento dai Lidj intro- 
dotta fignifkhi egualmente, che fu introdotta dai Tirreni.

L ’ islituzione medesima della moneta in Italia quanto  ̂ antichissima j 
altrettanto dimostra la sua provenienza orientale. Poich^ gli Autori,che 
parlano dell’ origiue della moneta Romana, 1’ attribuiscono tutti a Servio 
Tullioj ma quando parlano dell’ origine della moneta kalica , che e l ’ E- 
trusca, tutti quanti T atttibuiscqno a Giano, perch^ in onore, e»in me- 
moria di lui fu battuta . Gosi Macrobio 2), e Plinio 3), e Ovidio '4/ e 
tanti altri. Ed un vero sogno del Maflfei, e di chi si lascia sedurre da 
lu i, che cib m debba intendere del Giano, che Dionisio d’ AlicarnassO at- 
tacca ai Re Latyii i perche questo Giano cosi appiccicato ai Re La
tin! , per far colare, , 0 epigolare net Romani tutte le magnilicen- 
ze , e tutte le antichitd, Iialiche , guasta affatto tutte le dette Ita- 
liche antichita, e distrugge tutta Tistoria, e tutta la cronolcgia, per cui 
veggiamo tanti illustri fatti in Italia, anterior! di molti, e molti secoli a 
quel Giano supposto Latino . AI quale inoltre non convengono gli attri- 
buti di Italia tutta , e non del Lazio solo , dclkt faccia bicipite jiersim- 
bolo, o figura di Noe; e della nave- per simbolo del dilui arrivo, ediave- 
re sparsa la religime in tutta la terra ; c sotto lui, e sotto Saturno di essere 
accaduto il secolo d'oro , e iell'innocema, e di essere da lui disceso iI genere 
umano I e perclb Macrobio specialmente lo chiama Consuvio 5).

JMa senza gareggiare colie monete Ebree , basta phe ognuno ravvisi 
quanta similitudine pass! fralle monete Ebree, e 1’ Etrusche, talrhe le une 
dalle altre provengono. L ’ iscrizione , e le lettere delle monete E.trusch& 
partecipano moltissimo dello scritto Ebreo. N elle une, e nell’ altre lo 
scritto  ̂ air orientale , e con caratter/ molto simiJi formato .

^ Ne veggiamo I’ impronta neW Agostini 6) , e nel Vsserio 7) ; c 
quest’ ultimo ci da inoltre 1’ impronta ancora di altri sicli piUt anti c h i , 
che dice battuti in tempo di David, e di Salomone suo figlio S j .  Fra 
gli uni, e gli altri vi e qualche notabile differenza nel, caraltere;  perchb

1) Erodot- i .  !• pcig- jp . L 'jd i • • JU  
prlmi eorum ,  quai novirnus ,  nummum au- 
reum, amtat^mque ad utendum pereusssgUlt ‘

2) Jnacro^SL ’ t. C’ q- e
3) Plin; L,’ Cap‘ i ‘ '
4) Ovid' Fast^ ’ £ •  i«
J) MaeroF d.- !• Ci Consuvium a

conserendq, idest a propagine generis humani, 
qu» Jqno authors eonseritur , ;

tf) Agostini Delle. medaglie Dialog- p~izi 
7) 'Waser- I)e. antiq. num}J3 t S r i '^ i  a- 

pag. yj,-
;8)' Waserî  di x*i

    
 



120 FL Cap, HI.
i primi, cHe gli pone posterlormente battuti, si sa , che furono batfuti 
dagli Ebrei per concesslone d’ altri principi anco estranei, come si ricava 
dal llbro del Maccabei i ) ,  e che anco per conaessione d’ Antioco furono 
incisi. Ed anco Demetrio Re di Siria accordo quest’ uso della moneta a 
Simone sacerdote 2). E  per testimonio di S GTrolamo 5) queste Jettere 
piii antiche furono vere Ebree, e Samaritane. Abbiamo la celebre ScriN 
tora chlamata Biblia Vaticana, scrltta In vero Sainaritanoj e questa per 
collazione fattane dagll eruditi s’ assomiglla non poco all’ Etrusco.

Le Samaritane Jettere erano quelle ricevute da Dio medesimo, e cost 
era scritta la legge del Decalogo. Innanzi a questo tempo nonsihanella 
ScrIttura menzione alcuna di lettere, o di caratteri positivi» comeosserva 
ancora il detto Vaserio 4). Talch^ se Plinio altiove citato disse : Syrlas 
literas puto semper extitisse  ̂ si ha da intendere quella parola semper per 
nna remotissima antichitik, qua! e questa di M o?i, per conciliarlp, come 
dee farsi, colla Scrittura.

Ma la sostanza ancora delle monete Ebree e quasi afFatto unifbrme 
c5irEtrusche. Ebbero gli Ebrei la moneta, ed il siclo tanto in ragione 
diipeso publico, quanto in ragione di publica moneta yj.,Ebbero percib 
la moneta, o sia il pondo librile, Tunciale, il triente* il'quadrante ec. 
come II citato Vaserio ci avverte 6) . E tali ancora, ed appuqto gli eb* 
bero gli Etriisci, distinti percib da tanti punti, o.segni, o siano obeli. 
E  tutti quest! pesi Etrusci gli riferisce il i^ass^ri? con quelle conseguen- 
ze , che egli crede di dedurne ; ed io gli conservo fino al detto pondo 
librile, e sono ancora sparsamente riportati daI»Dempstero, e dal Gori. 
E  le monete antiche Romane, che piik che sono antiche, piu ancoradi- 
mostrano la provenien»a, e similitudine Etrusca, si vedono pure distinte 
con quest! obeli, o segni; se non che fralJe Romane, come si  ̂ detto, 
il detto pondo librile, o non si trede, o raramente si vede.

Onde p e r l ’ uno, e pet T alcro offizid, ijloe tanto all’ effetto di pe* 
sarsi, quanto all’ effetto di spenders!, 0 numerarsi, ebbero i Romani , e 
prima di'loro ebbero gli Etrusci le loro monete^ Perche non vi ^ dubbio, 
che da prima gli J^brei ( dai quaJi non pub negarsr , che il lutto h deri- 
vato ) ebbero le monete al solo elFeito di pesarJe. Cost i sacri Jibri c’ in* 
segnano negli addotti esempj d’ Abramo 7) , e di altri, che pesarono, e 
non numerardno il denaro 8). E chi non scorge adunque, che anco I’ E- 
trusche, nelle quali il detto peso serabra sempre notato, traggono da loro

deri-

1) Macab’ JL‘ I* C, I- 
a) Wflier- d., i *  !• C** pag‘ 6l‘ 
j) S’ Hyerori’ in Fntfat’ in Libras Re

gum ’ Cerium est £sdram Scribam, legisgue 
Doctorem post instaurationem templi , alias 
literas reperisse, guiius nunc utimur ; guum 
ad illud u^ue tertjpui Samaritanorum , & He- 
brttorum chaupeteres fuerint •

L ’ *• C’ i ’ p a g ,6 i ,  la  Sacra 
Scripture nusguapt mentio lilerarutit- ante hoe

tfmpus reperitur •
f) 'Waser’ d’ L ’ a- <?• 5*pag’ 5'7- Cum au~ 

tern, b  ponderis, O monetee rattanem habeat 
( sicius) de utrojue alijuid dicendum est j 
ridtlicet de siclo pondere, O de siclo nummo, 

e^^dfaser’ d. 4- Z’ C’ pa^
Cop> %6’-Appenjmj>ecuitrt,,%

•  H) l5konde> Librare •, apa^dere', impende- 
r t f  expeftdere i  impensa,  impendium LtC’

    
 



Delle monete Etrmche in confrohio delle Ebree, l2 i
derlvazlone dalle Efaree? Se i Greci le unifbrmarono pSi» e perdb all’ E- 
bree, si vede» chea quelle 1’ unlfbrrnarono anco gli Ettusci, cJie si sono 
provati o anteriori, o alrneno coevi coi Greci neH’ uso della moneta • E 
cib ci riconduce ai pib remoti tempi, nei quali possiamo aver metnoria 
del detto iiso della moneta. Perche fino la moneta battuta da Teseo, 
( che peraltro esisteva in Grecia nei tempi posteriori) abbiamo da Esi- 
chio, che fii equilibrata , o eguagliata alle monete Ebree, e che percio 
era iiipx%u.x , o di due dracme i ) .

Anzi fra i Greci qnesta similitudine, o eguaglianza colle monete E- 
bree , pare, che dagli Etrusci, cio  ̂ dai PelasgiTirreni sia derivata. Per- 
chb veggiamo il q j |j, jg civetta d’ Atene scritta con leitere orien*
tali, ed Etrusche, e se avessemo la detta moneta di Teseo, e le aitre 
antichissime Greche, le troveremmo tutte scritte in questa forma. Una 
ne riferisco del detto Teseo, ma Italica, che gli Eruditi leggono scrit
ta in questi forma . Se in Grecia poi dopo si e mutato lo scritto; qae- 
sto non si e giatnmal mutato fragli Etrusci. E  salvo qualche raro  ̂ o p ii 
recente monumento Etrusco, prossimo alia diloro decadenza, sempre gli 
Etrusci anno scritto all’ orientale, e da destra a sinistra. II chesignifici , 
che quello sc«rto, quanto fra i Greci era imparato, ed ascitizio; altret- 
tanto fragli Etrusci era stabile, ed innato. Talch^ arico per questa ragio* 
ne se le Intiche Greche monete, e se il bove col Teseo fino ai tempi 
antichissimi sono corse fragli *Ebrei, e quelle degli Ebrei sono corse f i t  i 
Greci, come dice Esichio ai sopra citato 2 ); per quest a istessa ragione, 
e fbrse prima debbono avsre avuto coll’ Ebree questo corso reciproco an
co 1’ Etrusche monete.

Il commercio, e l ’ estensione era in quel ren^oti tempi piDi dila'jita 
tispetto agli Etrusci, che rispetto ai Greci j dei quali con Autori pati- 
mente Greci si  ̂ provata in antico 1’ impotenza, e la poverty • Onde se 
avevano ie loro monete antichissime, e i detti Greci, ed i T ro jan i,eg li 
Egizj, e i Persian!, ed altri popoli, come si k veduto nei Capitolo an- 
tecedente; e perche si ha da dubitare , che non 1’ avessero anco gli Etrusci-  ̂
E perche ad esse si 1#  da negate quell’ antichiti, e ( l̂iell’ epoca , che a 
tutte I’ alfre ivi comtnemorate conviene ?

Non solo r estensione del dominio Etrusco si rinviene fra il silenzio 
degli Autori specialmente G reci; ma anco 1’ originaria Etrusca qual ta si 
ravvisa in varj eroi, che i Greci anno adattati a loro stessi; ma che per
altro fra dilorp medesimi si scorgono non solo forestieri, ma ancora, o 
Pelasgi, 0 Cauconi., 0 con quei titoli, e modi, che convengono ai veri 
erranti, e conquistatori, quali appunto erano i Pelasgi Tirreni. Uno di 
quest! e Bellerofonte , alirove commemorato » il quale d celebrate ancora 
nei monument! Etrusci, e nell’ insigne statua delta chimera di bronzo. 
Se in detti remotissimi luoghi, ove vagando , e conquistando si estende-

Tjmn&sconio Q Vano

x") JEsich, dalWaser’ de ^ fiq 'n u rm  mas A t t ic o f
L^z> C’ f ' P ' 6f^Valetautcmsiclusduasdrac- 'z )  Vedi il Cap* ancecedence I0»»

    
 



123 Lib. VI, Cap, III,
vano quest! erol, % vl trovavano la moneta effettiva, anteriote ancota al» 
la guerra Trojana, come altrove si e detto; e perche mai si ha da ere* 
dere, che non avessero ancora la propiia, senza di ciii quest’ espedizioni 
non H eseguiscono? Bellerofonte ando in Argo frai Pelasgi a Preto Re 
degli Abanti. Ma in Argo si rammenfa per puso sno ospite, e forestie- 
ro X). E la sua vera patria sembra ignota fragli Autori, dicendo Natal 
Conti, che esso, ed U notne,e la patria aveva mntato 2 ) . In somma 
s5 non la patria almeno il padre, e tutta la dilui ascendenza leggiamo 
descritta in Omero 3 ) . E  Glauco suo figlio, o forse nipote la narra a Dio* 
roede, non cui.non conoscendolo, staper eombattere. E gli rammemo- 
ra , che Bellerofonte suo nonno era figlio di Sisifo, che fu figlio d’ Eolo, 
il qual Eolo aver regnato fragli Etrusci si k altrove osservato. Desistero- 
no allora dal eombattere riconoscendosi per ospiti, e parent!, come conclu
de il detto Glauco 4) i Perch6 Diomede dall’ altra 'parte discendeva da Oe* 
neo figlio d’ Eli mo Re Tirreno, come altrove si k detto.

lo non intenBo d' asserire queste discendenze, §e non che sulla fede 
e.sulle* autorita litterali dei vecchi Autori, i quali con magglor chiarezza 
n«n anno voluto parlare, forse per timore di togliere qu'alche cosa alia 
gloria Greca, che sempre anno in mira. Narro ci6, chtf*fe dette ricer- 
che, e i detti Autori ci diebno, ancorch^ forse alcun altro sia per criti- 
carle, perche anno aspetto di novita. Basta con queste criticRe il sape- 
re ritrovare in quelle un piccolo errore, e*anco tin equivoco j ma la so 
stanza  ̂ assai chiara, e litterale. *

S e dunque fra i tanti eroi Pelasgi TirrenI, ravvisiamo ancora Belloro- 
fbnte in Argo, in Licia, e quivi oltre alia favolosa chimera (simbolofbr- 
se di altie sue virtu) 5) ravvisiamo. che vinse i Sdlimi> e Ic Amazzo- 
n i, e i L ic j, allorch^*dopo tame sue vittorie gF insidiavano la vita 6); 
perche in tanti paesi, nei quali abbiam veduto fin da quei tempi intto- 
dotto ii denaro, non dobbiamo credere, che anco i detti eroi avessero 
I’ uso parimente del loro proprio denaro ?

CAP.

1) Acrone in Horatiam Carm- j* Ode 7* 
y. ly* Stkenobica , vel AnXea uxor Preti,  quam 
commemorat amore Bellerophontis hospitis in- 
flammatam •

z) 2/atM Oontf T^ftkoU L- 9* Cap- 4. in frinc- Belle/^^hon • - • non solum nomen , std'patrimn etiam mutavit' -

j)  Ticimer- Iliad- L -  <S- V- I f  o- & seqf- 
4) Homer- Iliad- d, L -  6 - v. 2 11*
JJoe tibi , If genere , (/ sanguine a^^or esse. 
y^ C o si spiega la favolosa 

Conti L -  9* C- M j^chim xra *
liS^er- Iliad- d- I,-  ^  y. i88* If Stq- , ' 

N atal Conti d- L -  p- C- 4.

    
 



I 3J

G A P .  I V .

DelU specljiche 'monete Etrusche , o Italico-antiche

A Veva io determinato di tralasciare questo Capitolp delle monete 
trusche, o Italico-antiche in specie j  perch^ sapendo , che travaglia- 
va su questo soggetto T eruditissimo Passeri, averebbe egli prodot- 

ta un’ opera compita in tal materia. In questo aspetto comunicaial me- 
desimo quel poco, che aveva di tali medaglie; e quel meno ancora, che 
sopia quelle, e sopra le altre di tal nazione pensare io seppi. Quesla mia 
credenza ha avuto un intiero eftetto ;  perche gia colie sue done osser* 
zioni sopra U Dernpstero ha pubblicato in Lucca in quest’ anno 1767. un 
faticoso Trattato anco sulle monete col titolo De re mfhmariA, Etruscorum, 
Ma siccome fra' molte ottime notizie, che in quello ararairo, vi I  anao- 
ra quiicosa , in eui non posso con lui convenire ; e siccome dall’ altro csm- 
to varj amici „^}ui sotto da rammentarsi, mi anno in questo tempo tras- 
messi i disegni di altre madaglie Etrusche, ed altre talora se ne disco* 
prono, chfe percib mancano in detto trattato ;  cost credo necessario di ag- 
giungerc ancora quesK> Gapitolo per inserirvi quelle, che per ora a me 
son note. E  unisco fra queste anco quelle di Latino antico , escludendo 
fralle Itallche le sole Romane, comecche posteriori, e ad altri tempi, e 
ad altra dasse appartenent*. Ben so peraltro, che un intiero trattato, e 
di tutte le medaglie Etrusche, o Italico-antiche dar non lo posso; per-, 
ch^ appunto qualcuna sempte apparisce di nuovo Tralla dispersione , che 
se ne fa, e che moltopiu se n’ ^fatta. Mentre queste, come men belle, 
come fiiseordinariamente, e non battute, e come meno conosciute, sono 
le prime ad essereliquefatta, e disperse. E  bene egli ne rammenta I’ecci* 
dio fino ad essersene fatte le intiere campane i ) .

Quello, di cui convenir non posso col chiarissimo Passeri, si k il sl- 
sistema generale da esso preso di formare la serie cronologica di queste 
monete, e di pronunziare 1’ anno, 0 almeno ii secolo, hi cul sono state 
prodotte. Perch^ credendo questa serie d’ atrcrla trotiata nelle Romane Con. 
solari, e della Repubblica, suppone di potere adattare questa istessa all’ 
Etrusche , e ne da il calcolo distesamunte, chiamandolo Cronko numma~ 
no. Ma il dubbio st  ̂,  che questa serie veramente cronologica, *e vera- 
mente sicura, noi non I’ abbiamo nemmeno nelle Consolati, e non I’ an-

0^2 no

l) P a ss^  Pamlip- ad D&mpst' TiO 
Tixmuru^^P^pag- l y f .  j l t  longo usu^

icdiSi ^Mlamfuisse antiquitatimparten^ 
^  aai magii. insi^tum  sit .ad illam i

lendanf E i  in fin* pag.iy/* Horumce num- 
morum vim magnam circa Perusiam repertam 
ineunte ‘hoc Sieculd FulginH a^ngentem  camr 
panam effongfiniam colliquatan^uissc*

    
 



124 . W. Cap, IV.
no sapufa ritfovar^ tutti £»I*insigni Antiquarj, che dl quelle anno scritto. 
Come dunqne 1' adatteremo all’ Etrusche» delle quail siamo all’ osciito af- 
fatjo, e sotifriamo intorno a quelle un perpetuo silenzio del vecchl Auto- 
li?  Abbiamo le-belle opere deH’ Orsino , del Vafllant, del Morelli ,e  Aver- 
campo, ed altrij ma giammai sono arrlvati a dacci Ic medagUe consolarl 
col vero ordine del tempi, eddla loro pubblicazlone. Anzi ben mostran- 
dp che questa scienza del tempi era irreperibile , alnieno intotno a mol- 
te ed alia magglor parte di esse, si sono percib gettati a prendere Tor* 
dine vago, ed'incerto deir,aIfabeto . II che satebbe assai riprens'ibile se 
avessero poluto darci la bramata serle del tempi, e avesseropotato pren- 
dere questo partito , e proniinziare, come ora si fa , che le piu grosse, e 
le piit pesanti, sono ancora le piA anriehe .

Anzi i detti insigni Antiquarj Romapi tutt’ altfo anno osservato, e 
potato, fuori che' il peso. Anno replicate infinite medaglie identifiche, 
ed istessissime fra jdiloro nei tip i, e nelle leggende, purch^ vi abbiano 
ritrova^a una minima differenza, o in qualche nota monetale, o fino an
cora in qualche numero, o qualche segno . Sino a tanto h giunta 
la ’ diloro diligenza ! Ma anno ben creduto inutile affatto questo pen- 
siero del peso . Si osservi , che il dottissimo Agostiftf^ha incise le 
medaglie in un sesto molto piu grande di quello che abbiano le 
vere medaglie originali, acciocch^ il lettore possa meglio contemplarle. Co
st fragli altri lo fece anco I’ Orsini, come dice 1’ Avercampo neila prefa- 
zione al Tesoro Morelliano j ^rsinm ntmmos omnes non ediderat justa, &  
exa£ia metalli ipsitts magnitudine, sed longe maipres. Cost questi, ed altri 
ottimi Autoii anno esclusa f  idea del peso, perch^ mostrandole piu gran- 
d i, e percib piu pese,^anno ben creduto, che cib niente import!, orile- 
\ \ ; purche si possino esattameate contemplate in quella maggior grandez- 
za , che ci hanno esibita.

Si osservi di piu, che questo esperimento del peso non regge nem- 
meno nelle accennate Romane* Si comlnci nei Morelli, e in altri A nti
quarj dalla prima, cio  ̂ dall'yAburia  ̂ esi osservino le monete segnate 2 .̂ 2i 
e 3 ., che marcate'ambedue con tre obeli, e percib quadrant!, e chedo- 
verebbero essere ambedue dell’ istesso peso, contuttocib una e piu gran
de dell’ altra. Sicch^ nell’ istesso metallo la piu grande di mole dee aver 
maggior peso, e maggior materia. Eppure appartengono a tempi diversi;  
c  per ]’ appunto la seconda, che e un poco piu grande, e piii pesa > ap- 
partiene ^  un tempo posteriore, come ivi espressamente si nota. Il che 
atterra tutto il sistema di credere, che le piA grandii 0 piu pese. sianostm-  ̂
pre Ic piu antiche. E  cost 6 di cent’ altre da riscontrarsi nelfO rsino, nel 
Morelli, e in tutti gli Antiquarj, e molto piu col latto, e colle bilance 
alia mano in varie monete Romane.

Molto pitl tib diviene un sofisma nelle monete Etrusche, nelle qua
il pure abbiamo r  esperimento in contrattia. Ed un altro verisaniw^pen- 
mento f peraltw destruttivo del suo sijtemX attesta il medespM 
per cui ^<i!fipossibiie di commensiuare ora \ ,vero  peso delfe monete E* ^

trus.
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tfusche, e nemmeno delle Romane. Pexch^» come eg?i dice verMIcamcn*
te alia pagina 162; longaque attritio y &  aruginis •vitium multis alUs detraxit, 
“Propterea incendia , alitequê  calamtates, quas subiermt hac numismata , prsci- 
SUTH pot'dus corruperunt.

E ’ noto, ed e veroj che Plinlo da lui citato lib. 33.cap. 3. dice, che 
avanti la prima giierra Punica, &  ante Tyrrhum I{egem . . ; .  libra « unde 
nunc etiam libella dicitur, &  dipondtm appendebatur assis. £  lo conferma ajl* 
CO Festo alia voce sextantarii , com’ egli lo riporta, sextantarii in usu esse 
caperunt ex eo 4 empore , quo propter bellum Punicum secundum, quod cum .An
nibale gestum eit , decreverunt Patres, ut ex-ussibus y qui tunc erant librarii 
fierent sextantarii . . . . . .  septennio quoque usus est priori nummo; sed id non
permansit in usu, neque amplius processit in majorem, Ma ^ual consegiien- 
za mai si vuol dedurre sopra di cib? Ci dicono forsequesn Autori il peso 
precise di quella libbra ? Se ne pub fbrse argiiire la fproporzione colla mo- 
stra libbra moderha? Si deduce al piu> che quell’ accennata dimlnuzione 
fu temporaria, e che cessb dopo che fini il pericolo, e*il b isogn oM a si 
ammetta pure, che quesia diminuzione sia sempre cresciuta, giacch^ fin 
d' ailora peggiqrava il mondo, come vediamo, che invecchlando deteilo. 
ra ogni cosa srfco in questo genere di commercio. Quello, che h certo, 
si e , che anco lâ  moneta Romana (come tutts le altre ) ha sofFertetali, 
e tante alterazioni, e^vicende, specialmente Tiel pesoj che e impossibile 
di fissare regoiatamente le precise rautazioni, e la vera diminuzione9 che 
in ciascun secolo abbia avutej come bene avverte anco il Passerl i) .O n -  
de fra tante variazioni di tnolti secoli» per cui non si pub deterrainare il 
giusto peso delle Romane , delle quali parlano gli Autori; come mai vo- 
gliam fissare, e il peso, e il valore, e il tempo ^ella fusione dell’ Etru- 
sche , delle quali nessun Autore ne parla? molto meno veruno Autore 
affeima cib^ che a forza di puri raziocinj vuole indursi, cioe che gli Etrus- 
ci accommodassero la loro moneta alia l\pmana. Non trovo, che veruno Atl'̂  
tore I’ affermi. La ragione ^el reciproco commercio non ci si adatia; n^ 
la probabilita, per cui credere si dovrebbe, che le citta, o principati d’ 
Italia si fosserounilbrmati fra diioro nella moneta, e n%l dilei peso, eva^ 
lore. Questa necessita ci sarebbe anco adesso: eppnre vediamo, Uhe non 
si fa. E nell’ istessa odierna Toscana, ancoich^ ristretta, e soggetta tutta 
quanta ad un medesimo principe; contuitocib molte citta diversificano 
fra diioro  ̂ e nelle misure, e nei pesi. Il solo calcolo, e conteggio in fi
ne pareggia il tutto.

Molto piu questa diflferenza vi sari stata ailora, che erano diverse di- 
nastie, e principati, come gli chiama Polibio , o repubhliehe , come ,le 
chiamano gli altri; ma separate, e potenti, che non  avevano altro vinco-

lo

r) iv{ alia pag. 164. At ap/atca
nummi Ronianorutnitfbtqiie 

», obviij ^ o n ^  ingentem copiam^ad tru. 
M tinam expend? * Ex quibus occiyjmnt iinci- 
w acutu tresdecim, desem, _̂ novem, 6c

»  sic deinceps ; nc videre est ex subiecto 
„  Chronico nummario • Sed testimonium 
, ,  fere toto orbe dift\isiim*m^£este evincit 
,, m ukas, &  magnas pertiitbatNnes in mo- 
M netx pqndeie a c c id is s e .
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10 fra diJbro, che ^iiello al Fano di Voltunna'» quando si trattava dei casi 
universali, e comuni ddla nazione. Cosi h negli stati conterraini della 
Germania. E cosi h negli odierni principati d’ Italia, nei quali (special- 
mente ndla moneta di rame) vi e sempre della di persita, e nel valore, 
e nel peso. II giulio, o il paolo, che in Roma vale diedbajocchi, ecin- 
quanta quaitrini, vale In Toscana otto crazie , e quaranta quattrini j anzi 
in.oggi 6 ridotto a trentasette quattrini, e questi sono si minuti, che 
uno dei Romani ne forma due. e piit dei Toscani. Nell’ istesso statoPon- 
tificio. e P istessa moneta papale soifre qualche differenza nel dilel valore.
11 bajocco si spende diversamente in Roma , in Bologna, e altrove. II 
paolo, che, come si e detto, vale in Roma cinquanta quattrini, nevale 
sessanra in Bologna. £  $i replica, che il solo conteggio pareggia» e per* 
feziona i contratti.

Non solo veruno Autore ci dice, che gli Etrusci abblano unifbrraata 
la loro moneta alia Romana ;  ma anzi gli Autori antichi ci dicono tutto 
Il contt^rio, e lo attesta di continuo ilPasseri: cio^, che i Romani pre- 
sero, e formarono la diloro moneta secondo quella degli Etrusci; ma do- 
poTche Servio Tullio, e i Romani batterono la loro propria, cosi assimi- 
landola alia Toscana, non si sa altro di preciso delle tanttVvicende, che 
nei secoii posteriori abbla sofferte la moneta, specialmente Etrusca. Si sa, 
che  ̂ piu vecchia della Romana, ma non si sanno le Vere cllco/azioni 
del peso, o diminuito» o variato in quella,’come neiraltre. Ed ogni ra- 
ziocinio , che si fbtmi, trova in contrario ndri solo simili raziocinj, ma 
anco il vero esperimento; perchc, come vedre/no, il peso nell’ Etrusche 
non corrisponde, e il numero deile once non ,confrpnta col numero degli 
obeli, o globetti, che^anno le monete. E  molte volte a questi stessi non 
corrisponde nemmeno il peso delle Romane; e fbrse non confrontano nem- 
meno con quello di veruna provincia; poich^, come pure si h detto, 
ogni provincia varia il peso di qualcosa, come parimente varia nefle mi- 
sure . *

L ’ esperimento puo farlo ognuno, cottie I’ ho fatto ancor io , ecome 
lo fece, e 1’ attesta* il Gori l) , affermando ;  che quegli obeli Etruscigiammai 
riscontrano col peso delV once . E confessando percih ( come dovremmo con- 
fessare ancor noi) di non sapere che cosa significhino quei globetti, chie- 
de il giudizio di altri eruditi ; quid igitur signijicabunt ? Id perdiscere vehcr 
tnenter cupio. Hac in re cognitu satis dignx doctorum virorum sententia erit 
mihi gratissima. £  per esporre qualche sua conjettura disse, che forse de- 
notavano gli anni, e forse i secoii y in cui quelle monete potemno esser battu~ 
te. Ed altri suoi dubbj egli qui recita, ma in linea di veri dubbj, che 
anno molte probabilila contra di loro .

Torno a dire adunque, che giusta il dilui sentimento , potremmo 
confessare ancor noi j  di non sapere che cosa significhino.  Di piu si osservi

ne
l)  Gori MjfS’ *Etr> Tom ' s* pag. 4JO* H i 

oheli procutfubio designarg negugunt pondus 
mris j nUIhgua/n gnim cum uadis guod dili-

genter 
gug coin

\m i
»nV|r<

mg obserratum 
dani ♦
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nel Dempstero dalla tavola LVI. fino alia LXI. i e si troveranno* I’ istesse 
medagfie notate col tnedesimo mimero di due, di tre , o di quattro obe
l i ; e contuttoc'6 diflerir piascheduna fra diloro nel peso. E  quel che i  
pill notabile, difFeriscono non s.olo sosianzlalmente . ma anco diminutlssi- 
me variazioni} vedendosene ivi di 20., di 2 1. > di 23. denari, ed altre 
con queste minutissime diiferenze dal diligentissiino Bonarroti ivi paiimentd 
amrtite • ,

Ne pub dirsi, che cib provenga daU’ alterazione, che abbla sofFerto 
il peso, e it valore intrinseco, rimanendo peraltro gl’ istessi segni estrin- 
seci  ̂ perch^ anco ..nelle Rom anequando si b mutato il peso, e valore 
intrinseco, si sono anco talvolta mutati i segni, come ci avvertono gK 
Antiquarj i ) . E lo riflette 1’ Avercampo nel denaro della gente Fabia, 
ill cui vi b scritto EX A . P V ., che suole interpetrarsi ex argento publico . 
Perchb per la delta circostanza , e per 1’ altia della gran purita del me- 
tallo, dovrebbe questogiudicarsi il pib antico fra i denari Romani: eppure 
lo n'duce ai tempi raolto posteriori 2 ). Talchb se nemmeno nejje Ro* 
mane non b segno sicuro d’ una maggiore antichitil il peso piu grave ,«e 
la magglor puyta del metallo, ( la qual purita b molto piu notabile del 
peso) come dal solo peso predetto vogliamo arguire, che lo sia nell’ 
Etrusche,,delle qpali nulla sappiamo, e con mendicati raziocinj, qual e 
questo, vogliamo argqire la maggiore, o minore antichitaf^

Le somme immense di, rdonete Etrusche , j^ e  il Passeri accenna con 
Livio riportate dai Romani sopra i Tirreni, tjn, nei secoli posteriori 3 ) ,  
e per multe ad essl imposte, e per riscatto dei prigionieri ;  e J’ istesso 
passo di Livio ivi addotto , che tutto questo gran denaro si trasportava aW 
trario per battersene in \oma altra moneta di minor ppso  ̂ e peggiore, prova 
ditettamente, che i Toschi anco nei secoli posteriori anno usata moneta

diver-
1) MarelU Thesauri FamiU in p ra f’
postquam stetisset • Verum non diu heec no~

ta manszi, repetita priori, £/ manente adkuc 
noyo pretio . . .  Pretium denariorum jam  au- 
ctum , augeri fec it guinarii , (/ sextertii pre- 
tin- Hinc tempore belli Pitnici secundi gui- 
mius octo asses , sextertius guatuor valere 
capit • Quod abunde docent not* V l l l - , (f 
IV- iisdem inscriptx •

2) Morelh d- Prxfat- ivi . „  Quamvis 
„  numrauli ejiisraodi valgares hand sintj 
» quod paulo pose hisce etiatn, sicuedena- 
j, Ill's pristina nota redierit • Ad annum ur- 
I) bis conditK 484- Goltziiis, aliique revo- 
» cant denatiiim authoiitate puSlica • Uccain- 
« qne enira incerpretationem patimuiir lite- 
» IS EX- A- PV« percussum • Id si venmi 
» esŝ jiC difiSmm denaiiomm antiqni^nuis 

"'joietj e»q i\ nomine venerandu^ No% 
»«nviti taatain^iUi antiquicatetn^etraxi-

„  mus: &  ad ea tempora longe posceciora 
„  levocavimus ,, •

5) Passeri iv i d- pag- 1^6- Insolens victor 
(Pom anus) illarn prttscribebat (^mulctam') ,  
gux_ conflata longe majorem monetx copiam 
produceret • Prasertim cum Livius subdat ho- 
stilem monetam non in militum stipendia era- 
gatam , sed in xrarium invectam his verbis ; 
sen's gravis magna vis transvecta vicies cen- 
ties nviilies ,  & quingenta triginta mtlHa • 
Id ass redacCum ex captivis dicebatur • Ar
gentum , quod captum ex urbibus erat poti- 
do MCCcxxx*, omnes ses, argentnmque in 
serarium condttum • E t  paulo post de mulcta 
ab Etruscis redacta , hxc subdit ! ®tis_ gravis 
tulit in serarium tetcenta nonaginta millia • 
De reliqiio sere sedera fortis Fortunse facieii- 
dam de ntanubiis locavit • S i vero nomine 
aris gravis denarios intelligfmu{, in decuplo 
aucto mulctx numero, in immeSum prope- 
modum - cresceret pecunia Etrusete ddktstatio ,
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diversa,* e di maggior peso della Romana; e che serapre piii vacilla il 
raziocinio, che gli Etrusci si siano in do uniformati ai Romani, e chela 
moneta piu pesa sia sempre la piii antica. ,

Abbiamo delle monete d’ argento scritte In Etrusco, com’  ̂ quella, 
in cui vi d scritto all’ orieniale 2lviY2^l8 FIS8 V L1S • Altra ne ho io 
non scritta-  ̂ che per li contrasegni si porrebbe attribuire. a Liini. Altre 
pure d’ argento se ne contano nella Magna Grecia, e nessuna di queste 
si unifbtma per niente nel peso al denaro d’ argento Romano . Se dun- 
que abbiamo tante tiprove, che le monete Italiche d’ argento difFerivano 
dal denaro Romano notabilmenie nel detto peso; come crederemoche 
si swno uniformati nel rarae? Eppure T argento da regola al rame, osia 
al bronzo, come T oro dil regola alf argento, circa al subalterno peso, e 
valore.

Inoltre, chi avera il coragglo di fissare la libbta non solo Romana, 
ma anco Etrusca ? Io ho la libbra creduta Etrusca, o almeno Romana, 
o almeno ancora, e ceitamente antichissima ; giacch^ ne io, ne il dili- 
gtntissimo Gori abbiamo sapnto determinarci ad assegnarla con sicurezza 
aVeruno. Questa h di bronzo, ed 6 di tredici once scarse; ed e divisa, 
e subdivisa in semisse, triente, quadrante ec. E  queste farti minori en- 
trano, e si adattano nel vuoto delle maggiori, e tutt^ insieme forraano 
un vasetto di bronzo a forma di scatolino tondo, che si apre * e si serra 
per mezzo d’ una rozza cerniera • E cost cdm^osto*di queste sue parti in- 
tegranti costituisce il detto peso di circa once tredici • Frobabijmente sata 
stato qualcosa di p iii, perch^ la ruggine lev ha roso alquanto, e pero 
resta il tuuo nelf incertezza. Il Passeri fssa la libbra antica a once tredici. 
Il Gori I)  la dice aqco rainore delk nostra modeina: tuttocib prova, 
che poco j o niente ne sappiamo

Iiiclinerei ancor io a credere, che i detti obeli indicassero nelle mo
nete il valore, e percib forse anco il pesoj ma di questopeso non sapen- 
done noi le variazioni accadufe, ne come in*tanti secoli regolato si sia, 
c inutile di osservarlo ora si minutamente , e di volerne dedurre tante 
conseguenze . E ’ ^ iara la detta incertezza del peso, e della libbra Etrusca, 
specialmente in tanti secolt anco anteriori a Servio Tullio » ed  ̂ chiaro 
il detto esperimento, che le monete Etrusche nel numero dei loro obeli 
non corrispondono al numero delle once odierne, n  ̂ dei denari, n  ̂ dei 
grani. Onde mi pare, che si giuochisuH’ arbitrioadattandole , e commen- 
surandole con i pesi, che ora abbiamo. Qitesti, come sie detto, variano 
non solo da un principato all’ altro, ma anco da citta a citta. jo  hp una 
medaglia Etrusca’ di libbra, e 1’ ho riportata per emblema nel principip 
di queste mie ricerehe, e la riporto anco in fine. Ma ora specifico, che 
pesa per 1 ' appunto once undici, e denari quattordici di libbra odierna 
Volterrana, che e di qualcosa p ii leggiera'della Fiorentina; e percib 1’ ho 
chlaraata librile in principio, dove n o n ^ tev o  notare quest^yfpwi^, e , 
come id credo, inutile ditferenza. Q^esta^robabilmente era/T«sse

^  CO,
*3 O^rcMus. £ lr .  Tom. z.oae>.±zi. Ouum autem Ubra'i.oitra veUrem sueeret', £f excedati
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CO, che doveva essere libriJe, come vi era anco in'Roma seconllo cio , 
che ci attesta e Dionisio i) , e Prisciano 2) ♦ Le altre, che riportano il 
G ori, il Passer! , ed altri^ sono tiitte mlnori di questa; e la piii grave 
dope di questa, pare, che sia quella riportata dal Dempstero nella tavo- 
ia LVI. num. z,, che ss«peciflca di once 10. Florentine. Si osservino 
tutte quelle riportate dal Passeri , e tutte le altre riportate <ial G orf, e 
dal Buonarroti dalk tavola LVI* sino alia LXI. del Dempstero, con in- 
dicarvi ancor essi precisatneme le minime ditferenze dei denari, e dei gra- 
ni i e Je .troveranno ( ripesandole colie diverse libbre di varj luoghi; 0 
maggiori, o minori di cib, che si afferma, e che mostrano di indicare i 
diloio obeli«

L’ asse appresso i Romani si sempre partito in dodici once ; ma 
queste XII* once componevano- non gia X II ., raa bensi X* soli denari, 
com’ i  noto, e come ci dice Plutarco in Camillo} ‘̂ am as erat pecuniar 
Bic ex decent jereis denariis vocahatnr, Onde non possiamo coo certezza 
asserire , che la diloro libbra , o i ’ assc fosse di tredici once a principio, 
e a tempo di Servio Tullio; molto meno il possiamo dire dell’ asse Etrus- 
CO. Ma che diremo vedendo in olire qualche moneta Etrusca cou quat- 
tro obeli, o SQigwi. e che contuttocib jpesa qualcosa di meno di altra, che 
ne abbia tre soli? E cost altre, che abbiano i ^egni di tre , o di due: 
eppure si t;rede, 8 si vuole, che i detti segni raarchino le once. Cib pa
re , che lo confessi artco il medesimo Passeri i  che perclb ora fd P asse 
di XII* once, ora di XIII. *  e poi dalle venti once lo riduce gradatamente 
iino air oncia sola, e alia mezz’ oncia ji), come si osserva anco in tutto 
il suo Cronico nummario. 'Consideriamo poi le necessatie suddivisioni, che 
doveva ayere questo, supposto asse di un’ oncia sola, e di mezz' oncia nel 
suo semissej quadiante, triente ec, E poi non bastJndo tuitocib per ispie- 
gare Ja immaginata serie dei tempi, e dell'etjl di dene monete; viene a 
queJ/e, alle quali non possoao adattarsi nerameno queste osservazioni; e 
dice, che ve ne sono alcuifc delie straordinarie, che £Sso chiama pompx- 

.tiche, -comecche iorse fane per uso di donativi, e per qualche solcnne 
ciiimonia'. •

Queste sono le riflessiohi intrinseche circa il peso delle monete E- 
Irusche, delle quail ognuno pub sodisfarsi; perch^ il pesarle ^ cosa faci- 
lissima. Ma molte altce jriflessiom doverebbero farsi anco estrinseche, ed 

Tom-Secondo R  isto*
t) J)ionis‘ X . I* Erat veto assarius numU- „  indito sci^mate assi ttnciariitn tces leciin 

ma pondere liirale •
z ) .Prisciano citato dal ABffei Oss- E ett' 

y*-y. />â « 568. As nummus eit dibralis ,  i f  
per L  perscriptam notatur - 

■ j)  Passer’ pag‘  lyr* „  Sed diiHcilc tino ,
•j, vel altero ex hisce nuaicnis petpenso ju- 
u diciurn iferre * Quod ego observavl, net*
H bujiuiMQ&̂ in .nununis diyecsissiml^on- 
jrdim iuMfiulBntiir • Exemplo «it in 
i> asse unciaruA decern • Nec jn iy  suadeef 
*> legem illam, aiu'hoxitatj<(r Ermavit

, ,  cum dimidio, fidem publicam coufinnas- 
, , '  se addito eodem sigao assi tinciatum de- 
«, cem , qtri qtiidera tmrlto temporis inter- 
», vallo pose ptrinmii prodiit in focum • Falx 
«  invenicur in quidtante, qiije esc in ra- 
,, done uticiaciim XIII* I i  semisse perti- 
,, nente ad. assem unciamm XU* In aliis 
„  semissaciis nummis, qiii sunt in racione 
,,  unciarum decern cum, dwnidio,* &  uncta- 
,,  rum decern, &  unciarum no'S^m &c« Con 
g«el clw sie^ue alia pag. 177*^
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istorlcht; perclj^ h certo» che con qaesto equivoco del peso i e del corrt- 
mensurare da esso la di loro amichita, si toglie a queste la vera antichi- 
ta, che anno* e che in faecia a questo falt^ce e^ame ben ditnostrana 
nella patina, che anno infinitamente superiore alle Romane * ed a quel- 

de , che pergq si pretendono coeve all’'Etrnsche ►  SL cominci da una di 
To‘di>-.ch»^cor delto riseontro del peso bisognetebbe ridiirla alle ultime 
etii del quinto, e del sesto secolo di Roma* perch^ h piccola* e di poco 
peso. La lammenia il detto A^rtore alia pagina 177, Ma di questa m0‘ 
iieta precisa parla luhgamente una dotta Dissertazione , che t  1’ ottava 
del tomo settimd fra quelle deir Aceademia di Cortona . E di questa* e 

otji-a/t'ri srmili emblemi parla ancora il Montfaucon i) . £  benche ad essi 
St debba al solito perdonare . che non abbiano saputa leggerne 1‘ epigrafe, 
che in Eirusco dice T V T E R E , perche I’ Etrusco allora non s'intendeva,
0 si leggeva da pochi;  contuttocio rilevarono i segni di detta medaglia* 
che e di Todi, e che nella scrofa, che ha intorno a se una quantita di 
porchettl lattantl* allude al fatto , o  alia favola vaticinata ad Enea da 
Eleno Re* e sacerdcte, e che gli fu confermata in sogno dal numeTe- 
vere a ) . Il dlritto, che ha una testa col petaso aguzzo, e quasi in for
ma di pileo frigio* pare* che rappresenti 1’ istesso Enea,*& non gia Met* 
curio, come qut dice il detto Passeri j  perche Mercurio non entrava in 
questo fatto , e perche qui non ha veruno- del suoi segni. Mentre gli 
Etrusci, fbrse prima degli altri * lo anno fatto al^to; ed io ne ho una 
patera riportata dal Gori 3 ) , in cui si vede * che ha le ali in testa : e 
cos! h nella medaglia di Populonia *. che quL S|ptto io riporto>.'e in moltt 
altri esempj.

Posto cib, non vi b veruna apparenza, che questa moneta debba 
ilferirsi al quinto, o ?esto secolo di Roma; e che i Tiidertini dopo ben 
mill’ annt, che corrono da Enea al detto sesto secolo diRom a, si fbssero 
risoluti di battergli la moneta * e di rinnovare la meraoriadel portento a 
lui seguito di detta-scrofa, che pet verificare tl sogno predettdgli partort
1 detti trenta animali. Perchb torna il diseorso iStto phi volte  ̂ ciob* che 
gli antichi, comen moderni, e come tutti gli uomini del mondo, anno 
onorati i diloro erot* o in vita, o  poco dopo la loro morte, e non gia? 
dopo m ilfanni. Intendo sempre degli eroij e  non dei numi, perche le 
divinita non invecchiano giammai* e gli onori sono a quelle sempre op- 
portuni;  ma la memoria degli eroi * e di questo precise fatto accaduto 
ad Enea, sarebbe strano di vederlo effigiato solamente nel sesto secolo 
di Rom a.

Ma qui dell^istessa Todi con questo equivoco del peso, si fannodel 
quarto, e del quinto secolo anco quelle monete» che certamente anno

un’ estre*

I) M ontfaucon Antiguit. ettpltq' fag’-ljg .VoU
i )  Virglf. & vers»4i'
Quum tibi/g^lUcito secreti ad. fluminis Uniam 
L ito rg ^  ingens inventa sitb ilicibus sus. ,

2 ^ in t a  eapitumfietus enixa jaeebit 
,/US^solo recubans , aXbi circtOl^fsehL^atii, 
Js loms urbis erit; refuies e^ eM a laboruM* \ 
j) G ^ ^ M u s >  JElr» Tom e iav»
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un' estrema, e molto maggiore antichita. Tali sono le monete <li figura 
ovale, che egli pone neJ Gronico nummario alia pagina 3 14 . ,  e aiy* 
Eppure egli «tesso alia pa§. i6 o .» e id i. confessa, che nella prirna, e 
piu veechia istituzione siasi adoprata qnella di forma quadraia » e poi quel- 
la di forma ovale y e finalmente la sferica , e rotonda . II cjicera gia 
con ottime ragioni affcrmato dal Gori i ) , e dali’ Olivieri ‘'2) TS4 se- 
colo adunque attribuiremo le altre piu recenti i se le ovali si voglior\p 
cosi attribuire al quarto- e quinto secolo Romano?

giova di rispondere sempre con nuovi, e fallaci razlocinj, che 
pub essere , che qualche citta Italica abbia continuato ad usare Jahgura 
ovale fino al quinto secolo di Roma; mentre peraltro 1’ Itaiip«TBttT,'^ 
tiitto il mondo usava da varj secoli la figura rotonda ;  fignfa certameme 
piu bella, e piii servibile. Mentre rispondo, che con questo/’»d essere-, 
e con queste idee si puo tli're ci6  ̂ che si vuole; ma si dice, e si vuole 
cibs, che ^ distrntto da ogni osservazione, e probabilita . Per dire, che 
il peso regola il tuuo ̂  e per. distruggere con cio ogni cionologia, g  ogni 
riscontro istorico, si dice» che gli Etrusci si seno uniformati at Romani ml 
peso. E per rispondere a queste ossesvazioni, ed esperinrienti, si dic^, 
puo essere, che  ̂fualche citta Italica fino al quinta secolo abbia ritenuta la for~ 
ma ovale , e non si sia miformata alia moneta I{omana Le proposizioni con- 
tradittorie ^ogliond perlopiu contenere nna parte vera , e 1 ’ altra falsa ; 
ma talvolta ancora sor/o /alse in ambediie le partij coraesetnbra, che qui 
osserviamo.

Todi, secondo i fauoni ptincipj delf istoria Romana , dee coniarsl fral- 
le prime conquiste fatte fino <ai tempi di Rotnolo. -Benche di le i, e con 
questo preciso nome di Todi non si parli; a lei ancora, ed a quel cir- 
cuiio si adattano le guerre, e  le vittorie, che ebbfe 1’ istesso Romoio co- 
gli Antennati, Ctustumrni, Cenlnesi, ed altri popoli ivi vicini * Quest! 
tutti gli sogglogb, ed ticcise di sua roano Acrone Re dei Geninesi ', di 
cui portb le prime spoglie »pime in campidoglio E quel ch* 'ife nota- 
bile, pose in quest! luoghi le sue colonie 4 ) . Gon quest'istessi principj 
anco il Sigonio 5) nomina le sei colonie dfdotte da Rqmolo; cioe U Ce- 
nina, V .Antennate, la Crustumeria, la Medullia , ia  Cameria -, e la Fidenate . 
Todi precisamente si colloca nella tribi  ̂ Gtustumina dal detto Sigonio d ) ,

R  2  €  dal
s')/Gori JtFus. EtrusC‘ pag.
») Olivier’ Dissert’ sulla fondafione d i Pe- 

saro ,  ed altra -annessa pag’ aS • ediy <di Pesa- 
ro 17^7.

})  Eiv- JLib’ 1 ’ ,, Cenlnenses, Crustilnii- 
i> n i, & Antemnates, ad quos ejusinjucix 
,, pars pertitiebac r  • • communiter bellam 
„  jpatant* Sed eftlise 'vastantibns fit obvtirs 
n  cum exetcita Romulus:  .levique certamine 
»> doce?!93ftiyn sine v'iribus iram esse-* ^xe£r 
w *i.l..iim ifnpdit, fugatque, jfusum pj^sequi* 
»> -tut, Regem'sn ^r«lio obtruac3?,4> "• *

■ 4) iiv .-tj«  Z* x» „  Fust simtigitur primo 
„  imp^ru, &  ciamore Jiostes ( Ancemnaces •)  

Oppldum captum ; -duplidque Victoria—* 
„  ovantem Romulum £tsilia «onjux preci- 
, ,  bus taptarum fa'cigata :• •• • inde contra 
5,, Crustnminos belium inlerentes ptofectas, 
tn ibi animis etiatn, qiiam in alienis cladi- 
<n bus «ertamini$ fair -• U-croque colonix 

misss -•
1) 'Sigoji’ De anti}, jur’ ItaU Z« J-C'- f* 
6) Sigori’ De anti}’ Jur* Ital’ 5* Lib’ J* 

^ 4p' $• DeJure eivitatU -coloniis dotopag’ nr*
Mu’
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e dal Rosino i ;  j che pone fralle prime tribii dl Roma la detta Cirtvstumr- 
na , cosi chiamata da Clustumina dtta Etrusca; il che la conferma anco 
Festo. Come dunque pu6 dirsi, ohe una citt^soggiogata, e resa colonia 
dei Romani battesse le sue monete varj secoli dopo la detta sua soggez- 
tiqne ? E  ncui,e come fra gli Etrusci, che propagando le loro colonie la* 
scia^ane*tf^que!le I’ intiero stato di liberta ristretto ad un sol caso di un 
fstremo bisogno della citta principale. e anco- quelle battevano le loro 
monete, come vediamo in Populonia, e in Vetulonia, bench^, come 
qui csserva il Fasseri 2), fbssero ambedue colonie di Folterra. M ai Ro
mani avevano altre leggi, come ho- detto nel primo Gapitolo dei nostri 
IrsrTprTHStiyi. E benefit trattassero onorificaraente le loro- colonie, in 
tut to uniforrtiandosi agli Etrusci, conuutocib volevano da quelle una mag* 
gior soggezione ; e tiravano fin da principio a render Roma la capitale 
dell’ltalia, e del mondo. Non vi e  cosa pin indicativa di liberty , e di 
principato, che il gius di battere monete. Dunque queste monete Etrus- 
che npn pub To5i averle battute nel quarto-, e quinto secola di Roma> 
essendo essa da tamo tempo-soggetta^ ai Romani.
• Questa stessa ragione si adatta a molte altre monete Etrusche , qua

le e quella, che in detto Trattato alia pag. 208- del CifdBico nummario 
si afetive a Vetulonia, e che ha la dilei lettera Etrusca, ed iniziale V , 
cio  ̂ 2  j  ̂ si ascrive al sesto seceJo. Eppnre Vetulonia*secondS le tracce 
istoriche nel quinto, e sesto seeolo diRoftia, o don esisteva piu, o era; 
tidotta quasi al niente. Peichb dopo la lega*, che contro al Re Tai-qui* 
nio fece Vetulonia insieme eon altre quattro pitta Etrusche, come altro- 
ve si e detto , non si vede piti rerun fatto di questacitta, nesi legge p li  
eorameraorata in grado di eitti p o t en t ee  di repubblica, eortie dorereb- 
be essere, se quesia dilei medaglia si dovesse riferire al sesto seeolo, co'- 
me qui si pretende. E bene il Dempstero Tom. 2* Cap. 13  pag. 56. os* 
serva, c/kj C yetuloniae.-) mentio apud ‘veteres scriptorts, puto quod an>- 
te Komanam. potentiim..conciderit . Sicche COO qfteste opinionl, e misure del̂  
peso per abbassare 1’ epoea del monuraenti Etrusci si vorrebbe di alcune 
eitta protrarre le «diloro. medaglie; anco> quando erano suddite dei Roma- 
u i, e acca quando erano mancate af&tto-, e piti non esistevano-.

Alla pag. 20p. si rorna a porvene Min’ altca di Todl, che ha F Intie* 
ra sua leggenda Etrusca T V T E R E E p p n re  le ascrive tutte al sesto se* 
Golo di Roma j eonxe di .nuovo. altra di Todi alia pag. 2 15. Sr repKca- 
adunque, che non pub comprendeisi, come queste, ed altre dtta ab- 
biano battute le loro monete nel sesto seeolo, essendo destruite, o dimi- 
nuite , o almeno essendo suddite dei Romani. Se queste avessero avuto 
Tonor del.rnunicipio,,sarehhela,cosadisputabilei perchdi raunicipii avevano

mag*

TVlutinx PolUam (^tribum') , Verong Public v tb f ClustUmina',  alias Crustumind ,  testt 
l-iamy Suirii Velinam Cer.etis,  &  Tuderys Ponif>(jo Festo •
Crustumirfhm . ' • l )  J^tseri D e re nuTnmar-fFttusc‘ tSt*-

i)  Rosin.^Ariilqmh Pomanar’ Z , i i ' e  seq -y ^ m m i Populonieniiilm Cf Vetulo  ̂
* j j -  Crustumina diito est a Tuscorita nienfiunt^
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maggloti privilegj: ritenevano le proptle leggi, e potrebbe dubltarsi/che aves- 
sero ritenuio aiico il diritto della moneta; ma come semplicl colonie seinbra cô - 
sa piii ardua. £  se fosse pe^privilegio speciale, gli Autori 1’ accennerebbero ;  
giacche in qnesto supposto si vedrebbe propagaio non-ad una,o due citi^ Itali- 
che, ma a molte, e moltej e gli Autori non lo averebSejo taciutO;^^

Ogni conseguenza di questo falso ptincipio del jn^soc^iisa^^^al' 
mente. Alla pag. 174. si dice, che i nummi Etiusci scritti sono i giti, 
fecenli» e che tardl cominciarono a scrivere gli Etrusci nelle monete . 
Ci6 non ha appoggio; veruno-, ed e contrario a molti riscontri istorici, 
registrati nel mio primo Capitolo delle medaglie. E parimente 6 contrar 
rio air esperlroeoto dell’ occhio , che vede anco- nelle scritt^,^*irni<t lwi» 
densisslma patina un’ indicibile antichiti. Cosh k 1’ altra cod^guenza, che 
iTudertini siano stati i prirrii a, scrivere sulle dette monete i cio-non si 
prova con vemna anioriti , colle quali sole dobbiamo parlare. E  ne ve- 
diamo delle scritte in quelle di Fopulonia , di Volterra , e d’ altri popoli 
che mostrano I’ istessa incrediblle antichita^ tanto- in ‘quelle di ^aggior 
peso, che di minore.

Ac^ordo, che, come si  ̂ del to der monumenri Etruscibench^an- 
lichissimi i e <J#r I’ origine loro anteriorl a Roma ; contuttocib ve ne so
no ancora dei lavoratiin tempo della Repiibblica . Gos'i anco delle medaglie,. 
accordo, the ve'ne siano delle Etrusche battute in- tempo di detta Re- 
pubblica i  ma fino a *che le eitta Italiche non fiirono ad essa soggette e 
perche dopo la tUloro sog^ezibne appena accotderei questa potesta a queh 
lebcitta, che ebbero I '0note del municipio. Una ragione raolto plausibile 
adduce il Passeii rispetto ad una sola moneta della Campania coll’ epi.- 
grafe ROM ANO. Qual moneta per quelle istesse ottimeragioni i) potreb
be dirsi pin Romana, che della Campania, ancordie ivi segnata perche 
piioditsi battuta dai Romani medesimi nella Campania, uniformandosi ai riti 
e costumi di qildla gente. E petcio I'Olivieri 2), che fa quest’istessa riflessione 
eonclade i non solamsnte app9riscono. di fabbrka diversa.. ^molto migliore ( ddle 
Romane) , ma non conv.engom neppure col denaro Romano nel peso . II che 
sempre piu distrugge la pretesa unifbrmita del peso fia i Rorhani, e , glr 
Etrusci i anzi frai Romani medesimi con qualunque altro popolo lialico •

II volere il tutto liferlte a Roma, e ii volere da questa sola capita** 
le commensurate ogni cosa, ha fatto cader molti in gross! abbagli rispet
to a quelle cose Italiche,. le q.uali anno un’ origine pin. antica di Roma.

Si

r) Passer- D'e re rttimmar*- p'ag- i%~S- „  
f f  tigittius supra Romanos allenas moneti' 

' n  forniam' vetosimiliter tisiirpasse • • • 'Qui-- 
M bus uoa Etruscorum- moneta fuetat famu- 

liatis • Conjectuiam meant confiimant eitt- 
„  .diet argumenco t]uotumdam* niintmorum- 
n  pet̂ irssdrum- in Cairipania cum epigraphe 

R o m a n o ^  • y  De his tanteu nuni^is ali| 
» mihi suspicio-suboita est, fuiss/quidem 
» ia  Campania, sed a Can>pajj^ ciuos in

,P eorum officinis cum titulo tauten Roma- 
,, noniiit • • • Si quid igitur sap io , piitarem 

a Romanis pt*servatam fuisse Campanis 
,, jiraerogativam cudend* m onet* m ote pa- 
„  trio , adhibitis propriis attificibus ,  q«i 
, ,  diverso stylo u tebantu r, sed cum inseti- 
^ p t io ite  Romani nom ints, quamquam con* 
^)^epco dialecto Campait<fFum ,*• 

fe) Olivier- Dissert-' della fonda^ione di P#- 
,  e sopra alcufe medaglie pag.-^--
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Si e defto da alcuni; ffje in Italia non vi possono essere st-ati teatri anterio- 
ri a quello di M. Scauro, perchi questo fa il primo , che eresse in I{oma il 
teatro ttabilc, e di pietra. Cos\ sl k detto» the ^on v i possono essere m'one, 
U di bronzo anteriori a Servio ThIHo , perchd questo I{e fu il primo, the U 
ngubin  F. cosi pure , che non vi possono tssere monete d' argentopri-
rnaaSW di I{oma, perchd quivi in tai anno si cominciarono a bat-
teie. Slmili raziocinj si ftnno per amplificare le cose Grechcj e Romane 
€ sono lutti errori convinii dal fatto, e dalle buone autorila, checimo- 
strano 1' Italia potentCi e libera, molto prima di Roma, e anco di Gre- 
cia .

■ OiiJd'Sispetto alle monete Italico-antiche, e rispetto a questo calco- 
lo cronologi^, come fondato in un aeieo progetto, son troppo forti le 
tante difficolii, che gli si oppongono. Ricordiamoci, che senza dei vec- 
chi Scrittori nulla possiamo affetmare. £  coll’ autoriti di qudii io ardisco 
di tutto asserire, di produrre ancora delle noviti. E  se per queste io 
vado iocontro a qualche critica, sata mia colpa 1’ averle assiduaraente in- 
dsgate, e poi rese pubbliche a gloria non |soio della Toscana, raa dell’ 
Italia tutta. Non sari questo nî  il primo, nd il p ii funesto effetto, che 
mi abbiano prodotto le mie misere appiicazioni, ancorch^Siano state sem- 
pre uniform! ai miei doveri di Cristiano, e di cittadino^ ma se sari sera- 
plice critica , urteii sempre contro le dette vecchie autorita. All’incontro an- 
corch^ questa novita, che il Fasseri ha proddtta, non abbia la sua sussisten- 
za, e compensata peraltro da molte altre scoperte, colle quali assegna 
ed assicura a varie citti italiche la diloro monqta ,* e tante altre cose pro
duce , per le quali questo studio molto si avanza -

Confessiamo adun^ue, che non tutto possiamo sapere, e nemmeno 
tutto indagare fta il perpetuo silenzio di chi in antico doveva illuminar- 
c i ;  e che ci resta sempre un giogo da scuotere, cio  ̂ di desistere dicorn- 
mensnrare le cose Etrusche dalle Greche, e dalle Romane. E  rispetto al
le monete, se con-^«elle di altri popoli int^ndiamo di commensurarle, 
dovremmo cib fare, o con i sicli Ebrei, o colle Greche antichissime. E 
dobbiamo accertarti sempre piu, che gli Etrusci come p ii antichi dei 
Romani, e dei Greci, anno ad essi insegnate varie cose, e non hanno 
ordinariamente imparato da quelli -

Un’ altra veriti ci accenna pure il Sig'Passeri i ) ,  ed i , che dureri 
per un pezzo questa voga di riferire il tutto alia Grecia, e a Rom a, e 
cost anco le medaglie saranno sempre a queste due nazioni attribute, se 
sembreranno incerte , o dubbiose - Cosi si e  fatto delle statue, e di tnt- 
te le anticaglie Etrusche. E se non averanno un dislintivo sicuro di es- 
Sere Etrusche, difficilmente saranno riconosciute per tali. La posteriore 
potenza Romana, e Greca cancelJb, e cancella ancora ogni prisca memo-

tia*
I) Passer. D e re nummar. fag. iS f- A ,? tem Tepresseruninniversa numismata sibi at- 

mani fortisse ,  n%n inani argumento majcns j  Jribuetti, in ^uiBus nota peculiars alicui 
stmpergue succrescentis potentix, ftbpria non repugnet *

    
 



lielle monete Italico-antiche in specie^ I3J"
ria . E  all’ incontro lo credo , che prineipiando dal doftis$rmo Agosiln!, e 
pol dal Lastanosa, e fino al Momfaiicon. e fino ancora a! nostri piii re
cent! Antiqijarr> se ne troveranno delle nostre fra quelle, che essf anno  ̂
riposte /ralle ineerte fralle Romane ,  e fralle Ispanicne. Eppiire contuj 
toci’5 quelle poche, rh’ io qni rammento, ma tafvolta non porto inci 
nelle tavofe, perrhe non le ho vedute orIginaImente,^?irnS46iiU(<<f5 un 
sufhcien^e volume. Si osservera in appresso, e nei Capitoli delle artl,^e, 
sclenze Etrusche il pessimo giudizio, che delle nostre anno fatto lo Sp*a- 
nemio, il Noris, il Montfaucon, e tanti altri ancorch^ dottissimi Anti- 
qnar;. E  come ho accennato in quelle di Todir e in altre sino al Mo- 
relli , e all’ Avercampo , che sono i nostri ultimi, e pii insî jiii< n)'llLlli>- 
ri , vediamo connumerate fralle Ispaniche, e fralle incert«C^ quella di 
Padova, e quella di Todi non ostante la loro visibilissima leggenda E- 
tru sea -

Talch^ bisognerebbe fare un esame attentissimo ;  e sopra quelfe def- 
detto Lastanosa; e di tant’ altri, e sopra quelle di turto il tesorc^Moref- 
liano, anco nelle consolari, ove particolarmente dicono di non intender- 
ne lo scriitOjO lo liferiscono alle dette Ispaniche, o alle barbare. Ci^si 
vede in dettqJiTesoro cominciando dalla famiglia A E M IL IA , o A F R A - 
NIA j  le ultime, che ivi si pongono, e tante altre famiglie, e moltopiii 
quelle, clTe come si ^detto, si pongono ivi fralle ineerte- Moltedique- 
ste le riconosceremmtf Etrusche - Cib non posso far io , perch^r mancan- 
domi le monete origmali, "poco vi 6 da fidarsi di quelle da essi riporta- 
te . I quali protestandosi di non intenderle, e nella prevenzione * in cui 
erano » che tint’ altro potessero essere, fiiorehe Etrusche da essi fglammat 
immaginate per tali; pare ancora, che non le abbiano ben rivelate nel
la leggenda, eche non le abbiano  ̂ percio nemmAo impresse esattanoen- 
te. E si vedono al quanto alterati i caratteri per ridurli al diforo credu- 
to ispanico, o barbaro- Una Gosa, che non s’ intende, non puh nem- 
tneno eseguirsi, o mostrarsf esattamente • Comincutto adunque ad osser» 
fare qudie, che per ora sono alia nostra piillcerta notizia-

    
 



as6 Lib. FI. Cap. IF.

T a v - VII*
2' v̂nf i*

■ J-Alt

D e lle  Medaglie in specie,*

A  C E  R R  A.

E  pocTie monete Etrnsche , o Italico antiche , che sono sopravvafl- 
zate alia dispersione, che sempre se n’  ̂ fatta, ben mostranoanco- 

oco creditoj e la non curanza, che anno avuta. Ma come 
•SI pojsono a^rczzare queile cose,  che non si conoscono ? Si  ̂ detto di 
isopra quanto sono state sconosciute fin’ ora . Una di queste medaglie d’ A- 
cerra fu dal Vaillant riposta nelle consolari fra quel e della famigiia Se> 
villa. E  cosi egli asseri, e si fignrb di leggere nella duodecima , che ei 
-porta incisa di qilesta gente. donobbe peraltro le lettere scritte ail’ orien 
tale j eppure altro non seppe Icggerci, che M* SERV- Ma net tesoro Mo* 
r»lliano, benefit riportara parimentc fralla gente Servilia, ben conobbe 
J*Avercampo., ed avverti 1’ error©, osservando in una sluiye medaglia di 
(bronzo, ben conservata, che quelle lettere sono affattaEtrusche; inscrU 
ptio,qu£ subttis est,qMinque itidem Uteris constat. Ferum illie nequaquam *sunt Latina, 
■ sedEtrusex. In hocJiummo Doritiellano insupet*a parte tapitis illi duo giobnlt ap- 
ponuntur. loiter rmmmos itaque Etruscas reponen^us est, &  a fami liar am nm- 
mis ahesse debet. doA  anco osserva, e riferiscpl’ eruditissimo Sig. Ollvie- 
i i  nella sua dissertazione sull’ origine di Pesaro, ed altra dissertazlone ivi 
•annessa. Ma il tnigliore discoprimento di queste due medaglie fattri- 
Jbuisce, come h veto ,* al celebre S'g. Mazzocchi, il quale in ambedue ha 
jetto-il nome Etrusco V  A K 6 R V , cio^ .Acerra, in Latmo .Acerx.

Ma e da notarsi» che oltre ad Acerra nella Campania nominata da 
yirgilio Qeorgic. JUAfc

Tdlem dives arat Vapaa, &  vicirta Feseo 
Ora jugo, vacuis Clanius non aquas .Acerrts,

vi fe stata tin’ altra Acerra , o Acerri posta neirUmlwfa, e nominata da 
riinio L ib 'l. cap. XIF. .Acerris , qua Fafrix cognominabatar. Ed al Cap. V* 
di detto Llbro noraina anco i popoli Acerani con una R  sola , come na- 
turalmente si chiamava priroa Accra, e come dicono queste medaglie ;  es- 
sendo troppo facile di r^doppiarsi la delta R ,quand’  ̂ posta fra due vo- 
cali* E  in fine il detto Sig. Mazzocchi pone un’ altra ;antichissima Acer- 
ra vicino a Cremona* A  quale di queste citll adunque appartengano que- 
sle due medaglie, non saprei dirlo * 11 detto iSIg. Mazzocchi incUna a cre
dere , che la prima, che qux ik al num. 2. appaitenga ad Acerra di Cre
mona in tprno al Pd j  e Ja sejAida ad Aceria nella Campani^.

O spet*

    
 



lielle monett Italico-antiche in specie • 13^
O spettino all'una, o all’ altrat i  da notarsi la diloro immefisa anti> 

chita. PereW rispetto a quella di Cremona, replico I’ istoria notissima; 
cioe. che i Toscani fino tempo di Tarquinio Frisco caccla'ti furpno 
dai GaJli in Lombardia , e che mai pii!t vi sono rientrati. £  giacche la meV 
daglia h scritta in Etrusco, bisogna,che sia stata scritta innanzi a j n esto tem gj/ 
£  con simile discorso istorico cosi si prova ancora lo stesso ris^tt^»tilalS4^nne- 
daglia. che si ascrive ad Acerra della Campania . Ferch^ le vecchie e puntuaji 
autorita ci lanno vedere , che gli Etrusci sono stati in quelle parti prima dei 
Greci. E queste sono le legittime conseguenze, che si possono dediure, 
e non gia quelle, che si deducono dal peso j per cui queste precise me- 
daglie , come piccolissime, e leggiere, bisognerebbe ai solit^^iWCHl uU 
quarto, o quinto secolo di Roma: il che repugna ai detti i^orici fbnda- 
inenti. Anzi a questi repugna ancora ogni altra pretesa conseguenza« 
qual’ î  quella, che tardi gli Etrusci, e come si pretende, nei detti se- 
coli Romani cominciassero a scrivere sulle monete. Mentre per li discersi 
gia fatri, e per le aiitoritl gia addotie , vi scrissero trfini secoli urima, 
e coetanearaenre aJle vecchie monete Greche, e a qaalche sicto Ebccom. 
Cosi pure sara una' falsa conseguenza, o sara pura divinazione d o , che 
si dice nel qi^ sopra citato Tratiato De re nummar. pag. i j j .  Tudertes 
omnium primi inter Uaios usum Utemrum in mrnmaria invenerunt, Le monete 
di Todi artco semte sono d’ una immensa antichiti senza queste deboli 
conjetture. Ma di qutfsta immensa antichita sono similraente varie mo
nete anco scritte, ed atten^nti ad altre vecchie citta Italiche. Le conse
guenze , che si tirano da ^rincipj, o fallacl, o non ptovati, vacillano 
sempre tutte quante.

La prima adunque di bronzo, che anco dal citato Mazzocchi si asert- 
ve ad Acerra di Napoli , ha una testa laureata ,* e barbata, e nel ro- 
vescio due uomini in piedi con iin piccolo mantello dietro alle spaile •
E ciascuno di essi tiene nella destra un coltello, o piui propriamente an 
piccolo bastone eretto. E t^uesti uomini il detto dfl^rcampo gli distin
gue benissimo per due Feciali. E vi sono pure due obeli. La seconda 
foise attenente all’ antica Acerra, o sia Acera di Lombardia , ha nel di- 
ritto I'istessa testa laureata, e baibata. e nel rovescio-una Vittoria alata, 
che incorona un trofeo, e dietro a questo un obelo.

Adria, in Latino antico A T R IA , si e scritto coll’ aspirazione HA*
T R I A ,  e talvolta ancora senza di essa. Vi sono stat; altre citta nd re T a7. vu- 
gno di Napoli, che cominciano per -ydt; come Atella, Aterno, Atrani. 5' 
IMa non scrivendosi quelle colla delta aspirazione, pare. che propriamen
te spettino ad Adria queste medaglie. V i^  stata 1’ Adria Veneta, e quel- 
Ja del Ficenoi fbrse gmbedue, ma almeno certamente una di esse ha da- 
to il not«e aJ mare adriatico..£. Libro V. pare, clje-qu#sta de-

Tm . Secohdo S nomi-

    
 



J38 Lib. VI. Cap. IV.
nomlnaelone la cJbsiima dall’ Adria Veneta: .Alterim ^dtiaticHm mare ah 
ŵ dria Tuscorum colonia vocaverc Italiae gemes; perch^ qujvi parla dell’ A* 
dria Veneta. Non vi ^ dubbia> ed A attestato da altri dassici  ̂ da me 
cltati altrove, che questa fb una colonia anticnissima dei Tbscani i ) . Mi
10 fu aiiGora I’ altra Adr'a del Piceno*, ed ebbapercib I’ isiesso nome ,.co* 
hi^ n c o r ^ ffOwa ii Mazzocchi nella dissertazione prima del Tom. I£l. di 
quelle dell’ Aceademia di Cortona alia pagf n .  in' fine:. Ŝ ebbene to non du-. 
bito, che anco C ultra: ,Adria del Viceno fosse colonia dei Toscani", poicM que- 
sto tratto medesimo- purt  ̂ altre- volte ft* abitato dai Toscani com.’ essa prora 
anco altrove, e parmi d’ averla provato. ancor ia nei popoli Libiuni, suoi 
Bgfi'T îhiaiUic'hissimi abitatori-

L.’ A or\V en eta era tralle bocche del P b , e dell’ AdJce. E in  que* 
ste vicinanze erano; ancora le fosse F ilistin ealtra opera grandiosissimadet 
Tirreni*,edi sette mari,^co$t chiamati da Plinio>, e da altri. Cbse tuttep 
che, come qiji dice benissimo il delta Mazzocchi,. sentono intieramente 1 e- 
braismo. E  glielo* accordiama liberamente , perch^ le parole litteratmente
11 dinlbstrano; ma non. gliela accordiama sempre , n^ in  tutte Petimolo- 
gie , ne in quel casi, nei q̂ uall 1.’ istoria h ad esse conlraria . E. petcio 
si distiilano 1 significati in un ddbtMOSo> e remote lambict^ di voci Ebrai' 
che. E ’ verissima, come egjl attesta, che dagji Ebrei ^utti noi altri Tit- 
teni deriviarao s ma nons sempre„ e non> tutte, a  noniante voci, ccit- 
ta, e luoghi» anna la diretta, e immediata radicd fn Oriente.^ B in tan- 
ti secoli, che poi'son corsi, anca i  significa'H, e le voci, comech^ 
rate piu. volte ». debbonaconfrontarsi coll’ istorja. Ed in quei casi,, nei qua
il questa e  discorde, debbona I’ etimolbgie giudicarsi fallacl.

Principiando. adunque lemonete d’ Adria da quelle pubbllcate primal 
quattro diverse ne vediamo- Incise da! Gori. oel suaMuseo Eirnsco Tom.. 1. T av. cxcvi i . » che io qui riporto T A v .v ii . »«>«. 4* J*d- Tralascio di
dire dove esistona, percht ci6^ riferito, e pua riscontratsi neldettoGo^ 
rl. E  tralascia ancora di riferirne il peso , . pftcĥ î ’ in cio. mi unifcrmo al; 
Gori medesima,. e  non credo i. che questo. abbia un si^ificatop certo , e 
noto a noi. ta  Brima^che si vede di peso, e di grandezza. eccedente „ 
ha nei diritta una.testa intieravOv in feccia,, vecchia,.e-barbata., e pilea- 
ta y con due ciocche fbrsa di capelli distesi, che gli pencfona dag|i orec- 
chi; con una lettera,, che rassenihra una i:;. Etrusca.- Nei rovescio vi t  
an lupo, che dbrme, coHe- parole di* fetina antica HAT". I l Gori Mus.. 
Etr. Tom- 11. pug. qis.. e - l b  crede Nettunnos> simbolo , e numecer- 
tamente adattata ad. una citla marittima . E. le lettere le- giudica. Pdas» 
ghe,. come altre volte il Latina antico-, edessa , ed? altri la  cliiamano Pe- 
lasgo; alludendo fbrse alia mutazione, della lingua Etrusca in Latina. E. 
si h pure altrove osservata, che i caratteri* di E t in a  antichissimo sono- 
ippunto cost mal fbrmatl. Ne cita altre slmili coll’ intiero* nome della cit* 
ti H  \ T R I . Trior* editor n. i .  alterum. numismat persimile y. sed minoris modu-- 
U adfert celeberrimus. .Avercamtms. trUn maneta$::Siculas% cSr “Pi. Clandi. du:M0-‘

UnetL
ij Vedi il Torn.. I- Lfb* !• cap. 4> ia^-.

    
 



Delle monett Italico^antiche in specie. I?p
Hiief in museo S.Genevefx paxperum. In eo inscrtjitnni est , Simile pu
le a questa ne cita tin’altra nel museo Arrigoni.

L^altra al nostro num^^. della T av. VII* i  notata dal Gori alia del
ta sua T av. cxctrii* num. ,  ed ha nel diritto tin gallo con due globetj 
t i ;  e nel rovescio un piode umano calzato, e colla scarp^^«<d hal^ 
te iettere H A T .

La, quinta in detta nostra T av. V II ., ^ la quarta della delta T av»* 
cxcviJ. del Gori j  e ha tin pesce colJedette Iettere H A T ., e nelfa parte 
posteriore un altro pesce di specie d im sa, c  sopra di esso tre obeli.

La sesta in detta mia Tavola cade nella detta Tavola del ;Qetrj^aJ 
num.-g. , cd esprime una donna laureata, e con capelli b e n j ^ n a t i  con 
cinque obeli intorno al capo^ e dall’ altra parte un vaso a cue manichi 
colle dette Iettere H A T . Simile a questa la riporta anco il Passeri, esi’ 
stente in detto museo Arrigoni colla sola differenza di esservi quattro , c 
non cinque obeli.

L ’ altra, ch’ io qul segno al nuw. 7. i  riportata nella 'T av. l i l . del 
Passeri aJ nunt. j .  coll’ immagine del Pegaso , e con un capo di donna ctf- 
cullata, e colle solite Iettere H A T . Si vede, che egli ha scelte quests 
due sole,e noqfile alfre riportate antecedentemente dal Gori, per conti- 
nuare le sue osseii^azioni salla ipotesi, che il peso denoti gli anni » -o i 
secoll della*moneta. Benche qui, e alia pag- 17S. confessa da se stessodi 
trovarsi imbrogllato in'detta ipotesi: Firmiter ianten tredo globalos sex, non 
uncias t sed totidem librns designare ,, &  conseqnenter n gravitate poaderis nul
lum argamenttim trahi posse ad remotissimam antiquitatem huic nummo assignandami 
pucipue cum inscriptio fl.AT. wore Latino, &  iatinis Uteris sit formula. ^tod 
evidenter ostendit nummum hmc signatum fuisse , cum Etrusca Vueratura esse 
desiisset, Libenter igitur bunc, &  superiorem nummum *intcr eos xornputarem 
quitotidem asses, quot globules designant,. Eccoiche con ci6 egli atterrail dilui 
sistemaj che iJ peso significhi I’eta della moneta, c  che i globetti marchino le 
once, perch^ qui vuole, che denotino tanti assi,  quanirrono i detti globetti.

Ma parmi, eheequivochi ancora in credere , che non possino essere 
antldiissime queste monete, rnentre le crede fttte <ufft jam Etrusca lit- 
teratura esse desiisset', perche e vero, che neiritalia in genere , c  spe- 
cialmente ndl’ Etruria interna la lingua Etrusca durb lino al quarto, e qui n- 
to secolo di Homa ; ma neMe parti remote d’ Italia, dove.gli Etrnsclda 
tempo antichissimo ifurono discacciati , 0 indebolili, moltoprima era man* 
cata la lingua Etrusca . Nel Lazio, ancorch^ ptii prossimo all' Etruria odier* 
m , abbiam veduto in quests prirao capitolo, che la lingua latina princi* 
pio molto prima di Romolo. Nelle parti del regno di Napoli parimente 
innanzl a Ron^lo avevano i Pelasgi imbastardita la lingua. £d  i Briizj, 
dice Festo in vetho Mingues^ che parlavano Greco, e Volsco, cio^mez
zo Greco, c  mezzo Etrusco. E cosi dice Tucidide dei Pelasgi di Grecia , 
ove pure gli chiama bilingui. E  percio Livio L . 1. d ice, che Pittagora non 
poteva essgre a tempo di Numa, abitando esso in'mltimS Italiee
m  circa Metapontum ,  Heracleamque, (^otonem • • •  ̂ qua fam a, aut quo

S a Un-
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lingr4it fommercio . . . .  qttove prtesidio urns per tot gentes dissonas semone, 
moribusque pervenisset > Talch^ quests mutazione di lingua, che la vedia- 
rao accadnta anco prima di Romolo in varie remote parti d’ Italia . dove- 
^a necessariamente essere accaduta anco in Adria , -perch  ̂ abbiam ve- 
V140 » ed ha^provato ancora , che Adria da tempo antichisdmo ft 
des?ftw<a*f^e ^ a s l  ridotta al niente . E  Strabone la chiatna} bppiddo. 5 ppure fii in antico una potentissima citta. Onde se dee eredersi, come 
t  ragionevole, che Adria abbia divulgate queste monete itr tempo di sua 
potenza, dobbiamo senza scrupolo crederle anteriari a Romolo; ancorchi’ 
queste sue lettere H A T . appariscano in lingua latina,ntia di latina antica,e mal 

vera lingua latina pu6 dirsi ;  e percib il G ori, ed j l  Maffei le 
dicono scrittS in Pelasgo, cioe quando la lingua Etrusca in quelle estre- 
me regioni inlanguidiva, e mancava . £  si noti, che sopra queste preci
se, ed altre medaglie simili di Latino antico , ottimamente ii MafFei !)■ 
ha asserito quanto siegue : Facciamoei a osservare, come monumenti abbia- 
mo in jparatteri Ldt'ini forse non meno-antkhi degli Etmschi ; e parimente-tanto> 
piA lontano da ppma, che non vien credmo si stendesse anco prima del domt- 
mo B̂ omano il Latino. Tiensi commemente non solo in tutta [la Magna Grê  
cia . . . .  che queste monete siano anteriori al Bpmano domin'  ̂ in qvsd paesi. 
Si deduce dal non aversi notizia , ■ che nelP Italia dopo cbe fu^omana , moneta si 
battcsse fuor di Bfima Onde queste monete scritte in Latino antico, 
0 come vogliamo dirlo, mezzo ^ c o , .e  mezzo Pelasgo, possono gareg- 
giare, e possono talvolta essere eoeve alle E?rusche , e anco anteriori alie 
Qreche in quelle partis ,

U  7^ C  a  7^

Vi e , ma Greea*, anche la moneta d* Ancona. Non fa riporto qui 
mcisa , perche non I’ ho avuta sotto gli occhi. Ma parlando di essa Au- 
tori accreditati, fta i  quali il Sig. Olivieri nella Dissertazions sulla fonda- 
zione di P’esaro: alla-^g- 6- Non cstante, clfe sia Greca, doverebbeaver 
hiogp in questa raccolta, in cui si annoverano tutte quelle d’ Italia llbe* 
ra; che vuoj disc, le non Romane,. ma quelle, che scritte in Etruscoi 
o sia Osco,ovvero in Latino antico, ovvero anco in Greco, indicano> 
che quella tal citta era libera, e batteva indepen^ntemente la sua mo* 
neta •

^  F  t %  a..

Ecco alle riprove , che if Latino antico prfma di Romofo sf sparge  ̂
T avoia va interrottamente in varie remote parti d’ tulisi. Perche i Tirreni Pelasgi' 

nno tre eta innanzi della guerra Trojana, come dice Dionisio , cacciatr 
“ ” ' i ’^dal Lazio., e in parte higati in Grecia, e in parte ancora costretti a ri- 

tirarsi nella Magna Esperia, che poi chiamarono- Magna Grecia, porta* 
vano seco una lingua alquanto adulterata ; cost esigeva la diloro qualita di er
rant!, «  vagabond! , che ^anto jrfguihcava la oarola Pelasgi, e<con questa

1) ^ajei 0«- Lett’\T‘ J.8j,*-V

    
 



aatfei ai niitn. dei/a tay 
li Lettgrarie. Nsl diriy^ 
m questa^^^^NiUAJlt^Vl- 

tratta Plin^ al libro q..

Lelle monett ItaUco-antiche in specie, I41
s! dlstlngnevano dagli Aborigeni, benchi totti fo&seio i  Irreni; eome con 
questa istcssa si distinsero poi in Grecia dagli j^Ilenisti, bench^ in oiigi- 
TJC fbssero tutti Pdasgi.^

Riporta questa medaglla il Sig. Marchese Ma6^I al num. della tay 
vola quinta nd V. Tonv> ddle sue Osservazioni 
ha la testa di Marte, e nei rovescio un gallo con
N O , DI questa citti, c d’ altre ivi contigiie tratia mnio- al iiDro ^  
cap. V . , e narrando le amenil4 di quei terreni dice: &  hoc quoque cer 
tamen humanx voluptatis tenuere Osci, Crxci, 2Jmbri  ̂ Tusci, Campani, ram 
fuentando al soHto gli Osci prima deiGrecij e poi mischiandovi gliUm 
bri, i Toschij'-ed i Campani; perch^ nei tempi posteriori cfcdu
t i , e presi per popoli diversi, bench6 in brigine fbssero t«nti gl’ i t̂essi 
Ma gli Osci, o htrusci dobbiamo ricordarci sempre, che ivi furono prima 
dd Greci. E bench  ̂ di queste medaglie d’ Aquino , e di altre simili sia 
assai difficile di distinguerne la precisa antichit^, e bench  ̂non sia scritta 
in Osco, 0 in Etrusco; contnttocio se non sara antichissima, qon sara 
per altro nemmeno dei veri tempi della Repubblica ; cio  ̂ quando qnesta 
citta era sotto il giogo Romano; ma sara di qualche tempo anieriore> e 
quando pet a^ora restava in grado di liberta. Perche tanto di questa , 
che di altre sindli medaglie e da osservarsi, che non vi b segno alcuno, 
ne di mitnicipio, n  ̂ di colonia Romana; come pot fu praticato stabil- 
mente in quelle, alle quali sk adatta I’ epoca del giogo Romano,

S S. 0  ^ o*

Glustamente dal Sig. Marchese Maffei nef suo Tomo quinto alla_* TAVot.% 
pa^. 387-, e quivi nella T av. V. n. 13. si pone h  medaglia di Assoro in 
Sicilia; per far vedere, che quell’ isola anco quando era Greca, ed anco 
molto prima , ha le sue tracce Italiche,  come parmi d’ aver dimostrato 
nei Tomo I. nei Capitolo ^opra i primi abitatori della. Sicilia, La testa lau* 
reata nei diritto ha le sue chiare letiere A SSO R V . E nei rovescio una 
figura in piedi con un vaso nella diritta, e con cornucopia nella sin stra , 
pare cheesprima iJ fiumeCrisa, o Criso , che versa le sue acque su quelle 
fertili campagne. E  percib ivi si legge CRTS AS spiegato muabilmente 
da Cicerone nella quarta Verrina: Crysas esc amnis,* qni per ^ssorinorum 
agros fliiit. Is apud illos habetiir deits. Cost nuuve si e fatto il T evere; e  
in tale aspetto Virgilio lo fa apparire, e patlare in sogno ad Enea; • e 
cost ancora di altri fiumi. Osserva benisslmo i l ,Maffei, che tritingui si 
chiamano i Sicilian! in Apulejo j e bilingui I Bruzj presso Festo, e Luct- 
lio, come altrove ho notato. Ma tutto cib* come ho detto piu volte, 
null’ altro prova, che anco prima dei Greci la lingua Osca, o Tirrena ,  
e anco la Larina antica avevarro ivi germogliato. E  percib molte altre 
medaglie, liferite dal Paruta, e da altri coliettori delle cose Sicifiane, po~ 
trebberc  ̂qui annoverarsi; dOve si#w6jbdono le sole vere^Greche > e  le 
sole Romane, comecch^ atten\nii*ad ^ r i  tempi, e ad akra classe poste--

siorer
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riore: twritre che*le Etrusche, ed anco le scritte di Latino, antico, o di 
EelasgOj od i altro Jinguaggio imba.stardito , sono ( almeno tlspetto aH’ori* 
gine) piii verchie <ldle Greche, o delle Romage. Questa j ed ahre me- 
Jaglle della Sicilia, che potrebbero tnolto accrescere questa serie » si vê  3no in Palermo nell’ insigne. museo del Sig. D..Qabriello Lancillotti Ca- 
5tCTl»>princLgg*HL Torremuzza, il quale possiede, e promuove questi studj 
a pubUco^Eenefizio.

.A  r  E  ^  E .

Tavola 'Gran meraviglia sara pet molti il vedere da me qui riportata fralle 
VIII. mpnete JEt^che questa , che fralle Greche e assai ceJebre. Ed e la no- 
Nurm j. tissima rivettyd ’ A tene; percio in Greco chiamata come coa la

ehiama Aristofane 'innEis^ vers. ed in opnioes vers. 1106.

"Ĵ octua (nummi noctuis signati) <vos mmqmm destituent Lauriotk^i
Sed intus inhabitahunt, inque saccutis uestris.
*l^iSfi(abunt, txdudent mlnutos mmmulos. '

E^a rammenta fino ai tempi suoi per vecchia moneta d ’ Afine • Euripide 
la ehiama <> jja la Vergine, perch^ ha nel diripo la Casta dea,
cio^ Pallade galeata. Ne park a lungo il Vsisetio de Antiq. Hxbreor. 
L. 2. tap.^. pag.^S.f e la riporta d^argent®, e inCisa il MatE’i Osserm- 
zioni Letterarie Tom. 5. pag. 272., ove aggiunge, che ^ nel suo studio, 0 
museo i e cost tutte le altre medaglie , tui preseutiamo appresso , sono nelle nO’ 
stre snanii -vitol dircy tsposte sempre a ehi desiderasse osservarle. E sonoscelte 
tra molte per essere conservate perfettamente, Poi alia pag. a^2. osserva be- 
nissimo, che il Greco «crItto antico andava all’ orientale, cioe d,a destra 
a sinistra, e che questo partecipa di quello dell’ iscrizione Sigea; e che 
questa medaglia d 'Atene ^  la piii vecchia fralle Greche note fin ora; e 
che se altre Greche , e di tanta antiefaiti ne trovassemo, le vedremmo 
tutte setitte in quefta Jorma.

Il Sig. Donafi.mi avvisa con sua lettera di averne vedota un’ altra, 
chelpotrebbe dirsi quasi J’ istessa; perchc ha i medesimi, e identifici se- 
gni ranto nella parte anferiore, che nella posterlore, e quasi ancora I'istes- 
sissima leggenda ; perchi at testa, che in essa vi ^ scritto; ed io
qui non la espongo, petd» non la hoavuta sottogii occhi.

In quella del Marchese Malfei una sola cosa da notarsl, perchd 
esso I’ha notato ranto nelle stampe degli altri, cio^ di averla data ranto 
frasfigurata. Perche ivi il diritto non pub ralfigurarsi per Pallade, il 
rovescio pet una civeitaj che percio da Filocoro, e dal comfeo Eubolo, 
citati dal detto V^aserio, e ehiama to 1' uccello di'Pallade. On-
de nop k un allocco« o un assiolo, come pare fi:a tanto ciuffo, e  fralle 
coma, che in quelk si vedonoj ma e la vera civetta, come si osserva 
in questi Autori, che Io cito, ej^Piu  ̂la spiegano minutl$$imame#ite.

Da*quesfe citazioni appaiisft la*ragIone > per cui io riponga fralle
'  ^  Etrus-
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Etrusche questa vecchia > c Greca medaglla j  e specUImenle perch^ e 
scriita non solamente air orientate, ma tuttaaf&tta in Etrusca» Non vi h 
tettera ,  che non sia Etii|sca peifettamente , come ho notato di sopra nej 
Capitolo delle monete Etrusche in confronto delle Greche pag  ̂ lOav 
qulvi si osservi, che la<noncta di Fopulonia ^ 1' istessa gj^aj^mentĝ ĝrtta 
irimproma di questa d’ Atene. E che nessun Auiore ha flSfTo’ mai, 
che i Greei abbiano- tenuta Fopulonia. Ma all’ Incontro gli Autori aneo' 
Gieci ci dicon»y che gli Etrusci, o siano- i Tirreni Pelasgi, annatenuia 
I’istessa Atene ► E si osservi pure in detto Capitolo, che Fallade ^stata prima 
veneiata in Italia, che in Grecian e che il dilei culto dall’ Italia si ^  in 
quelle parti propagate . Onde se io pongo questa fiall’ Etrusi/he, non e 
piccola la ragione, che ne adduce j  cio^, perche ^ scritta in Etruseo, e 
peiche anco nei suoi simboli mosira di essete improntata dai Tirreni Fe- 
ksgi, ovvero in tempo- di quei Tirfeni Felasgi, che incivilirono > e si- 
gnoreggiarono lia Greeia . E se ci6 si k provato altrovg con veri pass! is- 
torici dovremrao tirarne la eonseguenza neeessaria-, e leggittima »irea all’ 
incredibile antichita del monument!, e delle monete Etrusche, a  scritt&, 
0 non scritte • Ferch^ se questa d’ Atene k I’ istessa, e ha gl’ istessissimt 
simboli di qud^ di Fopulonia; e Tuna, e I’ altra sono seritte coi>carat- 
teri Etrusci, doerebbero- almenu essere coesanee fra diforo ►  Ma sappiamo 
istoricamehte, cne i Tirreni Felasgi furona in Atene anco- prima deH’as- 
sedio di Troja. E eon egu^Frertezza istorica sappiamo , che Omero,, ed' 
Esiodo scrisseru non il Felasgo, 0 Greco antic©, ma il Greco moeferno,. 
come ora Io leggiamoj e ̂ cos* sono tutii gli altri scritti Greci dopo- di 
Omero . Sicche questa moneta d’ Atene, e altri scritti Greci antichissimi 
cost all’ oricntale , ed all’ Etrusca debbonof pet necessity essere stati scritti 
prima d’ Omero. E quest! non sono raziocinj, mS sono osservazioni di 
latto^e necessarie conseguenze declotte dai passi dei dettivecchi Autori ̂  
che ci fanno vedere la vetusta di questi monumenti.

Per liprova, che poi Questa moneta, e questrsimboli fnrono in ap* 
presso seguiiati stabilmente in Atene, si veda nell’ Agostini al dialego pri- 
HiO' delle medagjie pag. i z . , e af dialogp V. pag^ijp. riportata im’ ahra si- 
milissima, ma posteriore, perche sciitta di veto Greco raoderno coll’ is- 
tessiifimo- tipo di Fallade, e del suo uceello, ch’ ê la civetta » edio qiii la 
liporto al nuro. 4 .1 1  che comprova I’ istoria, e  il fatto per tanti versi da 
noi stabilitoi cio^, che anco in Greeia lo scritto,e I’ epoca piu remota 
e,degli Etrusci, o sia dei Tirreni Felasgi , e pol dei veri Greci. E lo 
vediamo- praticato anche in altre regjoni del regno di Napoli,. dove il det* 
to Agostini eita tame medag)ie scritte it? Qsco , cio  ̂in Etruseoperche 
aisuoi tempi piiii che at nosrri esistevano ,  e le vedeva, benchc ,  come 
non intese, ancor esso non le curava - E. dopodiqueste medaglie Osche 
o Etrusche si vedono , come in Greeia, anco in detto regno cli Napoli 
le medaglie dei veri Greci, ma^ogl’ istessissimi tipi, che prima usavant. 
gli^Enusqi. E  sotto occo i^ a  diM f^rne replicati in faito gli spessi 
fSempx̂
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ui V F 1 D E ^

Siccome ho d?tto, ch’ io non presutno di potere esporre tutte, 
nLJa maggioL parte delle medaglle dell’ Italia anhchisslnia , ancorche que> 
stes?rte^>.JNh^s^o alia tnia notizia sorpassino quelle da altri esibite fin 
,oi;a; cd altre in tempo ne produrra, e le preserma dall-eccidio, che 
sofFrono; dost mi occorre di dire qualcosadella medaglia, che probabilmen 
te pub attribuirsi alia citta di Aufidena ; mentre perb qualcun’ altra simi 
le se ne discuopra, che i simboli, e le lettere plu chiaramente ci mostri 
jVla una ite rammenia il chiarissimo Olivieri nella citata Dissertazione al 
la pag. 23., t  questa medaglia si vede nel ptimo tomo nel Museo Arri 
goni tra i nitmmi populorum , urbium alia TnV. X. n. In questa si 
legge AVF. 5 da non confondersi colla famiglia Aufidia Romana , che 
deve avere il suo prenome di Cajo, o di F,usq , o sla Ejnstico , o anco quel* 
lo di O^ste, comt pub riscontrarsi nel Morello, e nel VailUnt . Ma que
sts dicendo semplicemente A V 'F , sembrerebbe, che esprimesse la detta 
ckta di Aufidena tra i Sanniti, ai quali fu-tolta dai Romani, come dice 
Livio Lib. X. Vrbibus oppugnandis temperatum , in quas timoniEtruscos compH~ 
lerat. Cnei Fulvii Consulis ctara pitgna in Samnio . . .  - .^ovianum  inde ag- 
gressus; nec ita multo post .Aufidenam v i  aep it. Ma non avendone sicura 
notizia, e fino a che qualcun’ altra non se '^e scubpra , non ardisco di 
esibirla incisa, n  ̂ di accettarne 11 giudizlo.

BaTVLONIA , o Betvlia , 0 Vbtvlia ,
2/edt V btvlonia .

B O L S E V.

Nd Tomo qwarto delle Osservazioni Let*terarie del MafFei alia pag. 
35 ., si ascrive a Bolsena una medaglia, che ha una rana d’ alto rilievo, 
e dair altra parte *un’ ancora con tre globetti, e con queste lettere VV* 
II Bava nella sua Dissertazione istorico-Etrusca attribuisce questa istessa 
a Volterra. E  il Passeri la da a Vetulonia . Neosserveremo alcuna di que
ste in detto articolo di Vetulonia, e di Volterra*

B B ^ V T i D V S l O t  0 Brindisi,

Brundusio, che Silio ftalico chiama : Brundusium , quo desinit Itala tel- 
lu s , ha ancor esso le sue vecchie medaglie • Le rammenta il MafFei Tom.
V . pag. 3 88- dicendo: TraUscio le monete di Brundusio, the son c o m u n ie d  
una, che ha tre lettere oscure { e  percib'4tuse piu antiche) col guU o, e di 
Id, non gltro, che sei palle , dispost^^^unt^come F arme dell' tncli^ fUf'nigfia 
dei mcifici. fife lammenta anco m V m e t ip e  re nummaria cap. 6 , pag. i jT .
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dicendo, che qiiesta citt^ ebbe J’ istesso rovescio, che Pesto, o Paistano.
E di nuovo ne park il MafFei detto Tomo V. pag. jSiJ* Ma non dan- 
dole essi, e non avendoie io fra maao > mi protesto semprepiik, cho 
questa tnia serie, ancorchft forse piu copiosa d’ ognialtra sin ora vedutay 
riroane sempre imperfetta, e pub suppJirsi da chi abbia maggior com o^; 
e al certo maggiore abilita di compirla.

B  V  Z  1  I ,

Anco del Bruzii cita, ma non da il Maffei le medaglle - Le cita an* 
cora,e parimente non le da, perchd ivi non era per lui luogo* opportu- 
no, il Sig. Olivieri nella sua Dissertazione snlla fbndazione di Pesaro, c 
dice alia pag. 40* s che alC uso degl' Italiani segnavano con i globetti le mone- 
t(. Talche mancandomi anco queste ♦ aspetta questa serie numismatica il suo 
compimento dairaltruidiligenza, e dai nuovi rittovamenti, che ogni gioino 
possono occoireie s

C . / t L E 7 ^ 0 , o  C atvi •

Il Sig. Mat^hese Maffei al Tomo V. delle sue Osservazloni Lettcra- Tavoia 
tie pag. J83. i^ raen ta  una medaglia sua propria d’ argenio con questa  ̂
leggenda GALfi^K) , colla testa di Marte laureate nel diritto, e colla bi- 
ga guidata daila Vittoua nel rovescio; £  quicade alia mia tavola VIII- 
num. 5- Altra ne cita col gsfflo. £  ciriportiamo al suo insigne museo, che 
esiste ancora in Verona a pubblico benefizlo, e dal quale possOno traisi 
in questo genere utili, ed ‘ ulteriori notizie - Quella per altro , che come 
sopta ei riporta, ha la delta testa laureata, e dietro ad essa vi  ̂ un fio- 
re, come un giglio, e la sua chlara leggenda GAsLENO. Questa appa- 
rentemente  ̂ rodierna Cal-vi fidotta a poco, e che nella tavola Peutin- 
geriana si mette fra Teano , e Sidicini di qua da Capua . Orazio 1)
Caecubm, &  pr<elo domitam Catena, tu bibes uvam. G'cerone nell’ £pi- 
stole ad Attico la nomina piu volte in pJurale Cales, Cost Livio, che 
al libro ottavo la fa la capirale degli Ausonj: ^usonum^magisnovo , quam 
rnagno hello fuit (hie annus) insignis. Ea gens Caks vrbem incolebat. £  
poco dopo narrando la presa di questa citta, dice, che fli dedotta colo* 
nia Romans - £  come ho accennato altrove > non vedendosi ne in que
ste , in altre simili medaglle alcun vestigio, o segno di colonia Roma
ns , bisogna per necessity , che abbiano un’ epoca anteriore conveniente al 
grado di citk libera. PHnio L. 3. cap. V- lo chiama addirittura Calenum 
oppidm. Il detto Sig- Marchese Maffei ne cita un’ altra, che ha nel ro
vescio il minotauro con la lira sopra di esso: il che conferma cio, chepii^ 
volte ho osservato, che Eumelo, ascendente di Te$eo, e che T istesso Te- 
seo col suo emblema del minotamo_^stato un simbolo specialissimo adot- 
tato dai Napolitani. £d io lo h<Ton^ttere non ben conseivate, mache 
visibilm9%te si liconoscono £trl|che

Tom.Secondo ' T
1) Omj* i *  I* Ode io»
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C ui M .A S t oggi Chiusi

vTiV^°^ L ’ inslgne museo Airigoni cl dA la mecfaglia di ChlusI, che In E- 
ûOT. 6. s'* Camars per testimonio espressos di Liv. lib. X. i\eli£ta se-

cunda legions ad Clusium, qaod Camara olim appeltabant. Cosi Ja riporta il 
Passeti in detto Trattato £)e re mmmaria pag. 17S. Ha V imrnaglne del 
c’gnale dalP una , e dall’ altra parte > con tre globetti per distintivo non 
equivoco di moneta Italica • Ed ha le tre lettere iniziali KA.M ;
Je quali molto propriamente le attribuisce a C A M A R S ;  e non a Camerin , n4 a CamariiM, a Camerino i  perche queste. peraltro insigni citta, ne sono 
mai state poste fralle XII . dell’ Etratia da chi ha preteso di descrivercele ; 
n^anno aviito ftagli Etrusci quelnotne, e quella potenza, che certamen- 
tc ebbe Chiosi.

C sA V  •D A .

.  Non vi k dubbio, che le medaglie di Capua. come quelle di tutto 
T av. IX-il*Sannio ,  debbono aver luogo frail’ Etrusche ; e cosj "quelle di tutta fta- 
iviim-i.lia quando si tratti d’ una remota antichiia ■ Perch^ cosn^ nei nomi dei 

luoghi, cosi anco nelle medaglie, e in altri monument^, le piu vtcchie 
memorie le troviamo sempre Eirusche . E  all’ incontro le Greche, e le 
Romane le troviamo ad un’ eti posteriore •a^partefienti. Ancor queste, 
e tulti gli Etrusci monument! ( bench^ da me per altre ragioni tralascia? 
t i ) verificano Tito L iv io , ed altri Isioricj . E T - Livio , e gli al
tri respctiivamente verificano quelle , e tutti gli Etrusci monumen- 
ti . Livio nel passo piu volte addotto ci attesta , che il nome , e 
la potenza Etrusca av%nti al Romano imperio si stendeva per totam ita
lic longitu iinem ab alpibus ad fretuut Siculum . E  le monete suddette ed i 
suddetti Etrusci monumenti son seminati, e sitrovano, ab alpibus adfre
turn Siculum per totam italiie longjtudinem ; e c6st si danno mano fra di lo
ro. Capua pure e stata citta Tirrena, e dai Tirren^ posseduta i ) ,  e tali 
sono stati generalmente i Sanniti. E  se alcuno sofisticasse sullo scritto 3 
e volesse chiamarlo Osco piuttosto che Etrusco > si ricordi dcU' altro pas- 
so di Livio parimente altrove addotto , con cui ci avverte, che Osco 
ed Etrusco erano sinonimi, e che sostanzialmente sono una cosa medesi- 
ma, come I’ occhio ci fa vedere. E  se alcune di queste Sannitiche nei di 
loro apici, o inflessioni variano un poco dalle nostre piu antiche Etrus 
che; bisogna riflettere , che queste appunto sono di secoli piu bassi, e d: 
Roma avanzata } perche i Sanniti fluono gli ultimi, o fragli ultimi, che 
soccofhberono al popolo vincitore. E appunto nei Sanniti scorgiamo , che 
come gli ultimi soggiogati, serbarono la lingua, e lo scritto Etrusco, o 
Osco fino al quarto, e quinto sec«0|lfî iLRoma i e forse ancodopo, come

?;edre.
t) ~Liv* Z,. ^  Volturnum E tru sc o ru u fu r^ ^ ^ u d M r u rb i,  dove il detto C api fond^ 

h e m , q u x  nunc Capua - Viroil., e Ser- vier^ coinunemeiue .rsseiito Ettusco • 
vio al ^ets. E t  Cap-js, hinc nomen Campamt

    
 



Detle monete ItaHco-anthhe in specie • , i^y
vedremo nelle segnenti medaglie Sannitiche. Anco queste meifeglle cidi- 
mostrano, che parimente lo scritto lo mantennero sernpre a Jl’ orientale, 
e da destra a sinistra. E  mei Gapitoli del primi Italici ce 1’ annoattesta- 
to tanti Istorici, d ie la diloro lingua iSno all’ ultima loro soggezione ^  

.^tata Osca, o Etrusca. '
Ho detto altrove > che lo studio Etrusco ^ recente rispetto all’ es- 

sersi trattatocon un esame piu maturo , e per ii suoi principj . 
zi  ̂ nato ai giorninostri, come attestano il G ori, e il Maffei, e cora’ essi 
dicono, h nato per occasione di tanti scavi, ai quali lino dalla mia gioven- 
id, e di vero proposito ho io atteso. Per quest’ istessi chiamai quei due 
gran Letterati, acciocche venissero a contemplargli in Volterri, in Tos
cana, e altrove, e vi aggiunsero quelle dotte osservazioni, che poi ca- 
gionarono guerra fra diloro. Cosi le altre scoperte consecutive sono pari- 
rnente fresche» e novelle: e sono un effetto di altre osservazioni f'atte da 
altri chiari ingegni di questo secoio ; fra i quali bisogna confessare, che 
molto si h distinto il Sig- Olivieri. Esso ha illustrata la* materia numisma- 
tica, che il Buonarroti, e il Gori cominciarono solamente a produrre »in 
alaine medaglie da essi nd spiegate,ne fbrse intese. Cost le medaglie di 6a- 
pua, ed altre Slj^nitiche, il primo a distinguerle , ed a produrle e stato il detto 
Sig. Olivigri- 0 >so scopri le medaglie di Capua, e vi lessein EtruscoCA- 
VV, che altri firio allora avevano letto per Coo , ein altra forma non adat- 
tabile, e non veta ; eper T>estro solito inganno, si fantasticava sul G re
co- Esso ancora csib'i il primo altre medaglieSannitiche, e le illustrbcon 
dotte dissertazioni. Il Siĝ . Mazzocchi poi proseguendo questa scoperta , 
undid medaglie ha prodotte di Capua, rendendo anco per questo verso 
onore a quell’ iHustre sua patria. Le ha stampate, e si vedono inprinci- 
pio dell’ erudita sua dissertazione, ch’  ̂ la prima del tomo terzo di quel
le della Jodata accademia di Cortona •

Quella, ch’ egli pone ^1 num. 4. cade In questa mia T av. IX. alnum. 
I . ,  e mostra la testa d’ un vecchio laureato, e barbate, che sembra Gio- 
ve, e dair altra parre un’ aquila, che sta sopra i fulminij e in vece dei 
due globetti da due stelle, e sot to vi e la leggenda Etrusca K A -
PV , L’ aquila, ch’  ̂ il simbolo frequente neiJe monete dei Sanniti, e 
dei Bruzj, fu anch^ simbolo al resto degli altri Etrussi. E  con Floro, e 
con Livio abbiam veduto, che frallc spoglie Toscane, e fralJe insegne 
trionfali della quadriga,. e della porpora , e deile scuri, e dei fasci, e d’ 
altro, che poi fu addottato, e pxeso dai Romani, vi fu anco lo scettro 
eburneo, che aveva I’ aquila in cima sopra di quello. L ’ aquila la vedia- 
mo pure nel rovescio delie monete di 'T odi, e in altre.

La seconda ha un volto muliebre ben composto, e tutulato, e nell’ 
altra parte hi un cavaliere armato d’ asta; dietro alle spalle gli svolazza 
il pallio, ed e sopra di tin catjiJilSNfcraveggiante , con un globetto, o 

di questo j  e sott/la le^^nda Etrusca K A P V .
La terza ha un vqlto v i«e  c^na galea cristata., e insigne c?i prezlo* 

si ornamenti, quali appunto erano proprj dei Sanniti, c ce li descrive
T  a  Livio

    
 



148 . ^  • Lib. P'1. Cap. IF.
Livio al'Libro IX . 'Part subinde perkulo , gloriaque eventii helium in Samnt- 
tibtts erat . . . .  Duo exercitus erant ; scuta alterius auro « alterius ar- 
gento ctelaverant • . .  galea cristata, qua speciem mdgnitudini corporum adderent . 
tunica auratis militibus versicolores, argentatis lintea Candida . Dali* altra par
te ha una donna in piedi alata, e con corona rtella destra, e sotto di es< 
sa un gfobo in forma di Stella; e sotto la detta figura h la solita leggen- 
df C A P V .

A 1 numero quarto si vede un rriso muliebre, che sembra Diana, con 
testa ornata a specie di tutull > e dietro al collo scappano due faretre , e 
nel rovescio ha un cignale > che corre;  e sopra ha un globetto y e sotto 

solita Jtggenda Etrusca C A PV  .
La quinta ha la sopraccennata testa di Giove laureato , e dietro un 

globetto, e nel lovescio una biga, che corre, ed i  guidata da una don
na in piedi > che sembra Diana, avendo in testa la mezza luna. Sopra i 
due cavalli vi sono due obeli a forma di stelle;  e sotto in Etrusco si leg- 
g e C A B V .

• La sesta ha una testa laureata, che sembra muliebre > e nel rovescio 
unemblema, che pare una lira a quattrocorde; e questo Jstrumento ota 
a due, ora a tre, e quattro cotde, si vede ancd nelle m^aglie di Todi, 
e in quelle di Rimino , riportate dal Golzio, e in quelle ancosa di vatie 
citt^ antiche del regno di Napoli, riportate^dall’ Agostini, e da altri; e 
pare, che alludano a quei Pelasgi, e a quex ^ r o  Re pastori, e poeti, che 
abitarono in Arcadia, e anco in Tracia , e quivi piantarono la poesia, e 
inventarono le noveMuse, come a suo luogo diremo;  a traverso di del
ta lira vi h scritto in Etrusco C A P V .

La settima ha una testa pariraente muliebre con capelli ben compo- 
sti, e nel rovescio y i I  un emblema di difficile intelligenza, anzi lasciato 
senza veruna spiegazione dal Mazzocchl, e da altri; masiccome sembrano , 
e sono due donne velate, e copcrte da capo ajxiedi, e sopra le diloro teste 
sorge, come un ramo a travesso, che pare un troncod’ albero, cosipotreb- 
be forse alludere alia favola dell’ Eliadi, o sia delle due sorelle di Fetonte 
che per troppo piangere la dilui morte, furono convertife in aibcci, come 
dice Ovidio i ) , e Virgilio 2) in quei versi;

I 7<lamque ferunt lu£lu Cycnum Thetontis amati
Topuleas inter frondcs, umbrasque sororum.

per traverso parimente vi h scritto CA PV  con lettere Osche.
Siegue I’ ottava con una testa muliebre, e con un leone nel rovescio 

il quale colla sua zampa sinistra d’ avanti tiene Imbracciata sulla spalla pa- 
zimente sinistra una cuspide, 0 lancia; sopra il leone vi sono due obeli, 
f  sotto la detta leggenda Etrusca

La nona i  similissima all’ ante«dentelse non che S9pra il 
vi-sono f glohctti, sotto di e js a ^ ^  jfleggendaj ma per essere il ti* 

'  * 1  Pox) OmiU' Afeiam. X- lo* vsn-pi. 2) X" io«

    
 



Dtlle monete Ĵtalico-antiche in specie. I49
po istesslsslmo della precedente i o il tipo medesima per essere ^ssai sin* 
golare, non piio dubitarsi, che convenga all’ istessa citt^ di Capua .

Num. 10. Testa di <5 iove laureato, e barbato j e dietro un obelo, o 
Stella. Nella parte opposta un tiofeo incoronato da una Vittoria alata» 
con un altro globetto , *e sotto la nata epigrafe Etrusca G A PV  .
"S^Num. II . Viso di donna contutuli, e velo in testa j nelrovescio un 
sir^lo ignoto, quasi che sia un fioce> che germogli« e per traverso v ’ «« 
sctitto in Etrusco C A F V  •

A ltre  m edaglie San n itich e.

Siegiiono altre medaglie Sannitiche, le quali comeeche attenenti ai Tav- ix- 
tempi molto avanzati di Roma, e percio non contenendo scritta veruna 2/«/n.u» 
citta del Sannio ; ma bensi talvolta, e come usavano quest! bass! tempi 
contenendo il nome dei loro duci; percio si pongcmo dopo le medaglie 
di Capua; che in quelle parti fu citt^ principale . Anct) queste Sannitiche 
debbono ai sempre lodato Sig. Olivieri il dilcro discoprimento, ia dilero 
pubblicazione, e la diloro illustrazione, con istoria,  e con autorita cost pre* 
dse, che scor|endone la verita, non pub farsi a meno di non ammirare lo 
studio, e la duigenza di chi le ha indagate, e prodotte. Cost si fosse fat- 
to, e M fScesse sempre, prendendo T istoria, e lasciando i raziocinj j e le 
insulse etimologie, e*le fals^erivazioni dai G re c i, o dai Fenicj. E  dove 
non abbiamo I’ istoria cost mstesa, e chiara, ci aggirassemo almeno, e non 
dipartissemo da quei vecchi Autori, che se non coll’ ultima chiarezza, al- 
meno sufficientemente c’ illuminano .

La prima medaglia, che qui cade alia T av. IX. n«w. 12.»  kdxC.Mt*- 
tilo imperatore dei Sanniti. Ha nel diritto una t^ta con galea insigne d i . 
preziosi ornamenti, quali di sopra Livio ci ha descritti praticati daiSan* 
niti. La testa rassembia muliebre j e appartenendo la medaglia alia guerra 
sociale, come dirassi, potrtbbe rappresentare 1’ Italia in quella guerra col- 
legata. Ha ancora il vezzo al collo, e rassembra di petle convenienti a si 
potente regina; ed ha in fine la sualeggendaOsca, o Etrusca 41+vm  
C. M V T IL . Nel rovescio si vede un uomo in piedi galeato, e astato , 
a pî  del quale scappa dal terreno la testa, e il petto di un bove inca- 
tenato, con sopra una lettera Etrusca A  » e per traverso paritnente, e 
in Etrusco, e alfofientale vi b scritto, SA F IN IM . E  questa, ed altre 
seguenti appartengono alia guerra sociale, e a qpella lega, con cui vatic 
citti Italiche pensarono di attaccate i Romani; e ppbabilmente sono an- 
CO battute in quel tempo. Tanto prova pib distesamente il detto Sig. O- 
livieii nella dissertazione seconda del tomo secondo fia quelle di Cortona 
le autorita, ch’ egli adduce, sono decisive, come si b detto. E  C- Mu- 
tiio e uno dei duet in essa nomyaitL dagl’ Istorici. Cita il detto Sig. Oli* 
vierij^piano Alessandrino 37S., che lo chiama frivtof.

381. gli d i il cogflBme tJi Mutilo MsTi'As? . Veilejo Patercolo 
^ k e ,  Jta//cvrm autem fuermt 'duces * . . ..Tapius Mutilus, e co-

si

    
 



lyO ■ Lib. VI- Cap, IV.
ii Orosi® al Lib- , € cosi parimentie PlutarcOt Daqueste autorltasi vede 
che G. Miitilo fix della genre Papia.

Potrebbe ossetvarsiancora jche non poche famlglle poi dIvenuteRomane> 
siccoroe le abbiamo altrove avvertite discendere da varie cltta Etrusche, 
cosi non poche ancora discendevano dal Lazio , dalla Sabina t idal Sanni^ 
e da altronde . Adriano veniva d’ Adria nel Pice no. La Claudia 

jcii Sabina, come dice Aulo Gellio i ) ,  e dal Sannio precisamentepu^re* 
detsi, che venga questa fatniglia Tapia. DcŴ .. ^arsulej a ,ch.t  fosse fbrer 
stiera, 1’ anno creduto il Vaillant, e I’ Avercatnpo nelle medaglie di que
sta gente, e neJ Tesoro Moreiliano Tom. 2. pag. tjo. L. Farsulejm t{H. 
fits ex CeUnia Sutrina esse dicitur % censet Vaillantius banc gentem inde orimdam 
njenisse Jipmam > La gente Egnazia ^ dagl’ istoiici commemorata non meno 
Romana, che Sannitica ; e cost la Gellia , dicendo Livio Lib* X . in Etru. 
ria helium ingens multis ex gentibus xoncitur •, ■ cujus author Gellius Eguatiusex 
Samnitibus erat \ c  alia pag- -seguente Samnitium dux Cellius Egnatius, Edu- 
Litando>li'ce lb sPesso I’ Avercampo nel detto Tesoro Morelliano alia pri- 
ma tnoneta della gente Gellia, e csservando la galea, e lo scudo Sanni- 
tico, e nulla affatto Romanos Sedneque in Morellipiclura'  • . . . xoronam 
itllam super xaput galeatx figurx xerno . Tqeque moris invenio J(i -denariis duces 
Bpmanos galea, &  clipeo armatos. E  poi soto alia pagina wguente 192 ri- 
ferisce pure il detto denaro della gente Gellia alia delta ptelata guerra 
sociale; quid aptius tonjundlio bxe denotare , q%am finem belli socialis ?

Fralla gente Papia adunque era questo G- Mutilo, fta i dicui ascen
dent! Sanniti nomina Livio alia ifine del Librq ottavo un altro Brntulo 
( fbrse Mutilo, come lo chiama Appiano, e Orosio sopra citati) il quale 
nell’ anno 432. fu pure duce dei Sanniti, ma lo fu infdicemente, contra 
i Romani r Hoc demum*prelmm Samnium res ita infregit • . . . . .  Decretum 
fecexunt, ut Brut ulus Tapius Bpmmis dederetur.

L ’ epigrafe SA FIN IM , che «critta in Etriisco si legge in questo ro- 
vescio, e troppo difficile a spiegarsi. Mi sonS sempreprotest^to ignoran- 
te in interpretare le voci ignore di questa lingua perduta. -E  giacchb ci 
lesta taiito da illustrare con certezza istorica > come in questo genere ho 
cercato di fare, -e meglio cordessare la propria debolezza in questa parte, 
che il perdersi dietro a stranissime ctimologie. Chi colla solita illusione 
le cerca nel Greco, come si •^fatto di questa precisa voce SAFINTM , ur* 
ta contra tutte quelle dimostrazioni ") code qiiali si e provato, che il Gre
co nulla ha che fare coif Etrnsco ; ’e che gli Etrusci sono pid antichi dei 
Greet, e sono della Grecia illustratori, e 'popolatori - Queste remote eti- 
mblogie (se valessero tali stiracchiature I le troveremmo ancora nell’ Ara- 
bico, e nel Cinese, e in qualunque lingua del mondo .

Si osservi, che questa voce SAFINIM  nella sua desinenza in I M , c 
affatto orientale, e .percib pretta e fa vedere, che anco nel se-
sto, e settimosecolo di Roma, qujlido sil|attava d ’ una guerra v£jayB£nte

i )  is e ii’ X-- i j -  ca ji’ i l *  Jsx  (.lauatis , q u o s ^  CtaOmcs otcundos accepim us 
ajrpclla^s e s t’

• jNero

    
 



Belle mtnete italico-antiche in specie .» 1 j  i
Italia . e contro di R om a. del nome, e della potenza Etrusca soggiga- 
ttice ; liprendeva 1' istessa Italia 1’ aria della sua priscaliberty. SI batteva- 
no le monete in nome comune, e da molte citta , e si scriveva in Etrus- 
C O ,  che fa da prima Tuniversale, e Italico I'ngiiagg/o. Chi sa i che que- 

^ a  voce non significhi' tina parte degli Umbri, e del Boi compresi espres- 
s5̂ s^te nella triba SA PFIN IA ? Giacch^, sappiamo. che la letterafsi  ̂
scambiata spessa colla; "P Livio cost la rammenta nel principio del Libra 
31. Ca/uw Oppium Tntfectum socium hac tumultuaria mctnii p e r ‘Dmbrtam  ̂ qmr.i 
tribum SaPpiniam vacant y agrum Bojanum invadere jussit. C h i sa , che ques- 
ta voce SAFIN IM , non significhi forse I Sibini,. dai quali djscendono i 
Saiiniti, e i quali erano ancor essi collegati in qiiesta guerra E La tavola'̂ CW" 
del Dcmpsfero che comunememe viene spiegata< per una strage-, ed uc- 
cislone dei dctti Sabinr, fra quelle tre parole Etriische-, che ivi slleggono 
contiene ancor questa S A T IN IS , e con. quest a-si crede ,• che spieghi i 
detti popoli Sabini. Tanto pi^ ,'che non puo dirsi slcutissjma -jg leggenda 
ddl’ uno^e ddl’ ahro monumenio , e die non d icain^bedue’S A F lN I', 
0 in aiTibedue S A T IN !, consistendo'nell’ una., e nell’ altra la ditFcienzJin 
quella terza leitera se sia una T  , ovvero una F  , ehe in Etrusco ati*no 
una somma sit^itudine fia diforo i  perch^ nel Dempstero quella T   ̂scrit- 
ta cosi ®  ,^e in^questa- medaglia la F  e scritta 8 ; e Tuna:, e F’ altra ras« 
sembtano ad un O Greco ,  o tagliato iiv mezzo , ma tagliato diversamen- 
te, 0 in questa forma , on^ero in quest* altra 8 * Percio il Maffei Tom. V.. 
pag. 341. la legge assolutamente per SA B IN IM ;; e prende la terza le^ 
tera per una B per 1-’ appunto, come la nella terza. lettera della, voce 
qui pure imptessa di E M B R A T V R  * Si aggiunga, che i Sabini ancor es
si anno avute diverse denoininazioni. Si sono chiapati S E V IN l, come d l 
ce Flinio Lib. 3. Cap. XII. Sabini , ut quidam existimavere a retigione.y  ̂
& Deoram cultii- Sevini appdlati^ E; la V  consonante £  molto affine della. 
F , e della R . ,

Ma ben conobbe il Sig. Olivieri, ch’ e un perdere I! tempo a rag‘ 
girarsi intorno- alle Greche etimolbgiei, e percib molto meglio’ in una sua 
second* dissertazione ritrovb* che; v* era forse la citta del , .0 alme- 
no la famiglia- Safinia-y com!egli dice alia- pag; 144:, nel Tom. 4. delie dis- 
sertazionl dl Cortona . Si aggiunga , che gl’ istessi Sanniti anna sortiti di
vers! nomi,. ead  essi vicinl commemora Plinio in. questo stesso- Lib. 3. 
cap, XIL gil ^nfinati y g ll ^ujictenati, I Suffenati y ed altri; che nel diloro 
suono litterale si. acccostano a  quella; voce. SAFINIM  „  molto; piu., che 
qualunque etimologica deduzione dal greco..

La deeima terza ha 1- istessa testa galeata e cogT istessi' otnamenti* 
ed ha ia .sua leggenda Etrusci a  vF fl • -JJ+VW, cioe , M V T IL  .
EMBRATVFt , che in Latino, direbbe. M V T IL V S .. IM FERATO W  ; 
e nel rovescio ha due uDmini iiMj^KJ^tmatiintieramente . Tengono asta 
nelj^ îei^tra mano^ e* nella deBra- ani% urn coltelio-. o bastonceila, cor 

^Klitoccano una scrofitenuta d\ ur>l Feclale, che  ̂fra diIor<?ihgInocchiatc 
col solo piede sinistro. 11  che‘ cJ|iaramente'allude ad 'uiia confedetazione 1

com e

    
 



1^3 n k ' f'l. Cap. IV,
come cotf qaesto preciso slmbolo spiegano le coWederazioni, anco le mô  
nete Romane da riscontrarsifrequentemente nel Vaillant, nel Morelli,® 
in altrij secondo il noto verso di Virgiiio: Et cufsa jungebant fiedera porca. 
Ejsotto vi h scritto parimente Etrusco cio  ̂ G. PA A P I , unita
questa colla precedente spiegano notoriamente iKdetto Cajo TŜ utilo imp^ 
ratore, o  duce« E se fosse cetta I’ altra parola Safinim, spiegherebbe 
qupsta« ch’ era duce , o imperatore, o dei Sanniti > o dei Sabini, o di 
^tri popoU detti di sopta da Piinio , ivi contermini, i quali potevano an
co denominarsi con altrl vocaboli a no! ignoti, perch^ non tramandatici 
dagl’ istorici, e forse espressi colla detta voce Safinim. Ci confermano an- 

quests medaglie, che il detto G- Mutilo era della famiglia Tapia; e 
la detta voce E M B R A T V R  ci assicura* che mille voci dall’ Etrusco sono 
passate al Latino, in cui da questa si^form ataquelladiIM PERATO R. 
Anco gl’ istorici Romani ci confermano questo titolo, e questa voce d’ m- 
peratore pressq gli Etrusci, e precisamente presso i Sanniti. Livio nd prin- 
cipio del- î^bro 'iTSflo dice; Samnites eo anno imperatorem C.Tontium Heren‘ 
nihfilium habuernnt; e lo replica altrove. Se questa voce imperator h in ori- 
gine Etrusca, lo sara anco il verbo imperare, e i suoi derivarivi imperittm  ̂
imperatnt, e simili;  e queste sono le etitnologTe da ammdltersi, perchS 
dedotte da certissimi monumenti i ma non sono gia vere^uell j , che con 
tanti stilli si lambiccano dal Greco, e da altre Hngue. Questo k lo scoglio 
in cui battono da tanto tempo, in cui si p ^ o n o ,*e  con cul c’ impon- 
gono tanti grand’ Uomini. E  nonesclndb, come piu volte ho detto, nem- 
meno il dottissirao Bochart, contro di cui, e contro le sue verbal! de- 
duzioni abbiamo veduta ben spesso sfblgoreggiare f  istoria patenie • N i 
faccia specie, che la lettera P due volte» e necessariamente replicata nel- 
,la voce P A P I, sia foriftata quasi alia Greca, e colla. seconda asta prodot- 
ta ,vo  pareggiata coll’ altra. Perch^ che sia Etrusca, e non Greca, lofa 
vedere ii dijei tondeggiare ; mentre per esserG^eca , bisognerebbe , chefa- 
cesse i suoi angoli cost n ;  ^ anzi fa vedere la derivazione anco di questa 
lettera dall’ Etrusco tanto nel Latino antico, che nel Greco antico. Nel 
Latino antico ne*abbiamo cento esempj nelle vecchie iscrizioni s e c o 
st nel Greco antico,  dove la seconda asta talvoltanon si ^  fatta ,  talvol. 
ta si  ̂ indicata, e poi inline si 6 prodotta al pari dell’ altra. L ’ ho dimo. 
strato nelia lingua antica dei Greci, dove si i  veduto, che i primitivi 
Greci caratteii erano Etrusci alFatto, e all’ orientale. E dopo che anco in 
Giecia si muto, (da Pronapide , come parmi d’ aver mostrato) e si ri- 
voltb lo scritto} e in vece di andare da destra a sinistra, si fece andare all’ occi- 
dentale, e da sinistra a destra ; allota si rivoltb ancora la figuta delle lettere > li- 
volgendo ancor queste da sinistra a destra; mentre prima riguardaVano al con- 
trario, e da destra a sinistra . L’ ho fatto vedere in tutte quelle lettere dell’ al- 
fabeto, che sono capaci di questa xijii9fAlH|^; mentre le altre che non ne so
no capaci, e per le diloro Jinee xJiRposie^nto a destra, che 
restarono iramobili, e com’ erano da *4>rirK. Tafisono I’ A  , talMa M 7^  
altre, che possono rrvolursi. Ma Ic altr^  come la E ,  che in Etrusco,

c  che

    
 



Delle moiete Italko-antkhe in specie,  ̂ I J3
e che In Greco amico anJavano a sinistra 3 > si livoltb a des'tra, e t>i 
fece la delta £ .  Cost fra le altre la P , che in Etrusco, e che /n Greco 
amico si fkeva 1 ,  e poi %nco q si rivoltb y e si comincih a fare r  » c poi 
vi si aggiunsr/ o; vi si indic6 la linea parallela p , e divenuta di tre aste 
^egualij e poi in fine qaiest’ altra linea parallela si produsse affatt®, e si 
p S i^ io  coli’alrra cost n ;  e come ho detto , ne abbiamo mille esempj lanto 
nell^crizioni di Greco amico , che di Latino antico. Sicch^ anco in quesfa' 
ieggendadiC.PAPIO M VTILO  nulla abbiamo di Greco, e tutto c Etrusco. 
Del vedcrsi qui laddoppiata la vpcale A  di PA P I , e fatto PA  A P I , se ne ris- 
contti la ragione nel detto Sig. Olivieri alia pag. 7 1. del secondo tjmo ddI6 
Dissertazioni di Cortona , pve coll’autorita diPrisciano; /osĵ as autew vocateT* 
vetustissimi geminare solebant, resteremo appagati, che per essere qui lun- 
ga la vocale A . doveva raddoppiarsi secondo 1’ antichissirno uso dei pri- 
sci Italid* Come ancora si vede nclla famiglia NVM ONIA scritto V A A L A  
per VALA , e altrove FEELIX  per F E L IX , e simili •

La deciraa quarta, e la decima quinta, d’ argenio sono rip ^ ate  dal 
VailJant, dall’ Orsini, e da altri, e le spiegano per una confederazione ^i 
otto popoli, e le riferiscono a questa precisa guerra Italica . E benlodi- 
mosira la facciaLnobile, e laureata di quclladonna, che. e espressa nel di- 
ritto, e che raj^esenta Tltalia. E non tpeno il diraostrano quelle otto’ 
persone, cne soi>o imorno a quel Feciale, che ha in mano la solita scto- 
fa, e la toccano col c6lteJIoj^ piccolo bastonc le dettc otto persone in ’ 
atto di solenne giuramento .

Qpest’ altra medaglia SUnnitica h  una posteriore scoperta dell’ istesso 
Sig-Olivieri, e nel produrla I’ accompagno con unanuova sua dissertazio- 
ne, che e la quarta del tomo quarto fra quelle di ^ortona. Qiiesta me
daglia parimente d’ argento ha nel diritto un viso rauliebre con galea a l^  
ta, con orecchini, e con vezzodidoppio ornamento, quale com naa^'^’ 
Italia j appartenendo ancor questa alia delta guerra sociale ._.QiH!TOalla te
sta vi i  una^corona, e dictro a questa un globetto, stella, che fbrse
pub dirsi il segno della dccussi, e sotto vi ^ la parola Etrusca Jl+V W , 
MVTIL. Nel rovescio si vedono i Tindaridi a cavallo tolle stelle soptai 
diloro capi, quali ce Ji descrivono gli Autoti , fra i quali Orazio; 7 êc 
fratres Helena lucida sidera. Anno al solito U piJeo Frigio in testa, indi- 
candoci, che erano F rig j, e di Samotracia, e percib Pelasgi in origine, 
come provo qiu sotto nel Lib. VIL cap- i l .  delle arti, e scienze Etruschc 
in fine aJ §. Caliimaco  ̂ e seguente. Anno la loro asta, e si rivolgono a 
cavallo, riguardandosi insieme in atto di partite correndo in parti opposte 
e sotto vi k la leggenda parimente Etrusca . i  jnuflfl . 1  C- P A A P I G.’ 
Appartiene adunque ancor questa all’ istesso C . l A t lO M VTILO  impe- 
tatore dei Sannitij ma contiene anco in ultimo T altra lettera abbreviata' 
C-, che c’ indica, che questo fii^8^S|pio fu figlio di un altro C a p .

Tom,Secondo C£il-

    
 



J J 4 Lib. VI. Cap. IV.

C E M  .A .

Nel Tomo quinto delle Osservazioni Letterarie del Maflfel alia pag. 
588. si legge j  Tralascio ancora la medaglia di Cetma, che ho veduta in altn 
gabinetti con ■ Cermanusi ma non riporta la medaglia n^ spiega 
qnesta citti di Ctrma-, forse perch^ non e spiegabile, ne reperibile negli 
Autori antIchi. E  sarebbe singolare di vedere scritta la delta citta con qvie- 
sto preciso, e antico nome; perch^, come piu volte hod<;tto, annospes- 
so le  citt^ Italiche cambiato nome. Trovo al dire di Plutarco in Romolo, 
die sla stato in Roma antichissima un luogo chiamato Cermano , e poi 
Gemano'y alludendo ai germani fratelli Romolo, e Remo esposti, e poi 
niitriti dalla Iiipa. Ma qaesto luogo, che si descrive palustie, e selvoso, 
non fn maicitta » n  ̂fii maicapace di avere la sua propria moneta . Talche po- 
trebbe essa » ti«he non fbssero chiaramente espresse le lettere,o non siano state 
ben rilem e. dobbiamo figurarci in tanta antichita di trovare i nomi 
d l̂le Qiitk scritti co^ne ora gli proniinziamo , e gli chiaralamo. Esempio 
ne sia la sopraddetta Camars, che sarebbe un grosso errore il pretendere 
dl trovarla scritta coll’ odierno nome di Chiusi  ̂ o di CluAitm . Cosi e di 
Todi, di Fiesole, di Volterra, di Telamone, di Popdfonia * e d’ altre , 
che con diversi nomi, benche fra diloro coi^imili, jsi vedono scritte in £- 
trusco. Onde in vece di G E R M A , diti prbbabilmente GBRi>JA. II Go- 
ti facendo la crltica alle critiche Maffejane, dice nella sua difesa dell’ al 
labeto pag. 193. onde pare , che sia luogo da crederla N , e non M , termi- 
nando cosi quella parola, KEB̂ Ts( a  . R cosl ci accostiamo ai ragio-
nevole. Plinio L- ?. C^p« V. nomina Cernetum , &  Cerneuni, qru Mariam 
i^omtnabantur. Chi sa, che non possa essere Corneto ? Glacch^ qualche 
alt^Sijjgne nei nomi la vediamo /reqiiente in tanti secoli. Tutto quellit- 
toraleT!t»«asi5..|inzi la Toscana tutta era del*partito Mariano nelle acer- 
be fizioni fra MarTo, e Siila. L ’ istesso Mario tornando di Libia , e fug- 
gendo i suoi maggiori pericoH, sbarcb gia vecchio a Telamone, ovetrovo 
dai Toscani validr-soccorsi terrestri» quivi ancora armo quaranta navi, e 
si congiunse con Cinna. Lo dice Plutarco in Mario circa il fine : Md Te- 
lamonium Tirrhenitm cppidum hinc egressus appulit. Hie servos llbertate dona- 
vit . Colonis gloria Marii excitis, ad mare concurreittibus, magnam manum bre- 
v i Marius colltgit, &  quadraginta naves armavi t .

Ma il detto passo di Plinio pretende 1’ Arduln o di leggerlo diversa- 
mente , o al suo solito, di emendarlo; Cereatlni, qui Marlani cognominan- 
tur. E  in tal caso si accosterebbe, e potrebbe appartencre alia citta di Ce> 
re , delta anco Agilla, tanto celebre fralle citta Etrusche, o Pelasghe. 
Con questo nome di Cerne , e di Ceznetani, potrebbe anco, e p ii pro- 
babilmente essere I’ isola di CoTSic^fnfgl^ti Cerneatis da Licoftone in Cas
sandra ,  Hirsoy ri v&f,-Kxny txTsxrow'riT ump iM,y rOpirfivov . £t Cernea/imUMa- 
lam ad Tuscum mare adnavigantes. E  il .B o « a rt , che lo rlferisCe m C ^  
Lib'!• Cap. 32* pag. ($40., dice, che prKna si chiamb Cerne''̂  c poi Cer-

tiea"
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neati, e poj €irno, e in file  Corsica. Trimo diSta est 
&  tandem Ktip̂ f , Taich^ molta ragione abbiamo di attribuire questa me- 
daglia alia Corsica. £  se. guesta indagine nonbasta, non pub ripotsi^ che 
fralle incerte.

C 0  r  0  2^

II Sig, Canonico Sellari, erudito Cavaliere Cortonese, in una dotta 
sua lettera indirizzata al celebre Sig. Abate Barthelemy , ha illustrate alcu* 
ne medaglie di bronzo> ndle quaii vi 6 una sola lettera Etrusca C jc io i 
cost impressa [) . £  con varie sue riflessioni-ha creduto di poterle at^ai  ̂
buire a Cortona sua patria. Ma per quanto questa insigne, e dametan- 
te volte commemorata citt^ meriti la sua medaglia , anzi debba credersi, 
the certamcnte I abbia avuta , non possiamo contuttocib assicurard, che 
queste siano quelle, che le appartengono. Le ha considerate anco il Pas
ser! De re nummar. cap.^.pag. 184., ma le crede piuttosiei-^uTTlfciie, e^o- 
S i  si spicga. C/. Sellarius ob notam ^  tribuit (hos nummos) Cortonensibus, fir 
quorum priorem nuper in musea Olivtrio collocavimus. "h{am stylo, &  sim- 
bolis longe reced^nt ob artificio Etruscorum. Hoc Tunicas esse puto.

Ed in ver^ominciando ad osservare la prima, che nella tavola V . 
del Passeri'tade al num. 6. mostra un capo Affricano , e come .pare, diun 
IVloro colia testa ricciuta, e <jin cape'li ru fi, e corti, e colle labbragpn- 
fie. E nel rovescio ha un elefante, che ha attaccato al collo un grosso 
campanello, e fralle gambe dell' elefante v i^  la detta lettera .

La nona ha una ruota a sei raggi, e nel rovescio un* ancora parlmen- 
te con un obelo, e da una parte dell’ ancora la detta lettera .

La ottava ha una testa giovanile, e imbetbe colle spoglie del leone 
sopra la testa medestma* Nel rovescio ha un quadrupede, che sem ^  
cane j simboli rutti , che confermano la credenza del Passeri/iT^radi* 
carle monete AfFricane. M# quando anche fbssero Etruselwrtritaliro an* 
tiche, poco vi sarebbe da assicurarsi sopra quella semplice lettera G , la quale c 
iniziale di tante altre, che cominciano con quella lettej-a istessa • Chiusi ,
0 sia Camars  ̂ Crustumina, Cameria* e Camerti, Camarina, Galatia, e
1 Calatini, Campania, Cuma, Canne > Capena, Casilino. Capua , Casta* 
la, ed altre. Non pcssono dunqueriporsi queste monete, c h e IialleEtrus- 
che inceitc, mentre Etrusca e la detta lettera iniziale.

i C I { O r o T ^ f ^ T l ,

La moneta dei . Crotoniati, e come pare Etrusca, viene nomlnata dal TavX. 
Gori nella difesa dtlPalfabeto Etrusco pag. 6y. e seg., e pag. apz. O ve 2/um- x* 
bench  ̂ impicci col fargli discendam,Jai Laconi, perch :̂ anco con i La- 
:oni ebbero cOmmercio; cont'|(fociol|j^ita Tucidide , che gli fa Tirreni;' 
y^itll^yrrhenis, qui Lemnum ^thenas olim incoluerunt. j^a nofnina an*
Cora r Agostini n e l dialogo V* l e l l e  m e d a g lie ,  J o v e  liporta ancora .q u e l le

V  3  •  di
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di Taranh), ma Greche; che vtiol dire, quan|o nei tempi posteriori oc- 
cupavano i Greci quei paesi , che essi denominarono Magna Grecia . 
Eccone ona, che esso registra alia pag. 170 cK>n Apollo da una parte, 
e col tripode dall’ altra, e colle tre iniziali Greche di Crotone K P O . E 
bench^ Greca, spetta anco questa , come si  ̂ Je t to , alle citta Italic!^ 
non soggette al giogo Romano. E benche Greche perche ripiene a iiq jp ^  
yeri Greci, invitati, e chiamati dai Pelasgi Tirreni antichi abitatorf^ico 
di’ iGrecia; contnttocio serbavano la loro liberta, e battevano leloro mo- 
nete, ancorch^ scritte in Greco.

.A .

Sono io favorito dalP insigne Sig. Abate Barthelemy, ciistode del gran 
tesoro nummarlo del Re di Francia, del disegno esattissimo di alcnne mc- 
daglie csistentl in quel reale gabinetto, e nelT altto di Mr. Pellerin ;  quale 
q u ^ t a . .s i2 W f ib u  see a Gii na j e che nel tempo istesso esibisce ii no- 
me di un’ altra citta Etrusca nella Campania ; cioe di Literno. Cosi dotta- 
mente ha spiegato il detto Pellerin nel suo Tom. I. Des medailles des VHles. 
Rappresenta la testi del solito eroe laiireato, e nel rove^io il|solito mi- 
notauro, con una Vittoria alata, che gli vola al di sopra^er incoronarlo. 
Nel diritto si leggono queste parole Etrusche 3W\?X, KVME
L T E R N V M . _ V  •

E ’ singolarissima questa medaglia per r  unione dei nomi di dettedue 
titta. Ma siccoine io adduco altrove, e partic^larmente nelle medagtie di 
\’apoli non solo quest! istessissimi fipi „  ma forse , e quasi angora-colle 
stesse lettere; cosiqui la esibisco, bramando peraltro, o di non raddop- 
piarla nel caso, che f^sse la medesima, o di non tralasciarla neH'altro 

che queste due medaglie-fbssero diverse. Ghe siano diverse* me Io 
persLiUdCN^edere, che la leggenda non'pare certamenre la sressa; ed il 
Passed, eolBTPggiamo T altra difFerentemente*. Tanto pivk, che nella mia , 
:he si attribuisce a Napoli, vi  ̂ replicat^ un’ altra breve leggenda anco 
nel rovescio, che»^ sotto il minotauro, come ivi si dee riscontrare. Puo 
anco cssere, che per la mala conservazione delle sole lettere nella mia, 
abbia preso qualche equivoco col detto Sig. Passeri. anch’ io , che a lui la 
comunicaij e potrebbe forse ancora averlo preso nella sua il detto illustre 
Sig. Pellerin. Perche, come ho detto, e singolarissimo il vedersi il nome 
di due citta Etrusche in una stessa medaglia; e che di piu quest! nomi 
Etrusci non abbiano sofFerta variazione alcana nel latineggiarli;  e che per- 
cio gli legglamo scritti in Etrusco, e in questa medaglia quasi nell’ istesso , 
ef preciso roodo, che gli leggiamo ora nella lingua Latina, e anco neH’Ita- 
liana KVM E L IT E R N V M . Eppure Literno anco appresso gli Autoii am 
tichi, bench^ da Livio, e da altri Oii^^chiama Liternum, e oxa LiterniT 
num ; contattocib  ̂ da altri rispetfgfalsuOTnome . piu vecchio , s i^ ch ia -  
inafo Liftternuijp . Silio Italico L. 5. V. 5^3* wa?nositm Linternum. 
replico , che scorgendovi Je sopra narratf diffeitenze, io oui la espongo^ 
i., 'ossef,

    
 



Delle rlknete Italico-antiche in specie,»  ̂ IS7
ossetvando sempre stabile neUe region! Napolitane i detti gefogllfici di 
Teseo > che tanto e stato nelle regioni Napolitane.

E  L  B  U ,

II Sig. Olivieri paria erudltamenie d’ una medaglia, che per la dilei 
oscura, e non bene conservata epigrafe Etrusca ,  t  dubbioso, se attribi>ir» 
si dcbba all’ isola dell’ Elba, il dl cm nome Latino IT A L IA *  parrebbe, 
cheapparisse Icggendolo-aH’ occidentale-, e all'incontro leggendoJo aH’orien- 
tale, e all’ Etrusca, si crederebbe IKVIN l,. e di Gubbio. i l  Passeri ne 
park pure De re nummaria Etruscor. pag. 184, ,, rna anch’ esso la lasci^ ii^  
dccisa, ne ardisco di risolverla  ̂ io ; e credo, che aspetti di essere schiarita. 
mediante qualche migliore scoperta, che possa- occorrere, e che cqlla sua. 
ieggenda piil chiara ce ne assicuri.

^ E. C O L  ^  7^ O .

Ha la sua medaglia Gsca, 0 Etrusca anco Ercolano , in Latino Kev' Tav. x« 
eulaneum y eche Plinio Lib. 3- cap. V. chhim Hercuianium . Strabone Lib-*V. j* 
pag. 247. la d ^  HPAKAEION; indicando anch’ esso-, che da Ercok desume 
il suo noaae. ^uesta medaglia esistente nel Museo del Sig. Conte Mon- 
temellini in Perugia j viene illusttata. dal Gori nella difesa dell’ alfabeto 
Etrusco pag. 166., e dal l^sseri nelle Lettere Roncagliesi, inserite nti 
Torai XiXlL XXIir. e XXIV. degU Opusculi Scientifici di 'Venezia • Rap- 
presenta nel diritto una* testa con capelli ricciuti, e con due segni in 
forma di globetti. Nel rovescio si vede un celete, o sia un cavaliere so- 
pra un eavallo, che corre velocemente , portando sulk spalla.. sinistra un 
ramo, o di olivo, o di lauro, for.se in segno dill’ ottenuta vittoriaji^' 
giuoebi olimpiei,  o- pitici. Nel trattatO’, che vedremo qui appress 
arts, e scienze Etrusehe progagate in Grecia , osserveremo , che A l^qtaiiani, e 
specialmente i Siciliam, e- quegli della Magna GrecifTe rh^shnamente i 
Crotoniati, erano i piui bravi fta tutti i Greci in- quest! spettacoli. Ve- 
dremo eon Autori Greci provato , che fra qpegU Correva il vocabolo:
Vale piA> 1' ultimo fra i  Crotoniati^ che U prime fra i Greci i) . Basta leggere 
tutte le odi di Pindaro. ktte in lode degli Olimpionici-, ,e dei Pitionici i. 
che quasi tutti i vincitori g ll commemora , o S ic ilia n !o  della Magna_»
Grecia . Ond’  ̂ assai probabile , che quest© cavaliere siauno dei detti vin
citori nei giuochi fotti, o- in Grecia , o in Italia , o in Sicilia, dove pure 
da tempi antichissimi si eelebravano. Omero in tutto il libro ottavo dell’
Odissea descrive molti di questi spettacoli fatti in Sicilia, in onore dell os- 
pite Ulisse dal Re Alcinoa,

Sotto al detto cavaliere v i^  T iscrizione Etrusca,. o Gsca aH’ orienta- 
le,. H ER C V L , c h e j jp i^ i^  citti* d’ Ercolano , k  quale proba-
bikjs#^ segno questa m onet^n mensoria di quest© vincitore . Nel Dem- 

^fcroTaV . IL  e VI* si porta™ due oatere Etrmche. nelk* nuali si vede
Er-

i)  Ved* qiil appresso il Lib* VII>.C|!p. i .  aeue arti,, « scUazc Emische f .  QueTti son© .

    
 



T5S Lib. VI. Cap. IV.
trcole. e il suo nome scrltto nella seconda A V 'ip B ^ ,  H E R G V L ; enella 
seita ^ eakle , H E R K L E .

Per oprov'a di c io , che sempre si i  detto^clo^, che dalla lingua 
Etrusca si e fbrmata la Greca, ed ancora la Latina; si confront! lo scritto 
•di queste patere con quello di questa medaglia , giacche tutti e tre espri- 
mono ii nome di Etcole in Etrusco. Lo scritto delle patere si ricon^ggj? 

•pf6«ant»co di'quello della medaglia, che allude ai vincitori olimpidfT o 
pitionici, e che Pindaro gli lecita in gran voga in tempo del Re Gero- 
ne»e di Terone, per li quali espressamente tesse, e canta alcnne di 
dett^odi. ^ercib vediamo, che lo scritto della medaglia, come piu re- 

■ asrtTfe,  ̂ percio un poco alterato, e variato , e ridotto pib simile al Gre
co . E con cio si verifica quello, che dice Feslo in verbo bilingues , cio^, 
che i Bruzj, e altri della Magna Grecia, Osce , &  Gnsce ioqH^bantur. Per
ch^ i Pelasgi veri Tirreni, e primi abitatori di quei paesi , avendo poi 
chiamati, in consorzio molti veri G reci, corruppero il primitivo
liiigoaggre/Etruscor talchb in appresso divenne tanto il linguaggio , che 
lo sfcritto mezzo Osco  ̂ t  mezzo Greco , e poi Greco alFatto. Onde si osser- 
v i, che la prima aspirata H  si vede ndle patere chiusa da una linea di 
sopra, e di sotto cost S ,  come la facevano i veri Etnisei j Je  all’ incontro 
nella medaglia i  fatta come nna vera H  Latina , e Greca fperqhe e i La* 
lini , e i Greci dagU Etrusci la presero, tralasciando le dette sole traverse 
di sopra, e di sotto, comecche inuiili, mei^^te pre'servavano la traversi 
di mezzo, che suflficientemente la distingue da ogni altra lettera. La se- 
conda lettera di H R G V L  la maniennero fin aliora afFatto Etrusca ;  e si 
esprime anco nella medaglia col sollto triangolo •a . La terza > come qui 
bene osserva il Gorr alia nag. 172-., un vero k̂ ppjt dei Greci, cost, e in 

precisa forma usato antecedentemente dagli Etrusci; dove riporta 
l ’ eserlJ|iia^’ una gemma , o scarabeo, in cui cosi k formato il CH I del 
nome di quarta V e affatto Etrusca j e la ultima L variando
da quella delle deltfe patere, si vede nella medaglia prodotta coll’ altra 
linea , e fatta diventare simile al lamd.t dei Greci . Sicch^ anco questo 
esempio comprova if  detto di Festo, cioe , che nei tempi posteriori si par- 
lava, e si scriveva in quelle parti Volsce  ̂ &  Grace, e come a poco a poco 
dall’ Etrusco si e formato iJ Greco, come pure forraossi il Latino . Quindi k , 
che vedendo noi in appresso varie, e moke medaglie di quei paesi scritte 
in Greco puramente (come moite pure ve ne sono scritte in Latino) 
dabbiamo seguitare I’ istoria, e la cronologia chiara . e patente, e tante 
volte addotta;  dobbiamo percio vedere ( benche non intenda io mal di 
dare una regola fissa , e invariabile) che ordinariamente le scritte inO sco, 
o Etrusco sono anieriori alle Greche , c alle Latine . La stotia predetta 
universale in quei paesi k confermata da Strabone anco rispetto a questa 
precisa citla d' Ercolano . Perthb al pag. ,it55. secondo la versione
del G uar^o , chiama, e vero , qumi luo^i Greci d’ origine risgg^to ai 
Romani: res ((indem Xampanorum initio QratM fuisse, deinde Grads pernwfht^ 
• Craca ( dodeiit) vocabuU, tametm Roniana ibidem adsit multitudo i

ma
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tna quandopatia dei tem|i anteriori, e rispetto ai detti Greci ,1quest’ istes- 
si luoghi non gli chiama piu Greci, ma gli chiarr.a Oschi, e Toscbi in ari
cine , e pot Velasgi, e C^eci; e poi Sanniti, e poi in fine Romani. Stn- 
bone ivl; Tlerique et'am Ĵ omani eodem ‘vivendi genere delectati . . . .  studio-

^ , ac Ubenter urbem ( Tuteolos) incolunt . . . .  ’Pro.ximum est oppidum He-
r%iluta . . . .  Hanc quoque urbem tenuerunt Osci» dr deinceps Tompxam t qitam
Sarnus amnis alLuit. Vostmodum Tusci, dr VetisgJ\ deinde Satnnites, quietjain* 
his e locis { a Bfimanis) e'fccti fuere. E  poco sotto nel Libro sesto p. 177. 
repUcando la vera orlg’ne di quei laoghi, e precisanaente d^Ercolano, da 
lui detro Eraclea, rammenta, come i Felasgi cacciati dai Lidj» e dai Tir- 
reni, qui in parte si refiigiarono; e che anco questo luoga cri frirriVilri 
gli Aboiigeui: Heracleam temeru t t  . . . .  Hos enim cum Lidorum dominatum
fugerent, eo habitatores adventasse : captoque per vim oppidOy quod indigena- 
rum erat ^borigentm . E  poich^ i fatti sempre riscomtano> e sonogl’ isies- 
si, qnando si traggono dagi’ istorici; ma non sono g iasjja jessi quanclo 
( come pur troppo si e fatto anco da uomini dotti) si ^T^iono' 
le da semplici etimologie, e da stentati raziocinj ;  abbiam veduta qufst’ 
istoria comprovata ancota da Dionisio d’ Alicarnasso, che ci ha detfO, 
che i Telasgi (^cciati dai Lidf t 0 Tirrenit fuggirono ma parte in Grecia , e in 
altre terre^arb^e, e forestiere e una parte restb nell' estreme regioni cf Ita
lia, sempre ajutati dagli -Abor^ent loro afjini . Cost Dionisio Lib* I* J>3g. i8. 
secondo la traduzione del Slburgio . -At "Pelasgi . . . . . .  cum maxi-
me rebus omnibus florere viderentur , offenso numine , dirts alii calamitati- 
bus, alii barbarorum vicinaeum armis deled sunt. Maxima tamen eorum pars 
per Crxcorum, ac barbarorum terras denuo dispersi sunt . De quibus longum 
esset accuratius scribere. Tauci in Italia manserunt Aborigenum beneficio . E 
poco dopo alia seguente pagina 20. specifics il tAipo » in cui furono co^  
dis'persi, bench  ̂ sempre ajutati, o ricoverati nella Magna Esperia 
Aborigeni: doe lo specific^ in due eta C che sono cinquanF agai^^i^ifca ) 
avanti la guerra Trojana: Tempus amem, quo res Telai^biwn caperunt defi- 
cere, incidit in alteram fere ante helium Trofanum eetatem. E  cost riscontra 
anco Lido, che nel principio del primo libro dice aH'arrivo d’ Enea in 
Italia, tanta opibus Etruria erat, ut fam non terras solum , sed etiam mare 
per totam Italia longitudinem ab alpibus ad fretimt Siculum fama nominis sui 
implesset. Sicch^ k sempre puts istoria, e sempre sertre per^r/mtelligenza 
del tutto, e anco dello scritto, e di qoeste medaglie, e di altri monu* 
roenti; cio^ che almeno per cinquam^anni prlrna della guerra Trojana, 
era Etrusca tutta ITtalia, e da per tutto si parlava Etrusco, o O sco, o 
Aborigene, o Pelasgo, che etano pnri dialetti dell’ Etrusco i  bench^ nel 
Lazio quei Pelasgi, che erano tornati di Grecia in Italia, avevano poco 
prima corrotta la lingua Ettnsca ,  e fbrmatane la Latina antica; e poi re- 
iugiatisi nella Magna Esperia, jj*#!!lssiarono a poco a poco a parlare Fot- 
sc^s^t^rxee, e poi Greco a ^ t o  pek la moltitudlne di G reci, che essi 

i**sfchiamarono. Talche in Ita% ptima e stata la lingua Eteusca*, poi la 
Latina antica* e poi in fine (np  nella Magna Grecia; la vera Qreca. E

pet-
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peiclo ho*cletto,* che -le tnedaglie di quelle regiolii, -che le iroviatno scritfe 
di vero Greco, sono ordinariameute posteiioii al .Latino antico, e moltp 
plu air>0 $co, o Etrusco; e che la lingua Latin# pub dirsi ancora piu an* 
tica-della Grcca . Dico ordinariamente , e rispetto all’ origine j perche, 
come abbiam veduto di sopra nelle. medaglie Saanitiche, pub darsi per 
qualche accidente, e citcostanza particolare, che monumenri, e meda^^ 
aaico serine in Oseo, o Etrusco, siano-dei tempi Romani, e posterlwia 
qualche .Greca, e a qualche Latina. E per riprova, che per 4o piu le. 
scritte in Osco.-o Etrusco-sono in quei j)aesi anteriori alie Greche , ec- 
cone -due Greche affatto al mm. 4. e 5- di questa X a v .  X . Le riporta 
L-A5ostini*dialogo V .pag. 149., ed altra âlia pag. ib8. ediz. i{om. ij}6 . 
■ Appartengono a questa istessa citta d’ Ercolano, vC rappresentanoErcole , 
che combarte, e colla clava ucclde il leone; e sopra vi b «eritto di vero 
Greco'HPAKAHlilN , cioe moneta degli Eraclensi, o-di quegli d’ ErceJano. 
■E si vvede. f̂ ĥ  oueste sono battute in tempo, che ivi -si parlava , e si 
suw^iU-^il^^er^^eeo ;  che si era lasciato non solo r  Osco, o Etruseo, 
mâ  ancora quel mezzo Osco , e mezzo Greco  ̂ che fFesto ha-detto essere 

.una volia .il linguaggio di quei paesi-.

.£ -5 £  Ji

Esemia nel Sannio-j e i popdll Esetnin^ cosi dhiamativda Pllnio Z/ .̂
Xum. 6 chiaraasi sernia presso le .fonti del Vokurno .11 Signor

’ Marchese Maifei pubblicb la di lei Medaglia neJle sue Osserva2ioni Lette- 
rarie Tom. V. pag. .385. e quivi nella tavola V- n. 5. Il -Patiito aveva ri- 
posta uneo.questa halle Gonsolari, e nella iamiglia Claudia ,̂ e 1’ aveva at- 
[ibulta ad un Claudio Sisernino. Ma col MafFei conviene anco il Signor 

^i nella dissertazione sulla fbndazione di Pesaro pag. 40. che appar* 
tenga a gve^ta.citta. Per riprova, che spetti a questa, e non alia gente 
Claudia, osserva"t)Pnissimo il Maffei il modo, eon eui scritta questa 
medaglia A lS E R M O , che mon e cosi nella consolare di Marcello Eserni- 
no, dove riporrandola il Patino dell’ edizione di Parigi anno 1663. pag. 
72. si vede scriua-con nesso di parole A R N ., che c difSeiJe di unifbr- 
marla al nome intiero di questa medaglia.

Esprime adunque -da una parte la testa di Vulcano laureate , e  con 
pileo rassomigliante al Frigio, come altrove abbiam detlo, che gli convie
ne, perchb teneva-le sue fucine in Lerano, e Sicilia . Dietro alia testa 
e la tanaglia , che ^ simbolo suo proprioi e intoma alia testa v ie  scritto 
VOLCANON alia Latina antica, come ne abblam q tanti esempi nelle 
iscrizioni Cliniom per Clivutn, e qui sotto vedremo L V C A N O N  e  in G i e -  
co  a o tk a n OM per L yC A N O R V M , e altrove FO STLVS, nella meda
glia della gente Pompeja, per FA V S3S*^ ^S  . G li E iw s d  sp ec ia lm en te  
antichi come gli Ehrei, -e vero c h e / m a n c ^ n s  -della vocale  O i , ^ a  k  
lii gua Gfeca,^e la latina, b en ch i  deqvar^ dali’ Etrasca , FehSero 
queniemente- 1 Greci n’ ebbero due, edfi Latini antichi molto , come,si t

    
 



Dellc mo%cte luUco jn tic ’jc itt specie.  ̂ 1 6 1
si e detto , I'adoperano, cinoscendo, chc troppo importava la <oancan- 
21 di qnesta vdoce . Nel roverscio vi h una biga veloce con un aiiriga . 
che liene je biiglie nella tlnistra , e sotto vi e la delta Icegenda AI* 
SERNIO .

f  . 4  L  1 S C I ,  0 E I .

’Esibisco una medaglia del mlo mnseo mal conservata nel rovescio 
ma che nella parte posteriore ha la sna leggenda latina,, nella quale s n r - " 
ficientemente leggesi -^Q V I; con qualche sola mancanza nella priina vo- 
cale, o sia dittongo JE . Nel diritto e niia testa imberbe con buona ca- 
pellatura. Si Jegge sopia nel Libro I. Cap. IV. delle seconde, « ulte*i<^ 
ri division! dei primi Italici, che gli Equi, e i Falisc i f’urono una gente_» 
medesima; e se anno avuta la di loro moneta nei tempi posteriori  ̂ e mol- 
to naturale > che I’ abbiano avuta anco nei tempi anierlori , nei qiiali era- 
no piu potent!, e nei quali usava 1’ Etrusco , o il Latino antico. Nei tem
pi posteriori pate assai chiaro, che abbiano avuU la- loro»i<»tSh?hs^Gre£a , 
riportandola colla leggenda paaeian lo Spanemio, e rAvercampo> citati 
dal Go.ri nella dlfesa dell’ alEabcto alia pag. CLX. ,edietro a luia’l Mama 
Tom. V. pag. 2-'^8.;e che qU'vi ancora ( ma nei tempi posteriori) si siano 
battute monel^ctitte in Greco,, jo persuadono i precedent;! riscpntri 
isiorici, pef li quali abbiamo veduto , che i Pelasgi, e poi i veri Greci, 
beiiche principalmente.annida^i nella Magna Esperia, che essi vollero chia- 
mare Magna Grecia, si estesero in varj tempi, almenocolleloro scorrerie 
in altre parti d’ Italia j e nel Sannio, e nel.Piccno, e fra i Volsci, ean
co nel Lazio. * _ i

Che poi questa medaglia si veda scritta in Latino .dEQVI, non  ̂
gran cosa, perche i Falisci, benche certamente Ejjrusci , fatonp per J? 
diloro prossimita tanto unit! j o framischiati co’ La^tini, che i di loro tej; 
torj, e varie loro citta si pongono dai vecchi ;Autori promiscuar 
nel Lazio, ed ora mei Falis*i, come si h veduto al di^Jg»»'~arf?colo nel 
Capitolo delle seconde division! dei primi Italici  ̂ onde fu assaj facile , che 
i Falisci fbssero d&i primi ad usare la lingua latina

E l E S O  L i
Non e infrequent^ nei gablnetti una medagjia d,’ argento , chp pup Num> 8- 

per la sua mole chiamarsi quinario ; e che h a , nel diritto, una testa itiij 
faccia, o sia; in prospetto , e nel rovescio un delfinp, una’ Spic^ , e iqotnc 
pare, un Acrqstolio, con qnesta epigrajfe Etrusca , eyyzz jgF IS S tfiL fS ^  
Sonotante ie interpetrazloni, .che ad essa anno date gli erjUditi, che ,per- 
cib appunto potrebbe riporsi fralle incerte. Ed iointendo di l^sciarlaaiella 
sua incertezza, ancorche in Hnea di coniettura ardisca di^pronunziare ancp 
il mlo sentimento , e di erededi^]^^tenente alia vecchia, e potente 
citt> ( f i j ’iesole; che percib  ̂ IresumiBile, che abbia. avutaqla ,su*-tn.one- 
tfi Che gli Ettusci abbiano a;v«te mpnete d’ argento.j,edojo, anzi>.chc

Lm. Secondo X  ^I’ab*

    
 



l 6 l  Lib. V I .  Cap. 1V.\
rabbiantfavute prirtia degli altri, si h vedutolnel primo , e secondo di 
quest i nostici C ipitoli; e con i vecchj Autori abbiam sentito> che i Gre- 
cl medesiihi corifessano di averle avute dai Lidjj, che erano Tirreni , e 
Pelasgi. Ed io qui sotto riporto una piccola moneta d’oro, che per esser- 
I'i la sola iniziale Etrusca + pare che possa tifrrirsi alia cltt^ di Todi^ 
E se Etrusche d’ argento> e d’ oro non se ne trovano, o se ne trovatio 
ppchissime , clo non produce quella incauta regola, o non vera j che al- 
cuni • anco dotti, anno pronunziata , cioc , che gli Etrusci d’ argento , 
s d’ oro non le abbiano avute j perch^ nella immensa , e perpetua dispet- 
sipne, che sempre si e fatta in ogni genere di monuinenti Etrusci > e 
piirCIb anlo delle nionete, Ic prime ad es5ere cost disperse, e squagliate 
iebbono es^re state quelle d’ oro, e poi quelle d argento, e in fine quel
le di bronio. Esecosi e seguito, e segue delie Rumane, e dialtre tanfo 
|X)steriori; molto piu dee esser accaduto di queste, che sono tanto piti 
irecchie ^

.^ ^ y t^sT><noneta coda leggenda Etrusca FlSSVLIS h stata in raolti 
hiVbdi interpetrata. L’ eruditissimo Signor Dottot Bianchi di Rimino, che 
possedendone due, mi ha fatto il genetoso dono d’ ima di quelle , ( ed io 
|ui la riporto) pensava, che fbrse potesse apparteriere ajPistoia ; e que- 
sla sua opinione e riferlta dal Lami nelle sue Novelle Lenerarie. II Signor 
Passeti pOi la crede, e la riporta a Pesto citta nel r egno d i^ ’apoli j leg- 
gendovi l uno, e raltto> e prendendo la jprima leMera per una P , e non 
per Una F . Ma la medaglia  ̂conserVatissima, eleletteie, e specialtnente la 
delta iniziale ^‘una F visibllissiina.ehe gli Etrusci facevano in forma d’un nostro 
otto numerico , che.differisce infinitamente dafla diloro P , che sempre fe- 
cero in questa manieta 1 ,  e poi al piu v’ indiparono la terza linea paral- 
lela j € nei tempi bass*talvolta allungarono afFatto ancor questa, come si 
Tsade f̂telle medaglie Sannltiche. Ma sempre appresso di lor© la P ,  e la 

sostanzialmente e nella figura , e nel suono  ̂ e giammai si so- 
confus?^Tj!IW*adue lettere disparatissime tn veruno al^beto , n  ̂ del 

Gor-i, ne del Maffei, ne di altri.
E  se si volesse dire 'che la P ,  e k  F ,  anno molta correlazlone fra 

diloro; ci6 proverebbe, che quando fosse veram ente una P , si potrebbe 
permutare in F ;  ma questa permufanofte peraltro si i  fatta , quando o 
per ragione di dittongp, o per T aspirata H , che vi sia, o vi s’ intenda, 
diveftg'ono due lettere quasi promiscue, e quasi inpronunziabili sen-
9A un iSUorlq, Ohe deli’ una, e deH’ altra partecipi-- Gosi da si k fat-
tq PhSeni V'e^PhoSnices-: da TUipus, come si legge nella medaglia di que- 
std , si h fatto 'Philippas'; e simili ec. Ma 'ftiori <di efb. sono , ê  sono 
State iempte queSte due lettere difFeremissirr,e in ogrii ilhgua; ne mai per 
icaosa d’ f e s e m p i o ' i , si sono'detti 'Palisci, nii i Pifj d’Arcadia, ni 
Pksi-, ite-Pelope, me il Peloponneso. ne Pallade, n  ̂ Pilade, nî  verunal- 
tro . 'nome cbmincknte per P si e Htsi trasfbrmato in F ; vrceversa 
giammti 4a iF d diTentata V . Ma qui lyn  aceacle questo distorsOT pe^chc 5a *prima lertera 'di.'daesta iKtoneta e*unat F r̂isibilissima ;j come ho detto.

Si

    
 



Delle mnijetc Italico-antiche in specie > , I $3
Si accorda da tiitti i c.le nell« lettere delli? monete osscrv 8bl|e spe- 

clalmente si  ̂ Ja detta iniziile; perche anco gli Etfusci > bench^ in tapti 
secoli abbianp rnuiati i nonii ddl^ di loro citta, contuttpcid annp sempre 
mantenula almeno la detta iniziale . Vantica Camars  ̂ divenpta poi Ci)s- 
ŝiuf»; Vehtri, î oiaterne; TuSerc, Ttider \ Pupluna , Topulauia I 'T h m o n  , Tela
mon , e simili. Ma per appfopriare qiiesta moneta a Pistoia , o a Pesto, 
e Posidonia , per quante vicende abbia mai avuco I’EtruscOjper latineg,- 
glarlo molte e varie lettere vi mancano e partipolarmente vi manca la 
delta iniziale P : e per adattarla a F ^ SSV L ^ E , oltre alia delta iniziale 
vi concorre la S- ( che fbrse in Etrusco si raddoppiava) e |a vocale 
e la E , che sono le integranii di questa parola FISSVLIS- Talch^ low?, 
quella raddoppiatura si legge FfSVLISi e colla detta raJdoppiatura si leg- 
ge FISSVLIS che ridotra in Latino, si e Fitto FJE^VLM  .

Alcuni leggono , e credono, che si debba leggere non FISSV’ L IS , 
ma FISTVLIS, e alcuni anno detto o letto anco FIZTV LIS.. A  me non 
pare, che dica altro, che F IS W L IS , come ho detto; Rva-‘‘poiche ,ndla 
mia nna di dette S , che sarebbe la qnarta lettera , e alquanto corrosa » 
questa sola lettera non pUP certaraente determinarsi ne per una S , ne pe* 
iina T ,  mentre £iel resto, come ho detto, e conservatissima. Dico per al
tro che si le^a vn qualunque modo, e F IS X V L IS , e F IZ T V L IS , non 
trpveremo efita veruna , a cui tanto si approprj, quanto che a Piesole. 
E dico, che quella raddoppiatiwa di consonant! F ebbero gii Etrusci, e 
passo anco ai Latini antichi • Abbiamo in Festo ,  che 7{ohilem antiqui pro T̂ oto 
ponebant per literam G , quasi Gnobil^m. Nei Frannmenti delle XU- Tavple 
si legge stUtes 'pet Utes; ed In Festo rnedesimo stlatus per latus ea causae- 
tudine, quia stlocum pro locum, &  stlitem pro Utem antiqui dicebant. E  ris- 
petto agli Etrusci abbiam veduto ( i ) , che il nome >Amfiarao \o scrissero 
AM PH TIARE. E simiFi e moltj altri esempj potrebbero addursi • per if* 
quali resterrebbe piu chiaro, che q,uesta parola F lSTV LlS ,(quanrk** *<n.cc» 
fosse FIZTV LIS) ridojta a quella miglior lettura . che quasw-rCgoie c’ in- 
segnano, non pub intendersi, e non dice altro, ^che F ISV L IS , nje pub 
meglio appropriarsi, che a Fiesole- ^

Questa c itti» come tutte le aitre Etrusche, dee aver so^tt^  /a sua 
alterazione nel nome - Ciriaco Anconitano a’ supi tempi ia chUmo î essolê  
(1) venimus Fcssulas, che nella detta raddoppiatura d,i consorian.ti e.qjuiyale- 
rebbe anco alia Z , quando in detta medaglia vi ^sse- Anzi in alcuni di- 
zionarj, e nel Moreri alia voce FESQ LI, si chiama anco FIEZO LI . E  
chi volesse indagare I’ etimologica origine di questa ch,t  ̂ da qaeUn Ninfa 
figlia d’ Atlante, come immagino il Poliziano peJia secooda epistola, ed 
anco Faccio degli Ubexti (3),  si accosterebbe sempre piu a queste voce 
FIZTVLIS, quando cpsi dovesse leggersi, o dovesse ancp leggersi FIS- 
TVLIS, benche io vi legga chiaramente FISSVLIS col cqnfrpntq. che

X'2 ne
I) Vedi out sopra pag- 29- Oomincio dopo iche ’ I d ilu v io  vgnns
J) Ciriac' Anconit> pog- i 3 ’ edit- P is a w  A thalante co lla  sua spostg allora ,

1765- D ’ A s ia  d ico  ,  e )guel b e l m onte tenne
j) F a ccio , Dittamo'ndo Canto 7- L i i > , i '  1. cioe Fiesole ) •
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ne ho fafto della mia , cod ;quella che h restatl al detto chiarissimobignor 
Bianchi. La medaglla V come ho detto » in tuttp il resto anco della leggenda 
h conservatjssifna. Si accordino gli eruditi in i!n giudizio unifbrme ; ne 
pretendo, chef 'il mip Vî a il migliorei.t . ' t i i

d B B 7 O . I C V F  I y M

Tavola 
XI- 
l̂ Urrt'

II Sig. Senator Buonarroti canto, e riservatissirtib' in pronunziare il sup 
j.parere, da'ndb.il primo qiiesta moneta, come si^vede nella T av.L IX -‘n-4. 

d̂ d Dempstero, ,nemmeno la dichiaro di Guhbioi benrh^ litteralmente ab- 
-bra nel roveriscio'il ndrhe d’ IG W IN i,, ,IHI3V>|f , ;6"dei' pppoli di Gub- 
bio i che cosi appurttp si chianiatono ancb in Latihtf aniico , e anco 
V IN I. Il Gori poii il Passed, ed altri I’ anno letta , e ad essi appunto 
attribulta ; perche n6Ia lettura , ne la splegazione nbn ammettonp equivoci.

Si notj quivi in detta Tav. LIX ' del peso di once 6-, e denari 20. 
Ha-neL^Tmtro Tern circolo , o sfera, e intorno vi sono , come molti raggi 
di rnota. Nelroverscio ha una mezza Inna rlvolta all’ ingiii con tre stelle 
»ttornoi e in mezzo la detta leggenda Etrusca IK W IN I - OsservandosJ 
in quella doppia V Etriisca, che la prima  ̂ vocale , e I’̂ ltra  ̂consonan- 
fe , come la vediamo nel V E L A T R I dl Vblterra , e in fantl^ltri es^mpj - 

Ma il Passeri ne riporta due altre nel suo Trattato De re tiitmmaria 
pag* i^p 'i'cd  alia Tav. IV. num. a. e j - ,  cfee qui »cadonp alia Tav. XI. 
num._2- e.^3. , che una h in Gubbio presso-il Sig-Carll, eTaltra in Pe* 
saro hel museo Olivieri. Altra pure he I'ammenta in Perugia nel 
museo Monterinieljihi, simile a quella di Pesaro. Queste due in poco dlL 
fefiscbno'dalla prima, se non:che in aria* in vece della rriota vi. si scor- 
ge-urta massa cbme «n dadb, e sotto la'leggenda Etrusca IIK V V IN li e‘ 

Wbverscio fralla dptta mezza luria'i' e Je tre stelle vi i  un’ asise in for- 
Tfia4ff“Cv^ide ,'t) I'ancia i e hell"altra, o jsia nella terza vi i  la solita ruo- 
ta , e neTrbtf^Ssip I’ istessissima Etrusca epigta/e IK V V IN I. Un’ altra ne 
riporta’il Sig. Pas&ri newa sua Tav. 3. n. 3. , e ne parla alia pag.i84-;ma 
la leggenda e cosi oscur,a, e ,mal formata, che la lascia indecisa .
> £■  istes'^ -Sig/Passeri, intenfo-sempre ad osservare il peSo di queste
rribhete ‘̂"ed-W dedrirne'quelle conseguerizej che ei ,crede ,'$i estende poi 
al'Sblito'swlla deriVazibne dal Greco dei nostri-hbmr Italici: ch’  ̂ 1’ altro 
errdrb 'di ’ molt^  ̂d d t t i ' ‘ che .si compiacciono non dell" istorla > anco 
Greca, che'il contrario gli addirerebbe, ma dei Soli Greci vocaboli, scher- 
zando efimblogicamente sopra di q iiJ li , cosi derivando di Grecia ogni 
originc Italica . E  poiche il cKiarissimo Passeri non pnq negate , ed ognun 
■ vede, e confessa, -che noi d'oriente, e non di Grecia discendiamo per- 
cib per infrudervi anco i, Greci, dice qui contradittoriamente alia pag. 
179- 'fintl Hcec similimdô  nminum^pkrumqHe non obscurum argumentum 
‘sftppediht ad urbium Italicarum 'origtfies e Gracia , &  Oriente repe.
tendas % La Grecia rlspetto all’ Italia non e. propriamente orientale ^ e 
noi quando^iciaijo., e conosciamo ^identemente di discendere daU’orien-

te

    
 



Delle mS»ete Italico-antlche in specie • ,  l 5 j
tale, intendiamo dall’ Egltio , o da altre tegloni ivi vicine, e ^bitate dat 
primi Ebrei. Qyindi se siamo oriental! d’origine, non siamo G reci; perche 
Korigine veramente prinfitiva k una sola ;  a da' due luoghi divers! non 
poss!amo dfcr!vare !n un tempo medesimo, e veramente primitivo.

Cosi per'far der!vare di'Grecia, e da! G red ’ anco Gubbio, e per to- 
gliere alia sua patr!a quell’ antichita , che I’ istorla le somm!n!strerebbe , 
dice quiv! : principtum hujus nominis ( Icuvii ) a Grxect origine deri-vaniii ff 
esse censeo. apttd Graces IKONION urbem Licaonla invenio, quant al>
Iconibus , sive imaginibus a Vrometheo ibi confictis appellatam tradi> 
Stephanus .■  Chronicon ^lexandrinwn a Gorgonis inmagine. Vtrumque f k a b  
ElKilN imago', Htec similitudo norninum plerimque non obsatrum 
mentitm ■ suppeditat ad urbiuni Italicarum origines e Gracia , &  Oricn- 
te repetendas. Infer Cycladas quoque IKils Insula numeratur, fartasse ab IK il, 
menio, accedo . Con i e con queste amene ragion! altr! dotti' anno ingros. 
sat! i dizionarj d! pretese, e falsisslme derivazion! Italiche dalla Grecia .
E ’ tanto generica qbesta descendenza ab JKft, venio, acee^ odv?, pub a- 
dattars! a tiUto U mondo, e ad ogn! parte d! esso, in cu! sempre qgal- 
cuno  ̂ stato !1 primo a venire , ed accedere . Nb meno genejwle 
s! e la prima iderivazlone d! Gubbio da IKONIO , e da IKON-:■ BlKXiN 
imago \ e Vedo perehe si adatt! pib a Gubbio , che a Roma , a Ve
nezia, a Parigi, a Londra, e ad ogni altra citr^; che cosi poco manca 
di far derivare il tutPo dalledmagini ,  b dagl'leonoclasti. Cosi Pesaro da 
alcuni si dice home Greco, perche e nominato in Greco 'n.isSuj,ov : anzi 
si vede cosi scritto nelle /nedaglie; quasi che i Greci non potesseto no- 
minare, come anno nominate im Greco tutte le cose , e quasi tutie Je 
citta Italiche. Ma non per questo. che le anno nominate e seritte in 
Greco, le anno fatte divenit Greche ;  ti »nno iropressa la Greca 
origine

De^li I  I  I  E  S

Porta il G od  alia Tav. CXCVI. n. 3. guestn rnedaglia , in eui inTAvxir- 
Etrusco vi i  scritta la prima sillaba, 0 siano je due iqttere iniziali d’ una Num-i- 
citta I 0 d’ un popolo, e interpetrandola nel suo Tomo II. pag42/- dice:
L̂ /imd urbis, vel populorum nomen unica priori sillaba indicatum occurrit in 
asse adlato in Tab, CXCf’l .  in quo 41 scriptum est IL ; quod etiam occurrit in 
tribus idliis apud H e m p s t e r u m , probabile^ admodum est speetare- ad.llienses 
Sardinia populos, de quibus Tlinius L ib .^ . cap. 7. Il Maffei dietro a loi rife- 
rendo anch’ esso questa moneta nel Tom. 4. tlelle sue .Osservazioni Lettc- 
mie pag. 37. riprende al solito ii G odt 'Tal^ i  da credere quella , dove il 
Sig. Gori ha letto I L , credendola di Sardegna ; perche in quell' isola fu non 
cittd, ma 'una gente, che si ehianti in Latino llienses . Veramente il Gori 
nelle citate parole per quanto risaetto alia moneta In genere dic^ : attud 
urbis i vel populorum nomen . . .  i^iMi'catum occurrii , altrettantox^iegando 
quelle due'lettere IL^ dice prababile admodum est spactare a d . ilignses Sar- 
dinitt populos. £  non fa gl’ Iliesi di*Sardegna una cUt| , tlia gli chiama

un

    
 



till popoldj e fiiccome nlun altia citra, o popolp'in Italia , comlnci 
con questa lettera «i i  ritrovato fin ora , siamo'percio forzati. a credere , 
the il Gorl anco qtii dica bene; e il Maflfei poiSva anco in questo luogo 
itrascrtverlo liberamente senza agglungervi la sua censura . Si aggiuflga i 
■ chc non questa <sola medaglia , ma tre allre se na leggono neJ Dempste- 
ro con que-stc istesse iniziali; c  tutte anno U carauete E tr u s c o e  il,di* 
S/iptivo italico del ^lobetli.

S i com in ci d a l-r ic o n o sc e re  in  q a e s to  sc r itto  E t r u s c o ,  e  I ta lic © , c ip ,  
c h e  h o  p ro vato  su b b e l p r in c ip io ; cio^  r i r a p e r io  E tru sc o  in  tu tte  le  isole 
d e l^ e d i fe r r a n e o  ,d isteso  ;  e  p o s it iv a m e n te  in  S a rd e g n a  p e r  testim o n io  d i 

.Suadfone E ib . V .  pag- i j t .  d o y e .p o n e  p er p rim i a b ita to r i, e .p o ssesso ri d i 
q u e ll’ k o la  i T o s c h i  , e  p o i i F e n ic ?  , c h e  p e r  a ltro  giam m ai d'SCaC' 
ciarono a lfa tto  i p rim i * 'c h e  q o a lc h e  p a rte  d e ll ’ isola sem pre ritennero_ * 
f in o  a c h e  poi i R o m a n i d lsc a c c ia ro n o  t u t t i .  Sardinia . . . .  MemorLi pT9» 
ditum est lolaum plerosque adducentem Hercttlis filios httc applicuisse; cP' cum 
en habitatfe, qul viatione Tusci erant. Veeni pastmodum e Carthagine delati, 
hnperium obtinutrmt; cumque Us adversus Romanos bdlnm gerebant. His atii 
tern delstk, rerum omnium potiti sunt Romani. i )

L a  p tlm a tn o n eta  d u n q u e ,  c h e  e  r ip o rta ta  d a l G o r i  ftu iv i p u re  al 
n u m 'i .  h a  da u n a  p a rte  u n  t r id e n te , c h e  c o n v ie n e  al g e h io ^ m a r k t im o  
d ella  n a z io n e , c  d i  q u e g l ’ is o la n i, c o lie  d e t te le t te r e  E tru s c h e  ,  e  aH’o rien - 
ta le  !L. e co n  d u e  o b e li ,  e  n ell’ a ltra  p a rte  i i  d e tt i  d u e  obeli co n  u n  s im - 
b o lo , c h c  -non « s s e a d o  sp ie g a to  dagit a l t r i , c h e  p u re  Ip a n iw  r ip o r t a t o ,  
n o n  ard isco  nenam eo io  d i s p ie g a r lo .

Le altre incise nel Dempstero alia Tav. L)Cl. n. 2. p  e 4. annotut- 
tc ana ranocchia n d  diritto, e un’ancora nel toversdo , coIJe dette due 
lettere «crkte aH’ orienttle IL , che vedendole replicate in tutte e quat- 
fh>queste medaglie» conlermano, che possano «pettare ai detti Iliesi > 
E questc^e dtime difiPaiscono solamente nel numero dei detti globetti, 
cssendovene''tredA.uina, due in un’ altra, c  uA solondia teiza, che qui 
cadeno al 7̂ um. a. e 4 ^

£  ^  Si I  0 .

T av.x ii* Q u esta  tnedaglla  s i . v e d e  n d  M o re lli  fra lfe  in c e rte  alia T a v .V *  n - i j .
Num-f-ji poi fialle Italiche antiche I’ hayportata II Maffei al tu r, della tav. ¥ .  

del sno quinto tomo iddle OsservazionI Letterarie;  e Tie park qiiivi alk 
pag- ?'7p. Ha nel diritto ana Paliade galeata, come la vediamp nella mo- 
neta di Populonia, e in altre prPpriamente Efrusche . Ma in .questat al 
tono della galea vi si -vede anco»Ia palma . Nel roverscio si psserva un 
cavallere armato parimente di galea, e di scudo , e di lancja ; e per la 
v^oclta>del coiso del d i lui cavado , gli svolazza dietrp alia gale? «na 
gran cioefcsê di caMlIi. Sipiile a quesfo^^hcelete , che abbiamo osservato 
ndla tnedaglla d'Ercolanoscritta in £tti3sca.-£ sottp in caratteri Latint

i a
i) ^ d i sopra Lib' I* Cap- h  §• Perchi qui • Tam' 1'  fO£' 4}'
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in questa vi i  scritto LAjplN O D ; e sotto a questa rpfgrafe viSono cin
que obeli: contrasegni tuni sicuii, che i Latini antichi seguitaiono in- 
tieramente, e sempre le ft>ode Etrusche .

Si 6 cercata nel Lazio una cilta dl simil nome, ma non si i  trovata 
fin’ ora; ancorch^ Slefano ii Geografb nomini LA R IN A  cittadeiLavini. 
Si crede adunque per J’ antichiti di qnesto scritto, che partecipi def Pe- 
Jasgo, che era Etrusco; e perci6 in vece di LA D IN O D , si debba Icggf-h 
re LARIN O Rj cio  ̂ Larinoruraj perch^ in veriti Ja R ,  e k D j  si sono 
fra diloro tramiitate faciJmente, e Ja R  Etrusca, che non i  altro, che 
un trrangolo, tondeggiata che sia in uno dei suoi angoli» diventa w a  
D Latina j e che percio i Latini antichi se ne siano serviti per R : taTfc^ 
sembta chiaro, che si debba leggere Larinormn.

Larina, o Latino ^ nel regno di Napoli vicino 3 T iferno. Plinio 
Lib. 3* cap. ii.noniina Larinates cognmine Frentani; e Cicetone^ro 
tio , e Livio ad Lib. 22’ e 3 7 ., nominano Larinum agrum,

II Matchese Maffei alia detta pagina 379, ratntnema -due alsre simlii 
medaglie da lui vedute nel museo Arrigoni di Venezia con testa di Gioye 
da una parte, ed aquila sul folmine con quattro glcbetti daU’altra part#; 
e altresi con p̂sta di donna velata, e di Ih un delfinoi e sempre con 
questa iscrjjpone LADINOD. Ma non dandone esso U dIsegno , restia- 
Tno nel desideiio di ve^ tie .

L O F  I ,

II plu volte cefebrato* Signor Olivieri in alira dissertazione inserita 
nel tom. 4- di quelle di Cortona alia pag. 141^ nomina due raedagjie di 
lot;*, presso Mateo Meier. E  qui pure ne nomIrta#altre di Reggio di Ca
labria , ma non le riporta: segno forse, che nor^esistono piiij ma segno 
ancora, che fra quelle, che U tempo ci ha tolte, ve nesono ^nco raol- 
ie , che il tempo raedesimS potrebbe restituirci/

LtTERNO  Vedi CvMA

£  F  C I .

Nel Torno V . delle Osservazioni I^terarie alia pag. ’390. ci dice il 
Signor Marchese Maifei di avere nel suo insigne museo anco la moneta 
della Lucania, regione confinante co’ B rn z j.e  pereib coHMstesso diloro 
tipo. Altro non dice, se noni cbe/vi si legge a o y k a k o m  ^(^estoscritto 
i  mezzo Greco, mezzo Latino, e P ulfima lettera ialfatto Latina 5 com’ 
i  quello dei Falisei, che e scritto 'PAAEKiN. la di cui lettera iniziale e

vi si in t io d o sse .
IP-
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L V C E I ^ .

A W  7- Riporta questa medaglia il MafFei nel detlo Tom. V- Tav- V"« n.9.
ne parla quivi alia’pag. 384. in questa forma * LucerU ,’in .'Puglia a tem

po di Strabonê  che la chiama antica cittcL dei ' Daunj, era gia ridotta a poca 
%<fisa. Onde appare quanto', antica sia questa moneta ■ Abbiamo altrove osser- 
vato, che k) scritio di Latino amico gareggia talvolta in antichita coll’ 
Etriisco ; e cfie per lo piu e anteriore al Greco in quelle parti, perch  ̂
lyftecipa deir Osco, o dell’ Etrusco. Questa £.,««n<i non e Luzzara-. come 

irBegero, e lo. convince li detto passo diStrabone, che cost dice 
al Libro VI. pag. 190. ll-Minerva fano, qu£ Luceria est , prtsca dona, &  
ipsum vettts oppidim liatiniorum extitic. "Elu’ic autem depressa jacet. Qiiesta 
medaglia,ha net diritto la testa d’ Ercole imberbe, e nel roverscio la.cla« 
va, e sopra un’ allra mole o sasso, forse aliudente alle diliii fatiche » e 
«otto r iscrizione L O V G E R I.

L’ Olivieri in detta Dissertazione di Pesaro'alla pag. 4O; giustamente 
<7sserva , che anco questa moneta dal Vaillatit, e dall!Avercanipo j^ sta- 
ta malamente attribuita alia famiglia ; e che le le^tere .siano sta
te da essi non bene rilevate, e fatte diventare X O P E l e ^he il Vailc 
lant ne dubito dicendo, che non $i trovava nemmeno n elj^ o ro , 0 rau- 
«eo del R e .

I  V ^  1 .

TAv.xn- Riporta il Passeri questa medaglia al nura. i* della sua.Tav. Vi e ne 
■ parla anco il Mazzoccfci in detto- tom. 3. delle diss^tazionl di Cortona 

Diatrib. V- ilT* 2i pag ^41. e Diatrib VL pag., 53. dove dice; che Luna 
i Tosc<f nome e non Latino.. Ha nel diritto una testa barbata« e sembra an- 
cora laureafa co-’ I capelll protesi, convenient^ a Nettunno » sopra la testa 
Vi sono due obeli, e d ie\^ ad essa il segno • come della decussi, bench^ 
con linee, e angsli inegitra. Nel roveiscioha' una ruota dentata, come 
strumento nautico atto a reggere, e ritenere ancora, e navi: accanto vi 
sono quattro globetti soprapposti, e dietro aquestoun frutto, o arboscel- 
lo palustre, e marine, e forse canna, e sotto vi i  scritto in Etrusco 

LVNA. Questa Etruso^ parola LVNA > come bene disse il .Vlaz- 
zocchi, bisogna adunque, che per necessita significhi in Etrusco tanto 
detta citta, quantg-ancorail pianpta, della Luna. Perche i Greet inten- 
tissimi sempre a grecizzare e tr^sportare in ioto .linguaggio i , verVy signifi* 
cati antichi delle cose, e dei Ii»oghi Italici. questo porto, e citta di Lunt 
J ’ anno detto (SiKm, colla qiiaLvoce eŝ i spiegano anepra il detto pianeta 
celesfNi. e percip ecco in queita nn’^ajm ,voce. Etrusca col dilei vero si- 
gnincato'S£. di questa e del tleife. pianeta della Inna .

Aw tei ancora <rfa^^lite,raonete ,,^che; potrebbedubit^rsi, che appar- 
tenessero a £bni./^na e d’ argento ajsaipesai e grossa, e moltpmaggiore

del
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del denaro Romano; ha una testa in faccia , e tonda. egrassa, coTne signi- 
hcante Ja iuna piena, coill bocca aperta, e denti lunghi y u visibiJi ai di 
sopra; e soito vi sono ddle parole., che non si rilevano* perchi ivi la 
medaglia e corrosa , e , come pare , tosata. Quesia non pub confbndersi 
con qudia di R odi, in Ciii vi i  scritto poaton j  e che ha la faccia del 
sole in prospetto, ma a bocca chinsa , e coi suoi raggi , e gian capella- 
tura; e con altri la riporta l’ i\gostini al dialogo secondo pag. 22* • •

Un'altra h di piombo cqlla mezza Inna da una parte, e con una gran 
Stella , o ruota dall' altra . La ruota , la luna > e la stdia sono tutti simboli, 
che combinano fra fdiloro, e che convengono a Luni; e per riprovayli 
cio si sa, che da poco tempo si^ sravata in Luni un’ iscrizion^ riportm 
dal Lami nelle sue Novelle Letterarie, e che esiste nel palazzo pubblico 
di detto luogo; la quale iscrizione i  votiva per la salute di Plautilla, dalla 
colonia di Luni. In detta iscrizione vi e incisa la mezza luna con tre 
stdle, quasi come in queste medaglie si vede. Ne attendo in cio Fasser- 
zione di alcuni dotti moderni, che anno detto, cbe non vi siano mai state 
montte di ferro * e di piombo; perche oppongo a questi, e Plutarco in Li- 
sandro, che rammenta la moneta di lerro j e Aristofane, che spesso, nta 
s p e c i a l m e n t e d a l  verso 73O. fino al 738- pone, e rammenta le ma- 
nete di piom^ , e di ferro , e di bronzo, e d' oro, e df argento, e vecchie , e 
mme, e GTeche, e barbare, quali rispetto ai Greci sarebbero appunto que
ste nostre. Sicche an^o queste probabilmente spetterebbero a Luni; ma 
non ardiscodi porvele,^erch^ mancano della leg^enday e in conseguenza 
non anno sopra di ci6 una indubitata certezza.

M S 1

Varle medaglie si vedono notate con una M/Etrusca, e che con in- T a v . X I I .  

certezza per alfro vengono attribuite ai popoli Marsi. Altri le danno ai 2/um-?• 
Mamertini, ed altri ai MatYucini. II Passeri pajpndo anco di qusete nel 
suo Trattato De re nummaria cap. 3. pag. i 5 i . «rcando per ispiegarle qual 
che citta precisa, dice ;  slgnatam {monetam) Mx una paste litera M obser- 
mvimus, qute fortasse ad aliam urbetn pertinetKputa Medulliam, Meoniam* 
Maevaniam. Golla stessa incertezza le rifcrisco\ncor io j non potendo nc 
esibirle, dichiararle lino a che qualche scg \j migliore ci rischiati ab> 
bastanza. . ^

Ma il Sig. Olivieri andando piuk avanti nella T^ssertazione seconda,
inserita nel Tomo secondo di quelle d l Cortona, neViporta una in qiu lla 
tavola al n. V . , e ne park alia pag. o5*?e $eg. Qiiesta stessa dietro aik 
dilui scorta adducp ancor io qui al num.|p. Rappresenta questa medaglia 
d’ argento Ja testa di donna kureata coh ^obile assettatura di c a ^ " ' 
con vezzo di grosse perle ai colln ..diefro al^uale vi k F iscrlziony^trusca 
y i33+ n  . V IT E E IV  , ovvero, > ^ + 1  modo
di dubiiare esso J ’ attribulsce a Jnstejo Cat one pretor^\dei l^ rs i * che fu 
duce celebre aneot esso nelk guetrl sociale, nominatada V ^ d o . echia*

 ̂ Tom.Secondo 3T *mat3.
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mato Vettio Catone da Applano AIessandrInO| ivl pure citato • Ma sic- 
come i diiui dubbj sono tanto ragionevoli , e corredati di si preziose aii- 
torita, che si scambiano col vero ; cosi parendd vetissima questa suacon- 
jettura, riponghlamo sulla sua fede, e merce di questa sua scoperta, la 
presente medaglia fra quelle dei Marsi. A 1 chc aggiungo ■ che questa 
stessa moneta i  riportata nel Tesoro Morelliano alia T av. i - delle incerte 
al.n. I . ,  perche fino aliora per niente conosciuta ; ma si riconosce fa 
stessa ^ e r  istessa leggenda conferma ii duce dei Marsi di sopra comme- 
morato*

V# T  O L  I .

T avqxa, Mlnore incertezza parml,  che debbano incontrare afrtine momtecofh 
faccia d’ un eroe da una parte, e col minotaiiro dall’ altra per poterle at- 
tribuire a Napoli. Alle citta di questo regno certamente appartengono , 
perchd i  un simbolo troppo frequente in quelle parti, aneo nei tempi 
posteriori , e G reci. Ma qnando non vi sono lettere ehiare", o simboli pa- 
riftiente chiari, che coartino qualche citta precisa di quel regno, parmi, 
che glustamente si possano assegnare all’ istessa capitale di Napoli, perche 
con questo tlpo medesimo le vediamo posteriormente, ancortijj  ̂ Greche . 
Se certamente sono di Napoli quelle, che coll’ istesso tipo diconq n e o -  
nOAiTriN, TsleapMtamrum, che io qui riporto ;  erperchl mai non deb* 
bono esser di Napoli quelle altre, che bench^ no^ abbiano la leggenda , 
o I’ abbiano consunta, o non intelllgibile,  perqbe Osca, ed Etrusca , an
no, come sempte replico, T istesso eroe e J’ istesso miiwtauro ? L'essere 
battute o prima, o dopo, o in Greco, o in Etrusco. non variano la so- 
stanza, qnando i tipi <»artano, che sono I’ lstesse. Anzi varjemditi con- 
cordano, che in questa jjiostra rarccoka di medaglie Etrusche, specialmente 
nelle region! Napolitanet, dovtemmo riporre anco tutte le Greche di 
quei paesi ; si perche no\eccettuiamo da que^a classe di monete Italiche 
le sole Roraane, che po^^rmarono una classe separata, e copiosissima 
da se sole; si ant»ra p erc l* , per gli addotti principj istorici tutte quel
le, o quasi tutte quelle, c2e poi le vediamo Greche, e scritte in G reco; 
poco prima erano Etruschsr, e scritte in Etrusco, ed erano cogristessissi- 
mi simboli • /

Ora ecco la preeis^nonet^di Napoli cogf istessi, e identifici dlstlnr 
tivi del minotauro d i^ n a  parte, ed un etoe laureate dall’ altra , e colla 
leggenda NEonOA^ras T^eapolitmi. La riporto io qui al num- quarto, e 
la raostra con altre T Agostini ^  DIalogo V- pag. e *65. ediz. Rom. 
1736. II quale, come alirove afcbiamo avvertito, dice alia pag- 160. di 
a^sxnevedHte eol minotauro tan^ Velle scritte in Osco, cire in Latino , e che 
i^Grec^^Chi S3, che quesjT non Ebone nominato da P lin io ,e
tanto v e r t^ o  nellerg^ejj^Napolitan^ Cost pare, che glustamente ab- 
bla cteddto il Gori 'P^m. a.’  ^ g . 69 . T^eapolitani patriuth deum venerati sunt 
Uebona , immo fere Jomnes Oscorum civitates Etrusea originis • Ed a questO pa
re, eke aUuda il /ontano dicendo. Tar-
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. . . * . . ^......................Tarthenope
Usbonem venerstif suos rittts , patriutnque 
Instituit morem , &  sacris jam rite peraStis, 
t>rbs Hebona salutat; agrique Hebona frequc ntant <
Hebona &• refernnt simul antra , &  littora , &  amnes,

Queste inedaglie cosile cita anco Osche, ma non k  rlport^il Passer! alia 
pag. 158. Abbiamo anco osservato, che 1' istoria chiaramento S'^insegiia, 
che in quelle parti furono prima gli Osci, o Etrusci, poi i Pe^asgi 
alterarono la lingua; talch^ at dire di Festo alia voce bilingues : Osce, 
Criece loquebantur. Banco il di/oroLatino antico partecipo dell’ Etrusco; 
fino a che poi per lo concorso di altri veriGreci divennero Greci afiatto j 
come Greche aifatto sono queste medaglie riportate dall’ Agostini 1 che 
non -voile inquieiarsi coif O sco, che altrove confessa di non intenderlo, 
€ allora generalmente non era inteso. Quindi alia pag. i5£>. neriportaam. 
CO delle altre Greche, che anno la testa di Partenope Sirena,e la lita: 
ma piu frequente e .il detto erbe col minotauro.

Ma se Osjhe non le riporta 1’ Agosiuii , e gli altri, che pore leaf- 
testano; e ^  che il tempo ne scuopre quElcon’ altra , e che esistente nel 
mio museo esibisco alia Tav. X III.«. i:. , e Ja riporta anco il Passeri alia 
Tav- V. n. 2 , e poi ne parla alia pag, 187. in questa jforma-; supirsuatduo 
nummi literati quidem, \id ades obscurte le^ionis, ^t de illis nihil certi produ- 
cere audeamus. Vriorem exhjbet Tab. V. cum capite .ydpolLinis lameati, &  minoi 
tamo cum yiQoria desuper advolante, qualem prorsut yhuuemur in nummis T̂ eô  
politanorim. . . • Inscriptio subjeBa M ILA M  vrbem denotat hujus nominis.

Debbo anch’ io, che posseggo questa monet#, e che J’ ho sotto gli 
occhi. azzardare il mio sentimento. E ’ verissimJ, che la leggenda , pet 
quanto si scorga Etrusca> e contuttocib cosi n A u ta  , e consumata , che 
non si pub con certezza affermare cib che r i ie ^ . IJ resto t  visibilissimo, 
e ben conservato, cio  ̂ la testa coronata n e l^ r it to , e il minotauro colla. 
Vittoria alata nei- rovescio , com’ egli esaxtamente tlfarisce. Per quanto 
possa scorgersi Ja detta iscrizione intorno allJlMesta, giustamente yi Jegge 

MILAMiJ mai^ da notarsi, che lametta prima M Etrusca npn 
sembra di quattro aste composta, ma bensi lb  cinque Wt t talciw  ̂ io Ja 
credo un nesso di due lettere , e che 0b\h -deO ^^ sia attaccata la V  \ 
e che non MILAM debba leggersi, ma bensi ; se, pure non
dice V’MAIL. M ., ovvero, VMAILl^fj ed in tal cas^bbiamochiaramente 
il notne di Eumcloj e quella testa corolata, e vittoriosa sarebbe, o Eu- 
raelo (e non gii Apolline, che non we n’^ riscontro vemno ) owerb 
r istessb Teseo. Tanto piu, che le leftl^e seguenti pare , ch^iiilPJffS 

, T £ T S ; e nel roverscio minl^ r o  si iegge in fi>| m
NIKA forse N IK H , Vittoria . (^asi che insielBe significare
Teseo vittorioso per intercessione d' Eujnelo, o COâ  _

Eumelo yecchissimo numb dei Napolitani si cr€t% E tr u s ^ , o^Tirre-
X 2

    
 



j 73 lib . VI. Cap. IV.
fio. E ill Etrusco sl «crisse appunto i  V M A IL E , come cost sti
scritto in una patera Medicea, riportat;a neila Tav. x x x v in .  del Demp- 
stero > e illustrata dal medesimo Sig. Passeri Taralipgm. ad Dempster, p. 73. 
T^owen V M .d lL E , hoc est EV M E Ll j & c .  Ed h notabllissimo, che in un’al- 
fra parte di detta patera Medicea ( come appnnw si scorge in questa me- 
daglia) vi  ̂ scritto T E T S , ovvero E T S E ; esprimendo cosi I’ uno, e l’al- 

• tro monumento questi due eroi, cio^ Eumelo, e Teseo. Si tilegga nd 
mio teizo Ggpittato dei Pelasgl §. T?oco dopo d' Ercole i) > o\re parlo di Te
seo, che^questo eroe fu chiaramente un descendente d’ Eumeio , e fii 
oryitnario^d’ Italia; e che di Greta ritornb nei lidi Napolitani , e che per- 
cjp Sl spie*gano tutti gli Autori, che lo dicono Greco, perche nato ve- 
ramente in Grecia, e quivi ancora regno, ed opero le sue gloriose im- 
prese. Ma io parlo solamenie della di lui prisca origine ; e quando io 
porto vecchi Autori, e classic!, e fosse anco un solo-, «1 quale spieghi, 
che la sua origine era Italica; non ostano in tal caso dieci, e ventialtri, 
che dicano, che era G reco, e nato in Grecia j  perche si spicgano, e si 
cosiciliano tutti gli Autori, e tutti quant i dicono bene: merit re gli iiiii 
pfrlano della sola origtnaria quality, e gli altrt della -Uascita , e della at- 
tuale abitazionc in altro luogo • Ed  ̂ T istesso discorso da #ioi fatto sopra 
i Pelasgi, che da molti, e molti si Chlamano Greci, perch e^ ivi perse- 
coil, e secoli anno abitato;  ma dicono bene anco i nostri Autori, che 
distinguono la loro origine, e T attestano Italica. (£ome anco in oggi se 
qualche famiglia Italian^ sia passata stabilmente / e  da lungo tempo in 
Francia, o in Spagna, si diri Spagnola, o Franceses ma ditabeue anco 
quell’ autore, che sapri dimostrariie la detta sua descendenza Italiana. 
L ’ altra medaglia parimente Etrusca h quella istessa riportata all' aiticolo 
c alia tavola di G V M A , che per essere tanto simile all’ altra , sembra ap
punto 1' istessa; ma quafche diversita si scorge neila leggenda, che in pita 
di esse h posta anco soko del minotauro;  e^percib io qui la ripongp, 
perch^ mi sembra divers\dair altra. /'

71 wd s s oggi S C H I S 0 .

T atoia 
XIII- 
2/b-J- 6-

II Sig- Olivieri neila ^tata Dissertazione sulla fondazlone di Pesaro, 
cd altra ivi annessa alia j i g .  40 ., cost dice;  ôtr'o io forse sembrare teme- 
rario, se dirb, che temo/r che in^no il Vaillant, e f  ^vetcampo richiamar 
volessero alia famigliaj^xsia, leggendo nel mezzo del rovescio 7{yiSO , quella 
moneta, che il 'Parutm aveva attri alia dttd di T̂ asso , oggidi Schiso in 
Sicilia ? Verb, e non temerario Kssembra questo suo sentimento . II Pa- 
ruta Io asset'i senz’ aitri riservi . M  cost si vede nelie iscrlzioni di Palermo 

nel 1752. alia pa^ 292- e alia T av- 2-
no bifronte, 

Per 
aitjie di

J. pag.

semplitfiftMella medaglia, e della leggenda 
^na ci vorrabbe qualche prenome , come si 

migiiai ndle quali oltre a questo nomesi vede
aggiun-

    
 



Ldle monete Italke-antiche in specie.  ̂ J73
aggliinto I’ altro di Lucio y anzi vi k distesamente L. A X SIVS*N A SO  . 
e di pi(i vi e il S. C. ed iliri distintivi monetali , e Romani. Sonoadnn- 
que due queste monete; *la prima ha il Giano bifronte lanreato, e bar
bate; e nel roverscio in una corona vi e la delta epigrafe NASO . La 
seconda ha ia testa di Giove lanreato , e dall' altra parte un soldato in 
piedi armaio d’ elmoj e d'asta, che ha nella sinhtra , e nella destra tiene 
uno scettro , 0 bastone , colla delta parola NASO . ,

Qu.'stacitra anrichissinnainente si disse N A X O , ed HSilrP* Greci , che 1’ abitarono » farono i Calcidesi, che impropriamente si G reci,
ancorch  ̂ di Grecia venissero, o fbssero i piimi venuti di Grecia ui>^ci- 
lia; perch  ̂ in etfetto erano i Pelasgi Tirreni, come in sostanza flice Tuti- 
dide L. 6. in princ. Grtecorum autem primi Calcidenses ex Euboea transem\s 
cum Theocle illius deductore colonial, T^axum E coluermt. E altrove dice, e 
con lui lo dicono tntti gli aliri,spesso da noi cltati> che quest i Calcidesi 
erano quei Pelasgi. e propriamente quel Tirreni, d ie in tempi renootissimi 
eraho dall’ Italia passati in Grecia, e che poi vennero anco in Sicilia • AI- 
tre di questa ciita ne conserva in Palermo il lodato Sig. D. Gabri^lo 
Lanciilotti principe di Torremuzza con diversi t ip i, e leggenda ; la quale 
leggenda per alp-o, 0 in Latino anticoN AXIO N , ovvero in Greco NAiEiiiN, 
esprime seep r̂e questa istessa citta.

0  C £

la  piii grossa, e Rjill pesante moneta Etrusca, che a noi rest! fra 
tante perdute, e disperse, si e questa, che con molta probabillia si attri- 
buisce a Nocera. E’ liportata dal Dempstero alia T av. i x i . n-; t ., e qui xiv^° 
da me alia T av. xiv . n. i. La riferisce il Got! dG peso di libhre due , e Num> i. 
oncie due; e con molte lagioni I’ assegna a N oc«a . Il MafFei intento a 
criticare le cose del deito Dempstero, e del d et^  G ori, nulla oppone so- 
pra di ci6: vuol dire", che^il suo silenzio puo pjpndersi pet approvazione .
In veto sembrano plaus bili le lagioni del G o r i e r  ascriverla a questa cit* 
ta; cost egli dice Mus. Etr, T. 2* p- 4.^3. Tertimet dubio frocul ad “Elucpiam, 
urbem, de qua Stephanas NOYKPIA Tv/wC/«;, TS(ucria urbs Tyrrhenica.
II Passed con una tifldlione, che se non ^  %ra , e almeno ingegnosa, 
intende di assegnarla a Populonia, e cost dice oL questa precisa moneta nel 
suo trattato De re nunmaria-^pag. 175. ^Mniponahi^maxime 'insignis in ea- 
dem Tab. LXl. (Dempsteri) , cP- si fugieimbus quibuWl(i  ̂ Uteris ad'Populonien'
ses sttos reclamat. Suppleas tantum in lo^lis literulas de^ as  pvpLVNA. ^  
somma siccome la tuota, che ha nel diiltto i  di settehaggi, intende di 
riempiere quei sette spazi di quattro letuve, che mancano* e colie altre 
tre, che vi sono, fbrmare I’ intieta lefij^trUa PVPLVNA ♦.

Ma siccome in questa quatnlLjj^ncanti vi m^jiCierebbe
anco 1* iniziale P ,  e aH’ inconttcTil Gori in>qleli^^^he vi son®, e che 
le crede suffieienti, vi legge tutte e ire le iniz»li di ̂ \ocer^»»gio^ N VK -

ria
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174 ,  lih. VI. Cap. IV .
ria  ̂ perjitade assal 11 di lui discorso, che si confcrma pol con altre pro
v e .  Pflm o, perch^ il Gori legge quelle tre leftere all’ orientale, cgitieva 
Jetto r Etrusco ; e viceversa il Passer! per dar tuogo al siio raziocinio, le 
Jegge ajr occidentale, cioe da sinistra a destra; e in queste precise diPo* 
pulonia scritte costantemeiue da alestra a sinistra, come sotio vedrcmo.

Secondo, perche la prima lettera, giusta la lettura del Passeri, che 
«epondo la letiura orientale del G ori, diventa T ultima, non ^  nn’ V  vch 
cale. raa h un>*»6 ; oppute al piu  ̂ an digarama EoJico, e una V con* 
sonantg v*^1epartecipa della F , e neg i alfalbeti tant© dd G ori, ch  ̂ del: 
My f̂el si distinguono, e non si confbndono queste due lettere ;  perche 
\Joifa. i  tTocale, e 1’ altra ^consonante. La medaglia suddetta espressa nel 
.»empstero e scritta fedelmente , e cosi mostra I’ originale, che esiste nel 
imiseo Bicci d’ Arezzo. A ll’ incontro PV PLV N A n on si S scritta mar coh 
Ja V consonante, n  ̂ col digamraa Eolico, ma colla semplice V quasi no* 
straJe , come si vedri nelJe seguenti monete di Populonia > le quali ie ri* 
porta pure ii Sig. Passeri *

 ̂ E  in terzo luogo finalmente, perche il Gori in conferraa dejsuo det- 
to presenta in detta Tavola GXG'/II- due altre medaglie molto minori, e 
comunicategli dall* insigne Sig. Matteo Eglzio; nelle qu^ji vi 6 !’ intiexo 
nome scritto in Etrusco della citta HIVUKIWIVM ,N V fK R I I ^ M , e que
ste combinano appunto colie dette tre iniziali della citata Tav. LVL hum. i. 
del Derapstero , perch^, come si dee , si leggano tlP orientale.

Ttalascio (perche non ie ammetto ; le alye conseguenze dedotte 
dal grave peso di questa tnoneta, cosi seguitan^o^ii Passeri in delta p 175, 
^ o t a  V  w  medio anchone signata nunaralis e s t , &  totidem assium valorem  
p rx se fert . Caternm hie m m m m  pertinet ad  assem unciarum qu in qu e. Una mor 
neta di ventisei once, *  vuole, che. spetti all’ asse di once cinque. Resta 
parimente da tirarsi I’alVa conseguenza dell’ eta di delta moneta, ch’ k) pa- 
rimente non accordo • \

Le altre due adunqAportate dal Gori cofiferraano questa prhna« A n
no nel diritto una testa i^^liebre, che il Gori quaiifica per Diana, con 
questa parola Etrusca , NVFKRINV'M , e nel rovescio
uoa ha iDioscuri, che corJono, e si riguardano a cavallo - xon sotto un’ 
altra Icggenda Etrusca nojf ispiegata fin’ ora, che dice, L ’ al*
tra ha nel rovescio un cjJ^e, che corre, colla delta leggenda NVFlG^Ir 
NVM , e sotto VI k sg^nto Dei Dioscuri adorati non solo dagli
Etrusci, ma anco dd|[!r diloro ori|;ine Pelasga, raccolgo qualeosa negli Au- 
tori qui soUo citaty^el secondo^O||pitolo, delle arti, e scieoze Etruscfaeiri 
fine.

L ’ ancora h propria di quesdl citta marlltima ; deJIa qnale par la Pli- 
*Jb. 3. Cap. V .^ ger dr novem mi Ilia passwm a mart ipsa 'Hu-

parla c  non deli’ akra neir Um-era bria-

^onferma d^utto(|o\dduco al num. 4. e j .  due altre monete di 
c itlf^  cotwnicatemi con que*sto esatto disegno dal piu volte lo. 

■  * dato

    
 



Delle monete' Italico antiche in specie, i j j
^afoSig. Ab. BartheJemy .Queste esistono nd museo deiKe dl Francla, e
mi aggiiinge con siia gradifissima iettera: je me souviens d' en avoir vtt deux 
dans le cabinet de Florence.*, Una di queste che i  di bronzo, mostia la 
delta testa muHebre, dal Gori qitalifkata per Diana, c nd rovescio im. 
cane , che si abbassa colle zampe d’ avanti quasi in atto d’ afftrrare la pre- 
da - con questa isrrizione all'oecidcntale, ma con lettere Etrusche NV^V- 
KRINVM A L A P H A T E R N V M . E I’ altra, ch’ ^ J ’argento, mostra la 
sta, come pare, d’Alt'ssandro Magno, avenito gli urnarripud, e le corn* 
di Giotre Ammone; e nel rovescio un soldato n u Jo , che t i? B ^ ner la bri- 
glia un feroce cavallo, colla detta iscrizione , ma all’ orientale N V T l^ f-  
NV̂ M A LA s A T ED N V M . Q.ieste due medaglie furono g'st ilhfttrat^i 
una dotfa Dissettazione dei V- "Panel, sopra nna Medaglia del detto A le^ 
Sandro, benche non ne avesse spiegata la leggenda Ma dotta, ed insi- 
gne si c la spiegazlone fattane posteriormente dal detto Sig. Ab. Barthde- 
my con una sua letteta'indirizzata ndl’'Agosto delr’ anno 1760. agli Au- 
tori del giornale degi Saggi, celebri nel nome des ameursdu journal des Sa- 
vans', colla quale ne spitga 1’ epigrafe, come sopra una all’ orientale , {r 
J ’ altraair occidentale cioela prima LVFKPIN VM  A LA PH A T tiD N V M , 
eta seeonda Hlvni<]>l3A/li’ , Si legge litterale la di lui<
spiegazlone ^dle autorita , che egli porta di Diodoro Siculo Lib. 19. pag, 
407., e di Livio L. 9. cap. 41 ,  che eosi precisamente k.chiamano "Hitce- 
riam ^Ifaternam, *

Da questi Itimr m ^ i akrr ne derivano. P'drao,  ̂ che vedendosi in-que- 
sto precise passo di Livioj,che Nocera fu presa ^ai Romani, e dal Con
sole Fabier 1’ anno ccccxxxxv., e mostrando una di queste medaglie la te
sta del detto Alessandro, che mori: 1’ anno di Roma ccccxxx. si dee cre
dere la detta medaglia battuta dentro quei quindiy anni, a  poco- prima, 
ehe corrono dalk delta morte d’ Alessandro , alia »etta soggezione di No- 
eera ai Romani; perch^ prima d’ Alessandro noiy pub-esser battuta-, e do
pe della di lei resa ai RomSni non puh parimenie esser batmta. Secondo. 
ehe fissata cose Pepoea ai tempi bassi» o sia a^tempi avanzati della Re* 
pubblica, si conferma percib, che questa coH^testa d’,Alessandro b po- 
steriore ^I’ altre, e percib b scritta all’ occideilale, e con lettere formate- 
pit* alia Latina , o alia Greca, ehe all’ Etrusca\mentre P altra piikantica , 
e le altre di questa stessa citt^ le vediamo sc^te ail’ orientale , e coa;- 
fettere intieramente Etrusche. In terzo J^ g o  s’l l^ fe r m a , che nei detti 
tempi posteriori era g ii segiiiia la corruz»ne dell’ CTIhsco, che noi perpe* 
tuamente osserviamo ; e con Festo, e Jon  altri abbilm veduto, ehe ia- 
quelle parti si parlava, e si scriveva- One |  &  Grtece. fit in quarto 
vediamo in questa medaglia la vera testa Alessandro ir grande ►

luogo

3̂
Ho ad'dbtte aftrove P autorita di \Telleh 

Ĝono, che Nola una nelle xegipni
i

I C‘ di Pbllbio-, che Tavoia 
ne ^liiiricata dai 

Xosca.

    
 



175 ,  Lib,, VI. Cap. IF.
Toscani # E le ho concIHate con queJIa (Ji Glustino, e d’ altrl, che la 
dicono fatta dai Calcidest, come la dice anco Silio Italico L. 12- v. i6i. 
Hin< ad Chalcidicam transfert citus agm ina ‘Uplim . Perch^ e quesli, ed 
aliri Alltori spiegano sufficienrCmente, e quando dicono Calcidesi, inten- 
dono quei Tirreni Pelasgi, che d’ Italia andati an Greda ‘ e in Calcide, 
filornarono poi in Italia, e vi fondarono varie citta; e altre ne av’evano 
/qndate prima di andare in Grecia; £  bencW per un pezzo restassero 
veri halici, e.^wni Tirreni colla lingua afFatto Etrusca (che 0 $ca si dbse 
in qiieljfl^flm) i  contuttocib per la gran dimora , e per il lungo cotnmer- 

Greci, tanti, e tanti di e«si ivi ne introdussero, che Greci pci 
t’Anetd, e T istessa lingua Greca anco in Italia, e in quelle regioni ra- 

ticarono. Quindi colle rnedesime auiorila , e anco coi monumenti abbiam 
veduto, che le piu vecchie anticagiie, e memorie nei lidi Napolitani, si 
trovano Osche, o Etrusche ; e poi di Latino antico,. che anco pdma del 
Greco, e ^ima del Romano imperio in Italia si ^dilatb, e poi in line di 
puro Greco 4 e 'percio anco le medaglie scritte d» puro Greco serbanO’ gl’ 
tŝ essi t ip i, che avevano prima d’ Etrusche. Edeccoae un eserapio anco 
nella moneta di Nola riportaia dall’ Agostini dialogo V. pag. ii5o ., che 
bench^ serkta di puro Greco, come abbiamo in quelle d l̂la citta di Na
poli, fa vedere, che prima delle Greche vi erano I’Etrusche^come qui, 
cd in questa istessa pagina dice di averle vedute il detto Agostini.

Di latto anco questa di Nola }ka per I’ appunto i ’ istessa impresa del 
minotaufo, come qui ancpra la piesento a qiiesyr tavola al num. i . . £  
sopra il minotauro vi  ̂ scrltto NiiAAiaN  ̂ dei ’̂ c/lani ; e sotto di esso vi 
i  un nesso didue letiere M , Ibrse Greche. Ho detto pa-rimente altrove , che 
la soggezione di quelle regioni ai veri Greci non toglieya lo stato libero 
di quelle citt^, come coi Jo tolsero i Romani. £  lo vediamo da queste 
tante citta, che bench!sotto i G reci. o dipeodenti, 0 tributarie deiGre
c i, contmtocib batteva^ la moneta in nome pruprio, E Tho mostrato in 
aJeune di esse, che fin ^ ai tempi d’ Annibale si maotenevano in state di 
repubbliche col diloro pro^io senato, e magistrati .  £  fino nelle guerre

e lino nella batiaglia di Salamina abbiam ve- 
freci rigiiardavano la Magna Gtecia, come una 
suddita ; e  chiedevano amicamente. soccorsi, 

e che percio alle preghiere dei Greci i soli 
corrd^ i Greci in detta battaglia di Salamina

della Grecia con j  Persiar? 
duto con Erodoto, che i 
provincia alleata , ma n 
m'a non ^li comandavan 
Crotoniati si raossero 
e vi mandaroiio il 
che della Magna 
gran bisogno d’ i ^ n e ,  e dei 
CO queste monetc Italiche, be 
perche quivi annoveriamo ap 
aTTSfhs^rima tii essere so

dte 1
loro dofce faillo . Ma le altre citta, e repubbli* 
negaron! i loro soccorsi, si mossero in quel 

eSi. E percio sempre ho detto, che an. 
'heCreche , anno luogo in questa classe, 
to quelle , che batterono le citU libere 

omani.    
 



Belle monete Italko-antkhe in specie. i 77
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Rlporta questa medaglla il Marchese MafFei nella Ta\r* V. n. 8. del 
Tom. V. delle sue Osservazioni Letterarie, e ne park alia pag. 384. . La 
dice tiatta dal Tesoro Britannico : esibisce il solo loverscio, che mostra 
un Genio alato, e in piedi, che suona la lira ;  dietro alie spalle ha cit)>. 
qne globetti, distintivo di moneta Italica, ^ sotto alia#1̂ 3 v i e scritto 
O R R A . Il diritto non 1’ esibisce, perch^ i  mal conservator^|ikqg. che^ 
pare, che esprinna un capo muliebie . Park di questa moneta anco 
seii al Cap. VI. del deito suo Trattato pag. 1 7 1 . , e la chiama 0\rrensiUh 
e la dice di un’onciaj aggirandosi serapre in questa osservazione . Ma noil 
specificando veruno quale sia questa citia , e questo popolo, lo tilascio' 
anche io all’ indagine di chi abbia piu tempo di attendervi.

Qni sotto vedremo la moneta Etrnsca di ©rk in Puglia coll’ iscrizio- 
ne, vi>!m1 V R IN I. Chi sa, che questa cilta dagli Etrusci detta V R IN I, 
non sia stata detta dai Latin! O R R A  ? Lo persuaderebbe il sapetsi. c ĵe 
gli Etrusci, specialmente antichi, non ebbero la vocale O i ed i Latini** 
che I’ ebbero fino da principio, poterono dire O R IA  , ovvero O R R A  j 
cv6 che gU ^rusci dissero V RIA  > e V R IN I. Talche in oggi si dica V R IA  
questa citta, cost paitecipando dell’ Etrusco, e del Latino.

y  Z) 4 . V ^

I questa, come di cosa 
i ignote . Ma dall’ akro 
intesa \  da altri Autori ; 

dopo che in essa vidi , e 
la sua leggenda Etrus- 

solo merito, ch’ io ab-
Ltici

il

Ho parlato incidentemente di questa medaglla nel Capitolo delle se- T at. xv- 
conde, ed ulteriorl division! dei primi Italic! all’ ultimo paragrafb degU 
Euganei, e dei Veneti 1) . La vidi originalmerue nelle mani di Mon- 
signor Caimi Vicario del Vescovo di Volterra, elm e morto ultimamente; 
ma avendone fatta ricerca presso i dilui eredi J n o n  si e piii ritrovata 
Talch^ io aveva determinaTo di non piii parlar  ̂
non piu esistente, o che gira dispersa in mj 
canto, siccome questa e liportata ( benchc na 
cosi mi parrebbe una barbarie il non parlarrJ 
lessi chiarissimamente in compagnia di altri p! 
ca v i f l l , P A T V  ; e questa semplice lettura 
bia in questa scoperta. y

E’ cosa mirabile il vederrquesta mdcaglia ( pd?^e al solito non s' in* 
tendeva, si leggeva 1’ Etrusco) riefrtata dal L asf^ ^ a  fraJlelspanichej 
nelle iscrizioni di Palermo deli’ anno alia p g .  icj^riposta fta quelle
Palermitane; nel Tesoro Morelliano dellA faroiglie in finNalk tavola inti- 
to h u , H m m i Hispanici «. 13 . e 1 3 . ,  e ^ a ^ jo r i  nella diGsa del- sm 
beto alia tav. 4. n. i- e a. r itq jm ja ^  crel^la Spagnola. E  o^lche ne 
park in detta sua difesa alia p a y l S ^  benalNi^mt^a gli ^sfesse, con- 
tuttocib non si arrischib a dire ,-cjR  /osse/^t^scaT^ che ^ a g n o la  non 

Tom.Secondo ‘ 
l) Tom. J. ;>â . 184*

    
 



1 7 $  •  Cap. IF.
era; ma\IIsse, che FEtrusco  ̂ e /’ Jspanico antico sono similissmi fra diloro. 
Si pub dunque questa moneta osservare in turt̂ i qiiesti Ausorl; e sequal- 
che minima difFcrenza in essi vi corre, specialmente nelle inflessioni delie 
lettere, si dlca pure, che cib proviene, come ho detto, dal non essersi 
nei tempi addietro letto TEtrusco, e dalla prerenzione y che fosse tutt* 
aliro, e positivamente, che fosse Ispanica. Chi non intende un caratte- 

e lo crede un’ altra cosa, nel copiarlo, lo storcera sempre alia similitu- 
dine di QUello^he si figura.

Sj adunniie quella del Morelli, come incisa phi esattamente alia
tavola intitolata, Hispanici ». i2- ci maravigliamo di ve-

rrla batfezzata per Ispanica; perch^ poco dopo al n. iS. di~questaistes- 
fssima tavola, ci vediamo pure inserita fralle Ispaniche una diTodi colla 

^uasolenne, e visibilissima leggenda Emisca, T v ^ fE R E , che
io qui sotto registro fra quelle di Todi, a cui innegabilraente appartiene . 
E: cosi di vero, e chlarlssimo Etrusco, e non Ispanico ^  scrltta questa 
di Padova da me nella sopra riferita medaglia veduta , e letta original- 
mgnte. Qualcun altro, come ho-detto dl sopra i potra con p ii agio re- 
stttuire agli Etnisci varle altre medaglie per tutt’ altro battezzatedaldetto 
Lastanosa , Agostini, Spanemio, Montfaucon , Morelli, *ed altri. Anzi 
con questa proporzione vedremo^ anco altrove il pefverso gWizio , che 
gli Antiquarj anno fatto d’ infinite anticaglie Etfusche , o statue , e 
vasi, ed altro, liferendole per lo ai G'reci. Mi son prefissb qui di 
non parlare dei monumep4i - j p q d ^ ; e se io p ^ o  ora delle medaglie 
(non per fame un compiuto tratta'to, ma perkicitare altri a farlo) parlo 
percib di monumenti scritti, e che ragionevolmente non mi possono es- 
re contrastati anco nella spiegazione j  perchc gli origindi esistono in va- 
r j , e in infiniti musei ck tutto il mondo; e cne per lo piu si vedonoam 
cora riportati,, e incisi n  tanti Autori.

’ '■  *nel dUitto una testa ̂ virile, ericciuta, e intorno 
[el roverscio vi e un cavaliere, che corre a ca- 

lancia ; e sotto al cavallo vi k la leggenda 
r̂e alquanto simili ivi si vedono, rha tin poco 
letta leggenda. La quale quanto io la rico* 

itta medaglia, che in mano del dettO' Monsi
gnor Caiml osservai atten|amente;  altrettanto qui si vede un ppco stor- 
ta, come accade a ch ito n  intei^e, e si iptmagina un’ altra cosa. la  al- 
t ie , e in quella delysori la d e t\  leggenda  ̂ rivoltata alia moda nostra 
occidentale ;  roa t q ^  la sconciatiiiVdei caratteri, dice PATV similmente.

Che dica PAjTV, e non P l T v  A  , non importa; anzi fbrse cosi dee 
dire in Etrusco^ ne abbiarao llesempio in luttequelle di Capua, nelle 

i^giam o ^ A P V , e n o n ^ jA P V A . Parimente che dica P A T V » e 
non , sappiamo sirTjilih e n te ^ ^ ^  la lingua Etrusca non usava ia
lettera D^S»a in la Wic i Latmi per raddolcirla vi so-
stituironcf p i^volte^raD , fcojhp da Ayia citta, e porto Etrusco, ne fe- 
eeio A D R ^ ^  da fixm u cfm '^ d ria tic^  mare. CosiTV'TERE in Etrus

co

Ha questa medaglia  ̂
ad essa sono tre pesci* 
vallo t armato d’ elmo, e 
Etrusca P A T V . A)
variant!, specialmente nellaj 
nobfai Vera Etrusca nella

    
 



Delle monete Italico-miiche in specie, 179
CO e divenuta TV D ER in Latino . E Padova in Latino Tatavium xltienc 
ancora qualcosa di Etrusco« e di Latino antico. Percli^ appunto nel La'* 
lino antico ii seguitb per pezzo quest’ asprezzaj e ne ho addotti al* 
trove gli esempj in set, aput, in vece di sed, e di apud» e simifi.11 J)ig. Marchese Mapei neJle Osservazioni Letterarie Tom. V . p.382. 
e 38s4pensando, che le monete d’ Adria spettino all’ Adria del Piceno, 
e non a quella della Venezia , dice; Ma quanto alle monete  ̂ che 4 quell^  ̂
(del Piceno) apparterigano, e non a questa, me lo fa credg/i^il pensare, cô  
m di queste nosfre parti antiche monete non si son vedute m a ^ ^ ^ je  d' 
d dominio Romano anteriore se ne vedessero , non porterebbero per certo'
Lithe. Eppure altrove egli ha deito ( parmi con maggior fbncftmerflo^ 
che le lettere, e il Latino antico gareggiano in vecchtezza coll' Etrusco , e clA 
Lithe antiche si trovano prima del Efimano imperio . £  in fine Etrusca 
questa medaglia; e con queste riprove a Padova J’ .attribuiamo; e se in- 
tendesse con cio > che Etrusche, o di Latino antico non se ne possano 
titrovare spettanti alia Venezia; êcco in questa medaglia, e neJIe altre 
addotte d’ Adria, I'esempio > e il iatto in contrario . Anzi se egli 
portate in questo tomo V. pag. 321. varie iscrizioni Etrnsche, e di La
tino antico ritrovate , e nei colli Euganei , e anco vicino a Padova; 6 
raolto mifoijjfiij che vi si possano trovare similmente ie medaglie sciitte 
in quella foima -

T  E E ^

Molti cercano, o vorreonero trovare la meaagna litrusca di Perugia; 
petcĥ  e molto verisimile ( e non pub esserediversamente) cheunacitta 
si insigne, e che con tutto il fbndamemo si ann^era fralle XII. antiche, 
e primarie deli’ Etruria, abbia avuta, come le al|re , la sua moneta ;  ma 
con tutle queste ricerche io dubito, che per ayora non T abbiamo. Il 
MafFei nelle Osservazioni Iftterarie tom. V . p a y  307. disse d’ averla tro* 
vata,€ la diede nelia tav. 4. di detto tomo^^ostrando un solo rover- 
sciojin cui vi e una Vittoria alata, che incyona un trofeoj e sotto fra 
altre lettere, che mancano , ci mostra quest* tre lettere v a 3 , E R V . 
Ma chi sa, che cosa dicano ie altre m ancant^ ,e specialmente la inizia- 
le, che manca parimente ? Chi sa , se P eru gia^  chiamava cosi in Etrus
co ? Il Passeti, ed altri, che dopo il Mafbi hartVo seguitata questa ricerca 
speciaimente rispetto a Perugia, non ̂ anno di Tld sua medaglia fatta 
nemmeno menzione alcuna. #  \

liiSig. Canonico Sellari in detta^allettera, o DiWrtazione si ^ at- 
taccato ad un’ altra , che ha poi liferito w Passed alia sbatavola V. n -i;., 
e nelia quale ha creduto di leggervi itijo^usco P E IT E S A . Ma i l i^ tu i 
Passeri discorrendo sopra di essq-a^G^- pag. 187-/, non adomette 
questo raziocinio; e non posso y m y te r lo  ns.iwaien^io j  Attzi-dubito for- 
se, perchti la ieggenda sia mal fow ervatay^I^  v i^ V  deirequivhco nelia 
lettura; e che in vece della pretfJa P£l]|p£Sk , v A d ica S ii^ P L V N A ,

2 *Settc

    
 



l8o Lib . V I. Cap. I V .
Sette sono le Iettere, ,che compongono Tuna, e T altra voce; di queste 
sette. la iniziale, e 1’ ultima sono le medesimt, e quelle di mezzo dtibi- 
t o , che non siano ben lette per tilevare "Peite*a. E quel che piu ancora 
me lo fa credere, si c il vedetvi il medesimo e identifico simbolo di 
Populonia, cio^ Pallade nel diriito , e la civett* nel roverscio. Si brama 
adunque, che ne emerga qualcun’ altra , acciocche col confronto di quests 

.sj tolga ogni dubbiezza.

2 ûm,

V  E  S  u i  II  o .

*Pesa*ro ancora ha le sue medaglie Etrusche , che io qui esibisco a!k 
a\r. XV- n. 3. e 4 Hanno queste il suo distintivo degli obeli ftalici, e 

la diloro leggenda Etrusca, e all’ orientale Z I 1 ,  PIS. E se alio Spanemio 
nei tempi nei quali non si leggeva I’ Etrusco, si perdonato il leggeie 
per Greca la medaglia , in cui vi  ̂ scrittp V E L A T R I. e tant’ altre £- 
trusche , da altri battezzate in tanti modi; non si pub perdonare in oggi 
^quegli, che queste tre lettere orientali PIS , le vogliono prendere per 
Grreche , mentre sono affatto Etrusche, e nulla hanno di Greco. E se vi 
sono altre medaglie di Pesaro veramente Gteche, colla Iqggenda niCAr- 
PiilN j e cog!'istessi simboli d’ Ercole, e del cerbero, cib pr îita, come ho 
detto piu volte j che i Greci , che dopo i Tirreni Pelasgi si stabilirono 
nella Magna Grecia, e colie loro Jncursioni, o per meglio dire , colie 
loro alleanze, invitarnnr> altri - aiico del P i^no, a vivere in staio
libero, main loro society ; si estesero posteriormenife anco nel detto Piceito, 
c vMnttodussero la loro lingua. Ma peraltro alia modaEtrusca, e Pelasga 
restavano piu alleati, chesudditi; restavano citta libere, e battevano ie 
loro monete cogl’ istes^ simboli, con cui le battevano, quaqo’erano Etrus-

bbiamo veduti molti esempj in altre citta della 
un altro in queste di Pesaro, che ptima scritte 

o Ercole , e 1’ istesfo cerbero iricipite ;  e poi 
: I’ appunto 1’ istesso Ercole, e 1' istesso cer

bero tricipite; si,confront\o tutlc insleme , al quale effetto unite le pre- 
sento,. E non si possono confcndere con verun’altra citta Iialica, quale sa- 
rebbe Pisa, Pistoja, e s ir^ i. Perch^ le scritte in Greco coll’ iniiera voce 
niCATPltlN j spiegano le fkte  scritte in Etrnsco colie sole tre iniziaii PIS. 
Mentre, come ho_ dett^r le un^^e le altre hanno gl’ istessi tipi, e que- 
sti parlana, e spiegyroquanto iXlegg^hda medesima, in cui similmenre 
confrontaoo. Che ffci si voglia cd^rastare, che non sia Etrusco lo scritro 
delle prime , cib^rebbe una stfcv^anza maggiore. E se mi sono prote- 
Stato di non iiynidere 1’ Etrus^ , mi protesto peraltro ancora di saperJo 
leggere malerialmente. Strabqi/t^) ci fa vedere in questa regione ,un’ al
tra cTTt4 , ( se OTre non k l/M e s s ^ E i^ o ) che ebbe queste istesse ini- 
zlall, e che dgse e la meiropoli del iHceno si spie

s '

0  j^etropalU  c a t  ^M ndam  E ic e n t ia  •

che , o Pelasghe . Ne 
Magna Grecia; ed eccc 
in Etrusco > anno 1' iste 
scritte in Greco , anno

    
 



Detle monete Italico-antiche in specie. iS i
ga' di patlare di quei Ticentinr, cbe abitarono, e passederona anco ^drU  l) » 
significando, come abbiam detto net primo tomo , e nelle seconde divi~ 
shut dei primi Italici, ch^ i Picentini erano quasi sinonfmi di Liburni, e' 
di Enganei, che pure e promiscuamente abbiam sentiti possessor!, e abi- 
tatori del Piceno-. Tanto lume acquistlamo in combinando gli Autori. 
e quei nomi, che senza questa conciliazione si sono crednti ditferentlssi- 
mi. Stefano questa citla Picentia h  chia-rna T ^ dv/*? , civitatem Tjjr, 
tbenice. _

Richiama if fettore a riscontrare cib, che ho detto 
delle seconde division! Italiche §. PICEN f 2 ) ;  per riconoscere, stT̂  
prove piu precise si possa dimostrare ia quality prim trva Etrifsca ,*e Vi 
Pesaro, e del Piceno, e dei suoi primi abitatori , quafi specialmente 
rono i Elburni. £  se autorita pib in d iv id u ee monumenti piCr chiari pos^ 
siamo avere per distinguere in quelle parti la delta qualllA Etrusca, a  
Aborigene, 0 Umbra, a  Pelasga, giacche eon tuttiquest! nomi I’ istessa 
cosa intendiamo. E  se non P intendiamo cost, come evidentemente ce 
y indicano gli Autori , non occorre piii ricert;are le cose d’ Italia amicj^, 
e anteromana. Nb mai capiremo Livio , e gli altri tante voire addotri, 
ove specificanj, che precisamente , a//' arrho tTEuca era Etrusca /’ Italia 
tuna. E cJjj»vuoI sostenere i verr Greer per primi abitatori di quelle parti 
Italiche, abbatte quelle solenni autorita j ed h impossibile di poterle ve- 
rificare dopo i foropti^ipj supposii <Jreci. Perche nessun tempo, e nes- 
suna epoca trovera per poterci fare Etrusci dopo i suppostl
loro Greci. Eppure tuttii piu rispettabnnstorici attestano, che iGalli a tem
po di Tarquinio Prisco discacciarono (non gia i Greci) ma gli Etrusci da 
quelle parti, e da altre del regno di Napoli . Andando piu rndietro da 
Tarquinio Prisco fino af detto Enea, nel di cui tempo T Italia tutta era 
parimente Etrusca, come si b detto, non si tro^fcii similmente spazio al>- 
cuno da intrtidervi i veri G reci, almeno in aria/li padroni, e di popola- 

'tori d’ Italia . E da Enea itidietro non ostant^Evandro, ed Ercole Ar- 
cadici, e Pelasgi, e percib ferse non Greci v^m ente , ma Pelasgi, e ri- 
cevuti amicamente in Italia, quasi che fosser^ in origige loro veechi cit- 
tadini, molro meno si vede vestigio aleuno dl grecismo. E  Dionisio, che 
lo ha imraaginato, fa vedere prima ddle sue VeteseGreche eolonie, che 
I’ Italia era abitatissima , e tutti gli altri Gre^Scrittori, fuori di Dioni- 
sio, concordano mirabilmente , ohe era flitta E S ^ c a , 0 Tlrrena . Cosi 
era I’ uno, e I’ altro mare, del quale srffiz’  alcuna u^crepanza fra diloro , 
(e nerameno del detto Pionisio ) hx\mo padroni i detti Tirreni. G o  non 
saiebbe mai vero, se tossero veri i jmnlipj pretesi G i^ i fta di noi . E  
*e quest! fbsserq, non vi sarebbe spazio assegnare agftvEtrusci per 1' ar- 
testato da tutti , e yerlssimo loro d orn iJjad i tiitta Italia. V^oglb^ire, 
the se poi molto. e molto d o p c^ ^ n ^ ^ B C j^ u in io  Pjrtsco/ nov̂ îamo i 
veri Greci nella Magna Grecia \iari sccoli do-

i) Straion-ivi e pocosogra l . haiiCOi^
2.) Tom, !•

    
 



i « 2  y i -  ~Cap. I F .
po , e dQjpo che i*PeIaffii, •vert Etruscij, litirati nella detta Magna Espe* 
fia, per fespulsione soflfcrta dai Lid/, ammeise^p a poco a poco in diloro 
consorzio i  veri Greci , e Greche , per cosi cHre, divennero <̂ uelle re- 
^ioni.

Mi occorre replicate cio in proposTto di queste medaglie di Pesaro, 
c della originaria qualita di qaelle parti j  perchc altrimenti si ifa iina con- 
fusione, se allontaniamo da quest’ istoria . E  all’ incontro se troviamp 
ii!co in -Pesaro monete Etrusche , e poi monete Greche j dicianio, che 
^£JEtr^scJJJ^pi^P&lasghe sono anteriori , come anco J’ oculare ispezione ci 

 ̂ air incontro Je Greche sono posterforij e dopo che i m i  Greet
al^tsati dai Pelasgi inondarono non poco tratto d ’ Italia, vivendo^peral- 

alia Pelasga , e all’ Etuisca, cio  ̂ iasciando agli altri la liberty • II che 
^  confermano anco queste Greche medaglie, come tant’ altre del regno 
di Napoli, nelle quail I’ istesso tipo, e g i’ istessissimi distintivi ftalici si 
scorgono, e solamente «i fa Greca queila epigrafe i che prima era Eirus- 
ca , c  Pelasga  ̂ _

Queste monete sono riportate dal Golzio, dalP Agbstini, dal Gori 
n^la difesa delf alfabeto , e dall’ Olivieri nella Dissertazione sulla fbn- 
dazione di Pesaro pag. 2 J. In una di queste si vede Efcole, o altro eroe 
barbato, e laoreato j e nel roverscio ha il detto cerbero detta iscri- 
zione Etrnsca Z i l ,  e sotto ad esso nn obelo, o sia distintiv^di unita, o 
di asse. t in ’ altra pure ivi ne presmta, e qin si vede 1 ’ una, e I’ altra 
alia tav. X V . n. j .  e 4. Ha P is te y  capo di Ercfcle con una fascia, o 
vitta, e con quattro obeirTT'*iwl#Wverscio gl’ ist^ssi quattro obeli, ed un 
vaso, sopra del qua;le vi i  un grappolo d ’ uvJ colie dette lettere Etrus- 
che P IS . II detto grappolo, e il detto vaso, che fbrse indica esserepieno 
d' u va , si assomiglia ad altri simboli , che pur si vedono in altri monu- 
menti Etrnsci.; e speci^mente a due altre medaglie, che qui in fine io 
ripotto Iralle incerte C 4 similissima fralle incerte ne riporfa -ana anco il 
Passeri ) con Giano hifrente 1 e tutto Jautea*o, e circondato d’ uva, e 
alludono a Giano vitiferoVe da Virgilio, e da altri chiamato ^Itisator > o 
piantator della vite - AlIu»no al di lui nome di Jano. che in Ebreo si 
dice Jairif e vuol *dir vino,Vome sopra ho pfoX'ato. TalcW questo soave 
liquore in greco ’wo?, e %ino sempre un innato pregio d’ Italia, che per- 
cio si ^ chiamata dai G r ^  primi ( xispef to a noi moderni, ma non prim] 
in eflPetto) stabilitori <icynomi% Oenotria ’Oiw/x*. £  sopra questo suoan- 
tico, o Etrusco nome«f^si veda^ib che ho detto nd secondo Capitolo 
dei primi abitatori d Italia §. ^ il veto j J  . Diro , che simili a que
ste, o queste istes^simeleriportino^nco r  Agostini al dialog. V pag i7 4 *» 
il Golzio, e Jo Sffenemio De ^  prxst. immis. Dissert. V. §• 7.

L ’ Agostin(, in cui maneaX leggenda , che per la punteggiatura in-
:a dubitate che fosse Etiusca , e non 

elje medaglie, ch’ egli quiv« alia
pag-

dicat?vlv,ben mc^ra , che 
Grec^ , giacchb ^ o r

1 )  'S o m .J^ p a g .io t^ .

    
 



Belle monete Italico-antiche in specie, • J 83
pag. i6o, dice di avetle jedute Lathe  ̂ Greche, ed Osche, e altfove dice, 
the le Osche non le int^idevaj e^queste medaglie , o si chiamino Etrus- 
che, o telasghe, indicano ancor esse la vera origine di qiiei paes.I> co
me queste lo indicano di Pesaro ; e che.il Pdasgo scritto eia Etrusco , 
come ho replicato in d?tto Capitolo delle seconde division! Italichcr E 
questo stesso dimostrano le altre nnedaglie di Pesaro > ch’ io qu'i parimente 
esibisco scritte di vero Greco, che sono pure riportate_ dall’ Olivieri 1ft 
detta dissertazione di Pesato pag. 3 1. 
le altre piu dubbiose , o che non
questa chta; mentre tanto le Greche ,  ciie I'Jt-trusctie portano _ ____
simi tipi, e mostrano, che quegli istessi'si sono adoperati nei secoli jV  
steriori, e Greci. I quali secoli benche posteriori rispetto agli Etrusci\ 
possono coniuttocio essere anteriori ai Romani. Talch^ anco la moneta 
d'argento, ma Greca di questa stessa eitta, puodirsi anteriore alle Romane d* 
argento; come anteriori alle Romane d’argento , sono tant’altre della Magna 
Grecia, colle quali debbe unirsi ancor questa. E  monete d’  argento , e 
d’ oro ebberogii Etiusci roolto prima dei Romani, come ho detto altup- 
ve- E d’ argento, ed Etrusca e quella, in cui h scrittoFISSVLIS, per la 
quale ho addotte le mie coirietture per attribuirla i. Flesole.

I» E S mT 0 ,
Pesto in Greco Tiotruhdtix ̂  quasi fe sue monete anco di Tav-xvi-

Latino antico colla epigraft r^AISTANO . Park di queste monete di Pe 
Sto il Fasseri in deito Trattato Be re nimmaria pag. i8d. . Ma ne liporta 
Una sola il Maffci in detto tom. V- alia tav. V- n. i i .  , ch’ io qui esi
bisco. Ed ha nel roverscio Nettunno, cot tridentjfc nella sinistra, e con 
una corona di fiori nella destra, e sta a cavalloisopra un delfino, esot- 
10 ha la SU3 leggenda P A liT  AN O . Nella quale altro non occorre dios- 
servare, che Greca e k  piima iettera di r A lS T ^ N O , bench^ la llnea se- 
conda parallela non sia prodotta aiafetlo . Il cjle indica ,  come sopra ab- 
biam detto, quei tempi, nei quali si faeeva mescuglfo di Greco, e di 
Latino antico, e di Etrusco. Cosi abbiam vec^uto nelk medagJia dei Fa- 
lisci FAAEiaN; in cui la iniziale F k Latina ,  e <utto il resto k. Greeo; e 
cosi in altre. Vediatho in eonferma di ci» varie di quelle leggende della 
Magna Grecia Suesano , Testano , Calents y^heano , I{emane, che non sono n^
Greche aflfatto, n^ Etrusche, n^ Latinjf affatto j  ma 4>artecipano di tutte 
queste lingue. E  percio il Buonarrot^ejil Gori portano moltivasi Etru- 
sci nelk Lucania, e in qUelle parti rurovaii; e gli specfficano, che nulk 
anno di Gmeo * e che riguardano quest! t e n ^  anteriori ,e veramente Etrusci.
Anno poi seguitato i vetl Greci a b au fr^ le  monete anro Greche, cH que
sta cittai e le riporta 1* A p stin i M jS ^ tiera  leggenda j  e anzi ne

iCk  tielettereimziali, n o s , per significare
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Tavxvi- Fralle disperse* e non mai nominate monete Etrusche sono state pet 
Num- pp22o anche qneste di Populonia . it Ettonarroti , ne jl Gori, ni 

JviafFei ne fanno menzione. IJ pritno a ptodurle fa il celebre Mazzoc- 
chi; e si vedono incise al principio della sua Dissertazlone, che h la pri- 
ma del torno^amto di quelle di Cortona . Poi le ha riportate anche il Pas* 
^^tngU^frtTtrattato De nummaria Ctruscornm, e ne parla etuditamente

E fu n o , € r  altro confermano cio che Plinio, e cbe altri ci attesta- 
10, che questa colonia dei. Volterrani fu aticor essa raolto potente in an- 

tico; bench  ̂giammai sia stata connumerata fraile XIL citta primarie dell’ 
Etruria. Sono in pggi queste medaglie non tare, anzi ovvie > e ne sono 
proveduti moJti gabinetti d’ Italia, e luori di essa .

La quinta ha Ja testa laureata di Vulcano col pileo quasi Erigio, e 
segno della decussi dietro di esso. E  nel toverscio ha «n marteilo, e 

le tenaglie con quattro globi soprapposti: sono tntti istrumenti fabrili at 
ludenti airoffizio di Vulcano , e alludenti aJ ferro, che Vasportato dalla 
vicina isola dell’ Elba , quivi si lavorava , come dire Strabdhe al Lib. V* 
pag. ISO. AH’ intorno di qnesto rov,erscio vi^scrittoinEtruscoflUVW lvi, 
P V P L V N A . I  .

Le altre due hanncwIi^L^^^aleata nel diritto , con due obeli > e 
daH’ altra parte la civetta colie Jli'apette , e cht posa i piedi sopra due 
altri simili globetti . In ona si vedono anco due stellei e nelle altre , ol- 
tre le due stelle > si vede ancora la mezza luna rivolta all'ingiu, c nel gi
ro vi e scritto parimentee PV PLV N A . Queste mi onora ii Signor Passeri 
di dirle esistenti nel n 'o  museo, com’ e verissimo; mentre, equeste* ed 
altre ad esso comunicai 1 Ma debbo qui avver^ire un equivoco Ibrse della 
sfampai ed che la leggenda Etrusca anco nel dritto, o sia nella testa, 
come si vede incisa nella *|avola V* del Passeri, nell’ originale njin vi 
ed i  costantemente nel solo loverscio. Anzi ben si vede, che non e al- 
iro, che uo solo equivoco/»ccorso fra di noi, e piii probabilmente nelln 
stampa suddetta ; perche Questa Jeggenda nella testa nonsirileva, e non 
pub leggersi ;  e principiando ner J/ w . MIL , com’ egli confer ma alii, 
pag. 187. Inscriptio subj/cta MlLAM urbem denotat. E questo principio 
pet MIL vi k non in questa , im nelf altra appunto precedentemente 
stampata dal Passerf, e da me paVnente comunicatagli ■ Sicchb lo stam- 
patore, o 1’ incisor I’ ha confusA ^ ’ ha posta, o replicata in questa di 
Populonia, in non ci va , ^inon ci h mai stata.

• Osservabiliisimo  ̂ il tiptv^Pallade coJla civetta , ch’ e ii preciso, 
ed identifico simholo della m e d a^ ^ d i^ te n e . Di die ho parlato sopri 
in detta.Grsca i»«d^li« ma scritt^n^trusco ; al che mi riporto.

inia lajjpuarta medaglia ; perch^, benchb 
pttocio Vivcrsa, c molto minore delle tre

E  final-

    
 



Delle monete Italico-anticbe in sp'ccie - i8 j
£  finalmente'porto al n .6 . la quinta piii os$ervabIIe> e pivi rara di 

tutte le altre. Produce, e jzi rende la terra di quando in quando ci6 . che 
noi per tanto tempo abbiaiti d>«sipato. Qiiesta medaglia pochi giorni sono 
da me acquistata in Volterra k piu grande in mole delle altre di Populo. 
nia, e pesa sedici danari.^Ha nel diritto la testa di Mercurio galeato, e 
alato: tanto  ̂ vero cib , che altrove ho detto, che gli Etiusci hanno 
sempre dato le ali a Mercurio, come si osserva in molti altri monumentj, 
Etrusci di questo nume. DIetro alia sua testa vi sono quattro obeli ; e" 
qgesti sono replicati nel rouerscio , in cui vi sono due’ cadboeis^jppost*  ̂
inente collocati , e in mezzo di quest! vi h 1’ intiera epigrafe 
flUYdlVI 5 P V P L V N A . La medaglia in ogni sua parte conserfatisSfmi 
ha una sincera vecchiezza, ed una patina ammirabile: Talchi questa m i\ 
sera citta di Populonia, in oggi destrutta, mostra la sua passata grandezza 
in quest! monumenti, nei quali si ammira, e la copia delle suemedaglie, 
e la multipHce diversita del loro tipi • Sono ancor essi degni di particolare 
attenzione; perche nelle dette monete di questa sola titta ci mostrano 
tre nurai patentemente, e con i di loro simboli indubitabili j cioi Palla- 
de galeata col suo uccello, che h la civetta: poi Vulcano col pileo FrN 
gio, e con i suoi strumenti fabrili;  e in fine Mercurio alato pileato col 
suo cadnceo • ^ Ih to  e vero, che gli Etrusci anno conosciuti tutti i nu* 
mi) e che, come apparisce, gli anno tramandati ai Greci, e ai Romani*

i{ ui F  E
m

Nella citata Dissertaziohe del SIg. Olivieri sulla fondazlone di Pesa- 
ro pag-4J- trovo commemorato un quadrante C cost egli lo chiama ) ri- 
poitato nell’ Arrigoni antiquiss. tav. XViii. n. §7. ; con un cignale
da ambe le parti, e con lettere Etrusche V3A v ,  R A E V  ; le quali il 
detto Sig. Olivieri diligentissimo osservatore rifletfce, che, fbrse potrebbero 
dire 9 :3A a j  R A V E , per la*facilita di scambiaisi, neH’ Etrusco la E  dalla 
V consonante, che si ibrma, come una E » eccettuato il-solo taglietto di 
mezzo. In questo caso si persuade di avere scoperta la qiedaglia di Ra
venna, a cui fbrs’ anco spetterebbero varie altre similissime, e coll’ istesso. 
tipo del cignale raddoppiato esistenti appresso dl lu i, e altre riportate dal 
Montfaucon, benefit manchino di detta leggenda. li discorso h assai ra- 
gionevole: e non lo troverei affatto dissimile, ancorch^ I’iscrizione dicesse 
nella forma precisa, che si legge nell’ Ayigoni , cioe R A E V  , quasiche 
si dicesse in antico, e in Etrusco R A E / N A  ; perch^ non mancano esem- 
pj, che in Etrusco si slano posposte Iq/lettere, le quali poi rese in La
tino, o in altra lingua si sono distribuite in un suono migiiore . Eccone 
un esempio unifbrme. La famiglia C E (iy)fA  si trova nelT urr̂ e d i '  Vol- 
terra scritta ben spessp in Etruscc^C^jlGfN A  ( e, le riportano il Maffei, 
ed il Gori ) ; ora questo nome. E kus^ s C E IC N A  reso in Latino, si di
ce costantemente C E C IN A ,. Dui^uc da G EIG N A  si>e^fatto G E C IN A  
t e sono le medesime lettere, ma pdsposie/^a cosi dar|lAEV?>S si pnb 

Tom, Secondo "a •sset

    
 



Lth. VI> Cap. I K
csser faita RAV*EN A, e R A V E N N A  . Per queste conletture incllno 
fbrtemente a credere, che questa sia la medaglia Etrusca di Ravenna; e 
Dio faccia > che altre simili se ne discuoprana per accertarcene maggior* 
tnente . II tipo del cignale replicato nel dirUta , e nel roverscio lo ve- 
diamo ancora nelP Etrusca moneta di Camars y. oggt Chlusi . Ed altre cit- 
ta Etrusche si sono 'ben spesso riseontrate ii> usate i medesimi tipi . In 
|ine Sirabone afE;rma al Lib. V. pag. 145. cht Ravenna y ' r  l{tmini furom 
certamente cotonk dcgti ‘Zf'mbri. E  queste sono quelle tracce Etrusche, che 
dovretofeitr Itidag'are le piu insigni citti d’ ltalia j  perch^ sono quelle trac* 
cad^ffie ouanto sono le piii antiche, altrettanto- sono le piui vere

E G G I  O di Calabria.

Fralle monete Italiche sonô  nominate da molti quelle di Reggio di 
2̂ um.T- Calabria. lo ne vedo una nell’ Agostini dialog- V. pag. 170. che bench  ̂

Greca, ha peraltro i globetti, che sono un; distintivo Italico, e ben mo- 
stra, che forse vi sia anco in. Latino antico> e  in Osco. Questa ha due 
/acce muliebri in profilo, dellequaliuna^: laureata, e 1’ altra tutulata ;  e nel 
roverscio ha it tripode d’ Apollo con quattro obeli» e cgn questa epigra- 
fe PHriNilN y che vuol dire dei I{egint, o Reggiani. Gcewuie pr<y .Archiet 
iT. 5- chiama ; B̂ hegini populi, qui Bpegium incolmt. E  Plinio Lib.}. eap.Si. 
Olim Bpegina civitatis ingent fuit pptentia.ngent fuit ppt>

M  t  ^

Ifam.s. Mi sono protcstato, che questo> trattato delle monete specifiche d* 
Italia antica non posso darlo intiero» e perfetto^ ma chemibasta d'aver- 
ne raccolta una gran parte per indicare, come con questo metodo possa 
accrescersi. e ibrse cortipirsi. Per me riesce cib impossibile , e  richiede- 
rebbe un gran carteggio, o un longo viag^io, per visitare i molti gabi- 
netli) che le contengonq, essendo in ogni parte disperse. Vedo nomi
nate alcune monete Greche di Rimino dalf Olivieri net saa discorso sulla 
fbndazione di Pesaro pag. -j. E  benchb non le riporti , contuttoceib non 
si pub dubitare della loro esistenza. Ma di Una ,  che io qui espongo , 
me ne comunica it dIsegno it oiix volte lodato Sig. Bianchi ,, e la meda- 
glia esiste apptcsso di lui . Siiegge rtella siia epigrafe A R , ma il rampi 
no della R  non siegue airingiuA ma orizzontalmente, e siegue la tratta, 
o iraversa dell’ A  > per contrase^io d*una molta antichita . Gib’  viene 
letto o inteso .^irimmumi 6 un i%sso di due lettere Latine, ma possono 
essere anche Greche, perchb abbiamo esempj’ , che anche iGrecLinqual* 
che secolo anno usata la R  alli^atlna j  e nel Paruta si legge la medaglia 
di Siracusa scritta.anco cost . E  potrebberoanco essere Etru*
sche le defte lettere, perchb averoo mco gli Etrusci mutata nel decor- 
so di tanti secoli ji. forma dai di loip caratteri, anno anco usata la dctta- 
R  alia L q ^ a , ccfiis vediamo nelle medaglie di Teano j in una

delle

    
 



Helle ntonete llalico-antlche in specie ■, 187
•delle quali in Etiusco, e aH’ orientale leggiamo T A A N V R , e rossetvia- 
mo ptaticata in ahri sctltti»£tru$c!, bench6 posteriori. Ma come si 
Tertito pill volte, ancorch? queste leture fbsseto di Latino antico, non 
potrebbeto certameiite <lirsi meno antiche, che quandoGreche, oEtrus- 
che siano riputate. Pare certamente, che debbano Jcggersi , e spiegarsi 
ARIJVIINVMi perch^ 1 come si c  detto neJIe mediglie di Pesaro , c in 
sltre, quandu noi abbiamo di una citta altre medaglie col di lei intieia. 
nome^ queste in tal caso» e il detto loro intiero nome suppliscono , e 
spiegano ie altre, nelle quali, come in questa, il detto nome dcll^citti 
non ha, che le semplici iniziali. Ora noi ncl Golzio alia tav. 34.» e'Tjci 
Gesnero alia tav« Xli. abbiamo due medaglie di questa citta, in una JelJ^  
quali e scritio ^PiMiNEtiN , e neJi’ aItta solamentc APIM  •

'Chi vorti seguitare a divertirsi coll’ etimologie , mille belle cose diri 
sul/a voce A/iw/m., ^riminum •, e cosl chi di esse si compiace , dice che 
Pesaro e  nome pretto Greco , e dal Greco proviene ; che cosi Gubbio , 
e nCWIV^M, Tiene dal Greco ,  e dalle imagini , e dalla voce Greca 
EIKUN; e cosi cento altre pellegrine derivazioni dal Greco s’ intrudono- 
in questa istessa ibrma chi ie troveri per Rimino, potra dire tutto in uri 
tempo,che proviene dai Greet, dai fen ici, dagli librei , e anco dagli 
Etrusci, e dai^tri popoli . Legga il Rochart sopra questa voce , c 

in Chanaan Lib. 1. cap.,33. pag.6<55, e trovera, che questa voce 
ydrhnos vuol dire Scimmia in Etiusco; che vi k  stata un’ isola ^rlma ap- 
presso O m eio, neque enim -alio pertlnet Jnsula nomen ’A/»u-x apnd Ho-
merum : e aggiange un pas^p litterale di hitrabone ,  Ts;
Tvpp̂ voti sipifj.o(i : Simias ab Etruscis ajunt ^rimos vocari x £  immediata*
mente siegue, e dice, che per altro il vocabblo Fenicio ; Vtut s it , <ve- 
rissimum est vocabulum esse Ẑ iujenicum- Hebraice est Simus, Levit. 2 1. 
18.,^ . . quod <Arabice H$rm est sirnitas Harima. Ed ecco in un tempo 
stesso ulrimo, e ^rimos\ e ^osi Arimino, e Greco , e Arabico , e Feni
cio , ed Etrusco, ed Ebreo . Chi volesse scherzar meglio sal Greco , tro
vera p̂iTfifu numero, upi'rii.̂  uumerus, 'aptwu.uv Ja dunna gravida. Ghe diremo 
poi, quando anderemo ai popoli Arimaspi, e alia citta d ’Arimatea , e si- 
mlii? 11 che sia detto, perch^ Iddio ci allontaiii questo tnorbo dell’ eti- 
tnologie, che ci estinguono atfaito ogni istorica verity ; morbo epiderai- 
co, e che St attaoca per la Jusinga di potae ostentare il Gtecismo , e 1’ 
Ebraismo, dai quali fbnti gli etimologisti lanno derivare questi giuochi .

Non pu6 dirsi, che cosi abbia scherfato il Passeri lispetto aRiminot 
perch  ̂ in detto trattato-alia pag. arS. ricorda ^rimno l{e Toscano ,  e la 
gente oirimnia in ttn’ urna Etrusca scojfita, ben mostrandoci, che da que
st! Jbnii dee prendersi J ’originedi questa vecchia citta. E ’ vero , che in 
cio sarebbe ne<«ssario tin qqalche vecchio < e classico Autore, che ce lo 
afemasse; ma la conieitura -k asa«>Hw#on.evoleperch^ abbiamo Pausa- 
nia in 'Olknpic. L. V . pag. 405* |pe dice , '̂ pom Hu* ‘Aptian ri^xiuK^a'xvTai eg 

flCpptinoif; 0  ^ un trono d' ^rimno, -che,.regno p a  i Tirren'^ e qw^sio il primo 
fra j Batbari mandb doni a Kjiove Oliaipici ,»E  questa ̂ onienuta si cor-

A h  2 *«obo*

    
 



lS8 ,  Lib. VI. Cap. IV.
tobora oon una bella statuetta trovata nel territorlo di Kitnino> echeora 
si conserva in detto museo Bianchi; la quale ^piime il dio Pane , che 
suona la cornamusa, con un piccolo fanciuiio , e in terra Vi i  una lira> 
e un plettre; E rammentando, e rnostrando il Golzio, che Rimino ave- 
va !e medaglie col dio Pan , o Pane, per contrassegno d’essere fabbrica- 
ta dagli-Arcadi, ben mosira , che come Pelasgi Tineni si - descrivono da 
tutti per pastori » e di quegli , dai quali poi in Tracia nacquero, e si 
denominarono le nove Muse , come vedremo ncl tratlato delle arti ; tal- 
ch^apphe questa medaglia di Rimino colla lira quadrata , come si vede 
iir^ure del regno di Napoli, pare,, che alluda a questi Arcadi pastori , 
che**"erano Pelasgi Tirreni > e cantori. e poeti;  e che tale fosse ancora il 
tletto Re Arimno Pelasgo  ̂ e certamente Etrusco. come ci ha detto Pau- 
sania. In tal caso pensa, e crede: il detto celebre Sig. Bianchi , che la 
detta testa di questa sua medaglia possa esserp quel la del detto 
e lo conferma con un altro bel bassorilievo esistente in S- Vitale di Ra
venna, che raostra il trono, o soglio di Nettunno ; talche crede , che 
^ccome il Re Arimno mando quel trono a Giove d’ Elide; , o di Pisa i 
cost per la vicinanza mandasse a Nettunno quest’ altro dono d’ un soglio, 
o trono simile in Ravenna, dove ( come in citta raaiiimma ) poteva 
questo nume avere qualehe tempio. I monumenti sono c ^ i  , e risguar 
devoli, ed esistono, come ho detto, in Rimino, e in Ravenna ; e que- 
ste conietture sembrano assai fondate; e molto pii tali appariscono , se 
attendiamo T istoria , ch#- ^  BJmino fu colonia dei Toschi, o degli
Vmbri, che quasi sono sinoirimi d’egli Arcadi • P^ilasgi, come .piu volte si 
k provato i)’ . Poich^ Strabone Lib. V. pag. 145:. af&rma ; Est autem ^ri- 
minum Vmbrorum colonia, shut &  B̂ avenna. Verum utraque Epmanos accepit 
inquilinos. Habet autem .Ariminum portum, ^  ejusdem nominis amnem. T a l
che anco dal flume pu6 avere avuto il nome, il»quale inantico si echia- 
mato ^riminus, e poi in Latino barbaro Mar ĉula , e in oggi Marecchio . 
Onde da tutto cio si rischiara alquanto la di lei origine* maspecialmen- 
te dalle parole di Strabc^e; <Arim/num ‘Dmbrorum colonia. E cosi , e dal 
fiiime, e dal Re .Arimno, e specialmente dagli Umbri, o dai Tirreni , 0 
dagli Aborigeni, o dai Pelasgi ( che tutti sono sinonitiii fra di loro ) pub 
avere avuto il suo principio; e sempre jn questi fonti pescheremo 1' ori- 
gine dei primi nomi, o luog^ Italic!.

S A N N I C A P v A .

S © ^  S S \ A .

Tavoia  ̂ L* Agostini nel dialogo qflinto delle sue ■ medaglie riporta alia p. 1^6. 
^ u m . ■ Suessa, e la replica ancWriTalfe pag. 160. Perch^ essendo tanto
• rr**'sim ili f » d i ^ o ,  sembrano ambedue u\a sola j ma replicata , come ho

j)  Ved/ C a J  dei P rii^ ^ iiita to ri d’ 'Italia §. Il Sig.MACchese MaSei , Torh' I*
p a g .I^  ,  ovg il provaf M a le o t \  \A tfim no fj,^h,nchi R e  Relasgi ,  erano veri R e  Tirreni •
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detto. Ha una testa laureata nel diritto, e il solito minotauro»nel rover- 
scio; il quale per essere simbolo costante di Napoli, edelle citta Na- 
politane, sempre piil comprova il culto in quelle parti di Teseo , e for- 
se di Eumelo suo ascendente; e percio la medaglia appaitiene a Suessa 
degli Aurunci nella Campania, e non a Suessa Poinezia , che fu nel La
zio, c dove questo tipo t  ignoto. Imorno alia testa vi h leplgrafe SVE- 
SANO .con una S sola, che i Latini antichi non usarono di raddopiv^- 
re i bench^ in una iscrizione riportata dall’ Olstenio si legga ; Hul viam Sues- 
sanis munidpiis sua pec. fecit ; ma questa iscrizione parlando di ^unicipj 
apparfiene piu al Latino recente, 'che all’ antico. '

Nei tempi remoti , ed Etrusci sono celebri le guerre fra T Su^sani, 
ed i Sidicini, che formano Tarticplo segnente di TE.AJ{ 0 .

Altra medaglia di Suessa ci diede il Maffei al num. 7. della Tav. 
nel suo Tomo V. colla testa di Mercurio, e questa leggenda PR O R O M . 
Bench  ̂ questa voce sia Latina, era fbrse questa un nome, o pronome di 
Mercurio ; ed i Latini antichi ebbero questa desinenza in OM , come 
Clivom per Clhum. E sopra alia testa di Caleno abbiam veduto rolcanom 
per Vulcano . Nel roverscio vi k Ercole , che combatte col leone c ĴIa 
stessa leggei^  SVESAN O .

T y i  ^  TSI T  0 .

Benche Greche debbono qui aver lupgp le medaglle di Taranto; per- 
ch^ sono d’ Italia Hbeta ,̂.e alludono a un’ istoria,o fatto, che pub dirsi 
Pelasgo, e Tirreno. Mostrano .Arione Metimneo cantore, e citarista cele- 
berrimo sopra il delfino , che lo salvo dai ladroni di Gorinto, che vo- 
levano uccidetlo, mcntre egU veniva, o tornava in Italia. Qiiesto Arione 
era di Metimna citta di Lesbo , abitata allora dai Pelasgi Tirreni. L ’ isto- 
ria, o favola h narrata da^Erodoto Lib- i- in principio, e da Eliano nell’ 
Istoria degli animali. Quest! Autori specificano, che Arione era a tempo 
di Adiatte Re dei L id j, e di Periandro Tiragno di Corinto , che vuol 
dire circa Tanno 120 di Roma; e percib nei secoli ueramente Etrusci- 
E vuol dire parimente, che se vediamo le q^onete Greche allusive a que
sto fitto , vi debbono essere state ancora in questa forma medesima le 
medaglie Etrusche; perche da mohi e s e ^ j  abbiam veduto, che i Greci 
posteriori lasciarono in quelle citta della Magna Grecia la prisca liberta ■. 
contentandosi di averle alleate. E  neMe medaglie , che batterono anco 
dopo, usarono bensi lo scritto Greco, che v’ introdussero , ma vi si ve- 
dono ancora i vecchi segni, che, <j6me pare* erano tipi Tirreni , e Pe
lasgi. E cost spesso abbiam veduto nel simbolo'di Teseo , c del mino- 
tauro diSuso poi: in molte region! Napoikane -

Aveva questa citta , al dir«̂  di Strabone Lib-VI, , memorie maesto- 
se, e d’ una aintichit  ̂ apparent^ente maggiore di questa«ilei G rec i; vec- 
chle mura , e magnifiche; moire istatue . e fra ques* un colosso di rre- 
tallo minoie di quello di R od i, ma m a^iore d ’ ogm\altro d'Italia . Ri^
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■ porta que^te due itiedaglie d’ argento 1’ Agostini nel dialogoV. pag* t47* 
cd io quide mostro alia tav.XVII- n .3. e 4. XJaia di qiieste ha i l  detto 
troc a cavallo del delfino, e porta nella destra^ina Vittoria alata , che 
ha in mano una corona di iio ri; e nella -sinistra ha due lance , con nn 
cerchio, o scudo, in cui vi sono^ueste due lettpre l a  Dietro vi ^ scrit* 
to T A PA Z , e daiir altra .parte vi sono i Tindaridi a cavallo -con quests 
parole ZHNa»l>IM.
** L’altra medaglia, ch’io pure rlporto in questa tavola 11. 3. haTistes- 
$0 eroe a cavallo del dellino xoll’istessa iscrizione TAPA^, esotto quest’ 
aItre<j€TT&re K^A: e nell’altra :parte pure un etoe radiato a cava-llo , e 
coll’aflta m mano. Dietro a lui vi e una sola lettera, cioe il lamda Cre- 
CO, e sotto.fe replicata 1’ istessa leggenda TAPA^ .
/  Taras era figlio di J êttunno:; e pet quanto -si dica , che i 'Tarentl- 
ni siano una colonia Greca: si dice cost al solitn, petcĥ  a noi non re- 
stano altre -metnorie , che lie posteriori lasciateci dai Greci Scrittori , cite 
tacquero, e soppre«sero Je pid vtcchie. I Greet non ebberomaiNettun- 
110 per nume loro proprioj e indigene: ma -sempte lo disseto Tofestiero, 
<cojne con £rodoto, e con Platt>ne si h veduto altrovê

T  E i t .
j^um. f. Teano nella Campania, oggi Tiano4 Plinio Lib- III- cap. V- lo chia- 
tf-7. r'S'-ma, Tbeanum Sidicinum xo^vmine, per distinguerlo dall’ altro Teano nella 

Puglia ; e percib Sidicini si diss&fo gli abitanti ;di» questa cittd - II Maz- 
zocchi nella -citata dissertazione -sopra rnrigine dei Tirreni Diatrib- V. 
§. 1. in .fine , cost dice : Teanum, xhe ‘nel ’tempo 4 i Strabone era dopo Capua 
la maggiore-cittd .della Campania t trovasi senza >la minima alteraz 'tone in cin̂  
que, 0 sei radici Ebraiche. Tcrchcchi e la gregge, /e i fichi , e le mok da 
wacinare dar le poterono il name ; evvi ferb urC dltra etimoUgia . Che dolce 
divertimento, n  piuttosto qual giusta compasslbne h mai questa di vede- 
re uomini grandi perdersi continuameiae In questa ibrnaa , e In questi 
scherzi di pardlel •

Ma Jasciando queste trtwpo iailaci derIvaziom\ -si prenda 11 resto di 
buono, e di ottimo , che vî ^̂  in questo Autore. Egli ci da la moneta 
Etrusca di Teano che ha da una parteda testa del soliio eroe -laureato, 
e con asseltatuta, che quasi fiiftsce vin Ibrma di <ono , e nel roveiscio 
I’usatissimo minotauro colla Vittori^ alata, che sopra gli svolazza, tipoper- 
petno, e frequente Tanco in Etrus^hdi quei paesi, c  sot to vie I’Osca leg
genda AH4 At, T A A N  V . Uimilea quiptahenchecon qualche tenue diiferen* 
za , sid i’altra al n. 8. esistente neTaltrove citato museo del ^Sig- Pellerin 
in Parigi, comunicatami dal pre4ctto Sig- Ab. JJartheleriTy • Mostra da una 
parte il solito, e fiequentissinio mmoiatjro incoronato da una Vittoria 
alata j e dall'altra il*solito eroe la u r e a t o ,d ie t r o  alia testa ha il Tulmi- 
ne colla feggehda Etrusca T A A N V R  j \IamAA+ • Noiahile c  fralle ahre 
piccole dilferenze rpkima lettera R  latina, e cost mischiata ifialie altte

Ettu*
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Etrusche*, mentre in qiiella*portara dal Mazzotxhi vi manca que^ta lettera.

Altra medaglia di latino antico ci mostrb' il Maflci ^ll siio tomo V. V̂ um.6. 
tav. y. num. 4. colla testa, di Marte, e con u a  gallo iietroverscio; dietro- 
ad esso vi ^ una Stella , e dall?altra parte del̂  gallo vl i  scriito-TIANO.

lo per me credo, th e  appartenga a questa istessa citti: un’ altra me- 
daglia. Greca riportata dall^Agostini'dial. V'. pag. 158  ̂ che ha un grifb 
alato, e nel roverscro una sola corona di frcndi , dentro a cufc vi h scfh- 

,to T H I^ N : si perch^ da lui h- riferita fralle ftaliche-, e fralle' vatie altre 
del regno- di Napoli :* si perche non vedo a clu piii; che a Teano si avvi- 
cini questo- nome di THfnN^; quasi che- voglia dire- dei Teani„ 0 Sejani 
e qur la riporto aJ numi 7. Per altro* ancorche- qui- vedlamo- questa meda- 
»lia Greca di Teano > serbo questa citta le memorie ddla suaprisca qu^c 
iia Tirrena, o- Osca fiho ai tempr di Strabone „  cost esso descrivendbeel^ 
at Lib. V. pi I Theanun , qitod' Sidtcenanr vocmt •, ex imposito- vocaifulo' Sidi- 
eenorum  ̂qui quidem: 6x Oscorunt’ geme Campana: restant'-:

T  E L -A M  0  £ *

Anco cm^ta medaglia di Telamone fu scoperta, e- avvertita- la- ptf-T. xvn. 
tna- volta dafblg; Olivieri nella< sua dissertazione sopra Pesaro, e sue mo- ■ E'um-cr- 
nete , mostrando a l i a - 41 .  e seg., che una moneta deF suo* Miiseo 
colla- testa di Giano b-arbato, e  quattro glbbetti . e dalP altra parte un 
rostro di nave con tre lettere Etrusche A \ l t , T L A  altro non puo» indi
cate,, che la citta-, e pbrto di Telamone - Questa fbrse in antieo si sari*, 
detta TLAM O N  , e fbrse TELAM ON-; giacch^ per I’ avvertito pib. volte 
usaroho gli Etrusci, come gli Ebrei, di omettere nello^s'crittoqualehe vo- 
cale tahrolta supplita- dalla- punteggiatura ;  e poi nel' pronuziarla^, bisognt- 
che parimente , eorne gli Ebrei-.''fkcessero sentire Fintiera parola, Queste,, 
ed aftre ottime ragioni soi^-ivi espresse per non potere pin diibitare , che 
chi ha esibita questa medaglia, Tha- saputa- anco spiegare con fdice chia- 
rezza; Talch^ poi e stata anco riportata dal Passeri- alia sua- tav g, n .4 ., 
ed esso ancora con egual verity osserva-, che qui' contorrono tutti i pin 
chiari; tipi Etrusci , spiegandOsi alia pag.. ijFl- Caput Jdni constantissime 
usurpatunr a Folaturranis, a quorum finibus; Jron longe aberat promontormm 
Telamonis - - Elomen a ccnditore factum- swe ^jacis patre, sive -Atgonauta.
7{ihE tamen miror Grteeum nomen: ab Etmscir in Tldmon , sive Tlamun’ pevmu- 
tatum . . . .  . Jqummus hie pertinet ad asfem fere unciarum sex: ed in eio so. 
famente ( cip^ in questo esame deb peso ) ho la-mia costante difficol- 
t l ; siCcoroe parimente non convengo in veruna eiiraologia- daF Greco 
declotta  ̂ana dat provato-altrove a pparisce , che ^i Argonautis come Tlr- 
reni Pelasgi altra lingua; non possonô  rffere usata , che 1’ Etrusca . E 
questo-solito giuoco-delle etimofogie-irt sfbrza dl avvertirne-un altro'qui 
ratio daf Miizzucchi, che nella |DiSsertazione L  deb tomO^. fra»quelle di 
Cortona- alia' pag; S<5i dicer Tetamo»d nome cC un promohtorio , e porto . 
dm  L, 4.. suUa paroln deglf antiehi asserisce,f /:be questo- ĵ orto- ebbe il name

da.

    
 



i p 2 Lib. n .  t a p .  I K
da T elatn ^ e compagno degli .Argonauti cold a p p ro d a t i . F o h  I E per intrii-
tlerci le sue #Smologie chiama foie I’ istoria, e ^ 1’ istorici • E  sieguej egli 
e un puro nome Timnico dal verbo Caldeo , e Stria Telaw . L ’ istoria puo 
conciliarsi, e si concilia , e s’ intende, ma retitnologie non ,si accordano 
mai fra di loro ; Qpsi questi due grand’ uomini, «no la vuole col Greco , 
c 1’ alt ro coir Ebraico, o.Caldeo: si accordino fra di loro, mentre io mi 
sftengo air istoria .

Altta ne riporto fralle incerte -alia tav* xxv. nom. p. colle due ini- 
^iali -f.

T  O D I ,

Sono tante le monete Etiusche in T od i, ed anco di Latino antico, 
j ^ , . \ .  che mi sari difficile di raccoglierle qui tutte, e di mostrarle • II Buona- 

roti, il G ori, ed il Maffei dissero , che dopo le altre colla leggenda V̂ E- 
J-ATRf., queste di Xodi erano le piu'copiose ; cosi dice 1’ ultimo nel suo 
tqjfno 4. pag. 3J. Dopo V E L A T R I di nitina cittd monete iroviamo ,  quanto 
di queUa, che in lettere Etrusce si scrisse T V T E R E . Il Passeri dice que> 
«te ultime le piu numerose di tutte le altre • Credo che ^ica bene ri- 
spelto alia moltiplicitai dei tipi , e dei roversci, nei quali vmceTodiogni 
altra citta, ma credo, che dicano anco bene tutti gli altri rispetto al nu- 
tnero delle medaglie: perche in cio sorio, tanto copiose quelle di Volter* 
ra col diloro VELATRL,- che gia ne anno forniti iitfiniti gablnetti, e in
finite altre ne partono continuamerite dal territostno Volterrano.

Comincio dall’ esibire alia lav. XVIII. num. 1 .  una piccolissima mone- 
ta d’oro del peso di grani xiv-^ che bench^ conservatissiraa, come acca- 
de -neH’ oroj eontuttocio ha tutti i segni d’ un’ estrema antichita . Non 
ha altro, che una testa laureata -nel diritto, e non ha vemna impressio- 
ne nel roverscio; -dietro alia testa vi k la lettej;a T  , chiaramente Etrusca, 
perche non ha le linee, o tagliature eguali, e non percio un died , o 
una deciissi,-e simihnente jton una T  latina, o nostrale , perche la Ti
nea perpendicolartf, che taolia la traversa superiore, trapassa qualche po> 
C O  la detta traversa, come Wee i*are la + Etrusca . Con cib abbiamo la 
sola iniziale di Todi, per la ^uale mi parrebbe, che a questa citta dovesse 
ascriversi, mentre abbia luogo\ottimo raziocinio, che fanno piu volte il 
G ori, e il Passeri ; cio^, che in quelle monete, nelle quali si vede una 
sola lettera iniziale, si debba quefta attribuire a quella citta, che comin- 
ria per quella stessa lettera , colia quale abbia segnate distesaraente in 
Etrusco altre monete. Che poi alcum dei nostri raoderni abbiano dubita- 
to , e fbrse anco asserifo, che gli Etrusci non abbiano avute monete d’ 
oro, e d’ argento; cio non e ^ r o , e proviene in loro da quelfalso prin- 
cipio, che nessuno • prima dei Romani %bbia fatto cosa alcuna di huo- 
n o , o che prfmT'dei Romani possa averaavute monete d’ oro, e d’ ar- 
^ n io  ; mentre le vtdiamo in fatto, ed 1 passi istorici disopra addotti ci 
assicur^no, che an?i i Romani,,ed i Greci le ebbero, e d ’oro , e d ’ ar-
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Belle monete ltalico-a»ticlse, in specie. 
gento dagU Ettusci, o almeno dai L id j, che Etrusci si disseroi,,

Dalia piu piccoia d' oro , pasiio alia plu grande di bronza , che in 
delta mia tav. XVIIL c ,af nmti. 2 , ,  e ^he il Easseri alia pag. iy6, la di
ce: assis unciarum sex cunt aqiuLt &  cornucopite j &• cum insctipf ione T\T* 
T E R E , Vi e ^nco il segno dell’asse;, -o deiruftita, tanto nel
diritto, che nel rpverscio ;  e non puo (Juhitarsi  ̂ clie .qnesta, sia 1’ istess* 
di qnella, che riporta il Dempstero , o' il Buonarroti alia tav* EX. n. I*.

Cost h r  altra in detio Dempstero j o Buonarroti .segnata numeto >  
che qui cade in delta tav. X V lll. al num. j .  con due clave , che anno 
in mezzo la delta leggenda Etrusca T V T E R E j e dai lati quattto glo- 
betti, e nel toverscio ha una. mano armata di cestp^.e gl'istessi'qulttro 
gtobetti . Uh’ altra similissima se he vede in delta tavola LX- del Dem- 
psteto al num.3., ed altra pure similissima al num. 5, , i;he qui cade in 
delta mia tavola al num. $.

Ma tutte queste cogli stessi, e identifici segni, e cogli stessi.quat- 
tro obeli, sono di m ole,^ di peso differentissime ,  per maggiore nostri 
avvertenza di non errare con chi s’ inganna con tame tifiessioni circa al 
peso suddetto. Perch^ quivi 1’ accuratissimo Buonarroii nota la prima A  
once tte *, la seconda di opce tre, e denari otto; e. quesia mltima di soli 
denari ventuni^il che k una nuova d-mostrazione „ chc,_quei globetti non 
sono da nol intesi, e non ne sappiamo il signihcato e che sono divi- 
nazioni assai piacevoU quelle da altci addotie per immagipare. il . tempo ̂  
e il preciso secolo, in cui le monete sono state battuie.

Altre due ivi ne rip<̂ t,ta il Buonarroti, che qui cadonO' al num. 6 . 
e 7. colla lira a trj' cordcV e una mczza luna, o un obcJo, e dall’ altra 
parte vi i  un lupo che dormje.. colla mezza luna , e polla. detta. Etrusca 
epigrafe T V T E R E ; e tutte Ifcnch^ di simile mole, sono per ,altro di 
peso diverso, per conferma (A cio che piu volte si e detto intorno ai 
detti obeli, e al detto pesy^ Se ne vedono ancota con quest! segni, ma 
colla lira a una corda sola I^a quale lira replicata in ai tre. monete di Na
poli ci conferma la memo//a, e ci riconduce, a’ tempi di quei Pelasgi Tir- 
renl, e Calcidesi, che era/no anco pastori, e ifoeti, cooje iqui soito ve- 
dremo .

Molte altre dl Todi ne rlferlsce il loda^Passeri, chq non dandole 
per altro incise, e non avendo io comodoym vederJe,-mi contentero di 
xifehrle in quella precisa manieia, ch’ egli le accenna in detto trattato
Be re nummaria pag. lyC-

Semis unciar,um 3. cum aquila, cornucop ia in s c r ip t io n e  Etruscst 
TVTEREl' ,

Trietis cum aquila, &  cornucopia denar 18. TVTERE. 
oiquila , &  caput lovis, sine nota XVl’ERE
^ncia cum aquila, &• caput Sikni denar. 2. TVTERE,

T.4 B. XXXV11. Dempster. Semis cunt lupo dormiente , , '^  lyra’-m ciar. ^
TVTERE.

Idem mciar. t, denar. 1$. 
Tomo Secondo. B  b *ldem

    
 



iP4 .
Idem uuciar i ,  0  denar, i3.
Idem UHciarum i. denar. 7. »
Caput Satyri cornigerum  ̂ 0  tornuci}p\x TvTERE. sine nota monetali- 

den. 2.
CantarUs Bacchi, 0 ' Tripos TV, sine nota manetali denar.' 2.

Ty£B. xxxtix.  Manus eMa armata y &• dua clavx T V T E R E Triens mciar- 
5.*̂  den. 8.

Idem unciar 5.
Idem unciar. i.- 
Idtm denar, i i . '
’̂ {ummus ovalis cum nota q u a d r a n t i s u i > n a f .  1. &  denar. 14•
• sine -inscriptione.
Sextans ovalis cum clava unclkr. i.'denar'.’ k . ‘
Idem denar. 16.
2fncia ovalis cum clava den. lo*

T.AB. XXXIX. Sextans cum rana , &  anchora TV.
^adrans cum rana, 0  anchora TV denar, kl.
Idem denar, ip. ~  '
t>ncia cum rana, 0 “ testudine'den. i j .  TV
iincia'cum Vase , 0 “ lancea^ unc. i . TV.'
Eadem denar. 7. -|- 
■Eadem denat̂  <5.
2incia cum m a racmo, &  secespita.
2incia cum uva racemo'  ̂ &  lartcea TV.

TMB. xxxx. Sextads cum cicada, &  tridente dej/m p'. TV.'
Idem denar, 16.
Idem denar. 6 .
Idem denar, 10.
^ncia ovalis cum cicada den. 13.
Eadem- den. 10-

T.AB. xxxxi.- Caput Mercuifpipetksatumcumporca\porcellos'lactante TVTERE^ 
Intoriio a <gaest’ ultiflia , che io riporto, oetta Tav- XVIII. num. g. 

perche it Inclsa altrove, e^pecialmente neJl’ otuva dissertazione del Tomb 
settimo fra quelle di Corto^ j ed anco fralle incerie del MorelH i mi 
occorre solamente di dire, c w  queJIa testa non ^ MertUrlo , ma un eroe,
€ come pare, i  Enea;  perchi^, come ancb in detta dissertazioue di Cor
tona solidamente si prova ,'allufle alia favola, e al vaticiriio , che Enea 
ebbe in sognp della delta porca, che averebbe partoriti trenta bianchi 
porchetti, per segno . che quivi ^oi^eva fabbricare Ja saa cilia d’ Alba , 
come dice Virgilio, eServio in quei versi di sopra riferiti..

Altra ne ha il ceJebre ST .̂ Dottor Bianchi, con un ramo da una 
parte, cdalT altra un serpente riforto ,*come un anello . che si morde la 
coda 9 con iwmezzo due globi, ed alt^ ricevuta dal rriedesimo cade qui^ 
al num p . , che rappresenta un rasa a due manichi, e , ‘ come pare , u n ^  
spiga colie due iettcre iniziali T\T. Ed altre altrove si troverannoj per- 

•  ' che

    
 



Belle monett ltalk(htmltcbe in specie . 19  f
cM^mpre pia conf^so^ che molte sono  ̂ cnia notizia, ho^acolU 
4i xintracciarie.

V ^  I  E % T  1

Questa moneta riportata da] MafFei tom. V. tav. V. n* 12-» che da jArou 
nna parte ha il capo di M arte, e dall’ altra la civetta con qnattro obeli, 
colla Icggenda V A LEN T I A ;, ha tutti i segnidi essere Italica, come giu- 
stamente egli osserva. Dunque non h yalenfia, di Spagna, nc yalentin 
della Gailia Narbonese, n  ̂ altre, che con tal nome tro\riamo clrate ir| 
antico . Nemraeno nell’ Ualia, e nel mediterraneo possiamo 'attribuitla alia 
Sardegna, dove ci t  stata falentU, e i Valentini citati da Tolomeo Lib*
3. cap. 3. Perche qaesta moneta essendoscritta di Latino antico, e aven- 
do i segni, e gli obeli Italici. non pud essere cost scritta, ebattutadopo 
che i Romani s’ impadronirono della Sardegna, caccia.ndone i Carttaginesi 
che insieme con. i primieri abitatori veri Italici ,  e Tineni ritenevano 
queH’isoIa fino all’anno di Roma 5 2 1., in cni\Af. Towponiose ne impadro- 
ni- Pnnque e vera Italica, ediuiricitta libera, e fin’ allora non soggett*  ̂
a Roma. In t^ sto  caso non abbiamo altro che, t'alentia nella Calabria 
a cui possa apfmtenere. Nella tavola Peutingeriana si trova Balentmm\ 
ma in questa stessa si trova ancora Vibotta Baientitf. che vuol dire quella 
Valentia appropriata a una citti vlcina a Roma, e forse pia propriamente 
Tistessa Roma Pomponio Mela L  2- cap. 4 -  ̂e Plinio , dicono; Hippo t 
quod nunc Vibonem Falcntiam^appellamus.'Si aggiunga, che il primo nome 
di Roma fu V A LEN TI A,Vom e pare, che si ricavi da Alcimo presso 
Festo , che la dice fbndata obgli Ettiisci. II che comblna con Plutarco pari- 
mente altrovc citato, che la ■ ice fbndata da Pelasgij perche questi nomi 
non repugnauo fra diloro, nj^ significa.no la stessa cosa, come pure phi 
volte si i  de«q.

Nonio Marcello in qii/sta voce dice, Fulentia id est robur; E Plutarr 
CO in Romolo, B,omam quoi robur significat: Tal^h^ dalla fortezza ebbe tal 
nome, fhe probabilmenteAn origine fit Etruscqi, o Pelasgo,e tantovolea 
dire R O M E j.o  ROM A "in qiiel linguaggio, duanto V A LEN TIA  in La« 
tino antico . Ma time queste ricerche istorich^f vere intorno al significato 
della prima Roma, non fanno che questarmedagUa si possa attribuire 
alia Valentia Roraana,che era tale .in tempi.assai piu remoti, e veramen- 
te Etrusci, o Pelasgi- E  nella dilcro lingua sarebbe scritta , e non in 
Latino se alia detta Valentia Romana  ̂ appartenesse. Dunque spettando 
ad una citt^ Italica, ma libera, non fJare, che possa escirsi dalla Valen
tia dei Calabri, o sia di Messapia.  ̂ ,

Altre medaglie cita in detto luogo iMMaflfei* che appartengono a 
questa istessa Valentia, e che esistono « e l museo Attigoni;  ftalle'-quali 
una con un gran fulminc, che quattro ali con duecornneypie anco 

Wuesie meriterebbero di essere incise*con questa , epublicate. Altra pure 
«potta il Morelli nel suo Tesoro alia pag. 468 .; ma al solito .degli Anti-

B  b 2  '  quatj

    
 



1 •JL.IVm r it  \.upi- n't
quarj la ponfc fralle incertej perche qiiando non le annoriconosciuteRo- 
mane, lehannoiralasciatefrails meno importanil,o non vi anno applicatoi'

y  E l a.

Tav-xik* Si vedono alcwne medai§lle con i globetti, che t  tipoltallco , ssenzi 
contrasegno d’esser Romarie , e colls due iniziali lettere-V'E, o V E . 

Altre' (se- n e ‘vedono colla sola inlzlale ■ VUatina, altre ‘ .colla, dstta W  
racldoppiata} ed altre’ colla dettasernplice mente EtrnsCa :j . Noiiecosi 
facil^ di, assegnare a qneste Ja loro propria citta ; perthe molte princi* 
piano'il diloro nome da questa vocale, che qui ha luogo di consonante . 
Molte dl quesre le riporto qui sotto all’ articolo dl Vetuionia.

II Gori alia pag. 427. del rauseO' Etrusco cosi dice; Constctt igitur 
Etruscos, ac Velasgos in his urbium suirum nominn conslgnasse  ̂ declarata urbe 
vel integro nomine  ̂ vel unica sillaba, vet initiali tantu h , vet duabus, aut 
tribus dumtax at Uteris. Integrum nomen babes , . • script urn I a  o  fl J  ̂
TRt. Certum est indicare nomen urbis. Incompertum tamen, an Velitras apui 
Folscos Tuscorum colonixm, an potius Velitrenses ̂  Velitrinos, antea forsait Ve- 
latrenses. Questo dubbio del Gori circa alia citta espressa^ol detto nome 
Etrusco V E L A T R I, vien rep/icato al solitodal MafFsineltom 4. pag. 35 . 
piu frequente, e che sola si pm dir volgare, ha in lettere Etrusche VEL^TRJ. 
/ suoi tipi sono Giano bifronte, il dclfino, e- la elava. Tarrebbe dal nome\ 
che tal cittd fosse Velletri. M l questo' dubbio, chs nacqiie al Gori per 1’ 
inganno, che reca la sola similitu'dine del non^, fu poi tolto da lui mei 
desimo, e tiflettendo- meglio trovb, che q u ^  citta non era V^elletri, 
che al piCl I’ ha delta colonia dei Toscani ,w a  che eraVolterra, chegiu- 
stamente si pone da tanti fralle XIL citta primarie dell’ Etruria, e dove 
in'.gran copia si trova questa specie dimomtf a . La quale dal MafFei, dal 
Gori, e dal Buonarroti dicendosi"la piit copi«a, e pereio “Volgare fralle 
monete Etrusche, e beri naturale, che appartknga ad una delle XIL vec- 
chie citt^ primarie, e norwad una colonia . E fri queste XII citta primarie i 
i  ben naturale, chospettla Volterra , nel dicuLternrorioquesta precisa e 
ovvia morseta in abbonds^a si trova. Onde if G ori nel Tom. III. DIs  ̂
sert. I. Gap. IV. pag 30.\^asi ritrattandosl cost disse; iqummos Etruscoi 
ex /ere fusos. in quibus urbis^hmen Tuscis Utteris ita est, VEL,A>-
TI { 1 , ad Folaterranos p e r t i n e r e S s  il MafFei avesse veduto questo terzo 
tomo del Gori s siccome lo ha s^giiitato nell'errore, o nell’ equivoco , 0 
nel dubbioche ebbe a princfpio, cosi b credibile chelo avrebbe segui- 
tato ahcora nella ritrittazione. PoTch  ̂ dopo ci6 nessuno ha dubitato mai 
pii . che la delta moneta jFelatri non sia di Volterra , come lermano I’O li- 
vieri alia pag. 43, della sua 3 i5liertazione sopra Pesaro 1 e sue roedaglie , 
n Bavameir altraisua dissertaziorft istofica alia pag. 14 7 .. e uliimamen* 
te il Passeri'tmdetto trattato fle re nu^maria pag. 174.* dicendo di que- 
*ta moneta : nunc riullo h/esitante tribuitur Folaterranis, e distesament«
H crynprova allit pa*g. iS a  in tutto il capitolo' di queste' monete Voltec^  ̂
*anc*. Ma

Lib. Vt. Cap  ̂ iy .

    
 



Delle monett ItxUco-antkhe in specie. 197
Ma tornando a decidc-re a chi spettino queste altre nionete, che 

non haiino rintiero non* V E L A T R I; tna la sola fnizi:ile V , o le due 
VV ovvero con nesso ui lettere le due priiiii V £ ;  il Gori cost siegue 
alia pag. 42 .̂ l^mndoque etiam unica litera initiali indicatum urbium, '  nel
populorum est nomen........ ...  litera, sive fydSMcnm digamma , quo nomen

inchoatitr, ideoque ad hotpopulos pertinere videtur, £  cost ha cre- 
duto che anco queste spetttno a Volterra il detto B iva, e il detto Qt* 
noni'co 'Bellari nella altrove citata sua dissertazione. Ma il Passer! alia sua 
pag* ^7S- ha creduto, che queste colla detta sola iniziale speili«o piut- 
tosto a Vetulonia . cum nota Etrusca V , initiate nominis Vetuloni^ * ed alia 
pag-18?. Litera imtialis hujus populi ( Vetuloniensis ) aliqnando es? quan- 
doque litera artuatur in semel accedit ad formam latinam \ .

Nella difficolta di decidere adunque a chi spettino queste con dette, 
semplici iniziali, osserveremo parlando dei Veltti , e di Vetulonia , se vi 
concorra net simboli anco qualehe distintivo ptoprio di quella c itti, co
me proprie di Vetulonia furono le scuri, per quello, che si dlta > e che 
si riscontrera in alcuna di dette monete. Ma dove non vi i  un distin- 
fivo, che c’ indishi una di queste citti piti che un’ altra , resteraihio 
sempre in c e ^  queste pure iniziali, ancorch^ ci mostrino , cjie ad una 
di dette citfa ( senza sapcrsi a quale precisamente ) appartengono.

Questa , ch’ io qui espongo alia tav- XIK. n -1. ha il capo di Glove 
barbato , e laureato con quattro globuli , e 1’ aquila sopra il fulmi- 
ne colla: delta iscrlzione V £ .  I passati Amiquarj col non glusto loro 
■ giudizlo delle cose EtrtH ^e, o Italiche , I’ anno attribuita alia gente Vetit- 
via. Cost il Vaillant la l^ n e  al n. 3. di questa famiglia j  e cost pure il 
Morelli Ma 1’ Avercampa^ella.spiegazIone della medesima bene ossetvo, 
che alia Veiuria non apparyneva, anzi che nemmeno era Romana , ma 
bensi di qualehe antica Italica. Cost egli dice contro chi crede di 
ascrivecia alia Veturia . autem aliter sentio, nam ut taceam pr,enomenTl. 

Xproprium gentis Veturite p  abesse, semisses I{omani, non trientes caput Jovis 
habere solent. In nullis l{fipublicse B̂ omante areis htee pictura aquils cernitur, 

totius nummi pictura aliquid alienum a Epmemo nummo,habet. Credo itaque 
ad urbium nummos esse’reiegandum ■, &  quiderrmurbis adhuc in nummis inco‘> 
gnlta y quas Velitras antiqui appellarunt. adunque !a decislone d’ Un
dotto Antiquario per attrlbuirla a VelIe (̂^  ̂ Ma questo stesso passo  ̂ ri- 
portato dairOlivieri in detta Dissertazione pag. 4 0 . , e col sentimento dell’ 
Arrigoni, che mostra due altre sinnili { che si attribuiscoilo una a Velia , 
e 1’ altra a Veto, viene a non esser pacifico il primo giudizlo dell’ Aver- 
campo; ancorch^ peraltro il dotto (8ig. Olivieri non si mostri appagato di 
questo secondo parere deil’ Arrigoni. Il Passeri nomina anco lui la rao- 
neta di Veto» Ed io restando nella mia^hcertezza, lascio , che si decida 
a quale di queste citta si debb# asse^nare , essendo eWaro peraltro , che 
non appaitiene a veiuna fami^iia Romana > tna bena adiuna ci;ta Italica •

VE-

    
 



L i b .  VI.  Cap. I V .

V  n  L  E T  l y  c V  t  L  I T y ^  1 ,

T̂ votA Per ristesse ragioni dell'articolo precedente, restano dabbtose alcune 
1- Greche, e di quei tempi» nei quali nella magna Grecia si pat-

^ . 4 . lava,  e si scriveva in quella lingua; anzi come altrove si  ̂ detto , si 
e^jno i Greci anco estesi nei coniorni dei Volsci, e clei Latini , almenq 
colie diloro alieanze . Qpattro ne ripoita T Agostini nei suo dialogo V. 
pag. I49*» € che qui cadono alia tav. x ix . nmn. 2. 3-4 6 5., e forse altre 
ancora ^e ne saranno non riportate dagli Autori, o a me non note.

L T  prtina ha una testa con galea cristata, e arricchita di vaghi orna> 
menti, con un leone, che afFerra, ed  ̂ sopra un cervo colla ieggenda 
,Y£aH T ^N , dei Veleti. Ls seconda ha 1’ istessa testa galeata, come sopra, 
c accanto a questa vi i  una F  Greca '^. Dall’ altra parte un leone colli 
delta lettera sopra, e con un^aitra , che unite dicono , e sotto YE^H TaN . 
La terza ha T isiesso leone sopra una serpe ; e sopra ad esso vi e una 
donna con (ascia, e colle dette due lettere , e sotto 1’ istessa epigra- 
fe ?£A H T iiN ; e nella predetta testa con galea ornata abasso rilievo anco d’ 
una biga, e. nella fascia di delta galea vi 6 scritto '^lAlsTjtoNOS . L^ 
quarta ha Pistessa testa, e il leone con sopra un arnese, fotsedaimbrac- 
eiarsi, che finisce in due punte taglienti, e fatte in forma di mezza Io
n a, e sotto la predetta Ieggenda YfiAHTi^N .

Ardua.mi sembra la spiegazione di queste medaglie, riportate come 
sopra) ma pet niente spiegate dalP Agostini . ni erudito si pub $odi»- 
fare. lo non atdisco proferirne alctin giudizio v'specialmente per quella 
iscrizione della galea FILISTIO N O S. Ci sonc/state in . Italia vicine .all’ 
Adria Veneta le fosse Filistine fatte dagli E t« sc i, e petcib vi sono stati 
i popoli Filistini. M l che anno che fare cotTyi Veleti infinilamente di- 
stanti ? Pub essere, che quello sia il nome ,d’ eroe . Se pet lungo espe- 
limento non sapessi, che Petimologie frequentOTente'c’ ingannano di- 
le i, che questa voce Greca^significa qualche dupe, o gucnieto maritti-

ta , amante delU navi;  
'malum navis ,  Ma seoza
ed iF lL lST lO N E  . Fta 
lie , come si legge in

Suida a questa voce ^lAlsTlnN". Sarebbe questo il nome di quell eroe , 
o di qualche alfto, che cost si fosse chiamato, e che quk fosse espresso,. 
Per ispiegare gP istessi Veleti costantemente replicati in tutte queste ino* 
nete, si osservi Plinio L. 3. cap." 15.  ̂ che t\oa\\m \ Veliati neip ottava 
legione d’ltaiia, che sarebbe nella Liguria , e gli chiama ancota Vebieri.. 
Ma in una nota stampata in flitcgine del detto Plinio leggo Vegiates in 
eatnbio di Veliates. E veramente a *erun»popolo della Liguria rassembra- 
no adatta^ili queste-monete, comecch^ Gueche affatto ,  e che percuotono 
quei tempi, nei quali, come si k dettos, erano nella Magna Esperiaiveri 
Greci; i quail si sa b&nsii, che si estesero , almeno pet via ,di alieanze

in
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in iUtc region! ivri vicine, ma non si sa , che mai arrivasseto alia Ligu* 
ria . Dunqtie quest! yelet§ bisogna ritrovargli in parti meno distant! dilia 
Magna Gn*cia; e quest! non sarebbe impossibile , che fbssero i yelitri, c 
I’ odierna VeJIerrij vi i  stata VeJia ndla Lucania, e fraiBruzj, che Ero- 
doto dice edihcata da! Focesi. ed a questa pure potrebbe fbrse apparte- 
nere.

Con queste pure probabillta, che poco differiscono da una vera «in- 
c’ertezza, si possono ascrivere a Velletri queste monetc : mentre non vi 
k attacco veruno, che a let si possano attribuire quelle veramente- Etru- 
sche coll’ epigrafe V E L A T R I; come per !1 solito errore ctimolo^Ico di 
audit dietro alia simiiitudine delle parole» dubirh da primo ii tjoii > nia 
poi si disdisse, e dietro al Gort dubito ancora il Maffei, che egualmente 
si sarebbe disdetto> se avesse veduto ii tomo terzo, e la rittattazione del 
Gori di sopra citata.

Velletri fit presaa! V^ol ĉida Anco Marzio^ e bench^ po! ripresa, e ri- 
perdutaanco piu volte, fa per altro ridotta in colonia I’ anno 259. di Roma, 
come ConLivio ferma ilSigonio Deantiq. JurJtal. L- 2- cap. V. .Anno cclix*^. 
Firginio. T. Fett4rio Cojf. Volscis dedu6lis yeliternns ager ademptns . yditres c^oni 
nb urbe missi \jplonia. deduSli : sic Livius. Se dunque net primi secoli di Roma 
eonobbe Vell«ri j e semiilgiogo Romano ;  come*.mai in appresso pote bat- 
tere le roonete in tanta copia, che anco in oggi si spargono pel mondo intie- 
roconquesto nome FeUtrii La dmui istessa grand’ abondanza fa vedere, 
che non poii batterle nemmeno pt'ma ;  perch^ in lal caso bisognerebbe dare 
e tntte queste uo’ incredibila antichita r  e che tuite queste prima dell’ imperio 
Romano, e di Rom olof^ero battute; mentre come si edetto,dopo A n 
co Marzio, bench  ̂presa i^^ipresa , assuefatta per altro alia potenza Romana 
non puo credersi, che in tailta copia soarsefle ie sue monete, e le scrivesse 
in Etrusco.

£ r 0 X 0 / .A .

Veru/onladal chiartssimo Passeri indettoiTtattato^Dcrenumwar.Eenfsc. Ta-XIX- 
pag. iS ;, sicrede, Folaterranorum cotonia . la iy n  ho quesfi fiscontr! ;  e seri- 
zaunqualchevecchio Autore, non hoarditc^i asserirlo.- Ma siceome e ris- 
pettabile r  opinionedel Passeri >' cosi ̂  c r c d ^ c . che abbia i suoi fondamenti.
E quest! indagando da me medesimo, osservo, che Strabone Lib- F- pag. 1 jo.
&ce Folaterranus ager marl allmtur. (^estO i& 1* istesso , che ij circoscrivere una 
bon grande estensione di teiritorio, e di principato ;  perch^ supponendo , 
che dentro terra , e dalla parte al nfSreopposta avesse una porzione di ter- 
leno simile 3 quella, che costa veva verso il mare; vediadio, che neJla linea 
pih diretta, che e allabocca diCecina , ^^Sistante Volterra dal mare venti 
miglia, e in altie parti pid remote s’?s(X)sta per q u a n ta , e  piu miglia* 

Populonia , che con maggioj certezza si ^ delta Volterrani;
peich  ̂&rvio al libro X. dell’ Eneitte vers. ^ '

Sexeentos ilH dederat Topulonia mater ̂
cosi
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cu»i dice)» alii Topulonittm VoXatcrranoruvi coloniant tradunt. .Alii FolatefrattSs 
Topulonium Corsis eripuisse dicunt i e Plinio Lib. IIl|G'4p* V* 
corutfiit pocodopo> e immediatamente dice,/^o/a?errd«» cô «ow/»e spie-
gando, rhe con quel Topulonium Etruscorum, micnAtMi i Vofterrani,; che 
ebbero il cognome d’ Etrusci. Populonla , dissi, lijngi da Volterra per pii 
di quaranta miglia. Di piCi in quell’ istesso liitorale vi era anco Vada,^ce- 
Idbre in antico col nome di Fada Folaterrma;  e vi era Labrone, che da 
varj buonr Autori si suppone il ptesente Livorno, con averlo creduto cotn- 
preso in qnesto littorale Volterrano. Sopra quest’ ultima opinionediLabro* 
n e , io non ho parimentc Autori vecchi, e classici, che ce I’ afFerminO:, 
e p e r ^  fa lascio alia sola assetzionedt qualche nostro intermedio , ancorch^ 
dotto sctittore.

Ma dlco bensi, che se Yolterra aveva un tanto littorale marittimo. 
quanto ne corre da Populonia alia Cecina, e a Vada , e torse anco a Labro- 
lie; poteva essere compresaanco Vetulonia de^ntro questa grande estensio* 
ne; anzi dentro a questa istessa estensione  ̂ e non fuori di essa, biso- 
gna supporre* che fosse situata Vetulonii, come imagino il Targioni. Si 

. ag^iunga, che dove Strabone ha detto Folaterranus ager mari a llm tu r , siegue 
e dice H ie i  Tyrrhenis p ler iqu e constiterun t, che.sono quel , o Neonj., 
che tanto si diffusero per tutta Pltalia; e un tanto esercit^dei Lidjnon 
si pub intendere, che stesse al djloro arrjvo dentro le sole mura di Vol
terra , ma che si estendesse per- tutio P accennato suo territorio j  quale 
per quella parte era Populonia, eV ada, e fbrsepercibancora Vetulonia;  e 
quindi naturalmente VetuloniachiaiHOSsiMe0»{<r.«^to ItaiicoLtb'3. Vunicor. 
la chiama onore della gente M eoniax M aon lequ e d ejm i quondam F etu lon iagen tis .  
Plinio lib. 3. cap. V. parlando di questa c it te ^ i Vetulonia, pate che la 
collochi in queste vicinanze; perch^ narrancM i popoli, che dal littorale 
Romano si estendevano fin all’ ultimo di quem^altro littorale Toscano ,na- 
mina, TarquinenseSt Tuscanenses i, Fetulonienses  ̂ F ^ n t a n i , Fesentini , Folater-  
rani eognom itk Etrusci • Ma contuttocib dove fbsle questa da molto tempo 
distrutta citta, non ne abbiamo una prova sicura , e credo, che non pos- 
siamo averla dai \iecchi A u » r i ; e adduco queste'sole conjetwre itj con- 
ferma dell’ opinione del P a s lu ic h e  Vetulonia fosse colon/a dei Volterrani 
perche naturalmente doveva^(^te in detto littorale.

Passando alie di .lei m o n ^ , una se ne adduce con molta chiarezz^ 
dal Passeri alia sua tavola VI n. i - ,  che qui cade aliatav. XIX. n. 6. In 
questa $ che esiste nel musco Olivieri, benefit non vi sia T intiera leggen.- 
da di Vetulonia , restano pet altro ( fralle mancanti). quattro letterc; vi- 
sibili, che coartano 1’ intiera ^pigraf^di Vetulonia , V E T L V N IA . V  ■ s : 
T  L : : : A ,  cosi st4 scritta; e se neH’altra di sopra accennata ;di, Po- 
pulonia supplita in questa forffllMal Passeri, ho mostrato di dubitarne > 
perchc non ci si atmta la lettura 0 e la’ forma di leggere all’ occidentale 
qnella payola;  -pafo-̂ *’the cessi ogni dubblo in questa, in cui la delta is- 
crizione cade beniss^o all’ orientale, •  an’ Etrnsca, e riscontranp coll’ E- 
trusco alfabeto tutte 'le quattro lettere, che restano. In questa adunque

si
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si vede un'ancora, e dall’ altra parte una ruota di otto raggi, esiegllspa* 
zj di ciascun raggio vi cadono per J’appunto quelle otto lettere, checom- 
pongono VETLVNIA, •

Altra similf qiii ne riporta al n. 2-» che ha gl’ istessi tipi, e dlpiii 
ha sei obeli, ma senza alcuna leggenda; e qiiesta pure per la concorren- 
za del medesimi tipi non pub dubitarsi, che non appartenga alia stessa 
c it t i ; tanto pii^, che ne riporta pure un* altra al num. 3 ., che ha quafe 
tro obeli, e cogli istessi simboli ha ancora la iniziale Etrusca V  3 ; e 
tutte le altre lino al num. 1 1 .  anno 1’ istesso tipo della ruota , e variano 
solamente in un’ altra caratteristica veramente propria di Vetuloniai per- 
chb anno la scure, o bipenne insegna dei magistrati Etrusci , rna positi- 
vamente di questa citta; cosi ci dicono gli Autori, e fra questi il citato 
Silio Italico nel medesimo verso, e nei segucijti.

Mceoni q̂ue decus quondam Vetulonia gentis 
Bissenos hcec prima dedit prtecedere fasces ,
Et junxit totidem tacito terrore secures.

Queste medagiie cadono qui alia mia tav. XIX. num. 6. 7. 8- p. lO I'i. 
12. 13. Cosi mte t che debbano intendersi cinque altre monete , che 
esso riporta dm num. 7. fino a i i .  della sua tav. V - , e che qui cadono 
indetta tav. XIX. num. 12. 13.  14. 15. i 5. , perch^ in tutte concorre 
il detto tipo della ruota, e della scure, e perch^ ancora vi  ̂ la delta 
iniziale Etrusca V o ,  anccrch^ talvolta la detta V rassembri una G ', 
perch  ̂ k facilissimo di scagibiare queste.jdue lettere . Mentre la detta 0 
Etrusca, quando non siai^ben distinti i suoi angoli, e siano un poco 
arcuati, diviene una

Dove poi questa V norffsia Etrusca , ma Latina , e non vi siano i 
tipi di Vetulonia, cioe la riJta  , e la score , resta assai ragionevole il 
giudizio del Bava, che quo^e medagiie colla V  latina , ,e talvolta colla 
detta VV raddoppiata, sptttino a Voiterra, e non a Vetulonia ; perch^ 
i Volterrani , e non i Vetuloniesi si mantennero per molto tempo della 
Repubblica Romana in grado di municipio pot^nte, eforseanco in grado 
di con^nuare a battere le sue monete .

F  0  L  T  E .

Benche non riporti il Passerl nel'e sue tavole veruna delle tante Tavoia 
monete Volterrane, bene per altro si spiega in detto suo trattato alia ^X* 
pag. 180. TSfumniorum hujus urbh perpatua insignia ex una parte 1  anus biceps y 
ex alia nomen civitatis { Volaterrams) cum nota valoris, quandoque cum clava, 
aut delphino. Spiegati cosi in succinto i ti^#^ella moneta Etrusca Volter- 
rana, passa con eguale felicita a ftr ve^lere d’ onde il Gori, e dietro a lui 
il Maffei dubitarono ( non sapendo allora a qual citt^rtpawtasse ) l̂i attri- 
buirla a Velletri; e questo equi^ocb }o pfescro,' al s^ to  degli etimologi- 
ci, scherzando sulla siroilitudine del norae . fl Gori si*mostr6 sincerata di 

Tomo Secondo. C  c *que-
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questo erjpre, e se ne splegb nel sao tomo terzo; perch^ i  certo, chc 
il G ori, e poi il MafFei non averebbero dubitato in quella forma, se aves- 
sero pib maturamente avvertite le tame mutazioni occorse ai noml delle 
citti Etrusche, e specialmente a V^olterra , come altroveSi^ detto; eclre 
se questo Etrusco nome in vece di V E L A T R I îvesse detto V O L A T R I, 
non averebbero al certo dubitato di attribuirlo a Volterra; perch^ii VOL 
ijjiziate della medaglia, e percib osservabilissimo > si sarebbe accostato pli 
a Volterra, che a Velletri: ma questo V O L , gli Etrusci ( specialmente 
antichi.) non lo potevano dire , perche non ebbero la O , e do- 
vevano per necessita sos'tituirvi un’ altra vocale . Ora si senta 
quanflT’eTuditamente il Passeri riftetta, che vi doverono sostituire la E , 
e per necessita dire non gia V O L A T R I, ma V E L A T R I , perch^ anco 
i Latini antichi ( indizio sempre ottimo per ispiegare 1’ Etrusco ) varie 
loro vocali le transfbrmarono in E  . Cost egli siegue a dire: T^omenurbis 
est a Vela, &  a mmer,o ternario. Vela, anuqua apud Italos di6l one, Fillam 
significabat, qude vox diu maHsit in Latio. Cato de re rustic. Lib- i. t̂ mti- 
ci etiam nunc viam , Veham appellant propter vecturas, &  Vellam Viliam, 
quo vehunt, &  unde vehunt. Vocem Tuscis communem fuiste demonstratur , 
quod Ĵ omam ad habitandum migrantes,, partem urbis sibi assiznatam , Vela- 
brum appellarunt. Inde nonten sumpserunt Velia »» Lucania.^ , &  Velsinium 
in  Tuscis, cujus gentile Velsinal, ex vela, &  senibus, seu senatu , quod ibi 
conventus Etruscorum in luco Voltumme haberetur i  qua appellatio enam Bono- 

communis fuit Velsina in Fetsinam mutata , . .  ^apropter ex tribus Villis, 
seu oppidis simul junctis diSiuni fui^e nomen Vel|tci ; quemadmodum &  in 
Volscis V elitra . tam en posirem a h x c  c iv itas  ^ a r o g a t iv a m  horum nummo" 
rum  s ib i p r a s u m a t , de quo aliquando d u b i t a v iv n .  M affejus, monitum volo Ve- 
litras usque a b  anno urbis z 6o .  coloniam  Ejornmam excep isse  , civitatem que rC‘ 
beliantem  anno  3 9 8 . subactam  penitus ju re ben i^  ex  quo nulldm signanda mo- 
n eta  potestatem  babu isse pntandum e s t . .A tqu i m m m os habem us Volaterranorum 
in  ra iion e assis unciarum  trium  . . . .  qu i d e  pri% o accedunt a d  helium TunU 
turn primum , quo tem p ore  nemo Velitrensibus banc p ra rog a tiv am  largietur . 
v ic c ed it , quod tarq copiosa h p e l le x  nummorum V olaterranorum ,  plerum que cir~ 
ca  Pfolaterras in ven ta  e s t , im ia  adhuc apud V eliternos. {

Per comprovare ( trall^iato sempre I’ esame del peso ) quest’ ottimo 
discorso; osservo, che e v e ^ in  fatto, che questa in anticovasta citt4 , 
nel piarto artificiale d’ un alto monte situata, come Aristotile, e Strabo- 
ne affermarono , estende appunto per tre parti il suo antico abitato ; ben
ch^ altrem.inori tortuositi vi siano dimostrate dal vecchio giro delle stu- 
pende mura, che in molte parti regtano ancora. Queste tre grandi abi- 
tazioni, che i Latini antichi dissero V ELA BR I , poterono in Etrusco 
chiamarsi V E L a T R I j  poichi^e J'ela voleva dire luoghi abitabili, h cer
to , che Paltra voce t r i , voleva,^ viioi dire in Etrusco tre , -e importa 
il numero ternaiiffcfiche coa si e detto anco in Latino tris , e treis , e 
cost anco in G r e c ^  Ci6 si ricava d§ lAa iscrizione Etrusca pochi anni 
soiw ntrovata in Uortona, e illustrata da uno di quei doiti Accademici,

CO-
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com e pure dal Sig. Larai nelle sue erudite Novelle Letterarle; ‘eCosi con 
altri monumenti prova ancora jl  Mazzocchi in delta dissertazione dell* 
Accademia di Cortona pag. 4 1.

Passando ad esibire varie delle medaglie speciriche di questa citfi ,  
tralascio di darle tutte; perche in molte o piii grandi , o pivi pkcole , 
xicorrono gli stessi tipi. Se in questa materia numismatica £tru$ca si esi' 
bissero tutte quelle* che restano, e che anno una qualche minima variC  ̂

fra di loro, 0 nei tipi, o negli obeli, o in qualche altra differenza, 
come tutte si sono registrate nelle Romane, per notare anco le variety 
d'ogni minimo segno monetale, si accrescerebbe, come nelle Eaaaane • 
questo volume j e le sole citta di Volterra, e diTodi ne mostrerebbero un 
numero prodigioso. Nel mio solo museo ne ho piu di so- della citta di 
Volterra, e ciascuna di esse ha sempre qualche varieta, ancorch^ mini
ma , almeno nel peso i segno sempre evidente , che noi non sappiamo 
con certezza il diloro valore- Si aggiunga, che bench^ la maggior parte 
abbiano i loro obeli, contuttocib mancano questi in non pocfie j segno 
chiaro anco questo, che i detti obeli non erano una matca perpetua,.o 
necessariamente immutabile .

La piu p ^  _» come altrove ho detto, appresso di me i  quella , che 
ho esibita nelprincipio di questi labri, e che qui cade tav. xx. num. i» 
L*ho chiamata librile, percn  ̂ pochi deiiari mancano alia libbra , e pesa 
per Fappunto once undid, e denari 14. di peso odierno Volterrano s ha 
Giano bifronte pileato, e senza barba nel diritto; e il delfino Cplla leg- 
genda I A O flJ3J> V^EL,^RI nel rovetscio . Dopo di questa succede 
circa al peso quella portat^nel Demstero alia tav. 5<5. num. 2.*, che ivi 
si registra del, peso di onceVb. cogl’ istessissimi tip i, e leggenda.

E  dopo di questa io qt? ho molte > ed altri ne anno moire altre di 
ogn i, e qualunque differenxa nel peso .. Nel monastero dei Monad Ca- 
maldo/esi di Volterra ve n'^ fralle altre una di once otto * e denari 
quattro. Nella' detta tav-55. num. 3. del Dempstero se ne registra un* 
di once sei, e denari 1$. Dopo di queste ne |ho una di once cinque , 
denary I a. e grani 14, Altra di once quattro f e  denarf 14. Altra di on
ce quattro, e denari otto; e poi gradatametw scemano per minutissime 
difFerenze di denari, e anco di grani alle tre , due , ed una . La 
minima, ch’ io abbia, 6 di denari quattordici , e grani 18. Altra di dena
ri quattordici, e grani iS . Altra di denari i6 - e  grani 14 . fAltra di de
nari 17. in punto , come si vede nelle seguenti tavole X X . XXI. XXII. 
I l che ci confermi sempre piu, che da tante , e tante difFerenze anco 
insensibili nel peso, i  impossibile di trarne veruna consegucnza sicura; e 
che molte , e molte sono quelle cose, ch&-noi non sappiamo ,  CQtne io 
bene spesso confesso.

E ’ osservabile, che tutte Je mon^e maggiori d ^ ^ h e rra  anno co- 
stantemente il delfino, tipo stabj^e della nazione E t r ^ ^ j  e cheTpetcib si 
disse il pesce Tirreno, come piii volfe ho avvertito .^Le mezzane anno 
pet lo pl4 la clava, la quale pet altro non ^ invariabile s e talvolta*anno

■u G a m
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in vece Ia«me2za lana, la {juale si distingue benissimo che ^ ana mezzaluna 
ed ba in mezzo le sue escrescenze; perch^ bent si osservi j e non siprenda 
per iina C  a roverscio , come alcuni annodetto, arguendone, che sia> 
e che voglia dire semisse. Alcune finalmente dimlnuendosi sempre'piu» 
bench^ abbiano invariabilmente il Giano bifront© nel d’ritto  ̂ segno fre- 
quentissimo nelle monete Etrusche) non anno peraitro tipo veruno nel 
wiverscio, perche ia leggenda Etrusca V E L A T R I , che cuopre tutto il 
giro, non lascia spazio a vetun tipo nella piccolezza deiia medaglla •

0 ^ I  \
T avoia

XXII Porto queste due monete d’ argento il Gori nel Museo Etr. tav.
(5-CXCVir. num. 14. e r j . , ecosi ne parlb alia pag.423 del tom-If. M ii duo 

7, a. e p* nummi inscripti sunt ANJAV, , .& VDVii^A. Testari vide tur litera hanc
Tuscorum esse urbem. Vtrum vero in lApuliay an in Messapia , de qua HerodO' 
tus & c. eXpendit Caurentitis Begem s. In  quo tamen literas Gracas inscript as 
esse censet t nil de Etruscis cogitans -pulo pol H Maffei nel tomo V. delle 

.sue Osservazioni Letterarie pag. 38?. e vi aggkinge , le lettere non sono 
Etrusche, perchi procsdono all'occidentale, eperchd il minotaur:! si d v  duto per 
anco in monumento Etrusco. Eppure vediamo in fatto, che una di queste 
precede ali'occidenta'e , e r  alira all’ orientale ; e percib le lettere sono 
chiatamente Etrusche. E oltre a queste , due altre simili ne tiporto qni sotto.

Che il minotauro poi non si sia veduto per anco in Etrusco in quelle 
parti, basta in contrario 1’ Agostini sopra c ita^ , il quale bench  ̂ lo rk 
porti in Greco, e in Latino, contuftocib d i^ d i  averio veduto anco in 
Osco, phe vuol dire Etrusco, e bastaito taj\j/esempi di puro fatto in con
trario > e di sopra portati. ! , -

Bench6 dunque le lettere dicano V R IN 4 » c aH’orientale, e all’ oc
cidentale, non pare, che si possa uscire dalk nelia Puglia Daunia j 
che h forsequella, che da Erodoto L  7-, e ,da Dionisio Pexiegete vers. 
379. h chiamata HYRIVM , o daifaltra Vria nella Japigia, della quale 
ptrafaone Lib- VJb pag. 18®. ^riam in Japigia esse quam Cretenses eedjificavere 
, . Brundiisium Creten\shabitasse memoria prodituni est, qui e Cnosso 
cum Theseo discesserunt. E  b^^hd non sia facile il determinare a quale di 
queste doe 0r/e spettino le nftdaglie, k. faede peraitro il confermarsi, che 
Teseo descendente d’ Eumelo eroe, e nume Napolitano fu in quelle par
t i ;  nelle. quali il minotauro resto per geroglifico stabile, e perpetuo, tan- 
to in Osco.t che in Greco, e che in Latino antico. E  se si uniscono 
insieme quest! tanti momunenti coil i tanti riscontri siorici piu volte ad- 
dotti, resta !a cosa indubitabile .

Confermano tutto cio anc& due altre monete, che possono dirsiqui- 
natii d’ argento, Ache sono nel fhuseo*Bianchi di Rimino. lo qui gliri- 
porto aUnum. e anco In questa si vede il minotauro colJ’ iscri-
zione Etrusca I N I ,  in una* ■ ^ 1’ orientale > e neil’ altra all’ , 
occidentale, ma sernpre con caratteri Etrusci; e dal vedere tante meda.

    
 



Helle monete Italico-antiche in specie . 20j
slie (Targcnto, Etrusche certameme, e anteriori alle Romanes perche in 
Roma non si batterono, |che verso la fine del qu'mto secolo, confermia- 
moci sempre in credere, anzi in vedere ocularmente, che gli Etruscian
no avute le monete anco d’ argento, e d’ oro prima dei Romani; e ch’ 
h un gran preg'’ndizio, ehe resta ancora in alcuni Antiquarj che per 
altro non osservano, ne la cronologla , n^ 1’ istoria, il voler commensura
te le cose Etrusche dalle Romane, che sono delle Etrusche tanto pos;p' 
tiori •

Monete Etrusche , o Italico-Antiche incerte .

Molte monete Etrusche, o Itallcoantlche, da ma portate, e osser- 
vate fin ora, ancorch^ abbiano qualche scritto, sono state contuttocib da 
me riposte tralle incerte; perch^ ran;ichita,oerosionedella leggendacom- 
posta talvo lt^ i una sola letrera, o di due, o di tre lettere equivoche, 
non permettono di deciderne afiermativaraente. Molto pici-cib accade in 
quelle, che non anno lettera veriina, ma che contuttocib si distinguono 
per Etrusche , o vecchie Itaiiche dai globetti, o dalF estrema antlchit^ , 
o dalla forma, o convessa, o straordinatia anco nei tfpi, che ben le di
stingue dalle Romane. /

Fra que'̂ te osservabIfKwno quelle di forma qnadrata , o rettangola, ch’ 
io e-sibisco alia tavola XKln . n. i. e 2. Le monslrarono g '4 il Montfau- 
con, e lo Spanemio; ma poco avvertirono il loro uso, e significato. Le 
anno poi riportate e 1’ Olivieri , e il Passeri ; e bene anno osservato , 
che fbrse questa e stata 1^ prima forma delle monete; almeno con gran 
lagione le anno poste fralle pib vecchie. Cost si spiega il Passeri De re num 
tnnr.p.i')9- Monetaprinice-va  ̂ non circularis, sed oblonga erat iwvirgam formata i 
qux distincta pmetisy pondus , &  valorem prxseKrebat, at tradit- citatus Tin 
tarchns . Firgas hasce pro libito confringebant  ̂ im quot orbicuU, sen globuli seg 
mentum sequerentur, totidem libris, seu unciis^segmenmm illud staret . , . 
■ virgx hx monetarix facilius numerabantur si nummi dismneti essent
Molte altre giuste osservazioni si leggono sopra di cib nei citati Autori 
' Dopo di cib antichissime sono le convesse i fra queste assai partico 
lare si e queila . che si osserva nei Passeri ai a tav. %. num. i. con Gia- 
no bifronte , e la prora di nave^e»col simbolo dell’ unit^, chepotrebbe 
indicasse I’intiero asse Etrusco ; perchb aifermandola egli di once. XIIL 
verrebbe a darci in questa la precita mou?ft d’ un asse, o sia di queila 
libbra Eirusca , ch’ egli asserisce’appunto di once XIII. Ma che ve nesia- 
no ancora di due libfare, e di niu, lo prova la tav^?SV«LXL n- appres- 
so il Dempstero, ove si vede la prima del- peso di once X X V I., e lo 
ftova U Qori nella difesa delfalfabetOjOve tammentW queila del Marche-

se
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se  Alessaadro CapponI dl 40. once, che ora h nel museo del Collegio 
Komaiioj e un altro dupondio sento, che abbi| in Roma il Padre Bene- 
detti Gesuita del pesodi due libbre, e colle lettere Etrusche V ELA T R I

In confronto, einconlerma di questa del Passeri ,io  qm ne riporto 
un'altra, che ha quasi gl’ identifici segni , ma p»sa sole once due .O dena
ri t ie . DIco, che ha quasi gl’ identified segni, se non che in questa viso- 
no due globetti: segno quanto sicuro, rispettoal marcareuna moneta Ita- 
lica, ed Etrusca, altrettanto incerto rispetto all’indicatci U numero deile 
oncei mentre bench^ abbia due obeli, pesa per altro, come ho detto, 
once due, e tre denari.

Ma li singolare di questedue monete, ch’ io qui presento alia Tav. 
X X iy . num. I* e 2- mi sembra il vedere Giano bifionte, ma circon* 
dato tutto, e quasi laureate di chicchi d’ uva; perch^ altro checibnon 
possono esprimere quei tanti globuletti, che con doppio ordinedai capelli
10 circondano fino a tutta la fblta barba. Qnesio i  il vero Giano •vitisa- 
tor di Virgilio, e di altri vecchissirai Autori, e per conseguenza questoi
11 vero N oe, che non seppero in altra forma chiamarlo i nostri primi 
Etruscij se non che Jain^ che cosi precisamente in Ebraico vuol dir vino 
e questo ha dato presso i Greci il primo nome di Enotria a^Italia, perch^ 
’JDirA vuol dir ’oino , ed ’0 <i/;oVpoe Oenotria, vuol dir vhiferd .

Nb si attenda cio, che alcuni, e cib che anco il Passer! nella giunta 
al Derapstero pag: 1. ha detto: Mifod primum consthuendum est, Etruscos 
nullo umquam tempore barbam coluisse ■, cum in universis ejm gentis vestigiis 
perpetuo rasi‘videanturx e lo replica alia pag. i2().. e lay- Il che in fatto 
non e vero; perchb avverta sempre di non/ proferire regole generali 
senza un passo di un qualche vecchio Autorer. La materia Etrusca h oS* 
cura , e comprende il corso di due mil’^nni, prendendosi dai tempi ba- 
belici fino al quinto secolo di Roma, in cul il nome etrusco viveva an* 
cora. Basta osservare, e ripassare da capo' a*piedi tutte le tavole del 
Dempstero, e del Gori ( che sono i due Autori, che saranno sempre un 
tesoro di ammirabiji monument! della prisca Italia ) ;  e quivi vedremo le 
figure, e gli uomini per Iqipid senza barba, ma molte , e molte figure 
le trovereroo ancora barbat^ L ’ istesso Giano bifronte nelle monete Etm- 
sche i  per lo pib sbarbatone bene Taw ertl il Buonarroti, per frovare 
un qualche distintivo fra il C^no Etrusco, e il Giano adoitato poi dai 
Latini;  ma disse Janus Etruscus ut plurmum imberbis est i  e non disse , 
semper imberbis est: e anco nelle monete seritte con caratteri Etrasci, lo 
vediamo ( benchb rare volte ) barbate. Ovidio Faster, lib. i .  desctivfi' 
Giano precisamente barbato;

Jlle manu mulcens prS^xam ad pectora barbam ',

E  non p»rla di divenuto poi anco latino, ma park del vero ,  e 
primitivo Giano Italico, che fu padre»di tutli i viventi, e fu No^5 pet-

chi
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ch^ lo fa (llretto ascendente anco di Nutria, che fa Sabino « come dice 
nei Fasti lib>i> vers. 4 J.

, nec Jctnum , nec avitas pr^eterit umbras :

come altri lo fanno ( e fu veramente ) anco ascendente di Romdo • Ma 
se questo ascendente di Romolo fosse quel Giano da Dionisio lissato da 
centocinqiianta anni prima d'Enea, non poirebbe nell’ istesso tempo es- 
sere ascendente, e di Romolo , e insierne di Numa. che furono di gene- 
razioni, e dl provincie disparate; perche nno fu del Lazio , e IjiJrro, 
cio  ̂Numa, fu Sabino . Dunque facendolo Qvidio anco ascendenTT^iNu- 
ma, allude al primo Giano, che fu N o i, e che con egual chiarezza i  
spiegato dagli altri vecchi Autori, e da Macrobio Saturn, lib. i. cap. p . , 
ove lo descrive il smtissimo fra i primi uomini; I{egnante Jano omnium do- 
tnus reitgione y ac sanctitate fuisse munitas i e quivi ancora lo fa il primo 
propagafore dell’ uman genere, e percio lo chiama Consuvio ; Consuvium 
a conferendo, idest a propa?)n<‘ generis humani, qu.e Jano authore conseritur , 
Onde sono Etrusche anche queste monete con Giano barbato in esso es* 
presso . come in altre ancora lo abbitm veduto; ed h percib Etrusco G ia
no vitisatore, 0 piantator della vigna., come di No^ si h detto .

Altre assai singolari, e di peso, e di figure, e di tipo ne fiporta il 
Passeri alia” tavola ottava, che ben recedono da ogni mo da Romana , o« 
Greca , e che ndla loro vecchia austerita serbano raolto di straordinario, 
e di grande, e di vivace. ^ i pub dire con gran ragione di tutte queste 
che siano ahtichissime, c-̂ unte consolari ; ma I’ assegnarle a veruna citti 
specifica h impossibile. Fra-queste osservo quella al num. 5. che quicade 
tav. XXIV. num. a. e 3. Questa esistente nel museo Passerio. e Olive- 
riano - si marca del peso d’ once dieci; e rappresenta da una parte un 
gran c^po di leone , e dall’ altra'la testa, e il collo di un cavallo, come 
inferocito. * .

Altra al num. 4 con testa galeata, la di cui punta finisce in forma 
di cono Friaio, e colla ruota dalJ’ altra parte ,|^che in ^etta tav >la cade 
al num. 3. In questa si dice con gran ragione Jn capo di Pallade, e I’istes- 
sa niota si vede repllcata al num. 4. e 6. co^  un cavailo dall* una . e 
dair altra parte i e la replico qui alia tavoI%*XXV. num.3., perch^ simili 
a queste nei simboll, e negli obeli, e forse anco nel peso le posseggo 
ancor io j e per I'istes^o motive replico io qui alia tav. XXV- num. i-  
quella, che in detta tavo!a del Passeri si nota al num. 7.

Altre qui n’ espongo col rostro ^ i nave, tipo frequente delle anti- 
che monete Etrusche; ed esistono tutte appresso di me . Osservabile i

3uella al num. 2. che ha il detto rostro, d«lquale scappa fuora un qua- 
rnpededifigura assaisingolare, e»vi soqp quattro obeli, e cost nel rover-’ 

fcio da un rostro simile sorge un uomo di figura straOfdinaria qon altri 
quamo obeli; eppure pesa once«4..e denari 8-

Al*

    
 



208 Lih. VI. Cap. IV.
con testa, che sembra d’ Ercole ornata delle spoglle del/eone, 

e tre obeli s e dall’ altra'parte ii rostro con altji tre obeli ; e qui cade 
alia tavola XXV* num. j .

Altra al num.6. con testa, e collo pileato, e dall’ altra parte il det- 
to rostro con due obeli. ^

Altra con capo d’ un eroegaleato, e il sdhto rostro con un obelo 
solo t e qui cade al num. S.

Altre in fine ne riporto, e molte piu ne sono qu^ e la disperse, 
che benche Etrnsche, e con tipi assai singolari, non anno per altro fin 
ora veruna spiegazione.

Eff^ltra in fine al nuni. <?. di mezza oncia con testa d’ un eroe pi
leato con rostro di nave, sotto al quale vi sono due lettere assai corrose 
che parrebbe dicessero T L  , cio^ in Etrusco s f t , e che percib ,  come si 
6 detto nella medaglia di Telamone , poirebbero appartenere a quel por. 
to : ma poco di dette due lettere d dk fidarsi, pec essere assai consume <

LIB.
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L I B R O  V l l .  CAP.  I.
D elV  eccellenza delle artl  ̂ 6 delle fc le n z e  E tru fch e   ̂ e come  

moUe di ejfe daW Italta, J i  foao propagate in  G re d a  \

I L Sig. Marchese MafFei nelle sue Osservazloni Letterarie i) dando rag- 
guaglio deiropera del Dempstero allora pubblicata , e delle infinite 
arti 1 e titi > e costumi dagli Etiqsci inventati, e propagati ai Roma> 

n i, cominciando fin d’ allora a deridergli, disse; e per poco non si attri- 
butsce agli Etrusci di aver inventata anco /’ art  ̂ di respirare . Ma poi esa- 
minando le autorita dal Dempstero* e in appresso dal Gori riportate, e 
trovandole litterali, e precise; viene nel quarto, e quinto tomo.a riepi- 
logare tutto cio, che essi sparsamente scrissero in questo genere: e dan- 
dogli nuova forma, e riducendolo a metodo > cd a classi, conferma tutto 
d o , che quelli Autori avevan detto, e produce uu nuovo, e piu rego- 
lato Trattato ^elle arti degli JEtrusci . Sopra a questo nuovo . Trattato, 
chi pure si compiacesse della sua frase, potrebbe ancora a lui opporre , 
che mama solo di attribuire agli Etrusci 'C arte di respirare : perch^ accorda 
appunto agli Etrusci tutto-cio, che i primi gli avevano attribuito . Ma 
questo in fine altro non prova , che queste arti , e scienze inventate 
dagli Etrusci, e tramandate ai Romani, sono tutte passate per la trafiia 
d ' una fiera critica, e che contuttocio sono state ritrovate verisslme. Id- 
dio faccia, che pass! con eguale felicita questo raio progetto, in cui con 
nuovo, e maggior coraggio ardlsco di mostrare, che varie, e rnoite ar
ti , e scienze dagli Etrusci si sono propagate ai G reci.

I. La Grecia giuslameilTe h chiarnata da tutti maestra delle scienze > 
e delle arti • Tutti gli Autori non solo G reci, ma anco Latini, le accor- 
dano questo pregio. Cicerone 2) chiama ^tene inventrice delle arti; Or^- 
zio dice , che la Grecia vinta rincivili Bfima vincitrice 3 ) ; altrov^escljaia 4) , 
che le Muse, con specialissimo dono  ̂ anno accor data ai Greci ingegno ed 
eloquenza. E altrove 5) predica, che chi vuol giungere al perfetto , e al 
sublime, Volga, e rivolga i Greci libri, e prenda i Greci esemplari. Ognuno 
intuona le Greche lodi, e dice il vero; ma bisogna distinguere i tempi 
e  ricevere il linguaggio degli Autoii secopdo quel significato , in cui al- 
Jora cosi correva; ed era verlssimo, perche la Grecia non h nata maestra 
ma tale k divenuta in appresso. In questo studio di secoli remotissimi*

Tom, Secondo.
l)  Maffei Ossery L ett’ Toni' ^

in fin.
a) Cicet. it Oratof L '  !• Artium in- 

ventrices Atheme •
3") Horar. £ •  a- jEpist. I* v- If/- 
Griecia capta ferum victorem capit,  (f artts 

IntuUt agrtsti Latio . . . . . .  i

D d un
4) H orat’ P oetic'
Gratis ingenium , Gratis dedit ore rotunda
Trlusa lo ju i • ......................
y) H orat’ P oetic ’
...............P'os exem plaria Grieca
ifocturna versate manu ,  versate iiurna «
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XiO Vll. Cap, I,
un errore ancora dl varj nostri intermedj Scrittorl h staio di prend^re i  
passi dei vecchi Autori > che parlano,  o debbono intendersi d’ un 
preciso, € portargli ad altro tempo* o come se parlassero generalmenie 
di tuiti i secoli . Nei moderni t  questo mi errore frequente j ma ne a b -  
biamo degli esempj anco nei vecchi Autori. Eccone uno a questoefFctto 
in Velleio Patercoloj egii dice i) » che in Crecia la sola .Atene era dotta  ̂
e che tutto il resto, e tune le altre Greche- citti erano barbare , incolte , e  
affatto ignoranti: e che nessun Argivo , nessun Tcbano, nessuno Spartano nji e 
■stato, 0 oratore, o commendabile per It suoi scritti, o per le sue azioni. S e  
ci6 s’ intende per quel tempo, in cui ragionevolmente parlava Velleio » 
k. venssimocio^ del tempo suo, che era il tempo di Tiberio .. e anco 
di qualche tempo anteriore , in cui A tene, sempre diveniita piu grande 
aveva assorbiti tutti gl’ ingegm e tutte le rarsta della Gtecia , come suole 
accadere a tutte le capital!, che a poco a p()co assorbiscono tutto il hel
lo , e tgtto il buono d’ ogni stato. Ma se si ha da ituendere gene almen- 
t e , e di ogni secolo, falso di fatto. In Omero, fcalle sette ciita , che 
si contrastano il dilai natale . I’ ultima citta fu Atene. Es'odo fu d’A s- 
cra . SafFo, Terpand®, e Pittaco furono di Mitilene , o di Lesbo . D i 
Lesbo fu ancora Alceo; Pindaro fu Tebano: Erodoto. e Dionisio furono 
d’ Alicarnasso; Callimaco fu di Girene: feocrito di Siracusa , e cost di 
tanti altri. Il che coraprovi setiipre pih > che varj detti degli Antichi bi- 
sogna prendergli, o interptetar§li secondo la frase , o inteliigenza , che 
allora correva. Ma non bisogna sempre-prendergli generalmente , e in- 
tendergli veri in ogni secolo j altrimenti diremo al soHto, ma malamente, 
che i vecchi Autori si contradicono fra diloro .

II. Gosi la Grecia, e vero, verissimo , che k stata la maestra d’ o- 
gni illustre disciplina, e che ha portato ogni studio a quel somrao , a cui 
ninn’ ^ltra nazione h giunta tnai; giacch^ ta îto poco sappiamo delle al
tre nazioni di lei piu vecchie. Tale Ce la dipingono quasi tutti i nostri, 
c-vecchi, e classisi Autori. Ma cio non vuol dire , che la Grecia sla 
itata sempre saggia, e colta; perch^ quasi fino alia guerra Troiana si  ̂
provatocahr®'^®, che e stata barbata, ed ignorante j e che nei secoli pitl 
antichi e 'stata''rincivilita da quei Pelasgi Tirreni, che in varie regionl la 
trovarono anco disabitata, e che cominciarono a imptimete in lei , e la 
lingua, c i semi di religione , e di cultura. Pericle fu fbrse il primo , 
che scosse la Grecia dalla sua rozzezza ;  e cib fu nei principio del quarto 
secolo di Roma. Ma a tempo d’ Alessandro il grande ,  che h poco pii 
d' un secolo appresso, giunse poi a quel graao maraviglloso, che tutti i 
aecoli posteriori ancora ammiiano • 1  pomi piu>insigni dei hlosofi ,  degli

ora-
i)  Veil- Paterc- Z* i> inj^n- ,, Una uibs „  nemineqjf Acgivam , Thehanum , Lace- 

,3 Attica piuribus annis eloqusntia , qiiam ,, diemonem oratoreni, aat dam vixit aucbo- 
, ,  iiniversa Grateia , operibiisque floruit * ,, ritate , aut post mortem memotia digam
, ,  Adeouf corpora gentis illius separata sint ^  ex/stimatam • Qux tubes, & m aJtgafie,
,3 in  alias civitates, ingenta veto solis A- , ,  taliuin stucHoruin fiiere steriJes, ni The- 
J, theniensiurn mans clausa existimes • Ne- „  has uaum «s Pindar/ illuminaret.
,5-que ego hoc nia^is tniracus sum, quam

    
 



,  Delle art! y e scienze Itrusce . * 11
oratofi, e anco degll artefici Greci, si aggirano tutti, o quasi tutti in 
quei due secoli, e fra i tempi del detto Pericle , e del detto Alessandro* 
In questa eminenza ha diirato ancora la Grecia per dei secbli apprcsso; 
raa i nomi pia commemoraii dei suoi artefici sono.di quei due secoli 
detii di sopra; e dei quali, a bene esaminargli, parlano tutti quei vecchi 
Autori, che poi confusamente, e senza questa necessaria distinzione si 
citano •

L ’ antica barbaric dei Greci, speclalmente neitempiantetroiani, Tab- 
blamo provata altrove con i vecchi, e classici Greci; e non e d’uopo di 
replicarla, di replicare ancora, che il solo Dionislo d’ Alicarnasso pub 
intorbidare questa verita; perch^ il solo Dionisio, che in tale antichissi- 
ma materia pub dirsi recente Autore, ancorchb segiiltato da tanti, o da 
tu tti, non pub competere con i suoi pib veachi, e pia infbrmati ,  ed in 
cib pib veridici di lu i. E ’ vero peraltro, che quei mcdesimi lumi , che i 
detti vecchi Greci ci accennano, ci fanno scorgere parimente , • che il 
mondo intiero era barbaro in quei remoti secoli; e che i primi semi del
la cuhura , e delle scienze , e delle arti non possiamo altrove ravvisargli, 
che neirEgitto , e nell’ Italia . Quanto T Italia dall’ Bgitto apprese, altret- 
tanto essa propagb ad airri popoli, e specialraente ai Greci, che si scor- 
gono per questa strada fra i primi popolati, e illustrati. Eppure abbiamo 
parimente veduto, che la Grecia non pub avergli avuti direttamente dalf 
Egitto ; e mi rimetto a cib, che altri anno scrittoeruditamente , per pro- 
v a re , che per secoli, e secoli la Grecia non ha aviito commercio cogli 
Egizj ; e che fino al regno di Psammetico e stato T Egitto impenetrabile 
ai Greci - Basra cib per asserire, che non pub avergli avuti , che dalP 
Italia .

III. Ma lo tralascio, ed abbandono questa troppo generica proposi- 
zione, dob, che tutte le arir, e tutte le scienze le abbia avute dagli Ita- 
l i d .  Mi ristringerb solamente, e specificamente a quelle , che un qual- 
che classico Autore, e particolarmente Greco, mi attesterb, che ai Gre
ci dair Italia siano provenute - E cost siccorae non s’ esclude, che i Lati- 
n i , ed i Romani abbiano, o inventate, o mlgliorate molte CDse^ t̂jeiachb 
tante ne abbiano avute dagli Etrusci; cost pure non si *escJudeta , che I 
Greci molte, e tante altre ne abbiano inventate , o perfezionate, benchb 
similmente dagli Etrusci ne abbiano attinti i primi semi.

IV- Ma prima di cib bisoŝ na osservare varie cose- In generale so* 
pra queste a n i, e scienze an îchissime d’ Italia. E  prima bisogna declde- 
re , se sia vero , che gl’ Italic le abbiano possedute in grado eminentCj 
e perfetto; perche alcuni m^_erni, .citando, o per meglio dire , stor- 
piarido un passo di QuintiJiancT, asseriscono , che i lavori Etrusci sono 
rozzi, e duri - Rispondi|rt^ in contrario col fatto, e coll’ autorit^ , e poi 
osserveremo meglio anco la detta autorita di Quintiliano . E  siccome mi 
sono prefisso di principiare oeni prova dai classici Autori, per ridiirre per 
quanto si pub a istoria, e a fatto bontestato le cose Etrusche, mi referi- 
sco in piimo luogo a cib, che sparsamente si b detto rispetto alia stima,

D d a che
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che i Romani fecero della rlcchezza, e dell’ eccellenza del lavori EtroscI . 
Ora con Plinio attribuendo ad essi I’ invenzlone della corona, oghiilaj^da 
d’ oroj ora collo stesso Plinio, e pet bocca di Bruto , allorch  ̂ era neii 
campi Filippici, e per la sua severity esclamava, e non voleva ( che v u o l 
dire allora ammirava ) gli arnesi militari, che vedeva d’ oto , ed ’argento ,  
e gli chiamava invenzione dei Lidi y e dei Tirreni. E con Livio , e con D io -  
nisio abbiamo osservato la Vergine Tarpeja sedotta daU’ oro> e dairarm il- 
le ben faite dei Sabini; e vatj altri passi forse da noi commemorati . E  
Diodoro Siculo ben spesso gli chiama , o sludiosissimi delle a r t i .

Osserviamo precisamente lastima, che ne fecero i vecchi G teci. Dioni- 
sio d’ Alicarnasso i) > bench^ come ognun vede impegnatissimo per loro 
chiama sontuosi, o delicati gli Etrusd non tanto nel vino , che nella suppel- 
lettile domestica , e in quella amora, che po ruvano in guerra , la quale era 
insigne non solo di prezzo, ma anco d* ecc ellenza di lavoro, e che il tutto 
spirava»voiuttd e delizia . Tzetze dice 2) con espressione genetale , o sia 
per antonomasia, che un eccellente, lavoro edancoun eccellente ,0  arguto detto ,  
si distingueva in Grecia con questa frase. tirreneggiay come ora noi d’ uii 
eccellente lavoro, o'Francese , o Inglese , diremmo francesegga, e in- 
gleseggia. Ateneo con una ftase quasi simile 3 ) , chiama i flTirreni eccel- 
Tenti nei lavori di rame, o sia di bronzo, e rammenta i loro fini lavori 
di lucerne; e siegue a dire che erano assai studiod delle arti in genera- 
le . Eraclide Ppmico 4) chiama i T  rreni carichi d' arti, e d' artejici. C e 
llo Rodigino y) tacendo un capitolo a posta sulle antiche lucerne e candela- 
bri dei Tirreni, collo Scoliaste di Licofrone dice, che in Grecia i detti 
Toscani si chiamavano come noi diremmo gli artisti, o gli e c -
cellenti artisti. Nel Capitolo dei Fenicj S )  abbiamo rammentati altri ec^ 
cellenti lavori, che i Tirreni Pelasgi facevano anco in Grecia, e le tazze 
chiamate Labronie, fra le quail ve n’ etano^nche d’ oro, e fra queste si 
celebravano le tazze Lesbie, o di Lesbo . ove abitavano i nostri Pelasgi 
Tirreni. E  con Omero abbiam vediito ancora, che tutti i pid bei lavori 
dt bronzo, cope lo scettro d’ Agamennone, lo scudo di Menelao, e altri 
finissirrjt lav©ri gli dice per lo piu fabbricati in Lemno; altra terra abita- 
ta dai Tirreni Ptiasgi. E 1’ istesso Vulcano , nume, e hiaestro d’ ogni e- 
gregio artifizio, si fa risedere particolarmente in Lemno, ancorche aves- 
se la sua officiim anco in Sicilia. E  altri eccellenti lavori rammenta Ome

ro

l)  Dionis. £ .  /X* pag- f7f« Sumptuosa 
tnim it  delicata victui assueta erat Etrusco- 
Tum gens, turn dom i, tummilitiie . Circum- 
ferens secum prater necessarium commeatum 
rariam ,  6" tarn arte , quam pretio insignem 
suppellectilem ad voluptates & delicias com- 
paratam •

1)  T^t^es Chiliad. Histor. 8- cap. i j r *  
Tfrrhenis dode ,  seu arguti agere, Tycse- 

vein est dictum •
• 3) ..ithen. JOeipnos. L - iy .  Cap. *4* se-

eonda l^tradu^ione di Natal Conti • Ars fa -  
cularum <\fnitur Tyrrhenica • • • . Erant enim 

* variaimcrftMd Tyrrhenes com paratacum \T yr- 
rheni art(ur£ studiosi essent • \

4) JF f^ cli^ . Pontic- Polit- jTyrrAtf>«<ir. 
Is ti (  Tyrrheni ) plurimas habent, seu exer- 
cent artes •

r) Cal- E hod ig in . L ed ion - an tiy  Lib-S.c. tS.
£) Cap. dei Eeniei §. P.issaiido Tom- 

p ag . j y z .
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to fn Sicilia i) , come la spada, che quivi regalo Eutlalo ad Ulisse , che 
la jdescrive di gran prezzo, e di boon lavoro, specialraente nel pomo ,
0 sia impugnatiira d’ argento, e mel fbdero, che egli dice d’ avorio. E la 
moglie d’ Alcinoo gli diede una belllssima tazza d'Oro 2)-

In faccia a tanti vecchi Greci > che cosi Celebra’no i lavorl Tirreni, 
e Italici, poco pub concladere Quintiliano 3) , che dice > che Calone , ed 
Egesia , artefici Greci, erano piu duri, e simili ai T>scam ; che Calami era meno 
rigido , e che Mirone era piu molle,  e delicato . Basta osservare , come per 
r intelllgenza dei vccchi Autori abbiamo sempre inculcato , il tempo, di 
cui parla Qyintiliano. Parla del tempo suo , che fu di Domiziano Inipe- 
ratore, sotto di cui era estinta affaito , e la potenza , e quasi il nome 
Etrusco; ed h noto, che colla potenza finita , finiscono in ogni nazlone 
le arti, e lo studio di coltivarle j o se puse si coltivano . non si fa pin 
colla primiera perfezione. Almenp non k chiaro, che Quintiliano, rispet- 
to ai lavori Etrusci, parli dei lavori antichi, ovyero di quelli, che pote* 
vano anco farsi ai tempi suoi, p di due, o tre secoli precedent!; die in 
tal caso qnesti lavori Etrnsoi, come d’ iina nazlone g ii so ̂ giogata, dove- 
vano essere piu grossoiani. Anzi gli>Etrusci ( e percio naturalmente an' 
CO le diloro arti ) fino dal tempo d'Alessandro erano nella lo-
to decadenZa.

Ma il mirabile si e, che Qiiintiliano questi precis! lavori gli dice »» 
poco duretti rispetto agli eccellentissimi, ed insignissimi lavori dei G reci; 
e precisamente a quelli di Fidia -, di Volicleto , di ^Icamene  ̂ di Tolignoto 
e simili 4 ). Accordano in tal caso gl’ ingenui Toscani a Quintiliano di 
non volet gareggiare coi Greci in quel secolo, in cui superarono ognina- 
zione. Ma si dice, che Qiiintiliano non chiama rozzi, o duri i Toscani 
artefici generalmente-, ma solo in paragone di quei sommi uomini; fra i 
quali se chiama espressamen>» duro anco Polignoto 5) , si possono ancor 
essi prendere in pace quell’ istessa durezza; Ja quaJe, per il modo d’ es- 
pressione , vi k state anco fra noi chi ha' ardito di darla,eal Boccaccio 
e a Dante, e ad altri; e dure parimente alcuno ha osaio^i chiamare jfe 
pitture del Buonarroti; non distinguendo peraitro, o col dut^oi^nchindo 
quel grande, che piu che  ̂ semplice, e nudo d’ ogni brnahiento,altret- 
tanto  ̂ naturale, e maestoso.

Difatto tutto questo passo di Quintiliano, diretto a spiegare > e di- 
Stlngucre i dlversi stiii oratorj . che giustantente paragona alle diverse ma* 
niere dei pittori, e degli sciJtori, trova e palesa negli artefici G reci, ed
1 vizj, $d i pregi, e si estjBde ancora agli artefici Toscani ; e pate che

’ ^ n i  a lodare il delicato, e il gentile. Tal ^
, a cui di mala voglia mi sottoscrivo ; 

f, e vuole quel gentile, che include ancora il
mae-

iimiiS,77U>lliora adhue svprddlctis Mjjr°n fecit •
■ 4) Quintilian- lo c -c it-  Sed qua: P oltcle- 

'to defueruni , Phidite atque Alcam enidantur^  
f) Quintilian loc- cit- Polignoto-s atgue 

Aglaophon- • • » vt ilia progs rudia

egli> forse piu del grande i] 
quyi appunto il genio ur 
^5/chb per altro egVrsgief

Omer-- Oddiss- X* 8- vers- 4^?* s seg- 
Omer- Oddis- X* 8- vers- 4^0* •
Quintilian- Instil- Orator- X- X ll -  

€y-X‘  2Tam diiriora , 0  Tuscdnicis'-proxima 
Galon aigue Egesiass jam minus rigida Ca-
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maestoso, ec! il grande. E perci6 in fine preferlsce Fidia a tutti g ljV ltri 
l)> particolarmente nei smi lavori d' avorio ( e si noti , che Fidia ha 
specialmente iavorato in avorio J , e dice, che era cosi sublime, e tanto su
perb tutti gli a ltti, che era piit atto a formare le imagini deinumi, che quel
le degli Uomini, e in quella massimamejute delld Minerva . d' .Atene , e nelC 
altra di Giove oHwpico d' Elide, parve, che la hellezza, e maestd dell" opera  
■ aggiungesse qualcosa alia religione, ed uguagliasse la maestd dei num i, N o n  
si sa adunque'j dove mai s’ appoggi I’ asserzione di qualche moderno, chc 
aitribuisce ai lavori Etrusci quel duro, non in senso di Quintiliano , ma 
in vero senso di grpssolano, e di barbaro . Fra quest! moderni si e se» 
gnalato il Momfaucon 3) , che ha detto generalmente : Che tanto b dire  
lavoro grossolano , che tavoro Etrusca. Ma quibene gli risponde il Maifei 3) , 
dicendo, che il Montfaucon poc^e cose Etrusche ha vedute, 0 almeno osserva- 
te ; e che in altri studj distratto non ha avuto tempo d' applicare al disegno • 
E mi riporto ad altri, che desiderano neldottissimoMontfaucon una pra- 
tica maggiore acciocche avesse egli conosciuti i monumenti istessi « che 
riporta , e spiega; e avesse distimi quelli, che sono i Romani , .e  non 
GrecI, e quelli, che^,non sono n  ̂ Romani, n^G teci, perchfe sono Etru
sc i. Bastando di vedere, che non ha conosciuti npmmeno *quegli , che 
anno i caratteri* Etrusci visibili, e solenni, come la medaglia di Todi , 
colla sua Etrusca , e chiarissima Jeggenda T V T E R E  , e I’ ha
battezzata per medaglia antica Francese 4) . Che diremo di tanti altri 
monumenti per verity straziati, anco nel disegno, e nella stampa, come 
ben dice il detto Marchese MalFei y ) , e specialmente tutti i vasi della 
Vaticana, che prima erano del Cardinal Gualtieri , da se stesso raccolti 
in parte, e che in altra maggior parte gli furono regalati da Monsignor 
Bargagli Vescovo di Chiusi, ove fijrono trovati , e che ognun sa , ed 
ognun vede, che sono Etrusci ? ^

Dicfamo adunque, che dalla non pratica, e dal non essersi per I’ad- 
dietro conosciuto questo studio, n’  ̂ nato, che i lavori Etrusci insigni, 
e,fini si sonojtutti battezzati per Greci, e per Romani, per quella pre- 
vemtione maî mamente degli eruditi ( percĥ  eruditi fino allora nelle 
sole cos^Gr^he*, e Romane ) che non vi possa essere cosa buona, se 
non che Greca, o Romana; storcendo anche le autorita dei vecchi Scrit* 
tori, ai quali i moderni anno fatto dire in ogni genere molio piu di 
quello, che abbiano detto elFettivamente . E solamente si sono ricono.- 
sciuti per Etrusci quei lavori grossolani, e rozzi, come di pignatie , e 
pentole mal fatte, di vasi mal fbrmati, e ^idoletti storpiati quali, 
i  vero, che sono pariroente Etrusci j quasî ^̂  gli Etrusci avesStio do-

\uto
i) QuintiU ivi . Phidias tamen dlls ,  guant 

homlnibus ejficiendis melior A.'tifex traditur •
Jn ebote vero longe citra acmulum ; vel si 
nihil nw Minervam Athenis , au? Olimpiunt 
in Elide Joveni fecisiet • Cujus pulchrituda 
adjecisse aliguid receptit religioni videtur % 
adeo rnajestas operis dtum reguavit •

MKtpMeoh* ALntigultees expli^fgh  
£ •  x> seufr’o l i \ .

Oss. left. Tom' 4. pagr 78,
4) Montfaucon. Tom' i* ,  0 sia volum*
jrav L IL

f )  M ‘’f ‘ d.. Tom. 4 . pag. e
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vufo lavorare egreglamente anco in qnesti vilissimi lavori. Eppure in que
st! nemmeno i Greci, e nemmeno i Ronani usarono artifizio, e diligen- 
za particolare » E come in oggi vediamo i nostri santi , e ■ i -nostri eroi 
del Gristianesimo in medaglie raal formate, perch  ̂ vendibiil al volgo , c 
cosi i vasi j e le pentole, ed altri atnesi usual!, si vedbno , e si vendo- 
no, e si comprano per pure uso, e non peresemplari dl peifezlone; co- 
si allora, e in ogni eta , e in ogni nazlone vi sono stati, e gli artefici 
gtossani per le suppellettili usnali, e quotidiane, e gli artefici eccellenti 
per I’ altre destinate al lusso, alia perfezione, alia finezza , ed alia per- 
petuita- E  di fitto anco in genere d’ idoli Etrusci osservo , che plu che 
sono piccoli di mole, sono anco pii!> malfatti, comecche erano vendibili 
a pill vil prezzo. E piii che sono grandi, pid Vi si scorge la perfezione ; 
ma nelle statue la detta perfizlone, h aratiHranda.

Un’ altra causa di credere grossolane le cose Etrusche si h , che per 
i’ estrema loro vecchiezza, vedendole ordinatiamente mal conce ,* e cot- 
rose , e guaste, anzi per lo p ii rotte , e mancanti , dra del Capo » ora 
dei piedi, e delJ’ alrre membra, percio non pub pin ravvisarsi I’ intiera 
loro beJlezza . E ’ difficile in un piede , e in un bractio solo, e in un tor
so rotto, e sKiccato dal suo totale , di raffigurar qnel perfetto , che 
subito. e a prima vista si manlfesta nel suo intiero , che solo informa , 
e perfezlona ogni parte. Ora le cose Etrusche , massimamente quelle , 
che recememente si scavano, sono quasi tunc cosi mal conce , e lace- 
re . E quesre si confosano Etrusche, e si dicono grossolane da chi ^ av- 
vezzo X mirare i ’ intiero hello nelle gran gailerie, e specialrriente dei Prin- 
clpi, ove quest! antIchi monumemi, trovati pure mancanti, e rotti nei 
secoli passati,sono stati poi risarciii da artefici, quanto bravi nella loro 
professione, altrettanto ignari dell’jntico. Dopoche una statua , 0 altro 
monumento fialle mani di qaestf modern! e divenuto un mescuglio di mo- 
derno, e d’ antieo, allora diventa.bdlo ne) giudizio del volgo T e della 
moltitudine, e allora diventa Greco, e Romano, ancorch^ fbrse da prin- 
cipio sia stato Etnisco.  ̂ _ j

E’ cosa stiipenda di vedere nelle citta Etrusche seavsre^at^lmerite 
tnonumenti cosi corrosi, e guasti» e allora giudicarsi da’  tmtf’nnfallibil- 
mente per Etrusci e poi questi istessi trasportati non solo in Inghilter- 
ta , in Francia , e altrove, hia anco in Roma, e in altre citta Italiche, 
giudicarsi subito per Greci, e per Romani, massimamente quando Je ma- 
ni deUde^ .artefici grimprin^no qiialche diverse aspetto , o accoHciatu- 
fa - Da]|3,i^ol3 Volterra, e « C h iu s i ne sono andati infiniti per tutta 
ItaliajTc pel mondo intierc«^^,j^ parimente mirabile, cheappena giunti 
a Lijorno, si comincia a xSltare se sia no Etrusci, o Greci ,q  Romaiiu

mincianoa credere Greci addirlttura, e giunti 
usei di gran Signori , dove iordinariamente 

sofFrono il divisato risa/cimehifo, diventano Greci indubitatamente,» e ine- 
stinguibilmente. Appehth restano Etrusci quel monumenti , iiei quali so? 
no impress! caiatteri Etrusci-

IjrpMrcati poi che siandV^ 
altrove, e speclalmente>nei    
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Ne si creda csagerazlone questo giudizio unitrersale, e quests perpe- 

tua acconciatura , o per meglio dire sconciatura  ̂ che si fa delle antiche 
memoriej intendendo sempre specialmente ddle statue jbusti, basslrilievi, 
colonne, e cose simili. Chi ha una testa, ancorch^ guasta , tin braccio 
o altro tronco antlco, ne fa presto, o un Giove, o un Appollo , o  uti 
Bacco. In ogni paese vi sono questi professor! e massimamente in Rom a 
vi sono le bottege a posta, che pubblicamente il tutto rassettano; e sono 
in cio eccellenti, e il Cavaceppi, e il T^apolioni, e altri. Ho scavato an- 
cor io in Roma, ed ho veduto scavare per piii di trenta anni • H o ve- 
duto formarsi da Clemente XII. il gran museo CapitoHno , ed accrescersi 
sotto Benedetto X I1/. . e Clemente XIII. Per via di queste perpetue 
rasettature si h formato il tutto. I due superbi centaur! di Monsignore , 
e poi Cardinaie Furietti, che*esso scavb presso Tivoli nella Villa Adria- 
na, gli abbiamo tutti veduti venire in Roma in due sacchi di minutissi- 
mi pez^, tanto erano e stritolati, e infranti. E poiche quei frantumi 
non formavano le intiere statue, con altro marmo di nero antico furono 
aggiuntate, e finite .

Vf. Ma qual contrasegno , o caratterlstica averemo adunque per 
distinguere i raonumenti veri Etrusci dai G reci, e dai Romani ? Bisogna 
separate alcune specie di monumenti Etmsci, che sono facilmenre distin- 
guibili da altri, che con soinma difficolta possono raffigurarsi per tall . I  
vasi, e aliri lavori di creta, ancorch^ d’ egregia fattura , e disegno, si 
accordano subito per Etrusci, perche vasi, e Crete Roraane , e Greche 
non ne vediamo in veruna parte, o sono rarissime , e viceversa dell’ 
Etrusche ne abbiamo infinite. Non faro parola del di loroegregio lavoro 
( eccettuando sempre quelle destinate agli usi v ili, e quotidianr) perchc 
di esse, e della loro vernice ora nera ^ora piombata  ̂ e or nera, e gialla 
insieme, e qualche volta anco rossaj e dfell^loro pitture, ne parlano d i f  
fusameht? il Gori, ed il Dempstero, e ad essi in cioe concorde il Mar- 
chese MafFei, e giustamente ne encomiano la finezza, la matavigliosa leg- 
g^rezza , e iLpiu maraviglioso disegno.

✓ G h evu C j^ r mai, che di queste Crete Greche, e Romane, benchi 
posteriori^?-<f^c*vedremo con ragonevoli prove, non ne abbiamo, onoti 
se ne trovano; e viceversa dell’ Etrusche, bench^ piil vecchie, ne abbia
mo e ne troviamo inabbondanza ? Vuol dire, che, come abbiamo del to delle 
monete , e come in appresso diremo delle statue, e di altri lavori, gli Efru- 
sci lavorarono piu dellp altre nazioni; e che, erano in d u strio s^ s^ ie  che
come primi, e maestri inondarono in antici 
cio dirassi particolarmente delle statue 

VII. E  poich^ ora si parla della crefa 
' se asserirb

Ja terra delle ope'

ella plastica, parral :he 
^ c h e  gli Etrusci pianco m cio lo esagen, se asserirO , come assi^ii^che gu iifrusci 

dei Romani, e ptima dei Greci la praticaronp . \Due specialmente son̂  
i norai,, ai quali qualche Greco attacca rJidea ,>,che abbiano i Greci 
rincivilita 1! Italia ciô  Evandro , ^ Demarato..i Bisognetebbe co#ain-> 
ciar dal provire , che quanto  ̂ certq,» ch§ questi vennero di

Grc-
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Grecia , altrettanto fo i^ o  veri Greci d’ origine j  e pol provare , 
che piima di quest! 1 \[taiia fosse batbaia , e incolta : anzj ancora 
bisognerebbe provarla disabitata ; percW repugna il supporre abitata una 
legione , e il supporia insieme priva di tanti usi necessarj e coraunijche 
dalla plaslica derivano; cosa, che a tutti i buoni indiz} repugr.a , e a 
tiUliiprincipfistorici.Dirbadunquecomedellapittura ; che occorre che mi 
portiate autorita, che diconoche Demarato Gorintio pottb in Roma ein  
Italia la pittura, quando io vi porto Plinio, che cita in Italia pitture piA 
antiche di Rom a, e per conseguenza infinitamente pin antiche di Dema
rato i) ? Anzi si osservi, che Plinio riporta prinaa I'opinione, che De
marato abbia portata in Roma la pittura j  e poi per confutare questa fab 
sa credenzaj neJl’ istesso capitolo porta 1’ esetnpio di molte pitture in Ita
lia piii antiche di Roma; e cita quelle che videro in Ardea, in Lanu. 
v io ,e  in Cere, e sempre le qualificapet piuantiche dell’ istessaRoma 2) ; 
bench^ in Roma anco dopo sia stato grandissimo questo studio. .E ’ cosa 
inirabile fra i gran pittori Italici, che egli rammenta in quei secoli po
steriori ancora, nei quali in supremo grado fioriva in Grecia quest’ arte < 
di vedervi in essa applicati, cd eccellenti tanti graa Signori, e Patrizi . 
Egli rammente 3) Q. Fabio Pittore, Q̂ , Pedio.M. ValerioMessaia, e L. 
Scipione I’ As’atico , e simili altri.

Cosi e della plastica . A  che serve .che in do la materia sia imbrogliata, e 
che molti dicano, che la porto I’istesso Demarato ? E cib confusamente I’ accen- 
na il medesimo Plinio ;  quando appunto I’istesso Plinio in quel precise luogo si 
spiega e dice, che la plastica era in Italia prima di Demarato? Bisogna adnnque 
come cento volte si e detto, intendere, e spiegare lafrasedegli Autori; 
che quando dicono alcuni, o primi inventori , o prirai autori di una tal 
cosa, intendono di dire miglibratori, o introdultori di qaalche moda di- 
versa; e prime esser non pq^^r'ftSTha qualcun altro innanzi a se . Cosi 
^ della plastica, che non pub averJa introdotta in Itallit il det^ *^eTITa- 
rato; perche Plinio stesso si spiega; e dice che gik vi erav îr tempo di 
Niima; il quale molto prima di Demarato 4) isfitui in col
legia di plastica j e di artefici di vasellami 5). £  si vede c h i ^ ,  ch^Plitrio 
narra questo fatto per ispiegare la prima sua opinione ; fii ve-
ramente Demarato il prime introduttore. Perch^ bench^ narri varj arte- 
"fici, che sembrano G reci, ed eccellenti nella plastica, e fra quest! Da- 
mofilo, e Gorgaso» che lavorarono egregiamente di pitture, e di stucchi

Tpmô  S^condo. ' E e nel
i f -  e- uintiguJ)

yictu^
Flin- L-  i f .  C- i- V e  ;| 

a- - - • jSgyptii sesc milUt 
ipfos inverUam - • • • Greed 
MlU apui Corinthi

Urie

■ t initiis 
irum apui 
Sicfone , 
\  Italia 

regis pitrem
alii apui Corinthios repertam . . .  • 
DegMratum Tarquinii R o m ^ i regh ̂
Jam  tnim absoluta erat piiti^^etiam  in Ita
lia - Extant cej-te , hoiieque antiquiores Urbe 

fieiuret Ardeee in eedibus sacris •• • - similiter

iMnuvii - - -  - durant, i f  Care antiquiores { f  
ipsx •

J)  Flin- d- L -  i f -  C- 
4) Flin- L -  i f -  C- 12 - Demaratum vera 

ex eadem Vrbe profugum , qui in Etruria 
Tarquinium Friscum Regem Fopuli Romani 
genuit,  comitatos Jictores Euchira f  Sf E u -  
grammum; ab his Italix traditam plasticen • 

J )  Flin- in d- luogo Eluma R ex septi- 
mum Vollegiunt .figulotum instituit-
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nd tempio di Gerere presso al Circo Massimo vaol dire molto do
pe di Demarato, perch  ̂ 6 noto, che iJ Circo f^assimo lo pianfd Tar- 
quinio sue figlio) i) ;  coniuttocio cojl’ autorifadi Varrone dice) che tutti 
quest! egregj lavori in detto tempio erano Toscanici 2) . E nomina altri 
artefici eccellentissimi, che non rassembrano niente G reci, come un cer- 
te Toso, o 'Post, di cui narra, e commenda Je opere 3 ) . 5iegue poi a 
dite» che quest’ arte regnatra in Italia, e particolarmente in Etruria 4) j  
ove sono note le officiue. E Marziale commernora queJJe d’ Arezzo 5) . 
Nomina Plinio altre ofiicine Italiche insigni, e altri ottiini artefici , fra 
i quali, come pare, un certo Turianoy che da Fregelle f j  chlamato da 
Tarquinio Frisco 6) per fared simulacro di G ove Capitolino . E quivi V istes- 
so professore lavorb anco il di fuori, e fino T esterne statue, e lequadri- 
ghe furono da jui egregiameive fitte di creta . Qui lavorb ancora unal- 
tro bravo artcfice di Veio, che occorrera qui sotto di rammentare. Per
ch^ aino Vitruvio 7/ ci dice, che Etrusca aftatto fu questa modadipor- 
re i simulacri anco fuora dei templi. e nell’istessa sommita dei medesimi; e che 
questlsimulacri Etrusci non solo si facevano di creta, ma tal volta ancora di 
bronzo, e fino di bsonzo dorato. Seguita poi Fiinio a narrare varie offici- 
ne Italiche, e bench^ nomini anco quelle diSamo, celebra pvr altro quelle 
di Arezzo, € di Modena y e di I{egpo, e di Cuma\ e che queste Crete Italiche 
si trasportavano per mare i e per terra in ogn> altra parte del mondo 8) • Con 
che si confgrma cib, che dissero il Baonarroti, ed il G o ri, che i tanti 
vasi di creta, che si trovano nel regno di Napoli, e belli, e similissimi, 
anzi gl’ istessissimi di quelli, che si trovano in Toscana , non sono G re
ci , ma sono Ettusci, e cose ignote per lo piu, e simboli Ettusci, e non 
Greci coatengono. Si conftomino quest! vasi trovaii nel regno di Napo
l i , e si troveranno simili con queiU, che sono in Roma nella Vaticana, 
che per lo pib, m Chius! sono rittovafT?^'<444Jli sono Ettusci, e non Gre
ci TCtWJthene os^rva il Got! nella sua difesa, e osservb prima il Buonar- 
roti p) • F f̂c ,̂<per fare la sua Minerva, sappiamo , che almenopreseI’or- 
natndfc^-^lSfpiedi dagli Etrusci lO)'; perchb I’ornamento dei piedi, ed il

‘  ^  CO-
I) Plasea laudatissimi 

fuere Dafnophilus ,  (/ Gorgasus ,  iidemque 
fictores, qui Oereris xdem Romct ad Circum 
^Maximum utroque genere attis ûtt excoluerunt'

a) Plin'in d>luogo. jfnte hanc xdem Pusca- 
nica omnia in adibus fuisse author eji M-Varro •

J)  Plin. in 3* luogo • M.’ f'arro tradit sibi
•ognitum Rom * Posim nomine , a quo factas 
Romx.uvas ,  item pisces , ita ut non sit as. 
peatu discernere a veris .  4) Plin'in dduogo -
JPrxlerea elabaratam hancartem Itali*, & maiei~ 
m e E tru r}*.  f )  Jldlartial" Z.*l4> E p ig -q i.

jirretina nimis ne spernas vasa monemus ,  
Dives etaf Tuscis Porsena jictilibus - 
S) Plin.d- luogO’ Purianumque a Fregellis 

■ accitum, cut iocaret Parquinius tffigiem Jo -  
pis-in Capitalio iieandam • FictiUm eum’fuissey

( f  ideo miniari solitum • Fictiles in fastigi* 
templi ejus quadrigas •

7) Vitruv. de Architect’ C’ X’ Ip^
sarum xdium species sunt Barqca,Baricephal*, 
humiles . la t* i ornantque signis ̂ ctilibus y out 
*reis inauratis earum fastigia^ P q scaijlco mo
re . ad Oircum M axtm iS^C ereris,&
Derculj^^Pompejani item , ti 

*  8) d’ luogO’ Sarnia etiam f^nc in
•esculenti^^mdantur • Betinet i f  kanc 
tatem A r^ m u m ^  Italia ,  i f  calicum la, 
Surrentiu^’ - \ ’  I f  Mutina in Italia .
J ix c  qutmue pe\jidaria ,  terrasque ultra, ei- 
^oque pZrtantur 3  Nobilitantur its oppida » 
ut Bhegium ̂ A jl/C um * ’  ^

qi) Buonar’ Giunta al Dernpstex’ Cap’JX *  
10) ,Maff’ Pam ’A ’ pag’
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cotiirno sappiaino appun^^ che era Tirreno i ) . Per altro se lo vediatno 
iraitatore degli Etrusci ii\fliiesta parte, pote avergU imitati anco nel re* 
sio. Tarquinio Prisco per fare il Giove Capitolino si servi di un artefice 
di Fregelle, e non di Grecia 2) • Anzi 11 Gori 3) osservb di p ii un vaso 
simile trovato nel regno di Napoli, in cui falsamente , e rerentemente si 
vedeva scritto, ma3IMOS e iio ie i , per ftrlo creder Greco . Tanto ^ ii 
genio di quelle parti di volere oscurare la vera antichita di loro patria*, c 
per maiicanza di lumi istorici volersi §gurare Greci, e Fenicj di origine . 
E  in fine se PJinio in questo istesso capitolo fatto intieramente per ispie- 
gare e 1’ uso, e gli artenci della plastica, se da principio comincia a nar* 
rare I’ oplnione, che fosse inventata d? Biburate Sicionio  ̂ provacontut- 
tocio * che fosse in gran voga nel Peloponneso, ov’ erano i nostri Pelssgi 
Tirreni • Anzi si osservi, che anco molti dwquei gran pittori, e dei gran 
scultori furono, 6 di Sicione , o di Rodi. E se dire Plinio la plastica an- 
cora inventata, e portata da Demarato, si h da se stesso spiegato abba- 
stanza , cencihdendo, che in Italia vi era molto prima quest’ arte , e vi 
era a tempo di Numa : e racconta le dette ofKcine Iialiche , e che pec 
tutta la terra spargevano queste loro produzioni. Anzi in altro libro nar- 
tando Plinio l^invenzione delle statue 5), dice peraltro espiessam*ente, che 
I’ arte di lavorare in creta era piii antica della statuaria . E  finalmente 
Clemente Alessandrino 6) I’ invenzione della plastica I’ attribuisce netta* 
mente agli Etrusci : e cost Persio 7) . Dunque  ̂ difficile di scambiare 
le Crete Italiche .* e quando vediamo vasi. ed altre anticaglie di tal ma* 
teria , ancorch^ fatte ottimamente , andiamo probabilmente sul sicuro , se 
le giudichiamo Etrusche, e pochi, e forse nessuno le aitribulsce ai Gre
c i, o ai Romani. »

Intendo pochi, o nessuno dei veri intelligenti, quali flirono il Buo
narroti, che lungamente ne rarfi‘*nflii sua Giunta al Deropstero, e quale 
il G ori, e quale ancora il M a ^ i, che certamente , e da  ̂
sci asseriscono quei vasi di nera , e plombata vernice , e ti>̂ _ o lta anco 
gialla, e talvolta anco rossa, ma seinpre lucida, e spesso a n o Jf^ i i^ i i ',  
che si ritrovano in Napoli 3 e in Sicilia; percĥ  ̂oltre a quesjN^aratirfei- 
ch e , la diloro elegante, evecchissimastrutturaildimostra».&sOBi^ndono‘ 
la ragione, doe > percht quelle pitture contengono per lo piu cose affmo ignô  
te della nazione Etrusca  ̂e non cose Greches ch'p con i Greci ^uiori spiegar

E  e a si

i) r^rĵ jp/ra.
£ t  pedum circundatvinc^

E  OvUno Factor- L ‘ !•  il cotut
Lidiy

apta pedum vincla 
Flin- Z.- 14- C- 7*

CJ) Gori difes- deir A l
eexr-

Plin- Z.» J f -  C‘ prine
iuratee Sicyonius Jigulus pritnuf^invfnit • • • • 
Sttnaratum vero Oe> di sopia citato f

f) P lin ‘ ' L ‘  J4* C ‘  7" in princ-Futsse au- 
lantis, tern statuariam artem  fam iliarem  Ita l x  yuo- 

,dice *  fu e  ,  ( f  vetustam ' • • •  Signaquoque Tuscani-^ 
cd per terras dispersa ,  f  u-e in E tru ria  facti-  
tata non est dubium  • • • » similitudines expri- ■ 
m endi ,  quee prim a fu e r it  origa in ea ,  quam 
plasticen G rteci vacant , diet convenientius 
t r i t -  E te n im  p r io r ,  quarn sta tu a rif fu it  •

6). Clem-Alex' Strom^ t. x̂<Si TufiSî votq: 
ittfoijiSta 7) Pers-Satir-p  

Vettalesque urnas ,  (/ Tuscumjictile mutat
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tecenti » e raeno in*si p o treb b ero . Percbe aH’ Incoiitro abbiamo altri^u- t< 

formati Antori, che questa verita anno controj^ersa. Fra questi osservo 
il P. PancraZj nei suoi due tomi delle .AntichUa Siciliane sp iegate  ̂ che ail*' 
ultima pagina del prime tomo riporta un vaso trovato in Sicilia , e nelP 
agro Girgentino, ove dice trovarsene molti altri; e questo vasodiottimo’ 
artifizio, perch^ e visibilmente Etrusco, percib nega che sia Etrusco > e 
percio alia delta ultima pagina cosi'dice: Vogliamo credere^ che non si d eL b a  
durar m olta fa t ic a  a  fa r  comprendere -Questo <vaso non potersi denominare £ f r a -  
s c o i mentre  ̂ da per se stesso noto -̂ th e  ta l nazione non ebbe che fa r e  m at  
eosa alcuna cotla S ic ilia . A  qne&ia gcnerale» e coraggiasa asserzione oppon- 
go le tajite prove istoriche liportate nelle l{icerche delta Sicilia  j  per le 
quali abbiam vedute le molte anti^issime raigrazioni Italiche in Sicilia , 
e in quei secoli remotissimi, «nei iqpiali i nomi d ’ lta lic o , e  di Tirreno eta- 
no sinonimi, perche Tirrena, ed^'Etrusca era 1’ Italia tutta.

II .dottissimo P. Paciaudi in uha sua lettera ivi registrata, e fatta so- 
pra quest’ argomento, noa nego mai j che questo vaso non^possa essere 
Etrusco, come poi nego il P. Pancrazj. V̂a bensi conietturando con so
da erudizione ii detto P.-Pac’taudi i che quella pittura rappresenti Ulisse, 
quando co*n Diomede rapi il Palladio: e dall’ alrra parte d«l vasotappre-’ 
senti il deito Ulisse aeH’ isola di Circe, ove la fiera maga tramutb in ani- 
m ali i dilui compagni. Ma che diremo in confrontando questo stesso va
so 3 e soggetio con tanti altri vasi, e satcofagi Etrusci , ( e si osservi , 
che i satcofagi sono anco segnati di caratteri Etrusci ) nei quali monu- 
menti trovati in Toscana, e nei sepolcri Etrusci, queste stesse pitture, 
e quest’ istessi fatti d’ Ulisse identificamente confrontano , e si vedono ? 
Nelle dette ricerche della Sicilia ^ alle quali dee unirsi questa presente, e 
necessatia riflessione ) ho portata, e mostrata incisa un’ urna Etrusca, in 
cui questo medesimo soggetto si rap p ff^ ii%  Ma nei Dempstero i) , e 

*“«vedono molti piii ; e sappiaroo, che Ulisse fit di ori- 
percio da questa nazione , e negli Etrusci monuraenti 

ŝue azioni fu espresso, e^commemorato . fl P. Pancrazj, 
erzione, neg,̂ * Etrusco questo monumento, e varj altri della 

_ii«iporta nei |omo secondo dalla pagina i i6 . sino al fine i 
noi abbiamo in Toscana quei tAedesimi, e univoci soggetti nei. 

le urne certamente Etruschd* Che piu ? Nega Etrusco , o almeno non 
<:onfessa, che sia Etrusco ii suo rame principale esprimente Polifemo 
( soggetto in Sicilia celeberrimo ) che-egli riporta alia pag. 3 1̂ .̂ della pte- 
fazione, ancorchd sotto vi abbia scritto , ekjegistrato , urna^f^r,%le di 
aiabastro dorato’tjro’vata in Polterra ap^resso^^^. Decano G/or̂ z7 P i»  VoP 
terra appiinto, e in detto museo Giorgi TfJ^Krvasi ; ed e trovatoYegli 
Etrusci sepolcri fra tanti altri monumenti ii^ ^ jt^ m e n te  Etrusci . ^Cin

ancorc:

1)  N A  Dempstero alia tav, X X .  si vedt •  i )  (fori Mus^ E tr. Tom- !•  Tav. 14?-,' 
tin Vaso similissimo spiegato per Ulisse , e ov» riporta ns^jjaso similissimo della V^ica-'* 
fer Circe dal Suonaroti nella sua Giuata §• na esprit^fenteiistesso soggetto • E  vedi il det~
X E l ’ f o g . t t .  * ne rammenta molti a lt r i. f  Gori Teift' i .  pag- x j f .  e 176. e altrcve.
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dove arrivera mai II g Jfm  corrente di non volere giammai faffigiirare i 
primi . e veri nostri prJ^genitori, di conculcare i fttti, ed i moniimenti, 
di non curare, e non cercare la spinosa, e difficile istoria antica ; e per- 
cio di abbandonarsi alle arbitrarie asserzioniv ai fallaci raziocinj, e aJle pill 
ftllaci etimologie? Se qualche diiferenza pup trovarsi fra i lavori Italici, 
e Greci in genere di creta , la differenza cousisteva in questo ;  che gl’ 
Italici erano piu perfetti, e positivamente ^rano piu perfetti di quelli 
lavorati in Gorinto, d’onde per equivoca intelligenza dei vecchi Autori , 
si d ice, che Demarato portasse anco quest’ uso in Italia. Lo atferma Stra- 
bone i) dicendo, che i lavori di bronzo fatti in Gorinto erano ecceilen- 
t i ,  ma le figuline di Gorinto si giudicavano in Roma di grossolano la- 
voro . '

,GIa precorre la fama, che molti, e tpohi altri vasi Etnisci si stam- 
pino attualmente in Roma, ed in Napoli. Iddio faccia, che gli esposito- 
l i  dei medesimi abbiano avanti gli occhi la detta istorica verila  ̂ perphi 
torno a replicare cib, che varj dotti asseriscono, d oe, che dopo le sco- 
perte del Dempstero, del Buonarroti, e del Gori in cambio di andare 
avanti, a forza di critiche, nate dall’ ignoranza dell’.istoria, siamo torna- 
ti in dietro.,Quei dotti uomini ( e non lo nego mai nemmeno il Maf- 
fei ) conojjbero certamente Etrusci i vasi antichi di Napoli . Sento in 
oggi, che questa proposizione si nega, o almeno si limita in molti casi , 
e specialmente in quelli, nei quali vi sono i caratteri Greci; masiccorae 
questo scriversi nei vasi e una cosa insolita, o almeno e raraj cost a be. 
nefizio degli etoditi, e del pubblicosono cosfretto a ricordare la delta a v  
vertenza fatta dal Gori dopo T oculare ispezione di altri dotti: cio  ̂» che 
questo scritto in detti vasi  ̂ talvolta sospetto 2) • Pare che altuda a cib 
P eruditissimo Mazzocchi nfelle sue Tavole Eraclensi , dove alia pag. 25. 
nelle note parlando di quest^»#!^faglie Napolitane dice; toto 'l^eapolitauo 
regno inscripthnes peregrinis ajaracteribus eruuntur quotidi^J 
Yumperentur ) quorum plurimas in Messapia , totaque LuafUi^ffossas scio . 
in Lucanis hisce tumults notarum a dextm in Imam progredienfftMis^jJ^a ita 
ad Graca elementa deflectit, ut non sinv plane Gree.ca , E, poi.^S^ue^^»e» chi 
non riconosce in quest! un’ origine orientale, e Titrena. h u j u s  
argumenti vim sese stupidos prabeant, eos plumbeos ne , an quid t̂tjquid ap- 
pellaverim ? Di vasi scritti ne ho veduto un solo ( e lo posseggo io me- 
desimo ) segnato di alcune lettere, come pare , di Latino antico , e non 
bene intelllgibile, o rilevabile n!d suo significatp . Ma e' da notarsi pet 
la sific^ j^d i questo vaso ^ h e  iK^etto^critto b rilevato, osia a rilievo, 
e che h rossa^Kuopre egilalmente tutto il vaso, e tutto lo

uo . Cost non pub d j^ R h i , che quando fu fatto il vaso fu formato 
amcora lo scritto i detto scritto non k di rilievo , e molto

pi^
I J  Otrabon. JL.ib‘ Z’ pifc. afS- Putie plurima imperite facta videfentur

magno in honore fui\arppter elaborata z) Gori iifesa dell’  oilfab' £tr> p a g 'C C ff  
C'orinthi xra ‘  Deinde der^cta>v^est ,  cum # CQXV t̂ 

d ^ e e rc t  ostracta,  sciiittt terra Jigularis » bt *
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piî  quando h graffiato, e inciso sulk vernice rijnesima, allora, non g it  
iJ vaso, raa il detto sctitto potra essere sospettjf, e dovera dubitarsi, che 
sia fatto posteriormente, e anco recentemente» perch^ non $i pub cte~ 
dere» chc quelii abilissitni attefici i^rmando quei bei vasi , e con si gtu« 
sta simetria > e ricuoprendol^ con si bdia veinice» abbiano pot voluta gua< 
stare, e la vetnlce, e U vaso medesimo col gtaffiatvi sopra il detto scrit> 
to . £  se pure in questa forma lo avessero voluto incidete, e segnare per 
imptimervi il diloro nome, o per altro moftvo, che, come ho detto, h 
insolitissimo, lo averebbero inciso innanzi di spatgervi sopra la detta ver* 
nice;  acciocch^ la mcdesima vernice dipoi sopravveniente infbrmasse tut- 
to il vaso , e tutto Jo scrltto , e lo rendesse lucido in ogni parte. In fat
to si vedono alcuni di questi vasi di ottimo disegno, e lavoro : Bbbero 
gran credito ancora presso i Jlomam . PUnio i) dice , L. Crassus orator 
duos scyphos Mentoris 'artificis mann cmlatos sextertiis centum habuit,

. In .fine si e detto, che questi vasi anco inGtecia futono assat ra ii» 
e che questa fu un' arte molto addetta all’ Italia ;  e che in ogni tempo , 
e anco in oggi molti eruditi, e ricchi viaggiatori anno tentati frequent! 
scavi in Grecia; tna.di questi vasi, 0 pocni, o nessuno ne amvo trova- 
to . Onde chi mai polri credere , che i Greci , che assai j:ara avevano 
questa merce a casa loro, 1’ abbiano pot diSusa cosi abbondantemente in 
Italia, ed in ogni dilei provincia, e anco nella Toscana interna, dove in 
gran copia si trovano , e dove istoricamente si prova, che non vi sono 
stati giammai i Greci in aria di popolatori, o di deduttori di colonie.^

Per salvare da questo sospetto i vasi scritti, che si portano di altre 
provincie Italiche, so bene, che si pub dire ( come si b detto dellemo* 
nete, specialmente del regno di Napoli ) che i Greci sopravvenuti in 
quelle parti dopo i Tirreni Pelasgi, anno espressi i medesimi segni, che 
prima usarono gli Etrusci, e anno scrffn«t(^ un carattere Grecanico, e 

part^ipante qnei nomi, che pntna erano*' in Etrusco . Ma 
nelle mon&%di^empo antichissimo i  stato sempre solito di scriversi; 
ma per altro nei vasi, nei quaJi perb quesjo scritto dee rice-
versi«»d oss^f^arsi con questa cautela . Onde Ottimamente il Mazzoc* 
ch i, riKtfsdido''alcuni di questi vasi Napolitani, e cosi scritti > osseiva, 
che qu?Ftal carattere non 6 propriamente Greco* ma Grecanico , e si- 
milissimo air Etrusco, e cosi dice al Tomo primo pag. 138. delle sueTa- 
Vole Eraclpilsi: Uterarum quidem  hujusmodi ( qudt scilicet Etruscis^ .Atti^
c i s ,  &  pluribus I t a l ia  urbibus - communes grant t ttossem e x  Itali/z Oooulorum 
numis plura exem pla  produ cere. ^

Ateneo Lib. 3Cl. cap. XVII. loda \6 taz: 
cusios, vnol dire, che 1’ officine erand anct# 
che si trovano in Sicilia, possono essere ano 
3J . cap. 1 2 .  ^obtlitantur Us ( figulinis ) oppi
e possono essere di Toscana, d^onde dice,JEhe sXspargevano per tutto 
il mondo: il tutto sta in che tempo .•Abbiamo deno cogli Autori^qlss

la
;)  Plin. L ii-  3 J . Cap. X I.

I biracusa , scy]M^u^ra~ 
Sicilia i  benche q u e ^  , 
Napoli» ove Plinio

que Bjjegium, &  Cuma^    
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la sfatuaria h certamennTmvenzione Etrusca; e Pllnio, che fra questi IJ 
confetma al detto lib .:?\cap . la- dice, che la plastica e piii antica dellc 
starue, e dell’ arte di fondere il ramej e lodando ‘Pasitelt bravo artefice 
Italiano: Et T?asitel:myqm plasticm matrem statuarite y scalpturXy &  ceilatiirct 
dixit i Eppure la statuaria, specialmente Etrusca, ^ nata in secoliTemo- 
tissimi, qiiali sono quelli di Dedalo, e dei Tclchini, che in Grecia sta- 
tuarj, e colie chiare tracce di Firreni Pelasgi abbiam veduti . Quanto 
piu antica adunque dovera essere in Italia la plastica ? Questo discorso ci 
assicura, che anco la plastica d invenzione Etrusca. E  se i critic! non in- 
formati fanno guerra a questo nome Etrusco , noi per compiacergli di re- 
mo, the la plastica i  invenzione Italica-, ma Italica , ed Etrusca in quei 
tempi antichissimi suonava V istesso j  ma che essendo istituto Itallco , ed 
antichissirao, non importa, che lo vrediarao* poi piaticato anco dai Gre- 
c i, e nella Magna Grecia, e nella Sicilia. E  vediamo percib alcuni vasi 
scritti anco in Greco, ma di Greco basiardo, ed antichissimo , perch^ , 
come vediamo nelle raedaglie , i Greci posteriormente in quelle regioni 
stabiliti, anno segoitato gl'istituti Pelasgi, cio^ Tirreni, e Italic!, e na- 
tiiralmente quei simboli non esprimono altro, che rrti, o fatti Italic!, o 
al pib Greci ,»ma antichissimi. che vuo'l dire Pelasgi, e Tirreni anco in 
Grecia. L’ esempio e evidente nelle tame medaglie, che Greche abbiam 
vedute anco di quelle citta, che gl’ Istorici ci attestano di fondazione cer* 
tamente Etrusca . Si osservi la medaglia diNola pur§mente Greca noaaijS2N ;  
eppure Nola si e provato, che fu edificata certamente dagli Etrusci ; e 
cosi b di tante altre. Dunque, come di quelle , si dica istoricamente , 
che i Greci in tempi posteriori seguitarono anco nei vasi a servirsi di 
artefici Italic!, e fbrse anco G reci, ma alia moda Italica , e talvolta vi 
segnarono dei caratteri G reci, ma^astardi. perch^ per lo piu partecipa- 
no dell’ Etrusco , e del Latigji^ilfucb, come piu volte si h riscontrato 

Si e detto parimente piu volte, che la prima*popo\^ne 
nonviene dai Greci, ne dai Fenicj, e molto meno dai CoSi^^m a viene 
dalL’ Italia. Ecostleprimefavoledall’ Italia, e anCo dalla Sig^asoff^jpdatc^ 
in Grecia, e i Greci le anno poi adottate, e percib fbrse an^i^jacSaffjate 
Greche, ma impropriamente. Cerere e nata certamente in SifeSjjf, come 
con Cicerone ho provato aJtrovc liiteralmente: cosi k di P ro se r^ a . Fa 
quale nascita di Cerere in Sicilia parmi , che con DiodoroSicuIo si spieghi 
a meiaviglia, e se ne tolga la favola ; cio^, "perche F uso, e la coltura del 
grano tjgcqnq.e comincib in Sicilia. Dice egli al Lib. V, Skuli Cereris Troserpina- 

revere ntia moti ■ quibus fnmenti usus primum innotuhset, utri 
^ titu q u n t . £  percib Clemente Alessandri- 

JS b n e  ai Gentili dice; frumentum appellavere 
Po Sacchum Thebani. Onde Je feste Eleuslne, di- 

assai recentirispetto alla primieraistituzicne 
Italica, € SicHiana: e la Gre%ia era batbara , e non aveva ne riti, n  ̂ re- 

, quando gi  ̂da varj secoli 5i praiicava in Italia j  talch^ quei mo- 
fiumenti di lit i, o di deitlh, che seiba o Napoli, o la Sicilia > e speckl-

.mefl-

que,
que earrm sacra , cxremomasti 
DO lelptincipio della suaef 
Ceu vem ^thenienses; v it« m ^  
^  in Grecia introdott^ so!    
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mente di Cetere, e dl Proserpina, di Eumelo,”®  Teseo, e d’ altrij non 
sonoGred, nia Itallci, o Sicilian!; e prima c h ^ iG te c ia , praticati in Ita
lia da secoii impetscrutabiii. £  se i Greci dipoi sopraggiunti in quelle parti 
gli hanno continuati, e vi anno scritto anco in Greco C il che  ̂ ben raro > 
contuMocib I’ origine h Italica .

VIII* Cosi ?  pure delle medaglie, circa alle quaii se fin’ ora non si 
sono conosciute, nemmeno quelle scritte con caratteri Etrusci, e fine dai 
Sommi Antiquarj sono state riposte, o fralle incerte Confblari, o fralle I- 
spaniche amiche , o fralle Galliche antiche , e particolarmente fralle Gre- 
che; si spera, die non saranno cost-trattate in futuro . E finaimente le 
monete Etruschc, o Italiche antiche, ancorche non abbiano lettere, an
no contuttocib sempre qualche distintivo. Anno ordinariamente, ouno» 
o pib obeli, o punti; sono •rdinariamente fuse, e non battute. E ben
ch  ̂ anco le prime monete di Roma, che parimente in cib> comeintan- 
te altre cose imitb gli Etrusci> siano pet lo piu fimilmente fuse, e non 
battute, anzi alcnne a similitudine delle Efrusche abbiano ancora le due 
teste di Giano ;  contuttocib > o non anno i detti obeli, o globetti; o le 
due teste si vedranno per lo pib imberbi nell’ Etrusche, come osservb il 
Buonarruoti i ) .  ̂ •

IX. La difficolta In sommaconsiste nel distinguere i monument! piu in- 
signi, statue tanto (II bronzo, che di marmo, bassirilievi, capitelli, colon- 
ne, e cose simiii. Se si, traitasse di dii’tingUerli dagli Egizj solamente, di- 
re i, che fosse assai facile ;  perch^ gli Egizj, benche i primi, e maestri di 
tu tti, pub dirsi con verita, che sono stati quanto magnifici, altrettanto 
duri nellc loro produzioni. Si vedono le diloro figure non ben formate, 
ordinariamente, inpiedi, e distesc, e colle braccia parimentedistese, eat- 
taccate al suo corpo; i visi lunghi, ^ m ^ a tti . Le figure ancora degliuc- 

e d* altri animali, e altri fimbon^^geroglifici, che pur si vedono 
fie di Roma ; il tutto si yede espresso con una antichita 

vuol dire con qualche barbarie, ed asprezza. 
idle si i  il distinguere i monumenti Etrusci dai Greci, o 

>man ;̂ perch^ queste nazioni sono andate a gara al bello, e al per- 
n si, e ’ tutte Je membra umane sono state in sostanza sempre F 

istessd^fn ogni luogo* £  in somma il nudo non  ̂distinguibile da una na. 
zione ali’ altra in qualunque atteggiamento, che si faccia, e tutteloanno 
fatto ottimamente . Cosi e degli animali tutti, cosi delle fabbriche, tem
pi , porte, e cose siroili, cosi degli spettacoJi, e sacrifizj, lutfian^^ladia- 
torj , bighe, quadrighe, caccte, e tante aft^ cose, che annoJi^Rgual- 
mente tutte queste nazioni. GFist^si sim Bkdegli eroi, e deinuflii, so
no pure i medesinii, almeno ordinariamente^ftppiesso di tutti. Pall»e i  
stata sempre galeata, e colF asta; Venere co lH ^ ^ m b ei Giunone co 
vone; Cetere colle fpighe; Apollo colla lijp; Nettunno col tridente j

con
j)  BuonarroU Giunt. al Dejnpst’ de Tu- fe r t ,  cum in Bamanis i t  plurimum 

scorum moneta cap. j8* Jn numis Eiruscis. conspicianTItr, 
iifrons caput rultut gtminos imbtries pne-

    
 



arti j e sdenze ttrusche, i j j
con qualche segno Vulcano zoppo, e con qualche athese fabiilei;
Giove coHo scettro, e vjpli’ aquila, e colla querce. Percio si trovera tal** 
volta dei moinmienti Etrhsci simili aSfatto, e possiam dire ancora, gl’ is*- 
tessi affetto di altri tnonumenti Grecl, e Romani. Mi riporto in ciballe 
dotte osservazioni fane da altri. L ’ Olivisri i) cita > & oflervauna gemma* 
ove sono due ministri > o sacetdoti Salj, che portano suUe spalle una stanga 
con alcuni scudi * che gli dice similissimi ai Romani, espiessi nella meda*- 
glia della gente Licinia , e in quella d' Antonino Pio; ma questa gemma 
ha nel capo incise alcune lettere Etrusche: ahrimenti secondo il solito et- 
loneo giudizio degli eiuditi sarebbe creduta Greca * o Romana inevitabii* 
mente.

Bisogna adunque attaccarsi a qualche segno esternoj dove fi piio* e 
a qualche minima diversity, o di vest!, o di $cudi,,odiqualche simile mi* 
nuzla, che poco conclude,, e che per lo piu vi raanca; talchc difficilis- 
simo si i  il distinguere in questo genere il Greco, e 1’ -Etrusco, il Ro
mano • E  di qui ancora n’ k nato il perverso giudizio, che dagli Antiqua- 
rj si e fatto delle cose Etrusche ;  ie quali come si  ̂ veduto dclle meda- 
glie, che erano proscritte af&tto, e il tutto nella loto opinione era Gre*- 
co, o Romano i  cost Greche, o Romane sono ftate tutte le statue, c 
bassirilievi, e ’altre cose Etrusche, e seguitano ancora ad esserlo, secon
do questa mala credenza, e prevenzione, che il hello nqn sia , che fia i 
Q icci, o Romani. E  sono incredibili i raziocinj-, e i sohsmi dei present! 
eruditi per attribuire ai Greci ci6, ,che essi ancora anno‘veduto^ scavare 
nei sepoicri Etrusci* Appena salvarto dacfuestO' giudizio qiiei monumcn-f 
t i , che anno i caratteri Etrusci; raa gli altri tutti, perchl gli vedonb ec- 
cellenti; e fin i. anno da efier Greci*

X. Tossono essere stati lavorati in Grecia questi perfettt lavorL, ( cost di-' 
cono, e ftampano alcuni Avmgfmtj ) e poi cast fatti egregiamente, essere 
stati portati in Toscana » e sepjftTnegli Etrusci Ipogei, In q ^ li 
strano questi vecchi Uvori; Etrusci , non si kvorava cosi^lld^amente in 
Grecia- Ma poi ammutiscono, peichb: vedono, che raoltn^t^welli so- 
no d’ alabastro di Volterra, o di tafo parimente di Voltem . '& e s t o i  
un dlstintivo essenziale,, ma h veto , che non pub add^ttarsratuuiimo- 
numenti; perche ve ne sono dei fatti in diversa materia, e in m^mipo- 
sitivamente Greci, e ne abbiamo anco in Etruria colonne v ŝtatue A fregi , 
capitelli di parlo, er anco di paonazzetto antico, edi aftrifinissimi hiarmi u 

.Perch^ il pib naturale, ed il pib verisimilesi e ,  che g li’ Etrusci potenti 
anco,in-,^recia, abbiano fattp venire i marmi Greci,-e^^poi gli abbiano

le semprepiuvedremo, che ve n’ erano de- 
)i se Si sono trovati, e si trovano in Etru- 

te,debbono eflet fatti, come'espressamehte

Iavorkji#^.s Etrusci artefici, 
gli 0 t e g i , ed cccellemi. 
riaj'dagli Etrusci .natural^^ 

Wiio ci ha dettp
Che gli Etiusci, fe i < êci abbiano inondata di statue* b
Tom.Secondo E f   ̂ “ .a

i)  Oliver  ̂ Dissert’ S’ pag’ H ’ del Tom, !• dellt disserta ’̂ di Cortona

    
 



Lib. V lL  Cap. L
ia .terra, lo dice TertuIIlano i ] . E parla dellc ecceTMtii Toscane, e delle eccel* 
lent! Greche^ perche le Greche antiche non yf erano eccdJem i, Plinio 
chiama i Toscani insigni, ed inventori della statuaria ; e che r  immense 
statue, che anticamente .si spargevano per tutto il mondo, erano certameute fat- 
fe in Toscana z ) . Onde anco questa ctrtica urta contra 1’ autorita chla- 
f i  di Plinio , che le dice lamrate in Toscana j  ancorche qualcuna » 
e pet quakhe accidente potrebbe essere non lavorata in Toscana, ha 
vergine Clelia ebbe la sua statua , e T ebbe nell’ anno 247. di Ro
ma , e V ebbe equestre ; aliu.siva al di lei passaggio del Tevere a_» 
cavallo, c al suo ritorno in Roma 3) . Cost ebbero le loro statue quei 
quattro ambasciatori barbaramente nccisi dai Fidenati 4) • Queste statue 
adnnque dcbbono. naturalmenteessere state fatte da maestri Ita lic !, per
che sono anteriori a Pcrirle e ad Alessandro Magno  ̂ e perch^ i Romani 
non avevano allora commercip alcunocon i Greci.

II Sig. Marchese MafFei,  che piA, che scriveva, pî i avanzafra la di
sputa, *e la gara col G ori, ha detto,e con lui altti anno’ detto, possono 
essere stati portati questi monnmenti di Grecia-, e di Sfima . £  cost anno detto 
deir insigne, e graqde statua di bronzo del senatore Etrusco* chesicon- 
serva nella Medicea galleria, e che fu trovata in Arezza- Tutto pub 
essere anco cib, che e difficile, e difficilissimo. Ma b cetto, che i Roma
ni potentissimi ( come prima fecero i Greci di altre nazioni) anno spo- 
gliato ancor essiogni altro. popolo soggiogato • Ed ^  noto nell’ istoria, che 
dalla Bolsena portarono a Roma due mila statue Etrusche S) - M anonsi 
sa, ed h troppo difficile, che i Toscani allora soggiogati abblano portati via 
da Roma, allora potente. questi stessi monumenti, e tin popolo oppres- 
$0 non pensa a queste grandezze. E  non  ̂ come ora , che un principe, 
o qualche jiltro potente signore, anco contro la proibizione, che visla in  
Rcma, o altrove, trova il mode di aWfiis4gjle. Onde bench^ regole ge- 

debbaao larsi; regola piuttosto, e presunzione fbrtiffima dov- 
rebbe-ess^^^Ire dove sono state trovate, ivi siano state ancora lavorate, 
£  se PjpMo<^me abbiam veduto, ledice lavorate in Toscana, testa ar- 
dita , Mt nop idir.falsa , la critics , che dice, sono Greche , e B^omanet e 
di son^state portate in Toscana, 0 in Italia.

SiA  scritto ancora dai modern! per regola generate, che tutti i mo- 
fmmer/i trovati a Roma., o nel Romano, non possono essere, che Lati- 
n i, o Romani,iO Greci, e non mai Etrusci; 'quasi che gli Etrusci non 
abbiano lavorata, che in Etruria; quafi che Roma, e il Romano |nonsia- 
no stati Etrusci in quegli antichissimi tem p^ nei quali appunt^^bi|ivano

’ aiti
1) Tetiuilian. in A.folog- Signa Graeorum,

4f. Tuscomne BqmajTt nimuhacris inundarunt •
») Plin- L i6‘ d- cap- J- Fuisse autem 

itatuariam -artem familiarepi ^uoque. (f vcr 
tustam • signa qvioque Tuscanica per ter- 
»as dispersa ,  qu* in Etruria faAitOta non 
4st duBium •

i)  U y. JJb- %-pag. 17* Pact { cum Par-

^egrata , novam in feemina \irtu -  
\enerp' honoris ,  statua d o n m ^  • 
~tiH- 4. pag, 46- '
L-ib- J4« cap- 7‘ Deorum tantwtt 

ea fuisse ,  ni Metrodorus Sceptiut 
t cui cognomen a Romani nominis odio 
turn est) propter duo millia statuarum Vul- 
sinios estpugnatos oBjiceret -

senaj^^^^egi 

p ^ ^ f^ w e a  fu
    

 



Lelle e scienze Itrusche.
Tartl Etmsche, che puol *dire d’ Italia tutta . La noblle sedia di inarmo 
islotiata a basso xilievo, ora t  in casa Corsini, perch^ il Goti vi ri* 
conobbe delle caratteristiche £ttusche , e fn trovata neJ monte C d io , che 
cosi chiamossi da Cdio Vibenna Etfnsco» il Maflfei pet ftrla latina, o Ro- 
niana, o Greca, dicci che fu trovat.a yicino al Laterarjo t ) ; imponendo 
cosi a quei, che non sanno che il Laterano si pone dentro il giro del 
monte Celio dal Natdini a), dal Ficotoni 3 ) ,  e da altri ottimi Autori) 
che fanno la descrizione di Rom a. E  il vico Tosco, ripieno fin d’ allora 
di gente Etrusca, era per 1’ appunto in questo circuito 4 ) . .Dunqueque. 
sta sedia lassembra Ettusca, anco ad altri distintivi} come ha dettoilGo- 
ri, e non Romana, .e non Greca.

Replico adunque, che i distintivi» e le caratteristiche Etrusche, e 
cost pure le caratteristiche Gteche , e Romctfie sono assai poche, e leggie* 
re, ed equivoche; petchc anco le cose esternc, e le vesii* e le mode le 
anno quasi tutte prese i Romani dagli Etrusci; percib ricqrrono negli uni« 
e negli altri monumenti gl’ istess i simboli. Comincib Romolo adimitarela 
loro pompa trionfale, e poi, ed esso, e jgli altri Reptesero.laporporarea- 
le dagli Etrusci, e i fasci , e i littori, e le scuri, e lo scettro eburneo 
coll’ aquila in̂  cima, come alt rove si^  rammentato . Le vesti militari 
si trovano le ^esse, e negli uni, e negli altri;  e la sella curule, che i  
fremjentemente nei monumenti Romani, non fneno che fragli Etrusci . 
In Perugia k celebre la sella curule Etrusca, che intiera , e di marmo vi si 
conserva; e nei miei monumenti espressa frequentemente si vede . Fra t 
molti bassirilievi trovati negli scavi Etrusci, io ne conserrouno 5) di mar
mo non pii grande, di due palmi, ma di egregio lavoro, Questo rap-, 
presenta un eroe a cavallo, e tutta la statua equestre h tanto simile a quel- 
la di bronzo, che si ammira in Caropidoglio, e che si pone giustamente 
per I’ esemplare di tutte le st^Jgai'^uestri del raondo, che, o quellasem. 
bra copiata da questa, o questa da quella. L’ istessa pr3l|^ issim ^W ffJP  
za, e vigore, e superbia del cavallo ; I’ istessafiguradel cav S S ^ ^  e seden- 
za similissima, e modo di tenersi forte a cavallo, colle gino^hie alquan- 
to piegate, e i piedi parimente senza stafiej un similissimo'p^endone, 0 
panno con nqbili Trance in fondo gli serve di sella, Una piccola diflferen- 
za vi che questo ha la briglia, e quello di Campidoglio non i’jfaa ai-' 
mend visibile 6) ; e questo tiene nella sinistra una specie discettrw ein 
testa ha non una corona, ma vitta, o fascia, che con i capelll prolissij 
e licciut!, gli forma un leggiadro ornamento. Essendo adunque nella so- 
stanza sirailissimo I’ uno, e modello, toriio a dire, che 6isognefebT

F f  3 .
j )  Oft, L ett ’ Tom- y.
z)Jlf^ardin- L .  Z‘ C- i*

Descriztone di Roma e mo-
lerna-2’* !*  pag- Z4i- edi^- dell’ a n \  174s 
'icoroni Vestigj di Roma antica L -  »• C -14-
•gm^-£fseg; •

4 )  R osin- Anfiguit- Rom an- I ,-  z - p .  l l l -  
f )  Questo basso tiltero d nella sala del

museo Guarnacci sopia ii bnscô  di Gianei 
bicipice, o s ia , come altri ban crednto, dl 
Cecrope* ■ r '

<i) Omer- Iliad- Zi. *4. V-' 47o5«'ci £i ve-' ■ 
dere, che i cavallt dei cocchl avê no i fi-' 
nimenti, e il timohe> e fabiigUa; nei mOf« 
numenti Etrusci talvolta £li scoigiamo j ® 
talvolta no, forse perchc s/ano invisibili* •

    
 



a a l  ̂ Lib. VIU Cap. t.
be decidere qiial dl quest! due si a la copia , e quale l*origInaIe, Xc»,:,cli( 
in do non ardisco decidere. osservo solamentCj^-the I’ antichira p a r  nuj 
gioienell’ Efrusco ; e tornq a dire, che gli Etrusci non anno m a i ini
late , nc effigiate cose Rornane; mabensi i l^omani, e anco i C rre^ ci anno 
preso molto dai Tirreni. Per pura curiosity esibisco inciso q u e sto  m a m  
in fine del presente trattato.

Talchi altrovc hoosservato. che 1’ insigne gemma Ansidejana ,  cHeos 
prime cinque dei seite Tebani, e che io mostro qur nel prim e r a m e  d?l 
frontespizio, pare, che siaEtriisca, e non G reca; perch^ o l t r e a l i ’  esset' 
vi i nomi degli eroi scritti in Etrusco chiarilfimamente, si v e d e  d i  piii 
che uno di quelli siede nella sella curule, che fuantico uso degli H tru sc i; 
ma non sisa , che sia mai stato uso dei G reci. Inoltre per T isressa  ra g '»  
n e , che i Romani presero t;»ito dagli Etrusci loro 'padri, si v e d o n o  n e ^  
uni, e negl! altii monumenti i’ istesse vest!, I’istessa srola nelle don n e  ,  zo »  
in testa, e mitra, e tutuli, e cose slmili i ) j  benche forse per la  varteii 
dei secoliisi vedano varie J’ afTeitatiire negH uni, e n eg lia ltrim on u m en ti 
E  rispetto alle veftivirili, la toga specialmente pidla , e purpurea , c h e  t u n  
accordano, che era Etrusca 2 ) ;  la trabea, la pretesta, ed altri o r n a m e a  
t i , e vesti, che rassembrano gl' istessi nelle figure tanto E ttu sd h e ,  c h t  
Rornane.

XI. Cost 6 degli scudi, i quail vedlamo nei monumenti E rru sc i ora  
tondi, ora ovati. Onde non parmi, che molto possiamo fidarci di q u esra  
distinzione, bench^ addotta da! Buonarruoti, e dai Gori > e dal M a tfe i .  
Plutarco dice, nella vita di Romolo, che il detto Romolo vinti i S a b in i 
fece gli scudi alia Sabina, che primaeranoalP Argolica; supponendo > c h e  
questo Greco, che imito Dionisionelsuosupposto grecisrao, quando dice 
aW ^rgolica j voglia intendere alia Pelasga , o all’ Italica antica , perche in  
buona istoria non pub provarsi, che gU ArgoUci, come v e riQ te-

in ^ le i secoli potiat; in Italia riti , e costumi.
Ma iltrove intende per Argolici i Pelasgi, che Argo signey-

teggiarono, come anco dice Dionisio, che percib giunge a crcdergli des- 
cendenti d’_Argo, e del Peloponneso. I piii antichi scudi, che si ttovino 
xammentati dagll Autori, sono gli andlii, d«i quaii Virgilio, ed altri nar* 
rano ifcmiracolo, che cadessero dal cielo ; Et lapsa ancilia calo. Ma que«/ 
erano^vati, e non tondi. come narra Plutarco ; il quale dice , cbe

caddf

r) 2i/[acrob, i *  i» C*« Cullus Uostilius 
Homanorum Rex tertius , debellatis JEtruscis 
aellam curulem , lictoresf, (f togam pictam , •  
{f prxtextam ,  qux insignia magistratuum̂  E -  
truscorum arant, ut Romx kaberenturinsti- 
tuit : con quel , che siegue • £  L ivio , e 
i '  istesso Dionisio,  e Plutarco, e altri atte> 
stano ipiit volte questi« e tanti altri costn- 
sai.> e 'Oipd  ̂ prese dagli £cru$ci, c da B.o« 
i{iolo, e dagli aUti *

») Dionisio, Afarfiale, e Afacrobio eitd 
dal R<StSt Antiquit’ Romanar- j - 'O  

J)  cluft^C’ in jbf^uma, Lapo Flor^tt^h- b" 
terp. „  T ra iitiir  peltaui xneam e e*lo  del:?'
M sam in,JMuni* manus incidisse . •
, ,  tarn ^ tm  in titbis salutem missaoi,^^ 
»  opotwe earn asservari; aliis nndeeio ' 

illiusCigurain > & fotmam effiftis, qaoiid’ 
*» nus ob similitudinem coelescb ilia 
is sci noa posret • • . Peltam aucem ex
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Delle a n i , e science Etrusche . 23p
cadde tino dl quest! scud! (d ie  erano di bronzo) nelle man! di Niima; 
ed esso, che voleva, che gli portassero i dodici sacerdoti Salj, ne feee 
fabbricare altri undid, c trovb un artefice bravissimo per nome Feturio 
Mamario y che gli fece similissitni. II che comprova sempre cib, che sopra 
si ^ detto ; c io i, che gli eecellenti scultori, e artefici anco di bronzo , 
erano in qiici tempi in Italia, e non in Grecia : e oltre air istoria, che 
ce lo dice, ce lo. attesta ancora questo nome di Vetutio Mamurio, chee 
pretto Italico . V̂ ediamo altrove indizj sicuri, che quest! ancilii usarono 
molto prima di Numa prcsso gli Etrusci, e presso gli Aborigeni. Virgilio 
ci descrive Pico Re degli Aborigeni appunto colla trabea, e col lituo, e 
coir ancile imbracciato nella sinistra i) j e lo fa Augure, e lo fa vestito 
affatto alia Tirrena. E questa parola ancilia vuol dire appunto scudi in lin' 
gua latina antica secondo 1’ Agostini a ), c^secondo Roberto Stefano 3 ) ;  
che vuol dire probabilmenie, che anco in lingua Eirusca voleva dire 
fistesso.

A ltri anno addotto per distintivo delle cose Etrusche il vedere i di 
loro numi per lo piu alati, e cosi i Genj, e le Furic; raa non mancano 
anco in cib escmpj appresso i Greci, ed i Romaniancorch^ fbrse non si 
frequent!.

X II. Per distintivo pib notabile pub porsi il pileo Frigio, perchb 
questo fu proprio dei Tirreni, e non fu frequente -presso i Romaui, se 
non che al piu nelle cose sagre, nelle quali, come Virgilio ci accenna 4 ), 
usarono qualche Frigio ornamento; ma non per questo che qualchc fi- 
gura Etrusca' manchi del pileo Frigio si dee giudicare non Etrusca; per- 
che non sempte essi lo usarono, ma come pare nelle cose solenni, e sa
gre . I Greci all’ incontro usarono il capo scoperto, e nijdo anco nci sa- 
crifizj, come per solenne distintivo osserva Macrobio 5 ) .

E  distintivo ancora si Tlnonumenti rappresentino fatti antichis- 
simi. e sopratutro, se quei fatti slano ignoti. Le delta sono««esw*qWH '̂ 
sempre f  istesse appresso tutte le nazloni, e quasi tutte-in*'ogni tempo 
le anno effigiate;,ma non 6 cosi degli eroi: e quest! se sono aniichissimi, 
e antetrojani siccome non anno avoto special culto o memoria presso i 
Romani ; cosi poco ancora lo anno avuto presso i G tfc i, i di cui bravi 
artefici, e dei secoli all'incirca d’ Alessandro Magno, celebrarono, ed

V^effigia-
» authoric.ite effingere artifices cniB certas- 
,, sent, diiBdentibtis carteris Vetutium Ma- 
1, murium , ex summis unum opificibiis,
,, usque adeo simiiicudtnem efHnvisse, sttu- 

xtsaeqtte omnes similes nt nemo, neqiî
M Numa jam ipse dignoscetet« Hamm an- 
M tern custodes > ac ministros conscicuisse 
» dicitur Salios sacerdotes „ .

I) vfTs. 188•
Ipse Quirinali lituo t parvaque • sedebai 

tâ ĉcinctus trabea , Ixvaque ancile gerebat * 
a) Agostini DtUe medagUe Dialog, V. 

fog, ijo.

j )  E ob . Steph, verbo Aucilia •
4 ) Firgil- £neid<

E t  capite ante aras Fkr'jgio velamut 
amictu •

t) M acrob, Saturn, 0 .6 ,  in Jin , Cu-
stadituT in eodem  loco  ( E o m *  ) uf omnes 
operto capite sacra facidnt • H oc J i t  ,  ne quis 
in cede dei Kabitum ejus imitetur j nam ib i 
operto ipse cap ite est « Varto ait Greecum 
bunc esse moxem  • . • Quia ara maxima ante 
adventum fin es t  in Ita lia  constituta e s t ,  qu0  
kune ritum velandi capitis invenit •

    
 



330 Lib, VII. Cap. I.
cffigiarono p li specialraente le cosc attenenti a quei secoli mede simi, e io i 
a quei R c , ed alia Grecia, quando era grande. £  ce lo fa liflettere V i-  
truvio {1) , ove parlando di questi precisi, e insigni artefici Greci, quali 
fttrono Miront, T?oLiclet$ , Fidia, Lisippo, e tutti gli altri, dice-> che lavora.- 
vano per essere ben pagati’, e che percid facevano le loro opere, o alle insigni 
cittd i ovvero ai I{e, ovvero ad altre persone illustri i  che vuol dire agli eioi 
dd loro tempi. Oltre di che le cose antetrojane le sapevano in gran parte 
operate dai Pelasgi,,che sempre i Greci gli anno deiti Barbarij e non 
Greci : all’ incontro i Tirreni gli anno sempre riconosciuti per suoi, ed 
anno effigiate le cose Pelasghe, e Trojane, quanto le proprie. E  lo ve- 
diamo in cento monumenti Etrusci, chc pihche i Greci> e che i Romani 
anno scolpite le cose di quei Pelasgi, che operarono anco in Grecia, e 
anco alia guerra Trojana. E^ne siano esempio tante urne riportate con- 
cordemente nel Dempstero, e dal Gqri» e da tutti; e specialmente esem
pio ne siano le urne, che abbiarao inVoIterra esprimenti unicamente , e 
definitivamente il ratto delle donne Ateniesi, che leceto i Pelasgi Tirreni 
di Lemno; perch^ questi, a! dire di tanti Autori da me citati> furono veri 
Tirreni, chiamati Pelasgi in Grecia : e questo fatto pure ci sarebbe to- 
talmente ignoto, se jl passo litterale d’ Erodoto da me addotto, e I’ altro 
piu litterale di Plutarco, non lo schiarissero , anzi non lo natiassero di* 
stesamente.

Per comprovare, che gU Etrusci piDi, che i, Greci, e piu che i R o
mani anno effigiate le cose aniiGhissime Greche, eTrojaOe; e che percib 
i simboli antichissimi dovrebbero giudicarsi Etrusci piu che Greci, e che 
Romani, esibisco anco qur sotto (non mai peraltro per ispiegarli, ma 
perch^ i dotti gli spieghino essi) tre monument! esistenti nelmio museo, 
ei signiheanti un istesso soggetto ; cioe, o Giano colla sua moglie, ovvero 
Ceciope, giacche ancot questo k  ftitir colie due faccie attaccate

una virile, e I’ altra muliebreT\Jno di questi monumenti e 
in un busto egregiamente lavorato; il secondo h in una medaglia, o mo* 
neta di bronzo, e il terao in unaIpiccola gemma,o cornlola , come si 
vede nel tame in fine «li questo Capitolo; e tutti tre di ccccllente la- 
voro, come si c detto.

Qaesti io git credetei Giano colla sua moglie , perch^ Giano bicipite 
-ancorqjjK tutto virile i  ̂ il simbolo pid ovvio, e il nume pii!i solenne fra 
gli Etrusci; e perche questi anco nei numi spesso rappresentaroiio 1’ uo- 
m o, e la donna insieme, come bene sulle tavole del Dempstero osserva 
il Passeri zy, ove ci fa vedere Bacco, e Bacca, i G en], e le Genie, e 
cose simili., Ma siccome , e 1’ eruditissimo Latni, e altri dotti inclinanoa 
credere , che questi tie monumenti Appresentino il dettp Cecrope, per*

chi

t)  Vitrnv I . ,  y . C . t. M-jraitt Palicletus, 
PA/a/ar, JL"jsippus, aeteriq. • • • civitatibus 
ihiignis f  Regibus,  aat eivibus nobilibxts 
upera fecerunt •

») Passeri Paralip. a i  Dempst. p ag .l*  U t

Sacchum ,  ( f  Baccham sim ularentSc p. 6. 
Quas vul^ari nomine Genias nuncupamus • . « 
Oenia ixtie adstant cum tsedis ,  c alia p * .^ ^  
Divines natures,  atque attribute in utroque 
texu iupUcare eonsuevisst •
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che  ̂ vetisslriio, che anco quest© eroe si h cosi effigiato; pcrcib non vo- 
glio resistere alia diloro oplnione , e sono sempre docile» ove mi tnanca 
una precisa autoriti. Die© per altro , che se queste tre anticaglie espri- 
mono Gecrope, si conferma Taltra raia assetzionc, la quale fa ancoradel 
Qori, e del Buonarroti, cioe, che gli eroi, e i fatti antichissimi di iGte- 
cia , e di ,Troja gli \rediatno effigiati dagli Etrusci, molt© piî  che dai 
Greci, e dai. Romani* E si conferma il detto di Platone, da me altrov6 
addotto, che varj illustri nomi antichissimi di Grecia non furono Greet , 
e fra quest! vi pone Gecrope espressamente • Se queste tre anticaglie Ibs- 
sero fuori di Volterra, nessuno potrebbe salvarle dal giudizio universale, 
che fbssero Greche, o Romane; ma sono trovate tutte tre in Toscana, 
cdT esistono, come ho dett© in Volterra nel rauseo Guarnaccio. Mi si por- 
t i , che in tutta la Grecia * e in Roma, ch» ii tutto, e da ogni parte ha 
raccolto , vi siano tre imagini identifiche di Gecrope \ die vi siano tante 
altre rappresentanze notate dal detto G ori, e da altrij quali sono gli 
eroi Tebani, Anfiarao assorbito dalla terra, Meleagro , Menelao» il ratt© 
d’ Elena frequentemente espresso; Elpenore motto, Bacco in tante forme, 
e in ’varle azioni effigiato ;  Pallade, e i suoi Gigantr, Teti, e i Tritoni, 
e le Nereidi;  Scilla, e Circe , e le Sirene, e le vicende d’ Ulisse colie 
medesime, e il sacrifizio di PoUssena, e di Polite, e di Polidoro, e la 
vendetta d’ Ecuba sopra dell’ empio Polimestore; e batiaglie fta i iGreci, 
e fra i Trojani, qual  ̂ quella alia porta Seca, e mille, e quasi tutte le 
mirabili c o s e  cantate da Omero, e da Virgilio,  e tante altre di p iu , che 
essi non cantarono . Cose tutte materiali, e visibili, e con tutti i suoi 
simboli litterali; e percio cosi spiegate, e ottiriiamente spiegate dal Gori, 
e da altri, e con poca, o veruna ragione al medesimo comrastatc. Gib 
dovrebbe persuadere sempre p iu , che anco le altre simili anticaglie in 
Romaj e ancorch^ sparse altjjiv^C^mentrc siano di simboli, o di eroiarb 
tichissimi) probabilmente, e naturalmente non soup Greche, ffii lavorate 
dai G reci, ma dagli Etrusci, o dai Tirreni Pelasgi, o da aitti antichissimi 
Italic! .  ̂ ^

XIII. I  simboli poi, e le rappresentanze sono tanto antiche , & e  
ancotche siano ignote affatto , si va quasi sul sicuro a crederle E tru sch e e  
mon Greche, n i Romane; perchb le coSe Greche, e Romane sono upto 
cantate, e ricantate, che facilmente si riconoscono, e ;si spIeganoV«®a i  
una barbaric il giudicare per Greche , e per Romane qudle cose, che non 
si sanno, e non si trovano negli Autori Greci, e Romani, che di se stessi 
anno ii tutto notato, e scritto.

Un altro distimivo fraa rispettq ai bronzi solamente) s i^ , se queste 
statue, o bust!, o vaii di bronzo siano d’ una estrema antichita; si va 
sul sicuro a giudlcarli Etrusci, e non Greci, e moltp meno Romani. 
rAbbiam veduto cogli Autdri. che i gtandi artefici Greci furono |ciica al 
tempi d’ Alessandro Magno; e che innanii erano barbari, e non tfoviamo 
iijfcintico in Grecia miglior cultura *di quella del Pelasgi Tirreni.. Comin- 
darono adunque in Grecia sommi scultcti circa ai detti tempi , che

yuo
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vuol diie circa al quinto secolo di Roma: ma anco In qaesto tempo non 
molto lavotavano i Gieci di bionzo. Fu il rame assai raro appresso di 
loro; e poi T arte di fbndere ii bronzo non Y appresero * che tardi. E ’ lit* 
terale un passo di Pausania i) > che essi ie statue di bronzo le facevano 
tozzamcnte» e a latnine > o di pezzi malamente poi commessi insieme » 
All’ incontio in Italia vi erano da secoli > e secoli i fbnditori di rame* 
Qli Autori ci fanno vedere gli Etruscicolle galee, e con altri arnesim i- 
litari, e cost colle trombe di bronzo. Gosi Virgilio, ed altri gli descrivono 
fino al tempo d’ Enea. A ll’ incontro in Omeio non si legge mai, che fra 
i Greci fosse nernmeno in uso la tromba guerriera, e fbrse nemmeno altro 
strumento da liato« e la tromba non pare, che la nomini in verun mo* 
do. E questa riflessione, che nasce dalla lettura d' Omero , il quale do- 
verebbe nominarla, perch^ quasi sempre parla di guerre , la vedo fatta 
anco da altri, e la riporta* Aurelio Vittore, o chi altro sia 1’ Autore delle 
origin!.della gente Rcrmana a) . Bisogna adunque, che la tromba, che 
non si dubita, che sia invenzione Tirrena, s'introducesse in Grecia assai 
tardi, e per poco tempo, perchi abbiamo un intiero capitolo in Aulo 
Gellio 3 ) , ove narra, che Mcibiade avendo voluto imparare a suonar la 
tromba da un cetto^ntigenide bravo tibicine, nel vedersi poiallo specch/o 
cosi deformato , e cplle gote, gonfie per sforzarsi a soffiare , getto , e 
spezzb la tromba. E  poco dopo fuquestosuono proibito in A ten e, come 
contrario alia compostezza del viso . E  percib vediarao in Tucidide4), nel 
tampo che della guerra del Peloponneso usarono i Lacedetnoni non le trombe , 
ma positivamente le tibie con un suono assai pib mite, perchb ordinatia- 
mente queste non sono di bronzo . A ll’ incontro negli Autori si leggs 
presso gli Etrusci T uso delle galee, e delle trombe .  £  nei monument! 
poi si vedono non solo le trombe, ma, come pare, le tibie , e altri stru* 
mentj da fiato, anco ritorti. “

statue di bronzo di qiiesta gente, che sono nella galleria di F i
renze , indicano una vecchiezza inenarrabile . Si osservi fra I’ altrela Pallade 
xiportata dal G ori, il di cui bronzo ben grosso, ancorch^ tutto yuoto den* 
trft, e traforato dai secoli, e della patina. Abbam detto di sopra , che il 
pacific© Numa, ajtendendo a stabilire anco in Roma le arti Italiche, ave- 
vV^retto il settimo collegio per gli artefici della plastiea. Ora dall’ istesso 
Plmift/J) apprcndiamo che il terzo collegio da lui intiodotto in Roma fu 
quello degli artisti-di metalio. Da ci6 si vede , che si esercito in Roma , ed in 
Italia prima, che in Grecia. Ma che il lavorare il rame sia invenzione 
Italica, pare, che raccenni Plinio 6 ), ovc lo diceinventato dai GaIibi,o

dai
i) Pausan, presso il Alaff- OsserV’ Lett*

Tom- j .  pag. j .
») Aurel. Vidor- Orig- Gent- Rom- p. 480.

Quamvis,  authore Homero, quidam asserant 
'tubce usum Trojanis temporibus etiam tune 
ignoratum.

J )  A u l-G *ll-J^ o A - Att* L -  C a g t  I f ,

4 )  Tucid. appresso Aul- Cell- ^ o c t . Attic-
L -  I .  O* I I -

f)  Plin- L -  }4- in Proem., seu cap. I* ^  
A  Rege Niima collegio tertio oerariorxm f a -  
hruum instituto •

" <5) Plin. L -  f -  cap- j6 - . JEratiam fAoaie
«om alii Calfbas ,  alii Ciclopas invenisst d i- 
aunt -
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dai Gclopi 1 che specialrnente in Italia si annoverano. Strabo ne t )  ram- 
menta spesso, quanto T Italia -abbia in antico abbondato di rarae, e nomi- 
na piik volte varie miniere Italiche di tal metallo. II Gori 2) osserva, 
che i Tirreni penetrati in Tracia mandavano in Italia gran cop ia di rame. 
£  il Passeti nel suo trattato deile moiiete afieima , che quasi ogni citta 
Italica aveva Iq sue fodine di ratne-

Sicch^ quando vedlamo statue di bronzo d’ una sorama antichili, e 
fuse» e vuote dentro, e ben fatte ;  si va , come ho detto , sul sicu- 
ro a giudicarle Etrusche. In Roma poche v« ne sono di questa estrema 
vecchiezza , e di bronzo j  e queste poche ognuno dovrebbe riconosceie , 
che Greche non possono essere.; e cost k del vasi, busti, e altri lavori 
di bronzo. L ’ arte di fondere, come si h detto, 1’ appresero i Greci assai 
tardi  ̂ ma anco gli aitri lavori vi si iutrodusfero a passo a passo, c  con 
del tempo: e niolte delle ppa:e loro piu ec(^llenti le troveremmo in an. 
tico , e d’ avotio} e di puro Jegno. Fidia , come abbiam sentito>. lavoro 
molto in avorio j e molte delle piOi rinoraate, loro statue ce Je raccontano 
di puro legno. Polibio, come vecchio scrittore, e che nomina varie sta
tue rifeiiblli a questa priraa istituzloqe, o miglioramento, delle arti in Grecia ♦ 
ne nomina varie positivamente di legno jancorch^ le ponga per cose ammirao' 
de. DilegnoancoradaCallimaco 3), edaDionisio 4) si dice, che fosse fini 
signestatua di Diana, che era nel tempio di Efesb • £  dietro a bm anco lo 
Scaligero 5) la chiama ulmeus: bench^ fosse anco dorata. Spiega rai-
rabilmenie questo antico costume anco Tibullo 6:), ove commenda la 
prisca, e vecchia religione y c\oh quando gli uomini adoravano gli dei dife- 
gno . La statua di Gibele , che gli Argonaut! le dedicarono, era un tron- 
co di vitc 7 ) . Percib ho detto, che i vasi, estatue di bronzo, che mo- 
strino un’ antichita magglore del quinto secolo di Roma, si va sul sicuro 
a giudicaile Etrusche j perch^^i GfetU e molto plu i Romani non I’ ebbe- 
hero, e non le seppero fare“̂ da. principio: benche poi e veristimo 
i Romani anco coi Greci artelici sorpassarono in cio ogni, altra nazione: 
e nei tempi posteriori, e colossi smisurati> e statue anco equestri, e ti^tl’ 
altio lavotarono egregiamentc anco in bronzo*. La prima statua di brc 

Toma Secondo* G  g  ,  yo
l) Strah. Zy f. pag‘ 14̂ * • Tiisee in locic JHaritiTjtam Epkesum magnam vrbent

non eadem nunc a fuit olim metallo- 
turn studiaa i f  eura, forte guia in majus en 
Transalpinis Gdllis ,  &  Jiispanis lucra pro- 
vsniuht ‘ Superioriius dero annis'opera daba- 
iur a cum Vercellte aurifodinam fiaberent, .  &  
in Jctumulorum vino , [ f  alia huic vicino * , 

») Gori MuS‘ Etr- T- i* p. L h  *
J )  Cdllimaeh, Hgrrinia epigram- 1/ frogmen- 

t a 'a  Vltraiecti i S g j .  Tom- i* p- 8 8 *  V . i J 7 .
* I Tibi etiam Ama^ones belli affectatricet 

Olim in litore Ephesi statuam posuerunt 
^f^Fagino sub trunco : peregitgue tibi sacrum

‘Hippb - ■ ’ /  .......
j)  D io n if  Geograph- Oxonii I7® 4* MM*' 

S9.

Ubi dece guandam eedem Am a^onid^ 
leerunt •

In trunco ulm i, maximum hominibus miraculum.
f) Joseph.' Scaliger animadvers-. in Chrono- 

log- extant cum Euseb. Chronic- L -  i-p . t- 
num- 870. , ■ .

6) Tibull- I- i ,  E leg- X -
iu nc melius tenuere fidem , cujn paupere 

cultu , .
•StaSat in exigua ligneus xde Deus .  ■ ,

7) Apollon- L -  i- . Erat vero solidus stis 
pes vitigineus ; incretus sylvx omninS vetustus- 
Hune guidem exciderunt ut Jierst jno.i^anee 
D ex  sacrum simulacrum f expolivf^ Vtro,ArgOf 
seite .

    
 



234 .
zo in Rom a, dice Pllnio i ) ,  che fu qudla di Cerere erettaJe da Spurio 
C jssIo; e pol coninciarono le dette grand! statue, e colossi. Tra i quali 
peraltro leggiamo commemorato un insigne colosso di bronzo, e che poi 
fu messo nella biblioteca del tempi > d’ Augusto z) • E Plinio, che lo  dice. 
lavoro Toscano i aggiunge che gareg’/Java C iitmensa mole del brons-a coUa. beL- 
Iczza del lavoro - £  in qiiesta istessa classe di egregio lavoro poneua altro 
colosso eretto da Sp- Garvilio, dopo che vinse i Sanniti. Anzi dopo di 
avere commemurati in genere di staiuaria tutti i piu celebri G re c i, a  
quail in quell’ et  ̂ ^.dilEcile di competere, come si h detto; contuttocia 
fra quellfinsigni, e anco in quella eta ne nomina alcuni Italici. E  di al- 
tri moltij che gli chiama per name, e non rammeraora la patria, non 
pub perc 6 distiuguersi, d’ onde si fosseto . Fragl’ Italici, anco mei tempi 
in cui giunsero al so nmo le #rti in Qcecia, nomina espressamente un 
Certo Pitiagora di Reggio ,  che dice, che superb qualche Grecove come  ̂
pare, istessa Policleto . Questd medeslmo Pittagora  ̂ ramuientato da 
Varrone per egregio plttorCx e anco per egregio fabricatore di statue 4). ? 
in R-iaif Plinio nomina pure un altro per nome Eeonitb, che lo pone 
fragli eccellentissimi^ e che gareggiasse, e superasse ancora qualche insi
gne Greco. Nomina un altro Pittagora di Samo, che fu prima pittore ,  
e poi sculrore egregio j)  ; raa aggiunge ,  che fu discepolo del delta P it 
tagora di Reggio, e figlio d’ una sua sorella. E  in somma paragonaque- 
sto Pittagora Italico ai Qreci Pollcleto, e Mirone • £  dal vedere tanti Ita
lic! andare, e iraparentarsi in Grecia, si confertna quel continuo tragi tto » 
che in Grecia si taceva dall’ Italia. ^

Vi fu ancora un altro per nome Pasitele Italico, e nato> pure nella 
M igna Grecia 6)  ̂ da non confbndersi con Pasitele G reco. Talch^ anco 
in cib, e anco in quel tempo luminoso per la Grecia, si fa torto all’ Ita- 
lia col .chiamar Greci tutti quegl’ insigrli 4a\{prl, perchb fra quegU ve n* 
^rarro anc«ra degl’ Italici insigni egualmente , e non distinguiblli fra d i 
loro. E si leggono e si citano i classic! Autori, che sono tutti,  e parla- 
no tutti di quei tempi,  nei quali era la Grecia alia somma sua gloria j. 
e fcercib. pare, che ogni coSa, e in ogni genere attribuiscano a quella , 
Tile 6 pure Vitijiyio, che il tutto pare, che desuma dalla Grecia” Ma 

e per questo. che anco Vitruvio, quandd tratta dell’ origins dells
arti,

l )  Plin^ £ .  4 .  in p rin t-R om te- phis, posito - Eum dem  vide & LeonitO i-
simulacrum ex rere factum primum reperio ex  4) farron-Ling- Lat- L -l-p a g .J ,.-  Quorum 
fecuUo- Sp- Cassii - _ O imaginem ex rerc Pjthago ras piciot To--

%') PI in- L -  J4* Oap- 7 . . Factitavit co- renti fe c it - 
losses & Italia • Videmus certe Apollinem in ^ ' f )  Plin- <i. L -  34* cap  ̂ 8* * F u it &■  alius 
hibliotheca Tuscanicum L -  pedum a polUce - Pythagoras Samius • Rhegini autem di-
Dubium are mirabiliorem , an pulchritudine - scipulus , &Jilius sororis fuisse, Sostratus (didt) 
F ecit ( f  Sp- Catrilius Jovem y gut ( f inC a- 6} Pltn- L -  j6 -  cap- y- circa ^ n - - F t  ̂  
fitolio  victisSamnitibus sacratam lege pugnanti- Pasitetes gui i f  guingue volumina scripsit ope- 
buSyfX peejaralibus eoTum y oerdsgue y i f  galeis, rum nobilium in tota or Be < Hiatus hie in G r*-

3) Plin. L -  34 ' cap- 8* • Policletus, i f  d x  Italiit ora » • • fedsst opera compl^Hf- 
simmttria diligentier. . . Vidt cum Pytha- dieitur, 
goias Rhegi^as ex Jtalia Pancratioste D el-
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arti, c cos\ qiiando parla dei tempi antichi non liconosca negl’ Italici iin’ 
egual perfezione a quella dei Greci. Cost dice degli architetti antichid’ 
Italia,.e.di altri i) grand! artisti Italic!, anco iî  paragone dei posteriori 
Greci eccellentissimi ■ E rispetto ai monument! di bronzo  ̂ facile a raffi- 
gurare in loro quella somma antichita, che gli qualifica Toscani, dall'a!* 
tra picl recente, che pub farli riporre fra i Greci, e fra i Romani.

XIV. Ma il torto sommoeincredibilesii, che si vive.dasecoli, esc- 
coli in .questa opinione, che quasi non vi siano altre statue, cheGreche 
eRomancy Cost si h detto per tanto tempo anco delle medaglie, E  il 
diloto scriito Etrusco, ancorche visibile, si k battezzato dd dotti, o per 
Greco, d per carattere ignoto. Resta ora questa fissa opinione circa alle 
statue. Ed  ̂ assai difficile di sradicarla daila mente di quei dotti, che 
anno letto solamente cib, che gli autori anoo Lafini anno scritto, ma nei 
tempi posteriori: tempi nei quali sfofgoreggiava la scienza Greca, e 1’ E 
truscaera finita. E bench^'qualche poco parlino di questa ancora i oontut 
tocib questo poco da tutti si passa, e si salra;  perchd non si vuol piu par 
lare d’ una nazione cstinta, e annichilata tanto prima: anzi si ha da fin 
gere,-che non vi sia stata giammai. Percib come ho»detto, ai|po inque 
sto genere deile arti, per secoli, c  secoli si c detto, che nei mondo in 
tiero non vi k neppure una statua Etrusca; almeno nei nostri tempi in 
termedj veruno Autore ce I’ha additata. Roma , che ha spogliato tutto 1’ uni 
verso di anticaglie, e che ha accolti tutti i grand! artefici, primi d’ lta 
lia , come sempre piu vedremo,e poidiGrecia; Roma ricettacoio d’ ogni 
anticha matavlglia , e percib anco di statue;  Roma in somma secondo 
questa opinione non ha mai avuta una statua Italica antica,, e nessuno 
V8 I’ha distinta. La gran raccolta di Gampidoglio( secondo questa voga, 
che correO non ve ne ha veruna. Che piu? La real galleria di Firenze, 
che gaxeggra con qualunque altta dfl mondo, e che fralJe insigni statue 
e Greche, e Romane, lie racchlude in se tante Etrusche trov#ie in Tos
cana come in Toscana per la maggior partesono stati irovati anche que-» 
gli altri gran monument!;  la detta Rea! galleria di Firenze si cteduto 
fin*ora, che non ne avesse veruno . Gominciarono ai gibrnt nostri a ak- 
stinguerli il Buonarroti, ed ilG o ii , che gfinciseto ncTlo loro o p e re ,f  
neir opera del Dempstero.

Il Marchese MafFei nella relazione, che diede della detta operar^el 
Dempstero, osservb subito questa verita . E giova qui di trascirivere al* 
cune delle sue parole per ammirare la Sua dottrina > e il retto suo giudi- 
zio , quando era in pace e tranquillo, e che null’ altro, che una garale^ 
teraria col Gori T ha fatto alquanto deviate , e contraclirsi nei posterio- 
jri suoi scritti a]* Maraviglia i  ( egli dice ) tome anticaglie cosi preziose, e 
in cost gran numero abbian potuto restare quasi bcculte\ e inosservate fino al 

' i i  d'oggi • Si palesa qui un altro genere d* antichita diverse dall’ Egizie ^
G  g z Gre-

V itrvv  L ib -  7* cap. 1 .  seu ih procem- tteti • 
iBjfn. . Cum ergo antijui nostri inveniantur j) M aff, 0 ss> Lett, Tom* vae- lZ7t 

. ĵUggtun^nus gua m Graei fuisse magni archi-
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Creche, e l{otitane, e per certaniente meno apprezzabill i) . Chi ha gusto per 
V anti chit d. figurata, vedrd cfui fin dove possa arrivare V intelliĝ enza di esso  ̂
ed il buon gusto 2) . Mirabile d I' artificio, con cm si componevano • . . l l  di
segno di questsy e delle statue, e di altri monumenti, d’ ordinario i ottimo . . • 
e v'e ne ha di non punto inferiori at Gred. Mirabil cosa, come la nazione Etrus- 
ea, sc ben pid antica delle altre genti, e spiccata dalle parti orientali 'primet 
del Gr.eci, cio che tutti gl' indizj dimostrano 3 ) .  Si pm arguire dalla 
Chimera. . . . 7 ôn ignorarono i Centauri, ne la favola di Ctree , d' 2>lisse 
- . • • Vrequente fu presso di loro Vlisse colle Sirene, la qual favola apprese 
Qmero dagli Etrusci, come avverti Strabone . . . .  Le fav de si pub congettura- 
re non le prendessero gli Etrusci da altri popoli, rna bensi gli altri da loro- 
a) . Si ha dallo ScoUaste d' .Aristofane, che il primo a dare le alt alle figure 

fra i Greet fu Bupalo , il quale* secondo Vlinio visse nell'Olimpiade sessagesima.. 
E' facile ne denvasse il primo uso daW Etruria 5) - Il Sig. Senator Buonarroti 
ci feaeMtna giunta, che ha reso questi volumi un iesoro di nuova, e finora its- 
cognita erudizione. E st'guendo sempre a commentare la rarit^,.e la sln- 
ceriia di tutti quei monuiTKnti. e riconoscendoli perveri Etrusci i enoi> 
Grcci, ncirRomani 6) i siegue a maravigliarsi > come fino ad ora si sia 
vissuto in questa credenza, che quasi monumenti Etrusci non si trovas- 
sero nel mondo.

XV- Se finalmente si sonosenperti, e piibblicatl in gran copiaquel/i 
di Firenze, e della Toscana, ve ne restano tanti altri, e interessantissimi 
da pubblicarsi: anzi se oramai cominciano a scoprirsi, e pubblicarsi per tut- 
ta Italia, e se ne scopriranno degli altri, se cesser  ̂ mai questa radicata 
prevenzione, che il tutto sia Greco, o Romano j si spera, che anco in 
Roma, e nell’ istesso museo Gapitolino qualcuno ne appatira.

E’ possibile mai, che di quelle duemila statue Etrusche , che i Ro
mani preseto daBolsena, neppiir una*se *neconservi in Roma? Eppurt?' 
cio accaddfe nell’anno qgp. di Roma , e poco dopo la guerra di Pirro, co
me r/stesso Plinio 7) ci dice. Qual incendio e qua! invasionedei barba- 
ri|Piib avere guaste e distrutte tutte quelle di questa nazione, e preser- 
v»e le altre? E’ possibile, che i Toschi antichi inventori delle statue» 
“ffattori di quelle* per tanti secoli, e In tanta , e cost incredibile quantity 
cflene inondarono , la terra 8) , ed alia qual quantita non giunsero 
hemhreno i Greet, non abblano piui nome, e non rdsti niente di loro.
E che fralletante, che poi da Roma sono partite, e partono, e vanno 
j)ei mondo intiero nelle gallerie del gran Signori non ve ne sia parimen- 
te neppur una di questa gente ? Tutto cib, che si k scavato, e quello, 
che attualmente si scava in Roma,  ̂nel Romano, si giudica o Greco, 
o Romano anicamente i quasicĥ  Roma non sia stata da prima £tru*

l)  M ajP i ,  Tom- g . pag. *42• 
z) d‘ Tom- J. pag- igS* 

d' Tam. J. p a g -i^ J.
4), d . Tom- }• pag. *4f.-e 245. 
5}  Tom . 1 . p a g .X l i f

sea
S) d. Tom , 3 . pag. 234, 
jr) T?Un. £ .  c a p .j;  Orosia Z . 4. eap.f.
8) Plin. d, 34, C- 7- • Signa ovo^ a

Tmcanica per terras dispersa,  guu in JEtrmrta 
faftitata non »st duSium • ,
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sea i e qnasichi anco dopo , che ha fbrmato 11 popolo dominaiO' 
re j non abbia avnti continiiamente artefici Eltusci , o almeno Ita- 
Jici; e quest! non abbian fatte le prime, e piu stupende fabbriche di 
Roma, e speclalmente nei secoll del R e , 'e del prirai Consol!, nei qua
il la Grecia nulla valeva , o poteva . Si leggano nella Difesa dell’ 
alfabeto del Gori gl’ infinlti e incredibili , e verissimi ritrovamenti 
di tante anticaglie Etrusche fatti per tutta Italia, e in.ogni an- 
golo di essa, e in ogni secolo; e si cottfrontino con i ritrovamenti che 
pure si siano fatti di cose Greche, e.Romane. E dopo chedi questi se 
ne sono formati tanti e si coplosi musei, e in Italia, e fuor d’ Italia, si 
ha da sentire questa trasmigrazione, che di Etrusci che erano, siano di- 
venuti Greci e Romani? Si confessi un’ altra patente verita,nota special* 
mente ai viaggialori > cio^, che quest’ istesy ritrovamenti sono stati sera- 
pre e in ogni eta assai piti copiosiin Italia, che in Grecia. Dove non ostan* 
ti I’ esagerazioni dei Greci Autori non si e scavato raai, n  ̂ un terzo,n4 
un quarto di d o , che si h scavato, e che si scava in Italia - E si osser- 
vi un’ altra veriti patente nei monumenti scritturati, quali sono le Is- 
crizioni» e le medaglie;  cioe, che se questi sono d’ una mediocre , o mez- 
zana antlchit^, si trovano in Grecia scritte in Greco, ma se sono d’ una 
estrema, e somma antichita, si trovano anco in Grecia scritte in Etrusco 
cio^ in Pelasgo. Qu-sta verita ehiarissimanei monumenti Greci, e scrit- 
ti ci deve fare inferire , che d o , che^ vero, e che vediamonei monu  ̂
ihenti di Grecia scritti, dee esser anco vero nei monumenti di Grecia non 
scritti, quali sono le statue , bassi rilievi, e cose simili; dod, che se so* 
no d’ una mediocre, o mezzana antichita, saranno e sono Grecii ma se 
sono d’ una incredibile antichita saranno, e sono Pelasgi anco in Grecia , 
doe di quei Tirreni che anco in Grecia il loro genlo, la diloro eccel- 
lenza propagarono • *

Fino al quarto, e quinro secolo di Roma sono seguitateadesser Tir*" 
tfene tante d tta , che ora sono nei Romano; e non dic.o le piu lontane 
Perugia, T od i, Gubbio, Bolsena, e altre; ma anco quelle quasi attacca- 
te air istesse mura di Roma, Cere , Fidene, Fregelle, V ejo, c sin ili, 
Di V̂ êjo partieolarmente si sono narrate tante stupende ^bbriche, e m ^u- 
menti Etrusci ; eppure tutti quelli in queste citta trovati, o nei di Aro 
lerxitorj anno da esser Greci, o Romani. Quante anticaglie sono m?<!ate, 
e vanno attualmente a Roma dalla delta Perugia  ̂ da Todi, da Gubbio, 
e molto piii dalle rovine di Vejo, Fregelle, Cere, Fidene, e altre, eda 
tutto lo Statp Pontifido, e tosto che, entrano in Roma, divengono Ro* 
mane, o Greche? E cost siegue di guelle, che vi sonoandate, e che pur 
vr vanno daH’ odierna Toscana. Ne vanno pel mondo intiero, e da per 
fu»o incontrano 1’ istessa sorte * Appena si salvano da questo giudizio quel
le , che anno caratteri Etrusci; le quali sono troppo poche, e pochissime 
perch^ verun popolo ha usato di scrivere continuamente sopra le statue, 

ny altri suoi monumenti.
 ̂ Classic!, e indubitabili Autori ci attest^o, che I’opeze piCt vecchle, e

,pi^
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pill stupende di Roma sono fatte da artefici Toscani. Tale k il templo J i  
Giove Capitolinoy e la cloacca massima fttti da Tarqiiinlo Frisco i ) ; X a *  
le h il circo massimo ; opere , che Livioz) chiama maggiori in magnificea- 
za di quelle erette tanto dopo in B̂ pnia, e dai Ce.sari, e dalla intiera "poten^ 
za B̂ pmana, allorchh giunse al stio sommo . Cosi il Gori 3), e il Ficoro.- 
ni 4) con ottime autorita, e con diligente ispezione anno riconosciute p e r 
opere Toscane. e fatte alia raoda delle aiitiche citta, anco del Lazio ,  e  
i’ arco di Gianoqnadrifronte, e 1’ imbasamento di Campidoglio, e le fbn- 
damenta del palazzo del Senatore. come si vede anco ocnlarmente nelle gran 
pietre, che restano scoperte al di sotto, e verso la scesa di campo Vac- 
cino, e fin dove sono le carceri Tulliane , e dall’ altra parte fin dove 
arrivano le fbndamenta dell’ odierno Palazzo GafFarelli $)• Si osservi , che 
questa gran fabbricaj'o imbstfamento di pietre quadrate del Campido- 
glio fu fattd r  anno dl Roma 368. poco dopo, che Camillo ebbe bat- 
tuti i Xpscani a Sutri 5) . Anco questa arnica sustruzione di gran pietre 
quadrate all’; Etrusca, Livio pariraente la paragona a qualunque fabbrica 
posteriore della Roraana grandezza 7) . E si osservino in Sutri anco in oggi 
i resti di qualche musaglia, che ivi si scorge, che si troveranno assai simili. 
Quel resto d’ arco, che si dice eretto ad Orazio Coclite per aver difeso il 
ponte contro Porsena, e contro i Toicani, si dice pure d’ordine Etrusco. Qui- 
vi eta I’ antica porta Trigemina secondoil Nardini.E quivi, cio  ̂ nell’ A* 
ventino, era il tempio» e la spelonca di Gacco j onde Ovidio canto: Caccus 
,A<ventina timor, atque infamia sylva. Ancoil ponte Sublicio edificato da 
Anco Marzio si fvede alia fmoda Etrusca 8). E  in faccia di tanti monu
ment!, editanti Autori antichi, e modernf, che ci dicono, che artefici,
0 Toschi, 0 Italic!, anno lavorato in Roma conti nuamente in statue, e 
in altre opere, anco pitli. stabili, si ha da dire,che nulla restadi loro?

Perch^ adunque qualcuno si ricredS, io diro, o replichero timidamen- 
te cio, che*diceva il detto insigne Ficoroni, ravveduto ancor essosull’ ul
timo dei suoi glorni da tanto grecismp, o romanismo, Etrusche egli cre- 
dea^tutte le statue della Niobe, che sono a villa Medici presso alia Tri- 

monti. E  benche Plinio p) dica, che" la detta Niobe  ̂cosa incer- 
sia stata fa t̂a da Scopa  ̂ o da Trassitele; contuttocio non i  certodi 

Niobe parli Plinio: il quale in oltre in questa sua incertezza dicen-
do,

4) Ficoroni, Vestigj d i Roma a n tic a L 'l .  
f)  G ori, e Ficoroni come sopra •
<5) L iy . Z ..S . p a g .6 p . e seg. Etruria pent 

omnis armata Sutrium socios F  R .  oistde- 
^a t . . . E t  Roma turn frequentia eresctre, 
turn tota simul exurgere xdi/iciis • • • Capi~ 
tolium quoque saxo quadrato suSstructum 
e s t. Opus vel in Jiac magnificentia urbis eaa* 
spiciendum •

7) L iy . d. loco .
8 Ficoroni d- L '  !•

Flin^ L .  16. Cap. ft

dea tutte 
niti dei n 
ta l  se sia 
qui^Niol

1)  L i v . L '  I* pag. 9 . Turnprimum Circo ,  
qui Maximus dicitur ,  designatus locus est • • • 
Ludictum fu i t  • E q u i, pugilesque ex E truria  
maxime acciti, &  Intentusperjicien-
do operi, fabris undique ex Etruria ascitis 
,  . - Foros in Circo faciendos,  cloacarnque 
maximam receptaculum omnium purgamento^ 
rum sub terra agendam • Quibus duobus ope- 
ribus vin ncya h xc  magnificentia quidquam 
adxquare pg>tuit •

2) L iy . nella nota precedente •
}) GoriM m s . Etr.Tam- j* dissert' I 'P ' 66.

(/
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do , che si pub attrlbuire o a Scopa, o a Prassitele, a'tro non ha intesp; 
se non che sia T opera di lavoro insigne , e degno d’ attribuirsi a qnalcu- 
no dei piii bravi arlefici; ma che il veto artefice  ̂incerto , e perb degno 
d’ attribuirsi anco agli artefici Etrusci, dei quali a tempo di Piinio era mol* 
to knguida la memor'a* Ma U d^tto Ficoroni. la credeva Ettasca» perch^ 
ii lavoro  ̂ antichissimo , e spira quella vecchiezza , e quell’ aspro, o duro» 
che tanti grand’ uomini per altro chiamano naturale, e grande. Perche 
Niobe fu Frigia, e non Greca, e poco usarono i Greci di scolpire leco- 
se altrui, massimamente qnelle d’ una estrema vecchiezza; cost perlestes' 
se ragioni j credeva di maniera Etrusca 1’ insigne, e superba statua di Lao- 
coonte; benchb Piinio, che preferisce quest’ opera a qualunqne statua del 
mondo, la dice lavoro dei tre Rodiani,. ^gesandra , Tolidoro, e ^tenodo- 
ro I ) ,  e la dice di un pezzo solo - Ma il gran Buonarroti, che con ragio- 
ne si lusingb di competere con qualche Greco, la trovd fdi piii pezzi, e  
vi trovb le attaccature, benche invisibili a ). Dal che confermiamoci in 
riconoscerej’che i nostri vecchi Autori, <■ come qui ha fatto Piinio ) ci 
anno dette le cose piu antiche tali quali si narravano allora, e chelepris- 
che > e vere notizie poco le anno investigate? o sapute. Econfermiamo
ci pure in credere, che se il Toscano, e recente Buonarruoti ha saputo 
gareggiare con i vecchi Greoi insignissimi; anno con ptijt ragione sapuco 
in cio gareggiare gli antichi Toscani, che furono i primi maestri dei Gre* 
c i. Ma poicbe un tal paragone non ho ardito di farlo, e non pub farsi. 
nelle statue, anco perchb queste quando sono verameme antiche, i  trop- 
po difficile, che imlere si siano conservatej'anzi, come dicono gli Anti- 
quarj, non vi ^  fbrse veruna statua antica, che non abbia sofferti molti 
recenti risarcimenti; si azzardi questo confronto nella pittura , per qiiel po- 
-co, che ce ne resta . Gonservansi in Napoli, per provida disposizione di 
quel Monarca, molte insigni pitturS trovate negli scavi della real villa dî  
Portici, e sono dei buoni secoli Greci. A 1 tempo di Leon M. si. viderb* 
in Roma altre vecchie pitture, commemorate dagli Scrittori delle vite dei 
p ittori..A i giorni nostri negli scavi fatti negli orti Farnesi. e nelle rovi- 
ne del palazzo di .Nerone, sotto la direzione di Monsignor Bianchinilne 
abbiamo vedute dell’ altre, le quali poi scoperte, e lasciate alia viva l^ e  
del sole si sono scolorite , e perdute. Possono anco in questo generordi 
pitture, e per la disposizione dei color! > e deli’ ombre, e del disegno 
i  mosaic!; aleiini frammentl dei quali pur anCo esistenti, edebtempiodel 
la Fortuna, c le  colombe delCardinale Furieiti, ed altri sono rammentati 
dal detto Forietti, e dal Ciampini. Ma tutte queste vecchie pitture non 
pare, che possino stare a ftonte con̂  quelle di Raffaello, di Tiziapo , e di 
tan ti, e tanti altri, che le nostre scuole d’ ltalia, e anco fuoil d’  Italia

1 }  P lin , i *  eap‘ f » Steut in Lapcoon- 
• • • opus omnibus pictura f  O  statuariee 

urtis pneferendum • £ x  vno lapide- eum ,  & 
iberos, iraconumqut mirabiles nexus ,  de 

mIu  itnientia fcceruut summi artifietf A .'

gasander, _Polidorus ,  Athenodorus Rhodtani » 
i)  Roma antics e modern Tom' p ' 77. 

tdi\‘ Rom.' I745'. Piinio assecisce essere di 
un pezzo’ so lo , ma il Buonattoti yi m rp v i 
k  couimisure, benche luyisibil̂
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ciannbdati. Almeno'Cgiacch^ dIfficiJi per li genl d im s i, e percib ancb 
odiosi riescono i paragoni) attenghiamoci al fatto, che ci dice i ptimi 
Italici maestri ancora dei G reci.

Sicche tutte queste notizie confermavano iJ Sig.Ficoroni nella siia crew 
denza, che anco ia statua di Laocoonte fosse di manieia antica Toscana^ 
.£  r  istessa somma antichita di questa statua, che< si qsserva cogli occht 
materialmente, come pure si osserva in aJtre statue, fa vedere» ch’ h d i 
quei tempi, nei quali i Greci, come veri Greci, non sapevano lavorare 
cosi insignemente; ma all’ incontro in Italia sl-lavorava con questa petfe- 
zione. Evandro in Italia consacro una superba statua adErcole : Numa ne 
consacro un’ altra a Giano i ) . In questi tempi i Greci nulla , o poco pec 
loro stessi sapevano di cio. E se.si rammenta, che anco in Grecia, e i»  
tempi molto anterlori vi sia state Dedalo sommo architetto , e sommo sta- 
tuario, ricordiamoci, che cosi andiamo .in tempi pid Pelasgi, che G reci 
propriamente; e che anco in Dedalo ritroviamo qnalche traccia d’ origins 
Ilalica: perchd Dedalo si dice discendere da Erictonio, come V^irgilio, 
e Servio ^sseriscono; ed Erictonio lo dicono nato da un attoosceno, che 
a Minerva fece Volcano, H quale in quei tempi impenetrahili non ha al- 
tro aspetto, che di Pelasgo . Percib con Diodoro Siculoprova il Gori a ) ,  
che Dedalo miglioro nelia scultura, e tolse quella rozzezza, che veramen- 
te potea dirsi Egizia, e che allora era fbrse praticata anco dagli Etrusci - 
Dedalo abitb in Rodi, o lascib quivi memorie del suo insigne sapere. Stra-- 
bone 3) comincia la sua desetizione di Rod! da un luogo, .0 citta chiama- 
ta Dedala, o Dedalea. £  in* tempi antichissirai di Dedalo sono appunto 
quegli dei Telchini y e degli Elimei  ̂ veri primi abitatori di Rodi, e checo! 
confronto di tanti Autori gli abbiamo ravvisati per Pelasgi Tirreni; mab 
duopo di ravvisargli per tali anco nei tempi posaeriori. Strabone4) ci di- 
ee , che una delle principali citta di (fuell’ Isola ( e aitri dicono T istessa Ro
d i) fabfcricata da quei medesimi, anzi dal medesimo architetto, che 
fabbrico il Pireo in Atene. Ma chi furono mai questi, o qual fit questo 
architetto» se non che i Pelasgi Tiheni ? Lo abbiamo osservato e prova- 
t«p iu  volte, e lo confessa espressamente Dionisio J ) . Dunque anco in 
r^ei tempi posteriori i Rodiahi erano Tirreni,

Anzi

1)  PUn. ILib. J4 . Cap. 7 ' Fviss* aufem 
statuariam artem familiarem Italia guogue,
( f  vetustam , iadicant Hercules aS Evandro 
sacratus in foro boario , qu i  triumphalis vo- 

■ catur . » •  pratere'a Janus Geminus a F^uma •  
dicatus . ,

») Gori jtifus. E tr . T- ! •  pag.  ̂ Deeda- 
lum summa artes scientia preeditum, in sta- 
tiiis fabricandis rnortales omnes' superasse : 
guandogi/fdera opifices • signa faciebant ocuUs 

• elausis,  manibus demissis , b  lateribus veluti 
dgglutinatis ■ , ' ac tamguam immota ia sede 
su9.e^jlpso^ro ttatuarum-ocuUt aperuit

des a se inw em  separavit,  crura fec it gta. 
dientia.

j )  Strab. L tb . i4> pag. 45 6r Ebodixt ini» 
tium est locus nomine Dedala •

4) Strob. L ib . 14, pag. 4j6* b  seq. Post 
Telchines dicunt Heliadas insulam Rhodwk 
habitasse • • • N ova autem urbs eirca tem~ 
pora rerum Peloponnesiacarum tondita ob #o- 
dem , ut fertur ,  arcbitecto , quo Pireus fo 
etus, e s t . . •

Sy Dionis. L .  l .  p . i z .  Dicit T ’̂ rrhenos 
• • • E t  murum ,  quo Atkeniensium aric cio* 
eta est-, esse opus ittorum hominum -.
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Anzi abblamo osservato , che molte arti in Giecia sono rtate dai bi- 

cioni, « dal Pdoponneso, e parimcnte dai Rodiani, e che fra queili po- 
poli fiorirono specialmente eccellenti artefici . Eppure sappiarao, che ilPe" 
loponneso fu tenuto per inolto tempo dai Pelasgi Tirreni. E  cost Rodi in 
aqtichisimo tempo in tenuto dagli Elimei, e dai Tele bint, che Pdasgi T iri 
reni si sono raihgurati . E che percih questi medesin î artefici, bench^ 
al solito si chiamino Greeij non poterono oaturalmente esser altri, che 
Pdasgi Tirreni ; ed essi soli in quei tempi aniichissiraisignoreggiavano que
sti luoghi. I detti Telchini, gli Aiitori espressatnente,  e fin quando la 
Grecia era barbara, gli predicano per fattori di sutue, per indovini, e per 
iottii cose allora ai soli Tirreni appropriabill. L ’ altra statua di DIrce nel 
palazzo Farnese , e che si chiama il toro Farnese, h parimente opera di 
due Rodiani, cioe di Apollonio ,  o di Taurkco 2 ) . E  Pitidaro 3) loda i 
Rodiani per bravissimi flatuarj, e gli pone in paragone , e gli preferisce 
ancora agli Ateniesi . E  Plinio 4) lodando i  raattni di Lesbo, e dalle Gi- 
cladi, dove ognun s a , che in antico erano i nostri Pdasgi Tirreni, dice 
in genete, che vi erano gli eccellenti artefici. Onde non;^irragiorievole, 
che nel Laocoonte ravvisasse il Sig. Ficoroni quel Rodiano, osia quel To
scano , che anco In Grecia doveva essersi conservato.

;Non lascia peraltro d’ introdursi appresso qualche Antiquario questa 
dlstlnzione dell’ opere stupende Etrusche. Si Jeggano i dotti ’Parnlipomeui 
:del E>asseri.al Demptero-  ̂ che non nelia sola Toscana ., ma per tutta Italia 
ritrova , e  spiega infinite aniicaglie Etrusche. Si leggano lenltime descri- 
zioni di Roma .antica, e >moderna, e quiviil bel ragguagliodeldetto te- 
•soro CapitoUno 5]; ove alcuiii di quei monumenti ( anco del piu insigni) 
sono raffigurati per Etrusci, o alia maniera Etrasca. Dojpo le molte ascri- 
zioni, che in gran parte furono cavate dal colombario dei Jiberti di Livia 
Augusta, vi i  un bel bassorflievo rfconosciuto, e descritto per EtrusCo . 
Questo esprime un vecchio mezzo nudo ,  con lira nelia destra, e dbn un’ asta 
lunga tidla sinistra mano; cost altre, che specialmente si vedono a basso- 
rilievo incognito. Pare anco di tal maniera la Pallade coll’ elino Ftigio»in 
testarcdir asta, c  scudomdlto simile al detto basso rilievo incognito 
St pure ivi descrivendosi le due superbe statuedi nerc antico riiiovate iM- 
le rovioedi Porto d’ Anzio, rrassembrano <li maniera Etrusca . Una 
presenta Glove con Fulmini in mano , e con i  sandali a’ piedi ' costmon 
praticata dalle altre nazioni, c che csprimono a maraviglia il coturno Tit* 
reno): Faltra Esculapio col serpe avviticchi^ ad un troned. Ndia prb 
ma di Glove vi h nel piedistallo un sacerdoie, forse Mercurio, all’ Jitrusca 

Tom.Secondo H  h affat-

i)_ Ve3l il Cap. 3eiFenlcj, eil Cap.-!., 
6 ;• dei Pelasgi. 

i) Plin- Z.. Cap*
■ = J)  Pindar* Cajt}(, 7* degT Olimpioniei JEpoi* 
t* BPe* 144- Rom* ijS t*

PU%* £. % 6.C * 6*

Desen̂ lone dl Roma antica Tom* z* 
pag* 17 1 ,  edî * Ro'm* ira-r. Sbttô  1' ultima 
•di esse ( isctizibni) i  un basso rilievo di 
'maniera Etmsca, che figura un uomo mezzo 
nudo con lira. ‘

    
 



343 , lib. r iL  Cap. ?.
atFattp, ecbsi ivisidescrlvc i ) .  E  molto pi^ I’alfra d’Esculaplo hasimboIT, 
e modi antichi, ed ignoti ad altri, fuorche ai Tirreni. Queste cose siano 
dctte con qudla circonspezione, con cui il Sig. Ficoroni le proferiva , an. 
corch^ cercpsse, e intendesse d’ andare al vero; pen he cautamente debbe 
spiegarsi, chi e U primo a urtare contro it parereuniversalmente r a d ic a l . 
Mentre io con egual timore, ardisco peraltro di credere Etrusca anco 1’ 
altra bella statua di Meleagro nella casa dei Sigg. Pighini in piazza Fam e* 
s e . Meleagro fu d’ otigine Tirrena, e dei nostri Pelasgi Tirreni, com e 
altrove abbiam provato 3) • E  benche tgli regnasse in Grecia, e in E to - 
lia specialmente operasse le sue imprese, e quivi uccidesse il cinghiaJe d i 
Calidona; coniuitocio torna in acconcio di replicare, che i Greci poco 
cffigiarono ( prcscindendo dalle delta ) le cose vecchlssime, e antetrojane 
attenenti a quegli eroi Pelasgi, che essi sempre chiatnarono barbari rispet- 
to ai veri Greci. Meleagro in delta statua e espresso, ed ha in testa II 
piko Erigioj e cost nel Dempsteio k figurato in una patera Etrusca col 
detto pileo Frigio. E questo e il distintivo fbrse il piii sicuro di queste co 
se ;  peUhe non Jo usarono i Greci rispCtto ai di loro eroi, come sopra 
ho provato con Maarobio. E di Agamennone, che vestiva alia F rig ia , e 
alia Pelasga, vieh notato da Omero 3 ) , per una cosa singolare, ovedice 
che vestiva alia. Tracia. E chi sa , che il diltti vestire non indicasse anco- 
ra la di lul origine ? In fine tutta la statua del detto Meleagro h fatta dt 
un tnarmo, che eertamente non e Greco, e pare manno, o alabastro di 
Volterra; perche e diafano perfettaraente, e_ perch^ non e di una gran 
durezza; ma anzi k fragile, e ftcilmente si grafiia, e vi s’ imprimela pun- 
ta d’ unago, o di altro ferro acuto, come coll’ ago ho fitto loleggermen- 
te resperimento in fbndo della statua. Plinio 4) raceontandoi marrai spe
cialmente Greci,  da fate statue, li conta tutti per marmi duri. E fra que« 
sti pone anco i marmi di (iarrara , chS allora si dicevarvo di Luni,  e li chra- 
roa anco candldi di quelli di Paro.

Cosi  ̂ il Paride di Campidoglio nella stanza dei busti; perchi ancot 
;sto, che h Frigio, e non G reco, si vede pure effigiato col pileo Fri- 

in capo > e in foggia antichissima, com’ e  descritto in varj monumen- 
certamente Ekusci d alG ori, e dal Dempstero, che ne riporiano incisa 
^ g ie  ; ed io la vedo in alcuna delle mie urne • E Ciiiaco Anconitano 3) 

scrive , da Jui vedute fino ai suoi tempi in Volterra .
Il bel vaso di raarmo bianco, che h nella gran sala del detto Campi

doglio; e non solo 1’ ara, iQjSie lo sostiene vien ticonosciuta di maniera £ -
tinsca

r) J7om» antic. ,  * modern,' d. Tom. ! . •  
fag. 174. Due laclssitne statue dt neco an- 
tico sin̂ oiatissinDO ritrovate nelle lovine dell* 
anrico Anzio • • • La prima lapptesent* un 
Glove con fulmini in mano , e .sandali ai 
f  tcdi . • L ’ ahra Esculapio • . . nel pie-
distallo, che sostiene la statua dt QAate si 
Tede effi»i.yo alia maniera Ettnsca &c^

il Cay, j-  dei Ttlasgi%. Meleagro »

Tom. /• fa g .  * j’7-
3) Omer. citaU da StraSon. JH«
4) P//n* i -  3d- cap. f .  Omnes autem taor- 

turn candido marmotc usi sunt, e Para mio- 
la , , , Alultis postta candidiortbus reperti*,i 
nuper etiam in Lunensium lapidicinis •

Cjriac. jlneon. pag. x j .  e seg .td it .P i-  
saw, 1736-
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trasca quasi da tutti i ) ;  ma I’ istesso vaso^ di un lavoro uniforme. An- 
zi simile e 1’ altro della galleria Medicea in Roma alia Trinita dei monti.
In detto Campidoglb nella stanza dei Fllosofi altri bassirilievi ammiransi 
di tal fattura ■ £  specialmente nno, anoorch^ abbia inciso ii nome di Cal- 
lijpaco, tappresenta un baccanale con ^n Satiro nudo , che ha in mano la 
pclle di un capriolo; a cui sono intorno tre donne, o dee diversamentc 
vestite, e si descrivono pacimente per maniera Etrusca 2). E all’ incon- 
tro, c questi > e altri somigliantissimi > e affatto Etrusci si vedono riportati 
dal G oti, e dal Dempstero, co’ quali si possono riscontrare. Mella stan
za degli imperatori altri bassirilievi si tredono. come Perseo, che libera An' 
dromeda dal mostro marino; Endimione, che dorme col cane, cheabba- 
ja alia luna j soggetti in quella precisa forma riportati dal G ori, dal Dera- 
pstero , e dal Malfei, e che io vedo cont^nuaracnte nel mio museo E- 
trusco.

Si crederi da moIti> che questo nuovo giudizio, checoraincia,in mol- 
ti veri iotendenti a scoprirsi, tolga il pregio ai detti marmi- Io per me 
credo, che glielo accresca, come al certo gli acctesce ancora I’ antichiia.
E  non vi.^ per -ora altro di male, che questo stessp giudizio, ancorchi 
colla ragione, e col fatto alia mano, i  contrariq a chi i  prevenuto univ̂ er- 
saimente , che il bello, e ii maraviglioso sia state nella sola Greeia, com* 
e verissimo ,-ma nei soli tempi posteriori di sopra stabiliti.

Cosi pure nella detta real galleria di Firenzg ce ne sono delle aitte 
non conosciute per anco, e xitrorate similraeiite in Toscanas ma per- 
che non anno caratteri Etrusci, «i battezzano pariraente pet Grechc, e 
per Romane. Ed *10 uliimamente di alcune nrne, e bassitilievi, che sono 
in una di quelle stanze cortispondemi al gran corridore, ad uno di quei 
custodi, che similmente gli diceva G reci, gli feci fare il detto esperimen- 
to coir ago, ed egli pure ne titrovb alcuni di alabastio, ed altri di tufo 
di Volterra, di cui al certo non si sono serviti i Greci giamraai . fi cib rdevb 
benissimo il Gori in altre wne di xietta real galleria,  e specialmente in una 
che tappresenta la vendetta d’ Ecuba, allorch^ ft  acciecare Polimestore 
ed uccidere i suoi fig li. E questa pure esso la fece vedete, e si ve4e , 
che  ̂ di alabastro di Volterra, per togUere, se era posybile, dalla mente 
del Sig. Matchese M a fe , ed altri, che questa precisa urna, e tante>al- 
tre di quelle insigni anticarglie, non sono, e non possono essere, ne^te- 
che ,  n l Romane 3 ) , perc& sono Etrusche.

Si paragon!, se h lecito di spiegarsi in f|«ciaalIacomune prevenzione 
r  insigne statua di bronzo della Chimera, e i Cemauti, ed altri mostriri- 
portatifedelmente dal Dempstero, e dal Gori j colic statueGreche, cRo<

* H  h 2 mane;
1)  C o si, e con fbggla Etrasca vien de- e 174-) duBittt ,  Etruscam earn tsse ur~

- tcilttn in detti Eom -antie‘ ,  e modtry p. nam in museo M eEceo d$iervatam, guit ala-
2) d» EoTTf antic* •  moder* d. Xom* 2- bastro imetlpta c t f , guo VolaUrrte tantum in

pag‘ tgo* Etruria abundant,  in giia JPolymtstoris,  £f
j )  Gori Mas* Etr* Tom* 3. C* p* l^\* jiliorum ejus vindicta, b  obcacatio Hecubtt 

Qwmguam non defuerit, gui perraro judicio jussu perptitaia enhibttur 
1̂ (\ttrwpe Maffejus Osstr* Lett* T* 4* p* i/ j*
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mane; e si ammlri anco neirEtnische> e il disegno, e la m ovenza, e U
vivissima espiessione , e quti preteso dimmatlumy che non^ altro > che una 
maggiore antithita > c f>rse una maggiore veriia » e naturalezza» S\ para* 
goni J*altra stauia del Senatare, e lamealtrestatue certamente Etm sche, 
p? rihe scfitte equ i caraiteri dl qu^sta gem e, e perciq esenti dall' 
gnq e dalla fatalug di dover essere reputate Greche , e Roinane. Si pa* 
rasonl ancq il vaso di matma della Vaticanar e r  altro. della villa Medici 
in Roma ■. giacche gli eruditi gia U ravvisana per Etrnsci;  e si veda , se 
ancQ questi stnpendi bassirilievi, e lavori passona gareggiate con quclli di 
ogni altra nazipne • Si veda il vaso d argento dorato, che in Elrenze 
in dctta Medicea galleria, e che tn scavato in Ghiusi i ) , e che vV^ scrittn 
in Etmscp PLICAM NAM ,; il che spiegano, che voglia dire saltazioney 
glusta ciq, che quel bassorili^vQ rappresenta. Se inslgne, ed egregio si e 
il lavoro di questi rnqnumenti certaraente Etrusci; perch^ negli aitri pet 
ora non ravvisati di quesla gente, si ha da trovare solamente il solo Gre
co 0 Romano? E perch^ tali si anno da credere? E perch^ si ha da di
re, che nel resto fitronogli Etmsci rozzi, e grossolani? Eppure chi hafat-r 
ti, bene questi lavori, doveva, e poteva far bene anco gli altri*

X V I In tanto per seguitare a mostmre, che gli Etrusci anno fatta  
cose eccellenti, ed anco grandiosissime, diamo un’ occhiata a quel poco, 
che resta nolle diJoro. citta,. ed a qUel poco, e pochissimo, che dialcune 
di esse ci dicono i vecjjhij e classici istorici. Vejo, che da alcunisicon- 
troverte, che sia roaistata fralle XII. citt^ primarie della Toscana , sidesr 
crive, b.enche air.ingrosso , e senza specificazione dellesue fabhriche , con 
queste parole da Eivio. 2) ■’ 'Per tma citta pin belluye can imcccampagna pm  
nbertosa: della, citta. , e territorio. di poma ^ E che paragonata. ,cittX a cit:- 
td y era Fejd pteferibile a Bfima per la magnificenza non solo dei pubbli‘ 
ci. y e del prhati edifizp  ̂ ma anco. ^elle piazze e altrl aspetti pubbli- 
ti . Magn^centia publicoruni privatorumque tectorum ,, ac locptum. 
E  che- la dilei; ricchezza era tale , che la. pveda quindi. ritratta. supera- 
va il .valore di tutte le. altre- prede ritratte da Bpma in tutte qudnte mat le 
giihre precedentii e che dopo died anni (T assedio: continuo. , tanto d' estate, y che 
d'anverna , e dopô  di aver date stragi:, pUL che sojferte y caclde y. perchd; it fata 
cm disponeva, e cadde. piu , che per la. /orz*, per It lavori (^cioiper It. cuni- 
cmt^ottexrajiei: fatti dai I{omani, che. di sottoterra entraronq in Vejo ) , £  ch& 
in fine piit d' una volta ft* agitato fralla. plebe e i Tadri,. se si dovesse lasciar 
P^mo y e andare a Veioy e che ttmaltuando pik volte itpopolo y e volendoLo esr

pres-
l )  G ori D ifes ii <1:11*u tlh li- p-ag^ OCXt^T’ •  guantunk non omniBiis. in' unum collatis-. ante- 

zy Liv< L< f .  p .  6 i -  Cur en im  re leg ar i i e l l i s  fu iss e t  • E poco dopo • J J i c  ICejoruTti:
f l e b e m  in f'olseos » cum  pulckerrim ot urbs V e ii ,  
agerg- Vejentanus in conspectu s it u ierior . , 
ampUorg<- R'omanO- a g r o i  Urberni*guogue strbi 
R o in x  vei situ , vet m agn ificen tia  p u b licoru n t  
tivataru m gu e dtectorum- , a c  locor-am  p r g p o :  
p eb a t  • E prim i d» L* f*- p<. 6o^ Urliem. opur  
Sne»tissima/n" eapi , tantum gue p ite ire  f o r e  ,

Qccasus fu it urbis. opulentissimx Etrusci no
minis', magnitudinem sttam i vel ultima clade in Jieantis ^uod dece.m estates , hfemesgue continuas,  cum. plus, oliguanto eladium into- lisset, guam accepisset ; postremo etiam .fate- urgente, opedbusip/e, non v i ,  expugnat* est«
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pressayuente i Tribani •, Camillo jinalmente gli svolse y e con uiia gloquentc ora- 
zione ( che egli recita) ritsnne i) .

Queste sono parole di Livio non inclinaro a msgnlficare altroj che 
le cose Romans 1 com’ egli fa e si protesta in altri luoghl di voler fare. 
Eppure parla di Vejo e della dilei caduta nel quarto secolo gia avanzato  ̂

Roma . Nella qtial Roma abbiam veduto , che gia vi erano, e il tein- 
pio di Giove Gapitolino j e altrc fibbriche insigni nell’ isiesso Gampidogllo , 
e piantato vi era il citco massimo, e la cloaca mas&ima, e alttefabbriche, 
ch’ egU di sopra ha dette fatte da Tarquinio Priseo, e superior! in magni* 
ficenza alle altre pure grandiosissime. fatte nella maggior potenza di Ro
ma e dagli stessi Imperatori.

Queste cose Tarquinio nato , ed educato in ‘Toscana, doveva quivi 
averic vedute i  come di alcune di esse ne #vediamo pur oggi quakhe re- 
sto. E  per contrassegno, che le facesse allamoda Etrusca,, ci dicono tutti 
gli Autori, che le fece, artifidbuf ex Etrmia. accith . ,

Il tempio di Giove Gapitolino, o di Glove Massimo lo fece, o lo 
principih il detto Tarquinio P r i s e o e  lo dedied Tarquinio Superbo suo 
nipote 2 ) .  E il Bullengero, ed altri riflettono che aveva qinfche simi- 
litudine con il tempio della Pace, econquei tre grandiarchi, che ancora 
restano in piedi per prodigio dell’ arte > e per esempio d’ ogni pid magni- 
fica struttura^ Da questo , come altri osservano , anno presa qualche idea 
i Romani* e flno, f  istesJo. tempio di S. Pietro. E  quivi, e  in altri resti 
d’ antichita anno studiato, e ii Bramante, e il Buonarroti * e i piucelebrL 
architetti. Le colonne della chiesa d’ Araceli si persuade il Nardini 3) che 
siano quelle stesse (ma non tuite)* che sostenevano  ̂ le navate di questo 
gran tempio.

Plinio pure parlando di queste fabbriche , e specialmente delle cloa* 
che 4,) V le chiama la cosa pia gralide, e pih stupenda di Roma. Dioni- 
sio -paragona Roma tal quale era 5) a tempo di Seryio T ulll*, con quel- 
lo , ch’ era Atene a tempo suo. ,£  dice contuttocib -Atene poco’ mifiore d i 
l{oma. AhiovQ poi paragona Vejo coU’ istessa Atene* e la dice non. minors 
d'^tens 6) . Si osservi la frase negaiiva di dirb non minore d',.^tene i  p^t- 
ch^ in effetto. era molto maggiore d’ Atene. Ma Livio- ha detto Vejo 
molto maggiore di Roma. E benche in queste cose si spieghi Dionisioal 
SiiosolilQ* con restrizioni, enegative; pure &i vede Lnsomraa* che-questi

due

1)  L.iv’- p^g' 6t . S'ervatam deinde-
$ell»  patriam. (^Camillus-) iterum in pace haud 
dubit servavit, cum prahibuit-m igrari'Vejos • 
J£ t Tribunii rem  intentius.ageritibui • * Tumi 
dem um  agitantibus. Tribunit plebeitt assiduis. 
coKcionibus y. u t relictis. rurn/j* in. mbem. par  
ratam .'f'ejos transmigrarent-

») N a r d i n t e -  Bullengero. citati in d, Ro
ma antic., e moderr- Tomr pag;  ̂ ^44* i i  seqq-- 
i- edî ’

d- Rom a antit. e mod'- d, Tom'- h*-

4) Flinr L .  3 Cap- t f • Vrxterea' cloacas: 
operum. omnium, d ictu  m axim um  • • * Q v ati-  
tur solum tetrtem otibus •„ durant: tam en a  T a r 
quinio, Frisco, an n i IXCCCi

f)  Dionis- £ •  4 . pag- 119 - St quis votuerit 
metiri ambitum ejus (^Romte ) (x co n fer te  cum 
e o  ,  quo, A theniensis uri^contiitetur ;  non 
multo amplioT apparebit Ro^ne- ambitus •

6) D ion is. L -  ! •  pag- t l6-  irt^jfin. £^t «u~ 
tern urbs Fejum Atheitis. non i  rnnot •

    
 



»4<J Cap. I,
due gran Iun*i dell’ istoria Romana, o paragonano, o chiaramente prefer?- 
scono Vejo a Roma, e ad Atene, ch’ erano ^llora le due prime c iit i del 
mondo•

Livio per altro, benche patli pivl chlaro, non speclfica contuitocio 
queste fabbriche di Veio, private, ne publiche ;  benche in genetale 
le dica, e sia astretto a confessarle superiori a quelle di Roma. Ma n a m ' 
ralmente vi doveva essere , e clrco, e teatro, o anfiteatro, e terme « e 
templi ; come , e fino dal tempo di Romolo vi erano le mura, e fbrtissi- 
m e; dicendolo Livio i)  espressamente, ove narra, che nelle prime vitto- 
lie avnte con i Fidenati Etrusci, si rivolto ancora contro i Vejenti, p er
ch^ anco questi, come consanguinci, e vicini ajutavano i Fidenati; ma 
che vedute quelle inespugnabili mura, se ne torn )̂ indietro. Che in Vejo 
vi fosse il circo destinato propyamente alia corsa dei cavaIJi, e dei cocchi, 
o sia alle bighe , e quadrighe 2) ,  ce to fa vedere un fatto assai noto, 
cioc quando scappo di Vejo quella quadriga col suo bravo auriga chiamato 
i{atfmeno, che gia aveva vinto nei ludi circensi di V ejo; e che per la 
vicinanza di queste due gran citta, giumo alia porta di Roma, e presso 
del Campidoglio, e quivi spaventati i cavalli nel vedere Je bighe, equa
drighe per aria, e sopra il tempio di Giove Capitolino, che di creta ie 
aveva fatte un bravo artefice di Vejo, rovesciarono, ed uccisero il detto 
Ratumeno, che pur*eta di Vejo. E la delta porta, ove Ratumeno m ori. 
fu indi chiamata Ratumena 3 ) . E se questo infelice non dava colla sna 
rhorte questa denominazione ad una cosa"Romana, anco 11 suo norae ^a- 
rebbe in quell’ oblio universale, in cui x vecchi Autori anno sepolte ie 
antiche memorie. Plutarco 4) il deito cxrco di Vejo lo chiama ippodromo, 
come lo anno chiamato i Greci, e poi talvofta anco i Romani, che foro 
ancora lo dissero. E il detto Giove Capitolino, e gli ornamenti, e Ie 
quadrighe esierne di creta le dice fane da bravi artefiei di V ejo , che

Tar-
t*rpr. , ,  Tarqaiaio la  Etruria aecunduRn bel>
,, lutn Romanis moiiente • . . Cum enim 
»  tegnaret adhnc Rom x Tacquinius ten»- 
„  plum Jovis CapicoUni, cum ad fiuem fere 
,, peidiixissec . • . cucrum superne Eccllein 
,, .Tttscis qtitbusdam ex Vejorum genre fi- 
„  guits fingendum mandarat . * • Paucis 
,, post diebut equescres apud tllos ludi age- 
n  bantut. Hie cum alia tpectacnio digna-, 

studio affuerunt. Turn quod cutrum 
, ,  victoiem cum extra hippodromutn auriga 

impellerec tilia coronatus . Pertertiti equi 
M • - * cum auriga insidente citato omui 
„  celeri^are cursu , Romam versus fereban- 

tu t.  ̂ . impetu raptum, acque asporca- 
,, cum lisque ad Capitolium . Ubt homineia 
„  juxea potcam dejecerant, quam Raebu- 
,,  menam unite vocanc ,, * Ratconta V iitess* 
Caso anco Plinio L -  zS Oap» a* t  il  Piti$e» 
in vtrbo Porta Ratumena •

i)  LiV ‘ L .  p a g . B e l l i  Fidenatis con- 
tagione, ifritati Vejentium animi ( nam Fide- 
nates quoque Ftrusci futrunc ) qpod (/ ipsa 
propinquitas lo c i ; urbe jfalida aiuro ,  ac situ 
ipso abstinuit .

i)  Rosin- Antiq. Rom- h -  S- O- 4. Ut 
circenses ludi in c irco , ita sctnici in theatro 
peragebantur .

}) Festus ex Pitisco in verio Ratum ena. 
„  Ratumena pocca a nomine ejus appellaca 

est, qiti ludrico certamine quadrigis vt- 
,, ctot Ecctisd generis V eils , consteinatls 
,» equis excussus Rouiz pstiit • Qut equi 
,» Setuncuc non ante consetetsse, quam per< 
»» venetint in CapitoHum, conspeccumque 
M ficcihum quadiigatum , -quae crane in fa- 
M acigio J%vis cep^pli, quas faciendas Loca- 
»> veranc Koo’ . ^  Vejenti cuidam aids figu- 
j> linae ptu>|b/ici „  ,

•f) Piufarc. in Publicola Lapo Fiorent- Its-
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Tarquinio Pnsco aveva condottl.

E se Tarquinio Frisco nel circo Massimo da lui plantafo, e nei giuo- 
chl equestri da lui dati per la prima volta, chiamo d’ Etruria i pugiiij ed 
altri attori, e fece correre, e bighe, e quadrighe, e gl’ istessi cavalli atr* 

^ezzl a quelle corse gli fece venire dall’ Etruria , come chiaro cl dice Li- 
vio i ) ; bisogna pure, che nell’ Etruria gi4 vi fosse di prima il circo, come 
di Vejo ci ha detto Flutarco, chlamando ipppdromo il delto circo. Ve- 
sfigi di circo massimo fragli Etrusci non ne abbiamoj che ora esistano . 
Ma il Dempstero 2) > e il Gori 3) gli fanno vedere in varie urne da essi 
incise. Ed io ne ho qua cuna nel mio museo per ancora non publicata ; 
in cui si vedor.o le mete molto simili a quelle, che ci descrivono Ora- 
zio, ed aitri. Omero 4) ci descrive quest! ludi equestri dati da Achille 
sotto Troja. Ci lappiesenta i cocchich<f corrono intorno alle mete j ) , 
e rammenta i bravi autighi, fra i quali celebra il glovane Antiloco 6 ) .  
Ma tuito cib pare, che lo descriva operate-, e fatto in campagna aperta, 
e non in luo'^o, o sia in edifizio a quest’ uso fabbricato j ne pub credersi, 
che I’ esercito Greco sotto Troja avesse il veto circo, o il vero ippodro* 
m o A n z i  nella publica via dice operate P alt/B giTioco dei cavalli desitl- 
tori. In che rammenta un celeberrimo auriga, che saltava da un cavallo 
all’ altro, quando quest! velocissimamente correvano ; e fino a quattro 
cavalli corridori mutava lanciandosi per aria , ed alternandoli in questa 
forma 7) . Questo cavaliere, e cavallo desultorio, lo vediamo anco espresso 
neir antichissima medaglia d’ Eraclea scritta cost in lettere Etrusche , come 
le riporta il Gori nella difesa del suo alfabeto

( ^ i  sotto noteremo, che in Grecia Pericle il prime inventb il teatro 
chiamato Odeo. Lo conferma Plutarco 8) atfermando, che nei tempi an
tichi fu quest* uso fra i Greci ign©to affatto.

XVII. Ma se in questi tempi Trojani Omero non ci da indizio ve- 
runo di teatro, o di circo fra i Greci, ce lo indica non os??uramente in 
Italia, o almeno in Sigilia; descrivendoci espressamente il foro ( come con 
questo nome di fbro I’ anuo detto anco i Latini) in cui chiamb
i primati del regno a concillo 9 ); anzilochiama 10) espressamente 
die non pub dirsi altro, che i» circo. TS, altrove lo dice 'Ayi/i*, Ja qua| 
parola daSuidan) vien battezzata pet fbrestiera, e non Greca» pct_indi-

catci,
' »■) L i v  Zi' a* Turn primum.ctrco ,  fu i nunt 

maximus dicitur • • . ludricum fuit • Eguites, 
pvgilesque ex Etruria maxime acciti •

J)ernpst. TaV‘ 69.
3) Gori Mus, E tr. Tav. l8o*
4) Omer. Iliad, i .  Cf
j )  Gmer. d> Z* i j*  W

Qui^yera^peritus fuerit,  ^agtns deteriares 
• eguos
Semper metam spectans • • • •

E Iff replica sotto piii volte •
Omer, d, £» *?•' v  ^o6‘
Omen Jliad ' Z* 1 f • tfSo* O set̂ .

8) Elutarc’ I)e  Alusic- circa med, Fama~ 
que eit, theatralem TiZusam ignotam vetustio- 
ribus temporibus apud Grxcos fuisse • . Tota 
enim hxc scientia ad cultum deorum verteba- 
tur • Zd̂ ec dum ea tempestate apud illoi ho  ̂
mines extructo theatro,

q) Omer. Odiss> Z* 8 • r* id*
Cito vero implebantur hominibui forum- 

que,  (/ sedilia b 
Congregatis . • ^

10) O m e r ,  ivi V , 1®0*
H ) Suid‘ inverbo Vet-

hvm fere ‘Ayefttv barbarurn estf̂ »mm
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c itc ii che anco il circo » o fbro dai forestierl era stato introdotto* E  
quiviOmero descrive i sedilidi pietra, ove stava ritnmenso popolo a se - 
derCj per vedere poigli spettacoli, che il detto Alcinoo iece rappresen- 
tare in onore d’ Ulisse ivi ^edente i ) . I  quali spettacoli Omero stesso  
specifica nel llbro medesitno, e distesamente ^li narra 2 ) ,  cio  ̂ in Jo tta  : 
in pugilato, in «alto, al disco ec.

Anco in Troia in tempo di quella guerra erano gli spettacoli, ed  
naturale, che fossero in nso in ogni culta regione. Andromaca presso 
Seneca 3) gli rammenta, quando Ulisse strappandole dalle braccia il i ig l io  
per sagriticarlo, piange, e si duole la tnadce infeiice, che il ttiKexo .ian- 
ciullo fra tante altre eose paterncj che non poteva vedere, non avrebbe 
nemmeno guidati i  ludi in Troja, e specificando, che questi ancor iv i 
facevano ogni (ustro fcompito, the vuol dire ogni cinque anni^

'Leggiamo pure in .Omero in tempo della guerra Trojana , e trip o d i,  
e anfore^ e cippi, e vasi, e patere, e mooete , e cento altre cose, che 
egli poi neU’ Qdissea narra esistenti anco in Sicilia j e che noi tin ad ora  
ritroviamo nei 'sepolcri, e negU scavi Etrusci^ Gio vuol dire , che queste 
eose usavano fin d’ allora 1ft Grecia, e usavano anco in Italia . So fieHissi- 
m o, che .colla sottilissima odierna crkica puo dirsi rispetto agli specifier 
ritrovamenti, che questi possono essere «tati riposti in Toscana posterLor- 
mente ; ma -so ancora, che puo dirsi. che siano stati riposti di quel tem 
po, e anco prima. Dunque non puo asserirsi irancamente, che siano p o 
steriori, quando si sa di certo, che gli Etrusci anno avute tutte queste 
cose, ,e non ,le anno avute^^ î’ G^cci, anzi ad essi le anno recate: Eque-^ 
ste stesse le anno avute gli Etmsci in tempo deila loro potenza , la qua
le k anteriote alia Gteca, e alia Somana. Go» leggiamo In Ometo , e Jfra 
i Greci molti, o quafi tutti gli usi , ĉhe praticarono ancora gli .amichi 
Toscani; resequie, .e gli onori mortuarj ai defbnti eroi con trombe , e 
luttuqso.acqdSipagnamento  ̂ e sopratutto I'onore del tumulo, e del cippo, 
che si chiamava il vero premio dei morti 4). Ma tutte queste cose io le 
ho trovate nei sepolcri Ttriisci ,  e le conserve riel inio museo a vista 

*d’ ognuno.
Che poiibssenn Fejo anco il leatro, ce lo accenna Livio 5 )  , eve

dice 3
E t o  replica at vers* rf/f.

.y) L iv . L ib ’ y* .in princ. ,, Vejentes 'ta;di« 
, ,  aanux ambttionts, qua; ancernarum.dtscor'* 

diatutn .causa .«rac, regem cteavere- Oi* 
„  fendic .ea res populorum £ m u ix  .antoios ,  
q, non majore odlo r̂egni ,  quatn apsius re- 
„  gis.. Gravis jam is ancea genci .Fuerac opt- 
, ,  bus, superbiaque : quia 'soleoinia ludo- 

rum , quos interin'icti nefas^.si.^ violenter 
w diremissec ■* ‘Cum ob iraiti tepuUa; ,  quod 
,,  alius sacerdps su/Fragio XII* populorum ei 
„  pixlacus esset} artifices, quorum magna 
,* pars ipslus servi etaat,%es medio lu|jj;ici>

„  re.

i )  Omtr> XF^*3* .v*a j *

• • -  • E t  ut perficeret .-eertamin* 
JHulta ,^uibus Eheace$ experirentur U lp .

i )  Omer- i v i  -v* lOO*
3) Senec-. .in Troad. A.cU 3*'Terj*778*

* * . . Efec :stato lustri die
Solemne referent Troiee iuttn diertt 
Puer citatas no^dis turmas ages *

ff) Omef. Uiad^^I'iS- v  4 1 7 .
£ t  ijf cippo C honoraboT ) koc

••ninmprtemiuva, est mortuorum •
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dice: che i Ve'fenti mendo creato per loro ILarte Tolmnh t mitarono le altre 
cittd Toscane, che percio gli negarono U loro ajuto contra i  Romani; e che 
odiarono qmsta elezione, non solo perchd allora dtspiaceva questo name, c 
titolo reale ; ma perchi era odiata ancora la persona deW eletto, per aver egli 
Q̂ to di guastare i sagri giuochi, e jatti escire vlolentemente dal teatro gli 

^rtefici y 0 siano attori degli spettacoli, Qiieste cose sono accadute varj se- 
coli priraa che in Roma si vedesse U teatro ; dove il prirno stabile, e di 
pietra fu fatto da M. Emilio Scaaro figliastro di Silla , che t?uol dire 
neir inclinare della Republica, c  del settirao secolo di Rama i) . Talch^ 
malamente fa criticato dal Marchese MaSei il Cavaliere Guazzesi, che 
parlando dell’ anfiteatrd d’ Arezzo, e di altri teatri Toscani, gli dlceva 
anterioii a quelli di Roma, e fabbricati, come era matiirale, e credibile, 
in tempo della potenza Toscana, che e moJto anteriore all’ istessa Roma.

si dia retta a varie tegole, e canoni decifivi, che in quell a dis
puta si ascoltarono ; qual’ e quella, che il vedersi il teatro , e il»sapersi, 
che in ^alche citta ItaJica yi h stato il teatro, sia segno indubltato di 
colonia Romana. E’ vero , che il teatro di Verona , ,e quello di Nimes 
fuori di Roma furono fabbricati in tempo dei Cesart; ma w n  i  cosi dei 
pih antichi teatri Etrusci; perche Adria fralle altre. ebbe il suo teatro, 
come prova la bella Dissertazlone-dell’ Avvocato Rocchi inserita in quelle 
di Cortona. Eppure Adria fi provadestrutta fino dai primiannidi Roma, 
c di Romolo. Dunque bisogna, che il teatro d’ Adria' fosse priraa delle 
colonie Romane. 11 Gori a) porta un bellissimo vaso dipinto, e trovato 
in Adria , ove fi vede, teatro con i rezjari e altri attori galeaiti, c cora- 
battenti. E Livio, e Tacito 3) , e Valerio Massimo 4), eTertulliano j ) , 
«  s l̂tri, dicono, che i Romani presero dai Toscani* non solo gli spetta. 
coll, e gl’ istrioni nel teatro operator!, ma anco i ludi equestri, o com. 
batiimenti a cavallo, che si facevaTio nel circo. Onde nelk confessione 
degli antichi Scrittori, che i  Efimani y e circa y e  teatro y ^ I'tffo di queste 
cose lo prendessero dai Toschi, sfammiri sempre, e 'sempre al solito si faccia 
plauso alle belle critiche pdlerne, che dicono, ni in Toscana y nd in Italia 
tsservi stato nd circo, nd teatro prima di quelli di Bjtma, e prima di queUo di 
Marco Scauro. Basta vedere le belle Jezioni, e specialmente la quarta del 
celebre Sig. Lami, eve prova, che i Toscani prima dei Romani ebbero,, 

» e circo, e ippodromo, e anfiteatro, e che tutto tib  i secondi appresoro 
dai primi ; e che Volmnio Toscano scrisse le sue tragedis prima che i J{pmmi 

Tom.Stcondo " I i con-

repente abduxit. Gens itaqiie anteomnes 
alUs teligionibiis addicta, eo nlagis , quod* 

„  excelleiet-arte colendi eas, auxilium Ve- 
jencibus negatiduni ,  donee sub Rege es->

^  sent, ^ ___'
1) O* ly- Docebimus^ae etiam

Iitsenca/if »orum viotam frivatis operibus M ar- 
ci Scauri, cujus nesmo • • • majusve sit Sylla 

ni potentia • ’  • Mic fecit 
3US maximum omnium • • «

malum tanta priri 
n TRilitate sua

theairum hoc fu it  •
a) Gori M us’ Etr> Tom> a* Tavoh tSS* 

Tacit’  Annul’  Is ’  14 ’ JHajores guofue 
non dbhorruisse a spectaculorum oblectamentis 
pro fortune ,  fuse turn erat t togue a Tuscit 
accitos kistriones ,  efu^rum ceria-

T i t ’ 4.
'mina •

4) Valer. MaX’ T ib ’ %•
jr) TeriuUian’ De ^setaculit}
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tonquistasssro la Toscana. Bench^ la famiglla Volumnla sia stata an co  in 
Roma, contnttocio il Giatti nella sua Perugia Etrusca riporta un’ iscrizio- 
•ne, in cui si legge Penigina qiiesta stessa famiglia.

L ’ istoria ci fa vedere altri teatri in Italia stabili> e di pietra, e  sun* 
tuosi, i quali sono molto anterlori anco a quello di M. Scauro. In C a p S ^ ^  
cilia Etrusca vi prova I’ anfitcatro il detto Cavalier Guazzesi I ’l , e s e g n i 
d' altro anfiteatro riconosce nelle vestigia della distnitta Minturna p te sso  
il Garigliano. E pariraente il Gagliardi vestigj d’ antichissimo teatro ra ffi*  
gura anco in Brescia 2). E  questo non pud cssere n  ̂ dai Romani» di c l i e  
ve ne sarebbe qualche memoria» n  ̂ daiGalli, che giammai attesero a q u e -  
ste cose. 11 Matfeistesso 3)cita gli avanzi dell’ antico teatro. di Gubbio ; e  
pora lungi dal teatro. un altro grand’ avanzo di mausoleo, e una g r a n  
stanza quadrata fatta di gross* pietre in volta .

Si vedono continuaraente nell’ urne Etrusche i gladiatori > che in q u e 
st! spettacoli operavano* Il dilora maestro si chiaraava Lanissa, d’ o n d e  
poi il Macellare, e La.nia, e , Polibio > che scrisse molto prinaa d i
M . Scauro * rammenta in genere altri teatri in Italia. In Engen , an tica  
citta di Sicilia* vi fa*il teatro , come espressamente dice Plutarco 4 ; ,  e  
chiama antichissima questa citta* e i tempi e 1’ altre fabbriche iviesistenti . 
Altri ne vedremo in Italia * che per essere opere stupende, come dalle loro, 
vestigia fi osserva, non possonoavere altra epoca* che quella della poten-; 
za Toscana, ed una maggiore antichita di quelli di Roma".

PocQ o nulla sappiamo ancora della naagnificenza deiraltre citti Italiche j  
ma qualcosa leggiarao anco diChiusi. C^esta vecchia citta aveva il labe- 
rinto, 0 le piramidi: e queste cose non le leggiamo ordinariamcnte in G re- 
cia. In Roma vedlamo le piramidi sole, ma trasportate dall’ Egitto in tem 
pi posteriori * e della gran potenza Rymana. Egitto solo, e 1’ oriente 
in generale ha tramandate ad altri popoli queste prodigtose memotie . Per 
riprova, c llf la Grecia non ha presi diretfamentc dall’ Egitto i primi se
mi di sua grandezza, si* osservi, che cose tanto smpende non sono state 
mai in A tene* ne in Grecia* Lo confessano gl’ istessi Greci. Erodoto j )  
dice* chela Grecia non ha potato mai gareggiare colle magnificenzedelP 
Egitto, e nominalamente, che non vi era fra diloro cosa veruna parago.- 
nabile alle piramidi d’ Egitto, n^ alio stagno Merio, e molto meno alla- 
berinto , che lo dice mtggiore d* ogni opera um n̂a . I colossi ancor primachc 
in Grecia, si vedono in Italia* e molto prima in Egitto* come ci dice Erodoto C).

* Ma
l )  Disserta^, d i Cortona Tom, a* pag, 8}*- 
») Gagliard, Antica. stata dei . Ccnomani 

pag, 8a*
3) M aff, Oss, Z,ett, Tom, f* pag, aio*
4) Plutarc. in JHarcelU ptst medium •
f) .Erodot, L ‘ z.,\eag, „  Fccerunt la- 

>, 6yrinth*nn siiMiPTOtttum Meryoa . . . si 
„  qiiis nariatfone maros *

& opeiis*^edtm ratioclnetur, minuscoa- 
Jasua pn Jab«ie* & sumptu iiii-

,* Jus labyrinth? * .  . Pyratnides erant aar- 
• „  latione majores * quatum singul* multis 
M 'ac tnagnis, -opetiba's. Grscis asquiparandx. 
„  Sed eas. quoqiie labyttnthus antecellit.
1. Ipsi aspexiraus humants opejiU aam ajora» 

fr) Erodot, L ,  a .p , mgy^Umni ^ti'tus y£- 
gypta ,  fec it in M em p h f in fiua aula 
slant loco eolumtarwn colossi duodenun cu„ 
iitoturn»
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Ma dei laberinti non ne sono 5tati altri , che quattro nel tnondo in- 

tiero . Plinio 1) ce lo asserisce in un Capitolo fatto tutto sopra di cio • 
II prime Jaberinto fu quello d’ Egitto nella citta d’ Eracieopoli; il secondo 
fu qnello di C reta; il teizo fii qaello di Lemno, e il quarto fu 1’ Italico? 
t^sia di CInusi, fatto dal R e Forsenna per suo «epolcro 2)  ̂ Per prendere 

^ ’ idea di questi portentosi edifizj, si legga in Plinio tnedesimo 3 ) : che 
'erano in esso varie regioni, anzi sedid regioni, 0 prefetture vaste case .,e tern- 
pli\ e case anco sotterraneci e portentose piramidi, e cenacoli-, e portici ornati 
di maestose tolonne. In quello di Lemno nimiera centoquaranta quattro co- 
ionne 4) . E  lispetto a quello d’ Italia d ice, the il Ê e Torsenna li> fece per 
superare in cih la Vanitd degli altri I{e forestieri. E  poiche di quests grand’ 
opera sembra jfavolbso n racconto 3 percib, e per segregarne la favola, si 
serve , come qui dice Plinio 5) > delle parale di Varrone, che gia prima
10 aveva descritto, Dice adunque con Varrone» the questagran fabbrka era 
quadrata  ̂ e di pietre quadrate  ̂ che v i erano cinque piramidi larghe nella base 
piedi settantacinque, e dlte piedi cento -cinqtianta e the in dm a avevanotias~ 
cheduna ma palla, 0 -globo di bronzo, dacui pendê vano .tanti tampanelli^ the 
agitati dal vento renievano un subno, che si serai<va anco da loetano . Trovo 
questo frammento di Varrone fra quegli xaccolti dal Modio nella bella edi- 
2ione di Livk) 6 ), e conftonta colle citate parole di Plinio . A  tanta am* 
piezza non giungono certamente gli obelischi, che restano in Roma,o si 
prendano inlfarghezza , ovvero in altezza; mentw: Plinio 7) htesso, che ha 0051 specificati quelli di Chiusi, parlando poi di queJii di Roma, dice,che
11 piiSi grande fu quello del dreo massimo postovida August© , 0 'chef al
tezza di questo fu 125. piedi* E  per.sospettare in contrario, come al suo 
solito ha fatto il MafFei 8), altro attacco non vi -e, che Plinio, e Varrone 
abbiano esagerato, o  scambiap3 jl che non pub credersi • Anzi Plinio so. 
praccitato si proiesta di servusi defie precise parole di Varrone per non

i i 2 esa-
■ j) Vlln’ B ib ’ 'i6‘ 'C a f i y  per totum • 
a) Plitt’  ifai. Secundus hie, nempe Creten^ 

■ sis y fu it ab yfigypto labyrinthus j tertius in 
Lemno ; quartus in Italia -

3) Plin- ibi • ,, Posirionetn opetis ejus, ’ 
„  siiigulasque partes enarrate non est; cum 
»  sit in regjones divisum , acque in praefe- 
,> dturas X quas vocant nomos ) sexdecim . 
»  Kumintbus earum totidem vastis domibus 
M atcributis. Praeterea tempfa . . . pyramides 
»  complures .  . • Qnum & c*nacula excel- 
pi sa , porticusqtie . .  . Inttis colntnnx dg 
M porpfainte lapide. Inde alias perfossis cn- 
»  niculis subcercanes domus ,, i

4) Plin. | b i .
“  Naraque & Italicum d id

fecit sibi Potsena Rex 
causa; simul ut extei- 

knltas ab Italicis supera- 
excedac omnia fabulosi-

y) Plk 
M conve 
», Etiurix sepulchl 
»  norum Regum^ 

Sed

„  ta s , ntemur M. Varronis in ipsius expo- 
„  sitione verbis. =; Sepultus est, inquit, sub 
„  utbe CJnsio, in quo ioco monamentum 
,, reliquit lapide quadrate .  Singula latera 
„  pedum lata trtceiuim ,  alra qiiiiiquagenura, 
, , ’Inqtie basi quadrac'a ^ntus labyrinthuni 
,, inextttcabiiem . Quo quis improperec 

sine glomere lini , exittim iuvenire ne- 
„  queat • Supra id quadratum pyramides 
, ,  statu quinqiie, quatuor in angulis ,  ia  
„  medio uha. In  imo latx pedum septua- 
„  genura quinum • . • & petasus units om- 
„  nibus sit impusitus; ex quo pendeanc 
,, excepta catenis tintinnabula ,  qux vento 

sonitiis inferant, ut Dodo- 
„  nx oiim factlH

S) Edit- F ra n co fi^ t^ fh ^ S S ’ ilia
7) Pliu’ L '
8) M a f’ Oss’ Letter- Pmn^>pag> So*

    
 



3J 2 Lib. VII. Cap. I.
csagerare».e per segregate ogni favola. Sed cum excedat omnia fa h u r p s it a s ; 
utemur M. Varronis in ipsius expositions verb is.

A questo poco, che di passaggio ci dicono gli Autori circa alia ma- 
gnificenza deile citta Etrirsche*, coirisponde anco quel poco, che resta in 
qualche stupendo vestiglo di quelle. Coininciamo dalle miita, che alnni& 
no per qualche estensione restano ancora in alcune di esse; e com inciam ^ 
dal dire, che gU Etrusci i primi cinsero di mura le loro citta. E che essi 
re fossero gl’ invemori, Tapprendo dallo Scoliaste di Licofrone, e m e lo  
indica il Gori i ) ,  a cut devoquesto lume, bench^ poi riportato da a lt r i > 
dopo del detto Gori. II quale porta I' altro passo litterale di Dionisio 3 )  ,  
che rlferendo le varie etimologie del diloro nome; e fra queste, che X ir -  
reni si siano detti a turribus, e Tirseni ruv nJ/xrsww  ̂ conclude peraltro ,  
ĉh’ essi, e delle mura, e dell^torri, e dei propugnacoli civici siano'-stati 
i primi inventori. Conferma cib Tzetze nelsuo commentoa Licofrone 3̂ )  ̂
ovc attesta chiaramente, che i Tirreni inventarono i primi t  arte di costrui- 
rc i muri. E  Dionisio d’ Alicarnasso meditando sull’ etimologia def nom e 
Tirreno, 0 Tirseno 4̂  dice, che questo pub venir dalle torri in Greco Tup<rê  
e dalle mura, e fortifkazioni delle cittd, delle quaB ne furono esfi gV in ventor  
r i . E  di fatto le prime, e piii vecrfhie citta Italiche ee le descrivoito g Ji  
Autori fbndate Etrusco rh u , come delle antichissime latine dice Varrone 5"> 
cspressamente, oppida eondebant in Latio Etrusco ritu . E spiega ancora in  
che cosa consistesse quest’ Etrusco rito 6); cio  ̂ di cingerle di saido mu- 
ro con somma religione, e con auspicj, e attaecando il  bue, e lavaeca a ll' ara~  
tro , disegnando il solco della nuova citta per cingerla di mura; lo spazio oltre d e l 

,quale si chiamava pomerio, quasi post murura - E cosl fu  fabbricata .A rdea, e  
cost Epma,

Postd adunque per indiibltato, che Tinvenz one delle mura sia dei 
Tirreni, il che anco i citati Greet Autori ci attestano, ma non ci dico.- 
no > ne qffando , ne in quali citta cib fosse eseguito j  immaginiamo 
«e I’ antichila dal teprpo, in cui i detti Greci ci descrivono cintedimura 
varie delle loro citta \ perch^ rispetto a loro lo dicono benissimo. In primo 
luogo osserviamo, che nominando altri popoli, gli chiamano abitatori cam- 
pestri, e senza muto. Gosi ho detto, chs Polibio chiama i Gaiii 
senza muro', e cost Tucidide 7) dice dei Grepi prccisamente in antico. Sic-

chc
J)  Oori Mus, JEtr. T- 5. C*> J'* pag> t t v  

’Tlpo'cii TO Tif'^og ,  art TUpfiivot srpurof tpsu- 
foy piiv Tityoxotixy •

2) Dionis. L .  A  munitionibas , guas ac~ 
nolarum frim i extruxerunt 7 'yrrheni ~

3) Tgetge ad Licophron. yen. 717. Oassan- 
drie • Tt>iW»iv«i xpOToy e’<p£Vfmi tTiv' Tuyoxaitxy • 
Tyrrheni primum invensrunt^urorum constru- 
etionem .

4) pioMs> neiii f̂3!5 precedenre .
r) V jrron ^ K  Ldyig. Latin. L ib . 1 .  sdu 4*

■ 6) V a rr^ filfid . „  Idest junctis bubus tau- 
Tacca interlori atathro circumaee-

„  bant nilcuni. Hoc faclebant religionis cau- 
,, S3 die aitspicaco,  iit fossa,  &  tmiro es- 
, ,  sent miinita . • • Principium , quod eiat 
„  post miirum pomerium dictum • Ej-usque 

• „  ambitu aiispkia urbana finiitnntt • Cippi 
„  -pomerii stan t, &  circum Ardeam , & cir- 
„  cimi Romam • Ab orbe (atathti) urbes • 
,, Et ideo coloniae , nosttje onyitt in liceris 
», antiqiiis sctibiuitur urbM<’^ o d V e h i con- 
M dit* ,  nt Roma „  •

7) T u cid id . L .  I* i lp r in c ip .  N a m  eon~ 
staC ea , qute nunc G r x c li^ o c a tu r  • '  
sertim , gutt m uris ca rcren r '
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ch  ̂ se poi troi îamo le mura, e fbrti mura, anco nelle clttaGreche, con- 
fermiamoci ndia credenza altrove accennata, che dai Pelasgi Titreni fosse- 
ro fondate ( o dato loro forma, e principio) le XII. citta dell’ Acaja , e del 
Peloponneso . Perch^ se i Greci * come confessa Tucidide, nonebberomu- 

nei primi tempi , Tebbero peraltro nei tempi posteriori, che contiit- 
tocio rispetto a noi sono antichissimi. E se essi queste mura non leanno 
inventate, e leanno inventate i Toscani per loro espressa confessione j 
ne viene in conseguenza , che dai Toscani 1’ anno prese. E per riprova 
piu chiara qui sotto replichercmo, che le mura d’ Atene, ed ii Tireo fu- 
rono per T appunto fabbricati dai Pelasgi Tirreni..

Omero nei tempo della guerra Trojana recita varie citta Greche cinte 
di ford mura. Ricorda oltre alle gran mura di Troja, anco quelled! Gor
lina in Grecia i ) , e quelle di Tebe in Gre«a parimenie 2 ) .  £  Strabone 3) 
con un altro verso di Omero ram'menta quelle di Pilo in Arcadia, ove era- 
no specialmente i nostri Pelasgi Tirreni. Ma ricordia.moci con Tucidide, 
che da principio i Greci non 1’ ebbero; e che gli edifizj di queste fbrti, 
e vecchie mura in Grecia si aggirarono verso i tempi Trojani. In quest! 
istessi tempi Trojani recita Omero cinte di forti mura varie citt  ̂ della 
Sicilia; e specialmente quella, ove risedeva il Re Aicinoo 4), ed altre.

XIX . E indubitatamenie troviamo cinta di queste stesse fbrtissime rnu- 
ra Voiterra, che all’ arrive dei^Lidi, quivi ammessi , o ricevuti almenoin 
gran parte vi trovarono queste grand! *miira al dir di Strabone 5), e cost 
in Cortona vi trovardnoi Pelasgi le mura al tempo diDeucaljoneloroduce, 
0 R e , come dice Dionisio 6) , che le trovarono fortissirr^e , e se ne servirono 
per piazza d'arme , Questi sono tempi molto anterior! alia guerra Trojana, 
e altrove ne abbiamo provata 1’ epoca precisa. E ’ vero, che Omero descri- 
vendo quelle citta Greche colie mij« a tempo della guerra Trojana, non 
esclude, che quelle stesse mura potessero esser fatte anco deisecoli prima. 
Ma questo egualmente pub dirsi anco di queste citta Toscaflfe, le quali a 
buon conto dai medesitni Greci Autcri sono descritte cinte di fbrti mura 
in tempi assai anteriori alia delta guerra Trojana : e, poi in sostanxa 
dicono, che 1* invenzione delle mura k dei Toscani.

Or chiarao il lettore, e chiamo ifbrestieri a conteotiplare cogH occhi 
proprj queste stesse mura, e di Cortona, e di Voiterra . ove in gran par
te sussistono ancora per segno evidente dell’ irhmensa loro fortezza. E  
non solo queste, ma anco< i vestigj delle mura diFiesole, eforse di qua! 
che citt^ del Piceno, e dell’ Umbria , e di altra wovincia Italica, in cui 
pass! la cognizione di distinguere dai Romani i Toscani edifizj, i qud» 
sono assai conoscibili, perche visibiknente piii vecchi, e dipietre immen

se
uit posiguam ad wbem conscenderimus , 

■ circa guSBimurus
^ Itu s  ; puI f^^rvSo portus ex utrague 

parte urBit >
5) StraBon- J .
^  Dionis- I , ib ‘ i .

l)  Omer. JlUad’  £ •  i* v- 6^6>
jEt bene cinctam manibus •

i )  L -  4." vers- J7g.
Sacra ad mama TheBarum •

3). Ssab*n- L .  \ '  pag- Qui coluere
formosis n^niBus urbem •

4) Omer- Oi»s- L--£, vers-
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se quadrate, che In questa loggia le imitarono bensx, ma non le usaro- 
no intieramente I Romani. E poi vi si vede 1’ architettura Toscanica , 
come osservo Vitruvio i) e d.opo di lui il nostro Vitruvio Florentino j 
intendo Leon Rattista Alberti 2 ) , che osservh tali stupendi edifizj non 
solo in Toscana, ma anco nell’ Umbria, e fra gli Ern ici.E  contemplate^ 
done T altczza, e la smisiirata grossezza , pare che accenni, e vi r itr o v i' 
qualche similitudine colle muia tanto celebri di Babilonia,  e di Nino ,  e di 
Semkratnide, e di Tigrane. Loda poi a varj efFetti, e specialmente per 
la salubriti dell’ aria le citta fabbricate in alte mon'tagne, come fecexo i 
ptimi Toscani; ma ad altri eiFetti ne mostra il danno ;  perch^ le xupi, e 
le baize inseparabili dai monti recano nel eorso dei secoli la rovina delie 
slesse c itta ; e ne porta I’ esempio di Volterra, ove queste aspre baize si 
accostano alle dette vecchie naura, e quasi se ledivorano e in molta parte 
le anno gi^ diroccate. E  bench^ abbiano resistito al corso di tanti secoli, si 
vede che la diloro mgle, e la diloto fbtza non basta a quest’impero della natura 
che soito i diloro piedi aliontana il teneno. Queste sono le mura vecchie 
in vasto giro, giacche le nuove assai minori ,  e ristrette in un circuito 
di sole tre migiia, ancorch^ compieso dentro al detto ambitoantico ,sus- 
sistono in quella sufficiente pianura, che ci descrivono gli Autori , e che 
anco nellepiu alteraontagneseppero, o,trovare,o artiticiaimenteforroarsi 
i primi abitatori del mondo .

Queste, ed altre mura Etrukhe descrive esattamente il Gori 3 ) , e  
ne porta incisoildisegno. Descrive il giro di circa set miglla di queste mu
ra t^olierrane, e le dice come e veto , in . gran parte destrutte, e dalle 
guerre , e irriizioni dei barbari, e piu dagii abitanti per averle devastate 
e totte , e poi essersene servitiper usodi nuove fabbriche . Ma oltreil g i
ro di queste mura esattamente descri| t̂o dai Sig. G ori, dee con egualdi- 
ligenza osservarsi la diloro grossezza, *che non s'l chiaramente egli haiac- 
contata. Q ^sta e di braccia quattordici Fiorentine, o sia di palmi qua* 
ranladne umani e  natural!, e che fanno di piedi Romani, 0 architet- 
tonici trenta in circa. lo le ho misurate pia volte e con somma fadlita 
pub simllmente fare ognuno Tistesso, come lo anno fatto, e lo fanno

I) Vitruvio L,. !• c, J- 
a) L eo  Baptist, jilberti de Architect. L -  

3. c * a .„  Moenibus vetexes, prsseccim po* 
,,  puli B triu i® quadratuin, eumdeaiq-. vascis- 
, ,  simum lapidem probavete - Quod ipsum 
n  Athen* qaoqiie , aiictoxe Themistocle , 
»  iisurpamnt ad Pyxeum * Visuatuc &  vetu- 
„  sea oppida cum Etruria:, turn &  Umbxi*, 
„  ram etiara apud Hernicos lapide adstru-
M eta pturgrandi,  incerto, ^  v a s to .............
,, quatndam enim p^sef^^^igiditacein se- 
, ,  verissin^ vetusw a^^ux iirbibus otna- 
, ,  memo est qiiidem ejusmodi
„  esse urbi|^^4c^, ut eo spectato hoxreat 

i^ h o s d ^ ^ f TOM diiSdeas abscedae . Maje-

con-
■3J state'i’  afFexet lata prohindaqiie fossa, ri* 
,, pis abxuptis cohexcita muxo, quaiem ad 
„  Babilouem ftiisse feiiint cubitos regios la- 
, ,  tam quadxaginxa, &  piofundam plus cen- 
,» turn . Aiigebit majestatem aicitudo , '& 
„  ciassitiido moeaium , qualta fecisse legi- 
»  inus Ninum , Semtramin , Tigtanem . . .  
, ,  Sed prxeipitia fexme om nia, quam ex sc 
,i contta motus ,  &  tempestates invalida sint, 
»  mostxant turn alibi pletague Oppid a , cum 
»  in Etiuria Volaterrx . La^«!!ff!i Skim tem- 

' »  ^oxis jactu , & quX im i^ueiis exahuatin 
„  ruinam .

J ) ' Gori Mus. E tr-  J . diss- I*
pag‘ |0* Cr sej. ed iv i allt^^av. i. (/

    
 



I Delle arti  ̂ e scienze Etrusche , 25 S
contintiamente tanti foresiieri. Poich^ perfarcio sipossono nonsolamente 
tnisiirare nei luoghi dal detto Signor Gori indicati, cioe al luogo chiama* 
to ii Guelfuccia , ove le vecchie mura servono di strada, e sopra di quelle 
si passeggia ; e cost all’ altro luogo dirupato , e scosceso detto la Tescaja 

essendo in' gran parte diroccate, e restando scoperte le fondamenta , 
'e sopra di quelle passandovi 1’ acqua d’ qpa fonte chiamata Docciola, che 171 foruia un piccolo rivo, si vedono scoperte in terra quelle immobiU 
ed immense pietre , ottimamente concatenate fra loro, e possono facibnente 
misurarsi: ml la pin facU tnisura , e la piu spedita si prenda nelle due 
porte Etrusche, che una, cio6 quHla chiamata ail’ ^rco resta perancoin 
piedi intieramente, e I’ altra chiamata il Porfo/je, bench^ distrutta in gran 
parte, contuttocio ammette questa pronta misura .

XX. Poiche e da sapersi (e  si vede ocalarmente) che le porte Etrus
che in null’ altro consistevano, che in una semplice apertura della gran 
muraglia. Lo accenna anco Plutarco i ) ,  ove nella vita di Romola, end 
racconto della fondazione di Roma Etrmca ritu, dice che dove fralle mura 
si voleva fare la porta, si alzava I'aratra, per che piu non solcasse i  e quella 
spazio di terreno non solcato fra muro e muro s’ intendeva , che doveva essere 
la porta. In questa interruzione di muro, o sia dentro la grossezza di que
sta gran muraglia cost aperta , formavano le due serrature, ouscitj uno Jn% 
terno , e 1’ altro esterno Coll’ arco, e volta superiore. Talche quest  ̂
apertura , e queste due serrature formayano e fbrmano ancora un 
bel quadrato con questi gran pietratni da per tutto scoperii , che 
mostrano un' austera , e ihcredibilmente veechia maesta . Si vedo
no i come ho detto , continuare le mura dall’ uno , e dair altro lato 
di dette porte ;  e dall’ uno e dall' altro lato. s’ estende la grossezza di 
dette mura per qualche, cosa di piuLdegli usci inierni o sia deglii archi 
sopra di loro fbrmati*. Talche la detta misura dee prendersi non dagli 
archi , ma dal principio sino al fine di detto muro , e ti trovera la 
detta grossezza di braccia quattordici Fiorentine , e di quarantadue pal- 
mi naturali, e umani. Questa grossezza smisurata, e incredibile , bench^ 
patente agli occhi di tutti , e anco necessaria in buona architettura a 

quelle immense pietre , che si vedono , e che il Goti> 2) descrive veri- 
dicamente estenshne di braccia cinque Fiorentine -y 0 siano piedi nave Ro
mani in ciascheduna pietra minore , e di circa dodiei piedi simili nelle pietre 
maggiori; perch^ in buona architettura era necessario , che quei vec- 
chi artefici facessero appunto; le mura di questa iramensa grossezza '  
mentre volevano servirsl di pietre si smisurate- E  come ©gnun vede, 
due, o tre, o al piuquattro pietre <imili formand appunto tutta la detta 
grossezza del gran muro. E quesio perch^ fosse perpetuo, come intende- 
vano di farlo, e perch^ reggcsse all’ urto delle machine guerriere, blso-

1) E i^arc^n^SoniuU  USi portam desi~ drati sunt j £r tarn partentos/f
gnare visum est,  exenpto ,  atque ara- molts • • • ut fere FloK^fm ^^lnas guiligue,
tra suhlato y spatiurt^relinquat t nimirum pedes Romanos ; ma

tĴ d̂S-ori Mus‘ fjKrus^ d- T o m - T a v .  I . ,  jorfis veto fere pedet duodecmiSikfTtnt *.
& assett- i - p c i - * ia -  Singuli lapides gua-

    
 



2S^ Lib. r n . Cup. I.
gnavaj che fosse concatenato, e conncsso , e non gla colie dette im m etr 
se pietre poste solamente una'sopra dell’ altra. Omero ci accenna j)  quai* 
che vecchio edifizio in Sicilia, ( e vecchio Sno ai tempi snoi) dicendoci , 
che era fatto di queste gran pietre quadrate , e che per la dlloro grossezza 
le indica pietre trasportabili con fatiche, e convetture: Tucidide 2) n o tn iiu  
i carrij o carrette^ che le traspot^avano* Quest! smisurati sassi, e mura n o iv  
si vedono nelle fabbriche Greche, e nemmeno nelle Romane ; e il so lo  
esempio si vede prcso dall’ oriente, e d a ir£ g i« o . Erodoto 3) d ice,  c h e  
U muro dl Babilonia bench^ laterizio era di cinqhanta cubiti. *£ dalla Scrit'* 
tura 4; apprendiamo, che quello di Ecbatane edificato da Artaserse era <li 
trenta cubiti, e di queste gran pietre quadrate.

Questa veramente incredibil grossezza continuata, come si €  detto » 
per circa sei mig//a, si conftofiti eon qmicbe fabbrica , e d ’ Atene , e d i  
Roma , che io so di non esagerare 1 dicendo, che nemmeno in dette due 
gran capital! vi sia stata giammai. Potrebbero in 'delta grossezza cammi- 
narvi coroodamente tre, e quattro carrozze. N6 si dica , che in altre gran 
cittA si vedono anco in oggi camminare le carrozze sopra le diloro mura ;  
perch^ in quelle son® le mura ripiene di terrene, e sono solamente tresti- 
te di un doppio muro interno, ed esterno, ma molto, e molto minore . 
Ma queste sono cominuate per tuita I'intiera loro grossezza di queste im 
mense pietre . E se una tale grossezza non la troviamo in Roma, che ha 
superata ogni altra citta nelia grandiosita delle .fabbriche j  molto meno la  
troveremo altrove, e nemmeno in Atene .

Non vi h stato anco in questa capitale della Grccia edifizio pih sim- 
tuoso che quello ddle dilei :nuta, e quello del Pireo , che le servi insie- 
rr.e di potto, e di fortezza . E  comecch^ le cose Greche ci sono state nar
rate , e magnlficate dai Greet Autori; percib abbiamo le descrizioni anco 
di queste. Dionisio altrove citato ci 8ice 5), che tanto le mura, quan
to il Pireo f l ’ Atene fu opera dei Tiireni ; cio^ di quelli, che in Grecia , 
e in A ten e. si chiamavano Pelasgi. E benche quest! due grand! edifizi 
siano stati fatti, e rifatti piu volte in Atene 6 ) , come si ricava dalla let- 
luta dei vecchi Autori i  contuttocib si parla di quando furono edificate, 
o tifatte nelia majiiera piu sontuosa, che ci descrive Tucidide •

Quando adunqiie per consiglio di Temlstocle, e coll’ opera di questi 
Pelasgi, chiamaii Tirreni espressamente, fu cinta di mura, e di nuove , e 
piu mrti mura fu cinta A tene, e il Pireo, doverono questi naturalmente

inal-
1)  Omer. Odiss. Zl* y. i6 f .

Vectitiii lapidibus extructum •
i )  Tucidid- de bell. Pelop. L . l ‘ p a g .i% . 

Plaustra lapides comportantia •
j )  Erodof. L ib . I .

4) Judith- O. i j  
(/ sect is ^ecit 
hitoTum se 
torum

Tpidibus quadratis , 
in altitudinem cu- 

in latituditiem cubi-

I .  pag.

S). Erodot. L ,. f ’ p . 504. d ice, che qnan- 
«do gli Ateniesi cacciarono i Ptsistrati coll’ 

opera di Cleom ene, gli assediarono piiina 
deniro al P ireo, che egli chiama muro Pe- 
lasgico • Oleomenes • . obsedit L irannos in
fra murum Pelasgicum reiflj^B^TB^osterior- 
niente Lisandco lo de^msse a snono di 
trombe e d ' gUillve » c i , come -dice Se- 

■ nofonte Rerum GrxeamK L -  a . , Lisaadi* , 
era a tempo di D ionisio^iraeusaoo^^
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ifialzailc alia moda Italica. E do fu in effetto ,■ se si attende I’ esattades- 
ctizione , che ne abbiamo in Tuddide. Vi erano, e per lediloro moli pro- 
digiose , resta qualche avanzo in Italia , come si h del to , diqueste mura ; 
raentre in Grecia U tutto e perito. ancorch^ fatto posteriormente, percM 
^itarono bensi la grandiosita Toscana, ma non 1’ eguagliarono. Dal con*, 

■ ^sto diTucidide adunque si ricava , che queste mura d’ Atene furono fat- 
te all’ Etiusca i ) ; menire ci dice, che di gran sassi \tagliati ermo fatte, e 
collegate insieme senza calcina', e che la grosctzz* di queste mura era tale , 
che vi passavano sopra due cam ; e che queste mura furono fatte suhito dopa la 
partenza deW esercito Versiano. . • .

Ma le mura Etrusche, che ancora in qualche parte sussistono, si ve- 
dono appunto composte di smisurate pietre unite insieme senza calcina , 
se non che in qualche commessura di quehp di Volterra vi i  stato trovato 
qualche grosso pezzo di bronzo, che le coilegava. e che io ancor con
serve nel mio museo. Ma !a differenza insomma consiste, che sejn  quelle 
di Sdtene m passavano due carri, in queste di Volterra ve ne passavano tre 
e quattro unitamente, e di ironte. E quest’ e un confronro visibile, e 
fattibile da ognuno * Anco Ar i îotile 2) ramnienta jqueste fortissime mura 
di Volterra, sotto tl nome di Enorea; e anco Strabone 3).

Le dene due porte Etrusche sono ancor esse un prodigio, bench ̂  
.altro in sostanza non siano, come‘si  ̂ detto, che una semplice apertura 
del grosso'murovSimili a queste porte ne restano ancora in Perugia* es i 
mill anco a queste ( benchl raolto rainori) sono le piii vecchie porte di 
Roma, qnal e la porta Latina, detta ancora Lavicana; quella di S- Pan- 
crazio, detta prima, fabbricata da Anco Marzio all’ uso Etrusco , e che al- 
lora si chiamo Gianicolese, secondo Varrone, e poi da Aurelio Gotta si 
disse anco Aurelia 4) j ed anco altre vecchie porte di Roma, colie quaii 
queste cose Etrusche si posspno paragonare; giacch^ della Grecia nulla re
sta: e si canta % e si ricanta cio che i Greci ci anno detto. sc queste 
cose Etrusche le troviamo superiori alle Ronaafte, quanto piu le possiamo 
dire superiori alJe Greche, perch^ queste giatnmat anno gateggiato coile 
Romane?

Gli anfiteatri, e il citco per molie ragioni e autojiti gli abbiatn ve- 
duti essere esistiti prima nel resio d’ Italia, che in Roma, e che ancora 
in Grecia, ove con Plqtarco si ^ veduto, che solamente da «PericIe vi fu.

Tom.Secondo K k eret-

l)  T u cii’ de Bell- Pelopon- L -  i- p- *3* In- 
terp- Jiaur- f^alla . ,, Cujus i  Thetnistoclis) 

consilio Athenienses excriixer* mutiu7i_^ 
„  circa Pirea, qiii nunc quoque demonstra- 
f ,  till ,  ejus latitudinis ,  ut pet eum duo 
„  plaustra iapides compottantia e regione 
, ,  prsEterj^tr?Nw Interneque frusta lapiduni 
,,  inetaiU. NequV lutuni, sed saxa grandia 
„  ad normam iueV a, &  coagmentaca • Et 
, ,  qu3B exteriota ^ n t ,  &  Athenienses qui- 
, ,  dcM ad hunC/^odum, ciiui alia oianie-

,, tunt, turn mutos exttuxeruqt statim a_j 
„  discessu Medotum „  . '■

i)  Afiitotil- de Admir. auscultat- edit* 
Vallie Tarn- t. p- t i f i -  Est in Etruria ci- 
vitas Oenorea nuncupata, fuam dicunf for-  
tim ultra madum • ; ' i

3) StraB. L -  Volaterranus agar
- - . cujus in verticsiMicdties eX •, Jn -kac 
slta sunt urbis msenia •

4) Born, antic- e. t n o i e h » ^ \ - p .  i j i «
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eretto il teatroj che allora chiamossi I’ Odeo. E Pompeo ptrr fb rm are  
il suo teatro in Roma ne prese il disegno da qiiello di Mililene i )  > 
cio bisogna che sticcedesse » petche qtiesto di Militene come piu r e -  
cente , fosse anco piii conservator ed intatto ; mentre questi d ’ I t a 
lia per la diloro estrema vecchlezza dovevano essere gia atterrati, ^  
guasti . Peraltro abbiamo osservato piii volte, che anco Mililene e r a c it t^  
Pelasga, e la piima, o fralle principali di Lesbo, oveabitavano i T irren i * 
E  replico, che in Lesbo, e tn Mitilener e in'varjtempi, e ancoai giorni 
nostri anno i viaggiatori ritrovati monumentl simili ai Toscini, e fino. 
iscrizioni di lettere Pelasghe ,  che erano quasi afFatto Etrusche ^

Nei vestigi, e negli scavi fatti fino da tempa antico nell’ anfiteatro 
di Volterra si sono trovate statue di fine marmo con una lunga striscia 
di lettere Etrusche, e due di,queste statue cosi mal conservate esistono 
nel mio rouseo, e si ritrova il disegno nel Dempstero. e nel Gori a ) , co^ 
me ho detto altre volte. In questo stesso anfiteatro, e cornicioni, e fte -  
gi parimente di fino: marma si sono trovatir e trofa, e capitelJi,, e e o  
lonne tutte di un pezzo, e anco di pavonazzetto antieo, e tutte striate i  
cose tutte, che in gtan parte esistono ancora alia vista degli eruditi fbra- 
stieri i > quali daglî  avanzi > che testano, e dai segni del vasto giro di que-

sto
go- dell*' anfiteatro)- posit per- accanto: alltL 
strada- del foro , e delle fonti .■ Xogd Ser 
ierto d.’  lldinoi d " 'A lb erto .Il iionte- di. foro. 
 ̂atiticllissiaio, e pthnitivo degli anfiteatri  ̂

Abbiam vediito,. che Qmero chisma con ua 
Home a q̂ uesto, corrispoadeate ilcirco, che 
eta in SkiUa' nella: capitale-, e- regia-, d' A l -  
cinoo; che Livto. chiaraa foro. il cLrco mas-

I) Plutarc in: Pompeo » 
i)  H Volterrano, citato dal Gori Mas.- 

E tr . Tojns‘ 1'̂  pag‘ ‘sy. bseq.- attesta le dette 
statue ,  e molti aitti moitunienti £trusct ri* 
ttovad nell’ anfiteatro VoltcrranQ D i que
sto anno fatto. inenzione- anteriorinente an
co i nostti interined): A u t o r t F r a  Leandro. 
Alberti nella descrizione d' Italia , il C av- 
Guazzesi- nella sua dissectazione sopta. gli 
antichi anfiteatri inserita. nelle dissercazioni 
di Cortona ,  aA a ltr i.. l a  ua coattatto est- 
stente aelT architrio delle laonache di S.- 
Chiara, che si £a. dell'anao itoo- ia  circa*, 
copia del quale esiste appresso il  S ig- A v- 
vocato Actavanti,  h noraiaato il detto. mo- 
nascero di S- Chiata ^ittiato in loco , q u i 
dicitux Leonaria . Noiv vi- i- dubbio , che il 
detto mooasreco era in  liiogo appresso. a ll ' 

, aafiteatro * e  ptecisamente viciao alle terme*. 
e a  cetti vecchissimi, e  aiaestosl vestigj 
ove dicono, che fosse il luogo per cnstodia 
dei l e o n ie d  altre fiere. l a  no vecchio. li- 
bro* che ^ appresso d im e* e che  ̂I’estrat- 
1 0 * 0  I’  epilogo delle memotie, e  cattape- 
core esisteati nel vecchio,' acchirio di Vol- 

;jet.t.a, chiatnata il Carnerotto, lit detto li-  
bro alia p a g ._ ij. si le g j^ r  Y arino t a a j-
l i  17. Settembri'.: R^Sol^m  Gtiicchieri f Earn.' 
fretto d i* T ru ^ ^ ^ ^ ^ ^  Ruggerlnq- d i Pqga.~ 
rtello Consol^fnlSelterra , comprarono- da F i-  

•jnile e Stavitr Jt Guittone Manetti (fc . certi 
^Uibuona ( questo e. il preciso 1uq«

dino- fino. dall.a sua- prima fotidazioae facta 
aa Tatquiaio Frisco • Victuvio anco nei tem-^ 
pi: suoi chianaa foro il teacco,. e in. questo 
conttatco. si- vede conti'nuaco. quesco nom e 
fino al nostro seoolo XIV". I l  Lam l otttma- 
mente ossecva l.a, dutazione dt questo, no- 
me , a c iii i  stato pol anco sosticuito. 1’ a l- 
tco di parlascio-, petch.^ *, come si vede in  
L iv io ,. e fino nell’ istesso Oineco*. eta de- 
scinato non solo at- piiblici spectacoll, ma 
anco ai publicl negozj: - E. il  detto Omeco 
dice , che Alcinoo nel foro, cioe nel cit* 
co *  chiainA I  suoi octimati del regno a pat- 
lamenco, o sia a  concione. N e l ceacco di 
Pompeo vt- St teneva- il senato , e- qui fit 

•licciso Cesare  ̂ L,’  altro nome delle fonti al
lude alle tetme quivl esistentl * c d’ onde 
fralL'altre cose ho scavato quel gran pezzo 
d i niosaica antichissimo, ch ^ ^ tt forma il 
pavimenco della- ptlma sta^fza delViio- imi- 
seo - Sopra delle quali mttat Volterraiie si 
aspecta il dorto ragionanenro, o crattaco,, 
che i  per fairvi il Sig.
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sto edifizlo e d\ quest! tanti ricchi ornamenti ivi iro'irati, non. anno JlfBcol- 
ta di paragonarlo con qualunqoe altra vecchiafabbrica, cherestiin,Italia . 
E quest! inarmi, che certamente sono Greci, confermano la conisttur3j 
o la prova, che i Tirreni <Ji tanta parte di Grecia padroni, gli abbiand 

^ in d i trasportati.
'  II Montfaucon i ) ,  e il. Mazzocchi 3) pongono T anfiteatro di Capua 
fra i piu sontuosi «difizi eretti dall'antica Italia. Se ne avesseto osserva- 
ti altri in tutto il lesto d’ Italia , direbbero anco di questi altrettanto. C,i- 
riaco Anconitano 3) dice di aver veduti anco in Fiesde i vestigj del suo 
anfiteatro, che egli chiama vecchissimo.

XXI. Anco nel perfetto disegno, e lavoro dl questi capitelli, Ibglia* 
mi, colonne, e altro, k bella ed e giusta Tosservazione, che faiJPasseri 
cio  ̂ < che gli antichi Toscani non ebbero *soIamente quell’ ordine, che da 
essi Toscano si disse, itia gii ebbero tiitti; perchi tutti si vedono nelle 
diloro opere 4 ) .  Talcli^ posteriore solamente e Ja distinzione, o' denomi- 
nazione d’ or dine Dorico, Gorintio, e Toscano, forse daH’ liso magglore , 
che in quelle parti se n’ e fatto j  ma J* uso in genere vi e stato priraa, e 
da tempo antichissimo. E  poi colle parole del gran 'Filippo Jiivara afierma 
il detto Passeri» che piit che si <va in antica, si vede V esempio di tutto ^per  ̂
tbi i^veri antichi anno fabbricato, e inventato piU d i noi, e messo in pratica 
ogni esemplare di perfezione. Quindi con maraviglia osserviamo in, questi, 
e vasi, e fbgliami. e fregi, e cornicioni antichissim quelle islesse invenzio- 
ni recent!, e odicrne,  che si dicono ora nate, e in Inghilterra, e in Francia , 
come sarebbecio, che ora chiatnano U codrond, c  il todroni perld: maniglie 
ritorte, e  ornate di bellissimi mascheroni, e anco di bellissimi niisi, « di teschi 
di bove, e altri animali, e talora ditorcigliate di serpi, e ton altri mJrabili 
bassmlievi. Quindi e , che gl’ ingegni, e speciaJmente gli ottimi si con- 
frontano faensi, e linascono simili ai ptimi ; ma il talento, q^Pinvenzione 
vi ^ stata sempre . V i si vedono anco animali rarissimij i centauri, le ar- 
pie, le sfingi. Questa sfinge, cOn due gran poppe nel petto ha la figura 
di vergine, e di uccelio, e .di leone, giusta la dcscrizione d’ Ausonio s); 
cd k rara nei monumenti G reci, e Romani, ma non k rara negli Htrusci* 
e negli Egizj, come si vede in Roma nelle due sfingi'di basalte alia sali- 
litadi Campidogiio .

 ̂Questoera il buon gusto dell’ Italia antica. E  seguitando quesfo dls- 
corso degli anfiteatri, si Jegga nel detto Gori tJ), chele orme, ed i vesti
g j di teatri, e terme, ed altrigrandi edifizj, si vedono ancora in altre vec-

K Ic 2 ' chie
Cap- He arcTiiteci’ Etn pag- ri,8. Quot ca- 
pilulorum genera Etrusci columnis suis apta- 
rinf, vix paueis txpediri potest • Ut prope- 
tnodum in stisriSlrinern incidetim nulfi deter
minate forme a siructo-
rum inventis prescribi^^^^sse •

f) Ausou' in S'̂ lvis • pen-
nis , pedibus ho., (f ore pueti

Cori Mus- Etr, T- pag-

l )  Montfaucon Diar- Ital- pag, i l .  
a) Ma^^occki Amphit‘ Campan- 

. 3) Oiriac> Ancon- nei suoi frammenti ,  t£- 
stampati in Pesard I 7 <>5 * png; iS* t'enimus 

primum ejus nohllia £/ 
mognis edita lapf^^us mania conspeximus . • • 
vidimus etiam non\tUas antiquissimi sui am- 
phitheatri reliquia’j

Passeri p o fi Gort Mus. E tr- Tom- 3*
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chie ci(t4 d’ Italia. Anfiteatro in Arezzo; teatro , o anfiteatro a Lu n F,a  
Gubbio ( e lo rammenta attco il Maffei); teatro, o anfiteatro in C apua, 
in Adria, e questo pure  ̂ d’ ua’ antichita inenatrabile, perche la destm- 
zicne d’ Adria 1' abblam riconosciuta antichissism , e anterloreai R om ani, 
e forse.. come pate, quando i Toscani fecero ivi all’ iniorno i gran scav^ 
chiamati i sette marl, e- con vocabolo Ebreo k  fosse Filistine ; e percio Stra- 
bone alttove addotto'Suppone vecchissima la destrnzione della t ic c a , e 
potente Adria, che ai tempi suoi egli chlama Oppidulo. T eatro, e an- 
fiteatro fuanco in Lucca, ove altre memorie Etrusche conservansi, fralle 
quali im insigne , e gran sarcofago di marmo, che esiste in quel palazzo 
archiepiscopale . Vedonsi in questo scolpiti a gran rilievo, e la cista mis- 
tica, e centauri, e satiri, ed altri simboli, che nel resto delle urne E* 
trusche frequentemente si amnsirano. Altri in fine rammenta vestigj d’ an* 
fiteatri in tante altre vecchie citta Italiche , a Brescia , e anco in altre 
parti deJla Lombardia.

II detto F. Leandro Alberti i) nomina con quests precise parole;
fiteatro a Topulonia, e quivi vicino un gran pezzo di marmo intagliata di let- 
tere Etrusche, e quivi parimente niicini pezzi di nobili marmi, capitelli spezza^ 
t i , basamenti, tavole di pietra, mensole■, dvelli ec, E sopraaveva detto, 
quivi appresso erano molte fontane y ed edifizj, per It quali scendevano /’ 
acque. . . vedonsi assai silicati alia mosaica molto maestrevolrnente eongposti di 
'preziose'pietre 3 traversati di vaphi compassi di finissimi marmi. Con che c’ in-' 
dica le terme, che presso gli anfiteatri solevano essere. Passa a nominate 
altro anfiteatro a Vetulonia, e im altro edifizio, che egli dice aagli abi- 
tanti del paese chiamato Vctulia ( quasi fietulia) benche da Tolomeo chiamatp 
Fetulonium, e altrove Itulonium, che era una parte della real Tetrapoli, verso 
i. lago Cimino 3 ed i Vvfenti, Siegue a narrate infiniti altri ritrovamenti di 
cose Etrusche in Volterra, e segnate 5’ Etrusci caratteri, e ne cita Zac- 
caria' Tacchl^al» Scrittore di poco a lui anteriore, le di cui opere con gran 
dispiacere dei dotti sono perdute. E  quest’ istessi ritrovamenti perpetui» 
e quasi continui in Volterra gli rammenta anco ai suoi tempi Citiaco A iv  
conitano, e il Volterrano nei suoi Gommentari, anco per la diloro ispe- 
z:ione oculare • •

Non abbiamo veramente memorie di teatri, o di anfiteatri in Egitto, 
ma non per questo pub dlrsi, che non vi siano -stati; perche i vecehi 
Scrlttori, che ci restano intenti a narrarci solamente d o , che si erano pre- 
fissi secondo il diloro istituto, anno percio poco narrato, e molto pifi an* 
no taciutp- L ’ Egitto , come si k detto, e stato il fonte , e ilpropagatore 
delie piu grandiose idee. Edio nel ragimemorare ogni sortad’ edifizj nell’ 
Italia verarhente afitica , e ante-romana; quanto pretendo di fatli vedere 
originali, e piu vecehi in Italia rispetto alia Grecia, altrettanto parmi di 
«corgerli ascitizj- e i^ tati rispetto all’ Egitto. Anzi questo Liwa^punto, 
che dimQStra !a descendenza, e affinita nostra co^fr E b m . Sl-

[  mill
l)  A lbertj/IfK ^pione £  Jtah di Bologna ann  ̂ i jy o .

erti gag' 4 8 .
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mili ebbemo con Ipro i caraiteti, e la lingua; e fra mille altre cose slmili 
agli Egizj usammo i grandi edifizj, e le stnpende mara delle cittaj e le piramidi, 
e i laberintl. L’Egitto ha sorpassata ogni nazione in grandiosita, e magnificen* 
za ; bench^ credo, che cib non possa dirsi in ecceller.za , e finezza di lavoro ; 
perch  ̂le arti, ancbrche nate in Egitto, possono essere slate perfezionate in 
Italia, e poi per mezzo dei Pclasgi trasportate anco inGtecia, possonoqui- 
iri avere acquistata una perfezione maggiore . Ma finalmente anco T Italia 
ii pregia d’ avere appresi i primi fondamenti del sapere dall’ oriente, eda- 
>li Ebrei. E giacch^ molto si e parlato delle statue, si ascoltiStrabone i ) ,  
:he dice di aver veduto personalmente in Egitto le statue similissirne a 
luelle degli antichi Greci, che vuof dire alle Tirrene Pelasghe, da pri- 
na in Grecia stabilite per fonte, e per esemplare delle Greche arti, le 
juali solamente dopo divennero Greche. •

XXII. Tralasciando al mio solito cib, che b stato detto da altrl, mi 
riporto al Q ori, al Dempstero, ed anco al MafFei, che in cento.cose an
no osservata questa similitudine fragli Etrusci, e gli Ebrei. Similitndine in 
tutti i riti sacri, benche adulterati, e infetli d’ idolatria j similitudine nel- 
le vesti specialmente sacre, e in molte*altre cose. Fra i miei raonumenti 
conservo ancora il candelabro di ferro, veto candelabro Etrusco, e similis- 
simo a quello, che la Sacra Scrittura el descrive. Che cosa erano mai in 
fine quegii empj sacrifizj umani, taoto fissamente radicati fragli Etrusci, 
se non che una sciocca iraitazione, e come diremmo, una scimmia del 
sacrifizio del santo Abramo Cost gli osservano i dotti, fra i quali il Clu- 
verio 2) , che espressamente gli dice introdotti per contrafFare, e per es-

pri-
1) Strair- L ' l J . p a g ’ 8o6. Etrusdis, O an- 

ti'guis Grxeite operibus persimilium .
i)  Cluverio Epitom- Histor- L - 3. d? 

■ hrahamo pag-jLO. C»ceriun imirolandiim illild 
semen D e o , moxq* incoliime a morce re- 
victurum in Isaacco demonstratum est . . • 
Ex eo cenipore illo in loco serapec sacrificia 
yigtiere • • • Vetmn omnia in pejus rapien- 
te Sacana , proximo geiites sacrificium illnd 
xm ulatx ; Satucno similiter • • . filiorum ca- 
rlssimcs mactace coeperunt • Quod detesta- 
bile cacohetes a Phcenicibus, Tytiisqne acr 
ceptum , coloni corum Poeui in Aftricam 
piopagatunt. U t multis adeo populis exinde 
cxecranda hostiatum occasio, &  origo nata 
sic* Dal ialmb log- imp art ajno propagate gue- 
sto iniguQ costume sopra un gran tratto dellam 
terra - Imrnolaverunt filios, & filias suas doe- 
moniis . L e  genti orientali consecravano ( uc- 
tidendo ' c o s i S i  di loro Jigli al dio Moloch , 
Levit- Cg/i- it* De semine tuo non
dabis, ut consecte^r idolo Moloch ,  U C.20- 
9. z. Si qiiis ded e^  de semine suo idolo 
Moloch, morce m ^ a tu i

Da fa lsa  religions adungue , e da una 
sciocca imita^ione del sacriji^ic d' A bram o 
naeguero , com e si i  detto ,  gueste vitiirne^ 
umane • L o  conferma Lucreg^  nel prim e li-  
b ro ,  attribuendo ad  una male intesa religione- 
il sacriji^io d’ Jfiger.ia , ed altri sim ili •

.  • . • • . Quod contra sxpiiis Qliin 
Rellgio peperit scelerosa, atqiie impia 

facta
Aulide quo pacto*Ttiviaii virginis anna 
Iphianassai turpatunt sanguine £ede

Muta inetu tettam genibus siibmissa—r 
petebat. ' .

1 P oetiy  e  -Prasatori tanto G reet, che 
L a t in i, c i rammentano mille v o lte ,  e da per  
tutto guesto esecrando esem pio- firg i l-  Ensid-
L ib -  !•

Sanguine placastis ventos, &  virgine .
caesa • %

Sanguine quglq id i^editus, animaque 
• licandum 

Atgolica • • •
E  in detto liiro  i l  irad ito^ ^ l/lg te  raeconta
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piitnere inlquamente II detto santo sacrifizio d’ Abramo. Ho a l t r o v e  av. 
vertito quanto falsamente il Made! abbia prctcso di togliere dagli JE t r u s c i  
quest’ empleta, criticando ii Gori, che con verita gli aveva asseriti ,  e- m o- 
strati espressi in cento urne Ettusche. E ’ cosa veramente stupenda ,  c o r r e  
altri ha osstrvato, che queste critiche perpetue abbiano perlopiu c o n t r o  
loro ristoria manifesta , ed il fatto convincentissimo . Perche istoria , e  f a t t o '  
chiarlssimo si k ,  che gll Etrusci anno ptaticato slabilmente quest’ J n i q i i i i  
e umani sacrlfizj. E nei bassirilievi si vedono quei miseri sacrificati c a d e -  
re col pugnale imraerso nel petto. E poich  ̂ si vede, che quell in iq u a  r e -  
ligione insegnava anco a quei miseri sacrificandi di offerirsi coragg io sam eir- 
te*alla morte ; percib altrove ho mostrata anco un’ urna, in cui si v e d e

purf ai Trojani il iacrifî lo ^ IJigeniâ  e di
ce , che Calcante spiegando la mente del nu- 
mi , aveva destinato I’ is(esso Sinone al sa- 
CTiji}̂ io •

Composito lumpit vocem ,  & me de- 
stinac arae • .

£  nel sesto libro: •
...................Turn pendere pcEiias
Cectopid* jussi ( miseriim ) septena quo-, 

tannis
Corpora natorum . Star diictis sOrcibus 

uriia •
Diodtro Siculo Lib. VL dice di varie genii, 
che fra i figU , che offerivano , e sacrijicava- 
710 i genitori , scegUevano i pid cari, e ipri- 
mogeniti , e specialmente i Jigli dei nabili • 
jE poichh guesta sceleraggine era guasi diffusa 
per tutto il monio , era ben credibile , che 
prima , e piii degli altri la praticassero spe
cialmente gli ^rusci I che rantavano la loro 
iminediata descenden̂ a dagli Ebrei , e che dal 
diloro Giano , e dal psrpetuo eommercio con 
guelli, si studiavano nella di loro idolatria 
d' imitar sempre ogni costume dei medesimi • 
Eusebio Frapar- Evang. L- a- C- Vh Perie- 
m n t jEgyptiociim p en itta lia ; ‘tenebris tta - 
dita su i t  necromantia Tyrrheirotum • Ed al 
£ • '  1 * 0  V ll. Taauci theologia • . - dicit 
morem fiiisse ptiscis in magnis calam itati- 
bus j ac periculis, uc civitatis, aiit gentis 
princeps dilectissimos ex iitiis uiciscenci doe- 
moni y quasi ledemprionis praemium ,  ctade- 
re t.

Ma in somrna di guesti umani sacrlfizj 
a Dit-e , e a Saturno e pieno liLacrobio L- i- 
C. V ll. Cuiiique diu huin^is capitibus Di- 
t e m, , & vitomm viiAiqi^^^atiirnum placare 
se credere«it - .^j^BjRulein ferunc, cmn_> 
Gecioiiis. revercentem siia-
vsse, ut fajiP^Weriftcils infaiista mutarent* 

> non hominiim capita; sed

u n o  ,
oscilla ad Iiumanam effigiem arte  s i t n u l a c a  - 
E cosl il detto Macroiio L- I- Cap- ,3 C!Z- .E  
coti Dionisio d’ Alicarnasso Lib. l- pag- 3 0 .  
conferma precisamente lo stesso . E  nel E. - 3  - 
Cap. 7* siegue il detto TVlacrobio . T r a d i t u r  
autem in libro EtruscoriUTi • . . E  poi verso 
il fine di detto Cap. 7- : quia n o n  i g n o r o  
quibusdam mlrum videri, quod c u m  caezeta, 
sacra violari nefas s i t ,  honiinem s a c r u m  j u s  
fuerit occidi • E tanti altri Autori tie parla- 
no, e confsrmano y che in Italia medesima ,  
Ercole aboli guesta empietd y sostituendo alle 
vittims uriiane y e vere i di loro simulacri y c  
fantocci • Benchi era tanto in Italia radicata 
guesta eredenga, e illusione , che,  come si 
vede y duro per poco V aboligione. Dionisio ,  
che la riferisce , e come pare y la d imostra 
guivi di nuovo introdotta Lib- l.p. ip. Retuia 
^ im  cxteraciim ptimicias diis rite c e d d icas  . 
H um ana veto proUs sortem , rem d iis  lo n g e  
catissimam , ‘ etiam num debeti • E  guivi 
aveva detto piii sopra , che guesta porgione di 
vittime uniane sacrificande, si riduceva alia 
decirna parte dei figli • Quindi sbno infinite 
le urne Etrusche y che esptimono gli umani 
sacrifigi fra i guali se ne vedono ancora al- 
cuni piu noti nella favola , o piuttasto nella 
yerissima istoria, benchh favoleggiata , guaV i 
guella dl Andromeda espasta al mostro mari- 
Tio y e di Folite ucciso da Firro alV altare • 
Contro tanti fatti, e tanta istoria, critica il 
Maffei , e deride, le chiare splegagioni fatte 

•dal Gori a tanti monumenti Etrusci , che 
guesti umani sacrifigi contengono • Sacrfigl non 
da burla , o di pura appjrenga, come il Afaffei 
soggiungeva , ma coll’ effeilijfi.mfgignale ntl 
petto di guei miseri sacrî fSti. se egli, 
come dice , non -ci vede l̂ sangue , ne i se- 
gni- del sangue spaiso , Misfido ckiungue , che 
pass a vedere nei marmi il sanguê  ̂si i 
detti segni del sangue spai\
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I>elle a rt i, e scienze Etruscbe • 2 6 }
unoj che da se stesso si uccide, e che aljualmente si ^ itntnerso U pugnale 
nel petto.

P'u che si va in antico, piii le cose confrontano, e setnpre piii spi. 
rano Ebraisrno. Se avessemo gli scritti veramente antichi d’ Italia , che la 
gioria G reca, e Romana ha ofFuscati, e nascosi, e che ana necessaria fa- 4ali(a derivante dail’ estrema loro vecchiezza esigeva, che fossero occultati, 
e negletti, vedremnao in qnesti rancidissimi scritti Italic! una molta si- 
militudine con queilL delle Sacre Carte . E  poich^ questo confronto non 
puo farsi con i detti scritti Italic! , non piu esistenti, se ne prenda qual- 
che barlume dai vecchi Greci - Ho piii volte, detto > e cercato di porre 
in pratica > che le piu vecchie notizie Italiche bisogna chenoi le ptendia- 
mo dai G reci;  non perch^ esse siano Greche,  ma perche i Greci sono 
i pin vecchi,  che ci restino, E  avendo e«si preso dagl’ Italic! anco piOt 
vecchi di loro, bench^ in tutto abbiano grecizzato, e ridotto dove pote- 
vano a gloria Greca; contuttocio non anno potato far di mencrdi non 
manifestare le tracce deirorigine Italica, e percib Ebrea. Ma bisogna pi- 
gliarle per aria, come suol dirsi,  perche solamente di passaggio traspirano ,  
e quasi per fbrza ce le-additano.

Ora noi non abbiamo Antori Greci, che siano piu vecchi d’ Omero, 
e d’ Esiodo. E  questi sappiamo istoricamente, che oltre air aver preso 
raolto dai Tirreni Pelasgi di Grecia , anno ancora direttamente, e molto 
preso dagEItaUci * come specialmente si narra di Omero, che percio fit in 
Tirrenia i ) . Le similitudini delle frasi di questi vecchissirai poeti colla 
Scrittura, giacche questo Capitolo troppo si estende, si osservino in que- 
sia hota 2) i  e riserviamo il resto ad altro Capitolo *

C A -

t): Erodoto nella vita ,  che gli st attci* 
■ buisce, d’ Omero tfopo i! ptinc* Fotro cum 
ex— Tiispania ,  Tusciaque delati in Ithacam 
deveherentut,  nempe Hemerus , ?/lentei • 

a) Basra cominciate da Giano, che leg- 
gendo attentameiice tutti gli Aucori, che 
ne patlanoj h impossible» che non tafH- 
guriamo ,  che essi intendevano, e patlavano 
di Nod • Bastano le lutetali descti3;ion»,  che 
ci fanno der diliiv) di Dettcalioiie, e d 'O - 
g ige, per vedere, che sapevaao, e fralle di 
loro, favole si sfbrzavano d' esprimere il ve- 
rissim'o di Nod- medesimo » Anzi perche lo- 
scppera e universale , e riniiovaciva dell’' 
uman genere;. e che allora- la giustizid di-* 
vina estinse i primi uomini, acciocche poi 
ne nasc'essero dei migliorij percidt temeront  ̂
del nuovi ^iluvj e dt che le dt loro, anciche 
citra fanno fede, le (jualt fab.bricate in al- 
tissfmi monti diedero fdhp^^nome ai pri
mi Ttalt ,  clje percid si dissera Abcirigeni 
A^ayeyivfSi e che in seasa di varj Aiitori

vuol dire abitatori dt monti- Crederorio di 
pill gli Emisci per loro dogma- la decta_* 
sovversione dell’ timaa genere, e che qiie- 
sta pill volte dovesse accadere ,  ed indirin* 
Bovellarsi gli abitatori ■ del mondo r cosi 
dice Siiida in voce St osservi in
altre cose la detta ti^dizione , o- confitsa_* 
notizia ,  che ebbeto delle Ebtaiche verita . 

^  poichd si- e- paclato dei sacrifizj , e della 
scelta del primogeniti daitnmolarst, che 
in cid facevano anco fraglf agnelli,  e ftagli 
altri animali;  cost pec far vedere, che qiie- 
ste frasi si erano .gia sparse per tutto il 
mondor, dice Ometo. Iliad- L -  4- v- loz- 
e lo .replica al verso i ao-,  e in mille hio- 
ghi*

Agnorum primogenitorum sacrificatutima 
nobilem echatombem ^

Cosi nella Scrittura Niim- Cap* i f -  D a' 
hitis- primitias, Domnoy. & Cap. in obla- 
tionem primitivorutm. Esdra cap. jd* Primi' 
tiva Miorum nostrorum, $. nel Gencsi C- 4 -

Abet

    
 



364
Abel obtuUt de primogcnitis gregis sui , e 
nell’ Biod. Cap* ij*  •Sanctifica mihi omne 
primogenitum •

Abbiamo vedu to , che la parola xethim. 
adopraca dalla Sctitcura > e il suo sinonimo 
di insulee, secondo S- G iro lam o, e secondo 
r  espressa profetia di Balaam , s’ inteiide coti 
veta ptoptieta d e ir ita lia , bench^ poi quest! 
vocaboli si siano anco adatcati a llaG rec ia , 
e ad altte p a r t i . Ma con questo scesso Vo- 
cabolo , non gid di cethim , tna bens! di 
insuhe chtarna Esiodo 1’ I ta l ia ,  e positiva- 
meiite la Tirrenia , e di piii chiama le isole 
sacre della Tirrenia : comffcchd forse ( nel 
suo senso idolatra ) santificate dal favoleg- 
giato G iano ,  come tame volte ci h f  detto 
M acrobio, o forse anco da Japeto • Esiodo 
Therigon- »in jin'

Q iti sane prociil in  recessu insularum 
sacraruiTt

O m nibus Tyrrhenis valde inclitis iin- 
perabant • •  *

E sempre remote , "e sempre Uele chiama la 
Scritm ta quesca regione, che intende e$- 
primere col detto nome di cethim • Come 
pare , che Onieto similmente intenda , quan- 
do fteqiientemcnte nomina iiole remote e 
iongingue : in insulas longinquas . E talvolra 
anco Oinero queste istesse isole le chiam a 
sacre . E cosi sacre chiama le isole Echi- 
nade, ove pure erano i P e lasg i: come al 
Tib. I'V' d e ll 'I lia d e , e spesso al trove •
E Pindaro ‘Ob.vis.nriow.n antistrof' 4. p . 48** 
dice sacre e foeiunate 1’ iso le, che egli pone 
in Ita lia  presso ad «na cictd, che ei chia- 
ma Saturnia, o di Saturno • »

E’ frequente nella Sctittnra il  costume, 
di far lavare i p ie d i, specialmente agli os- 
piti t  lava pedes tuos • E fino ai due An- 
geli , che venneco a, Sodoma gli fece Lot 
lavare i di loro piedi: Gen- cap- r^* Vene- 
runtgue duo Angeli Sodomam,  ssdente Lot9  
in foribus • . • Et dixit t obseero Domini 
decimate in domum pueri vestri , O manete 
ibi • Lavate pedes vestros • O ra  questo co
stum e si ttova molte volte in Omero. N elTO- 
dissea Z.. »9- vers- 3 4 4 * e |fS . e 3 7 6 -e 390. 
Penelope al suo ospite , e marito U Jisse ,*  
benche scono'sciiito , fese dalle serve lavate 
3 piedi. E bench^ ei non volesse, pet non 
fatsi conoscete alalia cicatrice, che aveva 
in una gamba , bisognd ,,c h e  si arrendesse 
al costume universale; " percio la vecchia 
dj lui nutrice lo ticonTObe. Anco in Sicilia 
la oinfa Nausicaa fa lavare il medesimo

Cap. /.
naiiftago U lisse. Odiss. £ •  6. vers, a to*  b 
seq. In  E gitto  fu parimente un iversa le  que-i 
sto  costum e; e siccome di questa r ic c a  re
gione si rammenta in ogni cosa a n e o  i l  lus* 
so , cosi sappiamo ,  che Amasi aveva u n  ca- 
tino d’oro a quest’ uso , come c i n a rra  # -  
roduto Zj. Z> pag- i f4* Amasis • , • grant e? 
cum alia bona injinita, turn veto pelvis aurea, 
in qua tarn' ipse , quam omnes convivee sem
per pedes abluebant • E che quest’ iiso  era  
ancora fra i T itreni 1’ abbiamo in d tcaco  al- 
erove. E simili a queste abbiamo altrove_-» 
rammentate con Ateiieo le tazze l a b r o n i e , 
e i vasi d ’ oto , che anco in Lesbo fa b ric a -  
rono i nostti Pelasgi T irien i. I l  d e tto  A ce- 
neo le rammenta di nuovo al L- XI, C*. 18. 
appellaniur quoqu'e pocula qucedam tra g il.a p h i 
• . ' {/ tragelaphi lab ron ii. Antiphanes in 
Ckryside • • • vasa argentea , phialas ,  trire
mes ,  iragelaphos , charchesia ,  liburnaque ex 
auro ' E questo nome di Liburni ,  n o n  p a 
r e ,  che vi sia dubbio , che derivi d a i L i -  
burni, popoli Ita lic !,  e T ir re n i .  E p ii\ c h ia -  
tam ente lo spiega altrove il de tto  A te n e o  
citato dal Derapstero Tom- i* i* j .c « p * 4 9 *  
pag, j f j*  dove con Cricia vecchio poeta d ice  j

Ex auro sculptam Tiiscia d a tp h ia la m  .
Il ttattam ento ai detti ospiti si vede_> 

sempre in Omero opuiento ,  e dov iz io so  ,  
e simile a quello , che ci racconta la S c rit-  
tu r a . Ftagli altri o sp iti, al detto  U lisse  g l i  
(a subico ammazzaco iin bove per la  cen a  • 
Odissea L- iq- v. 430. Cosi ai tre A n g e li * 
th e  in figiita di ospiti comparvero ad A b ra -  
tno al Cap. iq. della Gfnesi sen tiam o : La- 
ventur pedes vestri • • • Tulit, inde vitulum,
O coxit ilium ,  tulit quoque butirum,  & 
lac, be,

La fcasej.che  neH 'lIiade T- 8* v. 174* 
e zzy. lisa Ettore per anim ate i siioi a com* 
bactere , e cosi Achille dalt' alcra parte  ,  e 
tanti a l t r i ,  che spesso O m ero com m em ota 
dve’p85 ecrt (p/'?voi viri estate emrW; quest a_) 
isressa frase la vediamo adoptata da G iosue , 
e da altri inv itti duel degli E b te i . L ’ alcra 
frase di ja tta n z a , e  di coraggio ptim a di 
combattere-, che spesso si leg g e , e che pa
re usd il g igan te  G olia contro David ,  e_> 
non meno David contro di lu i , Regum T - 1, 
Cap, 17* Dabo carnes tuas volatilibus ceeli, 
b bestiis terreei q u a n te , e quante volte si 
vede adopraw anco/in  O m ero, come n e il' 
lliade i .  j7p*
'' Certc Znqiiis & Tro/anoruna saturabic 

canes ,  & aves
Pitt-
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D elle
PiiiguecHiie, & catnibus . .

E lo replica cento vroire, e fino nei pttmi 
quattto verii dell’ Iliads .

Hergum ipsosque prtedam fecit discerpen- 
dam caniSus

t Et alitibus omnibus . . . . .
I  vati, i sacetdoci, i conjettotl del sogni 
quante , e'quante volte sono rammencati in 
Omero , come nel i *  i. dell’  lliade  v. tfj* 

Verum age quatso; aiiquein vatem coa- 
sulamus, vel saceidotem »

Vel somniociim interptetera . . . .
E spesso altrove. Cos! nella Sctittuta, e 
in Egirto troviamo non rare volte g l ' indo- 
v in i, e i sacetdoti, e gl’ incerpetri dei so
g n i, come fragli altri nella corre di Parao- 
ae eta ancora, e si chiamava somnicrum in- 
terpres Giuseppe il figJio di Giacobbe . Ep- 
piire anco quesci vaticinj abbiamo le precise 
aiuotita , che i Gceci non gli anno avuti 
ditettamence dall’ Egitto , .per solita riprova 
del non commetcio, o del tatdo cominercia 
passato fra i  Gteci, e gli E g iz ian i. Per- 
chi r  atte divinatoria confessano i Greet 
d’ avetla aviita dai Frig j,  che vuol.dire da 
qaei Pelasgi Tirreni, che in G recia, e In 
■ Tracia, e in Troja medesima si stabiilrono. 
E  cost attesta Suida in vetfao :
attem divinandi kanc primi Pkrpges invenere* 
E cost lo dice ancora pin volte Erodoro .

L'istorla della cteazione dell’ iiniverso 
in senso della Teologia Etrusca 3  formato 
da Dio in sei diversi spâ i, cioh nel corso 
di sei mil'anni i e altri sei mil’ anni ne as-* 
segna alia durâ iona di quello ,  come dice 
Suida in voce TvuMvtx, Tyrrhenta; Apud 
eos vrr peritus historiarum scripsit J opificem 
rerum omnium Deum , duodecim annorum 
millia universi hujus errationi impendisse, 
rescue omnes in XIL domos ita dictas di- 
stribuisse • Ac primo milleaaria fecisse cae
lum j D terram ; altero firmamentum ; tertio 
mare, £f aquas omnes . , . quarto luminatia 
magna ■ solem , & lunam , if Stellas; quinto 
omnem antmam volucrum, reptilia • . . vi- 
dentuf igitur primi sex millenarii ante forma- 
tionem hominis pteeteriisse, b reliquos sex 
millenarios dutaturum ene. genus hominum 
Quesco sisc^ a  dagli Etrusci,  e da genre 
idolacta iniagiaato» quanto si assomlgliju*

arti, e sefenze Etrusche. 2 6 i
( tolta la lunghezza degli spazj ) a qiiei sex 
giotni > nei quali il ptimo Capicolo della. 
Genesij ci dice dall' onnipotenza creaio il 
mondo ,  e quaii colls precise citcostanze 
di aver ereato nel prime giorno il cielo , e 
la terra 5 nel seeondo il firmamento ; nel ter- 
■ ô le erbe f  e i vegetabili', nel quarto i  la- 
minari magni; nel quinto i volatili,  e i  pe- 
sci i nel-sesto i quadrupedi, e i  reptili ii\ 
ogni genere i e ̂ nalmente anco I’ uomo- 
Esiodo Opera, b  D ies , vers. po«

Prius namqnc in terra vivebanr homines
Sine m a lis ,'&  sine difKcili labore,
Morbisque molestis, qui horainibus se- 

heccam afterimt;
ScAim enitn in aifliclione morcales con- 

senescunc .
Quanto all’ incirca ci esptime il prjmo stato 
dell’ intlocenza« in cui secoiido il senso del* 
la Sctitciira satebbe viskito 1’  tiomo senza 
pene , e tr.avagli; e poi sopravvenendo i vi- 
z j ,  quanto esptime egualmente la vita uma- 
na da qneila Iiinga durazione, in c«i vis- 
sero i primi Pattiarchi, ridotta pot al breve 
giro di sessanta, o sertauta anni a quei, 
cui e concesso d’ invecchiate.

Questi, e cento altri lumi, e slmilitu- 
dini ,  che passano iralla Scrittura , e i  vecchi 
GrccI, fra i quali Omero, ed Esiodo, co.. 
me ho detto, sono i piu vecchi, non gli 
rammenco g ia , quasi che questi afabiano 
letta la Sctittuta medesima; ma petche am* 
maestrati, come abbiam vediito, dai Pelas- 
gt , e dagli Ira lic i, anno appresi questi 
iscessi semi ,  benche altetarf di favtileV e 
d’ idolatria. In quella forma, che Japeto» 
e i suot descendeuti gli avevano appresi 
dairEbraica istotiaj e cost ne avevano con- 
servate le guasre memotic. E percid Macro
bio £ •  7 . C*. i j .  pone pet sim iii, o Sinoninii 
i riti Ecrusci cogli E^izj : Unusquisque, ut 
volet, vel Etruscam , vel oEg'fptiam opinio- 
nemsequatur- fid d potabile , che quivi pat- 
la Macrobio ‘dei Ifbti pontificali,  come pa* 
fe ,  di Cccinna A lbino, che i  forse quell" 
istesso Cecinna , augute Ettusco •, che cit* 
Seneca Quxst.gMor., L -  »• C. j j . , b '  seq- , 
che dice aveiK letco apptesso Atcejo Ca- 
pitone.

Tomo Seconds . I  1
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C A P .  I I .

D ellc a r t i , c ulenzs dagli E trm ci tram andate ai Greet

!•  " f  Genj veramente innatl delle nazloni non si mutano, e non s’ estin- 
guono giammai. Se i Greci fossero statiinventori delle arti > e d e lls  
scienze, e .per loro istinto nativo le avessero portate a quel siibli* 

m e, che con giustizia, ma molto posteriormente ammin'amo nelle diloro  
produzioni in .ogni genere ; non sarebbtro giammai ricaduti nella barbaric. 
Barbari sono stati nei primi jecoli, e lo abbiamo provato con i diloro I- 
storicii e barbari sono al presente, e da tanti secoli, e quasi ogni altra 
r.azlone^gli riconosce per tali. Ne basta il dire, che cib proviene dalgioi 
go di servitu, che sotto il Turco sofFrono da molto tempo ;  peiche quasi 
ogni popolo in oggi sente la servitb; e perchb verun principato estingue 
i genj* delle nazioni, p molto meno odia le arti, e le scienze , o ci costringe 
ad esser barbari. L ’ Italia ancora per molti secoli^ stata invasa dai Van._ 
dali, dai G o ti, e da molte altre nazioni straniere , ed incolte; eppure in- 
colta affatto non 6 stata giammai.

Se domandiamo ai G reci, se essi slano grinventori delle arti  ̂ e delfe 
scienze, benche inclinino per T affermativa , contuttocib cilasciano in dub- 
bio, e non si spiegano precisamente'. Tratta di dio diffusamente Diogene 
Laerzio i> , e bencM sostenga I’ innata qualitadelle scienze inGrecia, por
ta contuttocib tante opinioni in contrarip, e pet, crederle, come ei dice> 
dai barbari derivate, che fbrse anche col diluidetto a quest! barbari,cioe 
fbrestierl, dovrebbero attribuirsi • Pone frai primi savj della Grecia Musea 
che egii chiama Ateniese, e che.Strabone qut sotto citato, e altri lo fan- 
no Trace, e poi pone Lino Tebano, e quest’ ultimo anco ptima d’ Ome  ̂
ro, e d’ Esiodo scrisse la teogonia; ma pur confessa, che anco prima di 
quest! v i reeb learti, e le scienze Otfeo barbaro, e Trace . E  per escln 
dere, che questo non fosse ii primo savio, e il primo introduttore, altro 
non sa dire a) , non merita it name di savio chi attribui agli del tutti i vi~ 
z) piu enormi, como 'fgli fece: quasi cheOmero, ed Esiodo non abbiano fat- 
ti i loro numi, e yiKiosi, e scelerati 3 ) . Talche -Suida 4) racconta, che 

■ . Pitta*
l) Diogen̂  Zt aert. De vitis Phitosophorum 

W prince 'w
1) Dlogen̂  ibt- Orpkeum ^oque Thracem 

îducunt philosophum fuisse , quidem an-, 
tiquissimum * Equidtm qui de tiis tali'a com- 
nientus a t , an philosophus: ampellandus sit , 
neseto - Vtdeant , gut ita ^lunt., quo sit 
eensendus r\p>mine , que diis J^tia , qu* raro a 
turpibus (f flagittosis h( înibui geruntur , 
adscribit •

j )  T ah t»  m  EsioJo-, e specialmente nell* 
sua c e o g o ii ia q u a n to  in  O m ero si vedono 

, i  nutni quasi piii degli uomiiii ricopetti di 
v iz;. Qnesc’ultimo ttelVIliads Li\ zz. v. z6f, 
m ostta Minerva ,  ' che inganna E ttote ^otti 
r  aspetto di IPeitobo suo fratello, e lo lu- 
sing.t a comb^?fere^cQ^ A ch ille . Giovel’ab- 
bandona, b ^ c h ^ l o  dica im uomo gioito, 
e  g e n e r o s ^ v ^ ^ ^  gradiva i continui dilui 
szetidij .JTutci i num i sono div isi,  e pten- '  ■ doa*

    
 



Lclle artt, e scienze Etrusche,
Pittagora scendendo all’ Inferno vide Esiodo legato ad urta colonnadi ĵ^on  ̂
zo, e condannato a quivi utlare cternamentej e Omero appeso a d u n ^  
bore, e circondato attorno diserpenti, in pena d’ averessi pariato , escrit 
to s'l il^degnamente dei numi -

i  In sotnma venendo ai filosofi confessa quivi Laerzio, che Pittagora c 
quello, che ha meritato prima degli altri un tal nome. Edalpiii volte os 
servato altrove, giudichi ognuno, se Pittagora e Greco, oltaiico, e il pa 
dre, e il Ibndatore della seita, che poi chiamossi Italica. Anco fraiGre 
ci apparisce in contrario la verita- Platone altrove addolto i) lo confessa. 
esaminando molte voci Greche, che le dice derivate di Tracia- Strabonc 
afFerma quasi lo stesso 3 )  dicendo, che dalle ‘vecchie rnemorie apparisce, chi 
in Grecia da principio <vi sono stati i  harbari; e che dagli stessi nomi si ritrova 
che If origini sono barbarichc. ,

Eusebio 3) asserisce , che le discipline, e  tutte le arti le anno i Gre 
ci prese dai forastieri 1 e che anzi per vero plagio se le sono fatte proprie 
e chequesto plagio, efiirtocontinovodelle fatichealtrul lo esercitano anco 
ra reciprocamente fra diloro . E peroTaziano chiatna le arti in Grecia i
m itaz ion i. E  Celso in Origene dice, che a l piu la Qrecia pub arrogarsi h  
gloria di aver migliorate le mvenzioni degli es ter i. Quesia verita 1’ attesta al
trove Eusebio 4 ) , che a! detto Pittagora, qualificandolo per forasiiero, as- 
crive ( come fa anche Laerzio ) i primi semi della filosofia, e  dei buoni stu 
dj in Grecia, che prima la dice ignorante • E soggiunge, ehedi PiltagoL 1 a  " . ra
4 ono parcito; anzl si Fan g^uerra frad ito ro . 
Nell’ J//W. Lib. ai-M 'frj. 40J. Giunone con 
una pietta fracassa il capo di Marte . E di- 
poi entra nella piigiia anco V enere, e A- 
pollo ,  e N e ttu n o . Giunone si batte con 
Diana ,  e la vince . Giove stabilmente ora c 
pet li T rojani ,  e  ora pet li Gteci . Al 
Lib- zi- V" 3 r* , e %eg. Giunone d i nuovo 
si batte con M atte, e Giove v ed e , e  ride* 
Al Lib- V- V- 400. Diomede ferisce Vene
re , e  St veit scorrere il sangue immortals. 
della Deal vert. J J f . , « 340* pee'Vdn-ISfibTor 
tti'izx pioti . E poi I'iscesso Diomede al vers- 
Sfo- ferisce anche M atte, che iirla , e stri
de orrendamente • Al Lib.XIF- vers- ipo- 
Giunone inganna V enere, petch^ i Trojani 
non abbiano soccorso. E poi v. jio> ingan- 
nb anco Giove dotoiendo con lu i . Gli adul- 
teij p o i, e  sli stupti sVno un mosttuoso , 
e continuoyornamento* dt queste poesie .•  
Basra .quel/solenne di W atte  con Venere , 
che 1’ astuto Vulcano avetdogli con i siioi 
fill indiss^iubili legati c t ^ n e l  le tto , lo 
rese (nanifesto , e  v \^ i le  a^tutci gli altri 
niimi, dell’ olimpo .•4) Suid- in voce XlvTxyipx̂ î îs-liciKx post 
cait, Lradunt port* sum { Pycbag<%̂rn ) cum

ad Inferos descendisset, Jlesioii animam eeneo 
columnee alligatam ,  stridentemqve vidisse : 
liomeri aiitem ex arbors pendentem , serpen- 
tibusgue circumiatam , proptef ea > gux dt 
diis dixissent ,

i )  Platone in C ritia s , citato nel CapitO 
lo dello scritco autico di Grecia •

a) Sirab- L- J -  £x ipsis rerum traditarurn 
monurtientis (constat') ante Grrecos incoluert 
barbari . - - ex ipsis nominibus origines ap
parent iarbaricre, e siegue distesamente al 
d- L. 7-pag. ztf- d-edit- Basil- t r jp -

j)  Euseb- Vrttparp Evang. L-X. Cap- i< 
Non modo disciplijas , atg-ue artes Grxci a 
iarbaris abstuleruni', verum etiarri ad hos uS- 
gue dies ambition/servientes alter alterius ih- 
venfionem furantur-

4) Euseb- Lib- l o -  Cap. z- A  Grrecis 
autem nihil fmbuisse * . • Tanta doctrinee, 
if bonarum atiium penuria in Graecia fuerat 1 
antequam Pg\kagoras omnia- • • > docuit , a 
quo philosopn̂  processit, quam Jtalicam , 
quoniarx ibi n\x’ime docuit , appellant • , • 
-Solonem docer^^m a barbaro videmut - - - 
Flato quoque ipŝ ĉum Italicam pKilosophiam 
hauserit,

    
 



5 8  Lib. n i .  Cap. 11.
discepoto Platone , come pure d’ un altro forastiero Fu discepolo Sofo* 
Eppure Platone, e Sjlone sono certamenie i piimi savj > e maestri 

della Grecia. Gosi concilieremo le opinipni j e cost nei tempi posteriori 
potremo dire i Greci maestri dell’ universo • se prima gli riconosceremo 
discepoli degl' Italici. , •

E benche di Soloncs e di Platone si rammentino i diloro vlaggi in 
Egitto, per fargli credere ammmaestrati dagli Egizj; anzi cosi si dica an., 
Cora, e di Omero, e di Esiodo, e di tanti altri; contuttocio avvertiamo 
due cose a questoproposito: una, che i viaggi, e gU ammaestramenti E g i
zj di poco pi^ potevano erudirgli, di queilo potessero apprendere dagli I ta- 
lici, e dai Tirteni Pelasgi, che erano anche in Grecia, e che avevano un ’ 
intiera similitudine, e hella religione , e nelle scienze, e nelle arti j  e che 
percio poco pih potevano far«, che conFermarsi nei pnncipj gia appresi 5 
e che questo era un costume antichissimo specialmente negli Italici per 
unifonnarsi cogli altri particolarmente nella religione, di andare a riscontrarla 
anco altrove. E cost abbiam vedmo, che Fece Dardano Etrusco, che pri
ma di andare a Troja, e di quivi portare la sua religione, andb a tiscon- 
m rla in Samotracia ,a>ve gia prima I’ avevano impressa i Pelasgi T irren i . 
La secouda avverteoza si come altrove si c detto»-'che questi v iagg i 
dei Greci in Egitto sono assai posteriori j e il commercio di questi due po- 
poli pub riferirsi al tempi di Psammetico ;  e percio con verity pub anco 
attribuirsi al detto Solone, e ^ l  detto Platone, senza che vacilli F atte- 
stato d* Eusebio, che i veri diloro maestri siano stati barbari, e che spe- 
cialinente il vero maestro di Platone sia stato I’ Itaiico Pittagora. E ' perb 
si cbnferma, che i Greci fbssero gi  ̂ di prima stati ammestrati dai nostri 
Pelasgi Tirreni, come col testimonlo dei Greci medesimiabbiam provato a l
trove, e qul sotto replicheremo. Inoltre questi tanti supposti viaggi dei 
Greci in Egitto non tutti sono veri , m#sono alquanto raagnificati dai nostri 
dotti, ed intermedj Autori, che attenendosi al verisimile, ( perche i’ Egitto 
 ̂stato veramente U primo Fonte delle scienze, e delle arti) annoFattoviag- 

giare in Egitto tanti, e tanti, che veratttente non ci sono stati. Ne abbiamo 
Ja riprova del sopracitato Esiodo 1 ) ,  cheancor esso da tanti recent! Autori 
si dice, che sia stato ip Egitto; per far credete, che quivi abbia presa Ja 
sua Teogonia. E p ^ re  in Egitto non vi h stato, anzi si pub dire quasi, 
che non sia mat usqto di Grecia, perche di propria sua bocca racconta, 
che non I  arrivato a^ro, che in Eubea y e in Calcide, e presso a Troja, e che 
in questo solo tragitto sperimentato la nave, e il mare t E  al detto eflfetto

di

») JEsioi. tpya, ^  R/utp. vAs, 64^.
JEt si neque narigandi pSitus ,  neguS

navium ,  J
2 feque enirn umguam ̂ v l  trajeci la

tum mare, f
N is i  in JEubeames^MnUie y ubi quon

dam Grteei

JEsepectata tepipestate magtthm college- 
runt exercilum :

Grcecia e ^ r a  ad^Trojam ptlchris fre- 
minis

llluc eg/f^Kcertamina strenui Aniphi- 
iarrm̂ is

Catcpemgue trajeci . . . .  .

    
 



D elle a r t i , e sdtme I t r u s c h e .
di ammaestrarsi Piatone viaggio prima tn ItaKa , e poi in Egltto ij 

Si avverta sempre, che la Tracia in antico per la dilei vicinanZa ^  
confq;^ alipeno in gran parte colla Grecia. E  siccome in Tracia special- 
mente i Tirreni Pelasgi si diffusero, e vi si stabilirono fermamente; cosi 
s?mpre pid s’ intende i vecchi Autori, e specialmente i G reci, ailorche 
tante diloro origini riferiscono ai Traci. Strabone 2 ' i primi abitatorl del
la Tracia, e di Frigia gli chiama chiaramente Eiiropei; anzi gli qualifica 
di quei sacri uomini dediti alia reli done, e ai sacrifizj, e che dal/«wo, e 
dair incenzo ebbero ii nome, e che alttove abbiam vedutb, che a thure si' 
disser Toschi'j e cosi le cose sacre si dissero in Grecia, e specialmente in 
Lemno , e Tesca , 7 . Strabone istesso 3) i piu vecchi luoghi
di Grecia gli pone in Tracia • E il monte Pierio, e I’ QIimpo, e il Libetro. 
e quello d’ Elicona piu specialmente alle Mtise consacrato. E in fine Tra
ci chiama e Orfeo, e Mnseo della tnusica , e della poesia notissimi introdut- 
tori 4) . E J l  detto monte d’ Elicom, e la Beozia, secondo le antishe des- 
crizioni, gli pone in Tracia, e questi Traci gli Chiama espressamente anche Pe
lasgi ;  e che questi luoghi in-specie fiuono poi dopo tenilti dai Macedoni. Con 
i descendenti di questo pdpolo fece poi dopo ancora Alessandro il grande le sue 
conquiste . E aliora era nota notissima la provenienza di questa gente dagrita* 
ilc i. Ma i vecchi Greci Autori, che ci sono restati, anno creduto di detrarre 
alia gloria Greca per narrarcela rinceramente> percib ,0  ce 1’ anno occultata, 
o per ritrovare la verita bisogna indagarla nei loro tronchi racconti; anzi 
in quelle poche parole , che inavvedutamente gli soho trascorse, ma parole 
da prendersi a peso d’ oro, da chi adispetto dei secoli, e deila poca fede 
dei detti vecchi Scrittori , vuol rintracciare il vero. E  percib ho notatoal- 
trove collo stesso Strabone. che il detto Alessandro Magno impadronito- 
si di alcune navi corsare di Tirreni, e insieme di Romani, che in quel 
tempo nel porto d’ Ostia cominciav%no a porre qualchelegno in mare; c 
rimandate ai Romani queste navi pirate generosamente dal detto Alessan
dro , gli mandb anco a dire, che non si aspettava queste ostilitd da \ente

della
x) Quintiliarf Instct. Orator- TL- I--- c- ix* 

Cur in his emnibus, gute discenda oratoripu- 
to , eminuit Plato  ̂ Qu/ non contentus disci- 
oUnis , quas prrtstare poterant Athenne y non 
P-jthagoreorum , ad quos in Jtaliam naviga- 
verat,  jEgypti quoque sacerdotes adiit - 

x) Strab- L -  f-  pag- 198* E t  ipsi etiam 
Phryges Thracium genus sunt, Bryges dicti,  
sicut O jMygdones, & Aebrices , (f Medo- 
Eitini , £f T jn i - Jsti oJines Europam dese- •  
Tuere . E cCsi dice an .^  dei Misii con i 
verst d’ Oiiieto ; e p o is i^ u e . Cumque tran~ 
quillam exagitent vitam ob\deorum cultum ; 
DelcoLr £f Capnobatie\jdest'%fmi conscenso- 
tes nominantur -

J)  Straion- L -  lo . „  EtenTt^^ietia , &■  
»  Olympus , & Pitiipleja, &  LisWrutn fue- 
ts rtiatolim Thiacia loca, & m o n ^ ; cjuos

,, nunc Macedones tenent, atqiie etiam He- 
„  liconem Thraces Musis consecraverutit, 
,, qiii Boeotiam in c^eru n t , ideraque Li- 
>, bethriadum q u o i^  antrum dedicaverunt • 
„  vero an tiqu e music* cultores dicim- 
„  tur Thraces Oipheus, Mnseus &c.

4) Strabon- Z.W- IX - p- i.76 , ,  De Beotia , 
, ,  & dc Helicmiio monte =3 Esc , ' & hie 
M Musarum fa/iim , & Hyppocrene , &  L i- 
,, bechridum Jncrnm • Unde quis tecte con- 
», )iciac Thrales fuisse, qui Musis Helico- 
,, nem conseeVavetunt , nertipe illos , qui 
,, etiam PieriVn , &  Libethriini, &  Pim- 
», plejam iisdeV. sacra deabus edidere . Ea 
»  nunc ' loca MaWones habent v«Dixim us 
,,  hanc Boeotiam ^ m  tncoluisse compulsU 
„  BoeotU Thraces , N ^ ^ l a s ^  M •

    
 



Lih. VII. Cap. II.
Zla^ua propria affinitd. Questa verita di essere affini fra diloro r G r e c I  > 
^•^omani, cioe i Greci, e gl'Italici per mezzo del Tirreni Pelasgi an 

tichi abitatorij e popolatori di Grecia, ha fatto a Dionisio d ’ A licariiasso 
rivoltaie tutto il faito in gloria Greca. E siccome allora il nome l^ la s g o  
yoleva dir Greco, perchir pet la lunga dimora in Grecia dei T in e n i 1’ ^  
lasgi furono gia da tempo antichissimo ricevuti fra i Greci; cosi r ivo ltd  
Dionisio tutta la storia, e in qnesta vera affinity fra i G reci, e fra i JRo- 
mani, cio  ̂ Italic!, disse, che i I{omani, e gl' halici discendevanodai G reci 5 
quando doveva dire al contrario, che i Greci discendono dagl' Italidper m ez 
zo dei Velasgi, che altro non furono  ̂ che .Aborigeni, 0 Tirreni,

Tornando alle Muse veramente Tracie » e Pelasghe di origine, V ar- 
rone le chiama ancora Tespiadi t) , oTespie, comespiegaStrabone a) dal 
luogo di talnome, che anche*questo 6 prossimo a quello d ’ Elicona - E  lo 
spiega anche meglio nel settimo libro 3 ' ,  ove dice, che questo apparte- 
neva ai.Tesproti, che chiararnente chiama Pelasgi. E presso ail'istessa E- 
licoiia colloca Erodoto il tempio, e I’ oracolodiDellb 4) . Quest'Orfco che 
nqn.  ̂ ben deciso, se fosse quello,,che fo cogli Argonaut!, o sia P altro 
Oifco anco plii antico, fo Trace, e certameine Pelasgo. Insegnb la mush 
c a , e la poesia, e fo percib sacerdote . Virgiiio lo chiama , Threicius tonga 
cum veste sacerdos. Certo e ■ che a varj si  ̂ dato quesio nome d’ Orfoo , 
ma questo Otfeo Trace, che Snida 5) lo dice nato presso iI monte X ibe- 
tro . e Pierio, si dice ancora dal medesimo, figlio di quell’ A tlante, che 
si h raffigurato Italico,' e scrisse oracoli, e poesie. Anzi siegue adire Su i- 
da e non bene si discerne, se parla di questo, 0 d’ un altro Otfoo 6 ) ,  
che'viveva in tempo dei giudici fra gli Ebrei-, che scrisse circa alia cognizione 
di Dio, e circa al principio della creazione d i  mondo, e sopra /’ eiere , e sopr.a 
il sommo artefice delle cose, che fit Dio , e che chiamo consiglio , e Ittce , e vita.. 
E che da da Dio fu forrnato l*uomo, e^icevi un' anima arricchito di ragione -,

■avert-
1)  Varro d e  Ding- L a t-  Z.- (J- p ag . 47.
a) Strab. L ‘ p jg .  r j 6 .  Thespia , • • JEst 

autem oppidum H eliconx proxim uni.
3) Strab. L .  7- Thraces veto M acedoniam ,

( /  p lerasjue T hessa lix ^ ar ies  ; Acarnaniarn .
£/ A itoliani superiore\  Thesproti . • • £)e 
Pelasgis igitur abunde dkclum est • *

4) K rodot- L ib .  8-,/>«■ • 460- O ateri cum  
suis ducibus Parnassum^aSdextra perstringen- 
i e s , ad templum  , quod esK D elphis , proces- 
serunt •

5) Suid. in voce ’OjoCpfi'tl Or-
ph eus ex  Lebetkris Thracix \iundus ( L e -  * 
bethra est\ urbis P terix  v i c in J ) Oeagr^ , & 
Oalliopes Jilius • -Oeager vero Muit quintus ab 
A tla n te , ex  A lcione una A  filiaru m  ejus - 
E sotco^la chi.ima ,  O rf^ ^ C icon eo ,  quasi 
P e la sg o , e C'oone .

Suid* in voce i r i i v i  ttev ec. , ,  Or-
, pheiis JuflicituV. 7  • Cla-

„  tiis etat vir sapientissimas , &  multoram 
,, myscerioriim petitissiniiis • Hiijus feruntur 
«  oiaciones de co»aitiotre D e i, :etherein_. 
„  principio a Deo condicum iuisse, afa 
„  utiaque ascheiis parte fuisse ch a o s, &  
,, noctera • • Dixit etiam lumen ® th cte ' 
I, rupto tectam illusttasse; illiid scilicet Ju- 
,, men , quod dixerat esse siiprennim om- 
a, niiim j  & inaccessum , atque . omnia con- 
,, tineie s quod vocavit consilium , hicem , 
„  vitam • His ttiljjis nominibus unam fa* 

li dixit
,, tcnciam om niu^ return 
« ex eo , quod | ^ t , omnia 
„  sibilia ,  &  . iiyisibilia • De geneie autem 
„  humano dijMT i p s ^  itidem,-^b omnium 
,, return formatuin fuisse , Sc
,i aniinam^^igj?!sse ratione prxditam ,  se* 
„  quiitu^Rur/sis scripta , ,  •

i j 2 i i i u u »  u i i a i t J

it V  &  unam po- 
opnt^is Dei ;  qui 

lia c i la v it , &  vi-    
 



belle arti, e scienze Etrusche.
avendo seguiiato g!i scritti di Most: sono tutte le parole di Suida-. 
giiitandoj allri gemili Autori, basti dire, che insegno i misterj ^ e c  
men^ org j; benche gli orgj, e i cabirj gli abbiamo veduti in G/ecia in''̂  
trodotti anco anteriormentt* dai Pelasgi, che poi gli propagarono anco in 
Tracia . E in questi ignoti misterj fu iniziato tanto prima I’ istesso Gad- 
mo, e per questa strada ottenne pet moglie -Armania, o sia Ermonia, c\\Q 
era sore 11a di Datdano Ettasco, e percib Pelasga , e percibnaia, ed edu- 
cats ancot essa in quci misteri, e in qnella rdigione , come altrove hoprova- 
to i] - Ho notato ancora con Omero, che Agamennone vestiva alia Tra
cia, cio^ alia Pelasga ; e ora osservo . che altrrGreci cosivestivano in tem
po di detta gnerra Trojina . Diomede portava il pileoFrigio, o isia la ga‘ 
lea cristata , che finiva a specie di cooo, come degli Argonauti dice Va-* 
lerio Flacco al Lib I.

. . . .  . . . f . vi£iataque frontem 
Cassis i &  in summo laurus Veneja com,

Che'Diomede adiinque portasse questo cono , o criste;che h propriamen  ̂
te il pileo Erigio, lo dice Suida 2] narrando, che il detto Diomede per 
occultarsi se la levb; e che queste si phiamavano , e anco , che 
vuol dir propriamente il pileo F tigd , perch^ erano ornamenti sopra la 
galea fatti a specie di cono, e di setole di cavallo. E cost ancoradeserF 
ve Omero d’ armatura, e la galea d’ Ettore, e d’ altri.

III. Oltre ad Oifeo della musica, e della poesia introdutfbre In Gre* 
cia abbiamo ancora aitri Pelasgi di varie altre specifiche poesie introdutto- 
li. Di Lesbo , o sia di Mitilene, e percib Pelasgi furono, come ho detto 
altrove, e SafFo, e Pittaco, e Alceo, e Terpando poeti ceieberrimi, a'P 
ultimo de’quali si attribnisce I’invenziSne del verso Eolico, o Eolio , perch^ in 
Lesbo abitb Eolo Re Tirrenb, e percib anco Lesbo si disse EoUa . Pindaro 
istesso si chiama da taluno il Lirico Eolico. E qulndi Orazio 3) fingent 
Aeolio carmine nobilem \ dove con Porfitio spiega Roberto Stefano 4 ) , che 
il verso Eolio vuol dire verso lirico, perche Alceo era delV isola EoUa , 
cio  ̂di Lesbo, e il detto Alceo fu U grande esemplare , che si propose Ora
zio nel detto verso lirico. Lesbo ha data sempre ognjpegola di poesia alia 
Grecia . Aristofane per deridere Euripde dice j che t§ uscito, dalle regole  ̂
che in Lesbo ave '̂ano fondate le Muse 5) .

IV . E poich^ dei vati si parla, e questa j

1) Veil l^Cap. dei ^eniej §• lananzt 
cib • Tom^ £- pag‘

») nSuid’  verba 'hd^sKov’^^aleam  cone , 6* 
crista caren^em , ■ ^ualem suo imposuit
D iam eies , ut lateret • a^cellantar splen-
i r d i , O  nitentes galearwff^Dn^cA<>^oi veto- 
crista ex setis, eguinis confectS 
■ 3) Orat- Carm^ L ,' 4- Od,
4) Roberts Steph> in rocirjEoliu^ j£ o lh

carmine ita dii 
rico carmineyk

3 mtes y e poeta , e 
, , sacer-

tum accipio , ut si diceret /y- 
guia guidam lyrici p o eta , ut

Alcaus, jEoli^kdiahctom agis usi sunt. Sane
Horatius Ale. 
bos autem in 

f }  Aristofc 
vers- 134*. pags .1 
guam- ante in Lesbo

Lesbium imkatus est • Les- 
dia regione est

Ranis atto seen- x- 
H ac' certe Musa num~ 

I .

    
 



12 Lib. VII. Cap. II.
Jote» e profeta egualmente significa, ci ricondtice il diiscorso a d ir 

i c ^  della Greca rdigione, che-dai nostri Pclasgi Tirreni fu propaga- 
t a . Ho\provato altrove con Erodoto i ) , che i ptimi sacerdoti fra ^ G r e -  
ci si contavano il detto Omero, e il detto Esiodo. Qnesti scrissero efFetti- 
vamente la leogonia; eppure questi, al dir d’ .Erodoto medesimo, sot^b 
gli ultimi, o degli ultimi sacerdoti, rispeito a quei sacerdoti Pdasgi, e a 
qndte sacerdotesse, che in Dodona risedevano . Questi, e qiieste sparse- 
10 i primi semi di rdigione, che col passo litterale del detto Erodoto a j  
non e vero, che i Gteci la prendessero d’ Egitto , ma i primi numil’ ap. 
presero dai Pelasgi', bcnch4  sia vero, che mojto, e molto tempodipoi al- 
tri numi apprendesserp ancora dall’ Egitto. Ma I’ origiiie deilc diviniia , e 
la prima nctiziadi qiielje, non ha altro principio, che PeJasgo. £  percib 
tutti quest! numi si disseio da prima barbari in Grecia > e come tali biso> 
gno consultare P oracolo Dodoneo, se dovessero riceversi, o n o j) ; e fu- 
rono ei£.'ttivamente ricevuti per la favorevole «risposta del detto oracolo. 
Ho specificato altrove , .quali fbssero questi numi barbari, e fbrestieri, e 
quali g!i altri, che posteriormente presero dall’ Egitto . Ho rammentato pa- 
riincnie, che in quesia selva Dodonea era la colomba parlante, elaqner- 
cia parimente parlante-, spiegata  ̂ con Erodoto in una sacerdot,essa Pdasga» 
che dietro alia detta qnercia rispondeva, e dava i suoi oracoli j a simili- 
tudine appynto di cib , che fece in Italia il Re Pico, e la sua fatidica mo- 
glie , che rispondeva sotto un arbore. Dionisio4) percib paragona , e dicedi 
una medesima, ed identifica istituzionetanto la colomba parlante in Dodona , 
quanto il pico parlante in Italia , e fragJi Aborigeni; e che percib il det

to
4) EraAot. L ib . 1 ,  pog. top . „  Nam He- 

M $iodii5, acque Homeriis ( quos qiiadtin- 
geutis non amplius annis ante .me opinor 

„  extitisse )~ruere, qiii Grsecis theogonlain 
, ,  inttoduxeitinc, eisqne, & cognomina, &
„  honorcs, &  dtveiSB aitiiicia atttibuerunt;
„  quibus ( Pelasgis ) & postcrioccs videntut 
,,  excitisse hi poetx , qui fuisse ptioces fs- 
,,  tuntuc . Et ptima quidcin ilia Dodonex 
„  sacerdoces ( Pelasg^^ meminerunt i po- 
„  scetii/ca aatem ad l||esiodnin usqtie & 
M Homeriini ego teferar

x) Erodot. ibid. „  . itaqne ritus
u G rxci $unr ab i£ g y p t \  mimiati .  , .
„  Sed ut Mercutii statuavk facerent .• .
, ,  non ab .^.gyptiis, sed a ^ la s g is  didice 
,, runt. Et primi quidera cx\rmaibus Gre- 
„  cis Athenienses acceperimt abhis dein- 
y, ceps alii . Nain prxstabantffnter Gratcos 
„  ea teaipestate Atheniense|p in  quotum 
„  regione permixti P e la s?^  habitant. ,  ex 
„  quo ca^etunt pro Gcatei^ltaberi. Hae.c, quas 
„  dico , quisquis Cabyr^im -sacra inttiatur „ 
, ,  quibus Tbrj^£5,*jjj^ifMntur, i uoyit 4  P?- 
M iasgis ess^Stiaipta i  nam Samothiaciam

,, quondam incoliietunt hi Pelasgi, qni cum 
,, Atheniensibus una habitarunt, .a quibus 
f ,  orgia Samothraces acceperunt. Itaque pri- 
,,  mi e Gtatcis Athenienses a Pelasgis edo» 
«  cti , '  . Multo deinde temporis ptogressii 
,, aliouLim deotum nonrina audiemnt ex 
„  vEgypto allata „  •

3) Erodot’ ibi . Multo deinde progresiu 
temporis aliorum deorum nomina audiverunt ex 
JEg-^pto allata • • . Consulentibus igitur Velas- 
gis apud Oodonam numquid numina , qua <i 
Batbaris adrenissent adsciscerent', oracularn red- 
ditum est, ut illis uterentur - At^ue ita ex ea 
tempore sacrijicaverunt , deorum nomina nun- 
capanles ; (p ea deinceps a Velasgis Grxci 
acceperunt . 1

pag, t i .^ ^ d  quadrage- 
,  ji/<r dicii^r Matiena - 

racul UOL Martis  ̂ non 
celebrato n̂ fabulis i 

quercu sedentem co-» 
"itam . Apud Aborlgenet 
quam ipsi picum , Greed

cfilumna.

, 4) Dionis. Eib.
simum stadium 
Jn hoc ajunt fuii 
absimile ilU 
nisi quad illia 
lurrtbam vati^ 
avis diviniti

norninant ,  idem faciebat in.

    
 



Belle arti, e scienze Etruscbe.
to Re Pico si disse tramutato in pico uccello, comecche so gli adatW lS  
facolta di parlare i),. Fu venerata questa querce di Dodona; e perjTcOT 
nome^ querce fabbricarono i Pelasgi in Grecia* varle citta. Stefaftom voce.

qitercia rammenta clue citta; nna in Tracia nominata ancora da De- 
m<!stene; e I’ altra in Licia fabbricaia dagli Enotri. Chi ander^dietroagli 
equivoci di Dionisio, sospettera, che queste citta debbano intendersifab- 
bricate dai Greci , e neii’ istesso nome d’ Enotri dub'tera di trovare i Gre. 
ci. Ma chi tralasciato Dionisio > si atlerra a tutli qnanti gli aitri, quc.. 
sto nomed*Enotri non. lo trovera, che in Italia; e  secondo la correnie 
di tmti i detti Autori trovera, che in T racia/e  in Licia, non iGreci vi 
penetrarono di prima, ma bensi i Pelasgi Tirreni.

Fra quest! numi dei Greci tiene Paliade unluogo primario, e antico , 
ed e di Atene U dio tutelare ■ Riduclaraoci* percib a memorla, che que
sta Paliade non c  piu vecchia in Grecia del regno d’ Erictonio Questo 
Re, che ha lutta I’ apparenza di Pelasgo, regno In Grecia, quando 1’ is- 
tessa Atene era ripiena di Pelasgi 2 }. <2^esto istitui le feste Panatcnee 
che in onore di lei , e in memoria dei snoi rairacoli mostravano al popolo 
il dilei pepio, che si portava a processione , e in cai era efiigiata la stra- 
ge dei Giganti • Quesli Giganti, e il diloro -eccidio seguito In Italia, e nel- 
k battaglia di Flegra, che si riferisce alia prima infanzia del mondojben 
dimostra la qualita Italica della delta Paliade, e quanto ,prim acheinGrc- 
fia, avesse cultcvin Italia.

V; Tralascio i vaticinj primaria incumbenza dei vati, 0 sacerdoti, e 
che i Greci dicono pure avergli avuti dai Frig], 0 dai Traci, e che in Do
dona furoao sempre proferiti dai nostri Pelasgi, e in Deifb dai Traci, si- 
milmente Pelasgi, perch^ dei detti vaticinj tam i, e tanti anno scriito, e 
nissuno dubita della diloro origine Tirrena; bsnch^ i Tirreni dalPEgitio 
e dairotiente, o gli abbiano appresi ,* Oportati. Anco in Frigia, e in Tra
cia troviamo spesso indpvini. Nel prime libro dellTliade , ed altrove ram
menta spesso Omero , indovini, augtiri, e sacerdoti . Il detto Orfeo era 
mago, e indqvino, come maghi, ed indovini abbiam prov.ati con Dio*, 
doro Siculo, que’ Telchini Pelasgi che in R od i, e in Lesbo abitaronoan- 
tichissimamente, e che sembra, che ne fo^sero i primi nopolatorii perche 
quest! v,e aitri luoghi di Grecia gli trovarono deserti .iindovini poi furo- 
ito ancora, e Cassandra, e Galcante, e Orfeo» e Mops/, e Anfiarao, e Ti- 
resia, e aitri nell’ origine dei quali ho altrove ravvisayqualchetraccia Tir
rena .

VI. Tralascio ancora 1’ impenetrabili prgj, e e passoaesammar
piu d’ aprcMO ci6, Jhe iquesti Pelasgi, e quest! Trirreni pensassero, e in- 
segnasserojcirca le diviniia. Seneca 3; ci porge u|’ idea assai vantaggiosa 

Tom.Sf condo ^  M m  della
i)  P'edt il Cap’ §■  Il se- a i Erictonio 

condo Kato • Tom, ?. .
i )  Suid .. in verbo IlaviirtiiiaS^^ t̂ fituOT ^  ' 

henis celebrari solitnm • * . InsU n^m

5) Senec’ natur. £ .  a. S'ap- 4f-
Ne hoc quidetn atediderimt Jovem , qua- 
lem in Capitelio Xi îetgrisJ eedibiis c6-

„  li •

    
 



^74
diloro credenza» insegnandoci, che immaginarono Glove eUftode, e ret

i r e  \elt' universo, ed m  ammo, ed uno spirito padrone, e artefice del tutto . 
Che ph cio ogni nome gli canviene x che pm chiamaxsi anco fato, perch&egli sos. 
pende d tutto, ed i  la causa delle cause. Che pud dirsi anco providenza, perch^rovede- 
col suo tonsiglio all*uniperso. Pad dirsi anco natura, perchi da lui i  nat^il 
tUtta, e viviamo, col dilui spirito, Tud chiamarsi anco mondo , perchd i  tutto cid 
che noi vediamo; tutto in se stesso, e tutto nelle sue parti, e colla sola forza 
si regge. Cost crederono gli Etruscl •, e percid. dissero i fulmini da Giovc , perchd 
niente si fa senza di lu i. Quest! riti > e spedalmentc molt! numi dagli E- 
trusci passarouo a! Rotnaiii, catae oltre al Got! la prova. distcsaxnente il 
Dempstera.

Tanta d  racconta Seneca degU Etrusci. E molta ancara dice di. esst 
in questa genere Suida alia Voce TOppmoi. , e alia voce 3ua,a«s . Seneca sie- 
gue a parlare per molt! Capitol! in dettolihrocirca lad! loro credenza intot' 
no a! fijlmini^ e gIL pone, net ceto dd buoni filosofi.: e dice i ) , che fra. 
i Bfimant anco net secodi posteriori, e pid culti, si stimava fra diloro, chi all* 
Etrusche discipline- sapeva congiungere, e frammisehiare gli. studf Greet » E. so.- 
pra a clb» che Seneca, ha, detta intorno alia di loro rehgione, pua ben dirsi 
che per gente involta fra le tenebjre del gentilesimo, e tanto- remota d at 
la cristiana verifi, ^ forse questa la pia sciisabile credenza in totta 1' ida- 
latria. Ne gli Stoici, n  ̂ i Perlpaietici, e forse nemmeno I Platonic! >, e 
fbrse nessiina altra Filosofu k giunta mai ad inaagimre uno spirito custode , 
e rettote- dell*universo, e causa delle cause, 'xtott quegl! attribuli» che Sene
ca di sopra c! ha descritti. Vediamo , che quasi tutti g|i alttl anno> ima- 
ginato< un Dio corporeo  ̂ e non anno sapotasollevarsiad adorare,, e cono- 
scere,.se non che numi simili a lora stessi, e  puramentemateriali . Basta 
leggere Cicerone della natara degli dei, che fa ridere in riferendo ia vit 
credenza di tanii Filosofi. Delirando*altri sopra i ptincipj Platonicl sono 
giunti fino, ad imaguiare un. dio rotondo , perche.ia figuratotonda ^lapiu. 
bella, e la pia perfetta z ) . ti farlo poi corporeo e stato. quasi lo scogUo . 
e I’ etrore universale. E  Cicerone istesso. net riferirne gl’ inventor!, e I

segiii-
se- nibstinens- vi sua . Idem. Ettuscis 

, ,  quoqiie- visual esc; & ideo. fiilmtaa a Jove^ 
,,  miccv'dixecuac quia slae illo- nihil. ge« 
„  r itu r „ i .

I) Ssnsc' N atur‘- quxst. L t i i , .! -  4I.
FLec Etruscis ,  & pkilosophis communia sunt • 
Ed al Cap. f o- Diytsio , qua uteSatur Atta~

i, Hmus,. mittere futraiaa, sed«eunt-
i» dem, qujni nos, JoKein iiuelligUnt, cu- 
I, stodem, tectoremquemituvecsl, atumum,. 
u ac spiriium mundaiiiwujus opetis;. dt»- 

tniniim, &  artiheem ,% cui nomen omne 
» fionvenit • Vis ilium faclkna vocare ? Non 

errabis - Hie est ,  ex qu^suspensa sunc
om nia, canssa caussarum •■ Vis illmn pro-,  lus nostet egre^iuswir qui lEtruscorum di-

,  videtuiam dicere t Recce diles - Esc eninj, 
•  cujus consilia biiic mundojpiovidetuc, uc 
,  incGncnssus e a t , &  actuysuos explicet.  
, Vis ilium natucam voca^ i' Non' pecca*
> b is , eic quo’ nata suuc>?mnia., cujus spt-
> rim  vivimus • Vis i l l i^  vocare nnmduna  ̂
■ Non £illei|s - Tp<e^a^m esttotiun, quod

vides, tom Si4is paicibus indicus , &

sciplinam Gmeca- suptilitate m is te r  at,.
i)  Cicero de Matur- Deor-^ %ib> i .  Eum - 

dem (^IJeum) a  beatum esse velint, £/ ro- 
tundum, ffuodpfa fhrxa ■ neget ulfam. esse pul- 
chriarem mihi y e l  cylindri, vel
giiadtati, ^ ^ o n i  ,  vel pyramidis videtur esse 

formosiarm^^ax yero vita ateribuitu.r isti ro- 
tundo

    
 



Lelle arti, e scienze Etrusche . a/si
seguaci, sembra assai riprensibile nel coropiacersi del!^ tlilorO ragioni, a 
almeno in narrarle con molta probssita, quasi che quegli indegni supj55̂  
trovassero qoalche fede ueba dt Ipi opinione i ) .

Sdfjuela, -e parte pilncipale della religione sono i numi , « rintinitc 
difinita dagli Etiusci adoiate-:, di che ottimamente anno scritto il/Gorii 
e il Dempstero, che si sono appoggiatl alle antorita dei buoni Scrittori j 
e specialmeme diGicetono , che dice: mspkia , &  sacra ah Etrusch . JE Va 
lerio Massimo -spiega in poche paroJe, che tutti i semi della religione dagli 
Etrusci derivarono ai i\pmani z) ; e che percio tanti nami ddl' Etruria sono pas 
sati a B̂ pma . Talch^ senza assumere, ni& la dif^a , nd 1’ offesa di veruno 
pub ben -dirsi, che dove il G o ri, ed il Denopsiero provano con buon« 
autoTita > che il tal nume ha a^uto culto in Etruria, d troppo ingiusta 1: 
critica , che cib non possa ess^r vero» percb^ il tnedesimo name si ved- 
adorato nel Lazio, ed in Roiba . Mentre piuttosto dovrebbe aver iuogc 
la conjetiura contraria, ciose V che se quel tal mime si vede adorato ne 
Lazio, o in Roma>-pub creder ŝi raglonevblmente, che prima sia stato ve 
nerato in Etruria, secondo il oetto assioma di Cicerorne, e d ’ altri. E  s« 
la critica sempre pill sottilizzando vuol sempre pro^e maggiori, e quas 
la fede del battesimo, che qnesto tal idolo, e quel preciso monuraentc 
da Etrusco, e non.Greco, e non Romano; pub rispondersi, che quest? 
prnova intrinseca non I’ anno ordinariamente nemmeno le cose Greche 

le Romane » e che T Antiquaria in genere si raggira Sopra 1’ asserzion( 
dei detti Autori, che ci anno detto ,  dove i  numi, e i riti abbiano avutc 
il di loro culto originario: e poi si aggira ancora sulla proba'bilrta, che 
dove sono stati troviti, siano anco stati lavorati. Edessendo quegfidoli 
o altri -monumenti irovati, o in Toscana , o neisepolcri, e scavi Etrusci
0 in altra parte d’ Italia, e anco in Roma, «  nel Lazio, ma indicanti un< 
sornma antichit a ; non h ragionevolo di supporre, che i soli Greci, e Ro 
mani gli abbiano seminati da per .tutto ; restando per altro sempre liberc 
il campo di opinare diversament«, per chi vuol la diraostrazione, x  1’ ul 
tima evidenza , dove questa ordinariamente non si Trova • Ma bastar dov 
rebbero i detti vecchi Autori, che ci assicurano quci numi, e riti essei 
nati in Etruria.

Osservata la religione cod in generale inlrodottaib Grecia dai T ir  
re n i, non e duopo di parlare delle altre parti della r^desitna . Tali son<
1 vaticinj, e I’ arte augurale , che comprendeva l ’ efti®icina, e altri ram
di essa. Ne occorre rammentare gli scrilti fatali ricj/fdati da ; n«
fra g li Etrusci medesimi i libri fulgiirali, e rituali/e aruspicini, che Ci

M m a /  cero

l )  CVeer./ivi, pijco . Q^od veto sine 
eorpore ullo w it  Deum ,  ut Graci di‘  
cunt ekufitxrm , id i^ude esss^ossit,  intelUgi 
non potest • Careat tiS^sensls necessse est, 
caveat prudentia, caveat voii^)*fU^j[U(e omnia 
Um  cum deovum notione compvtio^dimus • 

i>y Valev‘ M ax‘ Lib- i» Cap- i^ D eeu ltu

deovum >. JWTrtlorw nostvi status ,  splevnnesf Ui 
cevemonias Pc\tifcum seientia, auguvum p i 
sevv'atione - . \  Etvusca disciplina cxplicav 
voluevunt , N. ,
,  L iv- L iS- 'j\p a g - '8o. Siq i^tur.iihvi 

fataliius t sic Etvus^vum disciglina tvaditur) 
est •

    
 



Ub. Vll. Cap. II.
i) ric«irda;-n^ il diverso volare della fiamma; ne il croscio delta 
medesima , e deli’ incenso, di cui, secondo Stazio , scrisse Tires la ;  

j fulmine, che tanto in cielo, quanto anco in terra credevano ac- 
cendersi 2 ); poich  ̂ queste, e molte altre simili cose si trovano ?^ccoIte 
da altri autofi, e non  ̂ mio proposlto di ripetere i dotti scritti de§li 
altri.

Ma non possono tralasciarsi alcune memorie di Plinio, forse da altri non 
osservate 3 ) ,  che distesamente in due Capitoli narra 1’ opinione Etrusca 
appoggiata ad una ragionevole filosofia 3 e circa 1’ essenza , 0 natura, e 
circa le diverse specie dei^fulmini. Gonferma la diloro opinione di cre
dere > che provengano tanto Val cieto, che dalla terra: poi dice 3 che negli E~ 
trnsci scritti si trovano jiove, ami pit* probabilmente, mdeci specie di fulmini, 
delle quati i Epmani due solamemte ne*anno osservate , e mantenute : Tanto e 
vero, che in tnillc cose , o quasi in tutto anno i Romani imitati gli E -  
trusci..Olterva speclalmente la diversa natura, e i diversi, e part’coiaris- 
sirai enetti di quelli, che dal cielo. e di quelli, chedalla terra provengo- 
no. Avverte, che queste osservazioni furono trasportafe, e trascritte ne- 
gli annali Romani 4J : che vi etm oje maniere, e i ritiper cbiamare i friL 
mini, e per impetrarli dal cielo , come forse fece Torsenna, che con unfulm i' 
ne cost ottenuto, e accompagnato da un mostro chiamato Volta, saccheggib la 
campagna dei yolsinii . Che. in questa scienza era dotto il I{e %unta r e che aven- 
dolo poco bene imitato Tullo Ostilio.fu abbruciato da un fulmine. Che per do 
fra i nomi diversi, che per 1' Etrusca disciplina si sono dati a Giove di Sta to
r e , di Tonante , di Feretrio, secondo questa istessa Etrusca disciplina vi e an
co quello di Elicio , 0 Evocatore. Che cost per altro si prevedono le cose futu
re , benche sia temeritd il credere, che si possa comandare alia natura , 0 sforzar. 
la . Siegue poi ad osservare, qualmente il baleno sia piu veloce del fulmine 
ed el sHono , e come percib ih fulmine si> dtbba prinia vedere,, che ascoltarsi.

Iii proposito di questa scienza Etrusca, ehe dice Plinio, che Nuraa
pos-

    
 



De'le arti, e scienze Etrusche , 2 ^
possecJe ; si ascolti atico Livio i) , che lo chiama parimente, «o« jo7
lo netle arti peregrine  ̂ma anco nella tetrica, e tnsta disciplfna dei vecSj^m^ 
bini, di che non vi i  stata mat cosa veruna piu incorrotta, e venerand/a. Per- 
cio (^mbinando insieme le autorita, si osservi sempre . che ladiscipllna E- 
ifusca era Tistessa, che la Sabina, e che i Sabini erano Etrusci- £  dicen. 
do pure, che Niirna era dotto anco nei riti peregrin!, s’ intenda proba- 
bilmente di quelii di Samotracia , che erano quegli tetrici, e tristi dei 
Pelasgi Tirreni. Questi gli possede Porsenna j e molto pritna gli ebbe 
ancor -Dardano , che »i porto in Samotracia pet consultfirgli, e per intro- 
durre poi in Troja una religione del tutto miiforme alia sua nativa . £ 
se Livio, e tutti pongono Numa religiosissimo, e propagatore in Roma 
d’ cgni pio istituto, si scorga, che riti Etrusci solamente propago.

VII. Alla religione, e anco allascienza augurale appartiene pure ir 
qualche modo r astronomia, nella quale periti furono gli Etrusci, comean- 
ncoilGori 2). e il Lampredi 3 ] anno osservato'. II Gorifra Taltrg cose4) 
riporta una-statuejta di bronzo, che giaera del museo Andreini, rappre- 
sentante Esculapio, che nella destra ha il serpe,e nella sinistra unglobo; 
o piccola sfeta, la quale e simbolo del cielo. Il Lajnpredi 'poi rammenta 
una colonnetta esistente in Perugia, e riportata dal Giatli 5 ), nella quale 
sono incisi tutti i segni del Zodiaco. Questi sono monumenti veramenic 
Etrusci; ai quali ne agginngo un’ altro del mio museo , e non ancor pub 
blicato, e da me ritrovato pure negli scavi Etrusci di Volterra, consisten 
te in una gemma di diaspro sanguigno orientale di figura ovata, che su 
perala larghezza di un grosso uô vo di piccione . E in questa gemma si vede 
itiirabilmente incisa la figura, e la costellazione dello scorpione, e intornc 
ad esso, ed anco nel corpo del medesimo sono parimente incise varie stel 
le per tiprova, che si e voluto scolpire la vera costellazione dello scorpio 
ue. In Arato 6) vediamo fitti in cielo, e fralle stelle i Gentauri insieme 
coa Cefeo, e con Andromeda, e con I'erseo , e col deifino pesceTirrenc 
cose tutte frequentissime nei monumenti Etrusci, e rare assai nei Greci . 
E  nomi tutti, che per la loro antichita dovremmo riferirgli agii Etrusci^ 
piutosto che ai Greci. Gefeo era ascendente d’ Eolo ReTirreno 7 ) .

VIII. Alla medesima religione succede la politica, ed il goyerno 
delle repubbliche Greche. Lo abbiamo altrove esam^ato 8; mostrando 
che tutti i riscontri istorici ci fanno vedere, che ^ n  gia Je XII. citta 
Etrusche furono edificate alia loggia Greca, come ij/genio Greco ha fattc 
dire a qualche nostro recente ^Autore; ma che aljnncomro le XII. citta 
piima dell’ Acaja, e poi le simili, e serapie in qpmero di dodici, erene

ir
t) L i V . f L i l j ;  J^ u m a m  tem pera-

turn v ir t i i ik u s ... . ir a ^ c t u m q u e  non tarn  
p  eregrinis ' artiSus ,  ffuam \discipliiu  
a c tristi ^reterum St

ina tetrua , 
inorurti .  Quo gejiere 

nullum quondam inco^^fiptiui* fuit •
i) Gori J t fu s ' Etrusc'^^S>nu^. pag. lOf.
3) Lampred. Eilosof- degli Z»usc/ p- 4?*
4) Con detto Mus> Etr^ T ‘ i ^ T a V ’

J)  Ciatti ^erug' Jitrusc’ E ih ‘ 6 , pag- 197 
ediy Perug‘

6) Arat. Mxttom- vers’ 6S i - ,  e altrove
7) Vedi i l^ a p ’ ■ ; > dei Pelasgi §• L ’  inch- 

minciata • T'om^- pag-.i^i- ^
8) y id i il  Ca^ dei primi abitatori d’ Jtar 

lia J* Si p o t r e b b e J . f a g ‘ io 6‘

    
 



Lih. Fit. Cap. ir.
Greche provinde, sembrano fabbricate alia mocla Etrusca, eccn 

^on governo, e con Icggi aiTai confbrmi, e forse J’ istefie clei Tit* 
reni- qui ( leplico sempre  ̂ e nato iJ «oJito equivoco di Dionisio d 'A- 
licainallb. Vedeva i Pdasgi popolatori della Grecia ;  vedeva ogni e 
Sfbrse ogni legge dai Tirreni propagaia in Grecia . IVIa ficcome a temp'% 
suo i Pelasgi si chiamavan Greci, o non pib Tirreni; percib ha rivoltato 
TargomentOj ed ha detti iGreci popolatori, e in ogni genere illustratori 
deirhalia.

Ma seguitando circa al governo delle citfa Greche, abbiatn moflrato 
con certezza iftorica , che Je  citti Etrusche sono afTai piu vecchie delle 
Greche ; che delle G rech e\ alineno delle principal! ) se ne sa la vera, 
ed iflorica ibndazione ; ma delle vecchie Etrusche non se ne sapernieme 
il principio, ancoiche fi legga#negli Autori, che efifievano , e che erano 
gi^ grandi, e poienti, quando leGreche nascevano ; che Tidefla Atene , 
ed il Py:eo ebbero le loro mura fabbricate all’ Etrusca , e dagli Etrusci ; 
e che in generale sono le mura delle citta invenzione Etrusca-. E non 
solo le mura, ma la religione neiredificarJe, e nel disegnarle prima colP 
aratro ;  e I’ istellb Ppmerio  ̂ denominazione Etrusca i) . Onde facile 
tirare ia conseguenza, quanto necessarian, altrettanto veraj cio^, che in 
lanta similitudine di governo. e di lega perpetna , e di stato federaiivo 
fradiloroj non i primi anno preso, e irUparato dai secondi, ma i second!, 
c pib recenii dai primi, e dai pib vecchi, che quasi tutta la Grecia an- 
tichiflimamente occuparono, e governarono,

Aggrungo solamente al gib detfo qualche altra similitudine dei dlloro 
governi, e del detto stato federative, che per conservarsi intatto , ed 
intiero avea bisogno di un luogo destinato al concilio universale della 
nazione. Come in Italia si faceva, ad famm Voltmn^, cost anco in Grecia 
vediamo, che ciascuna di quelle prowncie aveva il suo iuogo destinato 
ai detti concilj della nazione, L ’ Acaja 1’ aveva in una selva, o luco, che 
si chiamava di Giove Enario 2 ) . E cost ancora favevano le Xlf. cittb della 
Jonia 31 , e quelle di Caria, ed altre- In Italia gli Aborigeni, f che pbi 
divennero Laiini, perchb staccatisi dalla lega universale della nazione ) ,  lo 
avevano anche d li ad lucum Ferentinum in monte v4 lbano 4) . E percib non 
osta, che qualche ^rittore amico, fra i quali Polibio y} , dica, che al- 
cune citta della Ma\na Grecia si uniformarono agli Achei nelf ordine del 
governo, e nelle l e ^ i ;  perche toina quel discorso, che si e fattoperle 
arti, e per lescienze\Che importa, che tanti, e tanti dicano (edicano 
con verita ; ,  che quesw dai Greci son derivate ai Romani, c agl’ Italici ? 
[1 che € verissimo', maVei tempi assai posteriori; quando eeiialmente b

veto.

1) TLiv. "Lib. I. 'pag. to. F tm erium  verhl 
dm solam intuentes Fostm eriufi interpretati- 
ur esse * ,  £ s t  autem m agi^eirca moeni^m 
ocus ,  quam in cendendis ^rbiius ,  quondam  
Etrusci qua vturum d u c ^ i  erant,  certis cir' 
« terminis inakeU fx^ ^ n secraban t •

a) Strab. X,ib- ^ J o v i s  Ainari^lueus ,  ubi
erant yicheorum  de rep^Uca- conytntus ,

J)  Erodot,
4) E iv . Dionis. L .  J*
S') E o ls^ ^ ib . » •

    
 



D elle a r t i , e 'sc tem e  E trusche. 2<;
vero t che i primi pei altro ad ammaestrare i Grecj sono stati i P ^ s i  
Tirteni  ̂ che vuol dire nei tempi antichissimi. E  cost i  rispetto 
vcrnj^politico. Che importa, che qualche citta Italica, e speciAlmente 
d^la' Magna Grecia nei tempi infinitamente posteriori, si sia oniformata,
0 abbia prese ie leggi, e il regolamento Greco , quando all’ incontro sap- 
piamo , che da prima, o sia nei secoli molto , e molto anteriori quest® 
istesso regolamento, e queste istesse leggi le aveva la Grecia prese dagli 
Iialici? E di faito si legga Erodoto i) , che dopo d’ aver detto che le 
prime, e veraraente prime citta della Grecia in stato federativo, fuiono 
quelle del Peloponneso , ov’ erano i nostri Pel*gi Tirreni, e Pelasgi Eg>a- 
l i ; viene poi, e dice, che dL’slmilitwline di q^ellt feceradtrettanta gUlonii , 
e poi gti Sichei, E pot ndmina qttestt XIU citta degli oichci, ftaWe quaW no- 
mina Egira, <t sia Ege bagnata dal fiume Crati , che percib fui chiamato Italico. 
Pausania dice, che appunto questa citta chiamata Egty era il luogo pte- 
fisso alle corauni adunanze degli-Achei 2) • A  questa istessa citta .bagnata 
dal fiume Italico, dice Omero j ) , che venne Nettonno per vedere lapu'' 
g n a ,ch e  Ettore , e vittorioso per allora, faceva presso alle liavi deiGre
er. E  dice,,, che Netmnno spese quattro solipassi per venire da;Samotra- 
cia ad Ega j e che al quarto passo fu in Ega , 0 Ege. Siegue Erodoto, e 
dice,che fra questi Achei erano ancora gli Abanti, che gli abbiamo ve- 
duti veti Pelasgi. E  poi siegue a dire,che vi erano per altro fia questi anco 
delie altre nazioni, cioe , e Minii , e Orcomenii, e Cadmei, e Driopi, 
e Focesi, e Molossi, e Arcadi , e Pelasgi - Ed 6 chiaro , che questa citta 
E^ra , o Ege fu cost denominata dagli Egiali, come I’ Acaja tutta prima 
di cib-si disse Aegialea al dire di Straboue 4 ). Di questa citta fuPo//efi- 
losofo , cost chiamato da Suida 5 ) ,  che percib sinomina Voile Egiense, che 
scrisse Ubri otto dell' arte aitgurade , e libri due 4 ’ aritmetica . Scrisse pure shW 
arte divinatoria dei Tirrenij e sopra J  fitiminit e scrisse ancora. sopra alcune sue 
cmjetture medicbe ^

Dun
5)' Qmer- Iliad- T-- \.% - yen- i f  seq- 

Vediius sub immortalibus ^eptuni ince- 
dentis

T er quidem. pj^endil gressum- , quarto 
auterif (^pasmy pervenit ad locum, de- 
stinaturn ,  M

Jtigar - * M. . . . . .  .. ..
4), Strabon. M b, 8 - peg- Agamemnon 

M.icenarum us^e Corinthum , ac Sicionum, 
i f  Jonum-, &¥ Asgialiarum (^sie enim ea vo- 
caSantur tetrte, cum posterius. Achei dicti 
sunt ): regnum- susceplt -

Sy, Suid- In verbal . Polles .Mgiensis
( est autem JEge wbs Asix  ) pkilosophus scri~ 
psit ordtne alphabetico- de signis . . • Augu- 
ria libris octOi ,'arithmetica lihris, ^uobus , de 
auspiciis Homerici's , de Tyrrhenorum divina- 
lioae} conjeeturas medicas • S . D e fuimini' 
bus , ^  eorum obstrvatiune £fc»

l)  Erodot- Lib- i-pag- 6o- „  At  mthi vi- 
M dencuc Jones- XII*. fecisse civitates, nec- 
»». voluisse plutes recipere, propteie.i. quod 
»  eoiumdein Peloponnesum: habkanciatn to> 

tidem fuerinc patces. Qjaemadm.oduni'nunc 
,,  quaqiie A.cheomm , qui Jonas a- sedibus 
,» snia exegemnt » duodecim: sunt partes - 
3,, Nempe pama est PeUena , deinde 
3. r a &  j®g e  ,  ad- quani Ciatis ffiivius pe- 
3, tennis labitur, a quo,. &  Italicus ille- 
33 vocatus est . • . Hje sunt dnodeclni A j 
33 cheoriuii! ill*  portiones 3 qu*-turn, quidetn 
33, Joniim: fetant. . • .  tofin ex his Abances 
>3. sittt Enjioe* • .  • Et Myni* Oichonaeniis 
»  sint ad'misci , Ca^^et quuqtie ,. Dtiopes , 
,3 Phocenses , M olos^  A (;cades,. Pelasgi. . .  
»  Acque all* pler*qtie naeignes. intet se 
, ,  commixt* sint „  .

a) Pamsan, L ib- j -  pag- 14.

    
 



Lib. VII. Cap. II.
^  ̂unque e chiaro egnalmente, che la forma veramente prima del go- 
10 stata in Grecia impressa dai Pelasgi • E se per 1' addietro, e per 

lo pill Sii sono letti gli autori per attribuir tiitto alia Grecia, k duo^ an- 
cora di Icggerli per intenderli, e conciiiarli; e ordinariamente non srcon- 
ciiiano in akta forma, che col distinguere i tempi. E con taldistinzioi^ 
vediamo, che dicono il veto, quando dicono in antico, che i Telasgi anna 
ammaestrata la Grecia ;  e dicono parimente iJ vero asserendo, che nei tem - 
p i posteriori anno i Greci illuminata V Italia. In quella gnisa , che tanti in* 
signi discepoli anno illuminati, ed anco ammaestrati i diloro proprj maes
tri ; e in quella guisa ancor*, che uno specchio riverbera T istessa luce in 
quello specchio m edeslm o,^ cui Tha rice^uta . E  come possono gl’ ha- 
lid e i Tirreni aver veramente ricevuta dai Greci questa forma di govet- 
n o , e questo stato federative p e questa essenza di repubblica; se 1’ isies- 
so Dionisio d’ Alicarnasso ha detto, che i Tirreni vivevano in questo sta
to fino.dai tempi antichlssim ie fino dai tempi di Deticalione.  ̂ ( chevuol 
dire di Mose) ; perche parla effettivamente dei tempi di Deucalione, che 
licondusse appunto in Italia iPelasgi, che vennero per ajutare gii Abori- 
geni loro amni nelle guerre , che avevano con i Siculi i } . Efinodiquel 
tempo chiama repubbliche le citta Toscane, e chiama repubblica tutto il 
ceto dei Tirreni. E’ impossibile, che questi costumi siano di Grecia venu* 
ti in Italia, se in Italia vi erano fino da quando la Grecia era barbara, e 
incoha. E fino T istessa A tene, ( che prima delle altre si rincivili, e pre- 
se forma di citta ) comincio appunto a chiamarsi citta da Teseo, che fli 
283. anni dopo di Deucalione, giacche questo si pone nell’ anno del mbn- 
do 3200. z ) , e viceversa Teseo cade neli’ anno 3493- 3). Abbiamo det-̂  
to altrove, che anco gli Aborigeni, e poi i Latini, che cosi essi si chia- 
marono in appresso, le piu vecchie loro .citta le fabricarono all’ Etrusca. 
E  per testimonio di Varrone , oppida mndebant in latio Etrusco ritu : jl qual 
rito fu anco dei Romani nelle deduzioni delle loro colonle. Dal che gli 
eruditi concordemente asseriscono Etrusca invenzione, e T origine delle cit- 
t^ , e del circondarle di muro con sagro rito.

Si aggiunga un passo di Platone da me altrove semplicemente accen- 
nato, e che merita d’ essere distesamente considerato. Platone recente Au- 
tore rispetto alle 'J^chissime meraorie di Grecia, e che altrove si prote.* 
sta di non saperle pV la loro estrema antichita 4.); dice contuttocio, e av-

ver-
„  civitatem condic; nempe slve ab initio 
„  novam fiiodet, sen veterein, dissipatam- 
„  qiie rescicuac . Circa decs, &  sacra qii*- 

• „  ciimque singulis in civitare constitui de- 
„  cer; &  A quibu^cnmque diis jjve l 'datoao- 
„  nibus nominari . Nemo menos compos 
„  innovare ilia conabiMt; sive ex DeJphis, 
,1 aut D odon*, auw^iimone accepta sintj 
,, vel pnisca ou^dam fama per visiones, in- 
»> spiratiqj^i^ue deorurn sunt asserta .

>, Qtii-

1) Dtonis. £.• I" Urbes \iim a Tyrrhem's 
hahitatas , 0  modum adminz\jMndtt reipubli- 
cce . . . dicemus alias . E parla di questi 
tempi antichissimi, e del ritlitno dei Pe- 
lasgi in Italia a tempo di Defcalione •

2) PetaV' Doctrin. Tem f' I J . p .  lS 8 .
3) PetaV‘ ibi , pag- 291-
4) Plat’ De legib’ l , i 6’ , seu Dialog’ l~. 

circa Jin ’ Marsil’ Ficim interpret! „  Di- 
»  cenda, h*c»sunt hujus rei gratia i l l ! ,  qui

    
 



Delle art ft e scienze Etrusche. 2^^-
v«rte, che nelU fondazion  ̂ di qualche nttova cittd, o sia nella riordinazione. di 
qualche altra cittd gid dissjpata , d gmsta y non si dtpartano i Greet da quelle ̂  
antich^eggi, che circagli dei,e le cose sacre da qualunque ntme, o da qualunque dê  
mone ^noprownute; cioi o siano derivate da Delfo,o da Dodona, o da Giove ^mmo- 
n^e che in Crecia cost siano state ricevute per ma languida fama, e per vecchie w- 
sioni, e ispirazioni degli dei, E percio, o si chiamino queste nate dagl' Indige
nt , 0 introdotte dai Tirrini, o si chiamino di Cipro, o in altro modo; si con- 
servino queste vecchie tradizioni, e » simulacri, e gli altari, e quelle sacre sol
ve ad essi consecrate i e che niuna di queste cose innuovi,. o tocchi qualunque 
Greco iegislatore. Nell’ incertezza , in cut Platojjfc si protestava di essere tl<- 
petto alle amiche Greche notizle, non p ote^  con piu chiarezza spiega- 
l e ,  che le amiche leggi circa alia Ibndazione, e govetno delle citta in 
Grecia, piovenivano ancora dai Tirreni; cioi da quei Pelasgi > che in Do- 
dona, e in DeWb , e altrove eressero templi, ed altari, e quellesdvecon- 
sacraronoj d’ onde le Delfiche, e le Dodonee sacerdotesse misticanaente ri- 
spondevano. Altrove pare, che in qualche modo individui anco piti spe- 
cialmente queste leggi tendenti alia ftlicita delle repubbliche, ordtnando, 
che s* astenghino dai dissoluti piaceri, e dalla frequenzcf dei giuochi  ̂ e degli 
spettaceli i ) ; con che anco accenna la vecchissima istituzione di quelli, 
come qui sotto avvertiremo. E in somma ordina, e vuole, che si osser. 
vino queste ileggi, ancorchi per la diloro vecchiezza, e per essere radicate in 
Crecia da tempo mmemorabiie, non sa, se dtbbano dirsi, o Greche, o barba
te z) , Qualche aitra legge Etrusca circa'a 1 iauon governo delle republiche 
cita Pkuarco nel suo trattato della politica , come pare, circa al sedare , 
o corapotre i’ inimieizie civiche-, ma tamo oscuramente , per la soliiafata- 
Jiia deirantichissime nosfte cose Etrusche, che to non aidisco spiegarle, 
e  dicei iarn ipse tu domi tenes certa exempla •, inimlcitias inquam 'Pardali, 
atque Tyrrhene. •

IX- A  la fdlcita delle repubbliche conduce spedlalmente T srte milita
te jquesta si distingue iu marittima, e in terrestre. Abbiamo Autori lit- 
terali, che Tuna, e Taitra Tappresero i Greet dai Tirreni . Kasta Dioni- 
sio d’ Alicarnasso, che narrando , o replicando le continue migrazioni itali- 
che dei Velasgi, dice, che quest! porturono in Grecia Varte mili^re , e speclalmente 
4a perizia della marina 3) . Nifaccia Specie il solito equkroco di Dionislo .di 

Tom.ieeondo N  n ~ /  pren-
M .Quibus appiobatis sacra solemnitatibus iuiis cavere, nee m  his quiiquam degustare 
,t mixta consu’tueiint, sive ab indigeaisor- (,liceat ) ‘  /
„  ta ,  sive Tyrrhena dfcantirr, sive Cypria, a) lilat- ie ^ e g iB -  Lib- j .  in Jin- E ii~  
, ,  sen undecamqae volueris, £c his'setmo- citq, nobis, neferegrenas disciplinas horrea- 
i, aibus famam ciadiram , simulacraque con- ,  mus •
„  secrarint: aras qnoqiie ,  & templa, sa- }) Dionis- Z,ib. t> pag- so* Itaque'multa 
„  crosque. ^ ru m  singulis iucos stacueiint • wlgrationes fiebani,  O late-per terras disper-

In his mnnibus nec minimum quid le- 
„  gum condicor iiinovabic „  .

l)  Flat- de Legib- S ib- l- Solis enimvo- 
iis  Grxcorum, barbarorumque omnium , quo
rum notitiam habemus , legislator prtecepit , 
ut} maximis voluptatibus ,  jucundissimisqut^

sum est genus Pelasgicum - £rant autenc ob 
transactam in assiduis laboiibus , ac periculis 
inter bellicosas gentes vitam in re rmlitiiri'exi 
celleiitissimi • Nauticarum quoque rerun pe- 
riti propter Tyrrhenorujj^commtrcium •
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prendere i Pelasgi per Greet ; qiiasiccW dica: che i Telisgi appreserol* at, 

-te rmlitare dei Tirreni, e poi questi yetas' î T insegnarotio at Greci. Perch^ ab 
baslanza si e detto, che Dionisio solo non basta per fat Greet i J^lasgi 
contro la torreiite di tutti i Greet a lui anterior!, che quando ^ iratt. 
d’ individuareUdiloroorigine ,laqualificano Tirrena, e Tirreni gli dicmit 
in etfetto. E poi in qoesto caso, se. Dlonisio vuol Greci i Pelasgi, sari 
piu liuetale questo dilui passo, che dice, chs i Tirreni ammatstrarono i Gre 
ci, cioe , che ammaestrarono i, Pelasgi, che in senso suo sono Greci .

E per ora parlandosi piu specialmente della marina, vien questodis 
corso comprovato dalle no^ie precedenti, colle qnali abbiam veduto, ch( 
fral e prime espedizioni dei\ireci si conta principalmente qnella degli At 
gonauti, e M inj, che per le migliori ricerche gli abbiamo trovati Pelas 
g i , e Tirreni i) . E  il fabbrteatore/ della diloro naye Argo si poneGlau 
CO, che 1’ abbiam ritrotrato discendere d’ Italia > e propriameme disceso d< 
Sisi b , <;he fu figliod' EoIoTirreno. E basta la battaglia, che con i dett 
Argonanti ebbero i Tirreni. Di plii basti Paver commemorata 1’ altra bat 
taglia navale,.che i Tirreni ebbero con Bacco; perch  ̂ quest!, in qualun 
que modo ci si voglta adattare la croriologia, sono sempre auteriori agl 
Argonaut!, ed a qualunque impresa navale, che possa raccOntare la Gre 

,cia .
Ma non solo la marina in genere, ma anco gli arnesi a quella appar 

tenenti gli ritroviamoespressamente Tirreni. Essi inver.taronol’ ancora z) 
essi il rostro, che Plinio lo dice chiaramenie- inventato da un tal Tisei 
Tirreno 3 ) , a cui pure attribuisce, e le aste lunghe chiamate ‘venabuUy t 
)a macchina guerriera delta scorpione. Come pure ai Tirreni attribuiscont 
un* altra specie di macchina nautica chiamata delfino, che  ̂ il simbolo pro 
prio dei Tirreni, e che allude al diloro impetio del mare, come dice Elia 
no, che percib chiama il delfino re 8egli altri pesci. Quesra macchina 1 
attesta Suida 4 ), cht ne cita Atistofane, ed era m amese di ferro ■, 0 d, 
piombo, che aveva la figura del delfino, e che daW antenna si gettava nellt 
navinemiche per afferrarle, e somrnergerle .

Un’ altra simile macchina osserva eruditamente il Lampredi 5) inven' 
tata dagli EtruscL e prop'riamente dalle citta marittime , PopuIonia , e 
Cossa. Strabone ^ l a  chiamb 3t/yv«r«o?ra3», o sia osservatorio dei tonni;  e 
con questa si vedo^  piuladlmente i tonni sott’ acqua. Ed osserva patb

mente

1) Viedi il  C". dei Pelasgi nil Tom. J -T . '! ! '
a) Dloior. Lib. y. , O Lib. Xl- (/ Strab. 

Lib. r.
j )  Plin. L ib . 7 . dtp. s6 . Rostrum addi~ 

dit Piseus Tyrrhenut , uti O anchorpm • E 
poco sopia. fljstas velifares Tyrrkenum ,  pi- 
lumgue • •  • Piteurn venabula, b  in tormen- 
tit seorplonerif «

4) Said, in . Instrumentum
belliewm ,  ‘cujut in navali pugna usus erat, . .•

airistophanes • Priusquam ille te aggrediatur , 
•  ex mala suspende delphines . .  . Instrumentum 

ferreuni, vel plumSeuat delphini Jlguram ha- 
bens, quod ex antemis mali in kpstium naves 
dejiciebant , easque sic demergeSpnt • Mine 
AeMpiwipypa; »»'ys • ^

y) Lampredi S a ^ io  della Filosojsa Etru- 
sea pag. S f y b  seq.6) Strabon. L ib . V .p a g -tt7 .
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mente con Enrico Stefano i ) , che I’istcssa voce itunvotnovsiovt e stata pol dai 
Greci addoprata per significare un’acutissima vista»o sia un’acuiissima osserva- 
zlone. II dettoimperio del mare ai Tirreni attribuito in tempi remotissimi sen* 
za c|i«(!repan2a di vemno Autore, e che anzi Dionisio con una sola voce 
ttfjdtifiti gl’intitola imperatori del mare, ben brova questa loro perizia anteriore a 
quella degli altri popoli. E fra quest! si h veduto alttove, che i Greci as- 
sai tardi spiegarono questo pomposo titolo, e come pare, solartientedopo 
la battaglia di Salarnina cominciarono ad a2;zardarsi di usare questa voce di 
imperio del mare^

X. Il'passo di sopra addotto di Dionisio !^n ptuova, che non la sola 
marina, ma che anco 1’ arte bellica terrestreifai Tirreni ai Greci proven- 
ne, perch  ̂ park genetalmente dell’ arte milftare , e distintaroente include 
r  una, e I’ altra specie di quella. Ma verjendo al piCl precise dell’ ordi- 
nanza d’ un eseicito , e del dirigerio alia battaglia; il che fu prima inven* 
zionc degli Etrusci, vedo in cio dal Marfei z )  citato un bd passo ,d’ Ate- 
neo, che egli cosi traduce; presero dai Tirreni ( \ Romani) H pugnar di 
pa fermo in battaglione ; e vedremo poi, che non solo i Romani, ma lo 
presero dai Tirreni anco i G reci. Ma riscontrando aJ soliro queste eitazio- 
ni nel Dempstero, o nei G ori, che prima degli altri le anno prodotte , 
vedo , che avendo portata questa istessa autoriti prima di lui i f  Dempste
ro 3) , la traduce diversamente, cioi :̂ / Tirreni insegnarono a combattere in 
falange, 0 sia per tnrbe ordinate in falange. E cosi in sostanza traduce ancor 
Natal Conti 4) cioe: * Tirreni insegnarono V ordinanza delle fal.mgi e tl dirig
ger queste nelle battaglie ;  pereW all’ incontro non quadra molto qnel- 
la versione del Maffei, insegnarono il pugnar di pii fermo in battkgUone 
il che merita qiialche uriervazione per ben diliinguere cio, che inqncsto 
genere inventarono i Tirreni. Ma quando cio dovessespiegarsi, anco nel- 
la forma voluta dal Maffei , cio  ̂ il tombattere di pie fermo in ordinanza , cio 
pare, che dovrebbe intendersi dell’ attude battaglia^, e da farsi con tale 
intrepidezza, e fermezza  ̂da non dover patire veruna disunione , quasi «em 
pre in stadia consisterent. Cosi anco bnida spiegi il combaitimento statario 6)- 
E  in questo senso anco in Oinero 7) abbiamo simili esempj fra iT rojan i,

N n 2 e fra
1) Enrico Stefan- Tfies- Ung- grxe- vtrbo 

Qi/i/poTKoeretei/ •
2) JHajf Osserv- Lett- Tom- 4* pag- 8S. 

cita adteneo Dipnos- L -  d, fKxiSiv y  Tapx 
Tt/(ipiiyuv r9» ertiiiae Pix̂ >]r

5) Dempst- Etrur- Reg- Tom- i* Lib- 
Cap- 4i.pag>  578* cosi spiega il cietco passo 
d’ Ateneo • )Tyrrheni eos ( Romanos ) docuere 
ecie per pjialangum turmas instrucias diim- 
care, E cosi anco spiega Natal Conti 
nella sua versione del detto Ateneo Lib> d* 
Cap* 8. St ultimo . Cxperunt a Tytrkents 
pkalangas, atqoe in pugnas constituere-

4) Nat̂  Conti nella nota precedente *

j)  11 battaglione/i nome, e uso tnqdet- 
no; e il pngnat d i pi  ̂ fermo vl § srato 
sempre) perch^ y  attual pugna si fa neces- 
sariamente a pL^fermo, e I'andare avanti,  
o indietto appijKtieiie alia Victoria, o al Fe
lice avanzamenco, oweco alia fu g a , o li- 
tiraca, che sono git efletci della battaglia* 
Ateneo parla espressamente della falange_j 
molto diversa dal battagHoiie ■

6) Suid. in verb- erxiior, ib i, £t stataria
pugna frc^ixi'a -

7) Omer- Iliad, Lib- K i l l -  \ers.
y* awofffaVi) , in stataria ,pugna • E io 

dice ancoca al vers. ,’4 4 , ,  e pin sotto no
in 1 na le falangi statarie »
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e fra i GrecI, che, come ei dice?, combattevano in stataria pugna. Ealtro  
ve nomina ancora, le faUngi statarie j come anche in Livio i ) , e in altri 
abbiamo, miles statarius, , &  legiones scatarite: il che viene a significare lo 
stesso, cioe quell’intrepida fermezza , con cu i, 0 soldato, o legione'^ c^a- 
lange ivi restava , come saldo miiro j perche la fermtzza k il primo mwi*- 
le nelle battaglie . E perc'6 Romo;o eresse il tempio a Giove statore, riferen- 
do a lul la grazia di, aver fermatl i suoi, che gia si rivolgevano disposti 
alia fiiga.

Ma per una piill chiara intelligenza di questo passo d’ Ateneo, atte- 
nendoci alia spiegaz.one i^ifbrme, che prima del MafFd nefecero ij Dem- 
pstero, e Natal C onti, e m se tutti gli altri, vediamo in sostanza, che 
invenzione degli Etrtrsci fit « guidare in battaglia le truppe disthite per fa- 
langi, e con ordtnanza, e fsrrriiezza militare .

Ma cib Ateneo dice, che gli Etrusci I’insegnarono ai Romani, ma non 
gia ai Greci i anzi fra i G reci, e fra i Trojani dalle addotte similitudini 
d’ Omero vediamo, che cosi airincircausavaappuntodi combattersi. Con- 
tuttocio basta, che questa ordinanza militare, e questa divisione in falan* 
g i, sia certamente invenzione degli Etrusci, come ha detto Ateneo, no- 
minando distintamente la falange, perche con giusta conseguenza possa 
dirsi che.non solo i Romani, ma che anco i Greci da essi I’ appresero. 
D-fatto dietro la scorta del detto-Omero investigando Strabone 2) questa 
modo di combattere, lo dice stabile, e usatissimo fragli Euboici, adifferen- 
za , che f a  i Locri , i quali gli dice disordinati, e che percib senza 
ordine erano bravi a vibrar Tarco: eppure non solamente i Locri, maspe- 
cialmente gli Eiibei Calcidesi gli abbiamo sempre provati Pelasgi, e Italic! 
d’ origine. Anzi il detto Strabone in questo luogo chiama gli Euboici ve
il Calcidesi; e piu sotto si spiega meglio, dicendo 3 ) , che non sa , se ve~ 
ramente si possino chiamav Greci • Talclfe posta la certezza dell' invenzione 
Etrusca lispetto a questa ordinanza militare, e questa divisione in falan- 
g i, come chiaramente si ricava da Ateneo, pare, che con Strabone si 
possa fermare, che questa fu introdotta poi fra i Greci dagii Eubei Cal- 
cidesi. FilippS'’padie d'Alessandro il Macedone migliorb, o perfczionb la 
falange, che dalui si disse Macedone , riducendola anco ad ordine pibstret* 
to, e impenetrabil^ perche voile, che T uomo fosse unitoall’ altro uomo, 
e scudo a scudo. Diodoro Siculo 4 ), che lo raramenta, dice, che Fi-

15 L iv ’ L i i ’ <>• Siatarihs vter^ue m ild ,  
lOrdines servans. ^

2) Strab- L iS ‘ X - pag- 504. „  E t pu- 
„  giles in singulati prxHo |acuils ntentes, 
,,  pctus cum hastis incrodiictintur, dcinde 
ay inctirtant ensibiis . Pugnaotes autetn co- 
,, minus illi dicuntuc ,  qui non modo gla- 
„  dio ,  sed etiam hasta e manu cominus 
,, utantuc*. • • Euboicos igitiir hunc in_» 
„  modum hascjs ucentes inducic ( Homerus ). 
A, At de Locris cogv^ria commemorat 
>1 Non in scacario pratiio bellica ctirauc epe-

3, ra ; sed arcubus ceccant • • . Calcidenses 
, ,  explicans iiti vitos prsstantissimos , , .  E 
poco dopo dice di quest! Calcidesi , ed E- 

^o li , e Atam ani, eT essali, ed a ltr i; si (/ 
ipsi appellandi sunt Grteci.

J)  Strabon. qui sapra citato  • *
4) Diodoro Sic- D t gestis P h i^ p i  J^ace- 

Jon- in ptincip- Pxcog^avit praterea prdi-^ 
nem ilium junctisslmum phalangis, quec M a- 
cedonum pecuUaris fu it ; sumpto exemplo ke~ 
Town , qui clipeas cliptis sanjungebant■ itl 
itllo Trojans ,
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lippo fece tutto clb per imitazione, o sia ad esempio di cib , che cl ha 
di sopta narrate Omero nella guerra Trojana .

^nesto nome di falange usatissimo pol fra i Greet, e a ciii ( salra la 
ijj^i^ia del numeto-) corrisponde Taltro di legione usatissimo pure dai Ro 
mani, k vccchissimo in Italia. Anzi il nome di legione succede in Italia 
a quello di falange t ) ; e percib anco nei ptimi secoli della Repubbiicatidia- 
mo le legloni non solamente fra i Romani, ma anco fra gli altti popoli I* 
lalici, che vuoldirefragli Etrusci. Gbsi Livio 2) chiama diviso in legioni 
r esercito dei Falisci; e cost per Tappiinto, e piu volte chiama ancora 
gli eserciti Etrusci 3I • J

XI. Questo h rispetto alia scienza tn illt^  in genere, tanto marittima 
che terrestre ; ma anco in specie varie sorted’ armi, e varie specie di com• 
battereai medesimi Tirreni si attribuiscono. Plinio 4) in quel Gapitolo > in 
cui rammenta tutti i primi inventori delle cose, dice un Tirreno inveiv 
tote deir asta velitare ( o sia per quegli armati alia leggiera ) e del •pilo . Le 
falere, o gli ornamenti equestri, e I’ aureocarro tirato da quattro caval* 
li uniti, c di fronte, destinato al trionfante, lo dice L- Floro5) overam-' 
menta tante aitre cose inventate dagli Etrusci per uso della guerra, e per 
omamento della reale dignita. Ghe inventassero ancora la tromba, si e 
detto altrove: e benchb questafra i Greci non abbia avuto fbrse un grand’ 
uso; contuttocib questa ad essi pottarono i Tirreni. E col testimonio di 
Sofbcle lo dice espressamente Suida 6), asserendo, che porib ai Greet 1’ uso 
di detta tromba .Arconda Tirreno , allorch^ portb ancora un gran soccorso 
agli Eraclidi. . >

Inventarono ancora i calzari, o i sandalimilitari, de'quali, come pa
re , si servirono fanco i Greet . E di questi adornb Fidia la sua Miner, 
v a , come con Polluce osserva ii MaiFei, e prima di lui lo disse il Dem- 
stero 7 ) , quasi che la guerriera Paliade originaria Etrusca, alia Etrusca an- 
cora bisognasse vestirla .

Tutti questi ainesi militari si vedono frequentemente espressi nei mo-
nu-

1) Liv< TLih- 8- Cap* 8- Et guod antea 
 ̂phalanges similes Macedonicis ; hoc postea 
manipulatim structa acies-expit esse.

I )  Liy‘ Lio- 1. Legiones Faliscorum au- 
xi/to venere Ve'jentlbus •

J)  X iv - Lib. 4. p> 47. I/ec procul 27o- 
mento signis collatis fudit Etruscas legiones y 
e poco dopo . L̂ êgue legiones Eiruscorum 
impetam substinueriint aittove &c-

4) Plin‘ Lib’ 7. cap' f(S. Hastas vtlitares 
Tfrrhenum ,ipilumgue inPenisse •

f)  Luc’ l Flor. Histor. L ib-  I .  Cap' V' 
yClI. namque F u sc if populos fregueniibus 
crinis subegit ( Tarquinius Ftiscus) • Inde 
fasces, Irabex , curulesannuli ,  pkalerx ,  
paluiamenta , preetexta • Inde guod aureo 
carru guatuor eguis triumpkalur} togapictet j

tunicxgue palmares , omnia denigue decora, 
£f insignia , guibus, j^perii dignitas eminet , 
sumpta sunt . f

6) Suid' verbo . Ita etiam vocatur
latioT pars tubx • iSophocles • • • tamguarn 
tubx T'qtrhenicx .xreum os habentis • . 
Primus autem Atekondas ( HeraclUibus opent

ferens) Fyrrhenicam tubam ad Gracos attu- 
•  lit ,  propterea dicit T-jrrhenicee •

7) Polluc. cit> dal Dempster' Tom' r-
L ib ' 3* cap. J l "  pag' Tyrrhenici cal-
cei , guprum solea lignea « • lora autem inau-
raia * . • Hoc Phidias induit Minervam 3 & 
hos guidem Tyrrhenicos vocabant • Tyrrheni" 
corum Sap ho dixit larilm „  Iqpum varium 
Lidium malum opus •
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numenti Etrusci. AnzI sene vedono tanti, e tanri, che dl alcunidi essi 
non bene se ne comprende 1’ uso , perch^ clagli Autori non spiegaio . 
Cosi conserve anedr io alcune armi di bronzo,e d’ nso ignoto anco per 
atferrare, come uncini con varie prese’, e dali’ incavo , che anno in 
si vede, che potevano coJIocarsi in asia di iegno per potergli imbracciar^. 
Simili in qualehe modo a qnesti sono quelli, che si vedono nella tavola 6 8 , 
7 0 ., e allrove, presso iJ Dempsteroj ma quegli appariscono di legno, e 
questi sono di bronzo, e molto pii uncinati. Sendi di piiiEgiire. Vibra- 
rono due lance ad un tratto. L ’ uso de’ fittori  ̂ frequentissino. L ’ uso di 
combatteie dal carri, e sop^a i raedesimi, che e tanto frequente in Ome- 
10 , si vede qui ben spesso ^ g i a t o . Non posso fra questi carr! guerrieri 
tralasciare iina mia urna ineeflka di egregio lavoro, benche alquamo con- 
sunta , e la ripoiro in queste Javole. In essa si vede Pentesilea reginadel- 
le Amazzoni lovesciata dal suo carro, e uccisa nel fiiime Termodonie j 
e r  altro carro del vittorioso Achille, che fralle onde dd fiiime quasi gii 
passa di sopra, e la calpcsta. Aitri combaitimenti si vedono in varie al- 
tre urne apiedi, e a cavallo, degni tutti d’ attenta osservazione, ed i qual- 
che pill chiara spiegazione.

X II. Ora dai combattimenti veti passtamo ai finti, che vuol dire ai 
Indi, e agli speitacoli. Tertiilliano dice, che questi debbono agli Etrusci 
la diloro primaria istituzione 1). Onde se li vediamo'ancora fra i G reci, 
e fra i Romani, non pare, contuttocioche debba togliersene il pregio ai 
primi inventori, dei quali i Greci non ne fanno menzione. C erto6, che 
da tempi amichissimi gli vediamo in Grecia, e basta Omerp, che tante 
specie ne commemora nell’slliade • Ma queste specie le rammenta an
cora nelf Odissea , e ce le fa vedere praticate in Sicilia contempo- 
raneamente . E di sopra ho detto , che in ogni genere usarono an
cora in Italia da tempo antichissitilb ; ed usarono positivamente an
co in Toscana per testimonio di Tolomeo Efestione citato nella Bi- 
blioteca di Fozio 2) , ove si legge, che Ulisse stette in Tirrenia, e 
quivi ebbedisfide nel suono della tibia , edel canto, e chequivicantb special- 
mente il poema sopra la rovinadITroja, che molto primad’ Omero aveva 
composto il poetiDemodoco / Venendo ai pid bassitempi, non abbiamo 
Scrittore plu esatt\-di Pindaro,che di proposito scrisse sopra diquesti lu- 
di tessendo inni. intieri in lode dei vinciiori olimpfei e i pitici, Esso, 
come ho detto, sctVe nei tempi bassi, tempi di Gerone, e di Gelone 
suo fratello, che sono nelfindlinare del terzo secolo di Roma; e tempi, 
nei quali tanto in Sicuia, che nella Magna Grecia abitavano i veri Greci, 
benchb . come si ^ detto, avessero origine, o fossero quiyi introdotti da 
principio dagritalici, o dai Pdasgi Tirteni. Ma toccaiido Pindaro in qual- 
che modo la vetust^ dr questi giuochi, dice, che smichissimampnte furo-

no

») TertuUs De spectacuU Cap. 2- Specta- 2) l^edc il Cap. Ricetche Sopra i piimi 
cula juo^ue religiot^s, causa znstituerunt £ ~  abitatori della Sicilia Tom. r- Z.. J- Ip-
tr»sci poca lA Jin. pag. apj-
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no praticatl in Lemno. E questa sara fbrse la primiera loro istituzione lii 
Grecia . E sappiauo che Lemno in citta propriamente dei Tirreni Pelas* 
gi ,e  I’ acoenna Tistesso Autore ricordando questi giiio^i di Lemno fino 
a ^ ^ p o  degU Argonauti i) . Quindi non importa, che in altri Autori i 
come in Strabone 2'' troveremo, che questi %iuochi celebrati pure in Sicilia , 
e nella Ma<rna Grecia, furono a similitudine di que^li, che con tanta pompa si 
celebravano in Grecia; perche se combineremo gli Aatori, o se quegli, che 
citiamo, gli leggetemo intieramente, vedremo, che Strabone parla dei tem
pi posteriori, e precisamente Romani. fino ai quali tempi durarono qiie- 
sti spettacoli, che per la diloro frequenza , ^  pompa incredibile divenne- 
TO quasi G reci, e Greci si dicevano. E pet»6 qui aiferma , cheancoquei 
luoghi della Magna Grecia . ed Eraclea , e ^fonipeja, rispetto ai Romani, 
si potevano chiamare di Greca origine. M l poi all’ incontro, e Strabone, 
ed altri dicono, che rispetto ai Greci, qnegl’ istefix luoghi si chiamavano 
di Tosca , o sia di Osca origine 3). Anzi qui Toschi, ed Oschi,in origi- 
ne gli chiama: e cos'i 6 di questi giuochi. Ma anco in detti tempi poste
riori e notabilissimo in detto Pindaro , che la maggior parte di questi vin- 
citori da lui cantati, non sono gia veri G reci, ma .sono Italici, o di quei 
Greci in questa forma stabiliti in Italia. Costabbiam veduto di moltigran 
scultori, e pittori, rhe oltre la vera, e vecchia origine Titrcna in quei 
Rodiani, e in quei Sicioni qel primo capitolo indicati, serba^ano ancojra 
una continuata affinita con quegl’ Italic!. Ma chi sono mai questi bra vi vin- 
citori? Ecco ristesso Gerone celebrate da Pindaro nella prima canzone, 
o inno;  nel quale quanto celebra Pelope, che gli riapri in Grecia , e i di- 
lui discendenti gli chiama abitanti di Siracusa; altrettanto deif istesso Ge
rone pare, che coarti la stessa qualita Siciljana; raentre Pindaro attesta, 
che il detto Gerone, in questa sua vittoria che fu dell" olimpiade 73. si 
fece proclamare Siciliano . Rispetfo a Pelope  ̂chiaro, che non fu mai 
Greco ; e r  attesta anco Tucidide , che percio dice . che 'barbari, 
o fbrestieri furono ancora i di lui descendenti , cioe Atreo , e Aga- 
mennone 4) . La seconda canzone c diretia a Terone suocero del det

to

1) Pindar' IlvitoniUtt Canzone 4. Epod' "Xh 
in Jin'

yid mare rubrum venerunt , O ad Lem- 
■ num ,
Ubi erant mnlieres viris nottire ,
Jbi vestem kabutrunt preemium spectacu- 
'Horitm •

i )  StraS' E' S' pag' iSf' „  Res quidein* 
„  Campanotum initio Grxeas {utsse; dein- 

de G rxeis peimixtas . . * TSuw, & edii- 
„  cationislG ixcoiiiq; hoc in loco plutiraa 
„  servanrot vestigia; gymnasia scilicet,  pu- 
„  betufh e x tu s ,  & Gcxca vocabula, tam* 
„  e t$  Rom ana ibidem adsit multitudo * 
, ,  Apnd cos veto , qui nvinc quinquennalis 
, ,  sacct ille  nittsicus, & gymnicus pet plu*

,, rimos dies celebratTu aeon illotum xmu* 
„  Ills, qui pet Grxciaui claiissima celebti* 
,, rate geruntur „  •

3) Strabon. ivi • Hanc guoque Heracleam 
tenuerunt Osci , & deinceps Pornpejam, • Post'- 
modum Tusci,  [/ Pelasgi, if deinde Sam- 
'nites ,  qui etiam his e locis ( a Romanis ) 
ejecti fuere •

4) Tucidid' in procemib . Pelopem primum 
vi pecuniarum , quam' portans ese Asia ad 
parandam sibi inter inopes potentiam venit * 
Etsi peregrinus,erat , tamen cognomen region 
nis (  Peloponnesiacx) eb eo obtintisse ,  tf 
pestea ab ipsius posteris Atreo ,  if Agamen- 
none 6’c
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to Getone, e Tiranno dl Gergenti, il quale rlporto ancor esso la cinqna n-< 
tesima settima vittoria olimpica colcarro, ecolla quadriga-. La terza pure 
h direfta alio stesso Terone cli Gergenti: Laquacta a Psaumide di Gama- 
rina nclla stessa Sicilia. E cosi  ̂ la quinta alio stesso Plauinide, 
se colia quadriga, e colla reda tirata dalle mule, e viiise anco col cavaifS 
Tiel corso semplice. E qui per passaggio si osservino anco i monumenti 
Etrusci, nei quali queste corse, e col cavallo, e colle quadrighe, e colie 
bighe, anco tirate dalle mule effigiate si vedono. La sesta  ̂ ad AgesiaSi- 
lacusano, il quale per madre discendetra d’ Arcadia, e per questo verso 
dice Flinio in delta ode alia strofe V. deir epodo quarto di essere egli 
parente del detto Agesia. I^ordiamci, che 1’ Arcadia Peiasga h special- 
mente una di quelle poche t ^ c c ,  che abbiamo per ravvisare tra i Greet 
J’ antica origine Italica ,• perchJ 1’ Arcadia particolarmenie > e la Messenia 
fu , e si mantenne per un pezzo dei Felasgi Tirreni; percib talyolta gli 
Arcadi ,si sono detti non solo Pelasgi . ma anco espressamente Tir- 
leni . Cosi si h detto ancora di qualche Sicilianot e cosl Suida i)a d  un 
bravo lottatore per nome Leontisco lo chiama nel medesimo tempo Mesxeaio, 
eSiciliano. La duodecimal ad Ergotele d’ Imera in Sicilia, cheriportb due 
vittorie olimpiche, e due pitiche, e altrettante ismiche, e secondo Pau- 
sania , altrettante nemee. E le altre fino al numero decimo quarto , ( che 
tante sono le odi olimpiche di Pindaro) si yedono indirizzate ad altri, 
od i Boezia, o delPAcaja, o di Rodi. E per quanto apparisce, non se 
fie rede neppur una in lode di un Ateniese, o vero Greco. Passando 
alle altre odi Pindariche da lui i n t i t o l a t e , o sianodei giuochi pi- 
z j ; la prima i  indirizzata alio stesso Gerone Re di Siracusa, la seconda e 
parimente dedicata al medesimo per altre sue vittorie in questi giiiochi 
pizj, e col cavallo semplice, e colla quadriga . E  cosi pure e la terza per 
altra sua vittoria col cavallo celete. ta  quarta, e la quinta sono ad ‘̂ r- 
eesilao Gireneo, che vuol dire della Libia > ed AfFricano. La sesta e a i ’e- 
nocrate Gergentino, che fir fratello di Terone Tiranno dei Gergentim in 
Sicilia, al quale Terone sono pure dirette la seconda., e la terza olimpiche. 
La settima  ̂ diretta a Megacle Ateniese , il quale fu dcU’ iUustre/amiglia 
degli ./ilcmeonidilj^che discendevano da Ncstorc, del quale, e dei^qualiho 
altrove mostrata la chiara loro provenienza Italica, elaveta diloro quality 
di Pelasgi Tirreni 2 ) . L ’ ottava e Indirizzata ad ^ristomene d’ Egina , della 
quale citta d' Egina, e di Ege si e abbastanza di sopra parlato • La nona 
k a T eksicrate  Cireneo, o Libico , come sopra. La decima c ad Ippoclea  
Tessalo . L ’ undecima a Trasideo Tebano .  E finalmente la duodecima e a 
M ida  Gergentino, che vinse anco nei giuochi panatenei . Talch^ vedia- 
,mp, che la maggior parte di questi Vincitori non sono G reci, ma q[uasi 
■ tutti fbrestieri, e molti Sicilian!, e fbrse Italj^proprirmente.

Questi sono I vincitori cclebrati da Pindaref. Qralcijn altro he trove- 
remo n r̂minato accidentalmente da qualche altro Autore, e vi ntrovere-

V . 5I )  Suidi verbo dx^^stpi^cSrx • Pugilatu ,  Leonttscus Af^ssenicus Siculus * \
vel jfancratio certarc i  • • simili etiam mod^ a) Vedi il Cap* j* dei Pelasgi • 21* 77. T*. 7
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mo parimente le tracce Italiche. Tale fa Faillo Crotonlate, e piii voile 
pitionico i ) .  E tale fu Filippo Butacide, ed altri, che contare potrem- 
mo. Ma in tanto si osservi con i Greci Autori j che ordinariamente i piii 
br̂ TT olimpionici erano tutti Italici > o almeno della Magna Grecia, ancor- 
ch  ̂ in essa abitassero allora cogl’ Italic! framischiati i Greci. E fra quest! 
eiano bravissimi i Crotoniati; e correva fra i Greci il proverbio che /’ »/fi- 
ino dei Crotoniati era tempre il primo fra i G reci. Ge lo diceStrabone ram- 
mentando, che in una battaglia olimpica sette Crotoniati furonoi primi 2) ; 
e che fra gli atleti era celeberrimo MiloneCrotoniate . E parimente si os
servi con PJatone,fche erano si frequent! in Grecia gli attori Italic!, o 
Sicilian! in quest! spettacoli, che fra g f lta li^ , e Sicilian! o'rdinariamente: 
si sceglievano i giudici . £  recita a questoiproposito una legge, che in 
antico la chiama Greca, e poi la chiamb Sicula •, 0 italica, per la 
quale si raffrenavauo le grida , e g li eccessivi applausi degli spetfatori;  e che 
al solo cennoj 0 avviso dei detti giudici, potesse il popolo alzando in,aria le 
mani dichiarare, e decidere <hi fosse il <vincitore 3) .

in  detti giuochi usavano ancora e i puglli, e Ja lotta, e le tibie, o 
altri suoni, che nelfOdissea ce gli rappresenta Omero anco in Sicilia, e 
varj altri esercizj della destrezza, e del coraggio giovenile. E quest! an
cora si vedono esprelS in dette urne Etrusche, con molte specie di mu- 
sicali istromenti, e cost la tromba, che fu invenaione Tirrenica, e anco 
la tromba sacriBcale secondo Plinio 4). Si vedono ancora il lituo ritorto, 
e il sistro , e altri istrumenti anco da fiato, e ancora a pib canne,. o fi- 
stole ; e le suonano fralle altre quelle Sirene, che dal lido chiamano in- 
gannevolmente Ulisse, che per fuggirle sta, legato all’ albero della nave, 
i  detti pngili colie mani armate di cesto sono anco freqiieniemente effi* 
giati in defti monument!; e secondo Frudenzio 5) ancor quest! sono in- 
venzione Ettusca; ed Eratostene ap*presso Ateneo 6) dice, che gli Etru- 
sci facevano questo giuoco a suon di flaiito. Anco gl’ istrioni, e le. ma* 
schere sceniche efhgiate itei monument! Etrusci daU’ Iialia sembrano pas- 
sati in Grecia. Aristofane continuamente ce li rappresenta la rm ti, che 
vuol dire colla delta maschera ; e prima di cib dice, che si tingevano il 
viso. E  questa tintura era specialmente di minio , e di^porpora ; e que- 
«ta porpora veniva ordinariaraente in Grecia dalla Sardegna , e si chiamava 

Tomo Secondo'. O  O gene-
l )  Vedi il d‘ Cap- dei Pelasgi J . In  post inct-,pag, mihi Marsil- Ficin- in.- 

quesca. guerra , e seg- Tom-1-p a g - t e r p r t t e -  iVon enimut discipulus , sed ut ma
x') Strab- Lib- 6- pag. 1 76- In uno aietem gister spectatorum , sicut par est, judex seitt 

olitt̂ iaco certamine septtm viri, qui cxteros pro tribunali, ineptis speetintium vqluptatibus 
studio superabant, Crotoniatx fuere omnes adversaturus - Licebat prisca , Grxcaque te-̂
Jure igitur d id  visum est „  Qui Crotoniato- 
„  rum pastremus est, is relij^iorum Grseco- 
„  rum primus est „  c s iegae- f f lures  enim 
ed Olimpjp rictorrs^ idest- ^jfipionicos ha- 
iu it - ad ejus gleriam aceessit ingens P f-  
tkagoreorum extus; nec non athletarum cele- 

')ferrimus M ilo  Pythagorx discipulus •
3) Plat- D e legii- L ib - ,  seu Dialog- %,

g e ,  quemadmodum nunc S icu la , I t a l ic i  , 
qux multitudini spectatorum rem perm itten s, 
O manibus sublatis victorem declarans Oc-

4) Plin- L ib -  i8* C a p -^6. S a cr if ic x  Tu- 
scorum  tubx e bu xo  ,  lu dricx  verogissibusque  
asin in is,  O  argento Jiunt -

5 )  Prudent- Symbol- X,
f )  Aten- L i b - e J i ^  Exatosten- h i  cUpf

    
 



29® Lib. n i .  Cap. It.
gGneralmente, la tintura Sarda, o Sardiniaca; come espressamente la chia* 
ma il detto Aristofane i) •

XIII. Anco nclle cose piii serie usavano gli Etrusci di ra lle ^ rs i; 
anzi si rallegravano ancora nei diloro seven giudizj, e nelle fiere 
che indicevano ai colpevoli. Battevano> o fla^ellavano qiiesti a suono di 
tromba a ) , come dice Plutarco 3) citando Aristotile, che bisogna, che 
nei suoi llbri perduti avesse molto scritto circa ai Tirreni. perche sopra 
di loro i  citato molto spesso Aristotile dai vecchi Scriitori . Qiiindi si 
lammentano con ribrezzo fra iGreci i Iegami> e le catene Tirrene, come 
dice Suida 4) , ramroentando queste catene, che usavano i Toschi per
pena dei colpevoli, e dei p^ionieri. Chi sa, che questo proverhio delle 
catene Tirrene non alludesse ^cora a quell’ orribile supplizio, che pratico 
specialmente Mtzzenzio il R I  crudele e superbo di Cere; che percib da 
Virgilio si chiama superbo, e dispregiatore dei numi $j ? Mentre di questo 
R e si dice. che fra suoi orrendi siipplizj usasse anco quello di legate un 
vivo ad un motto, acciocch^ anco questo morisse infracidato dalf altro 6). 
Chi S3 ancora, che quando Lisandro abbatt^ le mura d’ Atene a suon di 
tromba 7) non alludasse parimente a questa flagellazione a suon ditronv 
ba ; acciocche quelle mura che alia Tirrena, e dai Tirreni furono erette > 
anco alia moda di loro si diroccassero ? Certo h t che da vari Autori 6 
notata la diloro severita. Ma non so con qual prova dica Robertp Stefa- 
no S), che dalla di loro crudelta in vece di Tirreni siansi chiamati T i- 
ranni. Contuttocio raccogliendo io di loro ogni memoria, che a quest! 
racconti convenga , nulla debbo occultare . -

XIV^ Fra tanti nohili eserciz;, che i Greet adottarono , molti dei 
quail gli abbiam veduti fra diloro introdotti dai Pelasgi Tirreni, merira 
qualche esame anco la mus'Ca. In che tralascio di repbeare tanti specifici 
istrnmenti portati dai Tirreni in GreCia, fra i quali abbiam veduto di so
pra’ Arconda, che in tempo degli Etaclidi porto aiGreci la tromba post- 
tivamente Tirrena ; e passo a rammentare, che se Lesbo k stata ( come 
 ̂ certissimo ) dei Ptiasgi Tirreni, a questa -Lesbo particolarmente debbono 

i Greci la primaria invenzione, e perfezione della musica apprelJo diloro. 
Plutarco fa un tr^ttato apposta sopra 1’ antica musica specialmente dei 
Greci j e benchc in sostanza voglia, o pretenda, che Apollo di questa

sia
1)  Aristofan- in Acarnen. Atta primo see- 

na 3. vers- 1 1 3 .  pag-m o.
£ fe  forte te tingam tinctura Sardiniaca • 

Suid: in verb- , ft  verbo 'Str
ips* Ti/’/ipiivs t -

3) Pliitarc. Memorai- Z-ib- D e coKibenia 
iracundia • Refert Aristoteles apud Tjrrhenos 
ad tibiam servos cadi soUtos .

4) Suid- in verb- . Desmotes sic
iicitUT tath ipse vinctus ut Prometheus  ̂guam, 
gui vincit - Epoisiegiie- Tyrrhene, utitunc 
temporis Tjrrheni u^bgntur ad. vexandos ca- 
ptivos • •

y) yirgiU L -  t-
Contemptor Divurtt ^fe^entius , • « • 

e al Lib- XI*
Jiirc  sunt spolia , O de Rege superba
Prim itix  ,  manibusgue meis Me^entius 

hie est -
S') Ju l- ^apitalin-, i f  alii relati a Dem-. 

ster. T o m -^ T .-tz . Oa -̂ 1, 7- j>irAi8o*
7) Vedi i.Ca^itoli dei Pdasgi ro m -I. 

e Senofotic. Pferum Greecarum Lib*'^-
8) Robert, Steph- Thes- ling- Lat- perSp 

Tyttheni - a cujus gentis prxeipua cru- 
delitate Tyranni dicti sunt •

    
 



Dclle arti, e sdenze Etrusche.
$la r  Inventore, cI6 peraltrc dee intendersi di piotezlone > C tutela i e 
che iraitandosi di un nume niun mortale vi pub competere, se non che 
Marzia, a cui questa superba emulazione costb la pelle i) . fn somma_j 
P k j^co  toha la favola dei numi, e venendo agli uotnini introduttori del- 
la^usica appresso i Greci, rattribuisce in modo principals ai Lesbj, o a- 
gli abitanti di Lesbo, che sempre ci ricordiamo, che furono i nostri Pe* 
lasgi Tirieni a ]  • Gita  ̂ vero i comraentarj esistenti in Sicione, nei qua- 
li sono registrate le sacerdotesse Argive, e i poett, e i tnasici j in questi 
tempi nomina ancora Lino, e principalmente Tarairi Tracio 3 ; ,  ma in 
somma la maggior lode, e la prima,o istituzione, o perfezione della mu- 
sica 1’ accorda a Tetpandro Lesbio 4 ) , che cnntinuamente celebra , e ram- 
menta. Terpandro dice, che accomodd / veiti alia, cetra, e imegm a cait' 
targli - Stabili terte leggi alle voci, e suoni» S  anco della cetra, e idle corie ; 
e che con questi modi e leggi, non solo sulla poesia, ma anco sulla mttsica ri*- 
portd quattro vittorie continue nei ludi pitid. £  tutte queste notizie. dice H 
ricavarle da Glaaco Italico nei suo libro, che compose circa i poeti  ̂ e musician' 
tichi 5) . 2>n altro Alessandro compose un libro circa i Musici di Frigia ;  che 
"Hiagnide canto sulla cetra  ̂ e che cost fece Marzia suo»figlio , come si suedeva 
nei^oemi di Terpandro . Di questo fu anco discepolo mo per name Cepione ̂  che 
parimente fu Lesbio. E thefinalmente dai Lesbj la poetica  ̂ e la musica armo- 
nia ha a<vuto il suo principio  ̂ e la sua perfezione . £  rammentando sempre i 
commentarj di Giauco Italico , dice, che questi restano ancora confermati 
dai monumsnti IPanatenaici d' Atene 6j • E racconta molti altri rausici, c can- 
tori A rg iv i, e i tuoni musicali distinti in Dorico , Frigio, e Lidia, c che di 
tutto 6 autore il detto Terpandro 7 ) .  £  siegoe a dire dubitativamenteS) >se 
Xenocrate, che era di Locri cittd Italica , si possa connumerare fra questi poeti 
inventori della pgisia accompagnata col canto, e che gli aritichi thiamarono Tae-

•  O  O 2  ana.

O  Meriterebbe d’ esaminarsi, cbi veta- 
mente fosse questo Marzia , che ordinatia- 
tnence si fa Frigio ;  ma cio non molto di- 
versificherebbe da quel Marzia ,  che con 
Plinio ho lammentaco altrove per edifica- 
tore di citta in Italia * € che con Plialo 
r  ho detto L id o , o Tirreno ;  e che altri 
anno detto Marso figlio di Circe- 

a) Si veda tutto il detto Trattato di Plii- 
tarco D e musica, e quivi se ne da quasi il 
transnnro -

3) Flutarc-ivi. Thamira Thracis canorum,
concintiumque carmen • ^

4) Fiutarc' ivi* TsjWndrum namjue cj- 
tharce cantus iradit lafo^m /egunt, adjectis 
ad. sua ,  atque Homeri ctimunq^ser singulas 
leges modis - Soliturtt in lu d l\A m  certatione 
editis c/nere , tumdemque prj^um proposuisse 
nomifa singulis cytkaree ,  jidiumquo modis •

y) Plutarc' ivi - ,, Tetpandrum antiquio* 
a, rent Archil oco Glaucus Italus libro quo-

»  dam, quem de poetis, &  miislcis antiquis 
, ,  composuic ,  demoiistrat • • • Alexander 
, ,  in libro, in quern collegic Phtygios mu- 
„  sicos - . . Ni again vero tibia cecinisse, 
„  delude ejus fiiiani Marslam , . - Quam 
„  rem procemia Teipandri declarant • Fa- 
, ,  ctaque tunc tibix forma uci Terpaadd 
„  discipuius C epio . Is erat Lesbius genete : 
„  quo vita ftincto perpetn,® glori* Lesbio- 
, ,  rum , qnam in cantu cythatx ad earn 
,,  diem obtiiiueraat, finem imposuisse me- 
,,  moratur , , .

6)  Flularc- ivi • Hoc indicant monimenta 
Panatheoram de musicis ■ eerti^minil'us •

7) Plularc' ivi • Hie primus Sparthte sta
tus, ordoque musica cultorum Terpandro au
thor e .

8) Plutarc' ivi • Ds Xenocrate fuoque Lo- 
crense ex Locris Italix urbe , dubitari video , 
vti poeta Paeanum fu erit .
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ana . Nomlfia i tilOnl delle ro c i, e i semituoni, i dies! , e le mese, e le crome i) ';  
e la maggior gloria I’amibuisce sempre a Tetpanclro. E fra quests sue gloric 
nomina quella 2) di avere colla sua dotta masica acchetata una sedizione dei 
Lacedemoni.

U mirabllc si h , che questo aureo libro di Flutarco circa alia mu^ca 
degli antichi, e citato da tutti, come se chiaramente attribuisse ai Gre- 
ci tutta la diloro prisca armonia i effetto del non sapersi in quei tempi , 
dei quali parla Pluiarco, che Lesbo era Pelasga, ed i Pelasgi eranoTirre- 
ni. E cost e di molte autorita, e libri, perche letti, e citati con quella 
innata prevenzione, che il tutto piovenga di Grecia. Ma al solito senza 
distinguere i tempi, e quelk litterali autorita , per le quali abbiamo inte» 
so, che in questi tempi ante%rojan‘. i Greci, come veri G reci, eranobar- 
bari. e che quella poca culture , che essi avevano allora, T avevano Idagll 
esteri, e spccialmente dai Pelasgi; e che percib in quei nomi di A rg iv i, 
e diLtisbj, e di Sicioni, e di Frigj, o Lidj, piuttosto, che i Greci raffi; 
guriamo i Pelasgi Tirreni, i quali dagP istessi Autori sono rammentati si- 
multaneamente per una gente in origine la medesima, e proveniente da 
I ia iii. .

X y . Fra i tanti superbi edifizj, I’ arte dei quali e nata in Italia, e 
poi trapassata in Grecia, abbiam vedute, e le stiipende mura delle citta, 
e i teatri, e i circi, e ippodromi; e specialmeute abbiam vedute in Gre. 
cia le statue inventate dai Pelasgi esistenti, e in Sicione, e in R od i, e 
altcove; e positivamente nci tempi imperscrutabili, le abbiam vedute inven
tate , e da Dedalo, e da quei Telchini, che parimente con questo aspet- 
to Pelasgo si raffigurano . Ora qualcosa ancora raffigurar dobbiamo circa agli 
atrj, che certamente sappiamo, che furono invenzione antichi^sima degli 
Etrusci . Circa di cib mi liporto al Dempstero che prima degli aU 
tri ha dimostrato 3] con autotiti inftllibili, qual h quella di Varrone4>, 
e di tanti altri, i quail afFermano , che gli atrj furono cosi chiamaii dagli 
Atriati, o Adriani, che erano popoli, e coloni Toscani.

Questi atrj, per quanto sappia debolmente discernere, non gli ve- 
do fra i Greci rammentati, n  ̂ in Omero , nb in Esiodo; ma gli vedo ben- 
si da Omero med^simo rammentati ed esistenti in Ttoja . Cost dice la 
casa di Priamo edificata magnificamcnte , e con i portici 5 ) ; e cosi pari- 
mente descrive la casa di Paride 6 ) , e aggiunge, che allora erano in Tro- 
ja btavissimi architetti- Fra i Greci adunque non vi erano antichissima-

tnenie
1)  Plutare, ivi . uintt ipsum ( Qlimpum ) 

•mnia fuisse diatcma , atqut cromatiea • Sid  
Terpandri noratio decorum quemdam in mu- 

.sica invexit modum.
i )  iPlutarc, iv i,- Perpander seditionem , qv0 

JOacedemonios vexabat, musica tubstulit •
3) Dernfister, Tom- I. Ltb, J- C. p , J9 J-
4) TCarron, de Ling, Latin, L ib , 4- jitrium  

ippellatum ab jttriaticis P uscit. llline enirn 
t  xemplum sumptum

f)  Omtr, Iliad. L ib , 6 , vers, 24?-
Sed quando ad Priami domum ptrpul- 

ckram pervenisset
Fabrefactis partfcibus extructam • • • - 

S') Omervd^tadjd, L ib , 6 . vets,,
Mector Iteri^ad ados AlexanA^ ivit pul, 

chras^^
Quas ille u^lficaverat cum viris, qiidtunt 

peritissimi
Erant in Proja glebosa • • . . j
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niente i portici* e gli vediamo in Atene in tempi assai posteriori.', hei qua- 
Jisono ceiebri i portici degli Stoici i ) , edaltti. Ma vedendogli anticamen- 
te in Troja, e molto piu anticamente vedendogli in Italia, tiriamonequd- 
Ic^Jonsegiienze , che ne vengono legittimamente ; cio^, che i Greci anco 
quest’ uso anno preso dagli esteri; che i Trojani anco prima di loro , e 
per lo continuo comraercio fra i L id j, e gl’ Italici, anzi per V identita, o 
afhnita fra diloro, anno molto prima partecipato di queste mode . E  inline 
se Italico certamente h quest’ uso , ed h , come si vede, molto piu anti- 
co dei tempi Troiani, riduciamoci acriticate piu eqnamente 1’ invenzioni, 
e monumenti Ettusci; e non gli diciamo con tanta franchezza dei tempi 
Romani, per I’ accidentale ritrovamento di due, o tre urne Etrusche fat.- 
te forse in tempi Romani, e perche annoAncora le lettere latine. Ma i 
monumenti Etrusci in genere crediamoli clef tempi antichissimi, come sono 
i teatri, ^ le mura , e tante altre cose. E se sono Etrusci i primi', tali 
sono anco gli altri, come statue, medaglie, bassi rilievi, e tantialtri • Cosi .̂ 
h di questi^trj ancora, che se gli anno inventati gli Atriani Etrusci, e 
si veclono in Troja nella casa di Paride, e di Priamo; bisogna, che siano 
d’ una antichita indicibile . E confronta cio, che abbjamo alt rove osserrrato 
con Strabone circa all’ istessa Adria , che ai suoi tempi la chiama oppidulo, 
c la chiama distrutta da molti secoli. Anzi, come pure abbiamo altrove 
osservato, dee questa destruz^one essere accaduta, quando g’i Etrusci fe-' 
cero all’ intorno d’ Adria il grande scavo chiamato dei sette mari, e che 
vi fecero le fosse Filistine , che col nome Filisteo, 0 Ebreo portano 
seco il contrasegno della diloro antichita.

X.VI. Fralle nobili arti merita qualche riflessione anco quella d’ in- 
tagliare in pietre, e in gemme. Macrobio 2) parlando di queste, cita i 
libri pontificall, come esistenti in mano di Gecinna Albino, o come esso 
ne fosse I’ interpetre. Questa famiglia era Etrusca, e Volterrana, come 
abbiamo dai vecchi Scrittori , e anco da Cicerone, che per uno di questi, 
cio  ̂ per Auio Cecinna scrisse una intiera orazione. Questo Gecinna Ah 
bino 3) c,, chiamato augure da Seneca fino ai suoi tempi ; e lo chiama eJo- 
quentissimo, benche restasse ofFuscato dalla maggiore ebquenza di Cice
rone 4 ). Dice adunque Macrobio, che leggeva nei libri pontificali (forse 
presso Attejo Capitone) che da principio nan si potevanf scolpire ncgli anelli 
le imagini dei nttmi \ e che si portavmo non per ornameiito, rna per sigilli •, e

per-
l) Cicer- Academ, Q u u e s t-7 Sed quid 

eos colligam ? Cum habeam Chrysippum, qui 
fulcire putatur porticum Stoicorum-

Z) Afacrob' Saturijj^LiS’ 7‘ C. t5 " , ,  Hbc* 
„  Cjeciiina Albums • Apud Attejuth 
„ Capiton|tn • • • qui c im  neus esse sa«- 
,, citet dwrum fotntas inscWp/ anu<[is . . •
, VetaAs non orn.mdi causal/ved signandt 
, an<flum suam circimiterebj^t • • . . Ideo 
, jus aniiiorum famtil! non habebanc * . . •
, Postea usus liuutiaacu xcacis signacutas

,, pretiosis gemmis cxpit insciilpete • Hafc 
„  sunt ,  qu* ledio poncificalis habet i Unus- 
,, quisque , ut volet, vel Etruscam ,  vel 
„  Agyptiam opinionera sequatur •

S) SsneC' 2 fatur. Quxst- Lib- ! •  Cap-4.0- 
0 ^ 1 -  & plurib. seqq-

4) Sense- d- L ib- z- Cap- qS- JI»c  apud 
Ciecinnam invenio facundum virum ‘, qui ha- ■ 
buisset aliquod in eloquentia nomtnf nisi il- 
lu(ii Ciceroais umbra pressisset •
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percih i servi non potevano avergli, Che poi si avanzo il lusiO , e cbe si comin 
ciarono ad. incidere anco nelle gemme ; £  che le leggi circa all' uso di quest, 
anelli scritte nei libri pontijicali» provenivano o dall' Etrusca, o dull' Egizta di. 
sciplina ; e che percib ciascuno poteva a suo talento seguire , o I' ma , o I' , 
Da'cio pare, che ne siegua, che ristituzione, o il riio, e le leggi circa 
a questi anelli, e intagli prov'eniva, o dall Egiito, o dall'Etruria . Ma non 
compelendo noi giammai coll’ Egitto» ditemo , che dall’ Egitto provenga ; 
ma che al solito di tante altre cose, sia stato da principio propagate que- 
sto cosTune agliEtruset, e da questi sia stato poi, e sirniimente propaga- 
toad altri popoli. E che cost $ia, si rkava ancora da Orazio i) , che 
qnest’ intagli, e. sigilli li chiama a dirittura Tirreni, comechi rispetto agli 
altri popoli occidentali ne siaao inventori gii, Etrusci. E cost spiega for- 
firio 2) nel suo commento, ricordando , chd anco i segni  ̂ cioe le statue 
di marmo sono inventate in Toscana * E  siccome il sigillo si dice, quasi 

^arvum signunt, cosiTuno, e I’ aitro bene spiegano^ che rispetto a not, 
chi halnventato i segni, o le statue, ha inventato ancora i sigilli^cioe 
gli Etrusci.

Ma quest’ uso dej sigilli, e delle pietre iniagllate, che  ̂ antichissitno 
pressogli Etrusci, lo troviamo assai posteriore presso i Greci, e presso i Ro
mani , in Omero non si vedono nominate n  ̂ le genome incise, ne isigtlh . 
Cosr dice Alessandro 3) nei suoi giorni geniali, ove ci avvrerte, che pres
so ai Romani, e anco presso ai Lacedemoni hi introdotto assai tardi, e 
che fu segno di quality Senatoria. Lo conferma anco Plutarco 4) dicen- 
do, che quest’ uso dei sigilli tardi si sia praticato anco in Roma. £  celo 
attests parlando circa 1’ intaglio di Sllla , in cui fece incidere 1’ imagine di 
Giugurta soggiogato da ltii, che eraQuestore, mciitre, che Mario era Con
sole, o Imperatore. E quasi questeincisioni non le potesstro portare altro 
che i Consoli, e non i Questori, quaj era Sdla, fu quests la causa dell’ 
ira di Mario, e di quella consecuiiea inimicizia fra di loro, per cuistette 
in pericolo tutta la Romana Repubblica : ancorchc si ricavi dal detto Ales
sandro ab Alexandro, che anco prima di Silla avesse portato ( tnapetcosa

inso-
,, chum , -re feliciter gesta ,  victum Jugur- 
»  thatn addtixic . £a re ,  ut erac juvenia, 
,, & glottx cupidus . .  . Jugiirth® imagi- 
,, nem in anitlo, quem gerebac, inscuipsit. 
,,  £am rein ccimini ^ans Syllie Marius, 
,> 'amicitiam e}u$ poschac aspernacus esc - . .  
ju concicato bello civiii, ex quo paruin ab- 
„  fair , quomiaus Romana res funditus eirer- 

sa periret „  . £  lo racibca nella vica di 
Mario ; d'onde sK ^ 6  atgiUfe-,^Le pet. 
sola vanaglory, Jiiaver vinto 1' infelice_» 
Giugurca ncki a/^ano moctvo davaiicacsene 
ne Mario, j ^ ^ i l l a . t ’erchi Glii^tuta fu 
consegnato a \« e sc ’ ultimo per in ae^ o  tra* 
dimento di b Ssco Re di Mauticariia, man- 
cando aH’ ospuio, ed asilo , che aveva pro. 
messo a-GTtigurra.

I)  JJoraO JEpist' £ •  x* E p , x«
Gemmas, marmot, eiur ,  Tyrrhena si-

g illa , tabellas .
a,y Parphir. ibi ♦ Tyrrkena sigllla * Tusca- 

na ;  apud Tuscos in primo tractu Italiee si- 
gna de marmore processerant •

J)  A lex , ab A lex, D iet. Gen- L ib . z* 
Cap. X t X .  „  Hunc annulnm nnptialem non 
,,  ex auto , sed ferro vecetes conjugibiis do- 
»  no dare consiiesse . . . popuiumqne Ro- 
„  rnanum sine hoc insigne long© tempore 
, ,  stecisse • * • Ptimum ferreos, deinde au- 
«  reos dari espeos , quo insigni equester 
M ordo ^senacoribus discrerus noscebatur- 
«  Idemque Laesdemoniis in usu luic •

4 ) PlutaYc. in Politic. ,, Sylla Quaestor 
»  in Lybia imperaiA^ Mario missus ad Boc-
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insolita) un tal sigillo anco Scipione AfFricano. E  percio fu cosa inRoma 
di ammirazione , che Silla portasse in dito la gemma intagliata. E si rica- 
va da Plinio i ) , ove dice, che poi Marco Scauro figliastro del detto Sil
la ^>6 il primo in Roma, che comincio non solo a portarla publicamente 
ma che ne raccolse tam e, che ne formb una bella dactioliteca.

Intendo con cio parlare degli andli intagliali  ̂ e non gii degii anelli 
semplici. perche di questi fu 1’ uso in Roma assai anteriore , bench^ prer 
S ' anche questo dagli Etrusci, come, ci dice Livio 2) allorch^ dice, che 
Tarqiiinio vinti gli Etrusci prese da loro i fasci. e la trabea, e gli anelli  ̂
e‘ le falere, e che in cocchio dorato, e a quattro cavalli si ttionfasse. I 
riostri ristoratori di questo studio Etrusco > e Italic© ( intendo i primi, cioe 
Dempstero - Buonarroti , e Gori ) anno sempre inculeata questa verity 
istorica , e patenre, cio^, che i Romani impararono le scienze dagli Etru* 
sci, e non dai G reci. Lo latifica il Gori 3) in proposito ancora degli a- 
nelii, e sigilli, dei quah parliamo , e ne rende la ragione chiarissinqa, cioe 
per chi i primi B̂ omani mn ebbero verun conmercio con i Greci, se non che as
sai tardi. Ma poi sono sopragglunte le critiche, che anno guastata la ve
rity, e r  isioria . E i piu recenti nostri scrittori contjo i detti fatti istorici 
a forza di fallaci raziocinj, e di strane, e falsissime etiraologiedai Greco,, 
sono ricadufi nel grecismo, e dicono, che' il tutto, e che ogni origine Itali- 
ca di Grecia ptovenga . Si leggano le piu recenti stampe , che abbiamo so- 
pra,di cio, pve intendono d’ investigate queste prische originiItaliche; e 
con stupore vedremo, che I’ Etruria, e 1’ Italia antica a dispetto di tante 
dimostrazloni contrarie , si vuol Greca alFatto.

Passando alia Grecia,  ̂veto, che Plinio quivi rammenta, che ancq 
prima porto un tale intaglio Policrate Titanno di Samo \ e dopo di lui 
lo portb Pirro; ma aggiunge, che olire a questi non.se ne vedefitta al- 
tra menzione press© gC Autori 4 ) . Eppure*rammenta quivi contuttocib, 
che assai prima, cioe in tempo d’ Alessandro Magno , quando tutte le ar
ti erano in Grecia alia lor© perfeziones esso fece un editto, col quale vie-* 
tava di potere essere effigiato in gemma , altroche da Tirgotele egteglo in- 
cisore. Ma in somma vediamo anco in Grecia praticata quest’ arte all’ in- 
circa dei detti tempi. E  air incontro vediamo pure, che anco quest’ arte 
fit invenzione Tirrena. E  di queste gemme intagliate dTagli Etrusci ye ne 
sono infinite ormai sparse universalmente. E benche ancor queste siano 
al soliro battezzate per Greche, o per Roraane , contuttocib una fina in- 
telllgenza pub distinguere anco in queste quella maggiore antlchiia, che- 
pure vien battezzata per rozzezza} e speciaimente se contengono simboli,

o ra-
*■  Gemmas plure. , ’fHoTperegrfno appellanT'^mitif Da&yliote- 

cam, prirtiuf omnium R o m \ habuit privignus 
'Sylltt Sntrurps • Diugve nulnS\pl(a fu l t , do
nee Vompejus magnus earn ,  guje^Mithridatis 
Eegis juera t, inter dona in Capitolio dicaret • 

i) Z.iV« Z,ib* I. Deindc fasces , trabex , 
xurules, annuli,  phalene ffc . Jnde guod au- 
reo curru ^u a tu o f eguis triumphatur •

j )  Gori AfuS‘ Etrus. Eom. »• Class, V- 
pag' 4J7- Patet etiam Romanos non a Grx- 
cis, guibuscum commercium nullum antiguitus 
habuerunt, sed ab Etruscis accepisse annulo- 
rum usum , consuetudinemgue eos gestandi in 
digitis laevee manus • *

4) Plin’ d‘ Lib- cap- i. L^ec deindc 
alia, gux tradatur tyimgnoperc gemmarum 
elaritas extat gpud autfiores •
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0 ra t i, o Ignotl, o multiplici*

XV II. Questo trattato ristretto ad indagar fra i Greci alcune art! j e scienze 
solaraente, che dai Tirreni ad essi sono derivate, mancherebbe di moJto , 
se qualcosa ancora non si dicesse circa alia Greca bellezza. Qualaltra n^a 
e mai piu nota di questa? La Bella Elena  ̂ e la vendetta dcila di lei rapt, 
na destriisse Troja. La bella Briseide fu causa delle acerbe contese fra 
Achille, e Agamennone. Venere elesse in Cipro la siia sede. E  tante 
Greche bellezze ci vengono narrate, e tanto studio leggiamo in Grecia 
per coltivarle, e tantj premj inventati pet onorarle, c h e d u o p o  di cre
dere , che a questa regione fosse la natura specialiHicnatnente prodiga dique- 
sto suo dono • •

Ma che viiol dir mai, che anco quest© aramitabil dono in Grecia non 
vi c piui Abbiam veduto, e *edono molti facllmente tanti Greci, etaii- 
te Greehe i  ma ne un Francese, n i un Italiano, n  ̂un Inglese ..neqiial. 
che ahto Europeo baratterebbe con loro in qnesto genere i pregi della sua 
mzlone. Eppuie la natura 6 I’ istessa, ij clima, i cibi . e faria  non sono 
mutati. E siccome ho detto da principio, che i genj delle nazioni sono 
immutabili; cost e tale , e perpetua dovrebbe essere restata fra i Greci an- 
co questa di loro qualiia. Dunqae concludo, dubitando anco in cib for- 
temente, che i -Greci ci abbiano esagerato, e molto al diloro. solito ab- 
biano accordato all’ ampliazipne, e allafavola.

Ma sento oppormi, che non i , n  ̂amplificazione, n i favola la bellez* 
za delle diloro statue; e se la vediamo anco in tanti iilustri esemplari , 
dobbiamo credetla anco nelle diloro cose animate-.Rispondo, ch« la va- 
ghezza,^ proporzione dei diloro antichi lavoti, la vedo , e non lanego, 
anzi F  ammiro'; ma Taltra degli uomini in oggi viventi non so vcderla. E 
contuttocib forzandomi a credere, che tale fosse allora, quale anco in og
gi la leggo nei loro seritti; d iro , che^ome la bellq^zadei lavori , cosa an
co queila degli uomini fosse per lo ptOl in Grecia ascitizia, e fbrastiera« 
Diodoro Siculo i) lacconta, che Alessandro Magno dopo di aver vinto Da
rio , datosi air intemperanza , si scelse trecento sessanta concubine , quanti erjtno
1 giorni dcU' anno j  e perch^ le •voile helVmime  ̂ le scelse dalle eittd deW .Asia ,̂ 
e non propriamente di Grecia. E  nei tempi anteiiori potevano , e dovevano 
esservi questc bellezze in Grecia, percb^ particolarmente era ripiena d’ es- 
teri j e specialmente dei nostri Pelasgi Tirreni. Parrai di riscontrare, che 
in quest! particolarmente si verihcava queila bellezza, che tanto poi fu 
decantata.

Gallimaco il suo inno a Pallade lo indrizza tutto alle verglni Pelas- 
ghe, e le chiama le bionde Telasghe 2) pet segno antonomastico di bellez
za . Vediamo spesso piu che le Gtecife celebrate in quejip oeiaere le Pelas-

gheT
i)  I)iod ‘ Sic> De gestis A h x ‘ M ag, an

no 7. pag- lo f ’ Ad hxc concuhinas secuiA 
hahert y ut Darius consueverat, institait. £ a -  
um numerus erat, quern haBent anni dies, 
or ma non nisi esccfllintissima i  utpoti * to

la  A s ia  tle^ m n d h iB ebten lu r.
1') Callimacr Hfn- in Pallad- vens- 4. 

Properate^. o F lav^  , properatt\,PeUs- 
gides •
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glie, e specialmente le Lesbie • Erano pure di Lesbo quelie sette don- 
ne , che fra molti altri premj eslbi Agaraennbne ai Grecl, allorch^ sbigot- 
titi dalle vittorie di Ettore , mlnacciavanb di partire; e di sciorre 1’ asse- 
d i(^ i Troja. £  diceOmero, che queste sette ammirabili aonne noa avevant 
veruna altra al ntundo  ̂ che a, lore potesse paragonarsi in genere di beUezza i ) . 
Vi Lesbo < se pure propriamente non era di Lirnesso » che a Lesbo. era 
vicina ) era par.imente la sopra enunciata Briseide , petch^ fu preda di Achil-! 
le, e non bene $i scorge in Omero, se Achilleia prcse in Lesbo, ovve
to in Lirnesso; poich^ esso prese, e saccheggib Tuna , e i"altta. ciita; 
ma finalnvente Tuna, c 1’ altra citta non erano molto lungi da Troja. £  
Frigia in somma si dice la detta Briseide da'Omero 2). L ’ istessa. Elena 
per farla Gteca si dice Argiva, e Spartana ^ come h veto, perche fu mo- 
glie di Menelao Re di Sparta. Ma allora cne i Lacedemoni non avevano. 
fatte le loro conqaiste, c in Messenia, e in altri parti della Grecia , si 
prendeva ia Laconia per una parte assai disgiunta da questa; esickiamava 
propriamente Lelegia, e paese dei Lelegi 3 ) ;  che per moiti versi abbiam 
provati Pelasgi • Ditte Gretense, Autore per verita sospetto, ma per altro 
vecchio, ed infbrmatissimo, ci tesse i’ imiera genealogia d’ Elena, e colla 
dilei propria bocca ci dice, che essa era pid Trcqana, che Greca; e per* 
cio ncl congtesso dei Trojani, edeiGreci gli fa dire constantemente, che 
essa vuol restate con Paride, e che non vnol tornare col suo primo ma* 
lito 4] ..Foori di cio, non e cost facile assicurarsi anco fragli bttimi Au- 
tori, e deiia patria, e molto meno della genealogia d’ Elena , che si finge 
univf isalmente figlia di G iove, e di Leda-. Ma questa Leda fu moglie di 
Tmdaro Re di Laconia , ed Elena percib fu sorella di Gastore, e di PoL 
luce, che si dicono i Tindaridi. Questi appiinto o pet la vicinanza, o per 
I’ affiniia a noi ignota si dicono di Samotracia, come espressamente dice 
Vartone 5). che ne cita i libri aiigurali fbrse degli Etrusci; e cost dice 
ancora Diodoro Siculo 6). E  pero questi come Pe'asgi, o di razza, p di 
ptovenienza Italica si effigiano sempre col pileo Frigio, anco nelle monete 
Italiche , e Gonsolari. E  perb parimente anno avuto sempre culto in Ita- 

Tom Secondo P p lia ,

l)  Omer- Iliads £ •  9- v- 170- 
Dabit item septent multeres forma prie- 

stantes , operum scientet ,
Tesbias; gum, guatido Lesbum bene ha- 

Sitatam acpisti. ipie ,
D elegit, gua tunc pulehritudine virtce- 

bant omne genus mulierum •
E lo replica dj^sopta al vets< 128. di qite-•

4) Omev eitat’ da Stefan, The-
saur- ling- latin- verfpo B til

\~) V irgilia, cd altri c i t a t i 'D i z i o n a -  
lio della Marttaiere alia parola Zaconia •

4) Ditte Creiense post init- Dib, i- i f  
bell- Trojan- Turn ilia Alexandri se affinem 
rsspondit;  magisgue ad Priamum > (f Hecu-

iam  ,  guam ad Plysthenis Jilios genere per- 
tinere ,  repetens originem omnem majorum -

7) Parron. de Ling- Latin- L ib- 4. Hi 
Sarhothraces d i i , gui Castor, Et P o llu x sed  
hi mas, '  & fxmina ; hi gwos augurum libri 
scriptos habent, sic divipotes sunt, pro ilia 
guod Samothraces -

6) Dipdor- Sic- Lib. f- de Argonautis • 
Orphea tradu'nt teligiortis perit'um voia Sa- 
mothracibas fecisseextem plogu e trmpestaie 
sedcta , cum duo astro supra P blluds', £f 
CaStoris capita cecidissent - • , Quo facto  
eantigit at - - • SarrtOtktacibus vota pro sa
lute facerent ,  astrague apparentia ad Casto- 
rem ,  £t Pollucem reformat •
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iia, e anco in Roma, ove ebbero, e tempio, e foro i ) .  E abblamo al. 
trove osservato, che i B̂ omani si sono chiamati affini de'Traci 2 ':  il che non 
pub verificarsi, se non per qudla diramazione antica, che d’ Italia fecerc 
in Tracia , e Samotracia i Pelasgi Tirreni, a che percio gli Dei penati ^ h e  
Enea portb da Troja-nel Lazio, si dissero venuti per la seconda volta, c 
sia, si dissero ritornati in Italia; perch^.originalmente Dardano gli portb 
in Samotracia , e poi a Ttoja; d’ onde poi £nea gli riportb in Italia. Gio- 
venale 3 ) , ed ahti confermano in qualche modo questa antica cognazione 
fra gl’ Italic!, e i Traci, e la comiinione divarj numi fra diloro. G ! istessi 
Greci quest! numi di Castore ■, e Folluce gli anno avuti dai Pelasgi, e Pe
lasgi affitto gli chiamarono 4) . I Romani di maiavoglia s’ accomodavano 
all’ opinione, che qualrhe Gt^co spargeva nei tempi posteriori, ciob- che 
i Romani medesimi descendessero dai Greet . La quale opinione in 
detti tempi posteriori, cied^ Dlonisio di poter sostenere col sollto 
equivodb dei Pelasgi , allora chiamati Greci , perch  ̂ la loro lunga 
dimora irt Grecia cost gli faceva denominate ma egli voile soste- 
nerla in faccla a lanti, che lo riprendevano, e non gli prestavano fede, 
come colle parole def detto Dionisio abbiara veduto piu *volie t, mentre i 
Romani si accomodavano bensi all’ opinione di descendere dagli Etrusci; 
o dagli Aborigeni, che sapevano che erano gl’ istessi, Persio nella satira 
terza rinfaccia a quel giovine nobile, che non studiava, e gli dice , 
ci vm l altro che vantare una vecchia nabiltd Etrusca. Del resto :nolte insigni 
famiglie Romane troviamo, che vantavano la detta nobilta Etrusca ; ma 
assal poche, e Ibrse nessurta vantava la nobilt^ Greca. Abbiamo altrove 
veduto la famiglia Licinia , e la Cilnia di Arezzo, la Gecina di Volterra, 
e Ibrse la Flavia 6) . Cesi serbano tracce Tirrene la Celia , 1-Aquilia , la 
Sulpicia, la Sergla. la Posfumia. ed a ltre/J. E  cost Ibrse. e poi ancora 
Q Erennio Etrasco, ed Erennia Etrulcilla, e tanti altri, che di Sabina , 
e di Fidene , e d’ altri luoghi, in antico Etrusci» si gloriavano di descen- 
dere-

Ne si dica, chela  MaraiJia credeva di descendere da Ulisse, e daTe- 
legono suo tiglio; perche abbiam veduto, che Ulisse, benchb hglio addot- 
tiv'o di Lacrte, e n  contuttocib figlio v e to , ma Spurlo di Sisilo, che lit

figlio

i)  A lexani. ah Alexani- Her- gen. L ib . a., 
Oap. t i .  Efam (f Romanum forum • • • ubi 
TOitra, xies Saturnc, Castorit , &  Pollucis 
templa fuere ,  quoi Latinum forum dictum 
tst .

a) Sery. ad Virgil. TAb. 5- in prlncip. DU 
Penates a Samothracia suBlali, inde ab jE~ 
nea in Italiam advecti sunt; unde Samotbra- 
ces cognati Romanorum esse dicuntur . • • 
Quod de *I.avinia translati ,  bis in locum 
suum redierint •

3) Qiovenal. Satynr g . vers, 144- Juresli- 
c e l, f t  Samothracum, ft  nostrorum arat •

4) Eradot. L ib . 2,. pag. loS* E t  idcitco 
( in Aigypto ) non esse usquam nomine negue 
L^eptunni ,  neque Castoris . • • Dico enim 
gute ipsi dicunt M gyptii,  qui se negant dea- 

epum illorum cognoscere nomine 2<feptunai, 
ft  Dioscurorum • Vid 
Pelasgis fuisse noj^nati •

f)  Pers. S a ty f Stemmate quod Tuseo 
ramum millesirrfe duds •*

6 ) V.;di il Cap- delle seconds divisioni
dei popoU G l’Jrpini • Tom -1,  p - 14^.

7) Vedi il d- Cap. ed il deî co $.

    
 



Dei
fifflio di Eolo Re Toscanc

art'i y e scienze Etrusche . ip f ,
Percib UUsse anco nelle medaglle dl delta fa-

tn̂ giia Mamilia si vede col pileo Ftigio. E .in sorama anco gl’ istessi An- 
tiquarj Romani la detta famigUa Marnilia la riferiscono non ad.Ulisse Gte* 
co4^o ai G reci, ma a Telegono figllo di lu i, e di Circe, e nato in Italia 
daUIisse Italico. Gos'i ^ della famfglla Giulia, e di Augusto, e di Giulio 
Cesare, che si gloriavano di de.scendere da Enea, e da Venere, come an
co in detteloro medaglleisi vede, esi vantavano, chequesti diloro ascen- 
denti fossero Pelasgi: malnon intendevano di avere verunaorigineGreca,
ma bensi dal detto Enea, 
Enea, tantê  volte udita, 
no di descendere da Coit 
cio, n i dipendenza co’ G

e da Dardano, che colla bocca stessa del detio 
teplicata in Virgilio ,• si protestava con Darda- 

na i ) . £  giammai Enea voleva aver- commer- 
eci« gente che egli odiava, e riconosceva per 

suoi nemici implacabili. ( [ueste sono cose I che allora erano notissime > 
benchd’ ora licavandole dfsparsi, e brevi lacconti di vecchi AutQrijbiso- 
gna, che io le narri cord di Hide nza , e circospezione.

Per confermare in qaalche modo , che anco i Tindaridi , e /a loro 
bella Elena fossero, o Fggj, o di quei paesi circonvicini» nei quali erano 
bellissime donne, come ieUissirae erano anco in - Tracia, si osservi un bei 
passo di Plutarco 3) , cfle narra. qualraente a tempo dellaguerra Trojana 
Tolti Re di Tracia ebbf nel medesimo tempo gli ambasciatori dei G reci, e 
deiTrojani per chieder^i ajuto- Ma PoW per togliersi questa inquietudi - 
ne, e per veder di finite tina volta si acerba lite; rendeie ( disse loro) ei 
Elen*, ed Alessandro  ̂ che io v i daro due bellissime fralle mie mogli. Dal che 
si scorge, che la Frigia , e la Tracia  ̂ e akri paesi alia Grecia vicini, e 
ripieni allora di PelasgiTirreni, abbondavano di bellezza. Omero piii volte 
celebra le belle donne, che erano in Troja. Esiodo j)  chiama Troja asso- 
lutamente U cictd delle belle donne. ^

Piui chiare ttacce non possono scorgersi in quei tempi > nei quali tutto 
si attribuiva alia Grecia, come abbiamo detto dei Pelasgi, che da tanti, 
e tanti vecchi Autori si dicono Greci addirittura. E tali, come ho detto, 
potevano chiamarsi dopo tanta dimora in Grecia, e dopo di essete stati 
quivi ricevuti pet veri G reci; ma tali non erano rispetto ^lla loro vera 
origine • E per un altro contrassegno, -che anco queste bellezze , chiamate 
Greche, serbavano qualche provenienza Italica, osserviamole anco nei tem
pi posteriori. Intendo a tempo degli olimpionici, e dei pitionicl, che in 
Grecia andavano dall’ Italia, e specialmente dalla Sicilia, e dalla Magna 
Grecia, come si h detto. Mafinalmente h nota, enonpuonegarsiindctte 
provincie 1’ origine Italica, e Pelasga Tirrena . Ma quei vincitori in somma 
nati in Italia,nella loro desttezza3je proporzione, e agilitadicorpo, por-

P p 2 tava-
1)  i^irgiU .Eneid>

‘Vorithi'Tjrrkena ab sg^e profectus 
Genus a guo principe nostrum •

») Plutarc> Apopktegmat- Poltis. Pol- 
tis Thraeum Hex , guum T ro jm o vella  ,  £f 
Trojfni , Oj Graci a i eum oratores eodem 
temobrt misisseta ;  Alexanirum ,  & Helenam

re id e r i, £f duas a se fqrmosas uxores acci- 
pere jussit •

j )  Esiod' H/iUp vers‘
■ JsS s’S /«()>){ T/151V1V is  tutKKtyvwM.^^JGrxcia e 
sacta , ad Trojam pulchtis ^xgfints prxiitam 
( accessi,  seu ivi ) .
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tavano seco per conseguenza anco una beiiezza pardcobre. Siosservino It 
medaglie di Gerone Rc cli Siracusa, che eon Firidaro Tabbiamo veduto piu 
volte vittorioso in quei giuocbi, e lo jravvisiamo tŵ llssirno nel suo volto. 
lo ne cunservo ancora 1 'effigiej incisa Jh; gemma, ctoc in acqua marhii^ e 
parimeme mosUa I’ istesse. nobi i farrezze nei suo viio. 'Gosi erano eMilo- 
n e, e^Faillo Crotoniati, e celebri vincitori neilxreci giuochu Gosi , eCro* 
toniate fu ancora Filippo Bmacide di eui un Greco Autore i cioe Erodoto i j , , 
ci artesta, e le sue vittorje in quei giuochi, ed iJ pregio di questa sua 
raja beiiezza » dicendo assolutamenie , era ^  hello fra tutti i  Greet,
L ’ impudica» e pet la sua'beiiezza celdjrata Glieerio fu Tespiense , e Pe* 
lasga z ) .

Se le Greche asserzioni si combineranno icon̂  questevere notizlojccon 
altre, che*un piu diligente studio sapra raccogliere, accorderemo sempre 
alia Grecia la sua gloria immensa,e,vera in ogru genere j ma glie I’ ac- 
Cordvremo nelia sua giusta epoca, e specialnaente dopo i tempi della guei- 
ta .Trojana. -Ma innauzi a quella. y e, anco per qualclw tempo dopo trove- 
remo anco in Grecia in questo gracb di perfezione I nostri Pelasgi Tirre- 
niy chc anco fra i  Greet (che tali divennero , e si dissero dipoi) primeg- 
gitvauo in ogni cosa. £  cost indagheremo con fortdaroento le prime oti- 
gini non solo Italiche, ma anco Greche,;e di altre legionichie di queste 
( aimeho secondariamente > partecipano»

R

l)  Eradot, f* p a f. U orieai ( f
trita , £r necis socius fu it Pkilippus Batavides 
ifir Crotoniata • . • E t  'guod asset olimpio- 
tlicus ,  idest victor certaminis oUmpici ,  i/ 
•maijim illine QracarurA specrositsitnut ♦

•  i*) StraB. LIS. pag. lii^^^etiuere ttiam 
Pelasgi • • . Donun^gffftgcoin^  
piensibus Gljcerium f merepix a& ‘ Hits geifu& 
dueens * ^ :
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R I C E R C H E
S U L L '  O R I G I N E

D E L L A G I T T A’ D I P I S A
I N  T O S C A N A .

N EI llbri antecedent! destinali a mostrare generalmente T essenza Etru- 
sca d’ ogni provincia, e d’ ogni citta d’ Italia aniichissima , assai po- 
c6 mi sono esteso sopra 1' origine dejle dllei citta in particolare. 

Nella, universaliia di quell’ argomento non potevo trattare d' o^ni citta 
in specie; e solamente ddle piu antiche, edinsigni, che ho trovatecom
memorate nei vecchi, e classici Autori mi h bastato d’ indicarne la qudita 
Etriisca ( come ho detto anco di Pisa ) e la diloro ^slstenza nei secoli anco 
anteriori al Romano iraperio> che furono veramente i secoli della maggior 
potenza di tal nazione.

Ho creduto di aver mostraia la nostra primitiva descendenza orien. 
tale , che vuol dire Egizia, o Ebrea, e di avere additata T immensa Itali- 
ca popolazione fino dai tempi babelici i ) . E che questa prima orientale co* 
Ionia stabilitasi in Umbria . e in Toscana principalmente, ha prodotta poi 
la subalterna popolazione di quesia vasta penisola in quei vecchissimi nomi 
di Saturn!A, di Enotria, di Esperia , e d* iperea^ e d’ altri; e che quest! Um- 
bri . 0 Toschi, chiamati anco Abosigeni, e Pelasgi, eanco con altri nomi 
per le diverse loro ircumbenze, e abitazioni, e per li diversi loro princi- 
pati, anno poi quest’ istessi formata ogni Italica diramazione. Cost ci atte- 
stano, e Polibio 2 ), e Servio 3), e Plutarco 4) , ed altri, e specialmentc 
Livio y) , che chiaramejite ciattesta; che dalle Xll.vecchie citta d 'E tru ria , 
che chiania capi deW origine Italica , si dedussero altre XII. gran cittd . e cola, 
nie prima di qua Jd T  ./ipennino, e fino a tutto V odierfto regno di 't^apoli, 
e poi altre XII. e simili gran cittd , e colonie di Id deW .Apennino per tutta 
la Lombardia t e fino all'\Alpi ̂  specificando ancora, che le dette genti .Alpine 
anno Una medesima, e Tosca origin/:,

Che percib h un a»surdo> cd i contrario a questi johori attestati deF>̂
vec»

i )  Veil Origin. Jtal. T . ! •  L .  J .  C. »«p.^ iw  omnia possedisse.
4) Flutarc. in Camill. Galli . « « irrutn~

,l), Fohb. L iB . 1 .  H tto l. ’ Perotto inter-. 
ftet ’ -Oampoi amnes^, yuos Apennino, atque 
Adriatico mart terminari diximus ,  oUm ha-. 
hitaverc T-jrrhtni, quo tempore Phlegqras etidm 
eampos, qui circa ifo lam  sunt, tenrbant.

,Serv, a i  Virgil, Georgic. L ib . i< v- f J4- 
ILam ^nstat Tuscos usque ad/return Siculum

tes universam, ontiquamque regionem Tyrrhe- 
norum, sub eerum imperium ab Alpibus US-- 
que ad utraque maria redegerunt.

f)  ILiv. L ib . s . pag. 6 %. edit. A ld i Venet.- 
ann- t f 66. ed 6 citato netk„Q»igiQi Itall-: 
che £>i. C a p -in ^ p rjn c f^ a g i tg.
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vecchiAntorl I’ asserire, come da mold sî   ̂ fatto sin’ ora, che noi descen- 
diamo dai Fenicj, o dai Grt-ci, o da altri popoli, che specialmente in oc- 
cidente non possono mai imaginare un principio, se non che al nostro 
molto posteriore. E  piii specialmente rispetto ai Greci ho provato per 
cie di negativa coartata dcdotta dalle antiche istorie, che essi aeanti a i ' 
tempi Trojani non hanno mai mandate, e non hanno mat potato, per la 
somma loro poverty, e barbaric, mandare le di loro colonie in Iia*ia; ma 
che anzi gPItalici, e i Tirreni Fdasgi sono i di loro primi popolatori, e 
recatori d’ ogni cultiua, e religione ; e fino dell’ istessalingua, cheinanii- 
co fu Etruscaanco in Grecia , cio  ̂ fa Tirrena, e Pelasga. £  chesiccome 
questi Tirreni Pelasgi per una lunghissima loro abitazione in Grecia farono 
riccvuti fra i Greci, e Greci si dissero ; cosi Dionisio d’ Alicarnasso fu il 
primo, che contro il Concorde parere di tutti i Greci, specialmente a lui 
anteri'ori, si e valuto di quest’ equivoco, e di qiiesta denominazione dei 
Pelasgi Tirreni, allora chiamati Greci per questo accidentej ed ha voluro 
far credere il contraiio, cioe, che i Greci siano f u  i nostri primi popo
latori i) .

Abbiamo tanti Gseci scrittori, ed istorici, e poeti molto anteriori a 
Dionisio; eppure queste supposte colonie Greche, che esso viiol far cre
dere, non solo non le raramentano, ma direttaraerrte le escludono. Ho 
asserito con i detti Greci scrittori, che Enotria si i  delta f  Italia , non 
quel Enotro , che egli solo figuraGreco, madalla voce o'w j , che vuoI dire 
vino , e dalla copia, e perfezione dei vini, dei quali h stata serapre ricca 
r  Italia 2 j e che si chiamo anco Saturnia, con questa voce meramente 
Italica dal suo Qiano, e dal suo Sauirno, che firono i primi suoi domi- 
natori, come oltre a tanti autori da me citati, lo ricavo da Dionisio me- 
desimo raramente in questa parte concorde a se stesso 3); ove dice, che 
Italia si 'comincid a chiamare a tempo (f ircole  ̂ eche prima di cib si chiamava 
Esperia, b ^usonia dai Greci  ̂ ma dagl* Indigent  ̂ 0 sia dagV Italiani si chia- 
mava Saturnia, percbb Saturno suo name primitive regno in Italia anco prima 
di Giove.

Ho indagato, che quell’ £»ofro, e qaeW-Arcade Velasgo y che egli solo 
figura Greci, e di«Arcadia.vennti a popolare 1’ Italia, non erano altro , 
che nomi Italici, e nei di loro ascendenti andati tanto prima dall’ Italia a 
popolare 1’ Arcadia, e la Grecia; e che in fine tanto h Jungi, che prima 
dei terapiJTrojani siano mai stati i Greci fra i primi nostri popolatori, che 

incuntro Erodoto ci dice, che i Focesiprimi fra i Greci, enelsecondo
seco-

1)  Vedi le dette Origin! Icaliche Tom- 2- 11. *i capicoli dei Pelasgi, e alttove- 
Vedl Tom.' J .  L ib ' I- Cap' }. p, loS*

altrove •
Dionit' L ib ' i- pag'X%' edit' Franco/. 

JTS iJ. „  Ipsiim vero fuisse Oenocrutn ge- 
M nere . ^teniimamen sive, ut Antipentts 

n dp«eait- Slo ) ouod verisimiluis for*. 
ri'xasse esc, sive ut Heaaniciis opiaatiir, a

Taiiro noinen hoc accepit* I llud certe ex 
, ,  ambotiim
„  rate, aut paulo ante sic nominatam esse 
, ,  ( Icaliam ) : supetiori vero tem pore,' Grat- 
„  ci Hespeiiam,  & Aiuoniam earn voca* 
„  bant, indigenx Sacumiatn • . - Saturniiin 
„  ante Jovis regnura,  in his regais iaipc- 
„  rium habiiisse „ .
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secolo, anco avanzato dl Roma, si affacciarono all’ Italia in aria d’ aggres
sor!, ma furono baituti, e respinti nel mar Sardonic dagli Etruscicollegati 
allora con i Cartaginesi !) •  E Tucldide ci dice, che U Grecia, come yera 
Gr^ia (cosi sempre distingnendola dai Pelasgi, perche questi anco in Gre
cia erano Titreni ) ha patite net tempiantichissimi le esterne invasioni, e che 
avanti i tempi Trojani non ha niai fatta espe'dizione alcuna , terrestre , nh 
marittima, che sia degna di memorial, e che solamente dopo Ellene figlio di 
Deucdlione comincio il name d' Ellenisti, 0 di Greci , « che prima regnaVa in 
Grecia il nome Pclasyo , che vuol Titreno 2).

Eppure se Greci .si dissero i Pelasgi per la detta lunga loro abitazione 
in Grecia, si dissero per altro sempre anco Tirreni, perche di Tirrenia era- 
n6 partiti;  e per quests loro originaria qualita Tirrena , come il detto 
Dionisio confessa 3 . Vedendosi ( specialmente in tutti gli altri Autori^ 
che ne Tirreno , Telasgo, sigriificb Greco giammai rispetio all’ origine.

Onde benche poco, come ho detto , io abbia potato par are delle vec- 
chie citta d’ Italia in parlicolare, contuttocio con quei principj ivi addot- 
ti, si pub molto asserire di ciascuna di esse, ricordandosi massimamente , 
di cib , c!ie ivi si e provato , cio^, che i Pelasgi ejano Aborigeni, e che 
gli Aborigeni erano Umbri, e Tirreni, e che in somrha c^uestidiversino- 
mi non mntano 1’ identiia di questo popolo Italico, che in origine fu un 
solojcio^ fu orientale da prima, e poi fu Etrusco. Questo assunto , che 
scqrrendo tutte le vecchie istorie, parmi» che in detti raiei libri sia ma
nifesto, piesupponendolo appunto ivi dimostrato, per non ripetere lelun- 
he prove, e notizie ivi addotte, dico, che con esso pub parlarsi d' ogni 
antica nostra citta ; e che fuori di qeelio ne parlctemo con veri equivoci 
come si siegue a fare da chi non legge a fbndo i vecchi Autori •

Cost rispetto a Pisa un chiaro equivoco mi viene opposto in con- 
trario che non pub essere vera es^nza Etrusca in tutta Italia, mentre nel 
centre della Toscana abbia mo'quest’ antica citta, che da molti classic! scrit- 
tori si dice di Greca fbndazione- Rispondo adunque, che Greca si dice , 
ma improprlamente , e per quella denominazione di Greci , che poi ebbe- 
10 i Tirreni Pelasgi, che erano gl’ istdli, che gli Aborigeni, c che per 
conseguenza erano Umbri, e Tirreni, JL’ horaostrato ĵ n dette Origini ita-

liche

l)  Herodot’ L .  t,pag‘ 66- edit. Franco/- 
I fp f-  Vedi r  Orig- h ah  Z,- ! •  Cap. J- del 
Pelasgi §• Erodoto adunque , Tom- /• p- Z78- 

i)  Tucid- btlh Peloponn. in princ- „  Nam 
»  constat earn quae nunc Gtaecia vocatur.

fuisse habitatam* 
^ ^ re b ro q u e  illmc tntgratuni, quia facile 

»  sua quiqne telinquebant ab aiiquocuni 
,, majore numeco ^oacti • • . Facit apud 
,, me fidem prise* inabecillitatis, hoc quo- 
„  qlie non minimura, quod anteTtojanum 
„  bellutn constat Gr*ciam Heiladem nihil 
t» C(^jpuaicei egisse: ne ip^um qiiidem hoc

„  nomen tota utique mihi ijidetiu habuis- 
, ,  se. Sed qu*dam loca ante Deu*
,, ealionis hlium, acc usquequaqueBttc futs*- 
»  se cognomen ; sed mm suuni cujusque 
» gentis proptium , tuna Pelasgicum a se 
,, ipsis cognomen impositum • Hellene aii- 
,, tern , ejusque liberis in Phtiotia reruni 
«  potitis . . • Hellenes, idest G r* c o s , esse 
j, vocitatos „  .

J)  Dionis- Z-X-pag-Its. Hos cteteri homi 
nes de nomine regionis ,  a qua ol'irn emigra~ 
runt, & in memoriam anti^tP^^eris eosiepi 
Tyrrhtnos vocabant }  .Pelasgoi • \
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//f/je rispetto a varie altre citta, che appunto percib, e Impropnamente 
si^dissero-Greche, fonrlate, dai Pelasgi, cio  ̂ dagli Aboiigeni , che ancor 
essi furorio Italici, e Tirreni. E repl cando , o restringendo alcune delle 
tame prove ivi addotte , porto di nuovo Dionisio d’ Alicarnasso i ) , die 
dice, che i Tdasgi erano .Aborigeni, o avevam con quegli uru mcdesima des- 
cendenza. E altrove parlando di Cortona in Tirtenia, o in Umbr i a che  
per pumo d’ istoria ceThadetta occupau dai. Tdasgi; quivi poi la dice 
occupata dagli ^borigeni,, non gii contradicendosi, ma confennando, che 
i Pelasgi erano gl’ istessi Abongeni 2)» dove qneste citta tenure dai Ps- 
lasgi le chiama insieme, e promiscuamente citia Pelasghc, e citta Abori- 
gene.

Altrove dice j J ,  che j quest! AhoxxgQni erano ^mhri ̂  e che nell’ Um
bria ebbero ia prima lor sede. E parimente altrove dice 4 ) , che cacciati 
gli Umbri da una parte deldiloro territorio, e dall’ agro Rcatino, si forma- 
rono gli Aborigeni, ed i Sabini, che originariamante erano Umbri ; ma 
che mutando abitazione, e principato, rhutarono anco il name., e quivi in ve- 
ce di hmbri si chiamarono liborigeni ̂  e Sabini. Queste vere nol izie , che ora 
solamente si fanno no^e ai chiari ingegni del nostro secolo, le scorge an- 
cora il Mazzocchi nelle sue tavo'e Eraclensi $)\ ove dopo aver comme- 
roorate nella Magna Grecia le citta j che si d-cono di Greca fondazione , 
ma impropriamente , perche prima erano Etrusche, attesta, che fuori di 
quelle non vi e stata in turta Italia veruna citta di Greca origine; efra 
queste pone Cere, e Pisa, conferrnandoche sempre queste sono state di 
Tosca origine:

Queste necessarie notizie ci fanno intendere. la fondazione di altre cit-
che diversamente non potrebbero intendersi; o si ditebbe, come ma- 

lamente si e detto fin’ ora, che i vecchi Autorisiano rlspetto a quellein- 
conciliabili, e contradittorj fra di loro*. Si cominci da Agilla, che poi si 
disse Cere , e che Dionisio chiama Pelasga, come Pelasga ancora ha del
ta Pisa. E  cosi Saturnia, c cosi Msio, e poi ancora, e Falerio , e Fescen- 
nio , citta tutte di fondazione Pelasgaeppure citta chlaramente Et;rusche . 
e patlanti Ettusco, come in dette mieOng/«r distesamente sivede . DI Pi

sa

l)  Diottis’ F ib . (. 14* Flan* Pelasgorum
manum Aboj^enes in sedium suarum parttm 
admiiej^im^ spe fortasse auxilii : id tamtn 
tgo propter cegnationem potius factum crt- 
didetim •

z) JJionis. F ib . i. pag. »o- FFam prater 
Crotonam Umbria eivctatem memorabilem, 
( f  u  quod .rliud tenuerunt Aborigenes domi- 
cilium perierunt reliqua Velasgorum oppida • 

Dionis- F ib ' !• pag' i j*  Hanc primam 
sedetn puUis inde Umbiis habuiist dicuntur 
Aborigeneii

4) Dionis' F . Z ' P ' l t z .  Trimum indigenas 
in agro Femtino Aabitasse ; £r inde Pelasgo
rum armis pulsos venisse in terram , quam 
nunc inhabitant; mutatoq' cum sedibus nomi
ne Sabinos pro Unibris appellatos •

•  S) M a^occk' TaV' Eracis—S ' Extra  
vero regnum eapolitanurt^ u rb^^^f^A lact^  
Greeca fu it  j nam Care , P isas, aut quamvis 
aliam civitatem quidqugm cum Grads ha- 
buisse eommun* in nostrii Tfrrhtnicii refuta- 
rimus «
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sa adunque parla DIonisIo 1] nell’ istessissima fbima j e nell’ fstessp luogo, 
in cni paria di Cere ; e di ambedue, e dell’ altre dice promiscuamente, 
che fossero Pelasghe, ed insierae Aborigene, pdancoTirrene; e pocosot- 
to ^oraprovando quest! fatli, e questa fbndazione di citti chiamate Pelas
ghe > aggiunge I’ autorita di Mirsila Lesbio, che le chiama non gU Velas- 
gb e , 0 dai Velasedificate  ̂ ma Threne, e ciai Tirreni e d i f ic a t e pet con- 
iiassegno scmpre univoco, e chiaro, che i Pclasgi erano Tirreni 2) . Ab- 
biattio due insigni Autori, che di Pisa Etrusca distesamente ftvellano; cici 
il Dempstero, ed il Noris. E  in essi> e specialmente nell’ ultimo abbiamo 
illustri square! d’ erudizione. e d’ istoria. Ma cio s’ intenda dei secoli pos' 
teriori, e Romani; perch^ rispetto a questi secoli piu remoti (perfatoco 
nuine a tutti i nostri intermedj, e pih rispettabili Autori; non seppero 
e non inamaginarono nemmeno di sapere * chi fossero i Pelasgi, ch 
i Greci veramente primitivi, n  ̂ veruno dei nostri Itali veri primi. Mol 
to meno immaginarono giammai un’ origine ftalica nei Pisei, negli Area 
d i,nei Cauconi, e inaJtri, che tutti confiisamente registrano per Greci 

Cosi accade in oggi rispeito ad alcuni scritti, che escono sul/e origi 
ni Napolitane . Con discorde sentimento fra dilopo ora le vogliono Fe 
nicie , ed ora Greche. Ma il Sig. Canonico Mazzocchi, che sulle c/ei 
Tirreni aveva ritrovata, e mostrataci anco in quelle parti tanta provenien 
za Etrusca 3 ) ; spero, che non si contradica nei nuovi suoi Commentarj di 
Eraclea , ancorche apparisca da principio , che Volga ad altro mare le vele 
e non solchi altre acque, che Greche alFatto. In questo aspetto, e nelli 
sua gran raccolta dei vecchi Autori per descrivere la Magna Greeia, porta pei 
suo ptimo fondamento un lungo passo di Polibio, che dice non avverti- 
to da aitri 4]> e con questo pare, che voglia provaie una Greca origine

Tom.Secondo

J)  Dionis’ L ib ’ !• pag’ i6 ’ In his multa 
»ppida partim ab kostibus habitata, partim 
recens a se condita tenuerunt indivisa , geniti 
soci/e Pelasgi , O Abartgenes • E it  guiSm 
sunt Ceree dictum Agylla eo sneculo, O Vi
sas , £/ Saturnia, &  Alsium , (i gucedam alia 
a Tyrrhenis post occupata • Falerium veto, 
O Fescennium tic,

a) Dionis, L ’ I* pag’ ig . Haec M-jrsilas 
tot idem fere verbis tradit , guibus ego nunc 
assentior, nisi guod non Pelasgos eos vocat, 
fu i haec fecerunt , sed Tyrrhenos .

j )  Sono iraptesse nei Tomo j .  delle Dls- 
seicazioni dell'Accademia di Coicona .

4)^W<r«o£^3w8gl£,nt» in Tab. Heradens’ 
r^b^^t^pa^^gT^De Jrtagnte Grxeire imnhatix 
nihtl antiguius ,  out illustrius loca Polybii 
eximio potui reperire :» gue/n si , gui de Grae- 
cia Magna egerunt, animadvertissent , paula 
eastigatiora de ea protulissent • . . Locus 
Polybii „ Qjjo tempote in ilia parte Ita- 
M iix.'^am Magnam Gieciam tunc voca-

Q q nell!
n  bant, Pythagoreorura collegia sunt incen 
, ,  $a j niotu tetum mox cohorto in cirita 
,, tibus , quatum singula; viros ptincipes sus 
w teipublica; inopinato casu amisetunt; Coa 
„  tig it, ut qux sunt in ilia ora G rxcx ori 
n  ginis urbes, c sd e , seditione, &  tumulti 

implerentur • Turn fgitur cum omnes G t» 
„  ci legates suos ad conciliandum eo cnit 
„  terent: unius tamen populi Acheotum fi 
„  d e , ac consiliis ctvitates n S M ^ ^ t,, . . 
Qiiesto d dopo I'incendio dei cottfc^tJPit 
tagorici, e anco in tempo di Dionisio Si 
cacusano , nei quali tempi non abbiam< 
mai negato, anzi abbiamo provato’-istoci 
camente, che la Magna Greeia era pien' 
di veri G reci, e che alcune di queste citti 
si potevano veramente dire di vera Fonda 
zione G reca; perchd anco a tempo ioto' < 
nats qualche c it t i :  ma cion on peova, chi 
tale sia stata la Magna G r^ si^ n ei aecoi 
temotlssimi.
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ndia Magna Grecia, accumulando molte dotirine, le quali per buona in* 
telligenza altro non diconO) che gli stabilimenti Greet in quelle parti sono an- 
'tichissimi . E qnesta qualita di antichissimi, h veto in oltre, che da alcuni 
impropriamente si prende per primi abitatori  ̂ come in termini piu py^cisi 
abbiamo altrove portatp Straoone, ed altti , che dicono i Greci primi 
abitatori in quelle parti; ma lo dicono rispetto ai Romani: cosiTacitoi) 
dice di Nerone Tslfapolim quasi Griscam urbem delegit. Ma all’ incontro quando 
parlano dti Greci medesimi, non piii gli dicono/?nw/ abitatori ̂  ma tali chia- 

. mano i Tirreni espressamente 2 ) . E specialmente per primt abitatori^ e molto 
prima dei Greci 1’ istesso Strabone 3) vi pone gli Osci  ̂ i Con} , e gli £»o- 
tr} , nomi antichi Italici, e Tirreni> essendosi veduto altrove, che anco 
i Conj, sono un nome corrotto di Cronj, che vuol dire Saturn}., odi 
Saturno, che Tistoria dedotta dalle vecchie fa vole ci ha dimostrato per 
primo Re d’ Italia antichissima. Si osservi inoltre per nuova, c perpetua 
confergaa , che prima d’ esser Greci furono Etrusci tutti quei luoghi, che 
appunto ndia Magna Grecia , e in, tutto quel littorale, ove poi i veri 
Greci, coirajuto dei Pelasgi penetrarono, abbiamo prove istoriche della 
loro prisca qualita, ed abbiamo una infinita di monumenti Etrusci, nei 
contorni appunto di quellecitti ritrovati. Quanti vasi Etrusci, e altri si- 
mili monumenti si scavano continuamente nelle vicinanze di N ola, e dell* 
antico Metaponto, e di Eraclea, ed altrove. E  I’ istesse tavole Eraclensi 
sono di una lingua, e di un carattere, che come si h veduto nelle me* 
daglie , serbano col Greco , e col Latino antico un gran mescuglio 1 
e possono referirsi all’ incirca di quei secoli, nei quali con Festo ab- 
biaino veduto bilingui quei paesi, perche Osce , Gruece loquebantur, 
cioe parlavano un linguaggio mischiato di Greco, e di Etrusco, a cut si 
assimito ancora il Latino antico*

Di fatto a questo passo di PoliWo, e di altri, che a plena bocca, e 
con verita, ma confusamente trovaho, e cantano i vestigj Greci in quelle 
region!, si doveva contrapporre Polibio stesso, che in quel medesimo se-

con*

1)  Tacit, If*  An.ddh JJ*  
x) Strabon- T ib *  f* pag- itfi* Quidam 

ajunt gentem Oscam campoi illos subjugaiset 
JIanc ipsarn a Cumanh ejectam ,  illos a Tu- 
scis exp u h^  • • • tamen multi G ra d  ritus ,
O ortuntientorum vestigia servantur. E poco 
iotco vers’o il fine L ib . V* p. l i f *  Hes gui- 
dem Campanorum initio Grtecas fuisse, dein 
de Grads permixtas , documenta sunt Prafe-  ̂
ctorum urbis nomina it  Oraca vocabula,
tamitsi Romana ibidem adsit mdltitudo . Pcc- 
chi ai suoi tem pi, e nell’  ottavo secolo di 
Roma sentiva i nomi in quelle parti pco- 
aunziati con siiono, Greco • Anzi in tempi 
assai. anta^ad^biarao ossetvato con Festo ,  
*~hr-fi p yn i'a  rn quelle patet me^ ô Greco, 
a\me^^o Osco, cioc mezzo Pelasoo ,  o £ •

triisco * E Orazio L -  i .  Satir. X .  Canusini 
more bilinguis •

j )  Strabon- L .  6 > in prinC’ „  H jbc Sunt 
„  ad Tyrrhenum litus Lucanoritm loca , qu« 
, ,  initio quidem altetum nequaqiiam attige- 
„  r.ant m are. Veyim omnia Graiconirn te- 
,, nebantur imperio . Nec dum ulH ante 
„  Gr«corum adventum usque Lucani vet- 
,, sabantut • Ceterum Choues ,  &  Oenotri 
>, ea colebant loca • 1
,, Barbatos diiicinuni conflatum est oenuTif^ 
„  • • •  Jam enim tantopete res G r®ca  aiiipli- 
,,  ficata erat, ut & hane, &  Siciliam appel- 
„  latent Gcsciam Magnam £  sotto alia 
pag. 17 1 . Chones, gentem O cnotriam , 
„  & quidem insignera habitassc ,  &  tettam 
„ nomina sse Choniam ,, .
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condo libro molto plii precisamentt dice, come glusta la verslonedel Pe- 
lotto abbiamo di sopra osservato: campos omnes quos ^ pem im , atque 
driatico mart terminari diximus, olim habitavere Tyrrheni. ^to tempore "Phlê  
gyms etiam campos, qui circa T̂ olam sunt, tenebant. Questo chiaramente vuol 
dire , che piima dei Greci vi erano i Tirreni, i quali dopo dei Greci non 
ci potetono entrarc; perche la posteriore, e gran potenza Romana , che da 
per tutto si dilatb, aveva gii umiliati anco i Toscani. E dopo dei Gre
c i ,  non gia gli Etrusci, ma bensi i Romani tennero quelle regicni: Tal- 
che istoricamete k chiaro, che gli Etrusci vi furono prima dei Greci.

. Maachi  vuolGteche quelle region!, e tli origine veramente Greca, 
bisognava scegliere Polibio, e gli altri in quei soli pass!, che favqriscono 
il G  recismo. (^lesti altri passi, che noi portiamo , ancorch  ̂pochi, ma chia- 
r i , e che schiariscono, e spicgano ogni contraria autotita, bisognava tacer- 
g li, e portare le lunghe narrazioni delle glorie Greche , e Romane ( veris- 
sime sempre, ma molto posteriori;, che sono il perpetuo oggqtto dei 
vecchi Greci, e Latin!; e poi ancora estendere i loro racconti piu oltre di 
quello , che essi abbian fttto . Cosi bisognava tacere 1’ istesso Strabone, 
ove in altri passi conferma la detta Greca origine di.quei paesi, ma espres- 
samente lispetto ai Romani ; ma poi rispetto ai Greci gli qualifica 
di origine Osca , o sia Etrusca,, ed anco Tosca chiaramente i ) . Cio- 
si pure bisogna tacere e Setvio , e Plutarco 2) , che specificano , 
che V Italia fu tutta Etrusca , ( e vUol dire i secoli remotissimi, e 
anterior! ai Greci) dalle <yilpi fino ad ambedue i suoi mart, e preeisamente 
finO al Faro di Sicilia, E cosx Livio, che specialmente attesta, cAe la pri
ma , e ‘veramente primitiva popolazione Italica proviene dalle XII. cittd d' E- 
truria , dalle quali si staccarono le Xll. gran cittd, e colonie fino a tutto / ’ o* 
dierno regno dil^apali, e di qua delC .Xppenninot  ̂ XII. di id dell'
.Appennino, e per tutta la Lombardia*-^). Si tace in questo caso anco Vir- 
gilio, che attesta, che a tempo d’ Enea la Magna Grecia non aveva pet 
anco questo nome, ma con nomi afiatto Italic! si chiamava Magna Espe- 
r ia , e Campi di Satarno 4 ) ; e che la posteriore denorain azione di Grecia 
Magna provenne dal/a jattanza dei G reci, allorch^ nei secoli successivi vi 
si stabilirono j e vi Ibndarono varle citta. V  attesta Plinio 5 J ; e Dionisio

Q  q 2 d’ Ali-

j )  SiraS. d. Z* pag, itff- Plerifue etiam 
Romani eodem vivendi genera delectati, cur  ̂
tantam mortalium multitudinem in simili de- 
gentem instituto ipea in civitate -versari vi- 
deant, studiose, ac lihenter urbem incolunt,

• Proximum est tieta * 
clium incumbent marl • • • Hanc quoque ci- 
vitatem tenuerunt Osci, ac deinceps Pompe- 
ja m : pastmodam Ztuci ,  O Pelasgi • E  poi 
in fin. Inter Sirenusas vero, (/ Pxstum Mar- 
cinna a t  Puscorum xdificium.

z) Vedi sopra in î uesto Capitolo n«lle

note al §• Ho creduto, pag- jo i*
5) Vedi Livio citato qui sopn^ja detta 

pag. jo t .
4) Virgil" Hneid- Lib- t.

Seu yot Hesperiam Magnam,  Saturnia- 
fue arva ,

Sive £ric is  ^ n e j, regnumque optatis A -  
eeitei -

f)  Plin- Lib- 5. cap- f* Jp ii de ea ( Ita
lia^ judkavere Grxei ,  genus in gloriam suarn 
effusissimum , quotampartem ex e^appellando 
Grxeiam Magnam ■
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d’ Alicarnasso ne tesse T istoria intiera dicendo due generazioni,
( o  siano cinquant’ anni) prima della guerra Trojana i Velasgi cacciati dai 
Lidj si refugiarono in quelle parti per benefizio degli udborigeni loro compagni 
e congiunti; e che tennero una gran parte della Campania, e the fralle ajere 
tittd vi edificareno Larissa a similitudine dell’ altra Larissa . che fu loro metro • 
poll nel Teloponneso. La delta Campania, e quei contorni, e notissimo , 
cbe ne\ ptiscKi secoU erano abitazioni degU Osci, e degli Ausonj, eanco 
dei Toschi, che con questi diveisi nomi componevano un sol popoloed 
una siessa origine a) • Ma comecch^ divisi di abltazione, e di prim.ipato, 
nelle loro guerre civili si scacciavano a vicenda 3) . Dipoi ci vtnnero i Pe- 
.lasgi in quella forma, che si e detto; e questo loro stabilimento in quelle 
parti produsse poi a poco a poco, e col tempo successive la delta deno- 
minazione di Magna Grecia , peiche i Pelasgi avvezzi in Grecia, e dopo 
On lunghilfimo soggiorno chiamati G reci, e ricevmi fra quelli, benchedi 
origine fossero veri Tirreni, introdussero in queJle parti i veri Greci, che 
dopo varj contrasti , le"possederono come compagni , e v ’ impresse- 
ro il loro norae , come continuamente si  ̂ detto , e provato ; tan- 
to J’ istoria ci suggqrisce . Onde 1’ eruditissimo Mazzocchi non inten- 
de d' allontanarsene nel suo tolale, perche cita i detti siioi scritti sid
le materie Etrusche, erammenta ancor esso la jattanza Gteca alia pag. 24.
Ea <voco Tyrrhenica..........ex eorum lectione apparet, Grtecos id semper studuis-
se , ut loca omnia sua originis facerent, locorum veto mcabula ad grscismum

detor
i') Dionis' L ib- t- pag- SO- Tempus au- 

tem , quo res Pelasgorum (in  Italia) expe-
Tunt dejicere , incidit in alteram fere ante 
helium Trojanuin cetatem - E  poco sopta .
M ulti etiam per simultates sub specioso pree~ 
textu pellebantur , Jtaque multue migrationes 

Jiebant , ( i late per terras dispersum est genus 
JPelatgicurn, e poco sopra alia p. 1 7. Tenuerunt 
hi Pelasgi & Campanorum ,  quos vacant , 
camporum partem - - • ubi inter exteras ur- 
hes condidere Larissam Peloponnesiacx illius 
cognomine i qux quondam metropolis ipsorum 
fuetat - e poi alia p:!^. 18- Maxima tamen 
eorum pars per Gracorum ,  ac barbarorum 
terras denuo disqersi sunt; de quibus langum 
esset accurals  scribere : pauci in Italia man- 
serunt^^jTwigenum heneficio .

Sirab- L ib- f- pag- i f 6- „  In medtter- 
„  tanea vero Pometius ager im m iaet; hie 
,,  proximi Ausonii prius iiicolebanc ;  qtii 
„  qitidem , & Campanlatn tenebanc. Post 
»  eos O sc i, qui & ipsi Campantx partem, prima vi abitarooo i vecchi Ciim ani, che

,,  Campania > . , in ejus circuicu jacent 
, ,  tumuli mirihea friictuum ubettate conspi- 
„  c i i i ,  montesqtie Samnicium pacitet, & 
,,  Oscoriim . Anctochu's setipeum teliqutt, 
,,  hanc olim ab Opicis regionem habUacam 
? , fuisse , Istos vero Ausonios appellatos • • • 
»> Q jidam  gentem Oscam illos siibjugasse 
, ,  posteriori tempore, hanc ipsam a Cuma- 
,,  iiis ejeccam , illos a Tiiscis expiilsos ,, .

3) Strai- nella notaptecedente, e siegue; 
Oampestria enim ilia propter loci virtutem 
Bella concitasse - Netnpe cum urbes duodecim 
populasx forent , Capuam deinde ac illorum 
caput appellarunt - E quesco sono appunto 
Ic XII- citta , che Livio sopta ci ha dette 
ivi edihcace dagli Etruset; e fra queste vi b 
Capua Etrusca cercamente ♦ E poi verso il 
fine di detto Lib. V-alia pag. 164. PostDi- 
cearchiam M^eapolis est Cumanorum : postea 

^rero £f Calcidenses incoluerunt ex P-jthecu- 
sis , ^thenisque venientes'^M.6S

„  obtinebant ,  e poco sotto alia pag- i f 9.
Theaniim enim , quod Sidicemim vocant 

»> * • - ex imposito vocabulo Sidicenorum 
», PSse m qajtr^ it 3 qui quidem ex Oscorum 
w res^ant: e di nuovo alia
•Afag. 3,(3,, tiipia jipaj tota est slcaw

erano veri, e antichissimi Icalici, e antetio- 
ri anco ai Pelasgi Calcidesi, che poi pian- 
tarono anco in Cuma una loro colonia • E 
dopo i Calcidesi ( che erano Pelasgi Tir- 
teni) specifica. che vi venneto i veri,Greci. 
€X Pjthecusis. Athsnisque yesitntes%
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detoygnerent i quo ntagis Graeco. <viderentur, quae tamen Etrusca eratnt. Ma la 
maggior parte dei detti moderni nostti eruditi scelgono solameme 1 ' istoria 
in qur;l!a parte , in cut i vecchi Autoii diflfiisamente narrano la vera, ma 
pesteriore Greca, e Romana, come era il diloro assunto j e questa sem- 
pre dai nostri si estende anco di p'ui. I breviracconti, che ci fannodell’ 
Italia antichissima si sopprimono; e tutti i vecchissimi raonumenti Italic! 
si battezzano per Greci, e per Romani, perch^ nulla resti at Tirteni pri- 
mi, e verissimi possessor! d’ Italia. Gosi, e coll’ amplificazfonediquest! 
poll, Romano , e Greco, e col protrarre ai tempi remotissimi la poste- 
riore, e vera loro potenza, si nasconde ogni vecchia memoria d’ Italja: e 
perch  ̂ ne patisce la cronologia, e non sapplamo poi distinguere in verun 
modo i nostri prim! abitatori, andiamo in sistemi incredibili, e stranissi- 
mi di provenire ora dai Fenicj , ora dai Greci , ora dai Golchi, e dagli 
Sciti, e da tutti gli altri, fuoriche da quelU, dai quali discendiamo con 
verita. Nei detti suoi scritti anterior!, e nelle dette sue or/ j [/w/r/m»/, 
r  eruditissimo Mazzocchi aveva distinte, e addotte queste vere primitive 
erigini Eirusche in quelle parti, e ne aveva mostrati i monument!, e le 
medaglie Etrusche, e di Teano, e di Capua sua in îgne patria . Onde con 
quelli conciliando quest! nuovi suoi scritti crediamo, che questo Grecis- 
nio posteriore intende di regolarlo colla buona cronologia , e vuole rifsiirlo 
ai tempi molto pih bassi, nei quali torniamo a dire, chee verissiroo, che 
vi|vennero i G reci, e vi piantarono colonie , e citta , ma chiama- 
ti , e ajutati dai Pelasgi Tirreni. Ma non potra mai dirsi, che fossero 
veramente primi abitatori di quelle parti, perchfe talifurono i Tirreni, e 
gli Osci, e gli Ausonj, e i Gonj, ed i Gronj, e altri Italic! norai, che 
col nortie Etrusco, o Tirreno si confondevano .

Torniamo ad Agilla, la quale fondata dai Pelasgi h chiamata Greca 
da Sttabone 1 ] ,  e da altri; fu cofltuttocio sempre una citta Etrusca, cO" 
me abbiamo in Virgilio al lib. VIII.

"Vyhis ^gyllince sedes, ubi Lidia quondam
Gens hello praedara jugis insedit Etruscis.

Dicendo , ehe i Lidj impadronitisi di Cere non sederono , o si ferma- 
rono su i giogbi Telasgi, ma bensi su i giogbi Etrusci. E nei settimo quan- 
do Mezzenzio Re di Cere attaccala battaglia con Enea , dice'espressamente 
che si accende, e che comincia una battaglia Tirrena, e Tirren5>cluam3. 
Mezzenzio, e Lauso suo figlio, che erano Re di Cere ••

VrU

«) Strai' L ib- V- pag- 148. Quid insuper 
Ottrefanorum gestai H xc autem civitas ma- 
gna inter Grxcos gloria - - . 20fam gux nunc 
Cxrt dicitur , quondam nominabatur xigylla > 
E agut at Pelasgis e Thessalia profeciis coiĥ

dita fertur • Ma poco dopo soggtunge , che 
eraho di quegl’ tscessi anticht L id i,  o Pe
lasgi, gui cum Tyrrkeno Athidif Jilio  in Jta- 
Ham comitts adnavigarunt’
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"Primus hit helium Tyrrhenis asper ab oris 
Comtemptor dimm Mezzentius, agminaque arm,it,
Filius huic juxta Lausus........................... , . . ,

E  lo spiega chiaramente in altri luoghi, come nel Lib XII.

Troes , ,Agyllinique, &  pictis Arcades armis -

Ove Servio alia parola xAgylltnique , ^gylliriipro Etruscis; hi enim contra Mez- 
zentium auctores conjuratienis fuerunt i spiegando, che gli AgiJlini, egl iAr- 
cadi erano Etrusci.

Si leggano tanti altri passi altrove da me addotti, che questa Cere > 
behche Pelasga, fu sempre Etrusca. Llvio fra questi al Lib. V- ci dice, 
che fino a] quinto secoJo, ,e fino all'anno 444- di Roma si parlava sem
pre Etrusco in Agiila 5 mostrandoci., che quando il Console Fabio batte 
i Tosnani, e penetro la selva Cimlnia, scelse Fabio Cesotie siio fratelJo, 
perche travestito espiase i Juoghi. e la situazione dell’ Etruria interna; e 
che intanto fu scelto il detto Cesone> perchd educato in Cere sapeva benis' 
simo la lingua Etrusca', comecchi 4 B̂ omani mandavano in quei tempi i lorogio- 
vani ad imparare /’ Etrusco nelle Tosche citta ( quale era Cere ) comepoia suoi 
tempi gli mandavano in Grecia per imparare il Greco » SpecuUtum se iturum 
professus ( Fabius Cseso ) brcvique omnia allaturum. Cure educatus apud hos- 
pites, Etruscis inde Uteris eruditus erat, linguamque Etruscam prohe m verat. 
Habeo auctores turn Epmanos pueros, sicut nunc Grtscis, ita Etruscis litteris 
erudiri solitos. Cosi poco dppo, e nell’ anno 451. di Roma il dittatore P. 
Valerio Massimo assediando nel mezzo della Toscana interna, per
sapete cib, che dicevano certi pastod Rossellesi, scelse nel suo esercito 
pet interpreti alcuni soldati di Cere per intendere il detto Etrusco lin- 
guaggio. Liv. lib. X. in principio; pastorum anus ( Russellensis ) exclamat
............. Hetc cum,legato Cicrites quidam interpretarentur............... jubet peritos
lingua attendere animo.

Cosi e diFalerio, e dei Falisci, del quali Dionlslo patla contempora- 
neamente, eidenti^camente con Pisa; eanco Faleriolodice Argolico, per
ch^ originario dai Pelasgi. Cosi al Lib- L pag. 16. Pisa , Saturnia , , l̂sium ; 
Falerium verQ, et Fescennium, etiam meo tempore a I\pmanis habitata ( op- 
vidn)Jiar<vas quasdam scintillas servant Pelasgici generis . . . .  In his multa 
arfftqui moris Gracaniciperdur,arunt, ut armorum ornatus, ,Argolici clypei; per- 
chc i Pelasgi Tirreni stettero anco in Argo; c Dionisio non sapendo in 
Grecia trovar loro una palria , gli fa ccn*manifesta contradizione oriundL da  ̂
tutti qnei diversi luoghi, che i Pelasgi In Grecia occuparono. Percidanco 
con Piinio si spiega questo discorso, ove dice al lib. Ill- Cap. V- Falisca 
tArgis orta, ut author est Cato , quie cognominatur Etruscorum . £  cosi tutti 
gli Autor ld  dicono, che Falerio, e i Falisci, sono stati sempre Etrusci; 
fra LjjyajpSTfrt® Lib. V« pag. 58. uiuctum est helium adventu Capenatium,

• * '  et
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et Faliscorum; hi duo Ftrtm<e populi. E quelli A rgivi, che qiii 51 pongono 
per Autori dei Falisci gli spiega anco Strabone al Lib. V* e gli chiama 
Pelasgi t ^r^os qmqtte Telasgicum  ̂ Thessalia ; parlando peraltro dell’
Italia, e degli Italici antichi.

Rispetto poi a Fescennio lo ricaviamo ancora da Valerio Massimo Lib. 
II. Cap. I. Tit. 17 ., ove parlando dei versi. e ludi Fescennini» gli chia
ma affatto Etrusci, ancorch^ derivanti dai Lidj, e dai Gureti, dai quali 
dice . che descendevano i To'scani. indium ex Etruria accersendi causam 
prtebuhi cujus decora pernicitas vetusto more, Curetum, Lydorumque y aquibus 
Etrusci orivinem traxeruht, novitate grata ^omanorim oculos permulxit i et quia 
ludio apud eos histrio vocabatur, Si noti , che questa parola' histrio, che 
t  certamente Etrusca, second© questafrasedi Valerio Massimo, pare, che 
fosse anco dei Lidj , e anco dei Cureti, e che appresso tutti loro signifi- 
casse lo stesso. II che accresce )a conjettura altrove addotta contro Dioni- 
sio, cio i, che anco i Lidj in Frigia, e anco i Cureti in Grecia parlassero 
Etrusco. E si noti la frase* equivoca, e quasi contradittoria dei vecchi 
Autori more Curetum, Lydorumque, a quibus Etrusci originem traxerunt. Dice 
gli Etrusci derivanti dai Lidj in Frigia, e dai Cureti in Grecia , perch^ 
aftrove ho mostrato indagando le vecchissime origini, che i Lidj derivanti 
dai Pelasgi Tirreni, furono percio in Tirrenia amicamente ricevuti, eque- 
sto loro ricevimento si chiama dagli Autori abusivamente origine degli itru. 
sci; come Dionisio del ricevimento dei Pelasgi fragli Aborigeni, e Tirreni, 
prende motivo di far credere, che gli Aborigeni, e i Tirreni descendano 
da quei Pelasgi, che tornarono di Grecia. E  cost qui Valerio Massimo fa 
descendere gli Etrusci anco dai Cureti, perch^ i Cureti, e i Lelegi, poi chia* 
mati Etoli, 0 Locri i) discendevano dai Pelasgi, ed erano gl’ istessiPelas- 
gi Tirreni in Grecia diffusi, anco con altri nomi, e di Telchmi, e di Elia- 
d i , come altrove ho provato j  e She i Locri Italici erano anco piii ahtich- 
dei Locri di Grecia. Quest© h il linguaggio solito di molti vecchi Scritto- 
l i , che gli antichissimi abitatori di un luogo, gli chiamino ancora primi 
abitatori di quello. Cosi qui Valerio Massimo dice, che dai Lidj. e dai 
Ceretl descendano i Tirreni, perch^ quest! pia anticamente, eipih verii 
dicamente descendenti dai Tirreni, furono poi dai detti Tirreni amicaraen- 
te ricevuti in tempi remotissimi, che hei secoli posteriori si chamano abu
sivamente primi tempi, e tempi della prisca origine. E  Plutarco Vroblem. I{ow, 
cap, sa. parlando anche esso con questa oscurita Ai»W 8<r«v 0? #§
dpyjn; , Lidi erant Tyrrheni in origine, pare, che lasd in dubbio, Tjy- 
reni descendano dai Lidj, ovvero i Lidj dai Tirreni; il qual dubbio poi si 
scloglie code notlzie altrove stabilise, cio^, che 1 Lidj in origine proven- 
g®no dai Tirreni Pelasgi.

Etrusco adunque parlava Cere, ed Etrusco parlarono pure le altrecit- 
tk Pelasghe, che da Dionisio in quell’ istesso luogo si pongono d’ una me-

^esi-

1) Dionis, T.ib. i ‘ pag- 14* Circa sextam cttatem eos indp exfuhrunt^ , TS^tfs,, ff Xr- 
isg ts , yu/ nunc jE to li , I t Locri vocantur • *
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^esiina fbndazlone di Pisa , ancorch^ dali’ odierna Toscana assal lontane. 
Cosi, come ho deto, leggiamo di Fescennio j di cui sono noti i versiFes- 
cennini, e le favoie, o commedie Atellane, che erano Ettusche, ovvero 
Osche , al dire di Livio Lib. VII- in principio, ove ci spiega, che TOsco  ̂
e r  Eirusco erano sinonimi, e che la voce hister, d ’ onde si dissero gl’ istrio* 
n i , h una voce Osca, ed Etrusca . Ludiones ex Etruria acciti adtibicims mo~
dot saltantes y baud indecoros modus modo Tusco dabant.................Feraaculis ar~
tificibus y quia hister Tusco verbo ludio vocabatur, nomen histrionibus inditum. ^ i a  
non sicut ante similew Eescennino versum compositum temere jadebant, sed im- 
pletas modis satyras . . . . . .  inde ad manum cantari histrionibus captum . . .
^ o d  genus ludorim ab Oscis acceptum Se parlavano Etrusco qaeste citt4 
Pelasghe d'una istessisslma fondazlone con Pisai e difficile il credere,che 
COST, non abbia patlato anco Pisa, che nel mezzo della Toscana. E che 
la lingua Etrusca, e positivamente la lingua Cortonese fosse propria ge- 
neralmeote dei Pelasgi tanto in Italia, che in Grecia, lo dice Erodoto i), 
e lo conferma Tucidide 2 ;,  x)ve attesta, che la lingua dei Calddesi, che 
erano Pelasgi in Grecia, era quella dei Crestonici (cioi Cortonesi) e di 
quei Velasgi Tirreni, che anticamente tennero Lemno , e' ̂ tene. E  ne rende 
la ragione tl pi î impegnaro per li G reci, cioe DIonisio d’ Alicarnasso 3), 
QVe conferma, che la lingua dei Cortonesi in Toscana, intanto era la stessa 
con quella dei Calddesi, e dei Tlaciani dell' Ellesponto, inquanto che gli uni, 
e gli altri erano TeJargi, 0 da qttelli descendevano: fl che vaol dire, che e- 
lano Tirreni, come c«pressamente ha detto Tucidide, qualiEcando, che 
quei Calcidesi, e  Placiani erano , ex his Telasgis Tyrrhenis, qui Lemnum ali’ 
quando» &  ^Athenas incolueruMi.

Tanto basta per intendere quei vecchr\Autori, che accennano I c j  
/ondazione di Pisa con Greche denominazioni , e per credere, che essi 
parlano, e intendono parlare di quegfi Aborigeni, o piii propriamente 
Pelasgi, che altri non erano, che Tirreni, e che dTtalia partili a popo- 
lare, e signoreggiare la Grecia, in Italia talvolta ritornavano, corrie ami
c i ,  e congiunti, e d’ una Istessa descendenza. E  pet chiarircene maggtor- 
mente, si scorrano i detti vecchi Autori, che di Pisa ragionano. Stra- 
bone dice, che Tisii fu edificata da quei Visani., che dal Teloponneso andarono 
alia guerra di Troja con Tqestore i  e che ritornando in Italia altri si fermaro- 
ne , £d edificarono MetapontO y ed altri Visa  ̂ e che tutti erano di Tile in A r

cadia

1) Erodot‘ lA i.  »o« edit- Trancof’
t f f S .  Laurent. Valla interpret- 'Oceterum ^ua 
lingua Pelasgi sint usi , conjectura signorum 
licet dicere eadtm qua nunc' Pelasgi titun- 
tur , qui supra Tyrrhtnas urbtm Crestonam 

. incdlunt .
1 )  Tucid- belt- Veloyonn- L -  4- «Vc- Jin. 

lllis  reg io n if^  - , • qu» promiscuis gentibus 
habitantuf bUrbaris iiliaguiSus, fir aliquanium

Oaleidensibut,  sed pneciput Pelasgicis Tfr- 
■ rieitis, qui Lemnum aliqaando , Atkenasqut 
ineoluerunt.'

j )  Dionis- L ib- t- p a g - A t q u i  miretur 
aliquis Placianis quidem qui cirea Helles- 
ptntum habitant Orotoniaids ( idest Cortonen- 
ses in Etruria ) sermonem haiuisse persimi- 
lem • Quandoque utrique a PtUsgis ariunii 
sunt •
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cadia i) ; che Visa 6 prossima ai dui fiunti j che uno I* udrno , e T alero e 
I'Esarei fiumi, e notni affatto.Etrusci, come altrove abbiatn vediuo. E 
qui si legga tutto il contesto di Stiabone, do\re poco prima paria diffu* 
samenie di questi Pelasgi occupatori, come egli dice, di tanta parte di 
Grecia, d’ Argo,  di Tessaglia, di Dodona, di Arcadia, di Epiro, di Les- 
bo, di*Lemno, e deJi’ istessa Atene; ne parla in questo luogo precise, 
in cui espressamente parla della Toscana ; anzi porta i versi d’ Omero, 
per li quaii si chiafnavano barbari in Grecia, e barbari di linguaggio i Con 
do non oscuramente ci spiega, che bench^ coetaneo, e paesano di Dio- 
nisio, che col suo grecismo ha cercato d’ intorbidare II tutto; contiutocio 
non ha potato seguitarlo; e chd questi Pelasgi operatori di tante itfiprese 
in Grecia non eratl Greci, ma erano barbari. come ci dice, ed erano 
Toschi; e da se stesso ne rende quasi la ragione poco sotto 2) > ove gh 
toccava di patlare di' nuovo dei Pelasgi in Grecia, e dice.di non volerne 
parlare di nuovo, perch^ dei Pelasgi ne ha parlato a suo luogo  ̂ cid& do
ve ha parlato dei Tirreni, spiegando evidentemente' che i Pelasgi erano 
Tirreni. Non voglio repetere, perche I’ ho altrove provatc, che 1’ Arca
dia, e Pile furono in tempi infinitamente anteriori jiosseduti. dai Pelasgi 
Tirreni , e che con Nestore nei di lui ascendehti, ed anco nei suoi h- 
gli , e successori fij chtaramente Caucone, e Pdasgo , e fu Tirreno 3) • 
Ma avverto (comes! ^ detto d’ Agil la,e d’ altre cirt^) cheMetaponto, 
ed Eraclea , parimente commemorata da Strabone, e Nola, ed altre citii 
della Magna Grecia, benche cost chiamate Pelasghe, e percib di Greca 
fondazione, ed anno un'istessa origine, con Pisa, e furono veramentecit- 
la Tirrene, e dai Tirreni ( cost confusi con I Tirreni di Grecia ) edifica- 
te. Nola si dice di Greca fondazione, e precisamenteedifitata dai Calci- 
desi. Gos'i la dice Silio Italico 4) j eppiire Vellejo Lib- I- la diceedificata 
dai Toschi. ^tdam kujus tetnpdris tractit., ajunt, a Tuscis Capuetm t'bjolamque 
conditaw ante annos fere 830., qttibus equidem assenserim . Sed M. Cato quantum 
differt, ^ui dicat Capuam ab iisdent Tuscis conditam, ac subinde “hlplam 1 Di £• 
raclea abbiam veduto la medagiia Etrusca antichissima, e di altre ivi vid- 
ne J e se Greche ancora in quelle parti ne sono state trovate, appartengono at 
secoli posteriori, e quando i Pelasgi Tirreni ivi annidati avevano chiama- 
ti i Greci , e pleni di veri Greci quei luoghi, come altrove si h mostra- 
to. Ma Greci non erano quei luoghi nei detti tempi Trojani, e molto si 

Tom.Secondo ' '  R  r ' abu-

1) Strahon. Tib* V’  pag> 149- Piste ab its 
eonditte sunt Pisanis , gut e Peloponrta , cum 
ifestore adversus Ilium militarunt • Renavi* 
gantes errore disiecti ,  hi quidem JMetapon- 
turn, alii veto PisanuTif, tenuerunt agrum: 
euneti P iiii voeati. liuos autem inter amnes 
iit i sunt j Arni scilicet,  atqiui :Msaris ; ed al 
Lib. V I. pag. 177* Metaponttts ad quam ab 
tmporio Tieraclete stadia sunt centum , ft  qua- 
draginta, J i  pp/idum,  quod a P iliis  , qui t

Troja cum 2/estore navigarunt,  eeiificatam. 
dicitur •

l )  Strahon. L ib- V JL  pag- x iq . D e Pe- 
lasgis cum Tyrrhenam gentem exponebamus,  
satis a nobis dictum fu it*  ,,

3) Vedi Tom’ J* Z.« i« Cap’  3. dei Pelasgi 
pag’  1 7 1 .  seq’

Sil’ Ital’  L ’ t i ’ V’ l 6 t ’  ^
Hinc ad Calcidieam transfert eitus ag- 

mina ifo la m * *
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abusano alcuni nostrl intermedj .Scrlttori di quella Greca dehominazlone, 
che poi ebbcro i Pelasgi Tirreni, che allora occupavano quelle region!; le 
qnali anzi prima erano dagU Aborigeni, e dai Tirreni veri Italic! occupa- 
te . Cost ce lo ha detto Polibio Lib. 2. nel sopracdtato passo: Campos 
omnes, quos ^ppinnino, atque ^driatico mart terminari diximus, olim habita- 
Here Tyrrheni. E  per mostrarci, che cib fu in tempi antichissimi*, ed im- 

.perscrutabili, non solo usa la voce olim, ma anco aggiunge, quo tempore 
"Phlegyros etiam campos , qui circa T̂ ol.im<sunt, tenebdnt ; mostrando quei cam- 
pi di Flegira, e Flegrei, che nel principio del triondo tinnovellato dalle 
acqiie, ci additano le favole deiGigantiivi esterminati, e le fa vole dell’ 
infetho, e dicocito, e d istige, e di altri nomi antichissims, che poidall’ I* 
talia appresero j e tanto rainmentarono anco i Greci ■ Ma si aggiunga a 
quest!» e basti Llvio, che del preciso tempo d’ Enea dice ( e cost nel 
principio comincia solennemente la sua istocia) che tutta 1’ Italia era 
trusfca  ̂ per totam Italia longitudinem ab .Alpibxs ad fretum Siculttm . Troppo 
male, anzi trOppo mendaccmente quest! graVissimi istorJci chiamerebbero 
di quel predso tempo Etfusca 1’ Italia ab ^Ipibus ad fretum Siculum , $s quei 
Pelasgi, che tenevaiv) la Magna Grecia fossero stati veri Greci, comeGrc- 
ci C ma impropriamente) si chiamarono dipoi; e se queste fbndazhni fatte 
dai Pelasgi, o dagli Aborigeni anco in altre parti dTialia, fossero state 
veramente Greche fondazioni. Dunque si -splcgano, e si conciliano tutti 
gii Autori, intendendoj Che quest! Pelasgi erano Tirreni, erano quelli A- 
borigeni, che specialmente nella Magna Grecia dettero asilb, e ricetto ai 
Pelasgi , gia dai Toschi , e dai Lid] nelle loro guerre civili discaccia- 
ti dalla Toscana , e dal Lazio ; e che percio quest! Pelasgi' andan- 
do , e talvolta ritornando di Grecia . erano in Italia , e in Tirre- 
nia ricevuti anticamente , e come socj , e congiunti. E si avverta» 
che quest! tempi precisi erano quelli nei qiiali durava ancora la 
gran potenza Etrusca . Gome dunque potremo credere queste supposte 
Greche fondazioni di citt^ in Italia, mentre quest! immagin t̂ti Greci fon- 
datori non avercbbero potuto farle, se non che in aria di nemici ,ai qua- 
li la maggior potenza Etrusca averebbe resistito? I.Focesi, che prirai fra 
i Greci ci venneto in quest’ aria, ma in secoli molto , e molto posteriori, 
e quando. i Tirreni erano assar diminuiti di loro potenza,.furono contut- 
tocib solennemente battuti', e respinti dai ToschL, come si i  detto. Ed 
altri esempj istorici ci fanno vedere, che se viceversa altri di fuori • ven- 
nero in Italia a piantarvi citta, o stabllirvi le loro sedi, vennero non solo 

" cdme.amici, ma positivamentecomeaffini, econgiunti, anziespressamente 
‘ come tali chiamati, ed invitati dagli Etrusci. Cosi ci vennero i Lidj, 
perchb in origine erano Pelasgi, e Tirreni, oltre alia posteriore affinita, 
che con essi passava per via di Dardano Etrusco. E  cosi, e percib fu di 
Enea,, che Pelasgo, e Tirreno lo riscontriamo in tanti Autori, e in tutta 
I’ Enelde di.Virgilio, ove continuamente Enea stesso si'protesta di venire 
in Italia sua patria, e nelle sedi degU avi suoi a ritrovare i suoi vecchi,

ori-
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c origliiarj parent!. Co>t pure si riscontra in Evandro, che venutodi A r
cadia, ove da varj secolierano stabiliti i nostri Peksgi Tirreni, fu percio 
amicamente ricevuto- dagli Aborigeni, che. gli assegnarono quel tenue ter>’ 
ritorio, ovc poi fo Roma; e dove non regno propriamente» ma come uo- 
mo saggio, e prudente, e anco fatidico ( come fatidica era; ancora Gar-« 
menta sua madre ) autboritate magis  ̂ quam 'mferio ea teaebat loca ,  secon- 
do le parole di Livio nel libro primo •

Sicch^ queste supposte Gfcche fbndazioni , e questa fondazione di 
Pisa nel bel mezzo dellaToscana,giammai la potrerao credere di gente estera 
c  nemica. Erano quei Pelasgi impropriamente, e posteriormente chiamati 
Greci, ma che erano vcri Aborigeni, e veri Tirreni, e andavano,- c tor- 
navano in Italia, antica descendenza dei loro raaggioti.

Torno a dire, che Nestore Re di Pilo in Arcadia era Pelasgo, e veto 
origihario Tirreno, e tali erano ancora t dilui seguaci, o la sua truppa, 
che dopo I’ eccidio di Troja ripassando dMtalia,, antica loropatria^ vifon- 
darono, o ampliarono Metaponto, e Pisa. Che se potessCro bene appro- 
fbndarsi le origini Greche, troveremmo , che quest’ istessi in anticofuro- 
no quegli, che edificatono Pisa in Arcadia; e poi a jirailitudine, e col no- 
me di quella ampliarono quest’ altra Pisa in Toscana . Pare, cheloaccennJ 
in qualche modo anco il lodato Cardinale Noris alia pag. 3- deidettisuoi 
Cenotalj, ove con Pausania, e con .altri ferma; Ejus urbis (Visarum ) eon- 
ditorem nominal Visum Verieris filium, e/Soli nepotem. Ma come si k detto , era 
iropossibile anco al dottissimo Noris in quel secolo di raccapezzare |le ori
gini di questi nomi, e di ritrovare, che il detto dEolo prima che altrove 
aveva regnato in Toscana. Ne scorgo altra conjettura in Dionisio d’ Ali- 
carnasso, ove dice, che quegli, che vennero in Italia con Ercole, erano 
del Peloponneso f che vuol dire Pelasgi) e che non cbbero piu desiderio 
di ritornare in Greda 1) .* perchi abbiam veduto , che i Pelasgi ricevuti poi 
fra i Greci, e reputati tali, si distinguevano dagli Ellenisti' per questo 
loro innate costume di viagglare, e di andare, e tornaie di Grecia; e che 

• v/ erano con hra molti Trojani ( perche Ercole gk  prima dei Greci aveva 
presa Troja , e vinto Laomedonte ) e che •victno ai monte Valatino edifica- 
rono m luogo , 0 tumulocol name di Kdnoi, che i Greci dicono Saturnio , in me*, 
moria di un altro Cronio,o Saturnio, che dai loro maggiori era state edificato in Elide 
neW agro dei Visatij,.e presso al fiumi Mfeo-, e che Euxeno vecchio poeta Ita- 
lico lo' credette cost chiamato, perche i Visati avessero intredotto in Elide questo 
tome di Croniô  ̂ o di Saturnio •. il quale in orlgine e un nome pretto Itali- 
Go, come piCi volte si e detto. I Pilj, ed i Pisei, o Pisati d’ Arcadisi gU

R  r 2 tro-

i)  Ditnis- L it-  1, pag^ zp- JEcque Epeos 
dtlectati ob memoryim K/tawS Chronii apui 
Elidem  tumuli ,  qui tit in Fisate agro propf 
atnntm Alphtum ♦  - . Euxtnus autem. vttus' 
fotta t b  alii ‘quiiam fabularum scrijptorts

Jtalici putant aS. ipsis Visath prapter simili^^ 
iudinem sui Chronii loco nomen impositum t 
£/ ararn Saiurno Eptos’ cum Jietcule staj 
tuisse •
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troviamo in Omero, e in ahri con quelle caratteristiche, che ai Pelasgi 
Tirreni convengono, e sempre cogH epiteti di sacri, e di divini, e anco 
di fatidici, che ai Tirreni di Dodona, e al diloro tempio, 'e ai di loro 
sacerdoti si sono attribuiti. Strahohe dice i) , che comegente sacra non 
furono invitati, o arhmessi alia guerra Trojana- Questo solo titolo di m - 
cri, bene esaminato nei vecchi Autori, gli qualifica per Tirreni. E come 
appunto gente sacra inventarono essi, o istituirono i giuochi olimpici, e 

•gli praticaiono in Elide vicino a Pisa 2) Di sopia nei Capitoli delle arti, 
e scienze Etiusche abbiamo veduii questi giuochi praticati' amicamente 
in Lemno j ma sappiamo, che anco quest’ isola fu dei Pelasgi Tirreni ,

Siegue a dire btrabone 3) , che ai suoi tempi il nome dei "PisMi era 
quasi estinto, e cosi quello dei Ca«co»i, e dei TrifiU‘, e che T'do era sta- 
ta piena di abitatori, e cost ^mathoenta verso 1’ agro Leprio per secondare 
il genio dei Lepreati 4) . Nei~Tomo I* Lib. 2 . ,  e nei Capitolo dei G_au- 
coni abb'am veduto un Lepr&o vero Gaucone, e Tirreno, e le leggi Le- 
p 'e e , colle qnali vivevano ancora in Grecia i' Tirreni, e cosi 1’ istessa Pisa 
in Elide si riscontra in Pausania $)» che parimeme ai dilui tempi eta 
affatto distrutta. ,

Passa poi Strabone a raramentare i vecchi R e , o prinetpi di Pisa in 
Arcadia j fra i quali pone Enotnao , e Pelope successore dV Enomao 6 > . 
Eppure questo Pelope ascendente d’ Ercoie, e di Teseo, che poi diede 
il nome ai Peloponneso» lo abbiamo altrove indagato di origine Siciliano ,  
e Siracusanoi come pare, che si ricavi da Pindaro 7). Ed Enomao fbrse 
con piii cbiarezza, ci dicono Virgilio, e Servio ,^ h c  fu figlio di Atlante

fta-

t) StraS, p. Referuni^’ idto
Pisanos Trojani belli participes minime fuis- 
s e , qttia Jori consecrati censerentur •

x) Strabon. Lib> 8* pap- 1 J 7 .  £ t  Olimpia 
iUorum ( Pisonorum ) Juri subdita fu i t  j  O 
agonem ipsum Olimpicum ab illis excogitatum, 
atque inventum fuisse constat • Q^i ossetva 
Strabone-, che questi giuochi non vi etano 
in  Grecia ai tempi Trojani ,  o non con 
tanta pompa, o  tatamente vi etano, come 
si vede n eir Iliade di O m eto, che so- 
lamente nei tudi funebti,  ed in campagna 
aperaa ce U rapptesenta , come fu facto da 
Achille nette cseqiiie di Pattodo j Strabone 
ir i  J Trojants vero temporibus agonis illius 
corona, vef” gloria nulla erat . . .  quorum 
mempriam niillam fec it Homerus , nisi fune- 

■ Srium aliquoTum . Epptite qnesc’ istessi Indi 
p f i  etano in Ita lia , e in S ic ilia , dove O- 
meto nell’ Odrssea ce K rapptesenca fatti con 
tanta pompa in teatro, o citco a quegH de* 
stiuato dal Re Alcinoo in oaote d ' U lisse,

•  Slrabon- ivf • Pitanorum qutdem ,  ( f  
TriphyUorurtt ,  & Caucoham, ,ne notnen put- 
dem esse reliquum. Jpsamque PUum Am a~  
thoenta , ad Lepraum cultoribixs implerunt,  
ut mortm gererent ( f ipsis Lepraatibus »

4)’ Ateneo Lib- X P ”- cap- 5. Hoc cunt 
audissent A rgivi, persuader* Tfrrkenh (_cum 
multam pecuniam poUictrentur y eonati sunt» 
qui Lepricis legibus viverent •

f )  Pausanr in E ld s  L ib- 6- -dlifurorum nut- 
la  extant amplius reliquia, sed undique vitt- 
bus cansitus est locus,  vSi Pisa incolebatur -6) Strabon- d- L ib . V JIJ, pag- i j S .  Tra- 
ctus autem Pisa plurimum norriinis consecu- 
tus est propter principes ipsos longe, lateque po- 

*tentes j Oenomaum scilicet, ejusque sucetssorera
Pelopem ,  I f  illius jUios quamplures • Salmo- 
neus quoque in hoc loco imperasse iicitur -

7) Pindar- 'OKuii/rnsuiat Canzone t. E p o i. 
! •  Regem Syracusis imperantem , ubi gtntror- 
tum pectus astentat Pelopis grolet »
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Italico: benchi questo Atlante, e tutti gi’ Itaiici siconfbndanq , e si fac. 
clano Greci daK Greci Autori, che sono a questi nomi tanto posteriori * 
Anzi qui Setpio aggiungendo , e spiegando T affinity, che passava fra 
Enea, ed Evandro, ripotta la descendenza Italica del detto Enea 1) per 
via di Dardano, e di altrf Itaiici Pelasgi, per li quali in tanti pass! di 
Virgilio chiama Enea sua patria 1’ Italia, e specialmente Cortona, che fi» 
vera patria di Dardano i E conferma percio in questo luogo la dilui affi
nity non solo col Lazio , e con i Latin!, che chiama t cogmtique patves j  
ma conferma ancora per questo verso ,  che esso h parente del tnedesitno 
Evandro, conclud^ndo , e dicendo Enea ad Evandro:

, . . . . suppkx ad ( tua ) limina veni 
Gens eadent, qmm te . . . . ■

Altrove ho addotte le raie conjetture per credere, che tanto Evan* 
dro, quanto Ercole, benche nati in Grecian e di Greciavenuti in Italia; 
contuttocib fossero Itaiici in origine • Atico rispetto ad Ercole altra coniet* 
tura ci porge Virgilio nel libro ottavo in quel ver&o,

Communmque vacate deum

come se Ercole fosse un nutne Greco insieme ed Italico; dove Servio rl-
fTlette

I) nrg. £ . r i i h
Dardanus Iliac* primus pater urhis ,  &
'■ author

idectra  ( ut Graii perhibent) Atlantiie  
cretus •

Advehitur Teucris: Electrarti maximus 
Atlas 

E didit
t'bbis Msrcurius pater es t,  guem Candi

da M aja
Cyllexe- gelido conceptum rertice fu d i t . 
A t  M ajam  ( auditu si guicguam credit 

m us) Atlas t
Idem Atlas generat, aeligu i sidera tolliu 
Sic genus amborum scindit se sanguine 

ab uno
sapplex ad ( tua ) limina veni' 

Gens eadem, guam te  -
£  qu) Servio conclude, che pei qiiesta dj- 
scendeiiza Italica Enea abbia potato dfre_» 
giustamente ad Evandro eadem quam
te . E poi aggrunge ; Tymandram fuisse 5 

,fuam duseit uxorem Cohemus Areas , tujus 
Slius Evqnder • • • A li i  ita tradunt Stero- 
pisy a  Atlantis Jilios Oenomaum'^ b  M a- 
jam  fuisse • . • j\fercurius ieinde est N ica- 
strat* { v e l  Carment*') pater, quafuit mater

Evandri, Mercurium M ajaJUia Atlantis ge- 
nuit • • • Dardanus ex Jove ,  b  Electra A t
lantis jil ia  genitus, de Italia sorte abire com 
pulsus agros Troicot petit • . • Sane hie red- 
d it , quod, ait supra : cognatiq* patres • Se< 
sciendum Atlantes ■ tres fuisse ,  unum Ufau- 

• rum , qui est Ufaximus : alterum . Italicun 
patrem Electne ,  unde natus est Dardanus 
tertium Arcadicum patrem M-djce , uride na
tus est Mercurius- Sed nunc ex nominttm si- 
miiitudine facit errorem :  b  dicit Electram, 
b  Majam Jilias fuisse Atlantis maximi (_cun 
Electra Jtlia fuerit Atlantis Jta li ) •

Si i  detto pill vo lte , che non dee spa 
ventatci'il mescogUo delle sole fayoJe inse 
parabili da questi lacconti dei G reer, ch( 
pra degli altti gli anno imbrogHatt pet tf 
ferire tutto a se stessi • ci spaventi i 
sentite tutti questi uonaint, o e io i , fatt 
nnini, e divinizaati, in che consiste la fa 
Tola; pecchd la sostanza sta nel sentite, 1 
coenptendere la traccia Itaiica di questi eto 
passati in G t ^ ia ,  in che non. ci £ favola 
Anzi questa ttapeia Italica e quella. appim> 
to , che i Greci anno volutp occultare i ep̂  
pure si ricon<nce,,e y  vede>
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flette: quia Jirgivus est Hercules, ut supra dixit eySneas, tarn Crtecos,
quam Trojanos de uno sanguinis fonte descenders i doe dai Pelasgi, dai quali 
discendavano tanto gli A rgivi, e generalmente gli altri Gred* dai quali 
veniva Ercole» quanto i Ttojani, dai quali veniva Enea. E di nuovori- 
spetto ad Evandro, poco sotto a quel veiso » the Viigilio pone in bocca 
del detto Evandro;

quo nos Itali fluvium xognontine Tybrim 
Dicimus. . • . ■ . .. . . . .

Soggiunge Servio:. Evander st Italum dicli, E  ncirundedrao a quei 
versi .

Corpus uhi exanimi positum Tallantis ^cetes 
Servabat senior; cut Tarrhasio Evandro 
tArmiger ante Juit 1. ,  ^  .  ,

Riflette Servio : '.Arcadio a civitate Arcadia, quam Donatus vuLt dVarrha avt 
diet am, ^ o d  procedit, si Tarrha nomen est Gracum si autem Latinum est» 
stalte sensits nam Gretcum nomen etymoiogiam Lattnam non recipit* ihdicando 
cosi, che anco gli avi di Evandro si dovevano lintracdare p ii in Italia , 
che in.Qreda i ) .

Porta poi Strabone le varie opinioni circa redificazlone di Pilo in 
Arcadia, c con Stesicoro ferma, che dell’ edificatore di Pisa in Arcadia 
debba credersi in queHa lQtma, che Ornero chiama Lesbd la cittd di Ma- 
care i j .  E  siccome Macare edificatore di Lesbo con tante autorita si  ̂
provato T ‘f*eoo 3 ) ,  cosi pare, che tale sia stato 1’ edificatore di Pisa in 
Arcadia, ove abbiara detto, che regno^Nestore Caucone, e Pelasgo Tir- 
reno, ed i dilui descendenti, che poi col notne diPisistrati tennero anco 
il "regnoi, ;c h  tiranhide, d’ Atene. Ma altre fondazioni di citta, e di luo- 
ghi! in;Gtecra ,i le abbiamo vedute derivare dai hostti Pelasgi Tirreni anco 
con. nomi puramente ltallci. Gli Argonaut!, che abbiamo ilconosciuti di 
schiatta Pelasga , djedero il nome d'ipesia ad- uni luogo, che essi costrui- 
xono in Trifilia itpn; lungi da Pisa in* Arcadia 4)» In quei contorni un 
altro . luogo xammehja Omero. coir espresso nome ; d'lperea j)  : t ppure 
questo nome d’ lperea Tabbiamo veduto conveniente all* Italia 6 ); dalqual 
tiome probabilraente ne nacque quello d’ Esperia, E le XII- prime citta

della

1) Vedi sopra di'cld al Tom- I . p. a47* 
l.J Siraion* Eib» S- Steszchorus

rtgiomm., iguam Pisam czvital€m vocari icri- 
i i t ,  Ut poeta Etsium  Macarius ziibem'
- J). Vpdi Tom- I* Ltb»-|- Ricerche diejla 
,;Sicilia.

4 )  Strab- 8 -  f f  *?§• Qui ex Argonautzs 
froereati « Ltm na exPulsi Eacedteznozitm cos-

Ttruxerunt zn ta o ra , guam nizne Hypeszam 
vocazzt •

f )  Omer- Iliad. I -  <S- vers. 4 f 7*
A u t aguarrz fetas ex fonte M essenide, 

aut Hyperea,
a) V*di il Capicolp Ricerche sopjra i pri« 

mi abicatori della Sicilia( $: Adungu* gsami“  
nando, •  seq. Tom- I-  pag-jea.

    
 



della cittd di Tisa . ' 3 19
della Jonia, c le altre XII. dpU’ Acaja 1’ abbiamo vedute fabbricate alia 
Pelasga, e fra queste Egira , o £?a bagnata dal fiume che appmito^
percio aiFerma Etodoto, che fino ai suoi tempi si chiamava in Grecia il 
fiume itaiico i) ;  col quale istesso nome esservi stato il dameCrau in Ita
lia , e nella Magna Grecia ci dice Strabone a)-. Quesii nomi comuni tanto' 
in Italia , che in Grecia (e  tanti, e tanti ne ritroviamo) si dsservi sem- 
prc, chc sono piil vecchi, e nati prima in Italia, che in Grecia ; e de* 
duciamo percio, che solarnente dall’ Italia sono stati trasportati in Grecia.

Passianio ad ahri vecchi Autori. che parlano di l?isa Etrusca,. aliu- 
dendo alia dilei fondazione. Giustino lib. 20. Tisie in Liguribus Graeas au- 
ctores habent. Plinio lib. 3. cap. V. 'Pisx inter amnes \Auserem y &  \Armm 
orta a Telope , Tisisque ( cioi Tiseisque) sive ^rintanis Graca gente, cio  ̂
genie di Grecia venuta, e percio Greche si dicevano; raa non gil Grc- 
che d’ origine, come da Plinio’ istesso in.altri passi si riscontra, e spe- 
cialmente in quello addotto di-sopra rispetto ai Fallsci, che gli chiama 
Greci, raa gli spiega per Etrusci. Virgilio al libro X.

Vtbs Etrusca' solo
^Iphex ab origine Tis4

Ed in termini’simili dietro a lui la chiama Rutilio Numanziano. Ma-cre
d o , che qui Virgilio dicendo Mphcte ab origtne Visa , intenda, e voglia 
dire ; ^borigenum Visa, come cosi, ed in simile caso P istesso Virgilio ha 
inieso altrove 3). Dionisio medesimo Pha chiarnata insleme, c  Pelasga, 
c Aborigene. Ma ip qualunque modo aggiunge Virgilio; urbs Etrusca solo  ̂
per denotare, che benche fondata, o ristorata dai Pilj Arcadi, o da quei 
Pisati, che con Nestore tornati in Italia si mantenevano ed erano Tirre- 
ni ; .percib anco la citta era non *solo in un terreno , 0 suolo Etrusco , raa 
che era tale ab oriojne . giacche questa parola informa tutto il discorso. 
E  cosi Tzetze in Licofrone;  ̂xoAi? tii; Visa civhas Tyrrbena.
In somma questo passo, o si prenda per gli Aborigeni, .0 si prenda per 
quei Pilj Pelasgi, che erano con Nestore ; o si prenda, che gli voglia 
chiamare anco Greci, non pub.intendersi, qhe diGrgci irapropriamente, 
ma dei Pelasgi, 0 Aborigeni, che erano veri Tirreni . E  cosi cogli Au' 
tori si c detto di Cere, di Falerio, d’ Alsio, e di Fescennio, che anno 
un’ identihca fondazione con Pisa.

Okie
1) Erodot- r* p ‘ 60‘ Atque m iki vide- 

tur Jones JCIJ. civitetes fe c is s e , nec voluis^e 
plurts recipere ,  propterea quod eor'umiem Ve- 
leponnesum haiitantium tetidem fuerin t par
tes J  quemadmodum nunc quoqut Acheorum  , 
qui Jones ex seditus suis exegerunt • D einde 
iEgita, & ad quam Crachis fluvius la -  
hitur , a quo I ta lk u s ^ le  vocatus eft •

») Strabou' L ih ‘ 7.
3) rifsiG  i -  n i.

Saturnvsque senex , .Jan iqu e bifronds 
imago

Vestibulo adstabant ,  aliique ab origine 
K eges •

Dove Servio cosi spiega: A borig in e Reges^ 
A b  origine pro Abor'igehum R eg es : Sed est 
m etro prohibitus • B perchi Aberigenum  non 
puo entrare in un verso esametto , percio 
in vice  di Aborig^nuity Virgilio dice ab ori
gine .

    
 



■ 320- îcerehe suW orighe
Oltre agli esempj' addotti molte, e molte altre vecchle citta Italiche 

le sentiamo cost, e con questa diversiti nominate. Strabone i ) , chiama 
Rawenna edificata dai Tessali Pelasgi j ma in qnesto stesso luogo la con- 
fonde, e la mischia con i Toschi. E pin ‘thiaramente'altrove si spiega, 

che Ravenna fii coloniadegli Umbri 2 ). E Plinio //!». 3. ArK la cbiama 
Sabinorum oppidnm . Gorneto si pone da molti Autori nel Lazio, e fra i 
Latini: eppure fu fabbricato dagli Aborigeni 3) • Fidene fu edificata dagli 
Albani 4)» eppure  ̂ stata sempte una citti Etrusca, e Livio lib- i. dice',. 
nam Fidenates quoque Etfasci fueritnt. Roma istessa, cio4 quelle umili case, 
che esistevano a tempo d’ Evandro, si b detta Pelasga, e anco Aborigene , 
come altrove abbiam veduto; e percio a tempo del detto Arcade Evan
dro , e Pelasgo Tirreno , si e detta anco Greca da Virgilio . Eppure 
I’ istesso Dionisio h astretto a ripoitare le vecchie opinioni , per le qiiali 
Roma si disse Tirrenica 6) ;• e .TIrreni si di.ssero i Latini, ed i piill vecchi 
del Lazip i fra i quali il Re Latino , ed Agrio suo ftatello sono chia- 
mati da Esiodo y) sovraniy e regi dei Tirreni.

E’ noto il flume Alfeo presso Pisa in Elide, e In Arcadia. Omero 8) 
lo-dice scortere anco pjesso a Pilo di Nestore. Ma quest’ istesso nome, e 
I’ istesso flume, pare, che sia stato anco antichissimo in Italia , e in Sici
lia, come si ricava da Virgilio, e da Servio p") . Ne qui la favolalascia di- 
scernere, quali di’ questi due nomi sia H pid antico. A Pisa peraltro in 
Toscana questo nome di A'fed, e di Alfea puo esserle derivato  ̂ da quei 
Pilj di Pisa Greca suoi edificHtori, o piu probabilmente ristoratori. Percio 
iu questo sensq non pu6 Pisa iri Toscana porsi fra quelle XII. priinane

d t-

i)  Seri6 }̂n• Isit)- f .  pag- 144. Jtavenna a 
Thusalis condita perhibetut i cum autem T\i~ 
storum injurias ferre negairent.

Strabon. L ‘ t 'p o g ’ I4f- autem Ari- 
minum UmbroTum colonia,  sicut (t Haven- 
na .'

j )  Dionis- Liib- l-p a g ' i j *  Aborif^ines , • -  
O prxter alidt civitates condi'derunt ha t, quit 
nunc habitantur Antemnatts , Tellenenses ,  Ft- 
eulnenses prope mantes Corniculanos •

4) D io n is-L ib -t-  p a g - E a r n  Fidenam 
mlim Albani condiderunt *

y) Virgil- E ib- f-
. . . . . . . . .  yig prima salutit
Quod minzme_ reris Graja pandetur ah 

u rht.
tf) Dionis- E ib . i .  pag- i j .  Homam ipsam 

Tyrrhenicam urbem esse multi seriptores dixe- 
runt - ■

7) Esiod- Thegon- in Jtn-
A griu m , fy Latinum ineulpatumque 

fortemque ,
Qui-sane valde procul in reeessu insula-

rum sacrarum
•  Omnibus Tyrrhenis valde inclytis impera- 

bant '•
.8) Omer- Iliad- L ib - i .  >q0 pt/3v 

. E t  Thryum Alpkei vadum - 
9) Virgil- Eclog, X -

Extremum kuric Arethusa rtiiki concede 
lab arem

Sic tibi eum fluctus subterlaberejSicanos- 
O ve  Siftrio i A lii  dicunt ad Arethusam nim- 
pkam. Sicilia Alpkeum de E lid e  venire per 
mare . . .  A lii dicunt ipsam ArethusSm jam  
in fontem mutatatn Alpkeum fu g ere , Sf de 
Elide, in Siciliam venire - E gli altli versi 
del Lib* III* dell’ Eiieide in fine.
* . . . .  Alpkeum fama est hue E lid is

amnem
Occultas egisse vies subter mare ,  qui 

nunc •
'Ore Arethusa tua Siculis eonfuniitur 

dis -

    
 



della cittd di Visa i 3 2 1 .
dtta Ettusche, che LIvio chianaa capita orig in is , e dalle qiiali Individua , 
che n’ h derivata tutta 1’ intiera Italica popolazione. Ne fa fcde la dilei 
situazione in pianura> col detto fiume Arno, che la divide. Anzi da un 
altro verso di Lucano i) si comprende, che in amico era piu prossima al 
mare, quasi che in qualche parte siasi il mare allontanato; mentrelc XII, 
vecchissime citt  ̂ deir Etruria erano pianiate su i monti , e da quest! si 
dissero Aborlgeni’A/ssptyjvi!;, cio  ̂ abitatori dei monti. Potch  ̂ piu volte ho 
notato, che le veramente yecchissime citta d’ Etruria , ed anno data la po* 
polazione anco alia Grecia , e le anno data la - norma di costruire le citta, 
e di cingerle di muro j e le anno anco impressi i modi del diloro ̂  govern^' 
politico 2 ; .

Ma percibjche qui dice, che le Xlt. citta primariedell’ anticaEtru
ria fossero pib vecchie delle Greche, mi giova qui d’ indicarne, o di repli- 
cafne una prova thiara i ed istorica. Tralaseio'le altre citta della Grecia , 
the esigerebbero un lungo esame per. discernere la diloro vera fbndazio- 
he,che esamineremo .altrove, e con passi decisivi deiGreci Autori letro- 
veremo fondate molto dope delle XII. citta d’ EtrUria. Tutte quesre di 
Grecia cadono peraltro in quella generica descrizione*, che ne faTucidide 
nel suo proemio sopracitato, ove leggo colla traduzione del Valla, che 
avanti i Tempi Trojanii nulla hegociatiom  ̂ nullo inter ,se citra formidinem. 
commercia vet terra, vel mari sua quisqne eatenus coleates\ quatenus suppete- 
rent vktui, 7̂ on peemid copiam habentes, nm humum arboribus consirentes, 
utpote incertam qmties quts alius superveniens auferret ab iis , qui pr<esertim mU‘  
ris carerent, Ideoqite neque magnitudine civitatum vdidi erant, neque aliquo belli 
apparatu. Pone in questa categoria la Tessaglia, e la Beozia , e il Pelopon- 
neso ; e pol siegue •• nam ex reliqua Gracia qm aut hello, aut seditione ex~ 

c/derant, ad* .yithenienses, tamqmm ad stabiles potentissimi quique se recepere ; 
cofi/:’stimque cives effecti • , . civitatem*faesre. , . . ^nteTrb]anum helium con
stat Graciam Heltadem nihil commmiter. egisse, Jqe ipsum quidem hoc nomen 
tota mihi videtur habuisse , Sed turn cujusque gent is propri&m, turn Telasgicum
a seipsis cognomen impositut^ . ................... quia qua deorsum ad mare civitates
erant, ignara ret marittima mutuo sese spoliahant , (;-r adhuc muris carent, 
Queste sono le descrizioni della Grecia antica, e prima .della contrana, e 
falsa descrizione, che varj secoli dopo ha preteso ,di fare Dionisio d' AU- 
carnasso.j il quale pid cheintende di rigettare questi vecchi Greci ,piilidis- 
copre il suo iinpegno, e le sue fallacie.

Cost si spiega Erodoto in molti passi ,.ed al lib. I-colla traduzione del 
detto' Valla leggiamo : Torro noti aliam ob causam ab lonibus defecerunt, 
juam quod imbecilles essent emnes aljq Grad , turn. Jones oppido quam in- 
firmissimi, Siquidem prater unas y4thenas nulla urbs alia insignis erat. Si parli 
idunqne d’ Atene la plik insigne della Grecia, ancorche nei tempi anti- 
chissimi 1’ abbiamo veduta abitata dai nostri Pelasgi Tirreni, e sotto Inaco 

Tom.Secondo S s e sot'

l)  Tiucan- L i i -  l-  vers- 4 0 !. E.t Tprhena 2) V edi O rig- ItaU  pen
rado fra n g en tes  ee^uora P isa - iasgi $« Si potrebbe, p “g ’ ‘  a lt r o v e - ! - .

    
 



^2S 'Rjcerche suU* engine
e sotto Cectope, e sotto- Erecteo i)» Questa capltale della Grecia non pn- 
nia, che sotto il regno di Teseo fit ildotta in forma . dl -citta, come c 
notrssimo, e piii. volte si b  detto. Prima di ci6‘ i dilei abitaiori erano va- 
ganti per ia campagna, ed avevano al piu; dfei borghi senza muta. Qiiesta 
riduzione adunque in ciita fatta da Teseo cade nell’ anno del mondo 27J^. 
e 74. anni avanti alia rovina di Troja 3) • AH' incontro abbiamo veduti i 
Pelasgi, che ritornarono tanto prima sotto Deucalione; che vuol dire negli an
ni del mondo 3470., che sono anni 33 1. prima della guerra di Troia; trova- 
rono- quei> Pelasgi molte citta; in Italia». che da varj secoli snssistevano ; e 
frail’ altre presefo > e si fermarono in Cortona in Tirrenia, e la trovarono 
benissimo iortlficata. E  cib; prova, che queste citta csistevano in questo 
grade gia da varj. secoli prima ►  Cost qnando dipoi vennero i Lidj inTos- 
cana negli anni del’ mondo 2730 , che sono- anni settanta prima di detta 
guerra.Trojana , come altrove si e detto, trovarono ,. o si fermarono in 
gran parte in Volterra r e con Strabone, e con altri 3) si b veduto che 
esisteva questa citti con fbrtissime m u ra ch e  in qualcbe resto durano an- 
eora. Gnma- d’ Italia s f h provata altrove molto, e molto anteriore di fon- 
dazione alia Qima dr Grecia 4 ) . Dnnqne 6 pura istoria in bocca deiGre- 

. ci Autori,. che queste mura e che queste citta oltrs ad altre Italiche dalf 
istesso Dionisio nell’ arrivo dei Pfelasgi commemorate, erano in piedi, ed e- 
rano; stupende , e fbrti^ime molti secoli- prima ,. che Atene prendesse aspet- 
to ,  e*nome di citta- Con queste istorie, e  non coils failacietimologie , e 
con assutdissimi. ra'ziocinj dovrebbem parlare varj: no.stri odierni serittori, 
che civspacciano derivanti dai Greet tante‘ nostre cittaltaliche 5) , L ’ istesso 
Dionisio b) Ic rammenta-in generale, e le dice floiide, e  potentissime ft? 
no ai tempi di Demarato Corintio- sopra tutte le citta Italiche.

Rammenta in confuso anco* Virgilio nel libro- seconder dells Georglche 
queste vecchie eittl Italiche,. e le lorof mura „ e stupende moli.

\/idiTe tot egregfas- urSer, operumque lahorem ,.
Tot •congestcu manw prarupus- oppidâ  saxis

©ve Servlo aggtonge-, land'at lUlianra-cmtatiiuF, qms plures hahet ,&  ma-> 
ximas.. E parla Virgilio delle eitta d’ ltalia antichi!=slmee non di quelle 
dei tempi suoi, nei. quali la- sola R’omai averebbe allora ,. e .nei tempi 
AugustOf oscurate tutte le altre.. iGoa

t') T'edi il Capita- ie i  Felasgi §• Si po— 
trebbe , pag-̂  161. Tom̂  l~

%)~.Fetav‘ Doctf - tempi 'Tom' i-- Tit'
f a g -  1 9 1 -  •

J)  Vedi qiii- sopra’ H Capitoio- primo delle 
a rt !, e scienze Ettusche §• S i vedono,p' i fo ,.  
e: §• jt' questo poco , pag' if i- 

4) Vedi Tom-, l' pag'- 17 f ' seq- 
f)  Cost fino ai giorai iioscrt si avverau*. 

quell.’t riflessione iFpr.^zio neH’ arte poetica,. 
a>ve;dice'. che per dat colorc,. e fede allc;

cose’ niiove- c  finte ,- o- Inventate-, basca da*̂  
loro ,  o trovare in quelle un'otigine Greca' 

£t‘ nova , jictaque nuper habebunt verba 
jtdem , si

Graco fonte cadant parce-deiorta . • • 
G) Dionis' £ Alic. L' J- pag. 1S4. JJema- 

ratus Corinttius • • •• navigavit in Itallam 
privato- sumptu , instructa , £r mercibus one- 
rata navi ; quas cum in Eiruscis urbibus tolius 
tunc- Jtalix florentissimU distraxisset £fe»

    
 



lelU citta di TlsX ?2|
tJosi (u Vejo, che Xivio libro I. ce la clescnvejpotente> « con for- 

llssime mura fino a tempo di Romolo; e che Rorablo istesso dopo d’ aver 
battuti i Fidenativolendo assalitJa , -se 'neastenne., e parti vedendo le di-. 
lei inespugnabili mura ; Bfiftiuhs . . . - ,  Tyberim transit. postqmm
castra ponere , &• ad urbem accessurum -Vejentes audivere . Ĵ omanns
•uidt. H’mecHtusque fmos ad maenia hostcs urbe vdUda marts, ac sita ipso w«- 
nita abstinuit. Tali altrove ci ha most rate Onaero le citta della 'Sicilia a 
tempo d’ Ulisse. Tali ci ha mostratc V̂ arrone le amiche citta del Lazio, 
aggiungendoi che qaei vecchi abitatori- oppida ^ondebant in • Zatio Etrusco 
rita. E Virgilio nel settlmo dell’ Eneide dfcafe' che Etiea ^anto mel Lazio, 
e mandati avanti, come suoi ambâ ciatorî alcunigiovaniTrojani , trovaro* 
no la citta del Re Latino ornaia di gran fabbriche, e di eccelse porte, 
c h \^ \  cK\a.<â , portarum ingentia datistra i} % e che altrove con V ârronc 
abbiam veduto> che non erano altro che un quadrato ricavato, e fatto 
con rito Etrusco nell’ apertura, e neJIa grossezza della gran muraglia. E 
dice ancora I’ istesso Virgilio , che la detta citta del Re Latino era cinta 
di forti mura. Tali ancora a tempo d’ E n ea ,^  con tali fortissime mura 
ctano r  Etrusche citta comeci dice Virgilio
nel settimo-

iArdea t-Crastummque, tanigsnje ^ntemnie-.

Ove Servio spiega : Turrigenx , Uest iene murau . Cortona della Magna tjre- 
cia ebbe 1’ istesso nome di Cortona in Tirrenia , che dal Gieci si chiamh 
parimente,.e Crofona, e Cortona, ebbe ancor essa fortissime mura,*e di 
una incredibile estensione di dodici miglia , ed ebbe una xqcca , o fortezza 
inespugnabile, prima della venata dl Firro in Italia, al dire di Livio n ) . 
Ebbe anco il fiume Esart  ̂ che in Latino, e in Etrusco'si disse ^iESAR . 
Tutte queste istorie si anno a, sopprimere, e si ha da sentire-r ardita frase, 
<he nessutto îutore le du e, per ascoltare, e applaudite Je critiche Tattc al 
Dempstero, e al G ori, i  quali queste istesse istorie le adornbravano alrae- 
n o , o le invesligavano. Si seguiti dunque falsamente a dire, che innanzi 
a Romolo non vi c  staio niente , se non che qualche arestigio Greco in 
Italia .

V Sieguc Virgilio nell’ ottavo, quando il fiume Tevere In figura^inu- 
rae parJa in sognd adEnea, e  gli dice con jattanza t-theesso i  quel fiume ̂

S  s 2 'che

l) Virgil' Z. 7-
Multaque prttterea sacris in postibus arma 
Captivi pendent <currus , erurveegue secu

res i
E t  cristte capitsilh , £f fortarum ingen- tia clattstra
• murogue sviibant ■
j in te  vrbtm fueri

i )  Z iv ‘ Zib- Vroto murvm in circuhu 
potentem X2/* millia passvum habuit ante 
Pyrrhi in Italiam adventum^ ^ostvastitatem 
ea hello factam , vix pars dimidia ihabitaba- 
tur • • ’• ulrx 'Crotonis una parte imminet m a rl.

3) Eraslens' 'pag‘ IX-

    
 



32^ l̂ icerche suW oripjne
the nasce, e deriva dalla Toscana, ove sor.o le graudi, ed eccelse citti i)  . Ma 

:qul basti di avere vedato istotiramente, die le citt4 Italiche, e special* 
mentc le XII. cilia Tirrene, dellequaii e impossibile d’ indagarne il prin* 
cipio , era no-in-pied i varj secoli ptima d 'A lene,' die vuol dire ancora pri- 
nia di tanr’ altre cilia della Grecia. E che percio se si ha da dire, chePisa 
in Elrucia sia postetiore alia Pisa Greca; non h peraltro, che i nostri Pe- 
lasgi Tirreni non abbiano dato il principio alia Greca, e lorse anco- al
ia  ̂delta Pisa di Arcadia . E questa Pisa Etrusca nemmeno -da Ne- 
store , e dai suoi seguaci ritornati da Troia , pare , -che debba de^ 
sumere il suo vero principio , ma che piutusto il detto Nestore , e 
i suoi compagni ne siano stati gli ampliatori, e ristoratori; e che il dilei 
principio tocchi varj secoli priraa, secoli veramente Eirnsci . e quandogli 
Aborigeni, o Tirreni erano in mia magglor potenza . Lo dice Rutiliu No* 
manziano.a)» cd a do precisamente alludono i detti versi di Virgilio, ed 
altri, i quali sembra , che debbapo spiegarsi per gli veri Aborigeni Italici, 
e non quando trapassati in Grecia col nomedi Pelasgi T.neni ritornarono 
poi come amici in Italia ben spesso, come fece anco Nestore, e i suoi 
compagni. Si ricava^lal citato passo di Piinio 3 ) , Pisit . . .  a Velope , 
Visisque ( cio^ Tiseisque ) rZ-v?- ^rintanis Perch^ Pdope figHo di Tantalo fu 
anteriore della gnerra Trojana . Quegli Arintani poi-malarnente gli fa Gel* 
ti il Cluverio 4J dicendo; Ergo Visarnm conditores fuermt jam inde multis 
ante MUum Trojanis amis Ligures Celtica gens , £  gia si  ̂ mostrato altrove, 
quanto male si prendano i Liguri per Celtici :.mentre i Ligari si raffigura- 
no sempre Ilalici in origine ; e piuttosto da questi dovrebbe desu- 
mersi la vera origine dei Celti , come altrove si i  indicato • E se 
si h veduto. che dai Toschi provengono i Rethi, e altri popoli dell a Ger
mania; con quelle istesse tracce si pottebbero anco indagare le origini dei 
Gain ; perche anco in antichissimo Pempo si pongono dagli Autori per 
congiunti dei Tedeschi, come fermaStrabone S'), c quelli Arintani pren* 
dendoli per li Celti superior!, e per gli Tedeschi’, come anco osserva il 
Nor is 6) dicendo: German! veteres deum Theut ipsis appellatum adorabant, 
Vnde &  itdem ab ipsomm deo Themisci nmeupati. Ma poteva dire espressa- 
mente Tusd i  peiph^ con Cicerone , e con Varrone abbiamp osservato 7 ),

che
l)  Virgil, L ib , 8*

• * • « • ego sum plena ,  guem flumint 
cernis

Cceruleus TySris , ccelo gratissimus amnis. 
H ie mifii magnfl damus ,  celsis caput ur- 

bibus exit.

^nte iiu  quam Trojugenii fortuna F e - f '  
nates

Laurentinorum sedibus inset e t , 
j )  Plin, Lib- g. Cap, V,
4 )  Cluver, Itel,. Antiq, Cap, L  pag, 4P4*
,f) Strabon, L ib , 4. pag, l?2. Ceterum gn~

E  (jui Servio . D e Tuscia, quam illis multum •  tiquis temporibus , heec de Gallis accepimus
constat floruisse temporibus , nam & Lucumo- 
nes lieges habebat ,  €r maximam Jtaliee su- 
peraverat partem ,

i j  Rutil, L^uman^ian, Itiner, Z.*!-
A lphex yeterejn contemplor imaginis ur- 

bem , “
Quam cinguet mediis Arnus ,  O yEsar 

Mguis >

ex permanentibus adkuc confinium Germanorum 
legibus , LVatura enim , 1/  civilibus institutis 
ii  persimiles (/ cognatione inter se conjuncti 
vicinum colunt agrum,  quern Rhenus amnis 
separat •

6)  2/oris, Cenotaph.. Pisan,' in prine-p, 4*
7)  Vedi Orig, Jtalieh, Tom' J* pag, 241. 

e i f f *  e seqq.

    
 



della cittd di Visa . 52 J
che anco in Grecia si chiamavano i Toschi dal di loro sacrlfico rlto Tbeu^ 
tisci, c Tousehi, e poi corroitatnente Th.ueschi, e Thesca.

■ Ma un altro passo di Dionisio ( al solito non osservato) spiega chia- 
ramente-, che Pisa esisteva circa a quattro secoli prima della guerra Troja- 
na; e ptima che i Pdasgi dal solo Dionisio ngiiraii di Greca origine fos> 
sero veniUi, cioe ritornati in Italia. Dionisio dice i ) , che i Velasgi giunti 
in Italia per svccarrere gli ^borigeni lora ajfi >i, assaltarono gli ihnbri, che 
erano indivisi cogli Etrusci, e presero loro Cortona eittd florida , e grande  ̂ di 
Tui poi contra i  medesimi Vimbri, e Toschi si servirono per piazza <C arme , 
perchd era assai fortificata, e con ma fertile campagna. Presero alpre cittd ai 
Siculi ( che erano U.nbri, e To»chi), cioi Cere, o ^Agilla , P isa , Satumia, 
L/dlsio, ed altre .

Qneste guerre, e questo ritorno dei Pelasgi iiVItalia sotto il Re Deu* 
calione , cheinegli anni precisi di Mos^ fragli Ebrei,I’abbiamosopta fissato 
a 3 ji»  anni prirna della guerra Trojana . Eppure'in questi anni vediamo 
Pisa edificata j e perb presa al d i loro arrive dai Pdasgi contro i'Sltuli, cioc 
contro i Toschi, oU;r.bri. Qneste sono le varie denominazioni, che anno 
indotte tante confusioni per-P addietro, qnando non si sono distinte.Ed 
ora displace ad alcuni, che si apra loro questa str’ada per distinguerle. E 
questa forse  ̂ la causa, pet cui malamente Pisa si  ̂ detta Greca, perchb 
tenuta da questi Pelasgi, che di Grecia torhavano, come appunto Dioni* 
sio in questo luogo chiama Gteche citta, e Falerio, e Fescennio ( sempre 
dagH altti AutorL chiamate Etrusche) perch^ in quest’ istessa guerra civile 
dagli Abprigeni, e Pelasgi. furono prese ai Siculi unit! ai Toschi, ed Uni- 
b ti. Non dirb, perch  ̂ Dionisio non si spiega, e non lo spiega nemnieno 
rispetto alle altre citta > se fin d’ allora fosse Pisa unacitta potente, ecin- 
ta di mnra, come pare, che si spieghi, e descriva Cortona, perch^ .di 
questa , come ben fortificatd , dice « che si servirono i Pelasgi per piazza d’ ar
me i  ma si vede, che fin d’ allora Pisa era in piedi, ed era un soggetto 
di quelle conquiste. Dunque h chiaro, che da Nestore, e dai suoi com- 
pagni sata stata Pisa ristorata ben î i o araplificata, ma non gia edificata. 
Dunque  ̂ chiaro egualmente, che se esisteva a tempo di Deucalione^che 
I’ istesso Dionisio coarta in tutto il suo contesto essere stato il primo con- 
duttore di qualunque Greca m̂ issione in Italia, dov^va aver principiatet 
molto prima sotto gli Etrusci, o sia sotto gli altri Pelasgi, o Aborigeni 
veti Italici, e non mai Greci ; perche prima di Deucalione , si osservi 
r istesso Dionisio promotore, anzi inventore del suo supposto Grecismo

in
Honiml)  Dionis- d’ AUcar, L - l . p .  l 6 - 

X PeLisgorum) deitide bona pats , cum 
accepti agri omnibus non suiKcerenr, A- 
bociginibus in expedicion'em adscitts, bello 
Urabros aggrefliturj & iirbem eorum flo- 
rentein, ac magnam Crotonam repentino 
incursu'capitmt', qua mox pro atce belli 
contra hostes usi sunt', quod & satis mu- 
nica esset,  & ageutn circutnquaque ha*

,, beret apeum pascuis • Alia quoqae loca 
, ,  in potestatem redegerunt • . . donee eos 
j, ejecerunt suis sedibiiS. In his mulca op- 
1, pida partim -ancea' ab hoscibtiS habitata ,  
„  partim receiis a se conditd. tenuernnt in- 
,, divisa genres soctx P e liS g f," &  Aborige- 
», nes . E quibus'suiif Cetse dictum Agylla 
M CO sxcu lo , Pisa, ^ tu ta ia , -Alsium , 6c 
»  qu;rdam alia ^

    
 



325 Bjcerche suW origine
in Italia: prima di Deucalione, dissi, non sa Dionisio ilgurarsi altri Pelas- 
gi Greet in Italia.

Che poi 1’ edificazlone di Pisa fosse raolto anteriore ai tempi Troia- 
, n i, si codferma, e Jo persuadono ancora i versi, che seguono di Pirgiiio 

ove ra.mmenta i soccorsi, che ebbe .Enea i) da quest’ istessi Pisani d’ & 
trntia; i quali se fbssero fbndati da Nestore dopo J’ eccidio di Troja sa- 
rebbero stati fbndati non piii, che sei* o sette anni prima 2)4 e non sa- 
lebbero stati ht grado di'dare quest! ajuti ad £nea . Ne Virgilio ci direb 
be Pisa fin d’ alJora una citta potente col suo R e , e sacerdote Asil'aj) j  il quale h rammentato anco da Macrobio 4 ) . E daH’ istesso Virgilio nel ii- 
bro XI k posto assolittaraente per Eftnisco, e non per Pelasgo, e moito 
imeno per Greco;

Tyrrbemsque ruit variis exercitus am is,
Et genus ^ssaraci Mnestheus, ^  fortis \Asylas,
Et Messapus equum domitor T^eptmia proles*

E poco sotto al lib* XI.

Et Messapus equum domitor 
Tuscorumque phalanx . . . .

&  fortis Msylas.

II nome di prole di 'Hpttunno abbiara vedato aJtrove j che i  sempre con 
venuto agl’ Italic! s mai se lo sono arrogafo i Gred. Di fatto se Strabo' 
ne di sopra-citato porta i’opinione , che Metaponto fosse edificata dai 
compagni di Nestore, porta peraltro anco J’ aJtra d’Antioco, che prima di 
cio si chiamasse Metabo . \Antiochus putat urbem Metapontum primitus Meta- 
bum fuisse dktam . Ed Eostazio sopra Dionisio spiegando questa denomina’ 
zione dice; sic .appellata didtur a Metoponto Sysiphi plio , quern barbari voca  ̂
bant Metabum. E con questo ruvido nome di harbari intendendo nbi al 
tri Toscani, spiega a meraviglia , che la fondazione di Pisa, h pih anti 
ca di Nestore, e che anco per questo motivo non ha altra origine, che 
Tirrena; poicĥ  se ci efice , che Metabo fu figlio di Sisirb, all’ incontrc

sopra
i)  Vedi qui sotto nella nota seguente- 
1)  Perche Nestore, £  i  siioi compagai 

secondo Scrabone jcomarono in Italia subito 
dop* Ja presa di Troja 5 ed Enea dopo la 
presa eli Troja pass.6 in T racia, .ed etro per 
sette anni, e nel settimo anno giunse in 
Italia ,  £ome si ricava da Dionisio d' Ali- 
carnasso , -E ii. i  - pag- j y . ,  £  da Virgilio 
^ a e id , L -  i .  y*;iiWmo? '

t\ajn i t  jam  septima portat 
Omnibus erranttm U n is  ,  O fluctibus 

testas.
5). yirgil- jEneid, ^ *

Terttus tile hominum ,  divumgue inter- 
, pres uispas. ,
Cui pecudum f ib r x ,  <cui £xU sidera p a

rent
E t  lingux volucrum,  £f prxsagi fulnu- 

nis tgnes ,
JU ille  eapit densos sicie, .atgue horrenti- 

bus hastis-
Hos parere jubent ^ p \ e x  aS arigint

JEisx
Urbs Etnisca solo - .

4) M acrob . Satumal- L ib .  V. Cap- iXVt 
Pest has uisylam missre Pisx ,

    
 



327delUt cittd di Piia.
sopra ho dlmostrato , che îsifb fa figlio di Eolo Re Tirreno.

Siegue poi Setvio a ramtnemare per bocca di Catone un altro Tra- 
cone I) j  ed allre opinioni qui recita (ma molto incerte> e favolose) le 
(juali peraJtro ci condurtebbero circa ai tempi della venuta deiLidj , che , 
comealtrove si t  mostrato, vennero in Tirreniâ . e Tlrreni si disserosct- 
tant’anni prima della caduti di Troja. E cost pare che si spieghi questo 
passOj-nve dice: qui Visas tenuerint ante adventum Tyrrbenorum ntgat stbicom- 
penim I intendendb,» ante admntum Lydorum , i quail Lidj poi si dissero 
Tirreni ancor essi. Ma 1’ unione di tame prove persuade, die Pisa esis- 
lesse molto prima di quei Visei, b visati, che vennero , .e,tornarono con 
Nestore in Jtalia: benche fossero stati veri edificafori di Pisa, ma sempli* 
ci ristoratori , o ampliatori, che nel loro Ungaaggio degli antichi si chia- 
mavano fondatori", ma impropriamente, come in- altri simili casi si e pid 
volte osscrvato

Onde si dica doche si vaoie dei Pisati, o- PIsei Greci, o eon qua- 
Iimque altro vocabolo si chiamino i pretesi fondatori di Fisa ; sempre ritrove* 
remo in quelli un’ origine Pelasgao Aborigene , che come Tirreni, eamj- 
ci,e d’ una istessa origine ai nostri Etrusci glicongiungeva ,.Plinio j. 
Cap. 14. nomina anco i Visinati popoli vecchissimi d’Italia . Tiseo, che da 
molti, e anco dal Dempstero 2) sifeGxeco  ̂ e nel medesimo'tempo, eanco 
contradittoriamente si fa Re d’ Etruria; Piseo', dissr, si pone daPlihioes- 
pressamente Tirreno 3 ) ; e che questo il pritno- invento la tromba 4 ] , e 
che percib si disse Tirrenica , I vecchi Autori (eccettuato il solo Dio- 
nisio d’ AHearnasso, che per suo puro irapegno-riferiscr il tutto alia Gre- 
eia) anno usati quest! nomi in Italia promiscuamente; e tutti, fuori che 
il detro Dionisio, si spiegano , e si conciliano'a- maraviglia - Percĥ  diceiv. 
do e Aborigenied Arcadi, e Fcjasgi. ed^notri >. ed Ausonj., eTireni

ed
1)  Servio in qnesti' versi A li i  locum ex' 

d eo  prjyigno genitum juvenem  viribus magnis 
Visas cendidisse a junt' Cato originum , gui 
Visas tenuerint ante adventum Etruscorum  
( nempe T.'^darum ') negat sibi competlum i Per
ch^ prima de^Ii Uinbri, o Tirreni non era- 
no abicatoti in I c a l i a c  non- vi' era cirri 
Veruna • Sed inveniri Traconem Tyrrheno oriun- 
dam , post^uam eorumdem sermonem caperit, 
Visas condidise • Cum ante regionem eamdent 
Vheuthones guidam G rxce loguentes possede- 
tint • Grjece loguentes cioe Grxcanlce j pet- 
che la prisca lingua dei Greci era Greca- 
nica, cioe Pelasga , o Etrusca, come altro- 
ve si e dimostrato . Setvio qui poi recita 
altte opinioni ciiya Torigine di P isainT o- 
scana • Ma pare , che poco possiamo fidatci 
di q,ne!le , coraecche mischiace di favole , & 
racconci . E poi soggiunge • Visas lingua sua 
L y d i singularem portum significare 6ixerunt •

2) Dempster" Etrut" R egal. Tom . !• L ’ l-

Cap. pgg"' l 6f .
1) Vlin. L ib .  7. Cap. fS . ySneam  tubam  

Viseum Tyrrhenum ( invenisse constat ) • E co- 
si si legge nelle migliori edizioni di Plinio 
benche iii altre di<y; tubam Viseus invenit 
Tyrrheni anckoram  •

4) Liitazio’ Placido interpetre di Stazlo 
( forse efro*neainente ) lo chiamo non Piseo, 
ma Meleo . T ebaid . L ib :  S .  vers, //.at.- Tu .̂ 
bam significat ,  guam A leleus Tyrrhenorum 
imperator primus invenit . A  qua ratione non 
discrepat Virgilius cum' dicit

Tyrrhenusgue tubte m ugire p e r  a era  clangor • 
E qiit Servio al L ib .  8-' vers: y^6. Tyrrhe- 
nuai clan go/em  d ic i t ,  guia jp u d  TuscoS con
stat tubam  inventant . E Silto Italico L ib .  
atttibiiisce .'qiiesca invenzione - ditettainente 
alle genti di Vetulonia >

H a c  eadem pugnas accendere pratuUt, 
a re  ,  “

on 17 May, 2019
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jr 8  fjcerche suU'origine della clttd di "Pisa*
ed altri simlH nomi» ancorch^ tal volta qualificati col nomedi G reci,anno 
inteso Greet d[ abitazione, ma non di origine. £  cost in Grecia chiaman- 
do i nostri Titreni Pelasgi ora'Calcidesi, ora Argivi> ora Arcadi, oraLo- 
cri, e Guren, e Lelegl. e Lapiti, e Cauconi, e Dodonei, e Tesptoti, e 
Tt'lchini, ed anco con altri norni piu antiquati; e quest’ istessi, e pari- 
mente qnalificandoH per G reci, anno come sopia inteso Greci di abitaziô  
ne, ma lispctto all’ origine anno intesi i nostri Pelasgi Tiireni, che in 
tuite quelle region! si stabilirono. E daU’ esame, e dal contesto di tutti i 
vecchi Autori( ecceituato sempre T inconciliabile, e per la Grecia impe- 
gnatissimo Dionisio ) parmi, che in questi scritti si sia' reso. manifesto.

I nostri poi intermedj Scrittori non avendo approfbndata la \?era es- 
senza di questi nomi, anzi seguitando per lo piu, e conttoogniregola il 
piu recente, e in questa parte il piu fallace Autore, quale circa aJ- det- 
to imrraginato grecismo  ̂ il prefato Dionisio d’ Alicarnasso, anno detta 
aiFatto Grtca Pisa in Toscana; anzi fino a questo tempo per ’non cssersi 
saputo chi erano i Pelasgi, e altri simili italici, si sentono estranei nomi 
in Italia, e si sente Greca Agilla , Faierio, Cuma, eilPiceno> e tuito il 
regno di Napoli, e quasi tutta 1’ Italia in qnei sccoHmedesimi , e nel pre- 
eiso tempo d’ Enea, in cui e Livio, e tanti altri ottimi Autori', e Istorici 
inappuntabili ci dicono, che 1’ Italia era tutta EtruscI: ab ^Ipibus ad fre. 
tarn Siculum , &  per totam Italics Longitudinem . E tanto pub dirsi dell’ orlgi- 
ne di Pisa , che mostrandola esistente fino a tempo di Deucalione* e ri- 
ducendola cosiaisecoll impenetrabili, k un bel mostrarne Torigine, quan- 
do si conclude, che il principio non si trova, e non si frova altro > che 
un’ antichita remotissima

F i T i E  D E L  TOMO SECO' i iDO.
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