












ALESSANDRO DELLA SETA

MUSEO
DI

VILLA GIULIA

I.

VILLA GIULIA
NECROPOLI DELL'AGRO FALISCO

TEMPLI DELL'AGRO FALISCO E PEL LAZIO
SATRICUM - CAPENA

PRAENESTE (COLLEZIONE BARBERINI)
CISTA FICORONI

ROMA
DANFSI - EDITORE

1918



TiTTf I JMIUTI'I SONO KhSEHVATI

\l \ - TIPOGRAFIA l)i;i.l,fXlONl KIHTRICK

eUfPHI PKI.T.O «TABILIMKNTO DASSai



SOMMARIO

VILLA GIULIA Fay. 5-^0

Storia della Villa, p, 5 - Architettura déllH

Villa-Casino, p. 6 - Cortile, p. 9 - Loggia, p. 10 -

Ninfeo, p. 10 - Portiohetto, p. 13 - Decorazione
della Villa -Marmi antichi, p. 13,- Pitture e

stviochi distrutti, p. 14 - Stucchi, p. 14 - Pit-

ture delle sah.^ a pianterreno, p. 15 - Pittane del

portico, p. 17 - Pitture del primo piano - Stan-
zino d'ingresso, p. il> - Prima sala, detta di

Venere o delle Stagioni, p. 20 - Seconda sala,

detta dei Sette colli, p. 21 - Terza sala, detta
(Ielle Arti e delle Scienze, p. 25 - Pitturo della

stanza sotto la loggia, p. 26 - Bibliografia, p, 2N.

MUSEO 31-:Ui

Storia del Museo, p. 31 - Carattere generale
delle collezioni, p. 32 - Bibliografia, p. 35.

PRIMO PIANO 37-111

Necropoli dell'Agro Falisco (Sale: 1-9). . . . 37-43

Kito funebre, p. 37 - Suppellettile, p. 39.

Falerii Veteres (Civita Castellana) «Pianta: 1-6). . 4:^-81

Stanzino d'ingresso (Pianta: 1;, p 44-. Prima
Mala, detta di Venere o delle Stagioni (Pianta: 2»,

p. 46. - Seconda sala, detta dei Sette Colli

I Pianta; 3), p. 53 - Terza sala, detta delle Arti
e delle Scienze (Pianta: 4), p. (>8 - Stanzino di

passaggio (Pianta: 5), p. 77 - Ultima sala

•'Pianta: 6», p. 78,



VI •^OM M \r;jn

Cerchiano Pianta: 7 Fng. 82-87

Monte S. Angelo (Pianta: 8) «7

Narce Pianta: 8) ss-Hkh

Fabrica di Roma - S. Maria di Falleri - Rignano Fla-

minio - Faleria - Gallese - Trevlgnano Pianta : 9) lub-l< (5

Nepete - Vignanello - Campagnano (Pianta; lOt . 10'i.ii4

PIANO TERRENO 115-480

Antiquarium della Scultura (Sale 11-12) . 115-11!»

iSala d'ingresso (Pianta: 11;, p. 1J5 - Sala a

ooloune (Pianta: 12), p. 117.

Templi dell'Agro Falisco e del Lazio (Sale: 13 17) 120-28:-

Pianta ed elevato del tempio italico, p. 121 -

Decorazione del tempio italico, p. 125 - Priuja
fase della decorazione del tempio italico, p. 128
- Seconda fase xlelìa decorazione del tempio ita-

lico, p. 182 - Terza fase della decorazione del
tempio italico, p. 144 - Fasi dei singoli templi,

p. 157 - Simulacri della divinità, p.- 160 - Stipi

votive, p. 162.

Sala dei templi dei Sassi Caduti e di Vignale (Falerii

Veteres» (Pianta: 13» l66-is.s

Tempio detto di Mercurio in contrada Sassi

caduti, p. 166 - Tempio detto minore in con-
trada Vigliale, p. 177 - Tempio detto maggiore
in contrada Vignale, p. 179 - Terrecotte spora-

diche dei Sassi caduti e Vignale, p. 185.

Sala dei tempii dello Scasato e di Celle (Falerii Ve

teres) Pianta: 14 188-211

Tempio detto di Apollo in contrada lo Sca-

sato, p. 188 - Tempio detto di Giunone Curite
in contrada Celle, p. 200 - Terrecotte sporadi-

che falische, capenati o incerte, p. 205.



SOMMARIO VII

Sala dei templi ai Aletrìum, Signia e Nemi rPianta: 15) 211-233

Terreootte sporadiolie laziali, p. 211 - Tempio
di Aletriuin, p. 213 - Tempio di Signia, p. 216 -

Tempio di Diana in Nemi, p. 222- Tempio- di

Lanuvium, p, 230 - Stipe di Pesoarella, p. 232.

Satricutn (Pianta: 16-17). 233-32M

Abitazioni, p. 235 - Necropoli, p. 242 - Tem-
pio, p. 251 - Stipi votive, p. 2'^ - Stipe votiva

antica", p. 282 - Stipe votiva recente, p. 202 -

Stipe minore, p. 318 - Oggetti sporadici, p. 319
- Pozzo, p. 320 - Fornace, p. 320.

Necropoli dell'Agro Capenate (Sala: 17) . . . 321-357

Ulto funebre, p. 322 - Suppellettile, p. 323.

Capena (Pianta: 17. :327-355

Nazzano e necropoli capenati minori (Pianta: 17) . 355-357

Nazzano, [>. 355- Monte Scarsicbiocliio, p. 356
Montf- Tufello. p. 3

Praeneste (Palestrina) (Sale: 18-19) 358 481

Rito funebre e suppellettile, p. 358 - Colle-

zione Barberini, p. 363 - Oggetti sporadici della

prima e seconda età del ferro, p. ^65 - Tomba
<lel periodo orientalizzante, p. 365 - Tombe del

IV- II sec. a. C. - Specchi e ciste, p. 394.

Cista Ficoroni (Pianta: 19) 481-186

Afjgiunte hibliografiche 487-490

f'ndtce generale 491-543





ELENCO
DELLE ILLUSTRAZIONI

l'Ai-AZZo 1)1 .N'n-LA (Jiri.iA - Facciata. Da una

sl;»m]>a edita da A. Lafréfv. Scronfln tneià del

X l'I .secolo 1

Ninfeo e Poktichetto veduti dalla lockìia.

S(aiui)a (li Henri cus vari Srhocl. Srroìi,ia tnclà

tfrì AI'/ Mcrolo li

NlXl'IiO E LOiUilA VEDU'1'1 DAI, l'OK'riClI ET TO. Staill-

l»a ('dita da l'aolo Oiaziani e Piotro de Xobilibus 11!

TAr.AZ/.o DI \'iM.A Cìirr.iA - l'\\( < i \i a I
\'

Coirrii.K VEDCTo dajj.a i,()(:(ua y

Cortile vedcto dal i'oktk «.» sk.mk litcoi.xKK .

\'
I

NLN FEO \ Il

POKTICHETTO Nili

STrCCFH Nl-;i,LA 1'AI!I-;tI'; SI-rTl'^NTItUtNAI.I': i>KI.

coHTii.i'; rx

f;A h'ortTlIXA AFFEKHATA DALLA VlltTÙ. Stucelli

ii<d lato sinistro didl'in^rcsso alla lo^U':» ... X

La (;irsTlZL\ E LA l'ACK. Sliicchi nel I a 1 1 1 ( I ,s1 io

dell'i ngi-oss(j alla log<iia XI

Danza di ÌJiana cf)N lk N l\ !• e -i)i;im;i:>a da

MekcfhTo. Pitti- ha di Taddeo Zcccheuo.
V<d1a iif^ila sala destivi a |.ia nt <"ii-eii() XII



Nili

\ ET-ENC(ì DEIXE TLLUSTHAZIONI

A.MOHK I.K(iATO K PINITU. l'irnHA DI Ta DDKi >

Ya'VCVLV.RO. Volta nolla sal« destra a [liantcì-

rotio. .

JiAN'f'llKTro f)l SaIIUI K NlNl'E. riTTIKA DI 'J'AD-

DKO ZrccnKKo. \'olta n<'Ha sala sminisi la .\ \n:\\\-

t^ITt'JU) i X I

\'

HAfcAXALK. Pitti 1! A i>i 'rAi>Di:<) ZvvviiKnn.

\'(>[1n nella sola sinistra a piautoiienu .... X\

Pkk(;oj.at() ('()\ .-Vmohixi. Volta ;iir('str<Mnit;i

(lesha ([«'l portico somiciicolaro XVI

l'ERGOTiATO cox AMORINI. Particolare. ^'oU.•^ del

|)ortico seiiiieircolaro X \'
I I

VkN'EHK emergente UAL MAHE. Pittura dcll« pii-

ìiìa sala al piano superiore X \'
I I I

\'i-:nri{K con Amorini. Pittura d<'lla i>riiua sala

al piano superioro XIX

VlLr.A'tilI'LTA. Pitt\ira df'lJM s.-conda sala ;il piano

sui^eriore

AVKNTlNO. Pittura della, seconda sala a! piano ^u-

IH'iiore

(oLi>K Capitolino. PiHura della seconda sala al

piano superiore

QriRiNALE.- Pittin-a della seconda sala ,'\1 piano

su]M-riore XXI 11

SriKN/.K Kl) .\KTI. PiltiU'a della tci/a sala al jdano

superiore

Scienze ed Arti. Pittuia della icr/a sala al pian<'>

superiore

X X

X X I

X X I I

XXM-

XXV
Cinerario con coperchio a forma d ei,.mo.

Falerii V<'teies (Civita Castellana) VIIÌ-VII xr-

roìo o. (' XXVI



ELENCO DELLE ILLUS'J RAZIOM. XI

TAV.
CfXEKAKiO A FORMA DI CASA. Falciil Vetoics

(Civita Castellana) VIII-VIl scr. a. (' XXVI

Leone ed Amorino, Vaso da bkhe a vokma di

ASTRAGALO, OPERA DI SYI^TSKOS. f'^alorii A'c-

teros (Civita Castel Imum). l'rhìà decenni drl

V sec. a. C XWII
CkN'TAUKOMACHIA. PsYKTJOU attico. Falerii \'('-

tf't.-os (Civita Castella D.-j). l'rihii (Irrr/ttii del

V sec. a. C. . . . \ X \'
1 1 I

1>AXZA DI FANCIULLE. CkATEHE ATTK <ì. FmIoiÌÌ

Votei-os (Civita Ca.slt'lIuDH) Metà circa del \' sc-

roio a. e. . . . X X I \

Eracle ricevuto nell'Olimpo. Cratrke attico.

Ffllerii Voterei ((jivita Castellana). Fine rfrl \" se-

colo a. C. XXIX
SciIiO DI BRONZO CON DECORAZIONE DI TlfKCCK.

FIORI K]) ANIMALI. X.vrce. VII SCc. a. e. . . . XXl.X

TfcsTA 1)1 lii-^EBO (ON i:i.M<) ;y). ('.lu'li. .'^eroHfht

mela del ]' scr. a. (' XXX
* Ranchetto. - Placche di hhon/.o battute.

.Seconda mela del VI sce, o. (' XXXI

Sarcofago: defunti dls pesi sulla km ni;, ('.kic

(Cervetri). Seconda metà del VI scc. a. e . . . XXXJI

Saiu ofA(;(j: defunti distesi sulla kline. l*ai-

lirolare. Caeic (CiM'veti-i). Secondit mela del

VI se<: a. ('. XX XI 11

Lotta di gi'ERRIEKI. Aeroterio del teiDpio detto di

Mercurio in contrada Sassi caduti. Falerii Vete-

res (Civita Castellana). Princiino delV sec. a. ('. XXXI \'

Satiri e. Menadi. Antelisse iW\ tenipio detto di

Mercurio in contrada Sassi caduti. Fal<MÌi \'c1---

res (Civita Castellana). Prineipio del Vsc<-.a. ('. XXX\'



MI ELENCO DELLE ILLU8TRAZI0NT

TAV.

liASTRK 1)1 rnVESTlMENTO PHLLA TI? A UMAZIONE. Dal

forn]iio (lotto di Morcxiiio in eont'.ada Sa^si

caduti. Fah'fii Vctoi-.-s (Civita ( 'ast'-llana ).

r lier. a. C XXW'I

liA«^TKK l»T [UVp]STIMENT<) 1)1 INA JM)|{TA. Dal

t<Mni)io detto di Mor(;urio in conti ada Sassi ca-

duti. Falei'ii V^eteres (Civita Oàstollana). ///-//

.«re. o. C. XXWII
TlosTB 1)1 Satiiu K 1)1 M FON ADI. Anlclisso del tempio

dftto maggiore in contrada Vignale. Falejii

Veteres (Civita Castellana). 1) Vì-V .ser. o. ('.

2) IV-III ser. a. C .X X X V 1 1 I

'I i:;*i\ IH MbkcUKIO. Dalia contiada Vignale.

I<'?»leiii V'eteres (Civita Castellana). IV-III se-

rnìo a. e '....:.-... XXM X

HrsTO .MAscim.E. Dalla .stipe del tempio iletto

inaggioie in contrada Vignale. Faierii VefeKs

(Civita Castellana). III-II ftec. a. ('...... XI.

l''l(;iKA l'KM.MlMl.K. I>al fi'ontcjiK ' .lil tcinpio (letto

di («iunone Caritè in contrada (clic i-'alcrii \'e-

leies (Civita Castellana). IV .ser. a. C Xl.l

Ai'oij.o. Dal frontone del tempio detto di A|)ollo

in contrada lo Scasato.. Faierii Veteres (Civita

C.istellana). IV-llI src. a. ('. Xl.ll

l'^KiTltA .MA.S( HII.E. Dal frontone del tempio <letto

di Apollo in contrada lo Scasato. Faierii X'etej-es

(Civita tiastollana). IV-III srr. a. ('..... Xl.lJi

Testa >tAS(;HILE. Dal fiontone del t(Mìi]>io d<4t()

di A|)ollo in contrada lo Scasato. Faleiii \'et<'res

(Civita Castellana). /C-//7 src.a. C. . .... .\l,n

TliSTA FEMMIMI.K. Dal frontone del tempio detto

di Apollo in contrada- lo Scasato l-'alerii \ <-

tejcH (Civita Castellana). IV-III src. a. C. . . XLV



ELENCO DELLE ILLtJSTKAZlONl Xllt

Fioi'iiA FEMMI?^IT-E. Da un'anten.ssa del tempio

(letto <1i Apollo in coiitratla lo Scasato. Faleiii

\'<-ter..s (Civita CMstellaiia). J\'I1I xer. a. ('.
. . MAI

Tk-^tk MA.scnifj. J)a.lle anterisse del teiiipif» detto

di A|>ollo in eoiiti-ada lo Scasato. I''aleiii \'e-

tei(>s (Civita Castvliana). 7 1'-/// srr. a. ('. . . X I A' I I

Tksta l'EMArrxii.i''. AntefNs;». I>a»iuviu'ii (Civita

I.MN'rdai l'rìnri jti.o rlel W scr a . (
'

rFsTA M ASCII ri. K. Antemnac. IV-III scr. a (\ .

'<\T^ì^() K Mi'^NADK. AntvI'ssn. S.itiicun» (Conca).

/'ri >,<;,>;<, ,i,i r sì,-. <i. e

Sa'I'IHO E AIenaijE. Anteiissa. Siit ricuni (Conci).

/'riìiri i)io (Jcl V scr. ti. (' a. ,

ri>'rA MAsciiii.i.;. Da un urtinpo statuari*». .Sa-

ti-icuin (('onca). l'rìiui iiio dtì I' vrc. <i. ('.
. .

liicosti-uzionc del *.'n.|'i<» di Alatri, latta dal c-onl,-

\. Cozza

Tuono. Da ruia tomba arcaica, di l'raeneste (Ta-

1 osti-ina). Coli. Barberini. VII srr. a. (\ . . .

'ritri'ODK. Da una tomba arcaica di l'iactu-st.-

(l'alestrina), Cdl. Ii.»i-beriiii. I'// s,r. n. f. .

AVAMBKAC'cf ])'AVOl{r(\. Da una toinli.t arcaica di

Praeneste (Palestrina). Coli. Haibeiini. l'// sr-

rolo a. C j,\'
I

I) Tazza d'avorio. 2) Leoxk e i'o.mo rccrso,

CìRiTpi'o IX AVORIO. Da ima tomba arcaica di

Praeneste (Palestrina). ColJ. Barberini. VII se-

colo a. a JAJ I

CUERRIERO E Amazone. Placca di bronzo a rilievo.

Da una tomba di Praeneste (Palestrina). Coli.

Barberini. IV-III sec. «. C. ........ . LVIIJ

u.\HI



ELENCO DIXr.K n,T,|iSTI{ AÌ^TONf

I tiAt'LE IN RUGOSO, l^lacca di hi-onzo a riJievo..

I>a una tomba di Praohe.sl»^ (l'alostrina). Coli.

Itarberini. IV-lìl acc. a. ( LIX

I'atto i)t Cristppo. Cista in bronzo. Da una

tomba (li Praonfste (Palestrina). Coli. Barbe-

rini. IV'IJI aec. a. C T.X

(i INDIZIO DI Faride-. Graffito di una cista in

bronzo. Da una tomba di Praeneste (Palosirina).

(oli. Barberini. IV-TJI spc. a. C I/XI

Dioniso E Pan. Manico di una cista in ]>ronzo.

Da una tomba di Praeneste (Palestrina). Col-

lezione Barberini. IV-III sec. a. C LXJI

'Casone, Vittciria, Fortuna e Minerva. Spec-

chio di bronzo graffito. Da una tomba di Piae-

iieste (Pale'^trina). III-IT ser. a. C liXIJl

*'\ÌHOS'/A E TERRECOTTE. Da ima tomi).'! di Todi.

IV-TII .9ec. a. C • liXU'

Le tavole XXX, XXXI e LXIV riproducono oggetti, la cui ile-

arrizione, per ivtervenuto spostawcDio OeJVAntiquario di bronzi e vasi

f delle collezioni unitn-e, sarà contemita nel secondo vohime.



m
j ADELLASETA

MVSEODIVILLAOIVLIA







PKIMO h'IANO

1. Sf,ni-:iiiu (!' ili (/risso: Palcrii

Veteres (Necropoli).

-'. Sala ili Venere o delle Stit-

(fioiii: Falcrii Veleres (Ne-

on, poli).

a. Sola liei Sette Colli: Falerlf

Veleres ^Necropoli),

4. Siila delle Arti e delle Scienze:

Falerii Veteres (Noi-ropoli).

r>-f>. Falerii Veleres iNocropoli).

T. Corchiano (Nfc loiioli).

b. /notile S. ftngelo, Nar ce (Nt-

cropoli).

H. Fabricadl Roma.S. maria di

Fatlcri, Kignano Flaminio,

Faleria, Gallese, Trevigna-

no (Nncroi^ioli).

1<». Nepele , Vignanello , Campii-

gnano (Neciojioii).

PIANO TERRENO

11-12. nnliquarium della Scultura

1;}-U. Falerii Veteres (Templi).

1"'. Praeneste, Aletrium, Signia,

Memi, Lanuvium (Templi).

,10. Salricum (AV)ita7,inui, necro-

poli, tempio).

l«. Salricum (Stipi votive dol

tempio)
; Capena e Agro ta-

penate (Neeropoli).

l!r<. Collezione Barberini (Prae-

neste, ner-ropoli),

IH. Cista Ficoroni.







VILLA GIULIA.

Storia della Villa. -^ (tìuIìo HI del Monte dedic(>

([nasi tutta Tattività edilizia del, suo breve polititi-

caio (1550-1555) all'abbellimento di quella villa Giulia

che egli aveva creata con l'annessione di vasti
_
ter-

reni intorno ad un, nucleo originario costituito dalla

vigna dello zio Antonio Fabiani cardinale di Monte
e dalla vigna dèi cardinale Poggio di Bologna.

La villa Giulia, che fu celebrata al suo tempo come,

una delle meraviglie del mondo, si estèndeva dal

hume al colle, dal principio della via Flaminia sino a

Ponte Milvio e ai Parioli. Della sua magnificenza, oltre

che nelle stampe è nei disegni, rimane documento nella

descrizione che, in una lettera a messer Marco Mantova
Bonavides di Padova, ne dava Bartolomeo Amannato.

architetto fiorentino, "il quale aveva, collaborato nella,

costruzione di una parte di essa. Ma della villa, che

con i suoi pergolati, '. con il taglio dei suoi viali, con.

i suoi verzieri, con' i suoi belvedei:i, con i nun;i.erosi

.

edifici annessi segnava il passaggio dalla yill^ circQn

scritta del cinquecento, q^iiale è la villa.. Madama, alla

villa aperta del seicento, quale è la ^ villa Borghese
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o la villa Pamphilj, si è conservato soltanto, attra-

verso numerose peripezie, il casino principale. Inoltre

fìei ninfei, rivestiti di linissimi stucchi, che si trovano

K sud-est di questo edificio, possono dare un'idea della

Montuosità e della bellezza che doveva oifrire la vilU

in tutte le bue parti, anche nelle accessorie.

Dalla testimonianza di Giorgio Vasari si apprende

che alla costruzione e alla decorazióne del palazzo eoo

perarono artisti insigni : Michelangelo, il Vasari stesso,

il Vignola, l'Amannato, il Baroni noy Prospero Fontana,

Taddeo Zucchero. Dai libri delle spese si traggono i nomi
4i artieri modesti ai quali fu affidata l'esecuzione di al-

cune parti anche notevoli della decorazione. Ma, pur©

con tutte queste notizie, è impossibile restituire co»

jprecisione a ciascuno degli artisti ciò che ad essi spetta

«elP opera. E probabile che Michelangelo e il Vasari

si siano limitati a dare consigli e suggeHmenti gene-

rali : il Vasari in ogni modo rivendica a sé la prima
idea del Ninfeo, cioè della fontana bassa e anche l'idea

éeì cortile. Al Vignola spetta, come si può desumer»
da criteri stilistici, la costruzione del palazzo, giacché

e«80 preannuncia il tipo di architettura del palazzo di

Caprarola e di altri edifici che egli creò in seguito.

All'Amannato va il vanto della costruzione della loer-

i^ia sopra il Ninfeo, tanto è vero che è inciso il suo

aome sopra uno dei pilastri. Ed insieme al Vignola e

al Baronino egli ha portato a compimento il Ninfeo,

ideato dal Vasari. Opera di Taddeo Zucchero sono le

gjìtture delle volte nelle due sale a pianterreno ai lati

ridi' ingr«88o.

Quest' incertezza dall'attribuzione artistica e la te-

stimonianza che alla decorazione jmrteciparono anche ar-
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tieri mediocri «piegano perchè la villa, nonostante la

sua magnificenza d'insieme, appaia poco curata nella

lavorazione dei particolari. Giulio III volle fare molto

e presto; per il suo spirito irrequieto e- per la sua in-

contentabilità fece modificare spesso i piani e tutto ciò

andò a detrimento della finitezza dell'opera. Se si

eHcludoiio le pitture di Taddeo Zucchero, che sono una

meraviglia per disegno e per colore, specialmente

quando si pensi che il pittore non aveva ancora com-

piuto venticinque anni, e se si escludono gli stucchi

che sono tra i più delicati e i più fini che abbia pro-

dotto il cinquecento in Roma, tutte le altre parti strut-

tive e decorative della villa, dalle linee del portico

semicircolare alle Cariatidi del Ninfeo, rivelano, nella

loro trascuratezza, nella loro sommarietà, che si è chiusa

l'età d'oro della " Rinascenza italiana, cosi precisa in

tutti gli elementi di una creazione artistica, e che si

affaccia all'orizzonte il Barocco, che nella sua ten-

denza decorativa, nella sua finalità di meravigliare,

di colpire con gli effetti d' insieme, trascura i partico-

lari dell'opera.

Purtroppo le successive e perigliose vicende a cui

è andata incontro col tempo la villa, e che ne hanno
rovinato alcune parti, specialmente le decorazioni, hanno
contribuito a porre più in evidenza questa trascura-

tezza originaria dei particolari. Difatti alla morte di

Giulio III sorse grave questione per la sua eredità,

giacché nella villa Giulia erano stati spesi denari della

Camera Apostolica e questa reclamò dagli eredi i suoi

diritti. Dopo varie peripezie e dopo un accomodamento
con gli eredi di Giulio III a cui contribuì il papa

Pio IV Medici (16694668), i terreni della villa fu-
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rono in gran parte donati a parenti di Pio IV, afle

famiglie dei Medici e dei Borromeo, ma il casino della

villa fu incamerato e rimase da allora in poi proprietà

della Santa Sede, la quale ne fece punto d'appoggio

per gli ospiti illustri che venivano a Roma, giaccliè

di qua partivano i cortei prima d'entrare in città.

Nella villa fece compiere lavori Pio IV, lo stesso papa

che fabbricò il palazzo sulla fontana all'angolo di via

Flaminia. Nel principio del seicento vi operò dei

restauri Paolo V Borghese (1605-1621), come mo-

strano le sue armi sui piedistalli della balaustra del

Ninfeo. Al tempo della guerra di Napoli, nel 1744,

per il passaggio delle truppe austriache e spagnuole,

villa Griulia fu convertita in ospedale. Lavori vi ordina-

rono in appresso-Clemente XIV Ganganelli (1769-1774)

e Pio VI Braschi (1775-1795). In onore di Pio VI
nell'anno 1778 fu collocata un'iscrizione nella parete

di fondo del cortile tra i due telamoni centrali, ma
essa è poi sparita. Leone XII della Genga (1823-1829)

vi istituì una scuola veterinaria ; e un deposito del

Genio vi aveva stabilito il Governo italiano dopo il 1870

sino a che nel 1887, per opera di Felice Barnabei. la

villa fu finalmente redenta da tanto abbandono e fu

destinata a sede di Museo.

Architettura della Villa - Casino. — Il casino della

villa è costituito da una fabbrica ad un solo piano

elevato. Mentre nella facciata (tav. I e IV) predo-

mina la linea retta, giacché dal corpo principale spor-

gono lateralmente due denti o risalti, nell'interno si

ha una geniale applicazione della linea curva. L'edi-

ficio infatti forma un semicerchio a portico (tav. V).
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k questa una delle prime creazioni dello stile barocco

che modificò la linearità troppo rigida dell'architet-

tura del Rinascimento. La tendenza alla linea curva

si })alesa anche nella facciata dove tra le finestre la-

terali rettangolari si afferma con unità di disegno la

massa centrale costituita dal portone e da due nic-

chie ricurve a pianterreno e dalla loggetta con due

altre finestre a nicchie nel primo piano. E così egual-

mente i parapetti e i timpani delle finestre laterali

al primo piano si fanno valere con linee curve a con-

trasto delle linee rette e degli spezzamenti angolari

nelle finestre del pianterreno.

Mirabile per disegno architettonico è il grandioso atrio

decorato di pilastri corinzi e nicchie. Il vasto arco,

che forma il passaggio al portico a colonne, corregge

la rigidezza rettilinea delle partizioni delle pareti e

nello stesso tempo raccorda felicemente la solida massa
del fabbricato con lo spazioso cortile.

A questo raccordo è tratto d'unione il portico a co-

lonne che con le tre arcate centrali e le arcate estreme

applica neir elevato l' ampiezza della curva con la

quale si distende la pianta e che con i suoi interco-

lumni in corrispondenza alle molte finestre e ai molti

riquadri incavati del primo piano alleggerisce ed aerea

la facciata dell'emiciclo.

(Per le pitture vedi pag. 17 ss.).

Cortile. — Alle due braccia del portico che si prò--

tendono ricurve nel piano si riattaccano in linea retta

le pareti del cortile (tav. VI). Il passaggio dalla curva

dell'emiciclo a queste pareti è costituito da due alte

porte che in origine servivano di sbocco a grandi
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viali della villa. IjB pareti laterali del cortile con le

loro colonne addossate richiamano il disegno del j)or-

tico semicircolai-e e le nicchie circolari ed ovali alter-

nate ne spezzano il piano troppo uniforme.

('binde in fondo il cortile un'ampia parete, la cui parte

centrale è decorata in basso da colonne e in alto da

telamoni. Nel piano originario era aperta soltanto la

porta centrale e le due aperture laterali invece erano

occupate da pareti con stucchi. Ciò rendeva nell'effetto

ancor più chiuso il cortile e non "si sa quindi se più

Runuirare la posteriore modificazione che permette at-

traverso le tre ]>orte una ])iù libera e spaziosa veduta

nella parte più interna dell'edificio e che ha mutato

Ih loggia in un portico luminoso.

(PkR gli stucchi vedi PAG. 14 s.).

Loggia. — Dal cortile si sale per alcuni gradini

alla loggia, sulla quale si aprono due stanze. Le belle

colonne e le cornici delle porte sono l'ultimo avanzo
della sua antica ricchezza. Sembra infatti che Gfiulio III

avesse profuso tesori nelP ornamentazione di questa

loggia: l'Amannato nella lettera al Bonavides parla

della splendida decorazione del sotHtto a stucchi e pit-

ture con oro, e ricorda i preziosissimi marmi varie-

gati (misti) che ne formavano il pavimento. Si com-

prende quindi come l' Amannato abbia proprio qui

lasciato la sua firma, nel pilastro di destra.

Ninfeo. — Ma se presentemente questo portico di-

venuto aperto attrae l'ammirazione ì)er la snellezza

delle linee e per la sua ariosità, in origine, quando
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era loggia chiusa, meglio corrispondeva alla sua fun-

zione di apparecchiare dall'alto la vista della parte

architettonicameute più. geniale delFedificio: la fontana

Ninfeo (tav. II e III). Con il minimo di spazio e

con i mezzi più semplici, anzi subendo l'imposizione

éelFacqua che non poteva elevarsi a maggiore altezza,

l'artista ha creato una delle più graziose fontane del

cinquecento. Quando si pensa che quell'acqua Vergine

che qui per primo luogo toccava il suolo di Roma e

che così tenuemente zampilla e mormora tra le eleganti

Cariatidi, è quella stessa che salta e scroscia riempiendo

una piazza del suo instancabile affanno a Fontana di^

Trevij si vede la diflferenza che v^è anche nel disegnr*

4i una, fontana tra il Rinascimento ed il Barocco.

Il Ninfeo è formato da un vasto spazio rettango-

lare a due piani. Le pareti sono tagliate da pilastri

è nicchie e alla loggia fa riscontro dalla parte op-

posta un por.tichetto. Con due ampie scale ricurve dalla

loggia si scende al primo piano del Ninfeo, Nella pa-

rente di fondo le due statue del Tevere e dell'Arno

rieoi'dauo la patria del Pontefice : Monte Sansavino
j^resso Arezzo. In origine dei grandi platani protende-

vano la loro ombra sulla fontana sottostante. Delle due
isvcrizioni alle pareti Puna, quella di sinistra, ricorda i

meriti di Baldovino del Monte, fratello del Papa, l'altra,

quella di destra, è una lex loci nel più forbito latino

del cinquecento, che dice a quali condizioni possano
i visitatori godere degli allettamenti del luogo: pigcitmi

lìtsu oblectantor, cantu avkim mulceìiior.

ì;PbR gli stucchi vedi PAG. 16).

Da questo ripiano, clie nel mezzo delimita con una
ìijflaustrR lo spazio ancor più profondo che contiene
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laverà fontana, si passa in una stanza sotto la Io^ìì ih

che ha il soffitt'o decorato con pitture.

(JPer le pitture vedi pàg. 2G ss.).

Di q\\ì per altri due passaggi coperti, corrispon-

denti alle scale superiori, si discende a] piano piii

basso del Ninfeo. Dell'antico pavimento in marmi y&-

riegati non rimangono più che alcuni avanzi,' ma con-!

nervata. intatta è la decorazione scultoria costituita

dalle quattro Cariatidi (tav. VII) che sostengono la

balaustra e dalle altre Cariàtidi e Putti a bassoriliev''

che ornano le pareti. Furono autori di queste statue

t^. di questi rilievi alcuni scalpellini di nessun nome, ma
si deve ammirare l'abilità con cui l'ideatore delle ligure

ha saputo compiere il passaggio dalle membra umane
al tronco di sostegno, e la grazia e la leggerezza di

cui ha saputo animare la loro funzione architettonica.

Ancor piìi che in altre parti dell'edificio si osserva'

qui, come- ségno del passaggio dal Rinascimento al

Baroòco, la poca cura del particolare nell'esecuzione.

ma la sua geniale applicazione nell'effetto d' insienie.

Nel piano superiore del • Ninfeo alla stanza sotto

la loggia corrisponde dall'altra parte una stanza ';

nicchie che ha tracce del pavimento originario a

mattoni smaltati con l'arma di Giulio III, e porta

nel soffitto un rilievo che ricorda il miracolo del trr«-

vame'nto dell'acqua Vergine. Secondo la leggenda .una

donzella additò questa sorgente (che scaturisce presis»

Salòna. tra Tivoli e Palestrina) ai soldati assetati di

Agrippà. A G-iulio III, che credeva di averne recu-

perato tutte le vefié e che la ripòYtò a' iRoma per

utilità pubblica, bene si addiceva rievocare irmiràcoli-

del ritrovaménto.
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Portichetto. — Da questa stanza per mezzo di una

soaletta a sinistra si sale nel portichetto superiore

. tav. Vili) dal quale si ha una bella vista della villa

nella sua estensione. Sembra che l'opera di Giulio III

qui si arrestasse: si ha infatti la prova nel muro a

destra del portichetto che Tediiicio doveva finire con

pareti sagomate. Ma in tempi posteriori è stato ag-

giunto Tultimo cortile quadrato con pareti a pilastri

e con una mostra di lontana nel fondo. A questa è

stata recentemente addossata un'antica statua d'Igiea.

Decorazione della Villa - Marmi antichi. — Se la

villa di Giulio III nella sua parte architettonica ha

subito poche modificazioni col tempo, lo stesso non

^?i può dire purtroppo della sua decorazione. Essa ha

perduto anzitutto le opere di arte antica che il Pon-

tefice vi aveva raccolto in gran numero. Gli artefici di

(^iulioIII, se non osarono incastrare bassorilievi antichi

nelle pareti, come fecero così largamente in appresso

gli architetti del seicento, sentirono tuttavia quHle

partito ornamentale poteva essere tratto dalla dis}to-

sizione di questi marmi nelle nicchie e nei viali e si

mostrarono anche qui se non proprio innovatori certo

continuatori sapienti dello spirito del Rinascimento.

La lettera dell'Amannato, le illustrazioni del Boissard,

ma particolarmente i disegni e le stampe rivelano

quali e quante fossero le opere d'arte classica disposte

nella villa. Dopo la morto del Pontefice, quando la

villa divenne proprietà della Camera Apostolica, i

marmi furono dispersi ; in parte entrarono nelle colle-

zioni del Vaticano. Misero avanzo di tanta decorazione

rimangono i due busti romani nelle nicchie al disopra
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del portichetto: il poco valore artistico e la colloca-

zione troppo alta li ha forse Balvati dalla dispernion^*.

Pitture e stucchi distrutti. -— Se sparita è cornile

tamente la decorazione antiquaria della villa, notevoli

guasti hanno subito per il tempo anche J suoi stucchi

e le sue pitture. Delle pitture non esistono più quelle

che decoravano i riquadri della facciata interna del-

l'edifìcio al disopra del portico semicircolare, quelle

della parete di fondo del cortile ai lati dell'opera cen-

trale con le colonne e i telamoni e quelle delle pareti

del Ninfeo al di sopra delle due scale che scendono

dalla loggia. Distrutti sono andati gli stucchi che orna-

vano i due riquadri ai lati della porta nella parete

di fondò del cortile, quando questi riquadri furono

aperti per trasformare la loggia in portico.

Ma quello che avanza della decorazione a stucchi

e pitture, per quanto danneggiato dal tempo e dagli

uomini, è già notevole per se stesso come mirabile

prodotto artistico del cinquecento e serve a dare

un'idea sufficiente dello splendore della(lecorazione

originaria.

Stucchi. — Mirabili per finezza e varietà di disegno

sono quelli che ornano la parte alta rotonda delle nic-

chie nelle due pareti laterali del cortile (tav. IX).

Motivi geometrici e floreali, trofei di armi, animali,

esseri marini si allineano, si intrecciano^ si rincorrono

con leggerezza ed eleganza. Nei due riquadri della

j>arete di fondo del cortile l'artista ha oltrepassato la

sua missione di decoratore ed ha creato delle scene

animate. Dentro una cornice di marmi variegati, che
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fa più risaltare il candore dello stucco, ha rappresen-

tato a sinistra la Fortuna afferrata per i capelli dalla

Virtù (tav. X), insegna quest'ultima di Giulio III clie

egli ha messo anche in altre parti della villa (se-

condo il Vasari .veramente l'insegna del Papa era

quella dell'Occasione che afferra la Fortuna per i ca-

pelli), a destra l'incontro tra ]a Giustizia e la Pace

(tav. XI). E l'artista intorno a questi soggetti cen-

trali ha intessuto cornici sottilissime con fiori e ma-

schere, ha plasmato con tocco leggiero immagini vive

di Amorini, leoni, leonesse. Centauri; Satiri protervi

e Ninfe addormentate.

Non inferiori a questi soi.io gli stacchi delle pareti

del Ninfeo, che così graziosamente riempiono con trofei

d'armi, istrumenti musicali e animali fantastici le me-

tope della cornice al disopra dei pilastri e discendono

a festoni sopra le nicchie del Tevere e dell'Arno.

Ignoti sono gli autori di questi stucchi, che pur

contano tra i migliori di Roma nel cinquecento, ma
anch'essi al pari delle Cariatidi rivelano la genialità

ideatrice di chi li ha cosi bene incorporati nell'in-

sieme architettonico. '

Pitture delle sale a pianterreno. — Superiore è cer

tamente la decorazione pittorica. Nelle due sale ai lati

dell'atrio d'accesso il soffitto è opera di Taddeo Zuc
chero. in mezzo a stucchi e a dipinti finissimi ch#

costituiscono J' incorniciatura di ogni soggetto, e che

sono già di per sé tanti quadretti con scene di Amo-
rini, si hanno nell'una e nell'altra sala quattro ri-

quadri ad affresco e cinque mandorle con figure in

stucco.



NILI,A C.ILLIA

Nella sala di destra {Pianta : 18) nella mandorla

centrale v'è l'insegna papale già ricordata della For-

ili ìi a afferrata per i capelli dalla Virtù. Nelle quattro

mandorle laterali ci sono figure simbolico -religiose.

ma non vi è nessun tratto nel loro atteggiamento e

quasi nessun attributo che ne renda evidente tale

natura. Esse avrebbero contrastato con gli Amorini

foUeggianti nei fregi, con i soggetti pagani dei qua-

dri ad affresco, con l'allegoria classicheggiante della

mandorla centrale. E fenomeno notevole, che getta

luce sulle condizioni del Papato nella seconda metà

del cinquecento, vedere che Giulio III, che pure era

stato legato al Concilia di Trento, che, ancor prima,

nel sacco di Roma, aveva provato con la prigionia la

furia dei lanzi di Carlo \ , non si allontana dalla tra-

dizione dei papi umanisti dei primi decenni del suo

secolo, e, quasi che contro la Chiesa non si fosse an-

cora abbattuta la tempesta della Riforma, che al Pa-

pato e alla Chiesa rimproverava lo spirito pagano,

mette da parte ogni scena e figura cristiana e gode

che sulle pareti e nei soffitti della sua villa di pia-

cere folleggino gli dèi e gli esseri sensuali del Pa-

ganesimo.

Infatti i quattro affreschi della sala a destra pre-

sentano tutti soggetti pagani. Nell'uno si ha una danza

(li Ninfe, guidata da Diana, mentre Mercurio si av-

vicina a spiare (tav. XII). Nell'altro affresco maggiore

si hanno i preparativi per un banchetto di Ninfe. Uno
degli affreschi minori presenta Venere che dal suo

carro addita Amore legato, mentre cinque donne si

Hono impadronite delle sue frecce e del suo turcasso

f'tav. XIII). Nell'altro affresco minore Diana fìigge
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inorridita, giacché si è accorta nel bagno che la sua

compagna Callisto è venuta meno al voto di castità.

Nella sala di sinistra {Pianta : 20) la mandorla cen-

trale presenta la solita insegna del Pontefice : la For-

tuna afferrata dalla Virtù. Le quattro mandorle late

rali offrono egualmente figure allegorico-religiose. Uno
degli affreschi maggiori è occupato da un banchetto

degli dèi. Ad indicare la terra che si estende sotto il

cielo, l'artista, riadattando un motivo comune nei sarco-

fagi, ha messo la figura di una divinità fluviale ed ha

copiato la celebre statua del Nilo che era stata ritrovata

sotto Leone X presso il tempio di Iside a S. Maria sopra

Minerva. Al banchetto degli dèi fa riscontro nell'altro

grande affresco un banchetto di Ninfe, Satiri, Pani ed

altri esseri boscherecci (tav. XIV). È certamente uno
dei più belli esemplari di paesaggio campestre e l'ar-

tista ha saputo assai bene rendere l'animalità sel-

vaggia e la confusione agreste di questo banchetto a

confronto della nobiltà e della dignità di quello degli

dèi. I due affreschi minori sembrano per il loro spirito

un' appendice dei due affreschi maggiori : nell'uno la

calma e la solennità di una libazione od offerta fatta

presso un'gi^ntica statua, nell'altro la vivacità e la

scompostezza di una scena bacchica in cui domina la

panciuta figura del Sileno (tav. XV).
Vicino all'una e all'altra sala v'èuno stanzino {Pian-

ta: 19,21) che cousqtysì ancora la decorazione pittorica

del soffitto a grotteschi : in quello di destra è rappresen-

tata nel mezzo la Vittoria, in quello di sinistra la Fama.

Pitture del portico. — Nel portico si ha una felice

unione di decorazione classica e di decorazione natu-
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ralistica. Le pareti presentano quel particolare • tipo

di pittura detta a grotteschi che gli artisti del cin-

quecento trassero dagli edifici e dalle tombe romane;

la volta è ricoperta di un rigoglioso pergolato popolato

di Amorini, piccoli Pani ed uccelli (tav. XVI-XVII).
L'artista ha voluto continuare in illusione i freschi

pergolati che in realtà si estendevano intorno alla

villa. La vivezza con cui sono rese le viti cariche di

grappoli, la bellezza e la varietà degli animali che si

acquattano nel fogliame, la protervia degli Amorini

che si arrampicano tra le canne e folleggiano nelle

loro ardimentose ascensioni fanno dimenticare come
vi sia contrasto tra la leggerezza di una vòlta tanto

aereata e le solide colonne del portico.

Soggetti pagani appaiono nelle pareti. A destra del

grande arco centrale, in cui è dipinto un cortinaggio

sollevato da due giovani nudi, si hanno nei riquadri,

alternati a fondo rosso e a fondo giallo: Marte come
guerriero armato, Mercurio con berretto alato e ca-

duceo, Eolo con la vela, Tersicore (?) con il cembalo (?),

Apollo con l'arco. Sileno sull'asino seguito da un Sati-

rello. Nei riquadri di sinistra, egualmente alternati per

il colore del fondo, sono rappresentati : Nettuno in un
cocchio tirato da cavalli marini, Venere celeste sul

globo. Giove col fulmine e l'aquila, Saturno con la

falce e un figliuolo tra le braccia. Diana con 1' arco,

il turcasso e lo spiedo. Bacco coronato di pampini

con la patera nella destra e accompagnato da un pic-

colo Pan.

Ognuno di questi quadri è una composizione com-

plessa in cui entrano elementi ornamentali di grande
varietà ma combinati tutti con un rigoroso spirito di
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simmetria. In due di essi, il primo della parete destra

e il primo della parete sinistra, anche gli altri ele-

menti decorativi richiamano il soggetto principale;

giacché nel riquadro con Marte vi sono trofei d'armi,

Amorini che scherzano con archi, cavallucci di legno,

e le due figure anch'esse guerresche della Morte con

la falce e di Diana con l'arco, turcasso e cani, nel ri-

quadro con Nettuno vi sono pesci appesi. Amorini che

scherzano con istrumenti da pesca, barche, uccelli

acquatici, mostri marini in lotta.

Al centro della parete di destra, sopra la porta, è

rappresentato il panciuto Sileno sul capro mentre in-

torno a lui folleggiano Pani e Panische. Al centro

della parete di sinistra, egualmente sopra la porta, è

figurato un corteggio bacchico: un fiorente e giovane

Bacco è portato per le spalle e per le gambe da quattro

Satiri uno dei quali gli rovescia del vino nella bocca.

Fanno parte del corteo ai fianchi una leonessa e una
Baccante che suona i crotali, mentre un'altra Baccante

precede il gruppo centrale, tenendo sulla testa un ca-

nestro con uva, e un altro Satiro lo segue, marciando
faticosamente sotto il peso dell'otre.

Pitture del primo piano. - Stanzino d'ingresso. —
Il medesimo spirito paganeggiante anima le pitture del

piano superiore. 'Nello stanzino d'ingresso (P/ari^a: 1),

che è il solo dell'edificio il quale conservi ancora l'ori-

ginario soffitto a cassettoni, le pareti sono decorate

nell'alto da un fregio dipinto. La stessa limitazione

della decorazione a questo fregio in alto si ha nelle

tre sale seguenti, giacché le pareti erano per il resto

ricoperte di stoffe o di cuoi impressi. Nel fregio dello
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stanzino d'ingresso in mezzo ad una serie di motivi

decorativi costituiti da telamoni, putti, Amorini, ma
schere, ogni parete presenta una piccola scena cam-

pestre di carattere generico a cui prendono parte

Pani, Ninfe o mortali. Ai lati di questa scena cen-

trale vi sono altri riquadri con figure isolate di puro

carattere ornamentale e con scene di sacrifici pagani.

Prima sala, detta di Venere o delle Stagioni. —
{Pianta: 2). Ogni parete ha alle sue estremità una figura

di Pan di Panisca di prospetto, di dorso o di scorcio e

contiene tre quadri i quali sono separati tra loro da
finti pilastri ai quali si appoggiano tre Cariàtidi. Nella

parete a destra dell' ingresso si ha nei due quadri late-

rali un angolo di colonnato e trabeazione di tipo io-

nico. Il quadro centrale invece presenta un paesaggio

invernale montuoso e nevoso: in alto le tre costella-

zioni del Capricorno, dell'Acquario e dei Pesci indicano

la durata dell' inverno dal dicembre al marzo.

Nella parete sopra l' ingresso il primo quadro è de-

dicato a Venere : delle Ninfe asciugano la dea uscita

ora dall'acqua. Il secondo quadro è quello della Pri-

mavera : un paesaggio campestre con prateria cosparsa

di fiori. Nel terzo quadro (tav. XVIII) Venere esce

dal mare mentre sulla spiaggia l'attendono Ninfe e

Amorini con il suo carro. Due esseri marini emergono
dall'acqua, l'uno portando coralli e conchiglie, l'altro

suonando il tritone, mentre nell'alto altri Amorini

spargono fiori e in lontananza passa veloce il carro

del Sole preceduto dall'Aurora.

La parete sulla porta d' ingresso alla sala seguente

ha nei due quadri laterali, al pari della parete di
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contro, angoli di colonnato e trabeazione " ionica. Il

quadro centrale rappresenta l'estate: il paesaggio è

coperto di bionde spighe e degli uomini attendono

alla mietitura, mentre un altro si disseta sotto un
albero.

La parete sulle finestre ha, in corrispondenza alla

parete di fronte, nei due quadri estremi delle scene

che si svolgono intorno a Venei*e : nell'una (tav. XIX)
degli Amorini affaccendati ma composti acconciano la

dea, nell'altra vivaci e sbrigliati folleggiano intorno

ad essa. Il quadro centrale festeggia l'Autunno: in

un paesaggio ubertoso e ricco di alberi si compie con

le scale la raccolta delle frutta.

Seconda sala, detta dei Sette Colli.— La decorazione

di questa sala {Pianta : 3) nei suoi otto quadri che rap-

presentano i sette colli e la villa Giulia offre documenti

di pregio per l'aspetto di Roma alla metà del cinque-

cento. L'artista infatti, pure aggiungendo di suo mo-

numenti e figure tratte dalla storia e dalla leggenda,

cioè facendo di ogni colle una ricostruzione ideale, dà

per qualche paesaggio i tratti che lo rendevano carat-

teristico al suo tempo, segnando in posto particolar-

mente le opere d'arte antica che in appresso furono

rimosse.

Il fregio nei suoi elementi decorativi ha questa co

struzione. Ai quattro angoli l' arma di Giulio III

occupa, spezzandosi, le due pareti adiacenti. Ai lati

di ciascun'arma stanno sedute due donne con attributi

diversi. Non sempre è possibile determinare il loro

significato allegorico ; si riconoscono l'Astronomia con

la sfera e lo zodiaco e la Geometria con la squadra
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e il compasso nell'angolo formato dall'incontro della

parete a sinistra dell'ingresso e delia parete di fronte

all'ingresso. Nelle due pareti più corte dopo le donne
vi sono due finti pilastri sporgenti e in ciascuno di

essi v' è una mandorla con figura allegorica. Tra i

due pilastri nella parete d'ingresso vi è un quadro

con villa Giulia, nella parete di contro un quadro

con l'Esquilino. Nelle pareti più lunghe dopo le donne
si hanno due finte mensole sostenute da Amorini, poi

vi sono due quadri e questi sono separati dal quadro

centrale per mezzo di altri due pilastri ai quali si

appoggiano figure di* divinità. Nella parete a sinistra

dell'ingresso i tre quadri contengono l'Aventino, il Ca-

pitolino, il Celio. Ai due pilastri che separano il Capi-

tolino dall'Aventino e dal Celio si appoggiano Giove
col fulmine e Nettuno col tridente. Nella parete di

contro i tre quadri contengono il Viminale, il Quiri-

nale e il Palatino. Ai due pilastri che separano il

Quirinale dal Viminale e dal Palatino si appoggiano
Mercurio col caduceo e con la tromba e Marte con le

armi. I quadri con i sette colli e la villa Giulia por-

tano Ciascuno il nome in latino.

Cominciando dalia parete sopra l' ingresso il primo
quadro (tav. XX) è quello di villa Giulia (iscr. Vlla

lidia). Vi è rappresentato l'angolo della via Flaminia
donde partiva la strada che conduceva alla villa. Si

veggono le due fontane che Giulio III aveva fatto

costruire per lo sbocco dell'acqua Vergine. Particolar-

mente interessante è quella di sinistra per la sua
mostra, giacché prova, se già non l'indicassero chia-

ramente la lettera dell'Amannato al Bonavides e le

piante di Roma del tempo, che quando veniva dipinto
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questo paesaggio non era stato ancora costruito il pa-

lazzo sull'angolo della via Flaminia che erratamente

per tanto tempo si è attribuito a Jacopo Sansovino e a

Baldassare Peruzzi ed in cui presentemente è incorpo-

rata la fontana. Questo palazzo è opera di un succes-

sore di Giulio III, Pio IV Medici, come mostrano gli

stemmi nei soffitti delle sale, e può attribuirsi a Pirro

Ligorio. Nell'affresco il casino della villa Giulia è

figurato lontano e in alto.

Nel quadro dell'Aventino (tav. XXI) in basso v'è

Caco che trascina per la coda uno dei buoi della man-

dria di Gerione che egli tentò di rubare ad Ercole,

giacché, secondo una tradizione. Caco abitava non sotto

il Palatino ma sotto l'Aventino. Ai piedi del colle sono

figurate case e templi, nell'alto domina la torre della

chiesa di S. Sabina.

Segue il quadro del Capitolino (tav. XXII). In basso

v'è il mito di Tarpea. La giovane figlia di Spurio

Tarpeio, comandante della rocca, essendo uscita fuori

delle mura ad attingere acqua per i sacrifici, viene

corrotta da Tazio e dai soldati sabini che per suo

mezzo riescono ad entrare nel Campidoglio. Nel quadro

la fanciulla con la brocca in testa parla con i soldati

sabini. La testa in marmo che sporge dal terreno al

disopra di questa scena, se non richiama l'etimologia

leggendaria del nome del colle, deve forse identificarsi

col busto gigantesco di Costantino, che fu trasportato

sul Campidoglio sotto Innocenzo VIII (1484-1493) e

che ora si trova nel cortile del Palazzo dei Conserva-

tori. I due edifici in alto sono di creazione fantastica.

L'oca figurata sulla torre ricorda il celebre episodio

durante l'assedio gallico. Invece le capre che si arram-
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picano per il colle richiamano il nome che esso ebbe nel

Medio Evo, di Monte Caprino. L'edificio a sinistra

forse nelF immaginazione del pittore stava ad indicare

l'Asvlum di Romolo o uno degli antichi templi. È da

notare, come indice dell'opera di pura fantasia a cui

in alcuni di questi quadri si è abbandonato l'artista,

che mancano gli edifici (Palazzo Senatorio) e i monu-
menti (statua di Marco Aurelio) che già rendevano

così insigne il Campidoglio del suo tempo.

Nel quadro del Celio v'è in basso a sinistra il Co-

losseo e a destra l'arco di Costantino. Più in dietro

v'è un rudero. L'edificio rotondo a cupola che domina
in alto e che ha delle Cariatidi appoggiate alle pareti

deve essere considerato una creazione immaginaria,

giacché non basta la forma per farlo identificare con

la chiesa di S. Stefano Rotondo.

L'affresco dell' Esquilino fa riscontro a quello della

villa Giulia. Sembra che il Papa volesse indicare che

su questo colle come nella villa aveva lasciato traccia

della sua attività edilizia. Infatti è rappresentata in

basso a sinistra una fontana con l'arma del Pontefice.

A destra v'è un grande edificio di tipo classico deco-

rato con statue e su una terrazza che si protende su un
lato dell'edificio è rappresentato il Laocoonte. Questa
opera d'arte, trovata nel 1506 in una sala della Domus
Aurea di Nerone, era entrata subito a far parte della

collezione vaticana. Nell'affresco si vede anche un
altro piccolo edificio con una statua seduta dentro

una nicchia e più in alto e lontano sono rappresen-

tati archi d'acquedotti, case e mura urbane.

Nell'affresco del Viminale sono figurate due opere

d'arte antica, una statua di fiume giacente ed una
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statua di Giove in piedi con aquila e fulmine. Non è

possibile dire quale delle antiche statue di fiume colo

sciute l'artista abbia voluto riprodurre. Tutto il monte
al di sopra di queste due statue è cosparso di ruderi di

edifici antichi, e ruderi si hanno anche a destra in basso.

Il colle Quirinale (tav. XXIII) è indicato da due

suoi monumenti caratteristici, dalle statue dei Dio-

scuri di Monte Cavallo e dal cosidetto Frontispizio di

Nerone. Era questo parte del muro e del timpano di

un grande tempio, forse quello del Sole eretto dall' im-

peratore Aureliano. A questo rudero imponente, che

dominava oscuro sulla città, la fantasia popolare aveva
legato il nome dell'odiato imperatore. Esso fu distrutto

soltanto nel 1620.

L'ultimo affresco, quello del Palatino, al pari del-

l'Aventino e del Campidoglio, fa richiamo alla leggenda

di Roma. In basso a destra dentro una grotta è rap-

presentata la lupa con i gemelli, in mezzo v' è un tem-

pietto rotondo e a sinistra vi sono due colonne con la

loro trabeazione, evidentemente gli avanzi del tempio

di Castore e Polluce. Un altro gruppo di edifici è figu-

rato più in alto.

Terza sala, detta delle Arti e delle Scienze.— Il fre-

gio di questa sala presenta nella sua costruzione minore
varietà e ricchezza dei precedenti. In ogni parete sono

distribuiti tre quadri, i due estremi a cornice rettan-

golare, quello di mezzo a cornice ovale. I quadri in ogni

parete sono divisi tra loro da fasce a grotteschi e alle

estremità di ogni parete vi sono dei putti con festoni.

In ogni quadro v'è una figura femminile allegorica

accompagnata da uno o due putti (tav. XXIV-XXV).
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Purtroppo l'allegoria, per mancanza di attributi carat-

teristici, non è sempre chiara, per quanto le figure

siano disegnate con mano maestra e siano piene di

espressione. Nella parete sopra l' ingresso si riconosce

a sinistra l'Astronomia nella donna alata con com-

passo e sfera, in mezzo la Musica nella donna al cla-

vicembalo. Nel terzo quadro della parete di sinistra vi

è la Geometria in figura di donna che sta col compasso
dinanzi alla lavagna. Il terzo quadro della parete sopra

la finestra sembra presentare la personificazione della

Storia o della Letteratura, giacché una donna scrive

con la mano guidata da un putto sopra una grande

tabella sorretta da un altro putto.

Gli autori degli affreschi di queste sale sono a noi

ignoti. Le pitture presentano le caratteristiche di quella

scuola decorativa che fiori in Roma e nella provincia

romana per quasi tutto il cinquecento prendendo le

mosse dalla grande arte di Raffaello.

Pitture della stanza sotto la loggia. — Di conce-

zione ed esecuzione mediocre per quanto contemporanei

sono gli affreschi che ornano la stanza sotto la loggia.

Il soffitto è tripartito e i singoli quadri sono divisi

da cornici di stucco. Nella parte di mezzo si ha al

centro Giove in un carro tirato da aquile. Ai quattro

angoli sono rappresentati Mercurio col caduceo, Apollo

con la lira. Venere che ha tolto l'arco ad Amore, e

Giunone col pavone. In ciascuna delle due parti late-

rali del soffitto si hanno tre quadri. Questi quadri sono

divisi tra loro e dai quadri della parte centrale per

mezzo di mandorle che portano ciascuna uno dei segni

dello zodiaco. Dei sei quadri delle due parti laterali,



PITTURE DELLA STANZA SOTTO LA LOGGIA 27

quattro rappresentano il trionfo delle stagioni e due

Fasoesa e la discesa del carro solare. A sinistra si ha

il trionfo dell'Inverno e il trionfo della Primavera e

tra essi l'ascesa del Sole, a destra si ha il trionfo del-

l'Estate e il trionfo dell'Autunno e tra essi la di-

scesa del Sole.

Nel trionfo dell'Inverno v'è un carro tirato da tre

giovanetti che rappresentano le costellazioni invernali :

il Capricorno, l'Acquario e i Pesci. Infatti un giova-

netto porta un capro, un altro i pesci, e un terzo una

anfora. Sul carro vi è l'Anno figurato a doppia testa

di giovane e di vecchio: ha nella destra le chiavi e

vicino a lui sul carro, come dio del fuoco, è seduto Vul-

cano col martello e la stampella. Accompagnano e

seguono il carro quattro donne: due con lampade,

una sopra un porco e una quarta sopra un capro a

simbolo dei bisogni e delle faccende invernali.

Nel trionfo della Primavera una donna sta su un
carro tirato da un ariete e da un toro, due delle co-

stellazioni primaverili. Una Vittoria corona la donna
sul carro. Intorno e dietro a questo vi sono degli Amo-
rini che raccolgono fiori, dei giovani nudi che ne por-

tano nelle mani, delle donne e un uomo con la lira.

Il trionfo dell'Estate è dato da un carro su cui

stanno un uomo con la lira e una donna con un fascio

di spighe. Il carro è tirato da due putti, la costella-

zione dei Gemelli, e vicino ad essi sono figurati il

Cancro, il Leone e una donna con le spighe, forse la

Vergine. Accompagnano il carro mietitori e mietitrici

e dietro ad esso un uomo si disseta.

Anche nel trionfo dell'Autunno una donna e un
uomo sono rappresentati su un carro. La donna ha
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delle frutta nel grembo, l'uomo ha dei grappoli nelle

mani. Dinanzi al carro v'è il Sagittario, lo Scorpione

e la Bilancia. Dietro al carro v'è un corteggio formato

dal Sileno sull'asino accompagnato da Satiri.

L'allegoria in queste pitture è pedestre e poco espres-

siva. L'artista non ha saputo neanche tener conto della

posizione materiale dei segni dello zodiaco. Ma soprat-

tutto si rivela cattivo disegnatore e peggior colorista.

Per ciò non credo che gli affreschi possano attribuirsi

a Prospero Fontana, come pure si dovrebbe indurre

da un passo del Vasari nella vita di Taddeo Zucchero.

Per la storia della decorazione della villa essi inte-

ressano solo in quanto riprendono, maltrattandoli, mo-

tivi delle pitture del pianterreno e del primo piano, e

in quanto rivelano che l'autore non ha saputo neanche

in essi liberarsi da quello spirito paganeggiante che

alita in tutta la decorazione dell'edificio.
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Disegni. — Nella R. Galleria degli Uffizi: dis. 718 (modanature

diverse della vigna di Papa Giulio III); dis. 1798 (studi in alzato

per la detta vigna); dis. 2758- v, 2759 (ricordi della loggia ed altre

cose) ; 4416 (parte d'alzato) : vedi per questi disegni N. Ferri, Indice

geografico-analitico dei disegni di architettura civile e inilitare esi-

stenti nella R. Galleria degli Uffizi in Firenze, Roma, 1885, p. 208. Nel
Museo di villa Giulia si trovano tre grandi o bei disegni ad acque-
rello d'ignoto autore francese del xvi-xvii secolo: uno è la pianta
della villa e porta l'isor. Pian geometrale du Palais de la Vigne du
Pape Jule àRome; il secondo è la facciata della villa e porta l'iscr.

Parade geometrale du Palais du Pape Jule 3 à Rome: il terzo è lo spac-

cato della villa e porta i'iscr. : Coupé geometrale prise aplomb sur
la tigne face du Palais de la Vigne dti Pape Jule trois fabriqué proche
la voie Flamine à Rome, AA. Face d'entre'e de la grotte, BB. Face in-

terieure de la grotte, CO. Rampe ou descente de la grotte où Von voit

dans le fond le second ordre de la face intérieure de la court du Palais.

Stampe. — Dello Speculum romanae magnificentiae edito da A. La-
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FKKRT facevano parte quattro stampe riguardanti la villa: 1) Pianta
(Iella villa, 2) Facciata del casino della villa (tav. I), 3) Ninfeo veduto
dalla loggia, 4) Ninfeo veduto dal portichetto. Delle copie possedute
dal Museo di villa Giulia, la pianta e la facciata sono senza
indicazione dell'autore e dell'editore. Il Ninfeo veduto dalla loggia

porta l'iscrizione: Henricus van Schoel excudit (tav. II); il Ninfeo
veduto dal portichetto porta le iscrizioni : rauli Gratiani formis Uo-

mae 1^82 e Petri de NobilibuK Formis (tav. III). Un'altra stampa (5) della

villa, opera di Herman van Swanevelt, appare nel 1653 (cfr. F. Hkk-
MANIN, in Gallerie nazionali italiane^ 1897, III, p. LI) e un'altra (6) del

Ninfeo veduto dalla loggia appare ancora nel XVII Becolo con l'iscri-

aione: Ludouiciis RouJiier sculp. Rnmae. Una piccola veduta prospettica

dell'intera villa si ha in una stampa ohe riproduce il sepolcro e le

monete di Giulio III. Nel rovescio di una moneta c'è appunto questa

veduta prospettica: la stampa porta l'iscrizione: Ex Mitseo Eqiiifis

Caroli Antoìiii a Paleo dej)i'o>npfa.
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Storia del Museo. — Il Museo di villa Giulia fu

istituito, ministro Paolo Boselli, per opera di Felice

Barnabei con decreto del 7 febbraio 1889. Con lo stesso

decreto si fondava il Museo delle Terme Diocleziane

e veniva determinata la sfera d'azione di ciascuno dei

due istituti. Il Museo delle Terme doveva raccogliere

le antichità urbane e, siccome la grandiosa civiltà di

Roma repubblicana e imperiale ha oscurato la modesta
civiltà latina del periodo delle sue origini, il Museo
delle Terme ha le maggiori ricchezze nelle raccolte

architettoniche, statuarie e lapidarie Al Museo di

villa Giulia erano destinate le antichità estraurbane,

cioè tutti i documenti archeologici della civiltà del

Lazio nelle sue manifestazioni domestiche, sociali e

religiose e, siccome la civiltà del Lazio è stala varia

e caratteristica finché non si è unificata sotto la forza

livellatrice di Roma repubblicana ed imperiale, il Museo

"•• Il visitatore, il quale abbia solo pocJie ore da dedicare al Mtiseo,

può limitarsi a leggere le parti che danno i caratteri generali delle col-

lezioni e. a esaminare gli oggetti la cui descrizione è chiusa dentro un
rettangolo. I numeri che precedono gii oggetti sono quelli dell' inven-
tario del Museo.
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di villa Giulia è naturalmente divenuto museo d'an-

tichità protostoriche. Quindi i due musei, insieme a

quello Preistorico, che era già stato fondato in Roma
per raccogliere i documenti della civiltà italica nei

suoi più antichi strati, mirano ad offrire una storia

completa dell'industria e dell'arte nel Lazio e in parte

delle regioni confinanti dagli albori del lavoro umano
sino al tramonto della grandezza di Roma.

Il Museo di villa Giulia iniziò la sua vita con il

nucleo delle antichità falische. Ma sin dai primi anni

ne fu turbato ed arrestato il corso. Nacquero sospetti

sulla sincerità degli aggruppamenti archeologici prove-

nienti da Narce. Le sue raccolte anziché accresciute

furono diminuite per cessioni ad altri musei e fu ri-

dotta la sua zona di scavo. Soltanto col 1908, anno in

cui fu chiamato alla sua direzione G. A. Colini, esso ha

ripreso nuova vita. E col decreto del 2 agosto 1912 ne

è stata rintegrata la zona di scavo, giacché sono stati

restituiti ad esso i territori di Corneto-Tarquinia e

Viterbo. Cosicché ora spettano al Museo di villa Giulia

le antichità preromane che provengono da tutto il

Lazio e dall'Umbria alla sinistra del Tevere.

Carattere generale delle collezioni. — Il dominio

arche ">'ogico su cosi vasto territorio permette al Museo
di offrire uno dei quadri più complessi e più organici

della civiltà antica. Giacché esso, nelle suppellettili

delle case, delle tombe, dei templi, presenta i prodotti

dell' incontro di tre civiltà diverse : umbra, etrusca e

latina. Ed offre anche i passaggi tra queste civiltà,

giacché la civiltà sabina é tratto d'unione tra l'umbra e

la latina, la civiltà falisca lo é tra la latina e l'etrusca.
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Certamente non tutti i territori e tutti i periodi

sono rappresentati con eguale ricchezza, e tra le sue

collezioni vanno specialmente additati tre nuclei che

danno una fisionomia particolare al Museo. Essi sono

le antichità provenienti dalle necropoli falische, le

terrecotte architettoniche di templi del territorio fa-

lasco e latino e le suppellettili delle tombe prenestine.

Questi tre nuclei offrono una sintesi dello sviluppo

industriale ed artistico nell' Etruria e nel Lazio dal vii

sino al iii-ii secolo a. C.

Tale sviluppo è stato determinato essenzialmente da

correnti esterne. Nel vii secolo, dal bacino orientale del

Mediterraneo furono importati sulle coste dell' Etruria

e del Lazio preziosi prodotti in oro, argento, bronzo

e avorio. Sono i prodotti dell'arte che si dice orienta-

lizzante dalla mescolanza di motivi tratti dall'Egitto

e dall'Assiria, e il cui centro o i cui centri di fabbri-

cazione non sono stati ancora sicuramente determinati.

La presenza anche di elementi greci nella sua decora-

zione fa pensare ad un luogo nel quale fossero a con-

tatto le tre civiltà, a Cipro, per quanto i Fenici, come
in Omero, possano essere stati gli esportatori di tale

merce fabbricata da altri o degli artisti greco-orientali

immigrati possano aver fabbricato parte di questa merce
sul luogo. A quest'arte appartengono, oltre alla suppel-

lettile della tomba arcaica Barberini di Praeneste, og-

getti provenienti da tombe di Satricum, di Narce, di

Falerii, di Caere. Sotto l' influenza di quest'arte raffi-

nata anche i modesti prodotti locali cercarono di tras-

formarsi e di migliorare nell'imitazione. Si ebbe cosi

un'arte orientalizzante d' imitazione. Appartengono ad
essa tombe di Narce, di Falerii, di Capena.
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Ma il dominio dei Fenici nel Mediterraneo, dopo lunga

ed aspra lotta, venne nel vi secolo battuto da un altro

popolo, dai Greci. Arrestata nel suo sviluppo l'arte

orientalizzante d' imitazione, defluì nell' Etruria e nel

Lazio una nuova corrente commerciale, puramente

greca. Si importarono allora vasi e bronzi greci e parti-

colarmente vasi attici, prima a figure nere, poi a figure

rosse. Questo materiale, e in grande abbondanza, si

trova in tombe di Falerii, di Narce, di Corchiano, di

Nepi, di Caere. Di fronte a prodotti di co3Ì alto valore

tanto più s' isterilì la produzione locale. E in questo

periodo, che abbraccia la seconda metà del vi secolo e

la prima metà del v, non soltanto s'importano come
merce vasi fabbricati nell'Attica, ma approdano sulle

coste del Lazio e dell'Etruria, artisti greci i quali

vengono a lavorare nel paese. Ad essi si debbono le

terrecotte decorative dei templi di Satricum, di Falerii

e di altri luoghi.

Ma l'importazione dei vasi diminuisce e quasi si

arresta con la fine del v secolo e con la prima metà
del IV. Il commercio attico aveva trovato sbocchi più

sicuri in altre terre. In egual modo in questo periodo

cessa l'immigrazione degli artisti. Mancano infatti

decorazioni architettoniche, che per lo stile riflettano

l'arte dei grandi maestri del v secolo.

Invece con la seconda metà del iv secolo e con il ili

si ripete ciò che era avvenuto con l'arte orientaliz-

zante nel VII e nel vi: sorge un'arte d'imitazione. I

vasai locali imitano nelle forme e nei soggetti i vasi

attici dello stile fiorito. E talvolta raggiungono, se

non superano, i loro maestri, giacché alcuni vasi di

Falerii, di Corchiano, di Nepi sono veri capolavori.
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Si può pensare che siano stati artefici greci ad isti-

tuire tali fabbriche, ma ad ogni modo le iscrizioni

falische o latine provano che sono prodotti locali.

Un fenomeno parallelo si ha nelle ciste di Pale-

strina. AU'infuori di qualche raro esempio, che può

risalire fino al v secolo e che si distingue per tecnica

e per forma, le altre sono prodotti tardi che possono

scaglionarsi tra il iv e il ili secolo. I loro graffiti

traggono dalla Grecia soggetti e forme.

E in questo periodo ricominciò anche l'affluenza di

artisti greci, giacché le decorazioni architettoniche

di alcuni templi di Falerii riflettono lo stile che tra

il IV e il III secolo s'era andato formando nella pla-

stica greca sotto l'influenza dei tre grandi maestri

del IV secolo: Scopa, Prassitele e Lisippo.

Concludendo, le grandi correnti commerciali d'arte

e d'industria hanno trasformato l'aspetto della civiltà

nell' Etruria e nel Lazio. La civiltà infatti muta con-

temporaneamente in queste regioni e fuori dei loro

confini muta egualmente nella Campania. Non è impro-

babile che alla prima corrente orientalizzante si sia

accompagnato un mutamento etnico, ma tale problema,

che è quello della origine e della venuta degli Etru-

schi, non può avere soluzione sicura dal solo materiale

archeologico. La lingua, la religione, le istituzioni, cioè

elementi di civiltà che escono dal quadro di questa

guida, hanno peso non minore nella soluzione del pro-

blema.

Bibliografia. — G. Dennis, in Journal of the Brit. and Amer. arch.
Society of Rome, 1888-1889, p. 150 ss. ; E. Brizio, in Nuova Antologia,
dicembre 1889, p. 409 ss. ; T. Bertoglio-Pisani, t/n nuovo ed un vecchio
Museo, Milano, 1891, p. 11 ss.; H. A. Tubbs, in Classical Review, 1890,
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PRIMO PIANO

NECROPOLI DELUAGRO FALISCO.
(SALE 1-9).

L'ingresso è sotto il portico semicircolare a sinistra.

In queste sale sono raccolte le suppellettili prove-

nienti dalle tombe di Falerii Veteres (Civita Castel-

lana), la città principale dei Falisci, di Corchiano, di

Narce e di altre località minori. I Falisci erano una
popolazione che occupava quella parte del moderno
Lazio che, prendendo a base la sponda orientale del

lago di Vico, si estende a ventaglio verso il Tevere,

toccando come punto più alto a nord il tratto del fiume

tra Orte e Otricoli e come punto più basso a sud il

tratto del fiume di fronte al Soratte. Questo popolo

quindi si trovava tra gli Etruschi a nord e ad ovest,

gli Umbri ad est e i Capenati (popolazione latina) a

sud. Tale posizione spiega perchè finora non sia stato

possibile definire nettamente la natura etnica dei Fa-

lisci : secondo alcuni erano una popolazione latina etru-

schizzata, secondo altri una popolazione etrusca che

si era gradatamente latinizzata. Nello sviluppo della ci-

viltà falisca, quale è rappresentata dai corredi funebri,

si not&no differenze di rito e di suppellettile.

Rito funebre. — Per ciò che riguarda il rito sono

da considerare tra le tombe più antiche quelle a cre-

mazione. Le ossa combuste del cadavere venivano rac-

colte in un vaso per lo più di terracotta, raramente di
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bronzo. Frammisti alle ossa v'erano talvolta degli og-

getti di ornamento in metallo. La forma del cinerario

varia a seconda delle epoche. Il cinerario era coperto

da una ciotola di terracotta o di bronzo e veniva col-

locato dentro una custodia di pietra, di forma ovale o

cilindrica. Qualche oggetto di corredo poteva trovarsi

dentro la custodia, sopra o accanto al cinerario. La cu-

stodia col cinerario era deposta in un pozzetto scavato

verticalmente nel terreno. Nell'interno del pozzetto si

collocavano talora vasi, armi ed oggetti di ornamento

per uso del morto. Qualche volta invece, e ciò indica

età più recente, i vasi e gli altri oggetti erano deposti

in una specie di loculo o ripostiglio scavato in uno dei

fianchi del pozzetto. Vi potevano essere più loculi e

più di un cinerario poteva essere deposto in un poz-

zetto.

Nel rito dell'inumazione il cadavere veniva sepolto

in una fossa scavata orizzontalmente nel terreno e

poteva essere collocato o sulla nuda terra o sopra

una tavola di legno o dentro un tronco di albero ta-

gliato e scavato, o dentro una cassa di pietra. Il cor-

redo del morto era lasciato in parte su di lui (og-

getti di ornamento) e in parte gli era deposto accanto

(armi, vasi). Oltre alla fossa semplice vi era anche la

fossa con uno o più loculi. I loculi potevano essere

scavati su uno qualunque dei quattro lati della fossa,

ma per lo più erano sui lati lunghi. La suppellettile

delle tombe a fossa era più abbondante di quella delle

tombe a pozzo e più ricca era ancora nella fossa for-

nita di loculi.

Il rito dell'inumazione era praticato anche con

un'altra forma di tomba, la tomba a camera. Veniva
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scavata nella roccia una camera, a cui si accedeva per

mezzo di un corridoio più o meno inclinato dal piano

di campagna o per mezzo di una gradinata. La ca-

mera aveva forma quadrata o rettangolare. Il morto

era deposto in terra o su banchine lavorate nella

roccia in sarcofagi di pietra. Nelle pareti della ca-

mera potevano essere scavati dei loculi per la colloca-

zione degli oggetti: sono i loculi votivi. Oppure questi

loculi erano ampi e destinati a contenere dei cadaveri :

sono i loculi sepolcrali. Di questi loculi sepolcrali ve

ne erano o su una sola parete o su più pareti e vi po-

tevano essere più ordini di loculi l'uno sopra l'altro.

Talvolta, e questo caso si fa sempre più frequente con

l'età posteriore, la tomba è formata da più di una
camera, cioè col crescere dei loculi sepolcrali e delle

camere la tomba diviene, da sepolcro individuale, se-

polcro di famiglia. Ed allora rimane in uso per più ge-

nerazioni e la sua suppellettile appartiene a diverse età.

Suppellettile. — Come v'è diversità di rito v'è nelle

tombe falische diversità di suppellettile. Da principio

si hanno dei rozzi vasi di fattura locale, lavorati a

mano con una argilla non depurata ma mescolata ad
altri minerali. Sono i così detti vasi d' impasto che a

seconda della cottura prendono un colore più o meno
cinerognolo o nerastro. Le forme sono poche e sem-

plici. La mancanza del tornio impediva di dare ai vasi

perfetta forma sferica o cilindrica. Quindi la parte

più espansa dei vasi anziché passare gradualmente
con una f.urva alle parti adiacenti segna più o meno
nettamente un incontro a spigolo. Ne viene cosi la

forma che nei vasi maggiori si dice a doppio tronco
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di cono (tipo villanoviano) e nei vasi più schiacciati

si dice lenticolare. La decorazione di questi vasi si li-

mita a qualche steccatura o a qualche motivo geome-

trico inciso profondamente (angoli, meandri).

Ma ad un certo momento avviene una trasforma-

zione nella tecnica vascolare. Continua come mate-

riale l'impasto, ma i vasi vengono lavorati al tornio.

In conseguenza dell'uso del tornio si modificano le

forme: prendono il sopravvento quelle cilindriche e

sferiche e decadono quelle a doppio tronco di cono e

lenticolari. Inoltre l' impasto dei vasi, o per la sua di-

versa natura o per il diverso grado di cottura o per

qualche preparato dato alla superficie, assume ester-

namente il color rosso o il color marrone. Altri vasi

sono spalmati di bianco. Talvolta sui vasi a superficie

rossa, di reg©la sui vasi a superficie bianca, sono di-

pinti, negli uni con color bianco, negli altri con color

rosso, degli ornamenti o geometrici (meandri, denti di

lupo, cerchi) o figurati (pesci, anatre, cavalli, felini, ani-

mali fantafctici). Insieme alla nuova decorazione dipinta

rimane in uso per i vasi a superficie rossa o a superficie

marrone la decorazione grafita, ma mutano la tecnica

e i soggetti ; il graffito è più leggiero e accanto ai mo-

tivi geometrici si hanno motivi vegetali e figure d'ani

mali, gli stessi dei vasi a decorazione dipinta.

Questa trasformazione nell'arte vascolare si deve

ad un' influenza venuta dal di fuori. Infatti appaiono

contemporaneamente dei prodotti ceramici stranieri.

Sono vasi di argilla figulina depurata, di color bianco

giallo (i cosi detti vasi italo-geometrici e protoco-

rinzì) e sono vasi neri di bucchero, cioè vasi di argilla

figulina impastata con carbone. Questi vasi presen-
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tano forme del tutto nuove: sono Poinochoe, lo sky-

phos, la kylix, Polpe, il bombylios, l'aryballos. I vasi

d'argilla hanno una decorazione a vernice marrone,

nerognola, rosso-violacea, bianca. Fra i motivi pre-

feriti nella decorazione, oltre a quelli geometrici e a

quelli vegetali, appaiono figure d'animali.

I vasi di queste forme non si hanno soltanto in ar-

gilla figulina e in bucchero ;
ma, o in questa necropoli

o in necropoli della restante Etruria, del Lazio, della

Campania, si hanno in metallo (argento o bronzo) o

in impasto. Non tutte le forme si trovano, in tutti i

materiali, perchè alcune si adattavano solo per alcune

tecniche.

Donde questo materiale sia stato importato è pro-

blema non ancora risolto, come è stato sopra osser-

vato trattando del carattere generale delle collezioni.

Per quanto non vi sia accordo completo nella crono-

logia, non si è lontani dal vero assegnando al vii secolo

e alla prima metà del vi questa importazione di mate-

riale straniero e la sua imitazione nel paese.

Con la metà del vi secolo comincia una nuova cor-

rente commerciale. E la corrente attica che dura sino

al volgere dal v al iv secolo. S'importano da principio

vasi a figure nere e in appresso vasi a figure rosse.

L'argilla estratta dal promontorio Coliade nell'Attica,

è di un bel color rosso giallo e la decorazione è otte-

nuta con una vernice nera brillante, alla quale si ag-

giungono le vernici bianca e rosso-violacea per l'accen-

tuazione di qualche particolare. Alcuni tipi di vasi ri-

chiamano quelli dell'importazione precedente ma ne
differiscono per qualche caratteristica di forma. I vasi

più in uso sono la kylix, lo skyphos, l'oinochoe^ la
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hydria, il krater, lo stamnos, la pelike, lo psykter, ecc.

I soggetti trattati nella decorazione di questi vasi

sono tolti dal mito greco, particolarmente dal mito
di Eracle e di Dioniso, o sono scene di banchetti, di

palestra, di vita domestica.

Con la seconda metà del iv secolo s' inizia una fab-

bricazione locale di vasi, quella dei vasi| falisci, che
imitano prodotti della ceramica attica dello stile fiorito.

L'argilla è più chiara, i soggetti in parte sono tratti

ancora dal mito greco, ma con variazioni locali e tal-

volta con malintesi : sono preferite le scene dionisiache.

Questa imitazione durò forse sino a che Falerii fu

presa dai Romani nel 241 a. C.

Importazioni e trasformazioni analoghe a quelle ri-

scontrate per la ceramica si hanno nella suppellettile

di metallo e di materiale nobile (ambra, avorio, osso,

smalto). Ai vasi locali d'impasto si accompagnano poche
armi (lancia, rasoio lunato, ascia) e pochi oggetti di

ornamento in bronzo (fibula ad arco semplice, a drago,

a sanguisuga, a navicella piena, spirali fusiformi, pet-

tini triangolari, accettine, ecc). Raro è il ritrovamento
di qualche oggetto di oro. (fibule).

Nel periodo dell' importazione del materiale orienta-

lizzante divengono frequenti gli oggetti d'oro e d'ar-

gento come fibule, fermagli di cinture con decorazione

a pulviscolo (motivi geometrici, figure di animali) e

abbondano gli utensili e gli ornamenti di bronzo con

decorazione d'ambra, di smalto e d'osso.

Nel periodo dell'importazione attica diviene rara

l'oreficeria (non è da escludere che le tombe, che erano

a camera, ne siano state già depredate nell'antichità), si

affinano invece per forma e per decorazione gli oggetti
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in bronzo (candelabri, thymiateria, vasi con manichi

lavorati, specchi, strigili).

Allorquando incomincia Parte falisca d'imitazione,

essa riproduce in terracotta oggetti che originaria-

mente dovevano essere in bronzo (vasi con decorazione

a rilievo, piatti, patere, strigili). L' oreficeria è povera

di forme (orecchini, collane).

r. Barnabei, a. Cozza, G. F. Gamuurini, A. Pasqui, in Mon. ani.

della R. Acc. dei Lincei, 1894, IV. Per confronti del materiale falisco

col materiale del territorio atestino, del Piceno, dell'Etruria, del-

l'agro oapenate, del Lazio, della Campania, vedi ibidem, Q. Ghirak-
DiNi, 1897, VII, e. 1 ss. (particolarmente e. 90 ss.), E. Brizio, 1895, V,
o. 85 ss. ; G. Ghirardini, 1898, Vili, e. 101 ss. ; R. Paribeni, 1906, XVI,
e. 277 ss.; G. Pinza, 1905, XV; E. Gabrici, 1913, XXU ed inoltre St.
GsELL, Fouilles dans la necropoli de Vaici, Paris, 1891.

FALERII VETERES (Civita Castellana) (Pianta. 1-6).

Queste sale contengono le suppellettili provenienti

dalle tombe dell'antica Falerii (Civita Castellana). La
necropoli si estendeva in tutte le direzioni intorno

alla città e, oltre a luoghi di minor conto, le con-

trade che avevano maggior numero di tombe sono

quelle di Montarano e Celle a nord est, di Penna e

Valsiarosa a sud-ovest. Siccome Falerii fu presa dai

Romani nel 241 a. C, si ha forse in questa data un
termine ultimo per la cronologia delle tombe più re-

centi. Fino a qual secolo risalgano le tombe più an-

tiche non è possibile dirlo con precisione. Non si. erra

forse di molto ponendo le tombe a pozzo più arcaiche

tra il IX e l'viii secolo a. C.

Il materiale della necropoli di Falerii è disposto

secondo un ordinamento in parte cronologico e in parte
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topografico, cioè in ogni sala sono mantenute distinte

le suppellettili provenienti dalle diverse contrade della

necropoli, ma ogni sala contiene presso a poco il ma-
teriale di un determinato periodo.

STANZINO D'INGRESSO (Pianta: 1).

(Per le pitture, vedi pag. 19 s.).

Vetrina a sinistra. Celle e Montarano : tombe a pozzo.

1 cinerari piìi antichi, d'impasto scuro, o soro ovali

si avvicinano al tipo villanoviano. Inoltre o sono

senza manico, o hanno delle prese a linguetta, o hanno
manichi finti aderenti al corpo, o hanno un solo manico.

Sul cinerario era deposta per copertura la ciotola a un
solo manico. Il resto del corredo è dato da piattelli su

piede, da ciotole a corpo a tronco di cono, da attingitoi

a corpo ovale o lenticolare, da rasoi lunati, da fibule

ad arco semplice (28-29), da spirali fusiformi.

F. Barnabei, a. Pasqui, in Mon. ant. della R. Acc. dei Lincei, 1894,

IV, o. 365, t. X, 5.

Vetrina di fronte. Monlarano: tombe a pozzo. I ci-

nerari sono a corpo sferico schiacciato d'impasto scuro

oppure sono a superficie rossa, senza manichi o manichi

finti aderenti o manichi distaccati. La ciotola di co-

pertura è d'impasto scuro o d'impasto a superficie rossa

di bronzo. La suppellettile è data o da vasi d'impasto

scuro (attingitoi a corpo ovale o a corpo lenticolare,

anforette a corpo lenticolare) o da vasi a superficie

rossa (tazze su piede, ciotole sferiche, ollette sferiche).

Gli strumenti o gli oggetti d'ornamento di bronzo sono:

i rasoi lunati, l'ascia ad alette decorata alle», base Qon
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due rozze anatrelle (2903), le spirali fusiformi, i brac-

cialetti, le fibule a navicella con staffa allungata. Di

ferro si noti tra l'altro una fibula ad arco inginocchiato

(2909) ed un rasoio lunato (196).

F.Barnabki, a. Pasqui, 0. c, c.376, 386s., t. XII, 2, 5, 6; O. Montelius,

La civilisation lyrimitive eri Italie, Stockholm, 1904, II, t. 308, 5, 6, 7
;

E. Gabrici, in Mon. ant. della R. Acc. dei Lincei, 1913, XXII, o. 155,

Tra i cinerari di Montai ano è singolare quello in

bronzo, a cui ancora aderiscono avanzi di stoffa.

F. Barnabei, o. c, IV, e. 231.

Inoltre è caratteristico quello d'impasto (2881-2882)

col coperchio che imita la forma dell'elmo aguzzo ere

stato proprio dei cinerari di Tarquinii e di Veii (ta-

vola XXVI, 1). Il cinerario ha una decorazione geome-

trica impressa a corda (ventaglietti e triangoli) e a

cerchi concentrici. L'elmo ha una decorazione a stagnola

(fasce rettilinee e curve). Alla stessa tomba apparten-

gono j due piattelli poggiati su caproni (2883-2884).

O. Montelius, o. c, II, t. 310, 2, 4; G. Pinza, in Mon. ant. della

R. Acc. dei Lincei^ 1905, XV, o. 637.

Vetrina a destra. Montarano: tombe a fossa sem-

plice a fossa con loculi. I vasi più comuni sono : tazze

su piede, ciotole con manico, attingitoi a corpo ovale

lenticolare, olle a corpo lenticolare o sferico. Gl'istru-

menti e gli oggetti di ornamento consistono in rasoi

lunati, fibule ad arco inginocchiato, fibule a navicella,

fibule a losanga, spirali fusiformi, pettini triangolari

ad una sola fila di denti, braccialetti, ambre, grani di

pasta vitrea. Il materiale appare quindi simile a quello

delle tombe a pozzo. È da notare il primo uso di me-

tallo prezioso nella fibuletta rivestita con filo d'oro (51).

F. Barnabei, A. Pasqui, o. c, c. 357, t. X, 9.
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Una delle tombe ha prodotti caratteristici : un so-

stegno di vaso traforato (2967), un askos a tre colli (2970),

un'anforetta a corpo lenticolare con decorazione a bot-

toni di bronzo (2968).

O. MoKTEMts, 0. c. ir, t. 310,6; ;31l, 10, 15.

PRIMA SALA DETTA DI VENERE
O DELLE STAGIONI (Pianta: 2).

(Per le pitture, vedi pag. 20 s.).

Contiene il materiale di tombe a fossa simili alle

precedenti e il materiale delle tombe a fossa e a ca-

mera del periodo in cui s' iniziò l' importazione orien-

tale e l'arte locale per imitazione trasformò tecnica

e forme. Nelle ultime tombe a camera si cominciano

a veder apparire vasi attici a figure nere.

Parete sinistra [parte alta) e parete a sinistra del-

l'ingresso alla sala seguente {parte alta). Montarano:

tombe a fossa semplice e a fossa con loculi. Nelle prime

tombe il materiale è identico a quello delle fosse col-

locato nella stanza precedente. Si noti tra l'altro il

rozzo materiale di una tomba nel cui corredo è con-

servato anche un braccialetto di legno (2965).

F. Barnabbi, a. Pasqui, o. c, o. 385, t. X, 24.

Le tombe seguenti presentano ancora in parte ma-
teriale di questo genere, ma in prevalenza comprendono
vasi d' impasto a superficie rossa o a color bianco con

dipinti rossi e vasi d' impasto con decorazioni graffite,

cioè tutto quel materiale lavorato al tornio che l'arte

locale produceva per imitazione di prodotti che veni-

vano dal di fuori. Per le forme dei vasi si notino par-
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ticolarmente le olle, i sostegni ad una o più bulle, gli

alti piatti su piede, le ciotole emisferiche su piede o

senza piede, gli askoi o vasi da versare a corpo sferi-

forme e lungo collo, i secchielli cilindrici, i kantharoi

a pareti convesse e altre forme analoghe. Anche le

forme originarie dei vasi locali si trasformano: le anfo-

rette da corpo lenticolare prendono corpo emisferico,

gli attingitoi sostituiscono all'orlo basso ed obliquo un
orlo alto e cilindrico. I motivi dipinti e graffiti su

questi vasi in parte sono geometrici (meandri) e figu-

rati (anatre, pesci), motivi che appartenevano già al-

l'arte locale che potevano essere stati tratti diret-

tamente dalla natura, in parte sono motivi di quello

stile che si chiama orientalizzante (leoni, cavalli alati,

animali fantastici, fiori e boccinoli di loto).

Per gli oggetti in metallo accanto a un cinturone

sbalzato e graffito (3230), una rocca (3231), fibule a

navicella, pettini triangolari, accettine con le anatrelle,

spirali fusiformi, cioè ad oggetti di bronzo di arte lo-

cale, che in parte erano apparsi già nel periodo prece-

dente, si notano esemplari di un'arte forse importata :

frammento di fermaglio di cintura in argento (171),

spada (158, 160), filetti di bronzo (161).

P. Barnabei, a. Pasqui, o. c, o. 372, 388, 395, 398, t. XI, 9, 21,

XII, 9; O. MoNTEnus, o. e, II, t. 808, U; E. Galli, in Mon. ant. della
R. Acc. dei Lincei, 1912, XXI, o. 480.

Parete sinistra {parte bassa) e parete a sinistra del-

Vingresso alla sala seguente {parte bassa). Penna:
tombe a fossa e a camera. Le tombe a fossa (si co-

minci dalla parete vicino all'ingresso della sala se-

guente) contengono materiale d'arte locale ma del pe-

riodo d' imitazione, a superficie rossa, a color bianco e
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d'impasto graffito. Non vi è differenza tra questo mate-

riale e quello delle tombe a camera che seguono, il ohe

sta ad indicare la loro contemporaneità nonostante la

diversità nella forma delle tombe. Si notino in queste

tombe a camera i due grandi sarcofagi scavati in un
tronco di quercia (284) e le spirali d'oro per capelli (297 ^*«).

G. Dennis, in Journ. of the Brit. and Amer. Arch. Soc. of Rome,
1888-1889, p. 157 s. ; E. Brizio, in Nuova Antologia, dicembre 1889,

p. 421 B.; F. Barnabei, A. Pasqui, o. c, o. 348, t. X, 2, 6; O. Mon-
TELius, 0. e, II t. 308, 16; F. Weege, in W. Helbig, W. Amelung,
Filhrer durch die Samml. klaas. Altertumer in Rom^, II, p. 360,

Vetrina a destra dell'ingresso alla sala seguente.

Celle: tomba a camera con seppellimenti di epoche

successive. Vi sono molti vasi d'impasto graffiti e

intagliati : si notino i tre grandi kantharoi (493, 495),

di cui uno (493) con decorazione a stagnola (è rimasta

la traccia bianca sul fondo) rappresentante due fe-

lini affrontati. Simile decorazione (felini che voltano

la testa indietro) con simile tecnica si ha in un'olla

sferica anch'essa d'impasto (487). Caratteristiche sono

quattro teste di leone, due teste di grifo, un'altra testa

animalesca (492), tutte d'impasto, lavorate ad imita-

zione di quelle che si applicavano come ornamento ai

bacili di bronzo, propri dell'arte orientalizzante. Note-

voli sono alcune figurette femminili di bucchero in co-

stume asiatico (488). simili a quelle in avorio della

tomba Barberini di Palestrina. Forse alcune di esse

avevano la medesima funzione architettonica, erano

dei sostegni di vasi di bucchero. La ceramica a color

bianco con decorazione rossa è rappresentata da due
grandi olle ovali a quattro manichi verticali (499).

Nel corpo dell'una sono dipinti, oltre ad alcuni motivi
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geometrici, dei cervi e dei cavalli, un serpente, un uc-

cello e delle lance con la corda di getto; nel corpo

dell'altra, oltre a disegni geometrici, si hanno dei mo-

tivi vegetali di stile orientalizzante (palmette). Vi sono

alcuni bombylioi corinzi e molti vasi di bucchero, tra cui

tazze su piede smontabile (510, 514) e un'oinochoe graifita

con motivi a ventagli e a mezze raggiere (494). Inoltre

v' è una kylix attica ad occhioni e a figure nere (due

volte ripetuti Dioniso e un Satiro) (491). La presenza di

vasi di epoca così diversa mostra forse che la tomba è

stata in uso per lungo tempo, dal vii al vi sec. a. C.

G. Dennis, l. e, p. 160; E. Brizio, l. e, p. 424; F, Barnabki, o. e.,

e. 205 8., t. VI, 1, 7, XII, 21, o. 268, f. 127, o. 306; G. Raro, De arte va-

scularia, Bonnae, 1896, p. 4 8., 31; e in Bull, di Paletn., 1900, p. 39;

O. MoxTELius, 0. e, II, t. 308, 13; 309, 24; 310, 12; 311, 18; F. Weegk,
o. e, II, p. 361.

Parete tra le due finestre. Celle: tombe a camera
con seppellimenti di epoche successive. Vi sono vasi

d' impasto a superficie bianca con pitture rosse (due

olle (538) sferiche decorate di cavalli alati e uccelli),

vasi d'impasto grafì&ti, vasi di bucchero e di argilla

figulina (italo-geometrici e corinzi). Insieme a questi

si noti un'anfora a figure nere (aquile), imitazione ita-

lica di vasi attici (589), e qualche vaso etrusco campano:
il che sta a dimostrare che una di queste tombe è stata

in uso dal vìi sino al iv-iii sec. a. C. Nella suppellettile

in metallo v'è unn spada di ferro (607) con avanzi del

fodero di legno e con puntale di bronzo traforato. Inoltre

si osservino dei grani di lamina d'oro per collana (624),

delle spirali d'oro (627) e delle fìbulette di lamina d'ar-

gento a navicella striata con lunga staffa (620). Tra
gli oggetti importati v' è anche un pendaglio di pasta

verdognola a forma di Horus tra due urei (630).
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Parete a destra cìelV ingresso : vetrina a sinistra

della finestra. Penna: tombe a camera. Sono tombe

forse con seppellimento di una sola epoca e appar-

tengono al periodo in cui diminuisce la produzione

dei vasi d'impasto e predominano i buccheri. Tuttavia

si nota ancora qualche vaso italo geometrico e corinzio,

e come indice della nuova corrente commerciale una
anfora attica a figure nere (671) con Dioniso e Menadi.

Parete a destra dell'ingresso : vetrina a destra della

finestra. Suppellettili di tombe delle contrade Penna
e Valsiarosa : di queste tombe non potè accertarsi con

sicurezza la forma. Il materiale in prevalenza è dato

da prodotti del periodo d'imitazione; vasi d'impasto

graffiti, vasi a superficie rossa e a color bianco con di-

pinti rossi.

Vetrina centrale. Sono qui raccolte alcune tra le più

ricche tombe della contrada Montarano appartenenti

al periodo dei prodotti d'imitazione. Tra i vasi predomi-

nano quelli d'iiLpasto scuro, di cui alcuni graffiti (3136,

3139) ed altri con decorazione di bottoncini in bronzo

(3135, 3138, 3162), e quelli d'impasto a superficie rossa.

V'è anche qualche esemplare (3160, 3161) d'impasto

a color bianco con decorazioni rosse (motivi geometrici

ed anatre).

Tra i bronzi si notino i vasi in lamina battuta su

tripodi (3128-3131), i cinturoni sbalzati e graffiti, (3123,

3154), la rocca (3155) in legno e bronzo, con decora-

zione a bottoni d'ambra, le laminette di bronzo (3122)

da applicarsi a legno o stoffa, con decorazione geome-

trica punteggiata (diagonali e rosette), le coppe bac-

cellate (3169-3171), un'acerra o incensiere (3134).

Oltre a molte fibule di bronzo a navicella ve n'è
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qualcuna con corpo di ambra e osso (3104, 3105, 3148),

qualche altra con corpo rivestito di sottile filo d'oro

(3095, 3145, 3146) e due con corpo di smalto scuro,

ad onde gialle (3147). Tra gli oggetti d'oro vanno men
zionate quindici laminette con anima di bronzo, deco-

rate a rilievo di rosette, foglie e cerchi concentrici

(3111). Importati sono gli scarabei (3119, 3121) e le

piccole figure egiziane di pasta azzurro verdognola

(3115, 3116 Bes; 3149 Horus), adoperate come pendagli

di collane: questi prodotti fanno pensare ai Fenici

come commercianti importatori.

F. Barnabei, a. Pasqui, o. c, c. 217 ss., f. 99; e. 245, 250 ss., 269,

;}20, f. 164; e. 351, 357 s., 363 s., 367 s , 370 ps., 377 ss., f. 175 s. ; o. 385,

:iS8, 391; t. VI, 3, 4, 11 s., 22; VII, 7 s., 23; Vili, 5; IX, 1, 2, 4, 8, 12,

27, 29, 40, 42, 49, 52; X, 7, 12 s., 31; XI, 13, 18; XII, 7, 8, 14 ss., 18;

L. Savignoni, in Mon. ant. della R. Acc. dei Lincei, 1897, VII, e. 318,

f. 12; p]. Petersen, in BMi. Miti., 1897, p. 7; O. Montei.ius, o. c, IT,

t. 307, 1-22; 308, 9; 309, 4 ss., 9 s., 12 ss., 17, 22; 310, 7, 10; 311, 8; L. A.
Milani, in Studi e Materiali, I, p. 208 s., f. 50a; L. Pigokini, in Bull, di

l'aletn., 1908, p. 106 ss., f. L; P. Ducati, in Bull, di Paletn., 1912, p. 20

s.; F. Weege, 0. e, II, p. 361 s. ; E, Galli, in Mon. ant. della R. Acc.
dei Lincei, 1912, XXI, o. 467.

Nel centro della vetrina vi è un'urna cineraria in

lamina di bronzo (2933) che ripete, specialmente nel

tetto, la forma della casa. È decorata a sbalzo con

rettangoli e perline (tav. XXVI, 2).

O. MoxTELius, 0. e, II t., 308, 8; G. Pinza, in Mon. ant. della E.
Acc. dei Lincei, 1905, XV, o. 618, f. 189 d; E. Stefani, in Not. d. Scavi,

1910, p. 218, f. 14; F. Weege, o. c, II, p. 361.

Vetrina a destra sotto la finestra. Valsiarcsa : tomba
con prodotti di metallo importati. Si notino il ferma-

glio di cintura a frange d'oro e argento (419), la guardia
della spilla di una fibula d'oro sormontata da un'ana-

trella (427), le spirali d'oro (425), i fermagli di bronzo
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con anatrelle e figure umane (398, 399), una paletta

di bronzo (394). Insieme a questi oggetti preziosi sono

stati trovati poclii e frammentari vasi d'impasto e di

bucchero.

A. Cozza, A. Pasqui, in Not. d. Scavi, 1887, p. 309 ss., t. VI;
G. Dknnis, L c, p. 160 s.; E. Brizio, l. e, p. 424; F. Barnahei, A.
Pasqtti, 0. e, o, 353 ss., 357 s., 394, 398, 428, t. X, 16; XI, 2, 15 ss.,

22; G. Kako, in Studi e Materiali, 1, p. 257, f. 25, p. 271 s., f. 41 s.;

II, p. 130, f. 119, 121 s.; ILI, p. 144, f. 1, p. 147, f. 7, 7 a, p. 154, f, 18 ss.;

G. Ghirardini, in Bull, di Faletn. 1902, p, 128 s., 133; G. Pellegrini,
in Moti. ant. della B. Acc. dei Lincei, 1903, XIII, e. 238; L. A. Milani,
in Bull, di Paletti., 1903, p. 31, 34, 36; G. Karo, in Bull, di Paletti.,

1904, p. 15; G. A. Colini, in Bull, di Paletti., 1905, p. 214; O. Mox-
TELius, 0. e, n t. 309, 11, 16, 20, 23; F. Weege, o. c, II, p. 361; E.

Galli, o. c, o. 480.

Vaso d' impasto (3548) graffito con cavalli alati e

lunga iscrizione. Proviene da una tomba della con-

trada Colonnette. E la più antica iscrizione di Fa-

lerii e deve porsi tra il vii e il vi sec. a. C.

G. F. Gamurrini, in Mon. ant. della R. Acc. dei Liticei, 189i, IV,
e. 339; E. Mengakelli, in Bollettino d'Arte, 1908, p. 101 ss.; C. Thu-
Lis, in Rhein. Museum, 1908, p, 254 s.; G. Herbio, in Corpus Itiscript.

EtruHC, II, 8079.

Nel piano inferiore della vetrina vi sono tombe con

vasi d'impasto graffiti : notevoli alcuni frammenti con

figure umane (370),

A. Cozza, A. Pasqui, in Not. d. Scavi, 1887, p. 173.

Vetrina a sinistra sotto la finestra. Montarano:

tombe con vasi d'imitazione a superficie rossa e a color

bianco con dipinti rossi.

Negli angoli della sala e sotto le finestre vi sono

custodie di pozzetti, un segnale di tomba a forma di

scudo ovale, un sarcofago, dei grandi vasi e sostegni

di vasi d' impasto.
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SECONDA SALA DETTA DEI SETTE COLLI

(Pianta: 3).

(Per le. pitture, vedi pag. 21 ss.).

Contiene il materiale di tombe a camera con un
seppellimento unico della fine del vi o del principio

del V secolo a. C. oppure con seppellimenti successivi

che vanno dalla fine del vi fino al iviii secolo a. C.

E questo il periodo dell'importazione dei vasi attici

a figure nere, a figure rosse di stile severo e a figure

rosse di stile nobile. L'importazione attica sembra

diminuire e quasi cessare quando cominciano ad ap-

parire i primi vasi dello stile fiorito. Ma la cono-

scenza di questo stile è presupposta dai vasi di ù b-

brica falisca del iv-iii sec. a. C, che sono stati deposti

nelle medesime tombe con seppellimenti successivi.

Questi vasi infatti imitano lo stile fiorito attico, e pos-

sono considerarsi come una delle ultime propaggini

settentrionali della ceramica italica d'imitazione greca.

Parete a sinistra sino alV ingresso alla galleria se-

micircolare. Celle: tombe a camera. Le prime avevano
un seppellimento unico della seconda metà del vi se-

colo a. C. del principio del v : contengono ancora

qualche vaso d' impasto e buccheri, ma oltre a questi

dei vasi attici a figure nere. Le altre avevano seppel-

limenti successivi sino al iv-iii sec. a. C.

Vetrine alte. 793. Testa arcaica di Sfinge in pietra :

prodotto locale tratto da un esemplare greco ciprioto.

G. Dennis, l. e, p. 162; R. Pettazzoni, in Ausonia, 1909, p. 201, 203,

e in Hom. Miti., 1909, p. 329; F. Weege, o. c, II, p. 365.
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772. Anfora a figure nere con coperchio. Un gio-

vane che suona la doppia tibia precede uomini e gio-

vani con vasi, di ritorno da un banchetto. Parte op-

posta: Dioniso su un mulo tra una Menade e due
Satiri.

F. Weege, 0. e, II, p. 365 s.

775. Kylix a figure nere, decorata ad occhioni. Al-

l'esterno da un lato v'è Eracle in contesa con Apollo

per il tripode di Delfi, dall'altro Teseo in lotta con

)1 Minotauro. Interno: Gorgoneion.

E. Bkizio, ì. c, p. 427 s.; F. Weege, o. c, II, p. 866.

773. Grande kylix a figure nere. Neil' interno, den-

tro una fascia decorata con un ramo d'edera e co-

rimbi, v'è un suonatore di lira disteso su una kline.

Presso la kline v'è una tavola con vivande e una ky-

lix. Il capro sotto la kline può far pensare a Dioniso.

All'esterno è ripetuta due volte con poche varianti

la figura di Dioniso con un cratere nella sinistra,

seduto tra due Menadi danzanti. Ciascuno dei gruppi

è chiuso tra due occhioni e tralci di vite.

G. Dennis, l. e, p. 162; E. Brizio, l. e, p. 428; F. Weege, o. c, II,

p. 366.

846. Cratere a figure rosse di stile nobile. Dioniso

con tirso si avanza, appoggiandosi ad un Satiro che

suona la doppia tibia y^ preceduto da una Menade
con fiaccole ed è seguito da una Menade con lira e

da un Satiro con anfora. Parte opposta : Dioniso o una
Menade tra due Satiri.

G. Dennis, l. e, p. 162; F. Weege, o. c, II, p. 367.
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912. Anfora a figure nere. Athena sulla quadriga

combatte contro un Gigante. Parte opposta : Dioniso

e Arianna (?; con capro tra due Satiri danzanti.

F. Weege, 0. e, ir, p. 366.

913. Frammento di anfora panatenaica della fine del

VI secolo a. C. Presso una colonna sormontata da un
gallo Athena vibra la lancia.

E. Brizio, 1. e, p. 427; F. V^eegk, o. c, II, p. 366.

906. Cratere a campana a figure rosse di fabbrica

dell'Italia meridionale. Bellerofonte sul Pegaso com-

batte contro la Chimera. Vi assistono Apollo, Arte-

mide, Eracle, degli Amorini, un Satiro e una donna.

Parte opposta: Athena, Eracle e un Satiro, Ermete
e una Vittoria.

G. Dennis, l. e, p. 162; E. Bitizio, l. e, p. 433; F. Weeoe, o. c, II,

p. 367.

Vetrine basse. Contengono una sola tomba, i cui

seppellimenti vanno dal vi sino al iv-iii sec. a. C.

1270. Due figurine in bronzo di arte ionico-etrusca,

che facevano parte delia decorazione di un tripode.

Sono vestite di chitone con cintura a linguetta e mar-

ciano celeremente verso destra.

L. Savignoni, in Mon. ant. della B. Acc. dei Lincei, 1897, VII,
e. 291, 301 8., 361 s., f. 27, o. 373; E. Peteksen, in Bóm. Miti., 1897,

p. 9; F. Weege, o. c, II, p. 366.

1271. Statuetta femminile in bronzo di tipo ionico-

etrusco, con chitone e tutulo.

L. Savignoni, l. e, o. 291, n. 3.

1225. Kylix a figure nere, decorata ad occhioni. Al-

l'esterno, divisa in due parti, v'è la lotta di Eracle,
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assistito da Athena, contro Gerione rappresentato

come guerriero tricorporeo. Un giovane nudo e uno
ammantato, ambedue distesi, sono disegnati sotto i

manichi. Nel campo lettere senza significato. Interno:

cerchi concentrici.

G, Dennis, l. e, p. 163; E. Brizio, l. e.

o. 291, n. 3; F. Wekgb, o. c, II, p. 367.

p. 428; L. Savignoni, l. e.

1203. Anfora a figure nere. Eracle in lotta contro

tre Amazoni, di cui una già caduta a terra. Parte

opposta: donna ammantata tra due guerrieri, forse

Aithra tra Demophon e Akamas, un episodio della

presa di Troia.

G. Dennis, l. e, p. 163; F. Weege, o. c, II, p. 367.

1226. Kylix a figure nere. Due giovani aizzano i

galli per la lotta. Interno: stella a più raggi.

E. Brizio, l. e, p. 128; F. Weege, o. c, II, p. 366.

1197. Cratere a campana, a figure rosse, di fabbrica

dell' Italia meridionale. Scene della distruzione di Troia.

Neottolemo lancia il corpo di Astianatte contro il vec-

chio Priamo, mentre contro di lui si avventa un guer-

riero e dardeggia un arciere scita. Afrodite difende

Elena dall'ira di Menelao, il quale lascia cadere la

spada alla vista del seno nudo dell'eroina. Parte op-

posta: Apollo, Menade, Satiro, Amore, Vittoria e due
uomini, uno con pedum, l'altro con giavellotto.

G. Dennis, l. e, p. 164 ; E. Brizio, l. e, p. 436 s. ; E. Romagnoli,
in Studi ital. di filologia class., 1901, IX, p. 92, 104 ; P. Ducati, Brevi
osservazioni sul ceramista attico Brigo, Bologna, 1904, p. 61 s. ; T. Tosi,

in Studi e Materiali, III, p. 176 es., f. 4 5; e in Atene e Roma, 1914,

p. 37; F. Weege, o, c, II, p. 366.
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1198. Stamnos falisco. Eracle si avanza seguito da

una donna seduta su un cavallo. Verso la donna vola un

Amore; una testa di Satiro sporge dal fondo e assistono

alla scena altre due donne. Si può pensare ad Eracle

che riconduce Alcesti. Parte opposta : Satiro e Menade.
E. Brizio, l. e, p. 440; F. Weege, o. c, II, p. 366.

1199. Stamnos falisco, con scena simile, che si svolge

verso destra anziché verso sinistra ed avviene in

luogo chiuso, indicato da una colonna ionica. Eracle

porta per la briglia il cavallo.

Parete sinistra dopo V ingresso alla galleria semi-

circolare. Celle, tombe a camera con seppellimenti suc-

cessivi dal v al iv-iii sec. a. C.

984. Cratere a figure rosse di stile severo. Eracle

lotta contro il leone nemeo. Assistono l'eroe Athena

e Jolao che tiene la clava. Parte opposta: Tre pale-

striti, uno con asta, il secondo con disco, il terzo con

contrappesi per il salto.

Q. Denxis, 1. e, p. 163; J. D. Beazley, in Journ. of Hell. Stud., 1908,

p. 318; F, Weegb, o. c, II, p. 367.

983. stamnos a figure rosse di stile nobile. Due fan-

ciulle (Menadi?) fanno preparativi per una cerimonia

religiosa dinanzi a un idolo di Dioniso. Parte opposta:

Menade (?) con tirso, tra due fanciulle, una delle quali

con skyphos.

G. Dennis, l. e, p. 163; E. Brizio, l. e, p. 430 s. ; P. Hartwig, Die
griech. Meisterschalen, Stuttgart, Berlin, 1893, p. 275, n. 1; G. Hock,
GriecMsche Weihegebrauche, Wlirzburg, 1905, p. 55; J. D. Beazley,
in Ròm. Miti., 1912, p. 288 (n. 13), 291 ss.; 1913, p. 125; A. Frickenhaus,
Levfìenvasen, LXXII. Progr. zum Winckelmannsfeste, Berlin, 1912,

p. 8 s., n. 19, p. 37; F. Wekge, o. c, II, p. 367.
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1105. Cratere a campana a figure rosse di stile no-

bile. Dioniso con tirso e kantharos è preceduto da un
Satiro che suona la lira ed è seguito da una Menade
con fiaccola e da un Satiro che suona la doppia tibia.

Parte opposta: giovane con pilos, manto e giavellotti,

tra due donne.

969. Cratere a figure rosse di stile nobile. Due ca-

valieri con clamide, petaso e giavellotti. Parte opposta :

Vittoria Iride tra un giovane e un uomo barbato.

F. Wekok, 0. e, II, p. 368.

Parete dell'ingresso alla sala seguente. Vetrina a

sinistra: parte alta. Scompartimento a sinistra. Co-

lonnette: tomba a camera.

3573. Cratere a figure rosse, del passaggio allo stile

nobile. Una Vittoria corre portando nella sinistra un
elmo e nella destra un'asta. Parte opposta: giovane

con skyphos e bastone.

3574. Cratere a figure rosse, del passaggio allo stile

nobile. Satiro e Menade. Parte opposta: Satiro con

otre sulle spalle.

3575. Kylix a figure rosse di stile severo. Nei due
lati esterni : Menadi e Satiri danzanti. Interno : uomo
con bastone e polipo.

F. Weege, 0. e, II, p. 368.

Scompartimento a destra e parte bassa. Penna:
tombe a camera con seppellimento unico del vi-v se-

colo con seppellimenti successivi sino al iv iii se-

colo a. C.

762. Anfora a figure nere. Eracle in lotta col leone

nemeo, tra Athena e Jolao. Parte opposta: Dioniso e

Arianna (?).
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959, Lebete a figure nere. Sull'orlo interno del vaso

è rappresentata la linea ondeggiante del mare, sul

quale passano delle navi e si tuffa un delfino.

E. Brizio, l.C, p. 428; F. Wekge, o. c, II, p. 368.

759. Tazza di bucchero a tronco di cono, con rozza

figura e iscrizione graffita.

G. F. Gamurrini, in Edm. Mitt., 1887, p. 61 B.; A. Cozza, A. Pasqui»

in Not. d. Scavi, 1887, p. 175; G. Dennis, l. e, p. 161 s. ; G. F. Gamur-
rini, in Moti. ant. della R. Acc.dei Lincei^ 1894, IV, o, 340; G. Herbig,
in C. I. E., II, 8163; F. Weege, o. c , II, p. 3r8.

Parete dell' ingresso alla sala seguente. Vetrina a

destra. Penna: tombe della medesima età.

3551. Skyphos a figure nere. Hera, Athena, Afro-

dite, precedute da Ermete, si avviano al giudizio di

Paride. Parte opposta: era ripetuta la medesima scena.

3549. Cratere a figure nere. Eracle in lotta con le

Amazoni. Parte opposta: due pugilatori col cesto, il

maestro ed altro palestrita.

F. Weege, o. c, II, p. 868.

3559. Kylix a figure nere di uno dei maestri della

miniatura. All'esterno è ripetuta due volte la lotta di

Erac'e con il leone nemeo tra numerosi spettatori.

F. Weege, o. c, II, p. 36S.

35(30. Kylix a figure nere decorata ad occhioni. Al-

l'esterno è ripetuta due volte la figura di Artemide
con l'arco, accompagnata dal cerbiatto. Interno : v'era

un Gorgoneion.

F. Weege, o. c, II, p. 368.
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35Ò8. Kylix a ligure nere. All'esterno è ripetuto

due volte il ratto di Tetide. Un serpente e un leon-

cello si scagliano contro Peleo cLe ha afferrato la

Ninfa; due Nereidi fuggono verso il padre ed assiste

alla scena Chirone. Interno : Dioniso (?) con corno pò

torio, accompagnato dal capro.

3556. Idria a figure nere. Perseo (iscr. sinistrograda

IIKPEKTl), assistito da Athena (iscr. sinistrograda

A0KNAA), taglia la testn a Medusa, voJgendo indietro

il capo. Parte opposta: le altre due Gorgoni. Sulla

spalla : corsa di quadrighe.

H. A. TuBBS, in Class. Review, 1890, p. 482; P. Kretschmer, Die

griechischen Vaseninschriften , Giitersloh, 1894, p. 137, n. 1, p. 177;

F. Weege, 0. e, II, p. 369.

814. Cratere a figure nere. Eracle presenta il cin-

ghiale d'Erimanto ad Euristeo, che per la paura si

è rifugiato nel dolio. Assistono alla scena Athena e

una donna. Parte opposta: quattro guerrieri e due

arcieri sciti.

F. Weege, o. c, II, p. 3t>9.

836. Cratere a figue rosse di stile severo. Un Sa-

tiro con calzari porta in braccio una Menade con otre

e tirso. Parte opposta: uomo ammantato, con bastone.

G. Dennis, l. c.,p. 162; E. Brizio, l.c, p. 427; F. Weege, o. c, IT,

p. 369.

1044. Cratere a figure rosse di stile severo. Tre giovani

palestriti col disco e con i contrappesi per il salto. Parte

opposta: tre giovani danzanti, di ritorno dal banchetto.

G. Dennis, l. e, p. 163: J. D. Beazley, in Journ. of Hell. Stiid., 1908,

p. 318; F. Weegb, o. c, n, p. 369.



FALERII VETERES 61

Parete delle [finestre. Vetrina a sinistra. Penna:

tombe a camera della medesima epoca.

1342. Cratere a figure rosse di stile severo. Cava-

liere in atto di vibrare la lancia. Parte opposta : due

Satiri, di cui uno con tirso e cerbiatto.

P. Weege, 0. e, II, p. 369.

Vetrina a destra. Valsiarosa; tombe a camera con

seppellimento unico del vi o v sec. a. C, o con sep-

pellimenti successivi sino al iv iii sec. a. C.

930. Cimasa di candelabro in bronzo a quattro punte,

sormontata da una statuetta virile, vestita di chitone

che lascia scoperta una spalla, in atto di danzare o di

lanciare qualche oggetto. Primi decenni del v sec. a. C.

P. Weege, 0. e, II, p. 369.

1054. Cratere a figure rosse di stile severo. Con-

versazione amorosa tra un giovane e una fanciulla,

ai quali due Amorini, volando, presentano delle corone.

Parte opposta: due giovani di ritorno dal banchetto.

Gr. Dennis, l. e, p. 163; E. Brizio, l. e, p. 430; F. Wekge, o. c, II,

p. 369.

Parete d^ ingresso. Vetrina a destra. Valsiarosa:

tombe della medesima età.

1171. Oinochoe di bucchero a rotelle. Sul corpo sono

graffiti in due zone degli animali, degli esseri fanta

stici e delle figure o mezze figure umane.

E. Brizio, l. e, p. 426 s. ; F. AVeege, o. c, II, p. 369.

1132. Kylix a figure nere, decorata ad occhioni. Al-

l'esterno è ripetuto due volte il gruppo di Dioniso e

di una Menade con cerbiatto: una volta il dio è se-

duto, una volta è in piedi. Interno: Satiro con anfora.

E. Brizio, l. e, p. 428.
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1129. Pelike a figure rosse di stile severo. Con-

versazione amorosa tra un uomo barbato e amman-
tato, che si appoggia al bastone, e una giovane donna
che ha tra le mani una corona. Parte opposta: la

stessa scena tra un giovane e una donna seduta.

G. Dknnis, l. e, p. 163.

3591. Kylix a figure rosse di stile severo. Gara di

corsa tra Ermete e la tartaruga. In ciascuno dei due

lati esterni: tre giovani.

3589 Cratere a figure rosse, di passaggio allo stile

nobile. Menade tra due Satiri. Parte opposta : tre figure

maschili ammantate.
1569. Statuetta di bronzo, che costituiva il corona-

mento di un candelabro. Saltatore in atto di slanciarsi

con i contrappesi. Arte dei primi decenni del v se-

colo a. C.

A. Cozza, A. Pasqui, Nat. d. Scavi, 1887, p. 308.

1570. Altra simile. Pugilatore. Arte della mede
sima età.

A. Cozza, A. Pasqui, l. e, p. 308; F. Weege, o. c, II, p. 369.

1568. Cimasa di candelabro in bronzo a quattro

punte, sormontata da una statuetta di giovane con

clamide. Arte della medesima età.

A. Cozza, A. Pasqui, l. e, p. 308.

Vetrina centrale. Vi sono raccolti alcuni dei vasi

più belli appartenenti a tombe diverse.
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867. Rhyton a forma di testa di cane levriere, de-

corato con figure rosse di stile severo. Intorno al collo

sono rappresentati due ucraini barbati e un giovane

banchettanti. Uno suona le nacchere, gli altri due la

lira. Iscr.: HO flAIS KALOp] KALOp] (il fanciullo è bello).

G. Dennis, l. e, p. 162; E. Brizio, l. e, p. 429; F. Wekgr, o. c,

ir, p. 363.

868. Stamnos a figure rosse di stile severo. Eracle

dinanzi al centauro Phoìos attinge il vino dal grande

vaso con un'oinochoe. Quattro Centauri armati, tre di

massi, uno con un tronco, si preparf no alla rissa, men
tre un quinto dà fiato al corno.

G. Dennis, l. e. p. 162; P. Weegk, o. c, II, p. 363.

866. Rython a forma di astragalo. Di questo osso

naturale gli antichi si servivano per una specie di

giuoco di dadi. Decorazione a figure rosse di stile se-

vero. Nella parte superiore un leone e un Amorino vo-

lante; iscr.: TiMAPXOi: KAL[02]. In uno dei fianchi una
Vittoria ad ali spiegate. Nell'altro l'iscr. iVPliKOl
KrroiESKN. È questi l'artista autore del vaso (ta-

vola XXVII, 1).

G. Dennis, l. e, p. 162; E. Brizio, l. e, p. 429; P.Hartwig, Die
(jriech. Meisterschalen, p. 677 ss.; W. Kt.ein, Die griech. Vasen miì
Lieblingsinschr*, Leipzig, 1898, p. 19, 13U; A. Furtwakngler, K.
Rkichhold, P. Hauser, Griech. Vasenmalerei, III, p. 91 ; F. Weege,
0. e, II, p. 362; P. Ducati, in Rend. della R. Acc. dei Lincei, 1913, p. 544.
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3584. Stamnos a figure rosse di passaggio allo stile

nobile. Due banchettanti sulle klinai : uno canta, l'altro

ha in mano la lira. Tra essi in piedi v' è una suonatrice

di doppio flauto. Parte opposta : tre giovani di ritorno

dal banchetto, di cui il primo con bastone, il secondo

con lira, il terzo con fiaccola.

3579. Cratere a figure rosse di stile severo. Tereus

scopre che la moglie Prokne e la cognata Philomela gli

hanno dato a mangiare le membra del figlio Itys e

aiìferra la spada per inseguirle. Da una cassa sotto

la kline spenzola una gamba del bambino. Nel campo
due volte KALOX. Parte opposta: due giovani ammantati
e con bastoni, in conversazione con due fanciulle.

E. Brizio, l. e. p. 431 s.; P. Ducati, Brigo, p. 64, n. 2; F. Weege,
o. e, II, p. 363 8.

3581. Kylix a figure rosse di stile nobile. Interno:

due palestriti, di cui uno con asta. In ciascuno dei

due lati esterni vi sono quattro palestriti con stri-

gili, aste e ariballo. Neil' interno e nei due lati esterni

è ripetuta tre volte l'iscr. : KISSOl. In uno dei lati esterni

v'è di più anche un A. Kittò? si ritrova come nome
d'artista in un'anfora panatenaica dei primi decenni

del IV sec. a. C. e come nome di Satiri in altre coppe.

Ma dobbiamo richiamare anche una glossa d'Esichio,

il quale ci fa sapere che presso i Laconi xittòv equi-

valeva a x.aXòv. Sarebbe quin li la solita acclamazione,

forse fatta nel suo dialetto, da un lavorante laconio

di un'officina ceramica attica.
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909. Grande cratere a campana a figure rosse, di

passaggio allo stile nobile. Dieci fanciulle danzano in

giro, tenendosi per mano, mentre un'altra suona il

doppio flauto. Si noti la varietà delle acconciature e

delle vesti (tav. XXVIII, 1).

G-. Dennis, l. e, p. 164; E. Buizro, l. e, p. 432; A. Furtwaengler,
K. Keichhold, Fr. Hauser. Griech. Vasenmalerei, I, t. 17-18, p. 80 ss.

;

II, p. 21, 28, 308 s. ; Pauly-Wissowa, Beal-Encyclopddie, Suppl. I,

o. 289, aggiunta a III, o. 2313, 28; J. D. Beazley, in Rom. Miti., 1912,

p. 286 88.; 1913, p. 125; A. Frickenhaus, Lenaenvasen, LXXII. Progr.
zum Winckelmannsfeste, p. 35 s. ; P\ Weege, o. c, II, p. 363.

3578. Cratere a figure rosse di stile severo. Scene

della distruzione d'Ilio. Neottolemo avventa il corpo

del piccolo Astianatte contro il vecchio Priamo, che

si è rifugiato sull'altare di Zeus Herkeios. L'eroe greco

è accompagnato da un giovane con spada, mentre due
Troiani, un vecchio e un uomo calvo, cercano di op-

porsi con i bastoni e una donna troiaca fa atto di

disperazione. Parte opposta: una donna con pestello

(Andromaca ?) si lancia contro un giovane che sguaina

la spada per difendersi, mentre un'altra donna fugge.

E. Brizio, l. e, p. 432; E. Romagnoli, in Stud. ital. di fllol. class.,

1901, IX, p. 92, 95, 98, 99, 102 s. ; P. Ducati, Brigo, p. 60, 62 ss., 66,

73; T. Tosi, in Studi e Materiali, III, p. 159 ss., f. 1, la; F. Weege,
0. e, II, p. 364.

3580. Kylix a figure rosse di stile nobile. Interno:

Apollo giovane con arco e frecce nella sinistra e corvo

nella destra. In uno dei lati esterni due palestriti lot-

tano in un luogo alberato e sono sorvegliati dal mae-

stro : nell'altro un maestro sorveglia due pugilatori.

A. Negrioli, Di una pittura vascolare derivata da un originale
statuario, Bologna, 1900.
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2382. Cratere a campana a figure rosse di stile fio

rito. Eracle è introdotto nell'Olimpo. Athena presenta

l'eroe a Zeus seduto: tra la dea e Zeus vola una
piccola Vittoria tenendo una corona. Dietro a Zeus
vi sono Hera e Ermete, dietro ad Eracle Hebe (?) con un
Amorino. Iscr. HPA, ZEV2, NIKH, AOHNAA, HPAKAHS. Parte

opposta: due Menadi e due Satiri (tav. XXVIII, 2).

A. Cozza, A. Pasqui, in Not. d. Scavi, 1887, p. 315; E, Brizio, l. e,

p. 430; A. FuRTWAENGLEB, K. E.BICHHOLD, OHech. Vasenmalerei, I,

t. 20, p. 87 88., 142, 144; C. Smith, in Journ. of Hell. Stud., 1907, p. 244,

f. 1, 246 8.; P. Ducati, in Ròm. Mitt, 1906, p. 126; Gr. Pellegrini, in

Atti e Mem. della R. Deputazione di Storia patria per le prov. di Ro-

magna, 1907, p. 216, 219; G. Nicole, Meidias, Genève, 1908, p. 93 s.,

113, 163 s., t. VI, 3; P. Ducati, in Mem. della R. Acc. dei Lincei, 1909,

XIV, p. 137 8., e in Rend. della R. Acc. dei Lincei, 1913, p. 253, 545
;

F. Weege, 0. e, II, p. 364.

2268. Frammento di kylix a figure rosse di stile

nobile. Interno : due Menadi armate di spada. Di esse

una porta per i capelli la testa di Penteo (?). In uno

dei lati esterni (in parte conservato) egualmente vi

erano le due Menadi, di cui una con la testa di Penteo,

ma vi erano in più due Satiri danzanti.

G. Dexnis, l. e, p. 166; E. Brizio, l. e, p. 432; P. Haktwig, in Jahr-

buch dea K. deutsch. arch. Inst., 1892, p. 162 s.

3577. Psykter a figure rosse di stile severo. Lotta

tra Centauri e Lapiti. Tra i Lapiti si riconosce la

figura di Kaineus che sporge dal terreno e contro cui

si accaniscono i due Centauri (tav. XXVII, 2).

E. Petersen, in Rom. Mitt., 1891, p. 228; P. Hartwig, Die griech.

Meisterschalen, p. 563 ; A. Furtwaengler, K. Eeichhold, F. Hau8er,

Griech. Vasenmalerei, 1, t. 15, p. 72 ss., II, p. 132, 317, 319; P. Ducati,

Brigo, p. 37, n. 1; F. Weege, o. c, II, p. 365.
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916. Kylix a figure rosse di stile severo, dell'officina

di Hieron. In ciascuno dei due lati esterni si hanno tre

uomini in conversazione amorosa con tre giovanetti,

a cui offrono dei doni (corone, coniglio). La scena in-

terna è distrutta. Sotto uno dei manichi è graffita

Piscr.: HIKPON ErolKSEN.

E Brizio, l. e, p. 429 s. ; U. A. Tubbs, in Class. Review, 1890, p. 482;

P Hartwig, Die griech., Meisterschalen p. 271; F. Léonard, Ueber

einige Vasen aus der Werkstatt des Hierons^ Q-reifswald, 1912, p. 14,

n. 22; F. Weeoe, o. c , II, p. 365.

3586. Frammento di kylix a figure rosse di stile

severo. In ciascuno dei due lati esterni vi era una
lotta fra tre guerrieri. Interno: giovane ammantato
appoggiato a bastone.

3583. Cratere a figure rosse, di passaggio allo stile no-

bile. Un giovane e un uomo banchettano distesi sulle

klinai. L'uomo ha il berretto persiano e tiene la kylix

sospesa all' indice per il giuoco del kottabos. In mezzo
v'è una suonatrice di doppio flauto. Parte opposta: due
giovani ebbri e un uomo di ritorno dal banchetto.

3582. Cratere a figure rosse, di passaggio allo stile

nobile. Due Menadi e due Satiri. Parte opposta : Me-
nade (?) tra due Satiri ammantati.

3585. Kylix a figure rosse, di passaggio allo stile

nobile. In uno dei lati esterni tre fanciulle in piedi,

una con tenia, la seconda con cofanetto, la terza con

alabastro. Iscr. KAAE...E Nell'altro lato esterno una
donna seduta con alabastro tra giovane ammantato
con bastone e fanciulla con alabastro. Iscr. KAA. In-

terno : avanzo della figura di un pastore con berretto

lanoso e clamide, in atto di lanciare un sasso. Iscr. AAV.
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TERZA SALA DETTA DELLE ARTI
E DELLE SCIENZE (Pianta: 4).

(Per le pitture, vedi pag. 25 s.).

Le suppellettili di questa sala provengono in ge-

nerale da tombe a camera con seppellimento di una
sola epoca (iv-ill sec. a. C). Per ciò i vasi sono quasi

tutti di fabbrica falisca, imitati da modelli attici del

periodo dello stile fiorito. Essi di fronte ai vasi attici

si distinguono per il colore più chiaro dell'argilla, per

l'uso di vernici bianche e gialle, con le quali vengono

accentuate alcune parti delle figure, per il disegno,

salvo eccezioni, quasi sempre trascurato o troppo cor-

rente, per la predilezione per alcune forme di vasi e

per alcuni soggetti. Tra le forme prevalgono le ky-

likes, gli stamnoi, i crateri a campana, le oinochoai

a corpo ovale e alto collo cilindrico, gli skyphoi di

grandi dimensioni o oxybapha. Sparito invece quasi

completamente è il cratere a colonnette. Tra i soggetti,

accanto a poche scene mitiche e rappresentazioni

degli dèi, abbondano quelli tratti dalla cerchia dioni-

siaca. Inoltre è caratteristico della civiltà falisca la

frequente deposizione in una stessa tomba di coppie

di vasi con la medesima decorazione.

Vetrina a sinistra delVingresso e parete sinistra.

Celle: tombe a camera con seppellimento unico del

iv-iii sec. a. C.

3620. Oinochoe ad alto collo. Athena su un carro

tirato da tre cavalli. Sul collo: Satiro con alabastro e

Menade nuda.
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3619. Cratere a campana. Presso un edificio a quattro

colonne doriche Eracle è seduto tra compagni e Satiri.

Tutte le figure portano una corona d'alloro. Potrebbe

essere una scena tratta da un dramma satirico. Parte

opposta: tre giovani nudi, di cui uno con strigile e un
altro con giavellotti.

F. Weege, 0. e, II, p. 372.

3(317. Colatoio in bronzo: sul manico v'è a rilievo un
guerriero con elmo, corazza, schinieri, scudo e arco.

F. Weege, o. c, II, p. 372.

1762. Cratere a campana. Dioniso con kantharos,

tirso e calzare al solo piede destro (l'altro calzare è in

terra) precede un Satiro calvo dignitosamente amman-
tato. Dinanzi a lui un Satiro nudo porta l'otre e una
Menade suona il doppio flauto. Assistono alla scena

altre due Menadi (?), una nuda, la seconda vestita.

Parte opposta: Menade tra due Satiri.

3621. Oinochoe ad alto collo. Dioniso monta su una
quadriga guidata da un giovanetto (?) nudo; dinanzi

al carro v'è un Satiro e dietro ad esso una Menade.

Sul collo: donna ammantata e seduta tra due donne

nude e in piedi.

2420. Cratere a campana. Un guerriero a cavallo e

uno a piedi s'avanzano contro un altro caduto. Assiste

alla scena una donna. Parte opposta : Menade tra due

Satiri.

3676. Kylix con figure a color rosso riportato sulla

vernice nera. Tanto nell'interno quanto in ciascuno

dei due lati esterni sono rappresentati due palestriti

con strigili o con corone. Sotto il piede l'iscr.: SfìKPA
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indica che questo genere di vasi, per quanto fabbricato

in Italia, deve essere opera d'artisti greci.

2172. Statuetta in bronzo di Eracle con pelle leonina

e clava.

2161. Rivestimento in terracotta, forse di piede di

mobile. È decorato a rilievo con una Vittoria ed una
figura femminile su una biga.

F. Weege, 0. e, II, p. 372.

2235, 2270, 2273, 2300-2303, 2306-2308. Stamnoi,

anfore a volute, cratere a campana, piatti, colatoi, pa-

tere d'argilla, che imitano con la decorazione floreale

dipinta in bianco, giallo, rosso o con la decorazione

a rilievo i vasi di metallo. Si osservino negli stamnoi

e nelle anfore i manichi a forma di cavalli marini e

pistrici; e nelle patere le quadrighe a rilievo, con

Vittoria e Eracle o con Vittoria e Ares.

E. Brizio, l. e, p. 440 8. ; R. Pagenstechkr, Die calenische Belief-

keramik, Berlin, 1909, p. 20, 71, 86; F. Weege, o. c, II, p. 372.

Parete di fronte all' ingresso : vetrina a sinistra. Co-

lonnette : tombe a camera con seppellimento unico

del iv-iii sec. a. C.

2229-2232, 2236-2237, 2242. Stamnos, situla, cratere

a campana, patere che imitano nelle forme e nei co-

lori i vasi in metallo.

3733. Tegola di chiusura di un loculo sepolcrale con

iscrizione falisca a vernice rossa.

G. Herbig, in e. 1. E., II, 8075.

2246. Rilievi ornamentali policromi di vasi in ar-

gilla, imitazione di vasi in metallo sbalzati.

F. Weege, o. c, II, p. 372 s.
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Vetrina a destra. Penna : tombe a camera con sep-

pellimenti successivi dal v al iv-iii sec, oppure con

seppellimento unico del iv-iii sec. a. C.

1293. Stamnos. Zeus con scettro e Ganimede con

lira. Parte opposta : Satiro e Menade con timpano.

1296. Pelike a figure rosse di stile nobile. Ermete
consegna al Sileno il piccolo Dioniso, perchè lo allevi.

Assiste alla scena una donna, forse la ninfa Nysa.
Parte opposta : giovane con clamide e calzari, tra uomo
ammantato e donna che gli porge la patera.

(J. Dennis, l. e, p. 163; E. Brizio, l. e, p. 432; J. D. Bbazley, in

Rom. Mitt, 1912, p. 296, n. 2; P. Wekge, o. c, II, p. 373.

1608. Stamnos. Menade nuda con tirso dinanzi a

donna seduta con scettro
; dietro alla donna, uomo con

pilos e due aste e Menade (?) con timpano. La parte

parte opposta è distrutta.

E. Brizio, l. e, p. 440.

1612. Oinochoe ad alto collo. Un Satiro scopre

Arianna o una Menade addormentata, mentre un gio-

vane con fiaccola s'allontana. Assiste alla scena un
Satiro con timpano seduto su una roccia.

1609. Stamnos. Due donne versano con anfore del-

l'acqua sopra un rogo funerario, sormontato da una
corazza. Parte opposta: Menade con tirso e timpano.

E. Bkizio, l. e, p. 438, 440; P. Wkegb, o. c, H, p. 373.

1604. Stamnos. Scena eguale a quella di 1608. Parte
opposta: Satiro e Menade.

1607. Stamnos. Scene eguali a quelle di 1609.

Parete delle finestre. Penna : tombe a camera con
seppellimento unico del iv-iii sec. a. C,
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1660. Stamnos. Ermete con petaso alato e caduceo

riconduce dall'Averno Euridice, cacciando dinanzi a sé

un'Erinni alata con i serpenti alle braccia. Parte op-

posta: Menade nuda tra due Satiri.

Parete dell'ingresso: vetrina a destra. Valsiarosa:

tombe a camera con seppellimento unico del iv-iii se-

colo a. C.

2319. Grande oinochoe d'argilla ad alto collo cilin-

drico. Il collo è decorato con figure a rilievo ad imi-

tazione dei vasi di metallo sbalzati. Vi si riconoscono

degli Amorini e delle donne danzanti.

A. Cozza, A. Pasqui, Not. d. Scavi, 1887, p. 312 s. ; E. Brizio, l. e,

p. 441 ; F. Webge, o. c, II, p. 373.

2361. Oinochoe ad alto collo. Un giovane nudo con

spada lotta contro due grifi, mentre si allontana una

figura (Charun?) con lancia e martello. Sul collo: gio-

vane e felino (?).

A. Cozza, A. Pasqui, l. e, p. 318.

2350. Stamnos. Ermete col piccolo Dioniso in

braccio sta dinanzi a Zeus seduto. Dietro a Zeus v'è

Hera. Assistono alla scena Satiri, Menadi e un Amo-
rino. Parte opposta: Dioniso in piedi tra due Satiri

e due Menadi.

A. Cozza, A. Pasqui, l. e, p. 315.

2349. Stamnos. "Vittoria con patera e oinochoe tra

quattro giovani. Parte opposta: tre Satiri e tre Me
nadi.

A. Cozza, A. Pasqui, l. e. p. 315 s.

2348. Cratere a campana. A Zeus seduto si avvi

Cina Hera con scettro. Dietro a Hera v'è un gio-
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vane nudo alato con oggetto a forma di corno nella

destra : forse è Hypnos (il Sonno). Dinanzi a Zeus un
Amorino e una donna. Si potrebbe pensare all' inganno

fatto da Hera a Zeus sul monte Ida, perchè distraesse

i suoi occhi dalla battaglia tra Achei e Troiani. Parte

opposta : due giovani nudi in piedi e due Satiri seduti.

2320. Idria d'argilla ad alto collo cilindrico. Il corpo

e il collo sono decorati con figure a rilievo ad imita-

zione dei vasi di metallo sbalzati. Vi sono delle donne

nude, dei gruppi di combattenti, tra cui Eracle che

lotta con la clava contro un'Amazone.

A. Cozza, A. Pasqui, l. e, p. 312 s. ; E. Brizio, l. e, p. 441; F.Weege,
o. e, II, p. 373.

2388. Frammento di kylix. Apollo con lira e plettro,

seduto sul dorso di una cerva.

Vetrina centrale. Vi sono raccolti alcuni dei vasi

migliori di fabbrica falisca, appartenenti a varie tombe.

1600. Stamnos. V'è seduto Zeus con scettro e fulmine;

dietro a lui sta Ganimede e ai piedi sono un'anatra e

un ariete. Dinanzi al dio vi sono un Amorino volante,

che gli porge una corona, ed Athena. Parte opposta:

Menade con tirso e Satiro con timpano.

1599. Altro simile con le medesime scene, salvo

qualche variante nella parte posteriore. Alla scena

principale sono aggiunte nel piccolo bordo superiore

le iscrizioni latine:

GANVMEDE, [DIE] SPATER, CUPICO, MENERVA
A, Cozza, A. Pasqui, l. e, p. 175; G. F, Gamurrini, in Róm. Mitt.,

1887, p. 231 ss., t. X; G. Dennis, l. e, p. 165; E. Brizio, l. e, p. 439 s.
;

H. B.Walters, Hist. of anc» Pottery, London, 1905, I, p. 75, 4^5; F.
Weege, 0. e, II, p. 371.
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1601. Oinochoe ad alto collo. Un guerriero cerca di

trarre giù di cavallo un'Amazone: assistono alla scena

Athe la e un' altra donna. Sul collo : Atteone, dal

cui dorso pende una pelle di cervo, è lacerato dai

cani in presenza di Artemide con la cerva. A sinistra

sporge in alto il busto di un Satiro.

A. Cozza, A. Pasqui, l. e, p. 176; G. Dennis, l. e, p. 164; F. Weegk,
0. e, li, p. 371.

3592. Stamnos. Quattro donne nude stanno presso

UE bacino nel quale si riversa l'acqua da una protome

di leone. Parte opposta : giovane nudo e Menade con

tirso e timpano.

F. Weege, 0. e, II, p. 372.

1674. Kylix. Dioniso con tirso sorregge e bacia

sulla bocca Arianna riversa. All'intorno v'è l'iscri-

zione falisca : Foied vino pafo era car[ef]o (oggi berrò

vino, domani ne farò a meno). Nei due lati esterni è

ripetuto il medesimo gruppo di un giovane nudo e di

una Menade in piedi.

1675. Kylix eguale ma più danneggiata. È decorata

con le medesime scene e con la medesima iscrizione:

v'è per altro la variante plpafo invece di pafo.

A. Cozza, A. Pasqui, l. e, p. 273; G. Lignana, in liom. MitL, 1887,

p. 196 88., confr. p. 151; W. Deecke, Die Falisker, Strassburg, 1888,

p. 154 8. ; G. Dennis, l. e, p. 165 s. ; E. Brizio, l. e, p. 440; V. Spi-

nazzola, Di alcune iscrizioni e patere falische, Napoli, 1891; F. Tam-
BRONj, Note Falische, Bologna, 1898; L. Savignoni, in Oesterr. Jahres-

hefte, 1904, p. 77 s. ; Ot. Herbig, in C. I. E., II, 8179 8180; F. Wkeoe,
o. e, II, p. 371.
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2491. Anfora a volute. L'Aurora e Kephalos (?), da

essa rapito, guidano la quadriga tra cielo e mare. Li

precede una donna nuda alata. Il cielo è indicato dal

volo alto degli uccelli, il mare da un cavallo marino,

da un delfino e da un pistrice. Sul collo : toro assa-

lito da due grifi. Parte opposta: Borea rapisce Orei-

thyia al bagno, mentre due sorelle fuggono. La na-

tura di Borea è indicata da una nube in alto, dalla

quale partono dei soffi stilizzati. Sul collo : cervo as-

salito da due grifi.

Gr. Dennis, l. c, p. 166; E. Brizio, l. e, p. 434 ss.; F. Wekgk,
0. e, II, p. 370.

1515. Teschio con legatura di denti in oro.

G. Dennis, l. e, p. 164 ; Denepfe, La prothèse dentaire dans Van-
tiquité, Anvers, 1899, p. 59, 60 8., f. 2; V. Guerini, A Hiatory of Den-
tistry, Philadelphia, New-York, 1909, p. 70 s., f. 15; F. Weege, o. c,
II, p. 371.

359B. Stamnos. Dioniso, due Satiri, due Menadi (?)

e due Amorini. Parte opposta : giovane nudo e Vittoria.

F. Weege, o. c, II, p. 372.

3597. Kylix. Poseidon con scettro e delfino, dinanzi

ad Anfitrite seduta. Nei due lati esterni è ripetuto

il medesimo gruppo: donna tra giovane nudo e gio-

vane ammantato.

E. Brizio, l. e, p. 440 ; F. Weege, o. c, II, p. 372.

3594. Kylix. Arianna (?) seduta sulle ginocchia di

Dioniso; dinanzi ad essi Satiro con kantharos. Nei
due lati esterni è ripetuto il medesimo gruppo: Me-
nade con tirso tra giovane nudo e giovane ammantato,

F. Wkegk, 0. e, II, p. 372,
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1755. Stamnos. Dioniso con tirso, in piedi dinanzi

ad Arianna nuda, seduta su una pelle felina; tra i

due un Amorino. Parte opposta : due giovani nudi

presso un bacino.

G. Dknnis, l. e, p. 166; F, Weegk, o. c, li, p. 372.

1756. Altro con eguale decorazione.

3595. Kylix con decorazione interna eguale a quella

del n. 3594. Nei due lati esterni è ripetuto il mede-

simo gruppo: donna tra giovane nudo e giovane am-

mantato.

3596. Kylix con decorazione eguale a quella del

n. 3597.

3600. Stamnos. Dioniso con tirso e timpano, Menade
con benda e corno potorio e due Amorini. Parte op-

posta: giovane nano (?) e donna con timpano.

3602. Kylix. Dioniso seduto con tirso bacia una
Vittoria nuda. Nei due lati esterni è ripetuto il me-

desimo gruppo: donna tra giovane nudo e giovane

ammantato.
Vetrina a destra sotto la finestra. Contiene oggetti

di tombe a camera di varie epoche provenienti dalle

contrade Penna e Celle.

1514. Cratere a campana, di fabbrica dell'Italia

meridionale. Bellerofonte sai Pegaso combatte contro

la Chimera; lo aiutano con massi ed armi sette gio-

vani orientali. Assistono alla scena lobates e sua figlia

destinata in isposa a Bellerofonte. Parte opposta : Me-

nade con timpano e tirso e tre Satiri.

Q. Dennis, l. e, p. 164; E. Bkizio, l. e, p. 433; R. Paribeni, in

Ausonia, 1910, p. 39; F. Weege, o. c, II, p. 373.
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Vetrina a sinistra sotto la finestra. Contiene la sup-

pellettile di una sola tomba a camera della fine del

VI sec. a. 0. proveniente dalla contrada Penna.

L. Savignoni, in Mon. ant. della R. Accad. dei Lincei, 1897, VII,

o. 320 ss.

7869. Tripode di bronzo e ferro con zampe feline e

protomi bovine.

L. Savignoni, l. e, o. 320 s., f. 16.

7846. Anfora a figure nere: Ermete conduce le tre

dee al giudizio di Paride. Parte opposta : due giovani

cavalieri di prospetto, un uomo ammantato e un ar

ciere scita.

L. Savignoni, l. e, o. 322.

STANZINO DI PASSAGGIO (Pianta: 5).

Vetrina a sinistra. 15765-15780. Alcuni vasi d' im-

pasto, di bucchero e corinzi, provenienti da uno scavo

nella contrada Monte Paglietta.

18779, 16048, 16050, 16052-53. Tegole con iscrizioni

falische in rosso, che chiudevano i loculi di alcune

tombe della contrada Valsiarosa.

G. Herbio, in 0. I. E., U, 8566, 8190.

Vetrina a destra. Contiene bronzi e vasi, trovati

sporadicamente in varie località della necropoli di

Falerii Veteres e appartenenti per la maggior parte

al periodo dell' importazione orientale e dell' imitazione

orientalizzante.
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18316. Barchetta d'impasto, decorata con pesci

graffiti.

6717-6718. Due protomi leonine in bronzo che ser-

vivano a decorare un bacile o un vaso simile.

6712. Manico di vaso in bronzo, con rotelle, pro-

tomi di arieti e palmetta orientale.

A. Pasqui, in Bull, di Paletti., 1900, p. 128 ss., f. 2 s. ; O. Mon-
TKLICS, o. e, II, t. 309, 15.

ULTIMA SALA (Pianta: 6).

Vetrina centrale. Contiene alcuni vasi e bronzi spo-

radici provenienti da vari luoghi della necropoli di

Palarli Veteres.

18587. Kylix attica di transizione dallo stile a figure

nere allo stile a figure rosse. Interno a figure nere:

arciere scita. Esterno a figure rosse: sono ripetuti due

volte due occhioni e un naso tra due palmette.

18597. Anfora a figure nere di fabbrica italica.

Un giovane con spada si muove contro un Gigante (?),

le cui gambe terminano a corpi pisciformi e che tiene

sulla testa un grande masso. Parte opposta: una Vit-

toria seguita da un guerriero.

18558. Frammento di kylix a figure rosse di stile

severo. Un uomo accosciato e appoggiato ad un ba-

stone, dopo essersi messo un dito nella gola, resti

tuisce l'eccesso del vino bevuto. Iscr. KALOS. Nei due

lati esterni vi erano dei giovani nudi, banchettanti,

distesi su cuscini.
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18524. Cratere a figure rosse di stile nobile. Aurora
insegue ed afferra il giovane Kephalos ; assistono alla

scena un giovane ed un uomo ammantato, con scettro.

Parte opposta: fanciulla tra due giovani ammantati.

18543. Cratere a campana, a figure rosse di stile

fiorito. Verso Apollo seduto, con ramo di lauro, voJa

un Amorino; assistono alla scena due Menadi e due

Satiri. Parte opposta: tre figure ammantate irrico-

noscibili.

18588. Kylix falisca. Apollo con lira, seduto su un
cigno, tiene stretta col braccio sinistro e bacia una

fanciulla nuda. Nei due lati esterni è ripetuto il me-

desimo gruppo: donna tra giovane nudo e giovane

ammantato.

Vetrina a sinistra dell'ingresso. Contiene anche essa

oggetti sporadici di varie contrade della necropoli di

Falerii Veteres, appartenenti in generale al periodo

dell'importazione greca e dell'imitazione falisca.

6710. Skyphos a figure rosse di stile nobile. Fan-

ciulla seduta che suona il doppio flauto. Parte opposta:

fanciulla in piedi che suona le nacchere.

18563. Kylix a figure rosse di stile severo. Nei due

lati esterni sei giovani che tornano dal banchetto.

Iscr. su un'anfora [njATS ; e nel campo lettere inde-

cifrabili. Interno : giovane che si avvicina ad un cra-

tere per attingervi con uno skyphos. Sul cratere let-

tere indecifrabili.

18561. Frammento di kylix a figure rosse di stile

severo. Su ciascuno dei due lati esterni vi era un

combattimento tra sei guerrieri nudi, con elmi corinzi.

Su un lato sono rimaste poche lettere che dovevano

far parte dell'iscrizione HO DAIS KALOS.
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24403. Frammenti e orlo di un grande cratere a cam-

pana a figure rosse, di passaggio allo stile nobile. Vi

era rappresentata un'assemblea di dèi ; si riconosce

Apollo coronato di lauro e seduto con scettro nella

sinistra e patera nella destra. A lui versa da bere da

un'oinochoe una donna, con fiaccola nella sinistra:

forse Latona. Dietro ad Apollo v'è Artemide con i

capelli chiusi in una cuffia. Tra le altre figure vi do-

veva essere Ermete. Si potrebbe anche pensare a Trit-

tolemo seduto sul suo carro tra Demetra e Kore.

Vetrina adiacente. Suppellettile di una sola tomba a

camera, trovata nella contrada Ponte Lepre. Questa
tomba, ricchissima di bronzi, sembra che abbia avuto

un seppellimento di una sola epoca tra il 480 e il 450
a. C. e perciò offre dei dati molto notevoli sull'asso-

ciazione di certi oggetti (vasi a figure nere, vasi a

figure rosse di stile nobile, buccheri, vasi di bronzo,

specchio, candelabri) che presi isolatamente si attri-

buirebbero ad epoche diverse. Inoltre questa tomba
dà un bell'esempio di un corredo completo per il ban-

chetto (crateri per vino, stamnci per acqua, vasi da

mescere, vasi da bere, ramaiuolo per attingere, cola-

toio per passare il liquido, arnese da fuoco, candelabri),

oltre agli oggetti di ornamento personale (oreficerie,

collane, anello, specchio).

18011. Cratere a figure rosse di stile nobile: Dioniso

con kantharos e tirso è preceduto da un Satiro ed è

seguito da un altro Satiro che suona il doppio flauto

e da una Menade con tirso. Parte opposta: quattro

figure ammantate irriconoscibili.
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18010. Cratere a ligure rosse di stile nobile. Cava-

liere, donna e uomo ammantato. Parte opposta : tre

figure ammantate, irriconoscibili.

18038. Specchio circolare con decorazione graffita:

Donna alata (Vittoria?) che corre verso destra.

18040. Arnese da fuoco in bronzo (graticola?), for-

mato da una testa viperina, dalla cui bocca escono

tre corpi serpentini attorcigliati

18085-18088. Quattro ruote di bronzo appartenenti

ad un carrello.

18012-18014. Tre grandi stamnoi di bronzo, con

manichi decorati.

18098. Skyphos a figure rosse di stile nobile. Dioniso

con kantharos e tralcio di vite. Parte opposta: Me-
nade con tirso.

18066. Ramaiuolo per attingere il vino dal cratere:

il manico termina a testa di cigno.

18017. Colatoio di bronzo per passare il vino.

18042. Candelabro di bronzo, a quattro punte, pog-

i^iato su tre zampe feline e sormontato da una sta-

tuetta di arciere con corazza, schinieri e berretto

frigio, in atto di mettersi a tracolla la faretra.

18041. Altro simile, sormontato da una statuetta di

lanciatore di disco.

18068, 18084. Piede di altro simile, a cui apparte-

neva una statuetta di saltatore (?) con i contrappesi.

Vetrina di fronte all'ingresso. Corredi di altre tombe
a camera del v-iii sec. a. C, trovate in contrada
Ponte Lepre.

18145. Braccialetto d'oro formato da piastrine qua-

drate, dalle quali sporgono dei fiori in laminette inta-

urliate.
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CORCHIANO (Pianta: 7)

Dalla sala dei Sette Colli (Pianta : 3) si vada, attra-

versando la galleria semicircolare, sino alla sala estrema

a sinistra.

1 corredi raccolti in questa sala provengono da tombe
della necropoli di Corchiano. Corchiano è un piccolo

paese moderno a nord-est di Falerii Veteres, ed alcuni

vogliono riconoscervi l'antico Fescennium. Le prin-

cipali contrade della necropoli hanno i nomi di Capri

gliano, Vallone e Sant'Antonio. Le suppellettili, come
nelle sale di Falerii, sono disposte secondo un criterio

insieme topografico e cronologico, cioè è tenuta distinta

ciascuna contrada e per ciascuna contrada le tombe
sono ordinate secondo la loro età.

La civiltà di Corchiano, quale è rappresentata da
questi corredi funebri, è identica a quella della vicina

Falerii. Per la forma delle tombe si hanno tombe a

pozzo, a fossa e a camera. Per il materiale si ha prima
quello rozzo d'impasto, poscia comincia il materiale

d' importazione orientalizzante e contemporaneamente
il materiale locale d' imitazione, segue quindi il mate-

riale attico importato ed infine il materiale di fab-

bricazione locale, ma d'imitazione greca.

Parete a sinistra delVingresso: i primi sette scom-

partimenti. Caprigliano: tombe a pozzo, a fossa e a

camera

.

5705-5708. Suppellettile di un pozzetto, con cine-

rario ovale a superficie rossa e rasoi lunati di bronzo.
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Seguono le tombe a fossa e a camera con materiale

d'importazione orientale e con materiale locale d'imi-

tazione. Abbondante è in queste tombe la ceramica

d'impasto a superficie rossa (olle, sostegni di olle a bulle,

oinochoe ad alto collo, tazze su piede), la ceramica

di impasto a color bianco con decorazione rossa (olle,

sostegni di olle a bulle, situle, piatti su piede, vasi

di tipo villanoviano) e la ceramica d' impasto graffita

intagliata (kantharoi, skyphoi, anforette, tazze su

piede). Vi sono inoltre vasi importati (oinochoe e cio-

tole italo-geometriche, bombylioi corinzi). Tra gli og-

getti di ornamento sono frequenti le fibule a drago, a

navicella, a losanga, braccialetti, spirali fusiformi. Tra
gli oggetti d'ornamento importati si notino gli scarabei

di pasta vitrea con geroglifici (5752; 5915) e un fer-

maglio di cintura in argento (5849).

Viene ultima la suppellettile di una tomba a ca-

mera con sepy ellimenti di varie epoche dal vi al ili

sec. a. C.

6074. Pelike attica a figure rosse di stile nobile.

Dioniso con tirso e Satiro con bastone ed otre. Parte
opposta: due giovani ammantati.

Parete a sinistra dell'ingresso (ultimi tre scompar-
timenti) e parete ài fronte alV ingresso (vetrina a si-

nistra). Vallone : tombe a pozzo, a fossa e a camera
fqueste ultime con seppellimenti successivi sino al

iv-iii sec. a. C).

5701. Avanzi di un filetto in bronzo e ferro per
cavallo, proveniente da una tomba a pozzo.

6208. Stamnos falisco. Ulisse porta via il piccolo

Astianatte per ucciderlo, mentre un uomo con spada
corre in difesa. Assistono alla scena due donne. Parte
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opposta: giovane nudo con fiaccola e lucerna (?) su

alto bastone.

G364. Cratere falisco a campana. Riposo di Eracle.

Eracle con kantharos sta seduto tra una Vittoria ed

Athena. Presso un tripode siede una donna e par-

tecipa alla scena anche un giovane con petaso, cla-

mide e giavellotti. Parte opposta : donna tra due gio-

vani nudi.

6369. Idria falisca. Scena di favola: la volpe e la

cicogna.

L. Savignoni, in Oesterr. Jahreshefte, 1904, p. 72 ss.

6365 6366. Due stamnoi falisci con eguale decora-

zione. Arianna con tirso e cestello dinanzi a Dioniso se-

duto, con tirso ; un Satiro si allontana. Parte opposta :

donna in piedi e Genio alato seduto.

6425. Specchio circolare di bronzo con decorazione

graffita. Achille e Aiace in piedi giuocano ai dadi :

scena forse tolta dal poema Kypria. Iscr. Alias, Achle.

F. Weeoe, 0. e, II, p. 379.

Parete di fronte all'ingresso {vetrina a destra) e pa-

rete a destra {vetrina adiacente). S. Antonio : tombe

a camera, con seppellimenti successivi dal v al iv-iii

secolo a. C.

6360. Cratere falisco a campana. Atteone, dalla cui

spalla sinistra spunta il corpo di un cervo, si difende

contro i cani che l'assalgono. Assistono alla scena Ar-

temide, Eracle, Apollo, Ermete, un Satiro e una figura

non riconoscibile, che è anch'essa assalita da un cane.

Parte opposta: Eracle seduto, due Satiri, due Satirelli

e un Amorino volante.

¥. Weeoe, o. c, II, p. 379.
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Parete a destra dell'ingresso {vetrina tra le due fine-

stre). Parte bassa. Oggetti sporadici di diverse con-

trade, per io più appartenenti al periodo della fabbri-

cazione locale d'imitazione orientalizzante.

Parte alta. Ponte delle Tavole (Rio Fratta) : tombe

a camera, con seppellimento unico del vi secolo o con

seppellimenti successivi dal v al iv-iii sec. a. C.

6433. Cratere falisco. Giovane con tirso, che versa

da bere a Dioniso seduto. Parte opposta: Satiro che

insegue una Menade.
6543. Skyphos a figure rosse di stile nobile. Nei

due lati è ripetuta la medesima scena : giovane in

atto di saltare con i contrappesi dinanzi ad altro pa-

lestrita.

Vetrina centrale. S. Antonio: tombe a camera con

seppellimenti successivi dal v al iv-iii sec. a. C, al-

linfuori di una che appartiene al periodo dell'imita-

zione orientale.

Parte alta.

6152. Stamnos falisco. Una Vittoria unge un pugi-

latore, mentre un giovanetto unge l'avversario. Parte-

cipano alla scena un Genio alato seduto, con fiaccola

e un piccolo Satiro che attinge acqua da una fontana.

Non vi sano tratti caratteristici per pensare alla lotta

mitica di Polluce e Amico. Parte opposta : due Satiri

e due Menadi.

F. Weege, 0. c, II, p. 379.

6303. Specchio circolare di bronzo con decorazione

graffita. Un giovane afferra per la vita una donna alat?

.

F. Weege, o. c, II, p. 379.
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5984. Cratere a figure rosse di stile nobile. Dioniso

con kantharos e Menade con tirso, a fianco di due

muli. Parte opposta : tre giovani ammantati con ba-

stoni e skyphoi, di ritorno dal banchetto.

5993. Kylix a figure rosse di stile severo. In uno

dei lati esterni un giovane palestrita vittorioso, con

corona, bende, rami e bastoni, tra due altri giovani

palestriti, uno nudo e uno ammantato. Iscr. HO HA 11

KALOl. Nell'altro lato esterno: il maestro tra un lan-

ciatore di disco e un saltatore con un contrappeso.

Tracce di iscrizione eguale. Interno: giovane pale-

strita con corona, bende, rami e bastoni. Iscr. KALOi.
5985. Cratere a figure rosse di stile nobile. Dioniso

con tirso e kantharos tra una Menade e due Satiri,

di cui uno suona il doppio flauto, l'altro la lira. Parte

opposta: Menade con tirso tra due Satiri.

6163. Kylix falisca. Una donna nuda si lava sotto

una fontana a testa di leone, mentre un'altra donna
le tiene pronto il manto. Nei due lati esterni è ripe-

tuto il medesimo gruppo: una donna tra un giovane

nudo e un giovane ammantato.
Parte bassa. 6490. Striglie di bronzo con iscrizione

latina: Med Loucilios feced.

5951. Cratere a figure rosse di stile nobile. Dioniso

con kantharos e tirso è preceduto da un Satiro ed è se-

guito da un altro Satiro con anfora e da una Menade.
Parte opposta: fanciulla e due giovani ammantati.

6474. Cratere falisco a campana. Eracle con la clava

insegue Nesso che rapisce Deianira. Assistono alla

scena due Menadi e un Satiro, mentre un'altra figura

con tirso sporge con il solo busto. Parte opposta : una
Menade tra due Satiri.
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Parete d'ingresso {vetrine ai lati). 9549-9553. Tegole

di chiusura dei loculi delle tombe, con iscrizioni graffite.

G. Herbig, in e. I. E., II, 8384-8386, 8393, 8397, 8398.

Sotto la finestra. 5694. Custodia di pozzetto in tufo,

con fondo di vaso cinerario in bronzo, appartenente

alla tomba donde viene il n. 5701.

MONTE S. ANGELO (Pianta: 8).

Galleria semicircolare. Prima vetrina a sinistra. Vi

sono raccolte le suppellettili di alcune tombe a pozzo

trovate a Monte S. Angelo, località a sud-ovest di

Campagnano, presso il lago di Martignano. Sono ci-

nerari di tipo villanoviano cioè a doppio tronco di cono

con decorazione geometrica incisa (meandri, svastiche,

angoli, quadrati) e impressa (circoletti). La copertura

del cinerario è per lo più data da una ciotola ; in un
caso (6650) è formata da un elmo conico d'impasto.

Tra gli oggetti di ornamento si notino delle fibule di

bronzo ad arco con disco, a sanguisuga con disco e a

spirale. Una fibula a spirale è d'oro (6651). Questo ma-

teriale, per il tipo, anziché al materiale falisco sembra
ricollegarsi a quello di territorio etrusco.

Nella stessa località fu trovata anche una tomba a

camera, con vasi corinzi decorati a zone di animali

(6668-6669 oinochoai a rotelle, 6670 bicchiere conico,

6671 tazza) e a fasce (6672 piatto).

A. Cozza, A. Pasqui, in Mon. ant. della R. Acc. dei Lincei, 1894, IV,
e. 83 88., 351, 364 s., t. II, X, 1 ss.; O. Montelius, o. c, II, t. 331; G.
Kako, in Studi e Materiali, III. p. 144, t. I, 15, 16; G. Pinza, in Mon.
ant. della R. Acc. dei Lincei, 1905, XV, e 515; F. Wkbge, o. c, II, p. 376.
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NARCE (Pianta: 8).

Tutta- la galleria semicircolare, all'infuori della ve-

trina con gli oggetti di Monte S. Angelo, è occupata

dal materiale proveniente dagli scavi di Narce Narce

è il nome, secondo alcuni etrusco (dalla radice nar),

secondo altri latino (da arx)," di un colle che si trova

nell'alta valle del Treia, affluente del Tevere, sulla cui

riva sinistra a nord è anche Falerii. Le contrade

da cui viene il materiale di Narce hanno i nomi di

Monte lo Greco, Monte Soriano, Petrina, Monte li

Santi, Pizzo Piede, Monte Cerreto, Monte le Croci,

Morgi, Monte in mezzo ai prati, i Tufi. Non si sa

quale fosse il centro antico a cui apparteneva questa

necropoli.

Il materiale di Narce è disposto cronologicamente :

percorrendo la parete lungo le finestre dalla prima

vetrina dopo quella di Monte S. Angelo e ritornando

lungo la parete opposta si passa dal materiale più

antico cioè quello delle tombe a pozzo sino a quello

locale d'imitazione greca delle tombe a camera. In

questa distribuzione cronologica le varie contrade si

intrecciano.

Il materiale di Narce in complesso è identico a

quello di Falerii, ma non tutti i periodi vi sono rap-

presentati in egual misura. Abbondante è il materiale

dei pozzetti, ricchissimo è quello delle tombe a fossa

e a camera del periodo orientalizzante, cioè quello im-

portato e quello locale d'imitazione, scarso è il mate-

riale del periodo dell'importazione attica, e scarsis-
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Simo quello del periodo della fabbricazione locale d'imi-

tazione greca.

F. Barnabei, G. F. Qamurrini, A. Pascìui, A. Cozza, in Mon. ant.

della R. Acc. dei Lincei^ 1894, IV; O. Montelius, o. c, II, t. 312 ss.

Parete delle finestre {prime tre vetrine dopo quelle

di Monte 8. Angelo), Contrada i Tufi : tombe a pozzo

e a fossa. Nelle tombe a pozzo vi sono cinerari di forma

diversa: i più antichi sono quelli di forma ovale, i

più recenti quelli a forma sferica schiacciata, a super-

ficie rossa. Su questi ultimi per lo più veniva collocata

una ciotola nera. I vasi di corredo presentano i so-

liti tipi di fabbricazione locale (attin^^itoio a corpo

ovale, attingitoio a corpo lenticolare, anforetta a corpo

lenticolare, rozzo piatto su piede). Tra gli oggetti di

uso d'ornamento in bronzo si notino: il rasoio lu-

nato, la fibula a drago, la fibula a navicella, la cin-

tura a fascia, i braccialetti, ecc. ; tra gli oggetti di

ornamento in ferro, la fibula a drago. Ma nel corredo

di qualche pozzetto si veggono apparire oggetti im-

portati (5598 pendaglietto egiziano-fenicio di smalto

a forma d'Amon) o del periodo d'imitazione orientaliz-

zante (vasi dipinti di bianco con ornati rossi).

Le tombe a fossa hanno materiale locale simile a

quello delle tombe a pozzo, ma contengono in mag-

giore abbondanza il materiale importato o d'imita-

zione orientale. Si notino infatti i vasi d'argilla figu-

lina (ollette e ciotole) con decorazione dipinta (motivi

geometrici e anatrelle).

Parete delle finestre; dalla finestra centrale alla

estremità della galleria. Vi è materiale di tombe a

pozzo per lo più recenti, e proviene per la maggior
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gior parte dal sepolcreto della Petrina e in qualche

caso da Pizzo Piede.

Nei cinerari è preferita la forma sferica schiacciata

e la tecnica di essi ò quella dell'impasto a superficie

rossa. Tra i vasi di corredo accanto alle solite forme

locali (bicchiere, tazza su piede, anforetta e attingi-

toio a corpo lenticolare) si hanno i vasi che la produ-

zione locale creò per imitazione del materiale orien-

tale: vi sono quindi vasi d'impasto a superficie rossa

o a color bianco con ornati rossi (olla, sostegno d'olla,

tazza e piatto su piede). Tra i bronzi si hanno l'ascia, il

rasoio lunato, dei pendaglini, delle fibule a navicella, dei

bacili e delle c'otole ; tra i ferri delle spade e dei morsi.

Parete d^ ingresso alla sala seguente.

5043. Grande scudo di lamina di bronzo che era

applicato originariamente ad un'anima di altro mate-

riale, legno cuoio. Esso serviva forse di decorazione

alle pareti delle tombe. È ornato a rilievo in zone

concentriche con motivi orientali (trecce, palmette ci-

priote) e figure di quadrupedi stilizzati (tav. XXIX).

F. Barxabei, a. Pasqui, o. c, o. 300, 396, 428 s. ; O. Montelius, o. c,

II, t. 327, 13; G. Pellegrini, in Mon. ant. della R. Acc. dei Lincei, 1903,

XIU, o. 249; E. Gabrici, ibidem, 1913, XXII, o. 428; F. Weege, o. c,

II, p. 375

Parete di fronte alle finestre. Nei primi scomparti-

menti continua il materiale del sepolcreto della Pe-

trina. Appartiene a tombe a fossa ed appare in gran

parte coevo del materiale delle tombe a pozzo della me-

desima contrada. I vasi sono esclusivamente d' impasto

e di fabbricazione locale, ma nelle forme e nella de-

corazione si sente l'influenza che sulla produzione

locale ha esercitato l' importazione orientale. Notevoli
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tra i vasi sono i sostegni a bulla e a piede traforato,

le alte tazze su piede tornito o traforato. Nella deco-

razione si osservi l'applicazione di bottoncini di bronzo

ai vasi d'impasto. Abbondanti sono gli oggetti di

bronzo : vasi, tripodi, cinturoni sbalzati e graffiti, fuso,

rocca, ascia, spada, lance, fibule a navicella, braccia-

letti, bulle, pettine triangolare, spirali fusiformi, lami-

nette intagliate, pendagli ad anatrella o a cavalluccio,

catenelle. In metallo prezioso si hanno le fibule col corpo

rivestito di filo d'oro e gli anelli e le spirali d'argento.

D'ambra vi sono pendagli e corpi di fibule a navicella;

di smalto vi sono vaghi di collana e corpi di fibule

egualmente a navicella. In qual misura tutti questi og-

getti continuino una produzione locale e in quale imi-

tino il materiale orientale è problema ancora soggetto

a discussione. Indice sicuro di commercio con l'Oriente

sono i pendagli d'ambra a forma di scimmiette, quelli

di smalto a figure di divinità egiziane (Amon, Sechmet,

Bes), gli scarabei di smalto.

4053. Grande pala di bronzo con manico a nastro

avvolto a spirale.

A. Pasqui, o. c, o. 420.

4096. Rocca di bronzo a due branche lavorate a

giorno e con fasciatura dell'asta a spirale.

F. Barxabei, a. Pasqui, o. c, o. 218, 389, 422, t. XII, 12; O. Mon-
TELnrs, 0. e. II, t. 817, 8.

4124. Tripode in terracotta che imita quelli di

bronzo.

F. Baknabei, a. Pasqui, o. c, o. 269, 424, t. VII, 17; O. Montelius,
0. e, II, t. 317, 13; G. Pinza, in Mon. ant. della R. Acc. dei Lincei,

1905, XV, e. 604, f. 181 a; F. Weegb, o. c, II, p. 376.
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4118. Spada di ferro con fodero di bronzo striato,

e puntale a rotella.

F. Baknabki, a. Pasqui, o. c, c. 395, 424, t. XI, 10; O. Montk-

i,ic8, 0. e, II, t. 317, 10; Oc Pellegrini, in Mon. ani. della li. Acc.

dei Lincei, 1903, XIII, o. 256.

4203. Fuso di bronzo.

F. Barnabei, a. Pasqui, o. c, c. 389, 441, t. XII, 13.

4221. Incensiere di bronzo a corpo sferico schiacciato.

F. Barnabei, A. Pasqui, o. c, o. 217, 442, t. Vili, 4; O. Montk-
Lius, 0. e, II, t. 318, 18; P. Ducati, in Bull, di Paletn., 1912, p. 20 ss.

4095, 4201, 4219. Cinturoni di bronzo a losanga,

sbalzati e graffiti.

F. Barnabei, A. Pasqui, o. c, c. 371, 422, 441, 442.

Della medesima natura è il materiale delle restanti

vetrine sino alla porta d' ingresso alla sala dei Sette

Colli. Salvo una a pozzo con loculo, sono tombe a fossa

del sepolcreto della Petrina intramezzate a tombe

egualmente a fossa di Monte lo Greco, Pizzo Piede,

Gavone di Monte li Santi, Monte Cerreto. Le ultime

sono delle tombe a camera della medesima epoca. I

vasi locali d'impasto s'ingentiliscono nelle forme e

soprattutto imitano quelle dei vasi in metallo impor-

tati: si osservino, ad esempio, le tazze baccellate, le

tazze e i sostegni di vasi forniti di catenelle, i bacili

con le teste di grifo sporgenti intorno agli orli. Si

accresce la passione decorativa nei vasi d'impasto,

giacché sono ornati con rilievi e con graffiti, mentre
continuano ancora più abbondantemente i vasi a

superficie rossa con ornamenti bianchi e quelli di-
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pinti di bianco con ornamenti rossi. Ma accanto a

questi vasi cominciano ad apparire i vasi importati

d'argilla figulina, i così detti vasi italo geometrici

con decorazione a vernice rosso marrone (skyphoi).

E che vi fosse importazione dall'Oriente lo indicano

gl'idoletti egiziani di smalto che si fanno sempre più

frequenti.

Ija maggiore ricchezza di questo periodo e di queste

tombe si rivela nell'uso più frequente del materiale

prezioso. In oro, oltre alle fibulette con filo attorto, si

hanno delle fibulette a navicella, delle spirali per ca-

pelli, delle collanine a grani sferici schiacciati, delle

sottili laminette d'oro decorate con cei'chi concentrici.

D'oro sono ornate anche delle fibule d'ambra. In ar-

gento si hanno fibule a drago, anelli, spirali, fermagli

di cinture a frangia, pendagli a figurette umane, una
coppa emisferica, uno skyphos.

4247. Tazza d' impasto su alto piede traforato. Sul-

l'orlo vi è trattata plasticamente da una parte una
figurina umana che trattiene con le braccia distese

due coppie di cavalli, dall' altra una scodelletta con

due protomi equine.

F. Barnabei, a. Pasqui, o. c, c, 198 s.; f. 85, o. 404 s.; O. Monte-
lAva, o e, II, t. 314, 1, 5.

4254. Coperchio d'impasto, sul quale erano in ori-

gine quattro figure di cani, trattate plasticamente:

non ne rimangono che due.

A. Pasqui, o. c, o. 435; M. Mayeu, in Jahrbuch d. K. deutscJi. ardi.
InU., 1910, p. 182, f. 6.

4279. Olla d' impasto a superficie rossa, con decora-

zione a rilievo: uomo con braccia distese tra due ca-
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valli, ripetuto due volte in una fascia mediana tra due

zone baccellate, e quadrupede rovesciato, ripetuto due

volte in una fascia inferiore.

F. Barnabei, a. PAStiUi, 0. e, o. 241 s., f. 105, e. 490; O. Montemir,
o. e, II, t. 322, 7; F. Wekge, o. c, II, p. 376.

4273. Lunghissima lancia di bronzo, con decora-

zione graffita a denti di lupo.

F. Barnabei, A. Pascvi, o. c, o. 394, t. XI, 1, o. 404, 490 ; F. Wekge,
0. e, II, p. 376.

4339. Due armature di ventagli in bronzo a sei

stecche con manico d'osso.

A. Pasqui, o. c, o. 498.

4623. Tazza d'impasto su alto piede: sull'orlo è rap-

presentato plasticamente un uomo accoccolato tra due

fiuadrupedi.

F. Barnabei, A. Pasqiti, o. c, c. 199, f. 86, e. 478; F. Weeoe, o. c ,

II, p. 376.

4716. Altra su alto piede traforato: sull'orlo sono

rappresentati plasticamente due cavalli che bevono in

una coppetta.

F. Barnabei, A. Pasqui, o. c, o. 197 s., f. 84, o. 200 s., r)08
; O. Mon-

TELius, o. e, II, t. 322, 4; F. Weege, o. c, II, p. 876.

4711. Grande vaso d'impasto scuro di tipo villano-

viano. Il corpo è decorato con motivi geometrici ; sul

collo sono graffiti tre cavalli alati.

F. Barnabei, A. Pasqui, o. c, c. 290, 508; G. Karo, De arte vascular'm^

p. 6; O. MoNTEMus, 0. e, II, t. 320, 13; F. Weege, o. c, II, p. 376.

4712. Altro cimile. Sul collo è graffito un uomo con

spada tra due mostri (grifi?) alati; sul corpo sono
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graffiti tre cavalli, e al disotto un'altra volta un uomo

tra due animali che fuggono.

F. Barkabei, a. Pasqui, o. c, o. 290, f. 147, e. 508; G. Karo, o. c,

p. 6s. ; O. MoNTELius, 0. e, II, t. 320, X5 ; F. Weegk, o. c, II, p. 376.

Sempre più frequente il materiale importato si fa

nelle tombe a camera, i cui corredi sono raccolti nelle

vetrine seguenti dall'ingresso alla sala dei Sette Colli

sino alla prossima porta finta. Il materiale proviene

da tombe delle contrade Monte Cerreto, Monte So-

riano, Pizzo Piede, Monte le Croci, Morgi, Monte in

mezzo ai prati. Tra i vasi d'impasto dei soliti tipi

appaiono vasi d'argilla figulina e nell' importazione di

essi si veggono succedere ai vasi italo-geometrici i

vasi corinzi. Frequente si fa il bucchero: prima il

bucchero sottile, poscia il bucchero greve stampato.

Cosi anche sono notevoli alcuni oggetti di bronzo di

stile orientalizzante.

4816. Due aryballoi d' impasto quarzoso verdognolo,

con decorazione a linee parallele nerastre: sono pro-

dotti fenici.

F. Barnabei, a. Pasqui, o. c, o. 312 s., f. 157, o. 513; O. Monte-
I.IUS, 0. e, n, t. 323, 5; F. Weege, o. c, II, p. 376.

4831. Tazzetta d'impasto su piede campanato con

iscrizione graffita.

F. Barnabei, Gr. F. Gamurrini, A. Pasqui, o. c, o. 255, f. 117 «,

o. 321, f. 166, 166 a, e. 341 s. , 509 ; O. MoNTEiaus, o. e, II, t. 328, 1 a, b;

G. Hkrbig, in C. I. E., II, 8413 ; F. Weeoe, o. c, II, p. 377.

4832. Testa maschile arcaica in tufo di stile greco-

ciprioto, con capelli spioventi e cordone nell'alto.

A. Pasqui, o. e, o. 507, f. 202: F. Weege, o. c, II, p. 377.
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4879. Tazza d'impasto a tronco di cono su piede

con decorazione graffita orientalizzante (motivi floreali

stilizzati). Sono incise al disotto le prime lettere del-

l'alfabeto sino al k.

F. Barnabei, G. F. Gamurrini, A. Pasqui, o. c, o. 292, 321 s., f. 165,

165 a, o. 327 ss., 621 ; O. MoStei.ius, o. c, II, t. 328, 5 ; G. Herbiq, in C.

I. E., II, 8414; F. Weege, o. c, II, p. 377.

4952. Oinochoe d'impasto a corpo ovale e collo conico

stretto con iscrizione graffita intorno al collo e al corpo.

F. Barkabei, G. F. Gamurrtni, A. Pasqui, o. c, c. 306, 322 s , f. 167,

167 a, 167 6, o. 342 s., 476; G. Karo, De arte vascularia, p. 5; O. Mon-
TKLius, 0. e, II, t. 328, 3 a, 6, e; G. Herbig, in C. I. E., II, 8415; F.

Weege, o. c, II, p. 377.

4966. Piatto d'impasto con decorazione graffita a

raggiera e iscrizione sotto il fondo.

G. F. Gamiirrini, A. Pas^ìui, o. c, c. 323, f. 168, o. 343, 477; G.
Herbig, in C. I. E., II, 8416; F. Weege, o. c, II, p. 377.

4991. Kantharos d' impasto, decorato originariamente

a stagnola : da un lato vi sono due cavalli affrontati,

dall'altro uno solo.

F. Barnabei, A. Pasqui, o. c, o. 206, f. 94 a, e. 528; G. Karo, o. c,

p. 5; O. MoNTEi>ius, 0. e, II, t. 325, 10.

5023. Oinochoe di bucchero a corpo ovale e collo

conico stretto. È decorata con ventagli e una zona

d'animali graffiti.

A. Pasqui, o. c, o. 530; O. Montelius, o. c, II, t. 325, 11; E. Ga-
BRici, in Mon. ant. della B. Acc. dei Lincei, 1913, XXII, e. 426.

4979. Due filetti di bronzo.

A. Pasqui, o. c, c. 528.

4980 4987. Avanzi della decorazione in bronzo di un
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carro: tra essi si noti il timone ornato a rilievo con

zone di palmette orientali e di animali.

F. Babnabei, a. Pasqui, o. c, o. 397, 528.

4988. Presentatoio di bronzo formato da un bacile

provveduto ai lati di due grandi ali trapezoidali. Altri

esemplari meglio conservati mostrano che poggiava in

origine su un carrello a quattro ruote. Le ali sono

decorate a rilievo con due fasce a figure di felini tra

due fasce di palmette orientali.

A. Pasqui, o. c, o. 528; F. Wekge, o. c, II, p. 377.

5042. Grrande scudo di bronzo simile al 5043.

F. Barnabei, A. Pasqui, o. c, c. 300, 396, 428 s.

5099. Grande kylix di bucchero sottile: nella parte

inferiore è decorata con figure graffite (oltre ad un
cavallo e ad un leone v'è un uomo che scaglia una
grossa lancia contro un cervo). Nell'orlo interno è graf-

fita un' iscrizione.

G. F. Gamurkini, a. Pasqui, o. c, c. 324 ss., f. 170, 170 a, 170 6, o.

344, 542 ; G. Ghihardini, in 3fon. ani. della R. Acc. dei Lincei^ 1900, X,
e. 175, 187, 190, f. 60; O. Montelius, o. c, II, t. 328, 4 a, 6; A. Grenieb,
Bologne villanovienne et étrusque, Paris, 1912, p. 385; G. Herbig, in
C. I. E., II, 8411.

5160. Kotyle corinzia, decorata con anatre : la parte

anteriore ha la forma di un rozzo viso umano.

A. Pasqui, o. c, o. 525 ; F. Wbege, o. c, II, p. 377.

5170. Bacile d'argilla figulina, che riproduce la forma

di un vaso simile in bronzo, con manichi ad arco tra

fiori di loto stilizzati.

A. Pasqui, o. c, c. 537.
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Ò1G8. Grande anfora rodia (?) decorata con tre zone

d'animali ed esseri fantastici (sfingi, cervi, capri,

felini).

F. Barnabki, A. Pasìiti, o. e, e. '274 8., f. 232, 0.587; G. Ghii{aiu>ini,

in Moìi. ant. della K. Acc. dei':Lincei, 1900, X, o. 179; O. MontrIìHts, o. c,

II, t. B2B, 10.

Neirultima vetrina, dalla porta finta all'ingresso

alla sala di Cerchiano, si hanno oggetti di tombe

a camera dell'ultimo periodo orientalizzante e oggetti

del periodo dell' importazione attica, sino al momento
in cui incomincia la fabbricazione falisca. Sono tombe

a camera di Monte Cerreto, Monte in mezzo ai prati,

Morgi, Monte li Santi, Monte Soriano, Monte le

Croci.

5169. Altra grande anfora simile nella forma e nella

decorazione alla precedente e appartenente alla me-

desima tomba.

5193. Aryballos corinzio. Vi è rappresentato un uomo
con corno potorio tra due uccelli a testa umana, una
maschile, l'altra femminile.

A. Pasvìui, o. c, c. 511 ; F. Wkege, o. c, II, p. 379.

5194. Piede di tazza di bucchero su cui è graffita

una lunga iscrizione.

G. F. Gamukrini, a. Pasqui, o. c, c. 327. f. 171, 171 a, o. 344 ss., 545
;

O. MoNTKLius, o. e, II, t. 328, 2: G. Herbig, in 0. I. E., II, 8412; F,
Wekgk, e, II, p. 378.

5171. Cratere a figure rosse di stile nobile. Due
Menadi con tirso e due Satiri. Parte opposta : tre gio-

vani ammantati.

A. Pauqui, 0. e, e. 687.
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5198. Idria a figure nere. Partenza di un guerriero

sulla quadriga: accanto al carro vi sono altri due guer-

rieri, un arciere scita e un vecchio ammantato. Sulla

spalla v'è una lotta fra tre guerrieri.

A. Pasqui, 0. e, o. 457 s. ; F. Wkec4e, o. c, II, i>. 378,

5200. Anfora a figure nere di fabbrica italica.

Achille sta all'agguato di Troilo presso una fontana a

testa di leone. Dietro a Troilo, che si avanza a piedi,

vengono due cavalli sciolti e un altro guerriero. Sulla

spalla è ripetuto due volte un cavallo marino.

A. Pasqui, o. c, o. 458 s. ; W. Klein, in Oesterr. Jahresliefte, 1910,

p. 15-2 ss., f. 80 ss.; F. Weege, o. c, II, p. 378.

5236. Skyphos a figure rosse di stile nobile. Nel
lat^o anteriore e nel lato posteriore e sotto i due ma-
nichi è ripetuta quattro volte la figura di un Satiro.

A. Pasqu!, 0. e, o. 524.

5237. Skyphos a figure rosse di stile nobile. Dinanzi

ad un Satiro seduto ed appoggiato ad un vaso stanno

due fanciulle; una tiene in equilibrio un bastoncello,

l'altra ha la lira. Parte opposta : Dioniso con kantharos

e tirso riconduce all'Olimpo Hephaistos sopra un mulo.

Hephaistos ha petaso e fiaccola.

A. PAKQt'i, 0. c, o. 524.

5241 S. Stamnos a figure rosse, di passaggio allo

stile nobile, con coperchio. Peleo insegue Tetide, mentre

le sorelle fuggono verso Nereo.

A. Pasqdi, 0. e, o. 524 ; F. Weege, o. c, II, p. 378.
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5250. Oinochoe a ligure rosse di stile fiorito. Un
giovane citarista (Apollo?) sale sul podio, mentre una
fanciulla (Musa?), seduta sopra un' idria, si appresta

ad ascoltarlo, ed un'altra si avvicina portando delle

patere baccellate, forse il premio della vittoria.

A. Pasqui, 0. e, o. 520; F. Wkegk, o. c, II, p. B78.

5311. Oinochoe a figure nere su fondo bianco. Due
Amazoni che si armano.

A. Pas^ui, o. c, o. 538.

5350. Kylix a figure rosse di stile nobile, decorata

all' interno non solo nel disco centrale (giovane e donna
in conversazione) ma anche in tutto l'orlo, dove una
donna alata (Aurora ?) rincorre un giovanetto con lira

(Kephalos ?), mentre altri tre giovani spaventati fuggono

verso un uomo con scettro. Nei due lati esterni è ri-

petuto il medesimo gruppo: Vittoria con patera tra Er-

mete con caduceo e giovane ammantato con bastone.

A. Pasqui, 0. e, e. 460.

5386. Cratere a figure rosse di stile nobile. Un gio-

vane su una quadriga in corsa ; al disotto dei cavalli

un tronco di palma. Accanto alla quadriga vola una
Vittoria con due patere. Parte opposta: tre giovani

ammantati, due di essi con striglie e bastone.

A. Pasqui, o. c, c. 461 ; F. Weege, o. c, II, p. 378.

5427. Cratere a figure rosse di stile nobile. Due ca-

valieri con clamide, petaso e giavellotti stanno presso

i loro cavalli e v'è la parte anteriore della figura di

un altro cavallo. Parte opposta : tre giovani ammantati.

A. Pasqui, o. c, o. 519; F. Wkege, o. c, II, p. 378.
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6696. Stamnos falisco. Un Satiro seduto su una pelle

felina suona il doppio flauto; si allontana da lui un
Amorino con cofanetto e doppio flauto. Parte opposta:

Satiro danzante con timpano.

F. Weege, 0. e, II, p. 378.

6697. Altro, con decorazione eguale nella parte an-

teriore. Parte opposta: giovane nudo danzante, con

timpano e benda legata al bra'icio sinistro.

9205. Grande skyphos a figure rosse di stile severo.

Una donna corre verso un giovanetto vestito di hima-

tion e armato di lancia. Parte opposta: al medesimo
giovanetto una donna porge una patera.

F. Wekge, 0. e. II, p. 378.

Parete d'ingresso alla sala di Corchlano.

5044. Gracde scudo di bronzo simile ai nn. 5042-5043.

F. Baknabei, a. Pasqui, o. c, c. 300, 396, 428 s.

Vetrina a sinistra sotto la finestra. Suppellettile di

una tomba a camera, della contrada Pizzo Piede, del

periodo di imitazione orientale, con vasi d'impasto

graffiti, di bucchero, italo geometrici e corinzi.

9020. Vaso d'impasto a forma di uccello con deco-

razione graffita (anatre).

Vetrina centrale sotto la finestra. Contiene alcuni

oggetti di ornamento, in smalto, ambra, oro e argento,

provenienti da una tomba di Monte Cerreto.

G. Kako, in Studi e Materiali, III, p. 143 ss., 1. 1; Gr. Pinza, Etno-
logia antica toscano-laziale, Milano, 1915, I, p. 382 ss., f. 303 ss.

5434 s. Due laminette d'oro a disco mancante di

un segmento. Vi sono rappresentate a rilievo tre

donne nude di prospetto. Nel campo sono sparsi dei
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cerchi concentrici, degli esse, delle rosette,delle ana-

trelle.

G. Karo, l. e. III, p. 152 s., f. 17, IT a ; F. Weege, o. c, II, p. 874 :

E. Galli, in Mon. ant. della R. Acc. dei Lincei, 1912, XXI, o. 466 ; G.

TiNZA, ow e, I, f. 304 d, e.

5457 s. Due figurine di cani (?) in ambra, placcate

con laminette circolari d'oro.

G. Karo, l. e, ni, p. 154, t. I, 18, 19; F. Wekge, o. c, II, p. H74;

G. Pinza, o. c, I, p. 383, f. 303, a, b.

5459. Collana a vaghi di smalto celeste e vaghi

d'oro, con pendagli d'oro a testa umana su palmetta.

G. Karo, l. e, II, p. 127, f. 110; III, p. 154 s., 1. 1, 4.; E. Galli, o. c, c. 466;

G. Pinza, o. C, I, p. 384, f. 305 e.

5454. Collana a vaghi di smalto bleu e va^hi d'oro,

con pendagli d'oro a forma di testa umana tra due

esseri a testa taurina e corpo pisciforme.

G. Karo, l. e, III, p. 156, f. 22, t. I, 5; G. Pinza, o. c, I, f. 305 /'.

5432. Collana a vaghi d'oro ovali, decorati a pulvi-

scolo, con quattro pendagli in lamina d'oro, formato

ciascuno da due parti superiori di figurette femminili

addossate, di tipo orientale, con lunghe trecce ricurve

e mani portate al seno. La parte inferiore di queste

figurette è oviforme e baccellata.

G. Karo, l. e, II, p. 127, f. 110; III, p. 155, t. I, 6 ; R. Pettazzoni

in Ausonia, 1909, p. 197, 199, n.» 2; F. Weegb, o. c, II, p. 374 ; G. Pinza,

0. e, I, p. 384, 387, f. 304 A.

Vetrina a destra sotto la finestra. 4237. Grande

tomba a ziro della contrada Petrina. È una delle

forme recenti del rito della cremazione. Nell'interno

sono conservati il cinerario di bronzo ed altri vasi.

F. Barsabei, a. Pasqui, o. c, o. 198, t. IV, 10, o. 403 ss.; G. Pinza,

in Mon. ant. della R. Acc. dei Lincei, 1905, XV, o. 431.
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Pareti delle porte e aiigoli. Vi sono una custodia

di pozzetto, una cassa, un lettuccio funerario in pietra,

dei doli baccellati d' impasto e dei grandi sostegni di

vaso traforati, a bulle, sormontati dalle olle (o d'im-

pasto a superficie rossa, o d' impasto colorato di bianco

con ornamenti rossi o d'impasto graffito).

FABRICA DI ROMA, S. MARIA DI FALLERI,

RIGNANO FLAMINIO, FALERIA, GALLESE,

TREVIGNANO.

(Pianta: 9).

Dalla galleria semicircolare si passi nella sala in

fondo a destra.

Fabrica di Roma. — Vetrina a destra delV ingresso :

parte alta. Tegole di loculi sepolcrali con iscrizioni

e vasi provenienti da tombe a camera del iv-iii sec.

a. 0. di Fabrica di Roma, paese a nord-ovest di Ci-

vita Castellana (contrada Poggio delle Monache).

A. Pasqui, in Not. d. Scavi, 1889, p. 153 s.; G. Herbig, in 0. 1. E., II,

8370 ss.; G. Buoxamici, Il dialetto falisco, Imola, 1913, p. 72.

8237 s. Due stamnoi falisci eguali. Dioniso con tirso,

in piedi, sta presso Arianna con ventaglio, seduta ; ai

lati vi sono un Satiro e una Menade con pelle felina e

tirso. Parte opposta: Arianna (?) con pelle di cervo

e tirso tra Satiro e Menade con timpano.

8236. Cratere falisco a campana. Quattro Satiri sono

sorpresi dall'apparizione di Kore, che sporge nuda dal
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terreno, dalla cintola in su. Parte opposta: Menade
con tirso tra Satiro e Genio maschile alato.

Santa Maria di Falleri. — Vetrina a destra dell'in-

gresso: parte bassa. Oggetti del iii-ii sec. a. C. e di

età romana, provenienti da tombe a camera di S. Maria
di Falleri, luogo corrispondente a Falerii Novi, città

nella quale i Romani trasportarono gli abitanti di

Falerii Veteres, dopo la sua distruzione (241 a. C). La
nuova città era ad ovest dell'antica, sulla via Annia.

Rignano Flaminio. — Vetrina di fronte alla fine-

stra e vetrine adiacenti. Rignano è un paese che si

trova sulla via Flaminia a sud-ovest del Soratte.

Oltre ad una tomba a camera con vasi d' impasto, buc-

cheri, vasi corinzi, appartenente al vi sec. a. C. della

contrada Monte Casale, vi sono tombe a fossa con

vasi d' impasto, tombe a camera del iv-iii sec. a. C.

e tombe di età romana, tutte della contrada Croce e

Miglio. È da ricordare una tomba, con tegole sepolcrali

scritte a color rosso, appartenente alla famiglia degli

Upreciani e il corredo di un'altra con ciotole a ver-

nice nera, che hanno iscrizioni graffite.

G. Herbig, in e. I. E., II, 8429-8448 ; E. Gabrici, in Not. d. Scavi,

1912, p. 75 ss.; G. -Bdonamici, o. c, p. 77 s., 80 s.

Faleria. — Vetrina a destra dell'ingresso alla sala se-

guente. Suppellettili di tombe a camera delle contrade
Monte Cerreto e Paterno, appartenenti al territorio di

Faleria. Faleria è il nome moderno di un paese, Stabia,

che si trova a sud di Civita Castellana. Nella contrada
Monte Cerreto una delle tombe apparteneva al vi-v sec.
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a. C. e conteneva buccheri pesanti ;
le altre della me-

desima contrada e della contrada Paterno avevano

materiale del periodo d'imitazione falisca.

17956. Kylix falisca. Dioniso con tirso abbraccia e

bacia sulla bocca Arianna (?) riversa. Nei due lati

esterni è ripetuto il medesimo gruppo : donna con tim-

pano tra giovane nudo e giovane ammantato.

E. Gabrici, in Not. d. Scavi, 1912, p. 73 ss ,
f. 1.

Gallese. — Vetrina a sinistra della finestra. Te-

gole sepolcrali con iscrizioni trovate a Gallese, paese

a nord di Civita Castellana.

Q. Herbig, in C. I. E., II, 8401 ss.; G. Buonamici, o. c, p. 76 s.

Tre vignano. — Vetrina centrale. Tombe a pozzo e

a fossa della contrada Via della Macchia, nel terri-

torio di Trevignano, sulla sponda settentrionale del

lago di Bracciano.

Le tombe a pozzo sono di tipo recente con vasi d'im-

pasto scuro d'impasto a superficie rossa. Tra gli og-

getti di brpnzo prevalgono le fibule a navicella.

22594 ss. Suppellettile di una tomba a pozzo con

cinerario d'impasto, a doppio tronco di cono, schiac-

ciato, coperto da ciotola di bronzo. Tra gli oggetti d'or-

namento, oltre ad un frammento di cinturone, fibule a

navicella, ecc., si noti una fibuletta ad arco ingrossato

rivestita di filo d'oro e dei vaghi di una collana d'oro.

E. STEFAnr, in Not. d. Scavi, 1913, p. 38 ss.

Le tombe a fossa hanno materiale simile a quello

delle tombe a pozzo, ed inoltre materiale del periodo di

imitazione orientale, vasi italo-geometrici e buccheri.

E. Stifaki, a. Della Seta, in Not, d. Scavi, 1911, p. 246 s.
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NEPETE, VIGNANELLO, CAMPAGNANO.

(Pianta: 10).

Sì passi nell'ultima sala.

Nepete. — Vetrine a sinistra tra l'ingresso e la fine-

stra. Suppellettili della necropoli di Nepi. Nepe o

Nepete era una città che si trovava a sud-ovest di Fa-

lerii, e quindi il suo territorio era stretto tra quello

dei Veienti e quello dei Falisci. Non si sa se gli abi-

tanti di Nepete fossero Falisci od Etruschi. Ad ogni

modo il materiale archeologico presenta gli stessi stadi

di quello trovato in territorio falisco. Si hanno tombe

a fossa e a camera con materiale del periodo d' imita-

zione orientalizzante, tombe a camera con materiale

d' importazione greca e poi d'imitazione falisca e iafine

con materiale romano. Sono tenute distinte le diverse

contrade; cominciando da sinistra esse sono: Gilastro,

la Massa, S. Feliziano, Vigna Pentriani.

15731. Anfora a figure nere. Quadriga di falso scorcio.

Parte opposta: due donne e due guerrieri.

E. Stefani, in Not. d. Scavi, 1910, p. 212, f. 9 s. ; F. Wekge, o. c,
ir, p. 380.

15730. Anfora a figure nere. Dioniso e Arianna

sulla quadriga; accanto Menade che suona la cetra e

dinanzi un Satiro. Parte opposta: Dioniso, con corno

potorio, su un mulo, preceduto da una Menade.

E. Stefani, l. e, p. 208 ss., f. 7 s. ; F. Weege, o. c, II, p. 080.

8340. Anfora a figure nere. Un uomo nudo, con bende

e rami nelle mani, seguito da due uomini che portano

I
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dei tripodi, si avvia verso un giovane ammantato e

seduto. Parte opposta: un uomo nudo, con corona in

testa e corone e bende nelle mani, è seguito da un
uomo che porta un tripode. La scena del lato anteriore

fa pensare a Priamo, che si presenta ad Achille per

riscattare il cadavere d'Ettore, ma potrebbero anche

essere scene della vita agonistica.

F. Weege, 0. e, II, p. 380.

8347. Kylix a figure rosse di stile severo. Scene di

scuola. In uno dei lati esterni: giovane ammantato e

seduto tra un giovane con polittico e uno con cetra.

Iscr. HO ilAlI KALOI. Nell'altro lato: un giovane con

polittico si avvia verso un giovane seduto, mentre un
altro si appoggia al bastone

;
la stessa iscrizione. In-

terno: giovane con bastone, presso un bacino; la stessa

iscrizione, più KALOp] sul bacino.

F. "Weeoe, 0. e, II, p. 380.

8343. .Kylix attica del periodo di transizione dallo

stile a figure nere allo stile a figure rosse. Interno a

figure nere: Dioniso con corno potorio. Nei due lati

esterni, tra due occhioni e due palmette, v'è una volta

una Menade con un tronco d'albero, e un'altra una
donna con due patere (?). Sotto il piede iscrizione

graffila.

8341. Stamnos a figure rosse di stile nobile. Dio
niso con tirso e kantharos, accompagnato da un Sa-

tiro che suona la doppia tibia, si avvia per condurre
Hephaistos nell'Olimpo. Questi sta sopra un mulo ed

è armato di martello e di tenaglia. Parte opposta:
Satiro con kantharos e due Menadi, di cui una con tirso.

F. WrEGE, 0. e, II, p. U81.
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8842. Kylix a figure rosse di stile nobile, con piede

smontabile. In ognuno dei due lati esterni vi sono due

klinai, ciascuna con due banchettanti, uno giov* ne,

l'altro barbato; tra le due klinai v'è un coppiere. In-

terno: altra kline, con due banchettanti simili. Sotto il

piede iscrizione graffita.

8346. Cratere a figure rosse di stile severo. Dioniso

con tralcio e kantharos, preceduto da un Satiro che

suona il doppio flauto, conduce Eracle nell' Olimpo.

L'eroe ha la clava, il kantharos ed è seguito da Er-

mete con caduceo e kylix. Parte opposta: tre giovani,

con bastoni e vasi, di ritorno dal banchetto.

F. Weege. 0. e, II, p. 381.

8360. Cratere falisco a campana. Atamante ha af-

ferrato il piccolo Learco, per ucciderlo. Intorno vi sono

Eracle, Apollo, due Amorini, un giovane con giavellotti,

due Menadi e due Satiri. Parte opposta : Menade con oi-

nochoe e vassoio tra due Satiri, uno dei quali con tirso.

F. Weege, o. c, II, p. 381. Non so se a questo cratere o allo

stamnos di Corchiano (6208) si riferisca l'accenno ad un'anfora con

scena di Telefo e Oreste presso G. Nicole in Sumbolae litterariae in

honorem J. De Petra, Napoli, 1911. p. 169; confr. E. Gabrici, in Mon.

ani. della R. Acc. dei Lincei, 1914, XXII, e. 721.

8359. Cratere falisco a campana. Athena è su una

quadriga guidata da una Vittoria e preceduta da Er-

mete. Sulla quadriga sta per montare un piccolo Pan

con la clava e verso Athena vola un Amorino con ura

benda. Il corteo si avvia verso Zeus. Potrebbe essere

la parodia dell'apoteosi di Eracle, tratta da un dramma
satiresco. Parte opposta: una Menade tra due Satiri e

due donne.

F. VVejcoe, 0. e, II, p. 381.
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8358. Cratere falisco a campana. Un Amorino versa

da bere ad Arianna seduta, mentre a lei volge lo

sguardo Dioniso, anch'egli seduto, con cratere e tirso.

Assistono alla scena altri due Amorini, un putto e un
Satiro con lira. Parte opposta: Menade con timpano

tra un giovane con tirso e timpano e un Genio ma-

schile, nudo, alato.

Vignanello. — Vetrina centrale, vetrina tra la porta

dHngresso e la finestra e vetrina tra le due finestre.

Suppellettili di tombe a camera di diverse età, scoperte

a Yignanello, in contrada Molesino. Vignanello è un
paese dell'agro falisco che si trova verso il limite set-

tentrionale di esso, a sud- est del Cimino.

Vetrina centrale. E qui raccolto il materiale d'una

tomba a camera con loculi, che era stata già rovi-

stata e devastata in antico. Il materiale, che fu rin-

venuto ridotto in frantumi dentro la tomba e nel tra-

mite di essa, indica che la tomba fu in uso per sep-

pellimenti successivi dalla fine del vi al iii sec. a. C.

Della fine del vi e del principio del v secolo infatti

sono dei buccheri pesanti (cratere, oinochoe, tazze a

tronco di cono, piatti), kylikes attiche a figure nere

ed occhioni, lekythoi e skyphoi a figure nere, ky-

likes e stamnos a figure rosse di stile severo; del

V secolo sono kylikes di stile nobile; del iv-iii se-

colo sono kylikes, stamnoi, oinochoe d'arte falisca e

stamnos e altri oggetti in argilla d'imitazione me-

tallica.

26037. Kylix a figure nere. Nei due lati esterni:

tra tralci di vite ed occhioni Teseo trafigge il Mi-
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notauro, mentre questi si difende con pietre. Interno :

Gorgoneion.

2G038. Kylix a figure nere. Nei due lati esterni :

tra tralci di vite ed occhioni un uomo e una donna
distesi a banchetto su una kline, dinanzi ad una tra-

peza da cui pendono delle lunghe fette di carne. In-

terno: tracce di un Gorgoneion. I due manichi erano

restaurati già in antico con bollettine di bronzo.

26039. Kylix a figure rosse di stile severo. In uno
dei lati esterni : lotta tra due guerrieri intorno ad

un caduto, mentre un altro guerriero si allontana verso

destra. Nell'altro lato: tre guerrieri si allontanano

verso destra, due rivolgendo la testa indietro; in

mezzo ad essi due camalli sciolti e galoppanti; nel

campo delle lettere. Sotto i manichi : due guerrieri ca-

duti. Interno: giovane coronato che corre verso de-

stra piegandosi e tenendo il mantello gonfiato tra

le gambe. All'intorno lettere che sembra formino l'ac-

clamazione HO lIAIi: KALOl.

26040. Stamnos a figure rosse di stile severo. Un
giovane ammantato e seduto tiene nella sinistra an

bastone e con la destra versa del vino da una patera,

mentre dinanzi a lui un giovane in piedi, armato fa

egualmente una libazione su un altare e dietro a lui

un vecchio in piedi, ammantato e con bastone, presso

un albero, solleva una patera. Al disopra del giovane

seduto: KAL02. Può essere una scena generica, ma si

può anche pensare ad una scena troiana: Achille,

Fenice, Patroclo libano prima che questi si avvii al

combattimento fatale. Parte opposta: una fanciulla

versa da bere ad un giovane guerriero, mentre dietro

a lei un altro guerriero barbato tiene nella destra
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l'elmo e nella sinistra la spada. Tra la fanciulla e il

giovane: KAL[0]I.

26026. Frammenti di un rhyton a testa di negro,

opera di Charinos, artista del principio del v sec. a. C.

Sul manico è graffita l'iscrizione :

(0/i)APJN02 EnoIEIEiN (Charinos ha fatto)

{Elpin)lKO^ KAPTA KALOS (Elpinikos è assai bello).

Questa associazione del nome dell'artista Charinos

con quello del beli' Elpinikos (che è forse il nome da

ricostruire) permette di attribuire a Charinos delle

coppe a figure rosse, in cui è la sola iscrizione di El-

pinikos. Si potrebbe anche ricostruirvi il nome Teleni-

kos. Meno probabile è la ricostruzione della parola Pai-

dikos, perchè essa nei vasi in cui appare o è nome d'ar-

tista non è nome proprio, ma aggettivo laudativo

(prediletto).

26013. Kylix falisca. Genio femminile alato, in piedi,

con timpano, dinanzi a Satiro seduto su pelle leonina.

Nei due lati esterni è ripetuto il medesimo gruppo:

donna tra giovane nudo e giovane ammantato.
26014. Kylix falisca. Dioniso seduto con tirso e

dinanzi a lui Satiro in piedi con tirso e kantharos.

Nei due lati esterni è ripetuto il medesimo gruppo
del 26013.

26041. Kylix falisca. Poseidon seduto con tridente

e dinanzi a lui Anfitrite. Nei due lati esterni doveva
essere ripetuto il medesimo gruppo del 26013.

26053. Grande oinochoe falisca. Intorno al corpo del

vaso : giovane nudo, coronato d'alloro e con bastone, se-

duto tra donna che si toglie il manto e Menade con

manto e tirso che gli porge una patera ; verso questo
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gruppo viene una biga, guidata da un giovane nudo con

lancia che ha dinanzi a sé una donna nuda ; sui ca-

valli vola un Genio alato che tende una corona ; dinanzi

ad essi v'è un Satiro con patera e oinochoe, dietro al

carro una donna nuda, con corone in mano. Sul collo :

giovane nudo, seduto, con bastone, tra due donne in

piedi di cui una tende una corona.

26017. Stamnos falisco. Giovane nudo, in piedi, con

tirso e kantharos (Dioniso?) dinanzi a giovane nudo,

seduto, con ramo d'alloro e timpano (Apollo ?) : presso

quest'ultimo è seduta a terra una donna con corno

potorio. Parte opposta : giovane nudo e donna in piedi

e aiFrontati.

26016. Stamnos d'argilla d'imitazione metallica. È
decorato con baccellature, palmette, girali che risal-

tavano sul fondo argentato. Ha manichi formati

ciascuno da due cavalli marini, con i corpi intrec-

ciati.

Vetrine tra la porta dHngresso e la finestra e tra

le dtie finestre. E qui raccolto il materiale di tombe a

camera. Una di esse deve essere stata in uso dal vi

al II sec. a. C, giacché vi sono un vaso corinzio, dei

buccheri, una kylix attica, vasi falisci e vasi etrusco-

campani a vernice nera.

Ornamento d'oro decorato a pulviscolo. Dentro un
archetto circondato da horchiette a forma schema-

tica di ragni v'é a rilievo la figura di un Sileno

sdraiato. Ha corpo villoso e zoccoli equini: volge la

testa di prospetto. Nel campo, al disopra di lui una
stella, al disotto tre doppie spirali che fanno quasi

da giaciglio. La parte inferiore dell'ornamento è for-

mata da una lastrina vitrea semicircolare, incorni-
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ciata d'oro e fiancheggiata da due gocce d'oro, vi-v se-

colo a. C.

L'altra è una tomba appartenente alla famiglia dei

Velminei, come indicano le iscrizioni sulle tegole che

chiudevano i vari loculi. All'infuori di alcuni pochi og-

getti d'età più antica, tra cui uno scudo di bronzo

e dei frammenti d'un altro, tutta la suppellettile della

tomba appartiene al iv-ii sec. a. C. Sono specchi, can-

delabri, strigili, ramaiuoli, vasi di bronzo, vasi falisci

rozzamente dipinti, vasi etrusco-campani a vernice nera

di semplice argilla rossa, alabastra d'alabastro o

d'argilla. Vi sono inoltre degli ornamenti d'argento (spi-

rali, anelli, orecchini), alcuni dei quali appaiono d'età

anteriore. Difficile è determinare se questa famiglia

abbia riadoperato una tomba più antica, dopo averla

quasi interamente vuotata dei suoi corredi prece-

denti. Nei nomi delle iscrizioni è notevole la forte la-

tinizzazione.

26058. Grande scudo di lamina di bronzo^ decorato

a rilievo con zone concentriche (bottoncini, rosette,

quadrupedi alati). Aveva un'anima di legno e di vi-

mini di cui rimangono delle tracce, vii sec. a. C.

26062. Specchio circolare di bronzo in cui è graf-

fito un giovane guerriero con elmo su un toro ma-
rino, presso cui guizza un delfino. Può pensarsi ad

Achille portato all'isola dei Beati, iv sec. a. C.

26106. Statuetta in bronzo, rappresentante una figu-

rina femminile, vestita di chitone e d'himation, con

diadema e oggetto votivo, non identificabile, nella si-

nistra. Era un manico, come indica il perno di ferro

ancora attaccato alla base, v sec. a. C.

26105. Statuetta in bronzo d'Eracle, con pelle leo-
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nina sul capo e annodata sul petto, in atto di pog-

giare la sinistra sulla clava puntata a terra. Era un
manico, come indica il perno di ferro ancora attac

cato alla base, iv-iii sec. a. C,

Campagnano. — Vetrina sotto la finestra. Avanzi
della suppellettile di una tomba a cremazione del prin-

cipio del V sec. a. C. trovata a Campagnano, paese

sulla via Cassia ad est del Jago di Bracciano (con-

trada Selva grossa).

22636. Stamnos di fabbrica etrusca, con figure a

color rosso applicato sull'argilla dopo la cottura del

vaso ;
il fondo era dipinto in nero. In ciascuno dei due

lati sono rappresentati tre giovani nudi che danzano.

22637. Altro simile. In ciascuno dei due lati vi sono

egualmente tre giovani che danzano, ma con manti.

A. Della Seta, in Mon. ant. della lì. Acc. dei Lincei, 1914, XXIII,
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ANTIQUARIUM DELLA SCULTURA.
(SALE 11-12).

L'ingresso alla galleria nuova è dopo il portico se-

micircolare a destra.

Sono qui raccolti sarcofagi, urne cinerarie, cippi,

statue di arte italica ed etrusca dal vii al iv-iii sec.

a. C, in parte dovuti ad acquisti e scavi recenti, in

parte provenienti dall'antico Museo Kircheriano, le

cui collezioni etrusche, italiche e greche, dal periodo

protostorico al sorgere dell'arte romana, sodo state

nel 1913 incorporate nel Museo di Villa Giulia.

SALA D'INGRESSO (Pianta: 11).

Parete destra. 22674. Urna cineraria in calcare, de-

corata a rilievo. Sul lato anteriore v'è una scena di

caccia: un uomo con lancia e un altro con doppia

ascia lottano contro una fiera. E questa una rozza ri-

duzione di uno schema creato da Lisippo, frequente

anche nei vasi aretini. Sui due liti v'è una margherita

a otto petali. Sul coperchio è distesa una figura ma-

schile ammantata, con grande corona intorno al collo e

patera baccellata nella destra, iii ii sec. a. C.

25162 (K.). Urna cineraria etrusca in terracotta.

Sul lato anteriore v'è a rilievo la scena di Echetlos (?),

che lotta con un aratro contro tre guerrieri. Sul bordo

superiore si scorgono tracce di lettere dipinte. Sul
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coperchio v'è la figura del defunto ammantato e di-

steso, iii-ii sec. a. C.

E. Rkisch, in W. Hklhig, W. A.MKLtrHO, o. e, II, p. 277.

25158 (K.). Urna cineraria etrusca in terracotta a

forma di kline sorretta da quattro gambe tornite. I ca-

pitelli delle gambe anteriori poggiano su Sfingi accocco-

late. Dinanzi alla kline v'è uno sgabello e su questo

stanno di prospetto due giovanetti nudi, forse due
servi del defunto. Il defunto, un vecchio, con tunica,

manto, corona intorno al capo e corona intorno al

collo, è disteso sulla kline coperta di pelli, ma solleva

il tronco, appoggiando il braccio sinistro ai cuscini e

iiene con le due mani una coppa, iii-ii sec. a. C.

E. Reiscii, 0. e, II, p. 277.

25161 (K.). Urna cineraria etrusca in terracotta,

simile a 25162.

E. Reisch, 0. e, II, p. 277.

25157 (K.). Urna cineraria etrusca in terracotta.

Sul davanti v'è a rilievo il duello tra Eteocle e Po-

linice, a cui assistono due Lasai o geni femminili della

morte. Sul bordo superiore v'è l'iscrizione graffita. La
defunta ammantata è distesa sul coperchio, iii-ii sec. a. C.

E. Rkisch, 0. e, II, p. 277.

14214. Parte anteriore di un sarcofago etrusco in

nenfro. È decorato a rilievo con due pistrici affron-

tati e con un rosone nel mezzo. Nel bordo superiore

v'è incisa un'iscrizione, iii ii sec. a. C.

F. Wkege, o. c, II, p. 331.

25163 (K.). Urna cineraria etrusca in terracotta. Nel
lato anteriore v'è la medesima scena del 25157. Sul
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copercliiola defunta, vestita di tunica e manto, si solleva

con il tronco e ha nella destra il ventaglio, iii-ii sec. a. C.

E. Reisch, 0. e, n, p, 276.

25159 (K.). Urna cineraria etrusca in terracotta.

Sul lato anteriore la Lasa, impugnando la fiaccola,

conduce il defunto alla porta dell'Averno, dinanzi a

cui stanno una figura ammantata e Cerbero. Sul bordo

superiore vi sono tracce di lettere dipinte. Sul coper-

chio è disteso il defunto ammantato e sul bordo v'è

un'iscrizione dipinta, iii-ii sec. a. C.

E. Rkisch, 0. e, II, p. 277.

Al lati della porta alla sala seguente. 12402. Due
cippi sepolcrali in peperino, provenienti da Ferente.

Sul davanti v'è a rilievo la sagoma della porta etrusca.

Parete sinistra. 15532. Coperchio di sarcofago in

nenfro: v'è disteso un obeso Etrusco con patera bac-

cellata nella destra. Iscrizione incisa sull'orlo anteriore,

iii-ii sec. a. C.

E. Weeob, 0. e, II, p. 330.

SALA A COLONNE (Pianta: 12).*

Negli Intercolumni. 22675. Statuetta in tufo di dea

seduta, che tiene in grembo un fanciullo in fasce. La
dea è ammantata ed ha orecchini e bulla. È una fi-

gara votiva dedicata a una dea protettrice del parto

e dei bambini, iii-ii sec. a. C.

F. Weege, 0. e, II, p. 333.

'• Alcune vetrine di questa sala e quelle centrali della sala seguente
sono destinate ad accogliere provvisoriamente mattriale di scavi recenti

{Veii, Caere), perchè esso sia subito portato a conoscenza del pubblico
prima della sua definitiva sistemazione.
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2267(5. Altra statuetta simile che tiene in grembo

quattro bambini in fasce, iii-ii sec. a. C.

F. Weeob, 0. e, II, p. 338.

15896. Urna cineraria etrusca in terracotta. Sul

davanti si ha a rilievo una scena di combattimento

a cui partecipano cinque guerrieri. Sull'orlo superiore

v'è un'iscrizione dipinta. Sul coperchio la defunta si

solleva poggiando il braccio sinistro sul cuscino. Essa

è vestita di tunica e manto, porta diadema, orecchini

ed ha il ventaglio di piume nella destra, ili ii sec. a. 0.

251G0 (K.). Urna cineraria etrusca in terracotta.

Sul davanti Echetlos(?) con l'aratro lotta contro tre

guerrieri. Partecipa alla scena una Lasa con fiaccola

nella destra. Il guerriero caduto, contro cui Echetlos

appunta l'aratro, ha il capò coperto dalla pelle di una

testa animalesca, forse di lupo. Sul coperchio si sol-

leva, appoggiando il braccio sinistro al cuscino, il de

funto, in tunica e manto, con corona intorno al capo

e intorno al collo e patera nella destra, iiiii sec. a. C.

E. Reiscu, 0. e, II, p. 277.

Sotto la finestra. 6676. Grande sarcofago scavato

in un tronco di quercia tagliato per metà. Proviene

da una tomba a fossa di Grabii. Nell'interno si conserva

ancora lo scheletro. Insieme al sarcofago furono tro-

vati un bacile di bronzo, dei vasi di impasto scuro

del periodo di imitazione orientale, un'olla d'impasto

a superficie rossa, due oinochoai italogeometriche di

argilla figulina. Questo materiale indica la data del

VII secolo a. C.

A. Cozza, in Not. d. Scavi, 1889, p. 83 s. ; G. Denni", l. e, p. 168;

E. Brizio, l. e, p. 423; F. von Duhn, in Bull, di Paletti., 1890, p. 120;
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(t. Pinza, in Bull, della Comni. arch. covi., 1903, p. 352^ss., f. 11 ss.,

t. XI s.; e in Mon. ant. della R. Acc. dei Lincei., 1905, XV, o. 394 ss.,

f. 141 ss., o. 454, 609; F. Weege, o. c, II, p. 332; G. A. Colini, in Noi.

d. Scavi, 1914, p. 356.

Nel mezzo. 6646. Sarcofago etrusco in terracotta

proveniente da Caere. Su una kline provvista di ma-

terasse, coltre e cuscino sono distesi insieme, secondo

il costume ionico-etrusco, il defunto e la defuLta

(tav. XXXII s.)- Essi tengono sollevala la parte supe-

riore del corpo e guardano verso lo spettatore. L'uomo
porta capelli spioventi sulle spalle, barba a punta e

manca di baffi: ha la parte inferiore del corpo av-

volta nel manto. La donna porta lunghe trecce che

discendono anche davanti sulle spalle : ha in testa il

tutulus ed è vestita di tunica e manto. Ambedue le

figure hanno calzari a punta. Gli occhi allungati ed

obliqui anziché una caratteristica etnica sono una
maniera dell'arte arcaica. Tracce di pittura sulle

gambe della kline indicano che il gruppo, al pari di

due altri esemplari, provenienti egualmente da Caere

ed esistenti ora uno al Louvre e l'altro al Museo
Britannico, doveva avere una ricca decorazione poli-

croma. E un prodotto d'arte creato in suolo etrusco,

ma probabilmente da artisti ionici o da artisti am-
maestrati alla scuola ionica, nella seconda metà del

VI secolo a. C.

L. Saviononj, in Mon. ant. della E. Acc. dei Lincei, 1898, Vili,
o. 521 88., t. XIII 8.; F. Hauser, in Oesterr. Jahreshefte, 1906, p. 115,

119; G. Herbig, in Beilage zur Allgem. Zeitung, 1907, p. 11 (estratto);

G. E. Rizzo, in Bull, della Comm. arch. com., 1911, p. 43; F. Wbkge,
0. e, p. 331 8. (dove è raccolta la bibliografia anteriore); G. Pinza,
Etn. ant. toscano-laziale, I, p. 61, f. 54, p. 323, 340, n.» 1.
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TEMPLI DELUAGRO FALISCO
E DEL LAZIO.

(SALE 13-17).

Collezione unica per ricchezza e per varietà, e meri

tevole quindi di accurato ed esteso esame, è quella

delle terrecotte architettoniche provenienti da templi

del territorio falisco e del Lazio. Esse fanno cono-

scere in tutto il suo sviluppo dal vi al ii sec. ?.. 0.

un'arte caratteristica, di lavorazione italica per quanto
di ispirazione greca, e servono a far ricostruire, al-

meno nel suo aspetto decorativo, il tempio detto tu-

scanico. Vitruvio (III, 3, 5) e Plinio (XXXV, 158)

ricordano le decorazioni in terracotta e in bronzo do-

rato dei fastigi di templi in municipi e in Koma.
Scarsi avanzi sono giunti a noi delle decorazioni in

bronzo doralo (Nemi), e non si può decidere se il

loro uso sia antico quanto quello delle decorazioni

in terracotta o se sia sorto soltanto col iv-iii sec,

a. C, giacché a quest'età risalgono i pochi frammenti
conservati. Certo nell'eventuale rinnovamento della

decorazione il bronzo può essere stato adoperato per

una nuova fusione, oppure più facilmente può essere

stato preda dell'avidità degli uomini nella distruzione

dei templi; quindi si deve alle modeste decorazioni

fittili, cadute dalle trabeazioni e abbandonate come
materiale inutile, la conoscenza di cosi notevole ma-
nifestazione dell'arte antica.

Ma perchè di questi frammenti malconci l'indagine

possa rivestire l'antico tempio italico e farlo risorgere
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dinanzi ai nostri occhi nell'ordinamento delle sue linee

struttive e nella sua gaia veste policroma, bisogna per

mezzo delle fonti antiche e dei dati di scavi farsi

un'idea della pianta e dell'elevato del tempio stesso.

Una ricostruzione reale di tal genere è stata tentata

col tempio che sorge nel giardino del Museo (tav. LUI):

felicissima in alcune parti è ipotetica in altre. A base

di essa è stata presa la pianta di un tempio di A latri,

ma, fondandosi su un incerto dato di àcavo, è stato ag-

giunto al vestibolo anteriore e alla cella, le cui forme e

proporzioni sono sicure, un vestibolo posteriore di esi-

stenza dubbia. La decorazione è stata in parte co-

piata dalle terrecotte trovate negli scavi dello stesso

tempio e in parte integrata con imitazioni di terre-

cotte di templi dell'agro falisco.

Pianta ed elevato del tempio italico. — Come i

più antichi templi greci non corrispondono in molti

elementi della pianta, della struttura e della decora-

zione a quel tipo esemplare che i teoreti dell'età po-

steriore davano come proprio dell'ordine dorico e del-

l'ordine ionico, ma soltanto segnano, attraverso la gra-

duale eliminazione di elementi individuali, il cammino
verso il rigoroso canone che annuncia la decadenza del-

l'arte e il trionfo deirinsegnamento accademico, così

gli scavi hanno rivelato che il tipo di tempio tuscanico

che Vitruvio (IV, 7, 1 ss.) descrive, anziché essere

quello originario, è un tipo piuttosto tardo ed anche
irrigidito attraverso la sua esposizione dottrinaria.

Per tacere di alcuni elementi, sui quali v'è contro-

versia tra gli studiosi, il tempio di Vitruvio nella pianta

si distingue, di fronte al tempio greco, per un mag-
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giore sviluppo dato alla larghezza in proporzione della

lunghezza. Questo maggiore sviluppo è una conse-

guenza necessaria della tripartizione della cella, giac-

ché essa offriva ricetto a tre divinità in tre scompar-

timenti separati. Il vestibolo del tempio aveva lun-

ghezza eguale a quella delle celle; due colonne per

parte erano collocate sulla linea delle mura esterne ad

eguale distanza e altre due colonne si trovavano tra le

colonne anteriori in direzione dei muri della cella cen-

trale. Di un vestibolo posteriore non v'è alcuna parola.

In quanto all'elevato, oltre alle proporzioni delle co-

lonne e del capitello, unico elemento sicuro che si trae

dalla descrizione di Vitruvio è la notevole sporgenza

del tetto al difuori delle mura della cella, ma non vi

è accordo poi sul calcolo di questa sporgenza. Poche

parole sulla costruzione della trabeazione e sulla sua

decorazione fittile (antepagmenta) completano la de-

scrizione vitruviana.

Intorno a questi dati si sono affaticati dal cinque-

cento in poi archeologi ed architetti alla ricostruzione

del tempio tuscanico, e siccome, per il materiale facil-

mente distruttibile con il quale erano costruiti i templi

italici, nessuno ne è rimasto in piedi intatto, e solo

di qualcuno si sono conservate le mura, per rimediare

alla scarsezza dei dati di Vitruvio si sono studiati

monumenti che in piccolo riproducevano il tempio (cippi,

urne cinerarie, sarcofagi, edicole votive) e soprattutto

si è ricorso allo scavo.

Scavi di templi si sono fatti in tutto il territorio

occupato dagli Etruschi, dal Po in giù e, fuori del-

l'Etruria, si sono fatti, nel Lazio e nell'Umbria. Ora

se questi scavi hanno poco illuminato sull'elevato del
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tempio, giacché mura e trabeazione sono per lo più

andate perdute irremediabil mente, hanno per altro

messo in chiaro che la pianta di esso, soprattutto alle

origini, è differente dal tipo vitruviano. In questa

pianta anziché prevalere la larghezza prevale la lun-

ghezza, ed essa può più o meno riportarsi al tipo greco

del tempio a cella allungata e vestibolo. Le proporzioni

della cella e del vestibolo possono variare, ma relati-

vamente non variano più di quelle dei thesauroi o

edicole sacre dei santuari di Olimpia e di Delfi. .Se

questo tipo d'edificio sia stato importato dalla Grecia,

donde deriva anche l'ispirazione della decorazione fit-

tile, se sia l'imitazione di un edificio italico, della

casa, é problema che per ora rimane insoluto.

Gli scavi invece non hanno informato con sufficiente

sicurezza su altri elementi della pianta e, per quanto

da essi appaia accertato che esistevano templi con

vestibolo posteriore e templi con colonnato all'intorno,

non è facile istituire confronti tra questi elementi e

quelli corrispondenti dei templi greci.

In quanto ai rapporti tra questo tipo allungato di

tempio, che appare il più antico, e quello a pianta di

proporzioni allargate, descritto da Vitru7Ìo, di cui

egualmente gli scavi hanno accertato l'esistenza, ma
solo per un periodo posteriore, é legittima l'ipotesi che

la pianta e le proporzioni di quest'ultimo debbano le

loro particolarità alle esigenze del culto. Dovendosi
infatti adibire il tempio al culto di tre divinità e

quindi tripartire la cella, si é avuta come la giustap-

posizione di tre templi allungati con vestibolo comune,

e quindi ne é risultato un ampliamento del tempio

nel senso della larghezza. Nessun dato archeologico
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attesta, contro questa ipotesi, che il tempio a cella tri-

partita sia l'imitazione di un edificio italico d'uso

profano.

Assai scarsi, infine, sono i dati che gli scavi hanno
fornito sull'elevato del tempio italico. Mura della cella

in mattoni, trabeazione in legno, fusti delle colonne an-

ch'essi in mattoni o in legno, una volta divenuti preda

del fuoco, dovevano scomparire senza lasciare traccia

del loro aspetto originario. Tuttavia la decorazione

fittile di qualche parte del tempio ha permesso di ri-

costruire nella sua forma lo scheletro struttivo che

essa ricopriva. Una cosa resulta certa dagli scavi ed

è che in origine l'uso della pietra nella costruzione

del tempio era limitato: esso si riduceva alle fonda-

menta delle mura della cella e delle colonne, talvolta

si estendeva sino ad una specie di basamento delle

mura della cella, ma in complesso le mura sino alla

trabeazione erano in mattoni. Solo col iv secolo a. C.

si veggono apparire templi la cui cella è costruita

in pietra. Cosi anche per qualche tempio di questa

età è attestato l'uso di colonne in pietra, mentre pre-

cedentemente la colonna, in muratura o in legno, era

talvolta rivestita di lastre fittili.

La trabeazione era sempre in legno e si è conservata

tale anche quando le mura della cella erano in pietra.

Essa consiste nella gabbia del tetto, il quale era

a due spioventi, poggiava dai lati sulle mura della

cella e costituiva anteriormente e posteriormente un
triangolo frontonale. Gli elementi più importanti di

questa gabbia erano il trave maestro (columen) che

costituiva la spina dorsale del tetto, le travi laterali

che poggiavano sulle mura della cella (mutuli), le
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cavalle che poggiavano sul columen e sui mutuli

(cantherii), i travicelli paralleli al columen e ai mu-

tuli che poggiavano sui cantherii (tempia). La gabbia

del tetto era nascosta all'intorno dalla decorazione fìt-

tile e in alto dalle tegole.

Decorazione del tempio italico. — Se scarsi sono

stati i resultati degli scavi per la pianta e per l'ele-

vato del tempio italico, copiosi invece sono stati i ri-

trovamenti di decorazione fittile, cosicché si può trac

ciare ora con sufficiente sicurezza la storia di questo

ramo dell'arte. Ed un dato di fatto dev'essere anzitutto

posto in luce, perchè esso concorda con ciò che hanno

mostrato tante altre suppellettili archeologiche e serve

a determinare la posizione dell'arte etrusca nel quadro

generale dell'arte italica. Allo stesso modo che i pro-

dotti industriali del cosi detto periodo orientalizzante,

nel VII sec. a. C, appaiono in Etruria e fuori di Etruria,

nella Campania e nel Lazio, allo stesso modo che le

medesime aree d'estensione hanno altri prodotti di ca-

rattere greco del vi, del v, del iv sec. a. C, ciò che

mostra che i medesimi artisti lavoravano per gli Etru-

schi e per i popoli finitimi, la decorazione del tempio

detto tuscanico appare con la medesima tecnica, con le

medesime forme,. con i medesimi soggetti oltre che nel-

l'Etruria, nell'Umbria, nel Lazio e nella Campania. Per

questo alla denominazione di tempio tuscanico è da

preferirsi quella di tempio italico.

Che questa decorazione sia di fabbricazione locale

lo prova oltre all'argilla la sua stessa Datura, perchè

solo sul luogo essa poteva essere commisurata alle esi-

genze dell'edificio da ornare, e 1d provano ancor meglio
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le forme ritrovate negli scavi di alcuni templi (Falerii

Veteres: tempio maggiore di Vignale). Siccome la de-

corazione fittile, già delicata per sua natura, esposta

alle intemperie facilmente deteriorava, si depositavano

nel tempio o presso di esso le forme donde era stata

tratta, perchè all'occasione potesse essere rinnovata

nelle parti malandate. Lo provano infine anche le let-

tere e i numeri dipinti o graffiti sulle tegole del fron-

tone sulle lastre dei fregi, perchè talvolta sono let-

tere greche, ma il più spesso sono numeri italici e

lettere degli alfabeti locali.

Noi dobbiamo quindi immaginare degli artisti va-

ganti, i quali erano chiamati nelle diverse città per

la costruzione e la decorazione di questi templi. Non
è un'arte che abbia in sé un'impronta etnica, è un'arte

d'importazione messa a servigio di popoli e di culti

diversi. E la sua origine non deve cercarsi in Etruria:

essa era importata in questa regione come lo era nella

Campania e nel Lazio. La sua origine è greca e, per

quanto decorazioni di templi perfettamente eguali a

quelle del tempio italico non si siano trovate né nella

Grecia né nell'Italia meridionale e in Sicilia (ne diffe-

riscono infatti le decorazioni dei templi di Olimpia,

di Thermos, di Gela, di Selinunte), ciò che indica che

quest'arte d'importazione si è adattata alle esigenze dei

nuovi paesi creando un tipo nuovo differente nel suo

complesso da quello greco, greco é ad ogni modo il prin-

cipio di coprire di una decorazione fittile la trabeazione

di un edificio sacro, greche sono le forme, greci sono i

soggetti. Poco importa dopo questo se gli artisti che

hanno materialmente prodotto questa decorazione sui

luoghi fossero Greci o Italici ammaestrati dai Greci.
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Una prova di tale persistente ispirazione si ha nel

fenomeno, che del resto si ripete per tanti altri prodotti

dell'arte etrusca, latina, campana, che questa decora-

zione attraverso i secoli che segnano la sua durata non

ha mai perduto il contatto con la sua ispiratrice: essa

riflette la grazia ionizzante nel vi secolo, riproduce le

robuste od agili forme di Scopa e di Lisippo nel iv.

Naturalmente non v'è uno sviluppo continuato, giacché

questo dovrebbe allora manifestarsi come uno sviluppo

indipendente, si hanno di epoca in epoca dei ritorni

alla fonte greca E come si notano lacune nell'impor-

tazione di oggetti dell'industria e dell'arte greca in

Italia, cosi si notano interruzioni nello sviluppo di

questa decorazione.

Ma che, pur con queste interruzioni, una tradizione

locale esistesse e s'imponesse ai nuovi artisti, che ve-

nivano di tanto in tanto a rinnovare la veste de-

corativa dei templi, lo prova la persistenza di forme,

motivi e convenzioni. Le tegole terminali del frontone,

la cornice traforata, il fregio mantengono il medesimo
schema nella distribuzione dei loro elementi; i motivi

della palmetta e del boccinolo mutano di forme ma si

conservano; la convenzione di distinguere col color

rosso il maschio, col bianco la femmina, convenzione

che nel bacino del Mediterraneo risale sino all'arte

egiziana e all'arte micenea e che fu abbandonata dal-

l'arte greca nel suo corso, è qui conservata sino al

iii-ii sec. a. C.

Attenendoci a quanto possono indicare i ritrova-

menti fatti sino ad oggi sono da riconoscere tre fasi

nella decorazione del tempio italico. Queste fasi sono

distinte per la terra di cui si fa uso, per la policromia,
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per la parte del tempio che viene decorata, per i sog-

getti, per le forme.

Prima fase della decorazione del tempio italico.

— La prima fase presso a poco abbraccia i decenni

intorno alla metà del vi secolo a. C. e può essersi

spinta con qualche forma più accurata sin verso la

fine del secolo.

L'argilla adoperata è impastata forse con materiale

vulcanico, il che dà spesso ad essa un colore rossigno

e una particolare durezza. I colori usati sono il bianco,

il nero, il rosso, il bleu, un marrone-violaceo e sono

stati applicati all'argilla prima della sua cottura.

I pezzi di decorazione architettonica caratteristici

di questa fase sono tegole terminali del frontone e la-

stre del fregio della trabeazione. Ambedue i pezzi sono

costruiti, con qualche variante, secondo il medesimo
schema, cioè v'è in essi l'unione di una parte ornamen-
tale e di una parte figurata. Le tegole del frontone

(Praeneste) sono formate da un groeso toro dipinto a

fiamme, da un'alta fascia con scene figurate a rilievo

e da una zona superiore baccellata, o, per meglio dire,

formata da una serie di penne longitudinali, convesse,

e con la punta ricurva in avanti. Tra la zona baccellata

e la fascia a rilievo si trova un piccolo toro dipinto a

cordone. La zona baccellata anziché a prototipi greci

sembra richiamarsi a motivi orientali^ ad esempio

egiziani, e non è da escludere che questo ornamento
sia tra quelli che l'arte ionica ha tolto dall'Oriente.

Queste tegole erano tenute ferme tra loro per mezzo
di battenti sui lati, ma soprattutto con un'asta di

metallo piombata che passava internamente per tutta



TEMPLI dell'agro FALLSCO E DEL LAZIO 129

la lunghezza del toro. Si adoperavano anche altri espe-

dienti, cioè il piano della tegola poteva essere fissato

sulla sostruzione lignea con dei chiodi. La posizione

delle singole tegole sui due spioventi del frontone è

talvolta indicata dalla direzione della decorazione, giac-

ché questa, tanto nella parte ornamentale (fiamme,

cordoni) quanto nella parte figurata (cortei), può es-

sere rivolta verso il culmine del frontone. Si ha cosi

l'impressione di un movimento ascensionale, di una

vitalità della decorazione che tende ad elevare le linee

del frontone.

Le lastre del fregio (Velitrae, Homa, Caere, Piti-

gliano) presentano egualmente una fascia superiore'

baccellata, ma a baccellature concave, il fregio fi-

gurato ed un semplice listello di base; tra la zona

baccellata e il fregio vi può essere una fascia con-

vessa ornata a squame o una fascia piana ornata a

meandro (Velitrae). Invece in altri casi alla fascia

baccellata è sostituito un ampio echino e una gola, il

primo dipinto a squame, la seconda a baccellature

(Satricum). Queste lastre del fregio erano fissate alla

trabeazione per mezzo di chiodi, oppure alle mura
della cella per mezzo di calce. Al pari che nelle te-

gole del frontone la direzione delle scene figurate può

essere verso destra o verso sinistra, era quindi diffe-

rente a seconda che il fregio occurpava la parete destra

quella sinistra del tempio: difatti il movimento do-

veva svolgersi verso la fronte di esso.

Oltre a tali parti decorative è accertata l'esistenza

di una cornice traforata che veniva innestata sulle

tegole frontonali, giacché si trova in queste il ca-

nale d'inserzione, per quanto non si possa additare
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quale forma abbia avuto. Egualmente era in uso una
cornice sui lati del tempio, formata da una fascia

bacoellata interrotta da protomi feline come colatoi

(Velitrae, Pitigliano). L'uso di questa sima natural-

mente escludeva il contemporaneo uso di antefisse iso'

late, cioè di ornamenti all'estremità degli embrici sul-

l'orlo del tetto, ma di esse dobbiamo ammettere l'esi-

stenza là dove mancava la sima. Per altro, salvo lo

sporadico caso di un Gorgoneion (Vignanello), non

siamo in grado di indicare con sicurezza quali siano

i tipi di antefisse che per tecnica e soggetto si accor-

dino con queste tegole e con questi fregi. È certo anche

l'uso di acroterì, cioè di ornamenti ai tre angoli del

frontone, ad esempio con figure di cavalli (Pitigliano).

Infine è da ricordare la decorazione dipinta (palmette)

nella parte inferiore sporgente e visibile delle tegole

di gronda sui lati del tempio.

I soggetti figurati delle tegole, dei frontoni e del

fregio sono per lo più corse di cavalli o di carri o sfi-

late di bighe, di trighe, di quadrighe, montate da

donne e da guerrieri. I cavalli dei carri non di rado

sono alati, ma tale elemento, per quanto richiami ad

un mondo fantastico, non è sufficiente per dare a

questi cortei il carattere di viaggi verso l'oltretomba.

Un tale soggetto funerario infatti apparrebbe poco

adatto per la decorazione di un tempio. Si potrebbe

pensare a cortei di dèi e di eroi, tanto più che nel

mondo mitologico è frequente l'apparizione dei cavalli

alati, ma una più precisa determinazione delle figure

è impossibile. In qualche caso delle figure a cavallo,

in atto di tirare di arco, sembrano delle Amazoni. Ac-

canto a questi soggetti appaiono più raramente com-
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batimenti e banchetti; ma anche in questi manca una

specifica caratterizzazione delle figure. Talvolta si

hanno anche delle assemblee, nelle quali i partecipanti

sembrano distinti come dèi. Alcuni elementi del-

l'aspetto, del costume (calzari a punta), degli attributi

(lituo) delle figure richiamano a tratti distintivi di

quelle dell'arte etrusca note da altri monumenti, ma
non si deve dimenticare che sono tratti particolari

anche dell'arte ionica e quindi questa coincidenza può

dipendere dalla fonte comune.

Non si può dire secondo quale principio siano stati

scelti questi soggetti per la decorazione di un tempio.

Corse cortei, assemblee, banchetti, lotte sono forse un

omaggio alla divinità onorata nel tempio oppure sono

soltanto dei soggetti di genere scelti per la vivezza

della scena e la gaiezza della policromia all'intento

di allietare il senso estetico del fedele che guardava il

tempio anziché di rivolgersi al suo senso religioso ? Per

quest'ultima ipotesi, che cioè siano soltanto delle scene

generiche ornamentali, parla il fatto che i medesimi sog-

getti appaiono in tanti altri monumenti greci di de-

stinazione diversa ma contemporanei, nei sarcofagi di

(Jlazomene, nei vasi detti corinzi e corinzio-attici,

negli anelli ionici a castone elissoidale ed appaiono

egualmente in monumenti etruschi anch'essi d'uso

diverso, ad esempio nella decorazione a rilievo dei

buccheri a cilindretti e dei grandi vasi di terra ros-

siccia.

Del resto, è questa la posizione che l'arte etrusca

e in generale l'arte italica ha preso spesso dinanzi,

alla sua fonte d'ispirazione, all'arte greca: essa, salvo

i casi in cui per ragioni di culto impone i propri sog-
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getti, trae dal patrimonio dei soggetti greci non quelli

che parlano per il loro contenuto, ma quelli che par-

lano per il loro aspetto e quindi si contenta per lo

più di un'arte ornamentale. Non è tuttavia da tacere

che nel nostro caso particolare l'arte italica seguiva

una tendenza già predominante nell'arte greca, giacché

fregi fittili con soggetti simili, che debbono conside-

rarsi, se non come prototipi dei fregi italici, certamente

come derivazione da una fonte comune, ornavano dei

templi dell'Asia Minore (Gordion, Larissa).

Seconda fase della decorazione del tempio ita-

lico. — Alla prima fase si riattacca immediatamente

la seconda. Infatti essa s'inizia negli ultimi decenni

del VI secolo e abbraccia gran parte della prima metà
del V secolo a. C. Data la sua estensione, si può osser-

vare ancor più che nella prima fase uno sviluppo nei

tipi.

L'argilla adoperata è chiara, ma è ancora impastata

con altro materiale, sabbia contenente particelle di mica

e sostanze diverse. I colori usati sono presso a poco

gli stessi del periodo precedente, ma prevalgono il

bianco, il nero, il rosso in varie gradazioni e sono stati

egualmente applicati all'argilla prima della sua cottura.

Una differenza sostanziale dalla fase precedente

sta nel più largo uso della decorazione fittile, che è

attestata dal maggior numero di terrecotte raccolte

in ogni ritrovamento. Cosi nel frontone oltre alle te-

gole terminali, alla cornice traforata, agli acroterì

d'angolo e ali'acroterio centrale, è sicuro l'uso, almeno

in qualche caso, di un fregio di rivestimento che co-

priva le travi della gabbia del frontone tanto nelle
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due linee ascendenti sotto le tegole, quanto nella

linea di base. Di più era rivestita con una lastra a

rilievo la testata del columen, e non è da escludere

che eguali rivestimenti avessero le testate dei due
mutuli. Il profondo incavo triangolare del frontone

inoltre riceveva altra decorazione, giacché il piano

di esso era coperto a tetto con tegole ed embrici e

gli embrici sull'orlo erano ornati con antefisse, natu-

ralmente di proporzioni minori di quelle del tetto.

Questa disposizione del triangolo frontonale esclude una
decorazione di esso con figure, giacché a queste avreb-

bero fatto impaccio il columen e il piano a tetto, e

infatti sinora in nessuno scavo di templi italici di

questa fase si sono trovati avanzi di figure frontonali.

È certa l'esistenza del fregio sui lati, ma non si può
determinare la sua estensione, cioè non si sx se esso

corresse sopra tutte le mura della cella o fosse limi-

tato alla trabeazione del vestibolo : forse l'uno e l'altro

sistema erano in uso. Un elemento decorativo nuovo,

proprio forse solo dei lati, è una cortina pendula che

veniva fissata per mezzo di piombature all'orlo delle

tegole di gronda. Queste tegole, sulle quali poggia-

vano gli embrici con le antefìsse, essendo visibili dalla

parte inferiore avevano una decorazione dipinta come
nslla fase precedente. Si deve ammettere che anche
la parte interna della trabeazione del vestibolo fosse

rivestita di lastre fittili: a questo fa pensare la varietà

dei tipi di queste lastre che spesso si sono trovate in

un solo scavo, ma una sicura determinazione della

loro posizione non è possibile. Cosi anche, per quanto
non sia da escluderlo, non possiamo indurre nulla

di preciso su una decorazione simile delle pareti in-
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terne della cella. Alcuni frammenti di strette cornici,

che per forma e per decorso di ornamento non si adat

tano ad essere comprese in questo gruppo della tra-

beazione, possono appartenere alla decorazione delle

porte.

Oltre che per il maggior numero di parti decorate, la

decorazione fittile architettonica della seconda fase si

distingue db. quella della prima, salvo qualche caso

isolato, per una separazione dei due elementi: orna-

mentale (geometrico e vegetale) e figurato. Cosi nelle

tfgole del frontone la fascia tra la baccellatura e il

toro non ha più scene a figure, ma meandri o trecce.

Invece l'elemento figurato si applica alla testata del

columen e dei mutuli; sui due spioventi del frontone

non si contenta del posto dei tre acroteri, ma si sosti-

tuisce talvolta alla cornice traforata che veniva inse-

rita sulle tegole terminali del frontone. È difatti ca-

ratteristico per questo periodo l'uso di figure di guer-

rieri, cavalieri, Amazoni ad alto rilievo o di tutto

tondo che in direzione convergente verso l'alto sem-

brano inerpicarsi sulle due linee del frontone (Caere).

Tale uso, che finora non è attestato in alcun modo per

il tempio greco, invece si conserva anche nel tempio

romano di periodo più tardo. E figure mancano nella

cornice della trabeazione, cosicché sui lati del tempio

l'elemento figurato si limita solo alle antefisse.

Ma la differenza maggiore tra la decorazione della

prima e della seconda fase sta nei soggetti. Natu-

ralmente non spariscono tutti quelli dell'età prece-

dente : rimane la scena del combattimento, per quanto

ridotta solo a due o tre figure, ed è applicata all'acro-

terio (Falerii Veteres : tempio dei Sassi caduti) e forse
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alla testata del columen (Signia, Satricum). Sfilate di

guerrieri o cavalieri si hanno nelle figure che ornano

i due spioventi del frontone e che occupano il posto

della cornice traforata. Invece non appaiono più le altre

scene generiche di banchetti, di assemblee, di cortei

di carri. E si fa prevalente Puso della figura mitolo-

gica greca, ma per lo più l'uso della figura isolata.

Per la fase precedente è stata ricordata \in'antefissa

a testa di Grorgone, e non si può escludere anche l'uso

di antefisse a testa o a figura di Sileno e di Menade.

Tuttavia solo il nuovo periodo at està con i monumenti
l'uso di tali soggetti ed anzi dà ad essi il maggiore
sviluppo. Infatti, in qualche caso l'antefissa ha una
decorazione vegetale a palmetta, in qualche altro ha
il Gorgoneion di tipo orrido o l'intera figura della

Gorgone volante, ma la maggior parte delle antefisse

è a figure di Sileno e di Menade. si hanno le sole

teste dell'uno e dell'altra alternate, o si hanno le in-

tere figure di essi e non isolate, ma aggruppate. Di-

fatti le antefisse ad intera figura presentano il Sileno

e la Menade abbracciati e in movimento : talvolta è

il Sileno che trascina la Menade, talvolta è il con-

trario. Tanto l'una quanto l'altra figura hanno un
attributo corrispondente alla loro natura agreste: un
corno potorio, una patera, un otre, un serpente, un
porcellino, le nacchere, una corona. La direzione del

movimento in questi gruppi è prevalentemente verso

destra. Ora, data la collocazione delle antefisse sui

due lati del tempio, quelle del lato destro si pre-

sentavano come allontanantisi dal frontone e quindi
fanno eccezione a quel principio della convergenza
del movimento verso un punto unico che si riscontra
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spesso nella decorazione del tempio. Ma a proposito

di questa predilezione del movimento della scena verso

destra v'è da osservare che essa è propria del di-

segno e del rilievo in tutta l'arte arcaica greca e in

altre arti antiche.

E straordinaria la varietà di tipi che la plastica

italica è stata capace di creare trattando un soggetto

cosi limitato, quale è quello della figura del Sileno e

della Menade. Non soltanto queste variazioni stanno in

qualche elemento dell'aspetto esterno delle figure (ad

esempio, il Sileno appare da principio nel tipo ionico

con le zampe equine), ma riguardano proprio l'espres-

sione di esse. Con abilità sorprendente l'artista ha

saputo fissare l'indole selvaggia, lussuriosa del Si-

leno e la civetteria compiacente della Menade. Ed
anche quando l'antefissa si limita solo alle teste delle

due figure, pur mancando di tanti altri elementi di

aiuto, quali sono il corpo e il movimento, è impresso

in esse questo differente carattere.

Oltre al Sileno e alla Menade, come figura mitolo-

gica isolata si vede apparire in questo periodo nelle

antefisse la cosi detta Arpia o Sirena. È un essere

misto con testa, tronco e braccia di donna e parte

inferiore di uccello. Per lo più è inerte e rappresen-

tata di prospetto, ma in un caso tiene tra le braccia

due figurine umane. Essa si presenta allora nella sua

funzione di rapitrice e ricorda il carattere di demone
della morte che ha in alcuni monumenti greci.

Un altro essere mostruoso che appare come orna-

mento di antefisse è il cosi detto Tifone: una figura

maschile barbata, le cui gambe terminano in corpi

serpentini secondo quello schema che più tardi, in
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periodo ellenistico, apparrà nell'arte greca per i Gi-

ganti.

Cosi anche si ha in qualche caso la cosi detta Ar-

temide Persiana che tiene due uccelli.

Una figura che invece, a quanto si può finora giu-

dicare, è schiettamente latina, per quanto il tipo

abbia qualche punto di contatto con l' Hathor egi-

ziana, è la Griunone Sospita o Lanuvina. Nelle ante-

fisse appare non di rado la sua testa, contraddistinta

dall'elmo con orecchie e corna bovine e un doppio ci-

miero che discende sui lati. Ma questo tipo sembra

limitato al territorio latino e solo qualche sporadico

esempio si ha in territorio etrusco.

Accanto a queste figure del mito appaiono nelle

antefìsse delle teste femminili, per le quali la man-

canza di attributi impedisce una denominazione precisa,

sebbene non sia da escludere che nella concezione del-

l'artista fossero anch'esse delle teste di Menade.

Caratteristico per gli acroterì è l' uso di figure di

Grifi (Falerii Veteres : tempio maggiore di Vignale) o

di altri mostri alati, forse Sfingi (Satricum). La Sfinge

si ha anche in antefisse.

Soggetti mitologici complessi, cioè sfilate o com-

battimenti di Amazoni contro Greci, appaiono nelle

figure che ornano i due spioventi del frontone al di-

sopra delle tegole o in lastre a rilievo, che erano forse

rivestimento del columen (Signia, Satricum). Talvolta

si ha l'Amazone a cavallo isolata anche in antefisse.

Di fronte a questi soggetti, che contraddistinguono

cosi nettamente la seconda fase decorativa del tempio

italico, è naturale la domanda se nella mente degli

antichi popoli che ordinavano questi templi una parti-
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colare idea abbia determinato la loro scelta. Volti mi-

nacciosi e ributtanti dalle zanne sporgenti come il

Gorgoneion, esseri mostruosi a corpo di uccello o a

corpo di serpente come l'Arpia e il Tifone, figure

umane con tratti animaleschi (zampe ed orecchie

equine) o attributi di egual genere (serpente, cer-

biatto, porcellino) come i Sileni e le Menadi o la

Giunone Sospita (elmo a corna ed orecchie bovine), ani-

mali fantastici come i Grifi che univano in loro le ca-

ratteristiche dell'aquila e del leone, non presentano

forse tutti un tratto comune di costituzione, il tratto

animalesco, per cui sembra che vogliano imporsi allo

spettatore incutendo spavento? Appunto questo ca-

rattere di minacciosità palese o velata, che è espressa

da questi soggetti, ha indotto all'ipotesi che essi

non stiano sul tempio a compiere funzione di orna-

mento, ma opera di difesa. Obbedendo al principio

magico proprio di tutta l'arte primitiva di afl&dare

alle figure un'azione contro gli uomini o contro gli

spiriti cattivi che dominano nell'universo, i costrut-

tori del tempio italico avrebbero scelto tali soggetti

per costituire con essi una corona protettiva intorno

al tempio, avrebbero fatto cioè di essa un apotropaion,

un'allontanatrice di mali. La casa del dio cosi avrebbe

avuto in queste figure mitiche dei guardiani contro

i suoi danni. E in appoggio a tale ipotesi si può ri-

cordare che la medesima funzione di apotropaico ave-

vano i medesimi soggetti (Gorgoneion, testa di Sileno,

Grifo) come emblemi di scudi.

Ma non è da escludere che gli antichi Italici annet-

tessero a queste figure delle anteBsse e degli acroteri

solo un valore ox^namentale, che essi le avessero scelte
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per la vivacità dei movimenti e per la gaia policro-

mia. Ciò non soltanto sembra provato dall'uso in tale

medesima funzione di figure senza attributi animale-

schi e senza volto spaventoso (si pensi ad alcune

teste femminili adoperate nelle antefisse o alle figure

di guerrieri e di Amazoni che ornavano spioventi del

frontone e lastre a rilievo), ma dal fatto che in alcuni

di questi medesimi soggetti, nei gruppi di Sileni e di

Menadi, ciò che viene accentuato dall'artista non è

la minacciosità dell'elemento costitutivo o dell'attri-

buto animalesco, ma è la piacevolezza dell'azione, la

seduzione dovuta all'ebbrezza.

Ad ogni modo, sia preponderante in questi soggetti

l'uno l'altro carattere, quello difensivo o quello de-

corativo, si constata che la plastica architettonica

italica ha attinto al vasto mondo della mitologia greca

solo per trarne delle figure isolate. Nel gruppo del

Sileno e della Menade si ha un'azione, ma essa non
è mitica, è la rappresentazione di uno stato psicolo-

gico : dell'ebbrezza e della lussuria. Un solo tema mi-

tologico finora è attestato dai ritrovamenti ed è quello

della lotta dei Greci contro le Amazoni. Altri forse

potranno aversene da scavi futuri, ma non potrà es-

serne modificato il quadro d'insieme che per la somma
di tanti monumenti già ora è oiìerto dalla seconda fase

del tempio italico, per quel che riguarda i soggetti.

Essa, con le sue figure mitologiche isolate rappresenta

il giusto mezzo tra la prima fase in cui prevalgono le

scene di genere e la terza in cui prevarranno le azioni

mitologiche complesse.

Se dall'esame dei soggetti figurati si passa a quello

delle forme, si deve riconoscere che la plastica archi-
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tettonica della seconda fase corrisponde allo stadio

dell'arte ionico attica e attica primitiva. È il pe-

riodo dell'arcaismo maturo, contraddistinto dallo sforzo

costante di liberarsi da forme rigide per avvicinarsi

di più alla natura reale. Questo contrasto di una
età di transizione tra forme stilizzate e accenni di

realismo, nel quale l'artista, anziché abbandonarsi pi-

gramente al tradizionale, cerca di mettere tutto se

stesso nella ricerca del naturale, costituisce il pregio

di quest'arte. Così, ad esempio, mentre le pieghe del

vestito mancano ancora di corporeità, sono spiacci

cate sulle membra e ne fanno trasparire al disotto il

contorno, le teste sono piene di grazia civettuola

nelle Menadi, di animalesca cupidigia nei Sileni. E
quando si studia nei particolari tale espressione psi-

chica, soprattutto nei volti dei Sileni, si nota come
l'artista abbia fatto servire tutti gli elementi al rag-

giungimento di essa: la calvizie frontale, le profonde

rughe, gli occhi sbarrati, il naso schiacciato. Vi sono

dei veri capolavori tra queste figure, di cui l'arte

greca contemporanea, già avviata all'accentuazione

dell'idealismo, non fornisce l'eguale. E cosi il mede-
simo contrasto appare nel movimento delle figure

aggruppate
; mentre esse si muovono ancora nel piano

dinanzi allo spettatore secondo lo schema arcaico

del diseguo e del rilievo, le membra cercano, in ten-

tativi di scorcio, di correggere questo schematismo
e di contemperare con il movimento di lato il rap-

porto in cui debbono stare con lo spettatore.

Naturalmente l'artista si arrischiava in nuovi ten-

tativi e cercava di trasfondere nella sua opera un
po' della vivacità e della naturalezza che gli si pre-
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sentava nel mondo esterno, perchè aveva sotto il suo

pollice la materia più malleabile e più correggibile

che la natura offra all'arte: l'argilla. Questa non co-

nosce le esigenze, le imposizioni, le resistenze del

piano disegnativo e della pietra. Perciò si spiega in

parte come quest'arte plastica appaia in molti ele-

menti in anticipazione della pittura e della scultura

contemporanea.

È superfluo osservare che in una fase di sviluppo,

come questa della decorazione del tempio italico, che

abbraccia un cinquantennio e più e che tocca con gl'i-

nizi il primo arcaismo, con la fine il periodo classico,

non tutte le opere possano presentare questo stato di

equilibrio o di contrasto tra il convenzionale e il natu-

rale, tra l' inerte e l'espressivo che abbiamo detto essere

il suo tratto fondamentale. Vi sono opere, le più anti-

che del periodo, che nelle forme, nel movimento, nell'ag-

gruppamento presentano solo stilizzazione e rigidezza,

ve ne sono altre, le più recenti, che in questi medesimi

elementi appaiono già libere e naturali. E proprio a

tal punto, quando essa batteva alla porta del clas-

sico, quest'arte si arresta : la seconda fase del tempio

italico improvvisamente si chiude.

Ma prima di passare a studiare la terza fase dob-

biamo accennare ai motivi della parte ornamentale.

Molti dei motivi che appaiono nelle lastre di rivesti-

mento del frontone e della trabeazione ci sono già

noti dalla prima fase. Cosi si conserva nelle tegole

terminali del frontone la caratteristica fascia baccel-

lata a penne convesse
;
queste ultime peraltro talvolta

sono concave. Si conserva anche l'ornamentazione di-

pinta a fiamme o squame del toro. La zona centrale tra
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la fascia baccellata e il toro, dalla quale viene allonta-

nata la decorazione a figure, assume un motivo orna-

mentale molto comune e già noto alla prima fase: il

meandro. Olire al meandro appare qui talvolta la trec-

cia a elementi circolari. Gli elementi ornamentali (cor-

done, trecce, meandri, squame, fiamme) per lo più conti-

nuano ad indicare nella loro direzione verso il culmine

del frontone la posizione che la tegola occupava sul-

l'uno sull'altro spiovente.

Ora per la prima volta si può studiare nelle sue

forme la cornice traforata che sormontava le tegole

del frontone. Essa è sempre costituita da due parti:

una parte inferiore traforata ad archetti oblunghi o

slargati, o a cerchi e semicerchi, o a occhi ovoidali

disposti ad otto, e una parte superiore sagomata a

palmette.

E in grandi proporzioni la palmetta prende talvolta

il posto del soggetto figurato nell'ornamentazione del-

l'acroterio.

Le lastre di rivestimento della trabeazione in ge-

nerale sono costituite da tre elementi : una fascia

superiore baccellata, che talvolta ha le penne convesse,

per lo più le ha concave, una fascia mediana dipinta

a trecce, a meandri, a martelletti, o a quadrati riem-

piti da stelle, una fascia inferiore con palmette rove-

sciate, alternate con boccinoli. Questi due ultimi ele-

menti assumono le forme le più svariate. Le palmette

mutano nel numero delle foglie, nella loro forma,

sicché non di rado perdono il loro aspetto reale per

assumere piuttosto quello di un ventaglio. I boccinoli

ricordano talvolta la forma di quelli del loto o del

giglio, talvolta sono conici come le pannocchie o sono
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ovoidali. Questi due elementi sono inoltre riuniti tra

loro con doppie spirali, con archetti, con cerchi punteg-

giati, con fiori stilizzati in modo che ne risultano com-

binazioni svariatissime.

I pochi avanzi di fregio che si possono attribuire

al rivestimento di porte egualmente presentano pal-

mette e volute.

Gli stessi elementi delle lastre del fregio, cioè pai-

mette e boccinoli, si hanno nella cortina che pendeva

dalle tegole di gronda.

La parte inferiore visibile delle tegole è dipinta

con motivi semplici: fasce, meandri, fiamme, denti di

lupo, circoli punteggiati. Piìi di rado appaiono baccel-

lature, trecce, palmette ed è certo che qualcuno di

questi ultimi motivi risale all'età precedente.

II nimbo delle antefisse a testa umana, là dove al

posto di esso non si trova una corona di rosette o di

edera come per i Sileni, o un diadema a dischetti

come per le Menadi, o il copricapo stesso fa da nimbo,

come l'elmo bovino a cimieri laterali della Giunone

Sospita, è dato da una fascia baccellata
;
più di rado

è ornato con palmette e boccinoli.

Se si esamina nel suo complesso questa ornamenta-

zione geometrica e vegetale, per quanto i suoi elementi

cosi semplici (palmetta, boccinolo, meandro) apparten-

gano al patrimonio inalienabile dell'arte greca di tutti

i tempi e quindi se ne possano additare i prototipi in

innumerevoli classi di monumenti, tuttavia ne resul-

tano dei tratti caratteristici fondamentali. Il primo

è che anche gli elementi tratti dal mondo vegetale,

come le palmette e i boccinoli, presentano forme stiliz-

zate, geometriche, cioè manca una rappresentazione
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naturalistica dell'elemento floreale. Unica eccezione ò

data da una lastra in cui si hanno foglie reali e un
fiore campanulato come elemento finale alla sinistra.

(Falerii Veteres : tempio dei Sassi caduti). Il secondo

tratto è che tutti questi elementi sono sempre disposti

in linea verticale e orizzontale, non mai in linea obli-

qua. Ne resulta cosi una maggiore accentuazione della

inerzia, della geometrizzazione di queste forme. Tale

carattere è in contrasto con la tendenza verso il na-

turale che si ha nei soggetti figurati, ma anzitutto

la tradizionalità dei motivi, in secondo luogo la loro

funzione rigidamente architettonica, che richiede sta-

bilità anche nell'aspetto esteriore, possono aver con-

tribuito a mantener loro questo carattere. Difatti i

soggetti figurati nei quali si osserva vivacità e na-

turalezza sono quelli che ornano come una corona il

tempio, sono nelle antefisse, negli acroterì, sui due
spioventi del frontone, sono nelle parti sorrette, non
nelle parti che sorreggono. E i medesimi caratteri

non potevano essere cancellati da quei soggetti che

decoravano parti struttive del tempio : le testato del

columen e dei mutuli. Ma perchè appaia naturalezza,

vivacità, leggerezza anche nei motivi ornamentali, ab-

bondino fiori e foglie in aspetto reale, si faccia strada

la linea obliqua nella disposizione degli elementi, bi-

sognerà discendere alla terza fase della decorazione

del tempio italico.

Terza fase della decorazione del tempio italico. —
Mentre la seconda fase si riattacca per età immedia-

tamente alla prima, tra la seconda e la terza v'è un
intervallo di più di un secolo. La seconda fase si
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arresta quando sta per battere alla porta dell'arte

classica, cioè termina uno o due decenni prima della

metà del v secolo a. C, la terza s' inizia quando sul-

l'orizzonte già appare l'arte ellenistica, cioè negli ul-

timi decenni del iv secolo a. C. Tale intervallo non

è esclusivo di questo ramo dell'arte: è fenomeno che

si riscontra in tutta la produzione dell'arte etrusca

e in generale dell'arte italica, è fenomeno che si ri-

scontra perfino nell'importazione di materiale greco.

Per ragioni economiche e politiche che a noi sfuggono,

artisti greci ed arte greca disertano l' Italia centrale.

Forse le condizioni finanziarie di questa regione non

offrivano più un buon mercato ai Greci, forse un mer-

cato migliore, quello della Russia meridionale, li

attraeva. E cosi questo ramo dell'arte, al pari di tanti

altri, abbandonato alle sole forze degl' Italici, che fu-

rono sempre dotati più per apprezzare l'arte e valersene,

che non per crearla, si arresta nel suo sviluppo. Quando
esso risorge negli ultimi decenni del iv secolo, eviden-

temente sotto la spinta di una nuova corrente artistica

greca, nell'arte greca era passata la solennità ideale di

Fidia e di Policleto nel v secolo, la grazia, la vivacità,

la naturalezza di Prassitele, di Scopa, di Lisippo nel iv.

Si comprende quindi perchè questa nuova fase della de-

corazione del tempio, pur riattaccandosi per tanti ele-

menti nei soggetti e neUe forme alla tradizione della

fase anteriore, risenta soprattutto delle nuove correnti

dell'arte greca. La fase è certamente durata più a

lungo delle precedenti ; essa, iniziandosi negli ultimi

decenni del iv secolo, abbraccia tutto il III e non è da
escludere che discenda molto in giù nel il sec. a. C.

Ma in questo lungo periodo più che un'evoluzione

10
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nelle forme e nei soggetti si nota una coesistenza di

due correnti diverse: una corrente naturalistica che

fa capo all'arte di Scopa e di Lisippo, una corrente

idealistica, anzi arcaizzante, che fa capo alla rina-

scenza alla persistenza di forme già coltivate nel

vi-v secolo. Forse le due correnti non sono apparse

contemporaneamente nel campo della decorazione ar-

chitettonica italica, forse la corrente naturalistica è

anteriore a qaella arcaistica ; ad ogni modo non hanno

la medesima durata, giacché la corrente naturalistica

passa rapidamente, quella arcaistica dura più a lungo.

E la differenza non sta solo nel tempo, sta anche

nell'argilla e nell'applicazione del colore, sta nella

parte dell'edificio decorata, sta nella tecnica di lavoro.

Diversa è l'argilla, perchè nei prodotti d'arte natura-

listica essa è ancora, come nelle fasi precedenti, impa-

stata con sabbia quarzosa o materiale vulcanico che dà

ad essa colore oscuro e compattezza, nei prodotti d'arte

arcaistica è invece depurata e chiara. Diversi sono i

colori e la loro applicazione, giacché nei prodotti d'arte

naturalistica essi sono prevalentemente i vecchi co-

lori, rosso, bianco, nero, a cui si aggiungono più par-

camente i nuovi colori cilestrino e giallo, e sono stati

dati prima della cottura, nei prodotti d'arte arcai-

stica prevalgono il giallo, il celeste, il rosa e sono

stati aggiunti dopo la cottura. Diverse sono le parti

dell'edificio decorate e la tecnica di lavoro, giacché

di arte naturalistica sono figure di frontoni, di acroterì

e d'antefisse, di arte arcaistica sono solo le antefisse
;

e per di più le antefisse d'arte naturalistica sono spesso

l'una differente dall'altra, quelle d'arte arcaistica sono

tutte eguali e fatte su uno o due stampi soli. Cosicché
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le antefisse d'arte naturalistica sono, al pari delle figure

frontonali, creazione individuale, originale, di un ar-

tista, invece quelle d'arte arcaistica sono prodotti ano-

nimi, generali d'arte industriale.

Dopo queste constatazioni di fatto rimane sempre

un problema da risolvere: se sul medesimo tempio siano

stati all'occasione adoperati prodotti dell'una e del-

l'altra corrente, se cioè alla sua decorazione sia stato

chiamato contemporaneamente un artista per model-

lare originalmente frontoni e alcune antefisse e un
formatore per trarre meccanicamente da stampi le

altre antefisse e le lastre di rivestimento della tra-

beazione. Questa divisione del lavoro del resto è feno-

meno frequente nella storia dell'architettura per la de-

corazione di un edificio.

Riconosciuta la coesistenza delle due correnti, dob-

biamo vedere quali siano le parti decorate, quali i

soggetti, quali le forme.

In complesso ricevono la decorazione le medesime
parti del tempio che l'avevano nella seconda fase, cioè

la trabeazione e il frontone. Per la trabeazione si hanno
al solito le lastre di rivestimento, le quali per altro

è sempre dubbio se continuassero lungo tutte le mura
esterne della cella e se ornassero anche l' interno del

vestibolo e della cella. Il tetto è decorato di antefisse

e porta pendente dalle tegole di gronda la cortina. Il

frontone può in molti casi aver avuto la medesima
costituzione e decorazione della fase precedente, cioè

tegole terminali con cornice traforata, fregio nelle due
linee ascendenti e nella linea di base, acroteri, rive-

stimenti del columen e dei mutuli, antefisse nel piano
interno

;
ma ora per la prima volta presenta anche un
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altro tipo di decorazione, quello di statue frontonali

che si distaccano da un fondo. Dopo secoli che questa de-

corazione aveva dominato nell'architettura greca, ai zi

nel momento in cui essa sparisce da quest'arte, entra

per la prima volta nell'architettura italica (Roma:

templi presso S. Gregorio e sulla via Appia
;
Falerii Ve-

teres : templi dello Scasato e di Celle ;
templi di Tela-

mone e di Luni; tempio di Civitalba). Naturalmente

questa decorazione presuppone una nuova costituzione

del frontone: l'abolizione della sua profonda gabbia

interna e della decorazione del columen e dei mu-

tuli. L'apparire delle ligure frontonali sembra che

segni anche un mutamento nella costituzione del tem-

pio. Siccome in alcuni casi (Telamone, Luni) sono

tornati alla luce due frontoni per lo stesso edificio, ciò

fa supporre che il tempio italico ora avesse frequen-

temente oltre al vestibolo anteriore anche quello poste-

riore. Figure simili a quelle frontonali appaiono come

ornamento dell'acroterio centrale (Falerii Veteres: tem-

pio dei Sassi caduti).

Per questo periodo è poi attestata sicuramente la

decorazione fittile delle porte (Falerii Yeteres : tempio

dei Sassi cadut).

In contrasto alla netta separazione tra elemento figu-

rato ed elemento ornamentale nella seconda fase, riap-

pare, per quanto in misura più limitata, la loro unione,

già propria della prima fase. Naturalmente riappare

in altre forme. Non si tratta più di scene distese,

ma solo di teste. E cosi nelle lastre di rivestimento

della trabeazione, nelle cornici terminali tra le volute

e le palmette si hanno teste di Gorgone, teste di tipo

silenico, oppure semplici teste femminili.
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Ma ancora una volta la maggiore differenza rispetto

al periodo precedente è data dai soggetti. Certamente

persistono alcuni dei soggetti. Sparisce, ad esempio,

il gruppo a figure intere del Sileno e della Menade,

ma rimangono in uso per le antefisse le loro teste iso-

late. Egualmente frequenti sono le antefisse a testa

di Gorgone. Spariscono invece altri tipi, ad esempio

quello dell'Arpia o del Tifone, per quanto a propo-

sito di quest'ultimo si debba osservare che rimane in

uso accanto alla testa della Gorgone una testa di

essere marino maschile che ricorda il Tifone. Cosi

anche sembra che sia sparita la testa della Giunone

Sospita con elmo a corna ed orecchie bovine.

Si fanno invece frequenti altre figure mitologiche

isolate, e propriamente figure che o non sono ancora at-

testate per la fase precedente o che erano allora usate

raramente. Una delle più comuni è la cosi detta Arte-

mide Persiana, una figura femminile con un paio o

due paia di ali, con medio sul capo, che regge con le

due mani per le zampe anteriori due felini o altri

animali rampanti sui suoi fianchi (Falerii Veteres :

tempio dello Scasato; templi di Aletrium e di Signia).

Alternata con questa figura si ha quella di un uomo
alato e barbato, in berretto frigio che tiene in eia

scuna delle mani una fiaccola (Falerii Veteres : tempio

dello Scasato). Ed appaiono nelle antefisse, per quanto
più di rado, anche teste di altri esseri mitologici o

di divinità, di Acheloo, di Minerva, di Bacco, di

Diana, o figure intere simili, ad esempio di Nereidi

natanti presso mostri marini. Figure intere di divi-

nità (Mercurio) si hanno anche negli acroterì (Falerii

Veteres: tempio dei Sassi caduti).
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Ma ciò che più contraddistingue quest'epoca dalla

precedente è l' introduzione della scena mitologica. Si

hanno non soltanto figure mitiche isolate ed inerti, ma
vasti complessi di figure in azione. 11 campo che più si

prestava ad una tale rappresentazione era quello fron-

tonale, ma anche gli acroteri e le antefisse o isolate o

in gruppi si adattano a queste scene. In alcuni casi non

è facile ricostruire dai frammenti conservati i soggetti,

ma sono accertati dei gruppi di dèi (frontoni dei templi

di Roma, di Falerii Veteres (tempio dello Scasato), di

Luni, di Telamone; acroteri di Bolsena), il ratto di

Proserpina o delle Leucippidi (acroterio di Falerii Ve-

teres: tempio dello Scasato), la lotta intorno a Tebe

(frontone di Telamone), l'uccisione dei Niobidi (fron-

tone di Luni), Arianna ritrovata da Bacco (frontone di

Civitalba). È naturale che dall'elemento mitico si sia

poi passati all'elemento storico e che appaiano scene di

lotte contro i Galli (frontone di Civitalba).

Questo maggior posto fatto all'elemento mitico non

è fenomeno isolato della decorazione del tempio. Esso

è generale dell'arte italica di questo periodo (ciste

di Palestrina), specialmente dell'arte etrusca (pitture

funerarie, urne cinerarie). All'inizio dell'Ellenismo,

nel momento in cui la grande arte greca sembra sa-

zia di questi soggetti trattati per secoli e li sostituisce

con le scene e le figure di genere tolte direttamente

dalla vita, l'arte italica, questa provincia ritardataria

dell'arte greca, li accoglie con la maggiore larghezza.

Ciò prova che è avvenuto un mutamento nella con-

cezione dei popoli che ordinano e degli artisti che

creano queste decorazioni dei templi; mutamento che in-

volge insieme il sentimento religioso e il gusto estetico.
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Difatti nella fase precedeute il tempio aveva in-

torno a sé una corona di figure minacciose, dai tratti

ributtanti, dagli elementi animaleschi. Tutto ciò è

ora mutato. L'arte greca nel v e nel iv secolo aveva

idealizzato anche le figure teriomorfe e di questa

idealizzazione si ha il riflesso nelle terrecotte archi-

tettoniche. Non più la Gorgone repugnante con ser-

penti e zanne, bensi una testa, se si vuole, di bellezza

glaciale e rigida, ma bella. Non più Sileni dalla fronte

corrugata, dal naso schiacciato, dall'espressione ani-

malesca, ma teste ideali, dignitose, dalla barba accu-

rata che quasi celano le orecchie equine sotto la co-

rona sotto la pelle leonina che le fa simili ad Er-

cole. E il volto della Menade anche si ingentilisce

di più e perde ogni tratto di civetteria e di sensua

lità. Non vi sono più Tifoni dalle gambe serpentine,

non più Arpie dai corpi d'uccelli, non più la Giunone
Sospita dall'elmo bovino. Noi non abbiamo potuto affer-

mare con sicurezza che la corona di figure teriomorfe

minacciose compisse in origine sul tempio una fun-

zione magica di difesa, possiamo per altro affermare

ora che queste figure idealizzate stanno li soltanto per

una funzione decorativa, per appagare l'occhio dello

spettatore. I soggetti richiameranno alla tradizione, ma
le forme rivelano una concezione nuova.

Ora appunto a questo spirito decorativo predomi-

nante si deve anche la scelta delle scene mitiche. Esse

stanno sui frontoni, sugli acroterì, sulle antefisse non
per indurre il devoto a meditazioni di ordine reli-

gioso ma sol 3 per appagarne il senso estetico con la

vivezza dei movimenti, con la grazia delle forme. I

miti greci sui templi italici continuano in quella fun-
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zione decorativa che già avevano compiuto sugli og-

getti della suppellettile casalinga (vasi, specchi) e che

compieranno ancora più tardi nelle pitture parietali

delle case romane. Non con funzione diversa già un
soggetto mitico, l'Amazonomachia, era apparso nella

decorazione del tempio durante la seconda fase e forse

anche durante la prima.

Un'arte figurata a scopo decorativo doveva natu-

ralmente mirare soprattutto alla grazia, alla bellezza

delle forme. In questa fase tutte e due le correnti,

naturalistica e arcaistica sono idealizzatrici. Basta ad

esempio mettere a confronto due tipi di teste di Si-

leno (Falerii Veteres: tempio minore di Vignale) per

constatare questo carattere comune. Nell'una, nel Sileno

con la pelle leonina, i riccioli dei capelli e della barba

sono stilizzati e accuratamente ordinati, i tratti del

volto sono di una bellezza calma e bonaria, nell'altra

invece, nel Sileno dalla testa calva, le ciocche della

barba sono voluminose e movimentate, i tratti del

volto sono severi e corrucciati
;
pur tuttavia ambedue

le teste sono di tipo ideale e sono contemporanee.

Ma riconosciuto questo carattere comune alle due

tendenze, si deve affermare che appunto la loro coe-

sistenza impedisce di ricostruire su una linea unitaria

lo sviluppo della decorazione architettonica in questo

periodo. Per quel che riguarda le forme essa presenta

quel quadro variato e misto che in generale offre tutta

l'arte ellenistica, periodo di eclettismo in cui la lezio-

saggine arcaistica nel taglio angolare e nella piattezza

delle pieghe, nell'ordinamento regolare dei capelli, nella

posizione rigida della figura contrasta con il drappeg-

gio, pastoso e voluminoso, con il nudo robusto, con i
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capelli arruffati, con i movimenti energici di altre

figure contemporanee. E quindi come nella seconda

fase la decorazione fittile del tempio italico aveva

rispecchiato quell'età piena di gemme in fiore che è

per l'arte greca il periodo dell'arcaismo maturo, nella

terza fase rispecchia quell'età di stanca sfioritura che

è l'Ellenismo.

Modificati nella terza fase sono anche i motivi orna-

mentali. Nelle tegole terminali del frontone la fascia

baccellata solo di rado ha gli elementi convessi. Dalla

fascia mediana è sparita l'ornamentazione dipinta a

treccia e si conserva soltanto quella a meandro; nel

toro rimane l'ornamentazione a squame o a fiamme.

La cornice traforata mantieue nella zona superiore le

palmette, ma nella zona inferiore ha trafori ovoidali

disposti ad otto, circolari con triquetri, rettangolari

con meandri. Questi due ultimi motivi erano scono-

sciuti alla fase antecedente.

La palmetta di grandi dimensioni si conserva come
ornamento dell'acro terio.

Nelle lastre di rivestimento della trabeazione la fa

scia intermedia, che in origine era dipinta a meandro,

viene trattata a rilievo o sparisce in modo che la

baccellatura si riattacca direttamente alla fascia a

palmette. A.lla zona baccellata spesso è sostituito il

kyma ionico o ovolo o il kyma lesbio a foglie cuo-

riformi, motivi non mai apparsi nella fase precedente.

Elementi predominanti nella parte più ampia delle

lastre di rivestimento rimangono la palmetta e il boc-

cinolo, ma quest'ultimo ha ormai sempre la forma del

giglio. E nelle lastre della trabeazione le palmette

anziché essere disposte in linea verticale sono con una
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certa predilezione messe obliquamente. Di più esse

sono ravvivate con l'aggiunta di elementi vegetali, di

sottili rami serpeggianti che portano grappoli di frutta

fiori. E alla palmetta, che nonostante questo suo

ravvivamento, rimane pur sempre un motivo geome-

trico, si sostituiscono ora elementi vegetali, foglie di

acanto, rosolacci, viticci con foglie e fiori.

L'ornamentazione della porta nel solo caso conser-

vato (Falerii Veteres: tempio dei Sassi caduti) ha ovolo,

palmette, coppette umbilicate e nastri disposti a croce

obliqua e fissati con fiori a stella.

Nella cortina che pendeva dalle tegole di gronda si

hanno pur sempre palmette e boccinoli. Nella parte

inferiore visibile delle tegole rimangono soltanto gli

ornamenti a fiamme.

I nimbi delle antefisse a testa umana presentano

ancora talvolta l'antico motivo della baccellatura, ma
hanno più spesso ornamentazioni complicate in cui pre-

dominano i motivi floreali.

Se si esamina nel complesso questa ornamentazione

si notano in contrasto con la fase precedente due ca-

ratteristiche. L'una è la prevalenza delle forme vege-

tali, la seconda è, con l'obliquità delle palmette e con

la linea serpeggiante dei viticci, la tendenza a spezzare

la rigida disposizione verticale dell'ornamentazione.

Questa seconda caratteristica contrasta col maggiore

irrigidimento che invece presentano le antefisse di tipo

arcaistico. Nella seconda fase, del tempio la corona di

antefisse a gruppi di Sileni e Menadi era in vivace mo-

vimento, il fregio della trabeazione era invece inerte e

stabile, nella terza fase le antefisse ad Artemide Per-

siana a Genio colle fiaccole sono rigidamente erette.
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il fregio della trabeazione invece è movimentato. Ma,

pure con questo contrasto, l'uso di reali forme vegetali

e la disposizione od obliqua o serpeggiante segnano nel-

l'ornamentazione maggiore naturalezza e vivacità, e ciò

in pieno accordo con una delle tendenze dell'arte elleni-

stica, per quanto forse non più in corrispondenza a

quell'aspetto di stabilità che ridiede l'architettura

anche nella sua decorazione.

Con la terza fase si chiude la storia della decora-

zione architettonica del tempio italico. Non si chiude

per altro la storia della plastica architettonica. Di-

fatti il II e il I secolo a. C. sono il periodo aureo di

quelle particolari lastre di rivestimento in terracotta

dette di tipo Campana, di argilla chiara, a leggeris-

simo rilievo, ricche di soggetti mitici o di figure di

Geni alati o di scene di genere, in cui egualmente

predominano la corrente naturalistica e la corrente

arcaistica. Alcune di queste lastre si sono trovate an-

che nel sito di antichi templi (Falerii Veteres : tempio

dei Sassi caduti), ma è accertato che, in generale,

servivano al rivestimento di case, di edifici profani.

Per tale rivestimento oltre alle lastre del fregio' si

adoperavano cornici terminali e antefisse, cioè la casa

per la sua struttura richiedeva parti ornamentali si-

mili a quelle dei templi, ma non si può parlare con

questo di una nuova fase nella decorazione del tem-

pio. Solo v' è da osservare che ndle terrecotte Cam-
pana si continua e si accentua in alcuni dei suoi

elementi quel processo già in corso nella decorazione

della terza fase. Anzsitutto v'è costantemente l'unione

dell'elemento ornamentale e dell'elemento figurato. Per
lo più la lastra Campana ha in alto uq kyma ionico
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od ovolo, in basso una serie di palmette, nel mezzo un
quadro figurato. In secondo luogo la scena mitologica

è adoperata solo a fine estetico, decorativo per V inte-

resse della sua azione, per la grazia delle figure, e lo

mostra appunto il fatto che queste lastre servono al

rivestimento di case. Sarà breve il passo verso l'uso

delle medesime scene nella decorazione pittorica del-

l'interno delle case romane.

E, come per le lastre Campana, cosi non si può
parlare di una nuova fase nella decorazione del tempio

se negli ultimi secoli della Repubblica e nel primo

dell' Impero venne rinnovata su questi vecchi templi

qualche tegola di frontone o qualche antefissa. Esse

non segnano una corrente d'arte nuova, ripetono roz-

zamente e pesantemente le forme tradizionali, sono

soltanto una rabberciatura dell'antico. Non se ne può
parlare neanche quando, come nel tempio di Signia,

sembra che vi sia stata una rinnovazione di tutta la

decorazione in quest'età romana; difatti le forme delle

tegole del frontone sono, tradotte in gigantesco, il

tipo tradizionale, le cornici a teste di Grorgone, di

figure a berretto frigio, di leoni sono del tipo che ser-

viva per la decorazione di case. La plastica architet-

tonica del tempio non aveva più un campo proprio.

Del resto si comprende perchè col ii secolo a. C.

si arresti lo sviluppo della decorazione del tempio,

quando si pensa che erano apparsi all'orizzonte i

maggiori nemici del legno e dell'argilla, la pietra e

il marmo. Il contatto più vivo col mondo greco e con

i suoi splendidi monumenti, il desiderio della ricchezza

e della sontuosità, che andava di pari passo col cre-

scere della potenza romana, spinsero a costruire in
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Roma e nelle città provinciali templi in pietra e in

marmo. Con il materiale mutarono le forme struttive

e la decorazione del tempio. Anche in questo Roma e

Fltalia, pur attingendo all'arte greca, crearono qualche

cosa di diverso dai modelli greci, ma le forme tradizio-

nali dell'antico tempio italico, specialmente nella deco-

razione, furono abbandonate. Cosi si spiega perchè Pli-

nio (XXXV, 158) nella seconda metà del i secolo d. C.

dinanzi agli edifici grandiosi e fastosi dell'età imperiale

ricordasse tanto in Roma quanto nei municipi, come
testimonianze di un'arte ormai tramontata, queste

figure in argilla che ornavano i fastigi dei templi e

come, quasi nel rimpianto di maggiore semplicità di

vita e fervore di religione, le dicesse : sanctìora aurOy

certe innocentiora.

Fasi dei singoli templi. — Il quadro che qui si è

cercato di tracciare per la storia della decorazione del

tempio italico, come guida necessaria- per lo studio dei

singoli monumenti, potrà essere certamente modificato

in molti dei suoi tratti da scoperte future. Difatti

esso si è dovuto ricomporre con materiale che è giunto

a noi in condizioni deplorevoli. Il tempio italico, fatto

di legno e d'argilla, una volta distrutto, e la sua distru-

zione è stata per lo più l'opera violenta del fuoco,

diveniva un cumulo di rovine, in mezzo ai quale della

forma originaria rimaneva appena traccia nelle pietre

delle fondamenta. In alcuni casi il tempio distrutto

è stato ricostruito ed allora. parte del materiale deco-

rativo del tempio precedente è stato gettato alla rin-

fusa in fosse di scarico. Quindi è difficile determinare

il posto che questo materiale originalmente occupava.
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E non in condizioni migliori ci troviamo per i templi

alla cui distruzione non ha seguito alcuna ricostru-

zione, giacché non sempre nel saccheggio o nel rime-

scolio che deve aver tenuto dietro alla distruzione le

decorazioni architettoniche sono rimaste in terra nel

luogo corrispondente al posto che occupavano nella tra-

beazione. Il fatto che in mezzo a queste terrecotte ri-

mangano cosi pochi avanzi del metallo, che pure era

adoperato per esse in notevole quantità, del piombo

col quale si fissava terracotta a terracotta, del ferro

che serviva ad inchiodare la terracotta al legno, del

bronzo di cui erano fatti i meniskoi o punte di ri-

paro poste sulle antefisse o sulla cornice del frontone

per impedire agli uccelli di posarsi e di insudiciare,

prova che questo materiale caduto dal tempio è stato

sempre sottoposto ad una revisione di lucro e quindi

per lo più è stato sconvolto.

Una seconda difficoltà, offerta questa non dal luogo

di ritrovamento ma dalla natura del materiale adope

rato, è che non di rado nella ricostruzione debbono essere

state rimesse in opera parti decorative ben conservate

del tempio precedente. Certo possiamo ammettere che

questa riutilizzazione sia avvenuta più difficilmente

quando si trattava di un tempio ricostruito in fasi

diverse, perchè argilla, colore, forme, soggetti della

decorazione di una fase differivano notevolmente da

quelli della fase successiva. Ma quando la ricostru-

zione si è compiuta dentro la medesima fase, allora la

differenza è minore, e difficile, per non dire impossi-

bile, è distinguere il materiale dei vari rifacimenti. Che
la decorazione di questi templi fosse infatti smontabile

e che si cercasse di salvarla e riadoperarla quando la
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gabbia lignea sottostante era stata distrutta dal fuoco

infradiciata dall'umidità lo provano le lettere e i

numeri dipinti e graffiti sulle tegole del frontone o

sulle lastre della trabeazione, giacché indicano la suc-

cessione in cui dovevano essere collocate.

La ricostruzione quindi della decorazione di un tem-

pio italico rimane sempre soggetta a molto d'ipotetico

è di dubbio, ma nel complesso il materiale decorativo

permette per ogni tempio di rintracciare la sua storia,

di riconoscere in che età è sorto, quali rifacimenti ha

subito. Meno facile è determinare la data della sua

durata, perchè al tempo di Plinio e anche più tardi

potevano essere ancora in piedi e intatti templi della

prima fase ionica e templi della seconda fase arcaica.

In questo caso possono fornire la data della durata del

tempio gli oggetti della stipe votiva, cioè gli oggetti

che erano dedicati dai fedeli alla divinità e che ve-

nivano dopo scaricati in fosse sacre o favisse. Questi

oggetti infatti, specialmente le monete, attestano sino

a che periodo i templi sono stati aperti al culto. E il

materiale della stipe votiva spesso indica anche fino

a che età risale il culto in quel luogo, età nella quale

talvolta non esisteva ancora un tempio decorato e il

,culto era forse esercitato all'aperto.

E così sulla base del materiale decorativo si rico-

noscono templi i quali hanno avuto la sola fase ionica

(Velitrae), che hanno avuto la fase ionica e la fase

arcaica (Satricum), che hanno avuto la fase ionica e

la fase ellenistica (Praeneste), che hanno avuto la

fase arcaica e la fase ellenistica (Si^nia. Lanuvium,
Falerii Veteres: templi dei Sassi. caduti, di Vignale,
di Celle), che hanno avuto la sola fase ellenistica
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(Aletrium, Nemi, Falerii Veteres: tempio dello Sca-

sato, Telamon, Luni, Civitalba). E in alcuni casi è

possibile distinguere i rifacimenti dentro una mede-

sima fase; dentro la fase arcaica (Satricum), dentro

la fase ellenistica (forse Falerii Veteres : tempio dello

Scasato). Cosi infine per un tempio (Falerii Veteres:

tempio dei Sassi caduti) si può indicare il ritrovamento

di terrecotte di tipo Campana e qualche rabberciatura

sostituzione di tegole e di antefisse in età romana
;

e per un altro (Signia) in questa medesima età si può
parlare di tutta un^ pesante rinnovazione della deco-

razione ma con forme tradizionali o con prestiti tolti

dalla plastica architettonica degli edifici profani.

Data poi l'esposizione alle intemperie furono spesso

necessari durante ogni fase i ravvivamenti di colore

e facilmente si riconoscono gli strati sovrapposti al

colore originario.

Simulacri della divinità. — La medesima arte pla-

stica, che rendeva cosi gaia la veste esteriore del tem-

pio italico, era chiamata a creare le statue degli dèi

venerati nell'interno. Anzi la preesistenza del simu-

lacro può aver invitato alla costruzione e alla deco-

razione del tempio, giacche sembra che il culto in ori-

gine sia stato esercitato all'aperto. Non è da esclu-

dere che i primi simulacri fossero in altro materiale,

in pietra o legno (forse di un antichissimo simulacro

in pietra si ha la testa nel tempio di Celle in Falerii

Veteres), ma quando si vide quali meravigliose figure

si potevano ottenere con la plastica il nuovo mate

riale si sostituì al più rozzo.

(ili avanzi di simulacri sono in assai minor numero
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di quelli della decorazione architettonica. Ciò si deve

forse in parte al fatto che i simulacri non erano tanto

facilmente rinnovati come l'ornamentazione del tempio.

Non lo erano anzitutto per una condizione di resistenza:

trovandosi essi nell' interno della cella e al riparo dalle

intemperie, meno facilmente deperivano. Non lo erano

in secondo luogo per una ragione religiosa: sempre
ai vecchi simulacri del culto in ogni religione si è an-

nesso maggior valore protettivo, e quindi, anche quando
la decorazione del tempio è stata rinnovata, fu invece

forse conservato l'antico simulacro.

Simulacri che corrispondano alla fase ionica finora

non si conoscono. Avanzi di simulacri della fase ar-

caica si hanno per il tempio di Satricum; tra questi

avanzi appaiono le figure di Minerva e di Giove, due
numi della trinità etrusco-laziale. Per questo mede-
simo periodo si possono additare avanzi di simulacri,

per quanto con minor certezza, in una figura femminile

del tempio maggiore di Vignale in Falerii Veteres,

in un plinto con piedi di una figura maschile di un
tempio di Ardea. Alla terza fase ellenistica, se non
forse più giù al periodo romano, appartengono i fram-

menti di una grande statua seduta di Giove del tem-

pio di Signia. Ma altri frammenti di statue fittili,

dell'una o dell'altra età, che spesso conosciamo solo

da magre notizie di scavi, possono aver appartenuto
alle immagini del culto. Un materiale cosi limitato

non permette di rintracciare la storia di questo par-

ticolare ramo dell'arte, ma anche i pochi avanzi con-

servati provano che in esso si sono rispecchiati gli

stessi mutamenti della decorazione plastica sotto l'in-

fluenza della comune fonte ispiratrice greca.
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Stipi votive. — All'arte plastica spettò un terzo

compito, oltre a quelli di decorare il tempio e di creare

i simulacri : fornire ai fedeli le immagini che essi

volevano offrire alla divinità.

Il culto avrà naturalmente assunto forme diverse

nell'Etruria, nel Lazio, nella Campania, ma ad esse,

come del resto in tutte le religioni, fu comune il prin-

cipio del dono da farsi agli dèi per assicurarsene la

protezione. E agli dèi si donavano non solo prodotti

della natura ma armi, strumenti, utensili, vasi, oggetti

d'ornamento, figure, tutto ciò di cui l'uomo aveva bi-

sogno e godeva e di cui quindi credeva che avesse bi-

sogno e godesse anche il nume.

Questi doni, in santuari frequentati ed aperti al

culto per secoli, se fossero dovuti rimanere costan-

temente esposti, avrebbero costituito un ingombro
insostenibile; quindi, dopo essere stati presentati al

nume e forse aver figurato per qualche tempo dinanzi

a lui, venivano, trattandosi specialmente di oggetti

di poco valore, raccolti in fosse speciali sacre, le cosi

dette favissae, che erano anch'esse come il tempio,

proprietà del nume. L'insieme di questi doni accumu-
lati costituisce ciò che si chiama la stipe votiva.

Naturalmente siccome gli oggetti venivano gettati

nella fossa in successione di tempo, la loro stratifica-

zione, cominciando dal basso, segna la durata del culto.

E in qualche caso dagli oggetti trovati nella favissa

resulta che il culto nel luogo preesisteva alla crea-

zione del tempio. Perchè, anche ammesso che alcuni

oggetti dell'uso, ereditari nella proprietà di qualche

famiglia, siano stati offerti al nume molto tempo dopo
la loro fabbricazione, tuttavia, quando gli oggetti più



TEMPLI dell'agro FALISCO E DEL LAZIO 163

antichi costituiscono un notevole complesso e soprat-

tutto quando sono seguiti nella stipe dagli oggetti

delle forme successive, senza grandi interruzioni di

età, si deve ritenere che segnino realmente la data

d'inizio del culto. Cosi per il tempio di Celle in Fa-

lerii Veteres delle frecce di selce e delle accettine

e frecce di bronzo possono indicare che il culto risa-

liva in quel luogo sino all'età eneolitica o almeno sino

all'età del bronzo
; nel tempio di Nemi delle fibule di

bronzo a navicella richiamano il culto sino alla fine

della prima età del ferro.

Se la stipe votiva lascia qualche dubbiezza quando
si voglia determinare la data originaria del culto lo-

cale, essa offre invece un termine sicuro per la data
ultima di esso. Tutto questo si intende qualora non
siano sfuggite all'indagine dell'esploratore le favisse

di alcune età od esse non siano state rimescolate.

Mentre la decorazione del tempio presenta presso
a poco le medesime forme durante la stessa fase in

tutti i centri italici, la stipe votiva, la quale rispec-

chia tradizioni di culto, condizioni economiche e com-
merciali del paese, ha invece un suo carattere indi-

viduale. Naturalmente in molte stipi si possono ritro-

vare i medesimi oggetti, ma la preferenza per gli uni
per gli altri, la presenza di alcuni oggetti caratte

ristici, la mancanza di altri costituiscono questa in-

dividualità.

Grli oggetti che in ogni luogo formano la grande
massa della stipe votiva sono anzitutto i vasi ; e nelle

varie stipi, a seconda delle diverse età, si veggono pas-

sare tutti alcuni dei generi di vasi locali ed impor-
tati: i vasi di impasto, italo-geometrici, corinzi, di bue-
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chero, attici, etrusco-campani. E tra i vasi locali non

soltanto si hanno vasi reali, ma minuscole riproduzioni

di essi.

Un altro grande complesso è costituito dagli oggetti

d'ornamento, particolarmente dalle fibule. Questo dono

era forse speciale per le divinità femminili.

Ma ciò che dà una fisionomia particolare alla stipe

votiva sono le figure. Non di rado per esse viene

adoperato il bronzo, ma assai più comune è l'uso del-

l'argilla. Forse anche le preziose figure in bronzo

meno facilmente venivano gettate nella fossa votiva.

Alla divinità si donava la sua immagine o quella

dei suoi attributi. Cosi a Diana (Nemi) si dedica-

vano faretre, frecce, faci. Oppure sotto la protezione

del nume, si poneva l'immagine dell'offerente. Ed un

tratto caratteristico, prova del premuroso amore ma-

terno, è la grande prevalenza dei voti a divinità fem-

minili protettrici dei bambini : talvolta è l'immagine

della dèa stessa col fanciullo in grembo (Satricum), tal-

volta è la rappresentazione di un bambino in fasce (Sa-

tricum, Falerii Veteres: tempio maggiore di Vignale).

Gli stampi donde venivano tratte queste immagini

divine ed umane molte volte risentono del genio ispi-

ratore greco, molte volte invece sono produzioni locali.

E se ne trovano tanto di quelle che appartengono al

periodo arcaico, quanto di quelle che discendono al

periodo ellenistico. Tra queste ultime molte non hanno
nulla da invidiare alle consorelle uscite dal suolo greco

di Tanagra o di Mirina.

Tuttavia l'offerente voleva non soltanto protezione su

di sé e sui suoi, la voleva anche sulle greggi e ne offriva

le figure. Oppure, quando il sacrificio di un animale
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reale era troppo costoso per il povero, modestamente

egli donava al dio solo un'immagine dell'animale da

sacrificarsi. L'immagine anzi rendeva perenne la sua

offerta, mentre il sacrificio reale sarebbe stato transi-

torio. Questo principio della perennità indusse a do-

nare in figure anche altri prodotti naturali di poco va-

lore: frutta, focacce. E siccome il sacrificio degli ani-

mali, nei paesi ove era in uso l'aruspicina, si faceva per

interpretare la volontà del dio per mezzo delle viscere,

così si offriva talvolta egualmente figurato il fegato,

su cui tale esame doveva esercitarsi. Un ultimo do-

nario che doveva particolarmente essere grato al nume,
era la riproduzione in piccolo del suo trono o del suo

tempio. Ma quando l'edificio votivo, anziché del tempio

ha l'aspetto di una semplice casa, si può congetturare

che l'offerente abbia voluto richiamare la protezione

divina sulla sua propria dimora.

Con tutte queste immagini il dedicante cercava prò

tezione generale dalla divinità, su se stesso, sulla sua

famiglia, sulle sue cose; ma l'umanità sofferente, af-

flitta da mali materiali del corpo, voleva con maggior
precisione richiamare questa protezione sugli organi e

sulle membra malate, e sorse l'uso, egualmente attestato

per tante altre religioni, di riprodurre e dedicare al

dio le varie parti del corpo perchè egli guarisse quelle

reali. E cosi nella stipe votiva si veggono apparire in

terracotta teste intere o dirnidiate (forse anche come
abbreviazione dell'intera persona), occhi, orecchie, boc-

che, mammelle, organi genitali (membri, vulve, uteri),

braccia, mani, dita, gambe, piedi. Perfino delle viscere

si è voluta dare una riproduzione presentandole visi-

bili attraverso il ventre aperto.



106 VILLA GIULIA

E questo singolare patrimonio compare per i tem-

pli, non nei periodi più antichi, ma nella fase più

recente, dal iv secolo in giù. Sembra che una follìa

terapeutica abbia invaso tutti i templi italici. Queste

rozze terracotte, che sono tutte di lavorazione locale,

ci svelano il fondo dell'anima popolare, attaccata ancora

ad una concezione magica della divinità, mentre il puro

spirito ellenico dava esternamente forme ornamentali

di grandiosa bellezza al tempio che accoglieva cosi

umile fede.

SALA DEI TEMPLI
DEI SASSI CADUTI E DI VIGNALE
(FALERM VETERES) (Pianta: 13).

Tempio detto di Mercurio in contrada Sassi ca-

duti. — La contrada denominata Sassi caduti è uno
stretto ripiano sulla riva sinistra del torrente detto

Rio Maggiore, sotto la roccia dell'altura delle Colon-

nette, che sta a nord di quella ove sorge Civita Ca-

stellana. In questo luogo, che per la sua posizione af-

fondata doveva apparire il meno adatto per la collo-

cazione di un tempio, sono tornate alla luce numerose
terrecotte architettoniche. Si ritrovarono anche tracce

delle mura, ma non sufficienti per determinare la forma
del tempio e, giudicando dalla pianta che ne fu rica-

vata, si può rimanere in dubbio se si trattasse di un
solo di più edifici e se questi fossero in piedi contem-

poraneamente.

L'unico lume viene quindi dalle terrecotte architet-

toniche, di cui alcune sono veri capolavori, e da esse
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si desume che il tempio ha avuto due fasi: l'arcaica

e l'ellenistica. I fregi del periodo arcaico veramente

presentano una certa varietà di tipi, sicché nasce il

sospetto che potessero appartenere a più edifici. Qual-

che fregio del periodo ellenistico ripete, con delle va-

rianti, il tipo dei fregi più recenti del periodo arcaico,

il che mostra che esisteva una tradizione di forme che

si riprendeva anche a secoli di distanza. Non si può

determinare se alcune terrecotte di tipo Campana, con

le quali può andare d'accordo qualche altro frammento
di fregio architettonico, appartenessero al tempio o ad

altro edificio. Una tegola terminale di frontone e delle

rozze antefisse a palmetta accennano a qualche rab-

berciatura in età romana.

La stipe votiva ritrovata in complesso conteneva solo

oggetti della fase ellenistica. Il nome di tempio di

Mercurio gli viene dalla parte inferiore di una statua

del dio collocata come acroterio centrale nel periodo

ellenistico e dalle iscrizioni falische dipinte -o incise

su vasi della stipe votiva. Ma v'è chi dubita che nel

nome Mercui di queste iscrizioni abbia a riconoscersi

il nome del dio.

E. Petersbn, in Arch. Anz.^ 1902, p. 51; B. Nooara, in Ausonia,
1907, o. 156, n » 1 ; R. Mengarelli, presso C. Thulin, in Roìn. Mitt., 1907,

p. 296 8.; G. E. Rizzo, in Bull. d. Conivi, arch. com.^ 1911, p. 27 s., 34;

R. Mkngarelli, ibidem, p. 62 ss.; F. Wekge, o. c, II, p. 335 ss.;

G. Heubio, in a I. E., II, p. 5, 12; e in Gioita, 1913, p. 241 s.

Si cominci all'altra estremità della sala. Vetrina a
destra dell' ingresso alla sala seguente e vetrina della

parete di fronte alle finestre sino a tutto il nono scom-

partimento. Vi è raccolto il materiale decorativo più

antico. Principio del v sec. a. C,
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12463. Acroterio centrale (tav. XXXIV). Dentro 1

una cornice orlata esteriormente di cirri e che doveva

essere formata da due volute si ha l'avanzo di un
gruppo di due guerrieri combattenti. Il guerriero ca-

duto in ginocchio è vestito di chitone ed è armato di

elmo, corazza, cosciali e schinieri, porta lo scudo cir

colare nella sinistra e la spada ricurva nella destra.

Dell'aggressore in piedi si conserva solo la parte infe-

riore del corpo : anch'egli era vestito di chitone e ar-

mato di corazza, cosciali e schinieri. Il gruppo con-

serva una bellissima policromia e offre una quantità

notevole di particolari dell'armatura antica. Dal punto

di vista tecnico è singolare il fatto che l'acroterio ha

nella superficie posteriore piana, la quale sul tempio

era anch'essa visibile, un abbozzo colorito del gruppo

che nella faccia anteriore è a rilievo. Sono raccolti in-

torno altri frammenti del gruppo (12464 s.).

E. Petbksen, l. e, p. 51; L. Savignoni, in Rom. Miti.. 1906, p. 77,

n.» 1; F. Hauser, in Oesterr. Jahreshefte, 1906, p. 116; W. Dkonna,
Lea statues de terre cuite dans Vantiquité, Paris, 1908, p. 92, 137 ; G.
E. Rizzo, l. e, 1910, t. XIII; 1911, p. 27 ss. ; R. Mengarelli, l. e,

p. 64; A. Della Seta, Religione e arte figurata^ Roma, 1912, p. 173,

f. 129; F. Wekgb, o. c, II, p. 336.

12423 s. Lastre di rivestimento della trabeazione.

Sono costituite da tre elementi : una fascia superiore

baccellata, un meandro mediano dipinto e una fa-

scia inferiore a palmette e boccinoli a rilievo. I tre ele-

menti sono divisi tra loro da piccoli tori dipinti a

cordone. È singolare l'ornamentazione con cui termina

a sinistra la lastra: si hanno foglie e fiore campanu-
lato tra volute.

F. Weege, 0. e, II, p. 338.
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12435. Cortina che per mezzo di piombature pen

deva dalle tegole di gronda, le quali, inferiormente di-

pinte, costituivano il piano sporgente del tetto. E de:

corata con palmette e boccinoli a rilievo simili a quelli

dei nn. 12423 s.

R. MEN0ARELLI, l. C, p. 65.

12431. Cornice traforata che sormontava le tegole

terminali del frontone. E costituita da una fascia di

cerchi che si trova tra due fasce di semicerchi con-

trapposti : il tutto è coronato da un ordine di pal-

mette. Il tipo delle palmette e la policromia indicano

che è della stessa arte dei nn. 12423 s., 12435.

R. Mengarelli, l. e, p. 64; F. Weeoe, o. c, II, p. 388.

12495. Due frammenti di antefissa a forma di grande
testa di Sileno, coronato di edera. Egli ha baffi e

mosca di color chiaro e barba nera sulla quale sono

dipinti cirri e linee ondulate bianche.

F. Weege, 0. e, II, p. 337.

12466. Acroterio o parte di aeroterio, a forma di

corpo di uccello.

F. Wkege, 0. e, II, p. 337.

12416 s. Frammento di una lastra di rivestimento

della cornice di una porta o simile. E ornata a rilievo

con palmette alternativamente erette e capovolte,

chiuse dentro un nastro serpeggiante e unite tra loro

da doppie volute.

12428 s. Otto tegole terminali dello spiovente sini-

stro di un frontone e tre dello spiovente destro. Ogni
tegola è costituita da tre elementi : una fascia supe-
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riore ba ocellata, una fascia mediana dipinta a meandro,

un toro dipinto a fiamme. La fascia a meandro è di-

visa dalla fascia baccellata da un piccolo toro dipinto

a cordone. Sull'orlo superiore della tegola vi sono i fori

nei quali per mezzo di piombature veniva fissata la

cornice traforata. Le tegole dei due spioventi si distin-

guono perjhè cordone e meandro corrono nelle une e

nelle altre in diversa direzione.

R. Mengakklm, l. e, p. 64; F. Wkkge, o. c, II, p. 338.

12468 ss. Frammenti di antefisse costituite da gruppi

di Sileni e Menadi (tav. XXXVj. Il Sileno era per

lo più in atteggiamento di trascinare la Menade verso

destra : egli ha fronte calva e corona d'edera. Le Me-

nadi presentano acconciature varie e portano il dia-

dema. Tanto il Sileno quanto la Menade hanno di so-

lito un attributo: un fiore, un otre, un porcellino, una

corona. La vivezza della modellatura, specialmente

nelle teste dei Sileni, ne fa an modello della pia

stica arcaica. Tra le teste di Menadi conservate v'è

anche una testa di Minerva (12521): se essa appar-

teneva ad un'antefissa vuol dire che ve n'erano anche

con gruppi di divinità.

E. Pktkrsen, l. e, p. 51; R. Menmsarei.li, l. e, p. 64; F. Wekgi;,
0. e, II, p. 337.

12425 s. Lastre di rivestimento della trabeazione

(tav. XXXVl). Sono costituite da tre elementi: una

fascia superiore baccellata, una fascia mediana dipinta

a martelli contrapposti e una fascia inferiore a rilievo

con palmette e bocciuoli, le une e gli altri rovesciati e

alternati, I tre elementi sono divisi da piccoli tori
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dipinti a cordone. Una delle lastre conserva ancora

due degli antichi chiodi di ferro con cui era stata

fissata alla trabeazione.

F. Weege, 0. e, II, p. 338.

12432 s., 14918. Frammenti di tegole di gronda, le

quali hanno delle fiamme e fasce dipinte nella parte

della faccia inferiore che era sporgente e visibile. Un
frammento presenta l'incavo nel quale veniva fissata

col piombo la cortina pendula del tipo n. 12435.

R. Mengarelli, l, e, p. 65; F. Weege, o. c, II, p. 338.

12419. Frammenti di una lastra di rivestimento

della trabeazione decorata a rilievo con due ordini

di palmette e boccinoli oviformi tra volute, contrap-

posti e chiusi dentro archetti.

12420. Frammenti di lastre di rivestimento della

trabeazione, costituite da tre elementi : una fascia su-

periore baccellata, una fascia mediana dipinta con

meandri e stelle a quattro raggi e una fascia inferiore

che presenta a rilievo una zona di cerchi punteg-

giati al disopra di una zona di palmette e boccinoli.

I tre elementi sono separati da piccoli tori dipinti

a cordone. Sull'orlo superiore uno di questi frammenti

porta dipinto il numero d'ordine che la lastra occu-

pava nella trabeazione.

12418. Frammenti di lastre di rivestimento della

cornice di una porta o simile, decorate con doppie

volute ad alto rilievo,

12421 s. Tre lastre di rivestimento della trabeazione

(tav. XXXVI), costituite da tre elementi : una fascia

superiore baccellata, una fascia mediana dipinta a

meandro, una fascia inferiore decorata a rilievo con
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un doppio ordine di palmette e fiori campanulati o

liliacei. I tre elementi sono separati da piccoli tori

dipinti a cordone. Queste tre lastre sono soltanto un

piccolo avanzo di una grande fascia che ne doveva com-

prendere parecchie, perchè sull'orlo superiore portano

ciascuna dipinto in nero l'antico numero d'ordine, e da

esso resulta che erano la + l--l-nii, la + ++VIII, la ++++.
La loro età è meno facile a determinarsi che quella

delle lastre precedenti: tuttavia sembrano apj arte-

nere al V sec. a. C. Quando fu rinnovata in appresso

la decorazione del tempio, fu copiato il tipo di queste

lastre e solo fu tradotto in rilievo il meandro dipinto,

fu sostituita alla fascia baccellata una fascia con pal-

mette e teste femminili e fu aggiunta una serie di ro-

sette nell'orlo inferiore (vedi il n. 12446).

F. Wkege, 0. e, II, p. 338.

Vetrina della parete di fronte alle finestre dal de-

cimo scompartimento in poi. Vi è raccolto il materiale

decorativo più recente, iv-ii sec. a. C.

12525. ss. Parte inferiore ed altri frammenti di una
figura di Mercurio che costituiva l'acroterio centrale

del tempio. 11 dio è contraddistinto dai calzari alati :

portava un manto di cui un orlo discende lungo il

fianco sinistro ed era appoggiato ad un tronco d'albero.

La robusta e naturalistica trattazione delle gambe, so-

prattutto nella regione del ginocchio, fa riconoscervi

l'influenza dell'arte di Scopa e di Lisippo. iviii se-

colo a. C.

E. Petkrsex, l. e, p. 51; W. Deonna, o. c, p. 137, n.» 1 ; E. Mkn-
oARELLi, l. e, p. 6H; F. Wkege, 0. e, II, p. 338; G. Herhig, in Gioita,

1913, p. 242.



TEMPIO DEI SASSI CADUTI (FALERII VETERES) 173

12514 ss. Frammento di una lastra ad alto rilievo

che forse rivestiva la testata del columen. Yi sono

conservate le gambe di una figura maschile e di una

figura femminile in marcia violenta verso destra. Si

può riconoscervi la lotta di un Greco e di un'Ama-

zone, tanto più che la donna era vestita di un chitone

che giungeva soltanto un po' al disotto del ginocchio,

come indica l'orlo inferiore che ne appare dipinto sul

fondo della lastra, ma si può anche pensare al gruppo

tradizionale del Sileno che trascina la Menade. La
cornice della lastra lateralmente diminuiva di rilievo

verso l'alto, iv-iii sec. a. C.

R. Mkngarei^i.i, l. e, p. 66; F. Wekoe, o. c, II, p. 338.

12502 SS. Numerosi frammenti appartenenti a dieci

antefisse di due tipi diversi con nimbo a decorazione

floreale. L'una è maschile con testa di Sileno coperta

di pelle leonina, l'altra è femminile con testa di Me-

nade, ornata di collana e orecchini. Il lezioso stilizza-

mento nella barba e nei baffi del Sileno e nel velo

della Menade fa riconoscervi un prodotto dell'arte ar-

caizzante del iv-iii sec. a. 0. Il tipo del Sileno è il

medesimo dei nn. 7210, 7219, 7222 (Vignale, tempio

detto minore) e 2685, 2693, 2722 s. (Scasato, tempio

detto d'Apollo). Il tipo della Menade è il medesimo dei

nn. 7203 ss., 7220 s., 7223 (Vignale, tempio detto mi-

nore) e 2720 (Scasato, tempio detto di Apollo).

R. Mengarelli, l. e, p. 66; F. Weege, o. c, II, p. 339.

12507. Parte inferiore di un'antefissa ornata ad alto

rilievo con due figure, l'una maschile nuda, l'altra fem-

minile (?) con tunica, manto e calzari, iv-iii sec. a. C.

F. Wbegk, 0. e, II, p. 339.
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12456. Lastra di rivestimento di trabeazione deco-

rata ad alto rilievo con una figura nuda, forse una

Nereide, sopra un cavallo marino, iii-ii sec. a. C.

F. Wkege, 0. e, II, p. 339.

12513. Antefissa a forma di Nereide che scorre sulle

onde marine velificando il suo manto e tenendosi ab-

bracciata ad un pistrice. iii-ii sec. a. C.

F. Wekoe, 0. e, II, p. 339.

12446. Sedici lastre di rivestimento della trabea-

zione. Ogni lastra è costituita da tre elementi a ri-

lievo : una fascia superiore a palmette e piccole teste

femminili, una fascia mediana a meandro, una fascia

inferiore a doppio ordine di palmette e fiori campanu-
lati e liliacei, al disopra di una serie di roselline. I

tre elementi sono divisi tra loro da piccoli tori. Il

tipo di queste terrecotte ripete con varianti un tipo

anteriore (n.' 12421 s.). iii-ii sec. a. C.

R. Mengaredm, l. e, p. 67; F. Weege, o. c, II, p. 3:59.

12437. Rivestimento della cornice di una porta

(tav. XXXVII). Essa è costituita da tante piccole

lastre rettangolari che hanno una decorazione a ri-

lievo. Questa decorazione è formata da una serie di

nastri incrociati obliquameute e fissati nel centro da
una stella a quattro raggi. Delle coppette umbilicate

dividono questi elementi l'uno dall'altro. Agli angoli

della porta si hanno due palmette contrapposte divise

da un nastro. L'orlo esterno della cornice è dentellato

e a lato della dentellatura si ha un astragalo, l'orlo

interno invece presenta un toro tra due listelli. Quasi

ogni lastra porta nella faccia posteriore graffito o di-
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pinto il numero d'ordine nel quale era collocata, il che

fa pensare che questa decorazione talvolta dovesse es-

sere smontata. In uno degli angoli della cornice sono

ancora in posto due degli antichi chiodi di ferro con

cui essa era fissata, iii-ii sec. a. C.

R. Mkn(iarelli, l. e, p. 07; F. Weegb, o. c, II, p. 339.

12443 s. Tre lastre di tipo Campana decorate a ri-

lievo con la figura di un Genio alato che suona il dop-

pio flauto. Egli porta una vesticciola e poggia sopra

i viticci di un ricco motivo floreale che gli si svolge

all'intorno. L'orlo superiore della lastra è decorato con

un kyma ionico, l'orlo inferiore con quattro palmette.

ii-i sec. a. C.

R. Mengarelli, l. e, p. 67; F. Weege, o. c, II, p. 389.

12445. Frammento di una lastra di tipo Campana
decorata a rilievo con la figura di un Genio alato che

suona la cetra. Al pari della figura delle lastre prece-

denti porta una vesticciola e poggia sopra i viticci di

un motivo floreale, ii-i sec. a. C.

R. Menoarelli, l. e, p. 67; F. Wekge, o. c, II, p. 339.

12447 ss. Frammenti di altre lastre di tipo Can;-

pana decorate a rilievo con la figura di un Genio nudo

inginocchiato che ha afferrato dal di dietro un toro per

il muso. In alcune lastre la scena era rivolta a destra,

in altre a sinistra, ii-i sec. a. C.

F. Weeoe, 0. e, II, p. 339.

12509. Quattro antefisse con teste di Gorgone di

tipo idealizzato ma dall'espressione fredda e severa,

iii-i sec. a. C.



ini VILLA GIULIA

12441. Lastra di rivestimento di trabeazione, deco

rata inferiormente con testa di Gorgone di tipo idea-

lizzato ma con i capelli irti, e sormontata da un fregio

traforato a palmette. iii-i sec. a. C.

12439 s. Lastre di rivestimento di trabeazione, de-

corate a rilievo alternativamente con una testa di Gor
gone di tipo orrido, dalla lingua pendente e circondata

da serpentelli e con una testa di mostro maschile bar-

bato, anch'essa con la lingua pendente e circondata

da palmette. La testa della Gorgone e del mostro sono

chiuse nelle due estremità circolari di una doppia

voluta. Negli spazi intermedi vi sono fiori e palmette

e delle palmette sormontavano le lastre, ili i sec. a. C.

A. J. Rbinach, in Bull, du Muaee hist. de Mulhouse, 1913, p. 33,

n.» 2 (dell'estratto).

12436. Embrici che portano impresso ad un'estre-

mità il bollo di fabbrica: l/E.

Vetrina a sinistra dell'ingresso alla sala precedente.

Nel ripiano superiore v'è una grossa tegola terminale

di frontone, di rozza arte e d'età romana (12438). Vi
sono inoltre due ante fisse a palmetta, anch'esse rozze

e d'età romana (12510).

Negli altri ripiani è raccolta la stipe del tempio.

Essa è costituita per la maggior parte da arette e pi-

ramidi di terracotta e da frammenti di vasi etrusco-

campani a vernice nera. Quindi, all'infuori di qualche

oggetto che può risalire fino al v secolo, la" stipe ap-

partiene al IV II sec. a. C: è perciò la stipe del tempio

più tardo e manca completamente quella del tempio

arcaico. Tra i frammenti dei vasi della stipe i più

importanti sono quelli che portano graffita o dipinta

un'iscrizione. L'iscrizione più frequente è, con alcune

I
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varianti, quella: e Titoi Mercui efiles », nella quale da

alcuni si vuole vedere la dedica alla divinità, a Mer-

curio, da altri invece il nome di una dedicante.

e. Thulin, in Ron. Mitt., 1907, p. 296 ss. ; G. Herbig, in 0. I. E.,

IT, 8036 ss.; G. E. Eizzo, l. e, p. 27; R. Menoarelli, l. e, p. 67;

F. V^KEGE, 0. e, II, p. 339; G. Herbig, in Gioita, 1913, p. 241 ss. ;
G.

BUONAMICI, 0. c, p. 55 s.

Tempio detto minore in contrada Vignale. — L'al-

tura di Vignale si trova a nord-est di Civita Castellana

ed è considerata l'acropoli di Falerii Veteres. Negli

scavi che furono fatti sul luogo tornarono alla luce al-

cune terrecotte che si ritiene appartenessero ad un

tempio di minori proporzioni di un altro esistente sulla

medesima altura: fu cosi denominato tempio minore.

Purtroppo sono stati trovati solo scardi avanzi della

decorazione architettonica e della stipe, ma essi ser-

vono a mostrare che anche questo tempio ha avuto le

due fasi, arcaica ed ellenistica.

Vetrina tra la porta d'ingresso alla sala seguente

e la finestra. 7206 s., 7216. Antefissa intera e fram-

menti di altre due con Sileno che trascina la Menade
verso destra. Il Sileno ha, secondo il tipo ionico, piedi

equini. Nell'antefissa intera il Sileno porta un corno

potorio, la Menade un oggetto non riconoscibile, forse

un frutto un uovo. Fine del vi sec. a. C.

F. Barnabei, a. Cozza, in Not. d. Scavi, 1896, p. 38, f. 12; G. So-

TiRiADis, in 'E'i^Yijx. àp/_., 1900, o. 203, n» 2; L. Fenger, Le tempie

etrusco-latin, Copenhague, 1909, p. 16, f. 63B; G. E. Rizzo, l. e, p. 35;

F. Weege, 0. e, II, p. 341.

7202. Antefissa a testa di Sileno coronato di rosette

a cinque petali. Fine del vi sec. a. C.

F. Weege, o. c, II, p. 341.

12
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7212. Antelissa a testa di Menade con diadema e

nimbo baccellato. Fine del vi sec. a. C.

7226. Due frammenti di tegole terminali del frontone

costituite da tre elementi: una fascia superiore baccel-

lata, una mediana dipinta a martelli e un toro dipinto

a fiamme. La fascia superiore è divisa dalla mediana

da un piccolo toro dipinto a cordone, iv-iii sec. a. C.

7210, 7219, 7222. Due antefisse e frammento di altra

con testa di Sileno coperti? di pelle leonina e con

nimbo a decorazione floreale, iv-iii sec. a. C. È iden-

tico al tipo dei e.' 12502 ss. (Sassi caduti, tempio

detto di Mercurio) e 2685, 2693, 2722 ss. (Scasato,

tempio detto di Apollo).

F. Webgb, 0. e, II, p. B41.

7203 ss., 7220 s., 7223. Tre antefisse e frammenti di

altre quattro con testa di Menade, ornata di diadema,

orecchini e collana e con nimbo a decorazione floreale.

iv-iii sec. a. C. È identico al tipo dei n.' 12502 ss. (Sassi

caduti, tempio detto di Mercurio) e 2720 (Scasato, tem-

pio detto di Apollo) e fa riscontro al tipo precedente.

F. Weege, o. c, II, p. 341.

7208 s., 7217. Tre antefisse a testa di Sileno dalla

fronte calva e con nimbo baccellato. Sulla fronte è di-

pinto un sottile nastro bianco annodato nel mezzo. Ha
barba a ciocche movimentate e ondulate secondo lo

stile naturalistico dell'Ellenismo. Anche i tratti dei-

volto, soprattutto la conformazione della fronte, ricor-

dano quest'arte, iv-iii sec. a. C. È del medesimo tipo

dei n.' 2725 s. (Scasato, tempio detto di Apollo).

A. DEI.LA Seta, o. c, p. 172, f. 188; F. Wkege, o. c, II, p. 341.
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7218. Antefissa a testa di Menade che fa riscontro

al tipo precedente. Porta diadema a rosette e collana

ed anch'essa ha nimbo baccellato. iv-iii sec. a. C.

A. Della Seta, o. c, p. 172, f. 128; F. Weeot:, o. c, 11, pi 341.

7199. Grande antefissa della quale rimangono le

gambe di due figure maschili in movimento violento

in direzione opposta. Quella rivolta verso sinistra ha

un lembo di panneggiamento intorno alla gamba de-

stra. Lo sviluppo esagerato della muscolatura vi fa

riconoscere un'opera del iv-iii sec. a. C.

F. Weege, 0. e, II, p. 341.

7228 s. Frammenti di tre lastre di rivestimento

della trabeazione, decorate a rilievo con un kyma le-

sbio nell'orlo superiore e con fiori e fogliami alterna-

tivamente rovesciati nel resto della lastra, iv-iii se-

colo a. C.

7201, 7225. Frammenti di colatoi del tetto a forma
di teste leonine dalle fauci spalancate.

F. Weege, o. c, II, p. 341.

Nello stesso luogo sono stati raccolti inoltre dei

frammenti delle tegole dipinte del tetto (7214) e degli

oggetti appartenenti alla stipe (arette 7233 s. e teste

votive 7232, 7237).

Tempio detto maggiore in contrada Vignale. —
Sulla medesima altura furono trovati più numerosi
avanzi di decorazione architettonica appartenenti ad
un tempio ritenuto maggiore del precedente. Anche in

questo tempio si riscontrano le due fasi, arcaica ed
ellenistica.
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Vetrina tra le finestre : primo scompartimento.

7256 ss. Tre frammenti di tegole terminali del fron-

tone, costituite da tre elementi: una fascia superiore

baccellata. una fascia mediana dipinta a treccia, un
toro dipinto a squame. La fascia a treccia è divisa dalla

fascia baccellata da un piccolo toro dipinto a cordone.

È notevole che due dei frammenti sono decorati ad

un'estremità con ali a rilievo, che appartenevano pro-

babilmente a qualche Grifo o Arpia o altro essere

alato, che costituiva l'acroterio d'angolo o quello cen-

trale, vi-v sec. a. C.

F. Weeoe, 0. e, II, p. atO.

7274 ss. Nove antefisse a testa di Sileno coronato

Ji rosette a cinque petali. Una sola ha conservato la

policromia (tav. XXXVIIT, 1). È il medesimo tipo

del n. 7202. Fine del vi sec. a. C.

A. DKf.LA Seta, o. c, p. 172, f. 128; F. Weeoe, o. c, II, p. 340.

7277 ss. Sei antefisse a testa di Menade coronata

di dischetti. Una sola ha conservata la policromia

(tav. 'XXXVTII, 1). Fine del vi sec. a. C.

A. Dri-t^a Seta, o. c p. 172, f. 128.

7264, Frammento di acroterio a figura di Grifo di-

steso. Principio del v sec. a. C.

F. Weeue, 0. e, II, p. 340.

Secondo scompartimento. 7262 s. Cornice traforata

del frontone, formata da archetti sormontati da pal-

mette. vi-v sec. a. C.

7297 ss. Frammenti di due figure che non si sa se

costituissero un gruppo. L' una è una donna vestita di

chitone che cammina verso sinistra, l'altra è forse la
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figura di un Centauro: di quest'ultima si conserva il

tronco umano. Per la figura femminile, se stava iso-

lata, si potrebbe pensare al simulacro del tempio.

Principio del v sec. a. 0.

F. Weege, 0. e, II, p. 340,

7291 SS. Frammenti di antefisse a ligura di Arpie.

Esse hanno la parte superiore del corpo di donna,

la parte inferiore di uccello e sono provviste di quat-

tro ali. Principio del v sec. a. C.

F. Weege, o. C, II, p. 340.

Terzo scompartimento; quarto scompartimento: ri-

piani superiori. 7285 s. Tredici antefisse a testa di Si-

leno con corona di foglie lanceolate e nimbo baccellato

(tav. XXXVIII, 2). Per quanto il tipo sia idealizzato

rimangono tuttavia dell'antica concezione, oltre alle

orecchie equine, il naso schiacciato e una certa espres-

sione selvaggia. Il movimento' dei piani faciali e la

trattazione naturalistica dei capelli e della barba in-

dicano che sono un prodotto del iv-iii sec. a. C.

A. Della Seta, o. c, p. 172, f. 128; F. Weege, o. c, II, p. 340.

7287 s. Dodici antefisse a testa di Menade con

diadema a borchiette, collana e nimbo baccellato

(tav. XXXVIII, 2). Questo tipo fa riscontro a quello

del Sileno precedente. I tratti sono di un idealismo

freddo : all'espressione selvaggia del Sileno corrisponde

qui un'espressione attonita. Anche esse sono un pro-

dotto del iv-iii sec. a. 0.

A. Della Seta, o. c, p. 172, f. 128; F. Weege, o. c, II, p. 340.
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7281 s. Sette antelisse a testa di Sileno di propor-

zioni minori ma, salvo qualche variante nella posizione

delle orecchie e nella corona che è d'edera e corimbi,

del medesimo tipo dei n.' 7285 s.

F. Wekge, 0. e, II, p. 340,

7283 s. Otto antefisse a testa di Menade, di prò

porzioni minori ma, salvo qualche variante nella co-

rona che è intrecciata e nella disposizione dei capelli,

del medesimo tipo dei n.' 7287 s. Questo tipo fa ri-

scontro a quello del Sileno precedente.

P. Weege, 0. e, II, p. 340.

7300. Frammento di un gruppo, forse di acroterio,

rappresentante un uomo a cavallo, iv-iii sec. a. G.

F. Weege, o. c, II, p. 340.

Quarto e quinto scompartimento: ripianiJnferiori.

È qui esposta una singolare raccolta di forme antiche

che servivano a preparare le terrecotte decorative dei

templi e che era conservata dentro o presso il tem-

pio di Vignale. Ciò indica che, data la facilità con

la quale o per le intemperie o per il fuoco andavano
distrutte le decorazioni architettoniche, si conserva-

vano le forme per il loro rinnovamento. Ma è dà no-

tare che di qualcuna di queste forme non vi era alcun

getto tra le terrecotte trovate intorno al tempio.

7244. Forma di antefissa con figura di Sileno che

trascina la Menade a grandi passi verso destra. Il Si-

leno ha piedi equini e porta il corno potorio. Da questa
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forma o da un'altra simile sono stati tolti i n." 7206 s.,

7216. Fine del vi sec. a. 0.

F. Weege, 0. e, II, p. 341.

7245. Forma di antefìssa a grande testa di Sileno

barbato coronato di edera e corimbi, vi-v sec. a. 0.

F. Weege, o. c, II, p. 341.

7246. Forma di antefissa a testa di Giunone Sospita

con elmo a corna ed orecchie bovine, vi-v sec. a. C.

F. Wekge, 0. e, II, p. 341.

7243. Forma di antefissa a figura di un vecchio

calvo e ammantato che si china alle spalle di una

donna seduta, iv-iii sec. a. C.

F. Weege, o. c, II, p. 341.

7248. Forma di antefissa a testa di Menade con

diadema a borchiette. Da questa forma o da altra si-

mile sono stati tolti i n.' 7287 s.

F. Weege, o. c, II, p. 341.

7249. Parte superiore di una forma di antefissa a

testa di Sileno con corona a foglie lanceolate. Da
questa o da altra simile sono stati tolti i n.' 7285 s.

F. Weege, o. c, II, p. 341.

7247. Forma di antefissa a testa di Menade con

corona intrecciata, di proporzioni minori del n. 7248. Da
questa o da altra simile sono stati tolti i n.' 7283 s.

F. Weegk, 0. e, II, p. 341.

7250. Forma di antefissa a testa di Menade con

diadema e nimbo baccellato. iv-iii sec. a. C.
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7251. Forma di acroterio o di colatoio a testa di leone,

iv-iii sec. a. C.

Quinto scompartimento: ripiani superiori. 7308. Fram-

mento di rilievo con figura di guerriero loricato di

prospetto, iii-i sec. a. C.

F. Wkkge, 0. e, II, p. 340.

7310. Piccola testa di Mercurio coperta di petaso

(tav. XXXIX). Il giovane dio, le cui tempie sono

coronate di riccioli, guarda verso l'alto. La delicata e

viva modellatura fa di questa testa un capolavoro

della plastica del iv-iii sec. a. C.

F. Wbege, 0. e, II, p. 340.

7305 ss. Rilievo con figura di donna (Vittoria?) che

cammina verso destra portando tra le braccia un
guerriero morto, con elmo e corazza, un sec. a. 0.

F. Weege, 0. e, II, p. 340.

Sesto e settimo scompartimento. Contengono gli og-

getti della stipe votiva. La presenza di qualche fram-

mento di vaso attico di stile nobile indica che essa

può risalire sino al v secolo, ma la maggior parte

degli oggetti discende al iv-ii sec. a. C. Come nel

tempio detto di Mercurio manca adunque anche qui

la stipe del tempio arcaico, del vi-v sec. a. C. In gran-

dissimo numero si notano teste votive intere o di-

midiate, maschili o femminili. Per lo più esse pre-

sentano un tipo locale, ma ve ne sono alcune che

mostrano l'influenza dell'arte greca del iv-iii sec.

a. C, ad esempio la testa n. 7314, che è quella di un
giovane di tipo lisippeo e la testa femminile diade-
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mata n. 7312, che ha la delicatezza di un tipo pras-

sitelico. Ma fra tutte emerge per forza di espressione la

testa n. 7311, che è un magnifico ritratto del IIMI sec.

a. C. (tav. XL).
Numerose sono inoltre nella stipe le riproduzioni

di parti del corpo umano (occhi, orecchie, mammelle,

organi genitali, mani, dita, piedi) che l'adorante ma-

lato dedicava alla divinità per ottenerne la guari-

gione. Caratteristica e comica è poi la figura di un

fanciulletto in fasce (7359).

Sono da ricordare infine nella stipe delle arette vo-

tive, dei frammenti di vasi falisci e di vasi campani:

alcuni di questi frammenti hanno delle iscrizioni.

F. Weege, o. c, II, p. 340 s.

Vetrina tra la finestra e l'ingresso alla sala prece-

dente. Vi sono raccolte terrecotte troiate sporadica

mente nelle medesime contrade di Vignale e di Sassi

Caduti, donde provengono gli avanzi dei templi pre

cedentemente descritti, o in altre contrade di Falerii

Veteres. Per lo più sono frammenti di antefìsse con

Sileno e Menade o con teste di Sileno e di Menade
di periodo arcaico e di antefisse con testa di Sileno

e di Menade del iv-iii sec. a. C, tutte dei tipi da

noi già descritti. Inoltre vi sono parecchi oggetti di

stipi votive del iv-ii sec. a. C. (tes'e, occhi, mam-
melle, statuette, ecc.).

7547. Due lastre di rivestimento di trabeazione, co-

stituite da tre elementi: una fascia superiore a kyma
lesbio, una fascia mediana ora liscia che in origine do

veva essere dipinta, una fascia inferiore a rilievo con

palmette e fiori a calice, rovesciati, iv-iii sec. a. C.
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7547. Sette lastre di rivestimento della trabeazione

decorate a rilievo con un kyma lesbio nell'orlo supe-

riore e con fiori e fogliami alternativamente rovesciati

nel resto della lastra, iviii sec. a. C. È il medesimo

tipo dei n.' 7228 s. (Vignale, tempio detto minore).

7647. Lastra di rivestimento della trabeazione con

decorazione a due ordini, uno eretto l'altro rovesciato,

di palmette chiuse dentro nastri, iv-iii sec. a. C.

È il medesimo tipo del n. 3747 (Scasato, tempio detto

di Apollo).

16085. Frammento di lastra di rivestimento della

trabeazione costituita da un piccolo toro e da una

fascia a rilievo con ventagli e palmette rovesciate.

vi-v sec. a. C.

E. Stefani, in Not. d. Scavi, 1909, p. 197, f. 4.

26776. Statua di Andromeda legata allo scoglio.

L'eroina è nuda: il manto, un cui lembo pende dal

braccio sinistro, le copre soltanto la gamba destra. Le
braccia, piegate al gomito, sono fissate allo scoglio

per mezzo di legacci che cingono i polsi. La figura è

acefala e manca del piede sinistro. L'elemento paesi-

stico dato dalla roccia e la trattazione delicata e molle

del nudo indicano che è un prodotto del iiiii sec. a. C.

F. Weegf-, o. c, II, p. 341.

14911. Frammento del toro di una tegola terminale

di frontone, decorato a squame dipinte.

E. Stefani, l. e, p. 196.

7548. Frammento di forma fittile a testa di leone.

iv-iii sec. a. C.
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7545. Forma fittile a figura di Nereide ohe scorre

sulle onde marine abbracciata ad un pistrice. Iii-ii sec.

a. C. (confr.il n. 12513: Sassi caduti, tempio detto

di Mercurio).

F. Wkeoe, 0. e, II, p. 341.

25213. Frammeato di lastra di rivestimento di tra-

beazione decorata a rilievo con una palmetta obliqua,

al disotto della quale v' è una figura di Genio maschile

alato, disteso, iv-iii sec. a. C.

Vetrine sotto le finestre. Soqo qui raccolte delle

terrecotte acquistate sul mercato antiquario e di pro-

venienza ignota. Air infuori di alcuni frammenti che

appaiono diversi per argilla, per tecnica e per stile

(16398 s. collo e testa di un cavallo; 16400 frammento
di un'altra testa di cavallo ; 16395 due teste di cavalli

correnti, dal muso allungato ;
16396 antefissa a testa

di Gorgone ;
16397 antefissa a testa di Sileno), tutti

gli altri costituivano un'unica decorazione di tempio

(16375 ss.). Erano numerosi gruppi formati ciascuno

da due cavalli correnti, di cui l'esterno era montato

da un'Amazone o da un guerriero. L'Amazone o il

guerriero era vestito di chitone e portava gli schinieri.

Nei finimenti dei cavalli è notevole la presenza di un
riparo di cuoio sulla fronte. Questi gruppi, come in-

dicano delle appendici con canale interno nella faccia

posteriore, erano infilati su aste di metallo: è proba-

bile che costituissero la decorazione dei due spioventi

del frontone al posto della cornice traforata. Ciò non
soltanto spiega perchè alcuni dei gruppi siano rivolti

verso destra e altri verso sinistra, ma perchè lo slancio

dei cavalli nei diversi gruppi sia di maggiore o minore
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foga. Probabilmente v'era un crescendo o un dimi-

nuendo di movimento partendo dall'angolo del fron-

tone per arrivare al suo apice. La policromia è con-

venzionale, giacché vi sono cavalli rossi e cavalli nero-

azzurri, e soprattutto mira all'alternanza dei colori :

infatti il cavallo esterno una volta è rosso, una volta

è nero-azzurro. Le figure dei guerrieri e delle Ama-
zoni sono rozze e tozze, con eccessivo sviluppo delle

cosce e delle gambe. Difetti di costruzione si trovano

anche nelle zampe dei cavalli, ma le loro teste sono di

una rudezza espressiva, anzi accusano un certo natu-

ralismo primitivo. Queste terrecotte sono un prodotto

degli ultimi decenni del vi sec. o dei primi del v sec.

a. C, ma non si sa di quale regione dell'Italia cen-

trf(,le.

F. Wbkge, 0. e, II, p. 342.

SALA DEI TEMPLI
DELLO SCASATO E DI CELLE

(FALERII VETERES) (Pianta: 14).

Tempio detto di Apollo in contrada lo Scasato. —
Le terrecotte architettoniche di questo tempio sono

tornate alla luce in un'altura detta lo Scasato che è

dentro il perimetro della moderna Civita Castellana.

Più volte sono stati fatti scavi in questa località, e

quanto è stata ricca la messe di terrecotte architet-

toniche, altrettanto sono stati poveri i resultati sugli

elementi struttivi del tempio. I pochi blocchi di tufo

e avanzi di mura ritrovati non hanno permesso di ri-

conoscere con precisione la forma del tempio e tanto
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meno se esso avesse subito dei rifacimenti. Una sola

cosa resulta certa dal tipo delle decorazioni ed è che

il tempio non ha avuto la fase arcaica. Esso ha co-

minciato ad esistere soltanto col iv-iii sec. a. C. Ma
siccome vi è una grande diiferenza di stile tra il gruppo

costituito dalle figure del frontone e da alcune ante-

fisse e un altro gruppo di antefisse e di lastre del fre-

gio, dobbiamo ammettere o che si tratti di più edifici

che la decorazione del tempio sia stata parzialmente

rinnovata e che quindi sul tempio coesistessero terre-

cotte di età diverse o che sia stata rinnovata del tutto

e che le terrecotte più antiche appartenessero già allo

scarico. Il nome di tempio di Apollo gli viene dalla

figura meglio conservata di un frontone.

A. Pasuui, in Xot. d. Scavi, 1887, p. 137 ss. ; A. Cozza, ibidem, 1888,

p. 414 ss. ; American Journ ofArch., 1887, p. 464; 1888, p. 503; G. Den-
Nis, l. e, p. 155 s., 167 8.; E. Brizio, l. e, p. 442 s.; F. Barnabei, in

Xot. d. Scavi, 1895, p. 432, 434, 435; F. Bauxabei, A. Cozza, ibidem,

1896, p. 41; H. Graillot, in i)M. d'arch. et d'hist., 1896, p. 138, n.«2,

p. 140, n.» 1, p. 147, n.a 5, p, 156, n." 1, p. 162; R. Borrmann, Die Kera-
mik in der Baukunst, Stuttgart, 1897, p. 40 ss.; L. Savignoni, R. Men-
GARELLi, in Not. d. Scavi, 1901, p. 541; R. Delbrveck, Die drei Tempel
am Forum Holitorium, in Bom, Rom, 1903, p. 30, 37, 48; e Das Capito-

lium von Signia, Rom, 1903, p. 19; R. Borrmann, Geschichte der Bau-
kunst, Leipzig, 1904, p. 186, f. 151, p. 187; J. Durm, Die Baukunst der

Etrusker und Bomer ^, Stuttgart, 1905, p. 73, tav. a p. 75, 76 ss., f. 82,

p. 91; W. Deonna, ìnBev. ardi., 1906, II, p. 405 s.; e o. e, p. 113 ss.;

L. Fenger, Le temide etrusco-latin, p. 11, f. 27 ss., p. 13, 14, 15, 16, 17,

f. 49, 61 s., 69, 71; G. E. Rizzo, in Bull, della Gomm. arch. covi., 1911,

p. 55 s.; F. Weege, o. c, II, p. 342 ss.

SI comìnci all'altra estremità della sala. Vetrina a
destra dell' iìigresso alla sala seguente.

2680. Plinto co» piedi appartenenti ad un gruppo
di due figure femminili.

W. Deonna, o. c, p. 115, n.^- 4, 8, p. 124 s., 131, 134, n.-^ B ; F. Wekoe,
0. e, II, p. 343.
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2688. Frammento del collo e del petto di una figura

maschile avvolta nell' liimation.

W. Dkonha, 0. e, p. 132 8.

2675. Frammento del petto e della spalla destra di

una figura maschile vestita di chitone.

2670. Parte superiore di una figura di Apollo

(tav. XLII). Il giovane dio è nudo, con lunghi capelli

discendenti sul collo. Come indica il corpo piegato al-

l'addome, egli era rappresentato seduto. Quale fosse

il movimento delle braccia non è più possibile dire

perchè si conserva solo parte dell'omero sinistro. Il

nume volge la testa in alto verso la sua destra. Que-

st'atteggiamento, la trattazione naturalistica del nudo,

la massa voluminosa e molle dei capelli, la delicatezza

ideale del volto mostrano che dovevano nell'arte greca

essere già apparsi Scopa, Prassitele, Lisippo: anzi si

è voluto vedervi qualche reminiscenza del tipo di

Alessandro. Quindi questa figura sarà un prodotto

degli ultimi decenni del iv secolo o dei primi del

III sec. a. C. Insieme ai frammenti precedenti e alle

figure che vengono menzionate appresso essa faceva

parte della decorazione di un frontone.

A. Cozza, l. e, p. 479; E. Brizio, l. e, p. 442 s.; J. J. Bkkxoulli, Die
erhalt. Darstellungen Alexanders des Grossen, Miinohen, 1905, p. 51,

n.»3; W. Deonna, in Bev. arch., 1906, II, p. 405 s.; e o. e, p. 22, nota,

p. 114, n.e 2, 6, p. 116 88., f. 5, p. 126, 1B2, 154; L. Fengkr, o. c, p. 15;

F. Weeoe, 0. e, n, p. 342 s.

2673. Gamba sinistra nuda appartenente a figura

maschile di proporzioni forse maggiori dell'Apollo pre-

cedente.



TEMPIO DELLO SCASATO (FALERII VETERES) 191

2686. Parte superiore della figura di un giovane

nudo dai capelli corti, legati da un piccolo cordone

(tav. XLIII). Egli reclina il capo come intento in

un'azione o immerso nella" meditazione. La parte in-

feriore del volto è di restauro, ma quanto questo ré-

stauro sia giusto lo mostra il frammento della guancia

destra che è stato ritrovato in appresso. Sulla spalla

sinistra v'è la traccia della mano di un'altra figura.

Lo stile è il medesimo dell'Apollo. Tra gli dèi po-

trebbe essere Mercurio.

A. Pasqui, l. e, p. 138; American Journ. of Arch., 1887, p. 464;
A. Cozza, l. e, p. 418 s.; G. Dennis, l. e, p. 167; E. Brizio, l. e, p. 443;

W. Deonna, in Rev. arch., 1906, II, p. 406; e o. e, p. 115, n.» 2, p. 123, 126,

n.* 1, p. 127 ss., f. 6; P. Weege, o. c, II, p. 343.

Vetrina della parete di fronte alla finestra: l primi
cinque scompartimenti.

2677, Testa di giovane dai capelli ricciuti legati da
un cordone (tav. XLIV). Era piegata sulla spalla si

nistra e guardava verso l'alto. La morbida e volumi-

nosa trattazione dei capelli, la vivezza dei piani fa-

ciali ne fanno un gioiello della plastica antica.

A. Cozza, l. e, p. 419; G. Dennis, l. e, p. 167; E. Brizio, ?. e, p. 443;

W. Deonna, in Eev. arch., 1906, II, p. 406; e o. e, p. 114, n.» 4, p. 125 ss.,

132; F. Weeoe, o. c, II, p. 343.

2689. Faccia appartenente ad altra testa simile, ma
danneggiata.

A. Pasqui, l. e, p. 138; American Journ. of Arch., 1887, p. 464;
A. Cozza, l. e, p. 419; W. Deonna, o. c, p. 133; F. Wkeoe, o. c, II,

p. 344.
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2676. Testa femminile con diadema (tav. XLY). I

tratti del volto sono i medesimi delle teste maschili,

ma l'artista ha saputo distinguere il sesso, oltre che

col colore bianco, con l'accentuata delicatezza dei piani,

colla fronte tondeggiante e soprattutto con la mag-

giore morbidezza dei capelli ondulati che contrastano

con i riccioli sconvolti delle teste maschili.

A. Pasqii, l. e, p. 138; American Journ. of Arch., 1887, p. 404:

A. Cozza, l. e, p. 418; G. Dennis, l, e, p. 167; W. Deoxna, in Eev. arch..

1906, II, p. 406; e o. e, p. 114, n.e 5, 7, p. 115, n.» 3, p. 121 ss., 125;

F. Wkkge, 0. e, II, p. 343.

2684. Parte inferiore del viso di altra testa femmi-

nile simile.

A. Cozza, ì. c, p. 418; W. Deonna, o. c, p. 123 s., 125.

Vi sono inoltre numerosi frammenti di braccia,

gambe, corpi, panneggiamenti appartenenti a queste

e ad altre figure del. frontone.

Numerosi sono anche i frammenti di antefisse e acro-

teri del medesimo stile, ma non è stato possibile ri-

costruire un gruppo intiero e per lo più non si intrav-

vede quali fossero i soggetti rappresentati. Forse co-

stituivano tutto un ciclo legato. A questi acro^eri e

antefisse appartengono i numeri seguenti fino al 3787.

2671. Rivestimento di columen o di mutulo a grande

testa di Gorgone. Il tipo è un po' idealizzato; riman-

gono tuttavia dell'antica concezione mostruosa gli oc-

chi grandi e sbarrati, le zanne, la lingua pendente,

le profonde crespe intorno alla bocca.

A. Cozza, l. e, p. 423, f. 9, p. 432 s. ; G. Dennis, l. e, p. 168;

F. Wkk(»k, o. c, II, p. 344; A. J. Reinach, l. e, p. 33, f. 6.
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2678. Figurina femminile (tav. XLVI). Forse è

Diana, se il balteo che le traversa il chitone sul petto

è quello della faretra. La figura ha i capelli raccolti

posteriormente in una specie di cuffia. È di eccellente

modellatura; si osservi la morbidezza dei capelli, la

grazia del volto, la mollezza del panneggiamento.

A. Pasqui, l. e, p. 138; G. Dennis, l. e, p. 167; E. Brizio, l. e,

p. 443; F. Weege, o. c, II, p. 344.

2717. Tronco di figurina femminile vestita di chitone.

2709. Parte superiore di figurina maschile nuda, col

braccio destro riportato sul capo.

P. Weegk, 0. e, II, p. 344.

2711. Piccola testa barbata, coperta di pilos (tav.

XLVII). Si può pensare ad Ulisse o a Vulcano.

P. Weege, o. c, II, p. 344.

2679. Piccola testa barbata di tipo silenico, dalla

fronte calva, dal naso schiacciato, inclinata fortemente

sulla spalla sinistra.

2704 ss., 2710, 3780. Cinque piccole teste maschili

giovanili dai capelli corti, ricciuti o dai capelli spio-

venti (tav. XLVII). Hanno quasi tutte una forte tor-

sione del collo e guardano verso l'alto.

r. Weege, o. c, II, p. 344.

2708. Torso di figurina maschile tozza e panciuta
;

forse un bambino.

2707. Parte inferiore di antefissa con piccola figura

di Ermete di prospetto, dalle ali ai piedi e con cla-

mide pendente.

A. Pasqui, l. e, p. 13ó ; G. Dennis, l. e, p. 167; F, Weege, o. c,
II, p. 343.
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2701. Pai*te inferiore di ajitefissa con figurina ma-

schile di prospetto, vestita di corto chitone cinto ai

fianchi.

2712, 3763. Parta inferiore di acroterio con figurina

maschile nuda in piedi sopra un carro: essa sorregge

col braccio destro il corpo disteso di una donna nuda.

Si tratta di una scena di ratto e si potrebbe pensare

a Plutone che rapisce Proserpina, soggetto adatto per

un acroterio centrale. Ma siccome è probabile, dati altri

frammenti conservati, che gli acroteri fossero due e che

quindi fossero quelli di lato, il soggetto potrebbe essere

il ratto delle due Leucippidi per opera dei Dioscuri.

Che il frammento appartenga ad un acroterio lo si in-

duce dalla baccellatura posteriore.

• 3787. Avancorpo di due cavalli di una quadriga.

Essi facevano parte o dell'acroterio precedente o di

un altro simile.

A. Pasqui, L c, p. 138.

25212. Antefissa a testa di Sileno coperta di pelle

leonina e con nimbo ornato a palmette e gigli, iv-iii

sec. a. C.

2721. Antefissa a testa di Menade con berretto frigio,

corona e nimbo ornato a palmette e gigli, iv-iii

sec. a. C.

2725 s. Parte di due antefisse a testa di Sileno,

calvo e barbato, del medesimo tipo dei n.ì 7208 s.,

7217 (Vignale, tempio detto minore), iv-iii sec. a. C.

2685, 2693, 2722 s. Parte di quattro antefisse a

testa di Sileno coperta di pelle leonina e con nimbo
a decorazione floreale, iv-iii sec. a. C. E identico al

tipo dei n.' 7210, 7219, 7222 (Vignale, tempio detto
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minore) e 12502 ss. (Sassi caduti, tempio detto di

Mercurio).

A. Pasqui, l. e, p. 138; American Journ. of Arcli.^ 1887, p. 464 ; F.

Weege, 0. e, II, p. 344.

2720. Antefissa a testa di Menade ornata di dia-

dema, orecchini e collana e con nimbo a decorazione

floreale, iv-iii sec. a. C. ìL identico al tipo dei n.' 7203 ss.,

7220 s., 7223 (Vignale, tempio detto minore) e 12502 ss.

(Sassi caduti, tempio detto di Mercurio).

24359 ss. Quattro frammenti di un fregio che po-

teva costituire o un attico sulle pareti lunghe del

tempio la decorazione terminale dei due spioventi

del frontone. Che realmente il fregio dovesse avere

uno di questi posti lo mostrano le tracce di fiamme
nere dipinte nella parte del piano di posa che sporgeva

fuori dell'edificio e che era quindi visibile. La faccia

anteriore del fregio è decorata a ribevo con il motivo

continuamente ripetuto di tre fiori a calice, dal me-

diano dei quali si dipartono altri tre fiori simili, mentre
dai due laterali si distacca una specie di rosolaccio.

L'ornamentazione in alcuni frammenti corre verso de-

stra, in altri verso sinistra e questo appunto la rende-

rebbe anche adatta per i due spioventi del frontone.

L'orlo superiore del fregio è sagomato, iv-iii sec. a. C.

2702. Frammento di una grande maschera leonina,

forse colatoio del tetto.

A. Cozza, l. e, p. 428 s.

27040. Testa di ariete.

7463 ss. Numerosi orli frammentari di tegole con

lettere etrusche e numeri graffiti. E indicato cosi l'or-

dine in cui esse erano state disposte sul tetto e ciò è



prova che questo doveva talvolta essere smontato per

restauri all'intelaiatura lignea.

A. Cozza, l. e. ,p. 425, f. 12; H. Graillot, l. e, p. 138, n.»2; G. Herbig,

in O. I. E., II, 8081 BB., 8549 ss.; F. Weege, o. c, II, p. 344.

Vetriìia della parete di fronte alla fìriestra (ultimi

cinque scompartimenti) e vetrina a sinistra dell'in-

gresso alla sala precedente. Da questo punto comin-

ciano le antefisse e le lastre decorative di uno stile

differente da quello delle terrecotte dei frontoni e delle

antefisse finora esaminate. Per quanto sia difficile de-

terminare con precisione l'età, forse non si è lontani

dal vero assegnando queste terrecotte alla prima metà

del III sec. a. C.

3741. -Antefisse a figura maschile. È rappresentato

di prospetto un genio alato e barbato, coperto di ber-

retto frigio e vestito di corta tunica cinta alla vita e di

mantello che pende simmetricamente con i due lembi

dalle braccia. In ciascuna delle due mani distese tiene

una fiaccola. La forma stilizzata del panneggiamento

è propria dell'arte arcaistica.

A. Pasqui, l. e, p. 138 8.; A. Cozza, l. e, p. 426, f. 15, p. 430 ss.;

G. Dennis, l. e, p. 156; E. Brizio, l. e, p. 442; E. Borbmann, Die
Keramik in der BauJcunst, p. 42, f. 25; e Geach. der Baukunst, f. 15

1,

p. 187; J, DcRM, 0. e, f. 96 6; L. Fengkr, o. c, p. 16, f. 61; F. Weege,
o. e, n, p. 344; A. J. Eeinach, l. e, p. 37.

3742. Antefisse a figura femminile. È rappresentata

di prospetto la cosidetta Artemide Persiana, cioè una
donna alata, coperta di modio e vestita di chitone,

che tiene con ciascuna mano per la zampa anteriore

interna una leonessa rampante. Per lo stile vale la

medesima osservazione fatta per il tipo precedente.

A. Pasqui, l. e, p. 138 s.; A. Cozza, l. e, p. 426 s., f. 16, p. 430 ss.;

G. Dennis, l. e, p. 156; E. Brizio, l. e, p. 442: R. Borrmann, Die
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Keramik in der Baukunst, p. 42, f. 25; e Gesch. der Baukunat, p. 187,

L. Fknger, 0. e, p. 16, f. 62; F. Weege, o. c, II, p. 344; A. J. Reinach,

l. e, p. 37.

3753. Lastre di rivestimento della trabeazione de-

corate a rilievo. Nell'orlo superiore concavo v'è un
kyma lesbio, nell'orlo inferiore un astragalo e la parte

mediana è occupata da un sinuoso tralcio, rivolto a

destra, intorno a cui si avvolgono dei girali mentre foglie

e fiori sono sparsi nel campo. In una lastra il tralcio ha

direzione opposta. Vi è stata unita in basso una fascia

(3754) decorata a rilievo con palmette e dischi alter-

nati, ma essa è una cortina che pendeva dall'orlo delle

tegole di gronda.

A. Cozza, l. e, p. 428, f. 18; H. Graillot, l. e, p. 140, n.» 1; P. Gusman,
L'art décoratif de Rome, Paris, 1908,'t, LXXI; L. Fenger, o. c, p. 17,

f. 71; V. Macchioro, in Neapolis, 1913, p. 271, f. 2.

3747. Lastre di rivestimento della trabeazione deco-

rate a rilievo. Nell'orlo superiore v'è un kyma lesbio,

tutto il resto è occupato da due ordini, uno eretto,

l'altro rovesciato, di palmette chiuse dentro nastri.

È identico al tipo del n. 7547 (Falerii Veteres: ritro-

vamenti sporadici).

A. Cozza, l. e, p. 427, f. 17, p, 430 ss.; R. Borrmann, Die Keramik
in der Baukunst, p. 42, f. 25; e Gesch. der Baukunst, f. 151; J. Ddrm,
0. e, p. 79, tav. a p. 75 (t); L. Fenger, o. c, p. 11, f. 29, p. 15.

Vetrina tra Vingresso alla sala precedente e la fi-

nestra. Continuano le terrecotte decorative del tempio

detto di Apollo, del medesimo stile delle precedenti.

377L Grande acroterio traforato, a forma di pal-

metta dalla sagoma geometrizzata e circoscritta, che

sboccia da un calice il quale poggia su due volute.

A. Cozza, l. e, p. 419 s., f. 2; E. Brizio, l. e, p. 442; J. Durm,
0. e, p. 81, tav. a pag. 75 (s); L. Fenger, o. c, p. 14, f. 49; F. Weege,
0. e, II, p. 345.
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3743 8. Tegole terminali del frontone, costituite da

tre elementi : una fascia superiore baccella ta, una fa-

scia mediana dipinta a meandro e un toro dipinto

a foglie. La fascia a meandro è divisa dalla fascia

baccellata da un piccolo toro dipinto a cordone. Sulle

tegole è stata incastrata la cornice traforata (3745)

costituita da complicati girali sormontati da palmette.

A. Pasqui, l. e, p. 139; A. Cozza, l. e, p. 420 b., f. 3 ss., p. 431;

E,. BoRKMAXN, Die Keramik in der Bavkunst, p. 40, f . 25; e Gesch. der
Baukunst, f. 161, p. 186; J. Durm, o. c, tav. a p. 75 (m); L. Fkngeb,
0. e, p. 11, f. 30 s., p. 13, 14.

3750. Lastre di rivestimento della trabeazione de-

corate a rilievo. Una fascia superiore concava è ornata

di palmette circoscritte e tutto il resto è occupato da

due ordini di palmette e gigli, uco eretto, l'altro ro-

vesciato. Su questo fregio è stato collocato un altro

fregio convesso a kyma lesbio (3749).

A. Pasqui, o. c, p. 137 s. ; A. Cozza, l. e, p. 421 s., f. 6 s., p. 431;

American Journ. of Arch., 1887, p. 464; L. Fenger, o. c, p. 11, f. 28.

3751 s. Lastre di rivestimento degli angoli di una

porta, decorate come le lastre precedenti.

A. Cozza, l. e, p. 422 s.; J. Durm, o. c, p'. 78, f. 82 /i, p. 91; L. Fen-

ger, 0. e, p. 17, f. 69.

3746. Numerose lastre di rivestimento della trabea-

zione decorate a rilievo. Sono costituite da una fascia

superiore con kyma lesbio, da un'orlo inferiore sago-

mato a palmette e dischetti e da una fascia mediana

con palmette oblique e contrapposte.

A. Cozza, l. e, p. 423, f. 8, p. 431; F. Barnabei, in Not. d. Scavi,

1895, p. 432, f. 7, p. 434, .435; E. Borrmann, Die Keramik in der Bau-
kunst, p. 42, f. 25; e Gesch. der Baukunst, f. 151; L. Morpurgo, in

Mon. ant. della R. Acc. dei Lincei, 1903, XIII, o. 318, 322, n.» 1; J. Durm,
0. e, p. 76 ss., f. 82 g, tav. a pag. 75 (w, x); IL. Fenger, o. c, p. 11,

f. 27, p. 16.

I
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3787. Tegola di gronda decorata nella parte visi-

bile della faccia inferiore con fiamme rosse, bianche

e nere.

A. Cozza, l. e, p. 424 s., f. 11; L. Fbngbr, o. c, p. 13, f. 42.

7457. Parte di un capitello fittile di ordine tuscanico.

A. Pasqui, in Not. d. Scavi, 1903, p. 458, f. 8, 8 a.

7456. Parte di una base di colonna fittile di ordine

tuscanico.

A. Pasqui, l. e, p. 458 s., f. 9, 9 a.

La stipe votiva del tempio dello Scasato non è stata

ritrovata o, se una parte di essa tornò alla luce,

è andata dispersa. Se ne conservano solo alcune arette

fittili (3786), di cui una è decorata con un Gorgon'eion,

un'altra con una Vittoria alata che si tiene stretta al

colio di un toro galoppante, mentre le restanti hanno
solo una testa femminile di prospetto.

Ma tra i pochi oggetti conservati è notevole uno,

(3786), caratteristico del rito religioso etrusco: un fe-

gato di terracotta. L'ispezione del fegato delle vit-

time sacrificate agli dèi era parte importantissima

dell' aruspicina, giacché da essa si traeva la cono-

scenza della volontà divina: anzi le regicni del fe-

gato appartenevano a divinità diverse. 11 fegato di

questa stipe votiva, per quanto forse esagerato nelle

proporzioni, deve essere quello di una pecora. Vi sono

riprodotti, non con precisione naturale ma abbastanza
chiaramente, il lobo destro e il lobo sinistro, la porta

eminenza anteriore, vi è la traccia della porta o

eminenza posteriore, piramidale, ora mancante, e v'è

la cistifellea. Nel lobo sinistro sono indicati i solchi

che si irradiano dalla porta o eminenza anteriore e
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vi sono delle incisioni probabilmente dovute al coltello

dell'aruspice.

Tempio detto di Giunone Curite, in contrada Celle.

Di questo tempio, che in gran parte era costruito in

pietra, si è potuta rintracciare con sufficiente preci-

sione la pianta. Essa è quella descritta da Vitruvio

come tipica del tempio etrusco, con grande estensione

in larghezza e con cella tripartita. A giudicare dalla

costruzione gli avanzi di mura conservati apparter-

rebbero al IV -III sec. a. C. : quindi il tempio fu di-

strutto dopo la fase ellenistica. Purtroppo non ricca

è stata la raccolta delle terrecotte architettoniche e,

siccome il terreno del tempio è rasentalo da un tor-

rente e questo ne ha corroso una parte, v'è da du-

bitare che esse siano state in considerevole quantità

asportate dalla corrente. Di ciò sarebbe tanto più da
dolersi se il tempio di Celle è realmente da iden-

tificarsi ccn quello di Giunone Curite, perchè il

tempio di Giunone Curite, dedicato ad una divinità

di origine sabina, non soltanto era tra i più venerati

del territorio, ma era simile all'Heraion di Argo. L'an-

tichità e l'importanza del santuario sono attestate non
soltanto dal ritrovamento di alcune sculture in pietra

di tipo orientalizzante, anteriori anche alla fase arcaica

di altri templi di Falerii, ma dagli avanzi delle stipi

votive, perchè alcune freccioline e un coltellino di

selce e alcuni oggetti di bronzo (asce, frecce), raccolti

allo sbocco di un cunicolo, indicherebbero che qui vi era

stato un centro sacro se non dall'età eneolitica al-

meno fino dall'età del bronzo. Il materiale decorativo

del tempio, per quanto scarso, prova che esso ha avuto
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la fase arcaica e la fase ellenistica. Ma alcune terre-

cotte (antefissa 2502) sembrano appartenere ad un'edi-

cola ricostruita su una parte del tempio e altre (an-

tefisse 2499 s., 2507 s.) sono cosi rozze che difficilmente

si può ammettere che esistessero sul tempio contem-

poraneamente alle belle figure frontonali.

Not. d. Scavi, 1886, p, 8; A, Pasqui, tòirfem, 1887, p. 92 ss.; G-. F. Ga-
MURRiNr, ibidem, p. 101 ss.; American Journ. of Arch., 1887, p. 461 ss.;

A. Buglione di Monade, in Bòm,. Miti., 1887, p. 22 ss.; G. Dennis, l. e,

p. 152 ss., 167; E. Brizio, l. e, p. 442; W. Deecke, Die Falisker, Strass-
burg, 1888, p. 37 s. ; F. Barnabei, in Not. d. Scavi, 1895, p. 34; F. Bar-
NABEi, A. Cozza, ibidem, 1896. p. 41 ; H. Degerino, in Nachr. voti der
Kon. Ges. der Wiss. zu Góttingen, 1897, p. 155, 156 ss., f. 11, p. 167, 169;

E. Dei.brukck, Die drei Tempel am Forum Holitorium, p. 38, 39 ss.; e

Das Capifolium von Signia, p, 24, 30; F. Winpkk, Die Typen der

figuri. Terrakotttn, I, p. cxxvi; R. Borrmann, Gesch. dtr Baukunst,
p. 183, 184, 187; J. Durm, Die Baukunst der Etrusker tind Bómer,^^. 104 ss.,

f. 116; W. Deonna, Les statue^* de terre cuite dans l'antiquité, p. 133 ss.;

L. Fenger, Le tempie etrusco-latin, p. 10 s.; A. Grenier, Bologne
villanovienne et étrusque, p. Ili, n.» 1; F. Weege, o. c, II, p. 3i6 s.

Vetrina tra la finestra e Vingresso alla sala seguente.

3794. Testa in tufo di pantera a bocca spalancata, d'arte

di derivazione greco cipriota, vi sec. a. C.

F. Weegk, 0. e, II, p. 845.

2498. Testa femminile in tufo con foglie di una co-

rona in bronzo. L'acconciatura è costituita da grandi
boccoli che scendono lungo il collo. Nonostante i tratti

oltremodo rozzi del volto vi si è voluto vedere un
avanzo del venerando simulacro di Giunone Curite.

Arte di derivazione greco-cipriota, vi sec. a. C.

A. Pasqui, l. e, p. 95, t. II, 3 s., p. 99; American Journ. of
Arch., 1887, p. 462, 464; A. Buglione di Monale, l. e, p. 24; G. Dennis,
l. e, p. 155, 166; E. Brizio, l. e, p. 442; W. Deecke, o. c, p. 88;
J. Durm, o. c, p. 104; F. Weege, o. c, II, p. 345.

3793, 3795. Parte anteriore di una figura in tufo
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di felino alato, eretto e a bocca spalancata. Esso do-

veva stare a guardia dell'ingrasso del tempio. Le
forme e particolarmente le ali ricurve di tipo orien-

tale fanno riconoscere anche qui un prodotto di deri-'

vazione greco-cipriota del vi sec. a. C.

F. Weege, 0. e, II, p. 345.

2547. Statuetta greca di bronzo rappresentante un
giovane guerriero imberbe, coperto solo di elmo attico

con paragnatidi alzate e alto cimiero, in atto di vi-

brare la lancia, viv sec. a. C.

F. Weege, o. c, II, p. 345.

2576. Piccola testa femminile in terracotta dipinta,

di tipo arcaico. Forse apparteneva a gualche figura

votiva. Fine del vi sec. a. C.

2539. Piccola testa femminile in terracotta dipinta,

ornata di diadema triangolare. Forse apparteneva ad
un'antefissa. iv-iii sec. a. C.

2516. Antefissa a testa di Sileno, coronato di edera

e corimbi, vi-v sec. a. C.

A. Pasqui, l. e, p. 97, 99 s.; American Journ. of Ardi., 1887, p. 463.

2502. Antefissa a testa di Sileno con nimbo bac-

cellato. La fronte corrugata, la vivezza dei piani fa-

ciali, la trattazione naturalistica dei capelli e della

barba vi fanno riconoscere un'opera del iv-iii sec.

a. C.

A. Pasqui, l. e, p. 98, 100; F. Weege, o. c, II, p. 345.

2499 s, 2508. Tre antefisse a testa di Sileno con
corona a foglie di vite e nimbo decorato a palmette

e boccinoli stilizzati. Le ciocche della barba sono sti-

lizzate a spirale, la fronte è corrugata, gli occhi sono
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profondamente incavati e gli zigomi sporgenti, imi
sec. a. C.

A. Pasqui, l. e, p. 98; American Journ. of Arch., 1887, p. 463;

F, Wekge, 0. e, II, p. 345.

2507. Antefissa a testa di Menade, che far riscontro

al tipo del Sileno precedente, come mostra la mede-

sima decorazione del nimbo. Per quanto più attenuati

presenta i medesimi tratti grossolani del Sileno, iii-ii

sec. a. C.

A. Pasqui, l. e, p. 97 s. ; American Journ. of Arch., 1887, p. 463;

F. Weege, 0. e, II, p. 345.

Grli avanzi delle stipi, oltre ad alcune freccioline

di selce, asce, cuspidi di lancia, fibule di bronzo del-

l'età del bronzo e della prima età del ferro, presentano

per la maggior parte oggetti di terracotta del iv-iii

sec. a. C, cioè piramidi, statuette, teste, piedi ed

altre parti del corpo.

A. Pasqui, l. e, p. 98, lÓO; G. Dennis, l. e, p. 167; F. Weege, o.

e, II, p. 345.

3789. Tre lastre di rivestimento della trabeazione

decorate a rilievo. Nell'orlo superiore v'è una fascia

a palmette circoscritte e separate da fiori, nel resto

della lastra intorno ad un bottone centrale sporgente

vi sono quattro palmette disposte a croce, e rivolte

verso l'interno, separate da altre quattro palmette

angolari maggiori e rivolte verso l'esterno, iv-iii sec.

a. C.

F. Weege, o. c, II, p. 345.

3788. Sei lastre di rivestimento della trabeazione

decorate a rilievo. La fascia superiore è baccellata,
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il resto della lastra è occupato da due palmette oblique

e contrapposte, iv-iii sec. a. C.

A. Pasqui, l. e, p. 96 8. ; American Journ. of Arch., 1887, p. 468
;

F. Wekgk, 0. e, II, p. 345.

2495. Statua femminile acefala (tav. XLI). È ap-

poggiata ad una lastra, il che indica che faceva parte

della decorazione del frontone. Essa ha le gambe in-

crociate e la mano sinistra sul fianco; è vestita di chi-

tone e di himation ed è ornata di una collana con

pendaglio. Della ricca policromia originaria della statua

dà testimonianza la bella decorazione a palmette del-

l'orlo delPhimation. La posa e il panneggiamento in-

dicano che l'opera è un prodotto del iv-iii sec. a. 0.

Alla figura forse appartenevano il frammento di piede

destro con calzari (2497), il frammento del medio e

dell'anulare della mano destra (2496) e i frammenti
di testa con capelli spioventi sul collo (3787).

A, Pasqui, l. e, p. 97; American Journ. of Arch., 1887, p. 463;

G. Dennis, l. e, p. 167; E. Brizio, l. e, p. 442; W. Deonna, o. c,

p. 125, n.» 1, 134 8., 186; F. Weegk, o. c, II, p. 346.

2513. Frammento di torso femminile nudo di delica-

tissima modellatura, iv-iii sec. a. C.

A. Pasqui, l. e, p. 97; American Journ. of Arch., 1887, p. 463; W.
Deonna, o. c, p. 135.

2514. Frammento di lastra del frontone, a cui ade-

risce la gamba destra con sandalo di una figura ma-
schile e parte della sua gamba sinistra fin sopra il gi-

nocchio, iv-iii sec. a. C.

A, Pasqui, l. e, p. 97: American Journ. of Arch.^ 1887, p. 463;
G. Dennis, l. e, p. 167 ; E. Brizio, l. e, p. 442 ; W. Deonna, o. c,

p. 135 8. ; F. Webge, o. c, II, p. 346.
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Vetrina sotto la finestra. 3790. Numerosi frammenti
di lastre di terracotta dipinte, che dovevano servire

come rivestimento parietale. Oltre a delle fasce a pal-

mette e gigli vi si riconosce il profilo delicatissimo

di una figura giovanile, iv-iii sec. a. C.

A. Pasqui, l. e, p. 95 s.; American Journ. ofArch., 1887, p, 462 s.;

G. Dennis, L c, p. 154; W. Deeckk, o. c, p. 38; R. Delbrueck, Die
drei Tevipel am Forum Holitorium, p. 40; E. Borrmann, Gesch. der
Baukunst, p. 187; J. Durm, o. c, p. 104 ss.; L. Fenger, o. c, p. 10;

F. Weege, 0. e, II, p. 346.

Terrecotte sporadiche falische, capenati o in-

certe. — Nella vetrina centrale sono raccolte terre-

cotte architettoniche di località diverse dell'agro fali-

sco capenate o di provenienza ignota.

Vetrina centrale. Primo scompartimento, di fronte

all'ingresso alla sala precedente: parte alta. 8242. Acro-

terio a forma di Vittoria volante. Essa è vestita di chi-

tone trasparente e di himation e porta i calzari. È or-

nata di collana ed orecchini, iviii sec. a. C. Proviene

da Fabrica di Roma.
F. Weege, o. c, II, p. 346.

16028. Antefissa a testa di Sileno con capelli e barba

a riccioli stilizzati, vi-v sec. a. C. Proviene da Narce.

F. Weege, o. c, II, p. 346.

16027. Frammento di lastra di rivestimento della

trabeazione decorata a rilievo con palmette e fiori a

calice, vi-v sec. a. C. Proviene da Narce.

27013. Lastra di tipo Campana. I tre Coribanti, ve-

stiti di tunica svolazzante e armati di elmo, co-

razza e schinieri, danzano battendo con le spade gli

scudi per coprire le grida del piccolo Zeus e nascon-

derne quindi la presenza al padre Chronos. Il fanciul-
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letto seduto a terra tende verso di essi le braccia.

La lastra è decorata in alto con un kyma ionico ed

in basso con palmette rovesciate e circoscritte, il i sec.

a. C. Proviene da Morlupo.

R. Paribeni, in Not. d. Scavi, 1913, p. 383.

22914 ss. Frammenti di lastre di rivestimento della

trabeazione, decorate a rilievo con figure di Sfinge

maschio e di Sfinge femmina, sedute sulle zampe po-

steriori ed affrontate dinanzi ad un cratere a cam-

pana. In alto corre un kyma ionico, ii-i sec. a. C. Pro-

vengono da Morlupo.

26280. Frammento di lastra di rivestimento della

trabeazione. Vi è rappresentato un cavaliere armato

di scudo e in atto di brandire la lancia: accanto vi

è un cavallo sciolto. Le caratteristiche di stile, so-

prattutto le forme e le proporzioni dei cavalli, fanno ri-

conoscere in questo frammento uno dei prodotti più an-

tichi della plastica architettonica italica, appartenente

alla metà del vi sec. a. C. Proviene da Vignanello.

27403. Antefissa a testa di Gorgone di tipo orrido. Ne
sono accentuati in modo particolare i tratti repugnanti:

gli occhi sbarrati, il naso schiacciato e corrugato, la

bocca enorme dalle zanne sporgenti e la lingua pen-

dente. Metà del vi sec. a. C. Proviene da Vignanello.

Parte bassa. Vi sono alcuni frammenti di lastre di

rivestimento della trabeazione, di tegole, di colonne,

di statue fittili ed alcune antefisse con teste di Me-
nadi e di Sileni di tipo già noto, il tutto proveniente

dal terreno del tempio di Celle o di quello dello Sca-

sato da altri punti dell'agro falisco.

A. Pasqui, l. e. p. 96 ; J. Durm, o. c, p. 106 (rivestimento di co-

lonna).
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Ultimo scompartimento, di fronte alVingresse alla

sala seguente. Vi sono raccolte numerose antefisse a

forma di teste o di figure intere, o di provenienza in-

certa, per quanto presumibilmente dell'agro falisco, o

appartenenti alla vecchia collezione del Museo Kir-

cheriano.

Parte alta. 25170 (K.). Antefissa a testa di Gor-

gone di tipo orrido. Ha capelli ondulati e spartiti sulla

fronte, porta un diadema serpeggiante ed orecchini

circolari. La bocca è serrata, ma ha la lingua pendente
e ne sporgono delle lunghe zanne. Fine del vi sec.

a. C.

25214. Antefissa a testa femminile, con capelli spio-

venti ed ornata di orecchini, vi-v sec. a. 0.

25169 (K.). Antefissa a testa di Sileno barbato e

coronato di edera, vi-v sec. a. 0.

26750. Antefissa a testa femminile con capelli spio-

venti, diadema ed orecchini, vi-v sec. a. C.

26745. Antefissa a testa di Giunone Sospita, coperta

di elmo ad orecchie e corna bovine, vi-v sec. a. C.

25174 (K.). Frammento di una lastra di rivesti-

mento della trabeazione. Vi sono rappresentate quattro

figure maschili, coperte di una vesticciola, in atto di

danzare. Due di esse portano sulla spalla un otre.

Possono quindi essere dei Sileni. Alla sinistra v'è una
gru. Seconda metà del vi sec. a. C.

Gr. Pellkgkini, in Studi e Materiali, 1899, p. 1C7, 109; E, Eeisch,
0. e, II, p. 284.

25171 (K.). Parte di antefissa a figura di Sileno (?)

che suona la siringa. Non è da escludere che fosse

un essere alato, come indicano alcuni solchi sui lati,

vi-v sec. a. 0.
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18002. Antefissa acefala a figura di Arpia. Ha la

parte superiore del corpo femminile e coperta di chi-

tone, la parte inferiore di uccello. Con ciascun braccio

sostiene a mezza vita un giovanetto e con ciascuna

zampa ne afferra la gamba esterna. I due giova-

netti sono completamente nudi e portano solo dei

bassi calzari. Col braccio interno si sorreggono ad una
•ciocca di capelli dell'Arpia, mentre col braccio esterno

prendono il polso di essa. La cosi detta Arpia o Si-

rena, cioè l'essere a testa e tronco femminile e parte

inferiore del corpo di uccello, era nella concezione re-

ligiosa greca, la quale in questo dipendeva da una con-

cezione orientale, un essere della morte, anzi la per-

sonificazione della morte stessa, furatrice delle anime,

e quindi i due giovanetti possono essere due mortali

rapiti. Per quanto la figura sia comune nelle antefisse

dei templi italici, questo esemplare, in cui è rappresen-

tata nella sua azione di ratto, è unico, viv sec. a. C.

A, .J. Reinacii, in Bull, du Musée hist. de Mulhouse, 1913, p. 37

(dell'estratto).

25172 (K.). Antefissa a figura femminile acefala,

gradiente a destra. Essa è vestita di chitone con rim-

boccatura, porta calzari a becco, provvisti di ali doppie,

ricurve, e altre due grandi ali escono lateralmente

dalla vita, al disotto della rimboccatura del chitone.

Può essere la figura tanto di una Vittoria quanto di

una Gorgone, vi-v sec. a. C.

E. Reisch, 0. e, II, p. 284.

25179 (K.). Antefissa a figura di Artemide Persiana,

alata, dai capelli spioventi, vestita di chitone con ricca

cintura, ornata di collana e braccialetti, in atto di
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tenere con ciascuna mano per la zampa anteriore in-

terna una leonessa rampante. Arte arcaizzante del

III sec. a. C
E. Reisch, 0. e, II, p. 283 s.

25177 (K.). Antefissa a busto di Sileno barbato, con

corona a nastri intrecciati e foglie di vite, iv-iii sec. a. C.

26743. Antefissa a testa di Menade con diadema a

rosette ed orecchini. È provveduta di ampio nimbo,

decorato a rilievo. con palmette e fiori, iv-iii sec. a. C.

17913. Antefissa a testa di Acheloo o altra divinità

fluviale. È barbata ed ha corna ed orecchie bovine,

iv-iii sec. a. C.

A. J. Reinach, l. e, p. 35, n.» 3.

Parte bassa. 26747 s. Antefisse a testa di Menade,
con capelli svolazzanti, collana a pendagli e corona a
foglie d'edera e corimbi, iv-iii sec. a. C.

26746. 26749, 26751. Antefisse a testa di Menade,
con orecchini e corona d'edera, iv-iii sec. a. C.

25178 (K.). Antefissa a testa maschile barbata, con
cordone intorno ai capelli. Capelli e barba sono arcai-

sticamente stilizzati, iii-i sec. a. C.

26740. Antefissa a testa di Gorgone di tipo orrido,

con capelli serpeggianti, iii-i sec. a. C.

26742. Frammento di lastra di rivestimento di tra

beazione o di antefissa con testa di Gorgone di tipo

idealizzato. Ha faccia piatta, occhi ammiccanti, bocca
sorridente, e disotto i capelli, presso la tempia destra,

sporge un serpentello, ili i sec. a. C.

26737. Antefissa a testa di Gorgone, con diadema:
di sotto il mento si distaccano due foglie d'acanto,

dal diadema due volute e una palmetta. iii-i sec. a. C.
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26739. Antefissa decorata a rilievo con testa di Amo-
rino, fiancheggiata da due ali e sormontata da una
palmetta. mi sec. a. C.

25180 s. (K.), 26738. Antefisse a palmette. iii-i sec.

a. C.

26722. Frammento del tetto di un'edicola votiva.

È da notare l'indicazione dell'antefissa a forma di testa

all'estremità di un embrice e di una voluta all'angolo

del frontone.

Scompartimento centrale : parte rivolta alla finestra.

26729. Frammenti di una lastra di tipo Campana.
Teseo seduto sta per bere la coppa di veleno, ma suo

padre Egeo, riconosciutolo dalla spada che porta al

fianco, lo trattiene, ii-i sec. a. C.

26732. Lastra di tipo Campana. Vi è rappresentato

il lato lungo di un edificio a colonne corinzie. Negli

intercolumnì pendono dei festoni d'edera con maschere

sileniche. ii-i sec. a. C.

26730. Frammento di una lastra di tipo Campana Vi
si conserva la parte superiore di un Arimaspo (?) bar-

bato dai capelli spioventi, vestito di chitone cinto alla

vita, che tiene contro il petto, stringendoli per una
zampa anteriore, due mostri alati, dalla testa felina,

crestata, forse dei Grifi, iii sec. a. C.

25176 (K.). Frammento di una lastra di rivesti-

mento della trabeazione, decorata a rilievo con testa

di Gorgone di tipo orrido ma sorridente, ii-i sec. a. C.

Parte rivolta alle vetrine. 16031 ss. Lastre di ri-

vestimento di trabeazione, con teste di Satiri forte-

mente sporgenti tra palmette, al disotto, di un kyma
ionico e al disopra di un kyma lesbio. li i sec. a. C.

F. Weege, 0. e, II, p. 346.
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25173 (K.) Frammento di lastra di rivestimento di

trabeazione con kyma ionico al disopra di un triglifo.

IJIII sec. a. C.

J. DuRM, 0. c, tav. a p. 75 (r).

26734 ss. Colatoi appartenenti a cornici, a forma di

teste leonine, iii-i sec. a. C.

SALA DEI TEMPLI DI ALETRIUM, SIGNIA E NEMI.
(Pianta: 15).

In questa sala sono raccolte le terrecotte architet-

toniche e le suppellettili votive di tre templi del

Lazio, di Aletrium, di Signia e di Nemi, oltre a terre-

cotte sporadiche di altre città latine.

Terrecotte sporadiche laziali. — Terrecotte architet-

toniche votive provenienti da vari luoghi del Lazio.

jSI cominci alValtra estremità della sala. Vetrina a

destra dell'ingresso alla sala seguente.

9681. Frammento di una testa maschile, apparte-

nente ad un simulacro o ad una decorazione di fron

tone (tav. XLIX). • Questa testa, dalla fronte solcata,

dall'occhio altamente arcuato, dalla bocca semiaperta

con gli angoli abbassati, dai capelli voluminosi e scom-

posti, è di una straordinaria vigoria d'espressione.

Vi è evidente l'influenza dell'arte di Scopa, iv-iii

sec. a. C. Proviene da Antemrae.

L. Borsari, in Not. d. Scavi, 1887, p. 68; F. Winter, Die Typen der

fifffirlichen Terrakotten, Berlin-Stnttgart, 1903, I, p. cxxii ; W. Dkonna,
Les statuea de terre cuite dans l'antiquité,-p. 95, n.» 2, 181 ; F. Weege,
0. e, II, p. 348.
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27038 s. Due tegole terminali dello spiovente destro

di un frontone. Esse sono costituite da tre elementi :

una fascia superiore baccella ta, una fascia mediana

con bassorilievo figurato e un toro dipinto a fiamme.

La fascia superiore è divisa dalla mediana da un
piccolo toro dipinto a cordone. Una delle due lastre

manca della fascia baccellata. Nella fascia figurata

si ha un corteo di guerrieri e carri, rivolto a si-

nistra. Precede un guerriero, con elmo, tunica, schi-

nieri, lancia nella destra e spada ricurva nella si-

nistra; segue un carro tirato da tre cavalli alati e

guidato da una donna in lungo chitone e coperta

di tutulus. Un altro guerriero con elmo, tunica e schi-

nieri è in atto di montare sul carro e tiene an-

ch' egli con la destra distesa le briglie. Sotto il

carro un cane fiuta il terreno. Dietro alla triga v'è

una biga montata da un guerriero con elmo, tunica

e schinieri, e accanto ai cavalli di essa v'è un uomo
con pilos, tunica, schinieri e lituo nella sinistra. La
scena è egualmente ripetuta nelle due lastre. Nell'orlo

superiore della lastra completa sono dipinti due nu-

meri d'ordine. Seconda metà del vi sec. a. C. Proven-

gono da Praeneste (contrada la Colombella).

A. Pasqui, in Not. d. Scavi, 1905, p. 124 ss., f. 1 ; H. Nachod,
Der Eennwagen der Italiker, Leipzig, 1909, p. 62 s., n.« 77; W. Ame-
LUNG, in W. Helbio, W. Amelung, 0. e, II, p. 217 s. ; G. Mancini,

in Not. d. Scavi, 1915, p. 80, n.» 2.

3797. Plinto e piedi di un simulacro, grande quasi al

vero, di una divinità maschile, come indicano le tracce

del color rosso dato alla carne. La figura portava dei

sandali, di cui le suola sono plasticamente trattate,

mentre le corregge dovevano essere dipinte. Una
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specie di manto scendeva fin sul collo del piede de-

stro. Principio del v sec. a. C. Proviene da Ardea.

A. Pasqui, in Not. d. Scavi, 1900, p. 62, f. 4 ; F. Winter, o. c, I,

p. cxxiv ; W. Deonna, o. c, p. 189, n." 2; G. Tomassetti, Campagna
romana, Roma, 1910, II, p. 448; F. Wbege, o. c, II, p. 348.

12641. Riproduzione di edificio italico, con tetto a due

spioventi e due ordini di tre tegole ciascuno su ogni

spiovente. Sui due frontoni è indicata la sporgenza

del columen e dei travicelli, ma il frontone anteriore

è più aggettante del posteriore. La parte più interna

dell'edificio è costituita da due piccoli vani adiacenti,

sormontati da un altro vano. Anziché di un tempio

forse riproduce la forma di una casa. E oggetto di

stipe votiva, viv sec. a. C. Proviene da Velitrae.

Gr. E. Rizzo, in Bull, della Comm. arch. coni., 1910, p. 286, n.» 1
;

F. Weege, 0. e. II, p. 348.

Tempio di Aletrium. — La pianta e alcuni elementi

decorativi di questo tempio, scoperto in Aletrium

(Alatri) in contrada la Stanza o Torretta, hanno ser-

vito alla sua ricostruzione nel giardino del Museo
(tav. LUI). Gli avanzi di mura ritrovati assicurano

l'esistenza di una cella e di un ampio pronao: si è poi

fatta la congettura dell'esistenza di un vestibolo po-

steriore di ampiezza eguale al pronao. La trabeazione

aveva la sua decorazione fittile. Tutte le terrecotte

tornate alla luce appartengono ad una sola età e ad

un solo stile, e questo sta ad indicare che il tempio

ha avuto una sola fase, la quale risale al iii sec. a. C.

Per la corrosione è andata completamente perduta la

policromia originale delle terrecotte.

R. Bassel, in Centralblatt der Bauverwaltung, 1886, p. 197 ss.,

f. 1 88., p, 207 ss., f. 14 ss.
I
A. Co:gzA, in Not, d. Scavi^ 1888, p. 431

j
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1^9, p. 22; H. WiNNEFELD, in Rom. Miti., 1889, p. 126, 143 ss.
;

A. Cozza, ibidem, 1891, p. 349 ss.; American Journ. of Arch., 1889, p. 219;

F. Barnahei, in Noi. d. Scavi, 1895, p. 484 ; E. Peteksen, in Bom.
Mitt., 1896, p. 162 s., 164 ; H. Degerino, in Nachr. von Kon. Ges. der
Wis8. zu Góttinqen, 1897, p. 148 ss.; E. Borrmann, Die Keramik in der
Baukunst, p. 40, 42 s., f. 26 s.; L. Savignoni, R. Mengarelli, in Not.

d. Scavi, 1901, p. 541; H. B. Walters, HìM. of anc. Pottery, IT,

p. 315 s. ; R. Delbroeck, Die drei Tempel am Forum Holitorium, p. 27,

80, 37, 48 ; e Das Capitolium von Siqnia, p. 16, 28, 30 ; B, Borrmann,
Geach. der Baukumt, p. 183, 184, 186, 187 ; J. Durm, Die Baukunst
der Etrusker und Rómer* p. 64, 73, 78, 80 8. , f. 82 e, p. 83 ss., f. 96 a,

e, rf, e, f, p. 109, f. 121 ; Gr. Pinza, in Mon. ant. della R. Acc. dei Lin-
cei, 1905, XV, e. 494 s., f. 151 ; W. Deonna, Les statues de terre cuite

dans Vantiquité, p. 113, n.» 1 ; L. Fender, Le tempie etrusco-latin,

p. 10, f. 22 ss., p. 13, f. 40, p. 14, f. 46, p. 16, f. 60; G. E. Rizzo, in

Bull, della Comvi. arch. com., 1910, p. 293, 306, 309, n.» 1 ; F. Weege,
0. e, II, p. 348.

Vetrina della parete di fronte alla finestra e vetrina

a sinistra dell'ingresso alla sala precedente.

6645. Frammenti di lastre con figure a rilievo. Vi

si riconoscono dei guerrieri, dei carri e dei cavalli.

Potevano costituire il rivestimento del columen od

essere degli acroterì. Le proporzioni tuttavia non ci

danno la sicurezza che appartenessero al tempio. Vi
sono anche frammenti con zampe feline ed ali. Note-

vole è una giovane testa maschile coperta di berretto

frigio.

R. Bassel, l. e, p. 199, 209, f. 19.

6645. Gruppo di po3hi oggetti della stipe votiva:

tre teste, un piede, un piccolo bove. Insieme sono state

trovate alcune monete corrose, che possono indicare

ad un dipresso il periodo fino al quale il tempio fu

aperto al culto: sono delle monete repubblicane e la

più recente è una moneta d'Augusto.

R. Bassel, l. e, p. 199.

6641. Tegole termi aali del frontone, costituite da
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tre elementi : una fascia superiore baccellata, una fa-

scia mediana che doveva portare in origine un ornato

dipinto, e un toro inferiore. La fascia baccellata è di-

visa da quella mediana da un piccolo toro. Su queste

tegole era inserita una cornice, formata inferiormente

da una fascia a meandri traforati, che si alternano

con piastrelle quadrate, decorate con una margherita

a rilievo, e superiormente da una fascia a palmette

e a foglie d'edera.

E. Bassel, l. e, p. 198, f. 5 ss., 15, p. 199, 208; R. Borrmann, Die
Keramik in der Baukunst, p. 42, f. 27 ; J. Durm, o. c, p. 80 s., f. 82 e

;

L. Fbnger, 0. e, p. 10, f. 22, p. 13, 14, f. 46.

6635 ss. Antefisse a figura di Artemide Persiana,

alata, vestita di chitone, sormontata dal modio, che tiene

con ciascuna mano per la zampa anteriore interna una
leonessa rampante. Il taglio angolare delle rimbocca-

ture del chitone, l'apertura a ventaglio dell'orlo in-

feriore e la minuziosa trattazione delle pieghe sono

elementi dello stile arcaizzante. Alcuni esemplari di

queste antefisse sono di proporzioni minori: quale

posto essi occupassero sul tempio non si può dire con

precisione. Potevano ornare la linea inferiore del cavo

triangolare del frontone.

E. Bassel, l. e, p. 197, 198, f. 3 s., 15, p. 209, 210; E. Borrmann,
Gesch. der Bavkunst, p. 187 ; J. Durm, o. c, p. 83 ss., f. 96 e, d, e, f;
L. Fenger, o. c, p. 16, f. 60.

6642. Lastre di rivestimento della trabeazione de-

corate a rilievo. Esse sono costituite da una fascia su-

periore a kyma lesbio, da una fascia inferiore sagomata

a palmette e boccinoli rovesciati e da una larga fascia

mediana decorata con due palmette oblique e con-

trapposte da cui partono per ogni lato due boccinoli
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separati da due doppie spirali. La direzione obliqua

delle palmette in alcune lastre è in un senso, in altre

nel senso opposto. Non si può più decidere se andas-

sero alternate o se fossero unite quelle che presentano

la medesima direzione, in modo che ognuno dei due

gruppi occupasse un lato del tempio.

E. Bassel, l. e, p. 19S s., f. 10 s., 14, p. 208 ; R. Borrmann, Die
Keramik in der Baukunst, p. 42, f. 26; L. Fenger, o. c, p. 10, f. 24,

p. 16.

6643. Lastre di rivestimento della trabeazione de-

corate a rilievo e costituite da una fascia superiore

baccellata e da una ^più alta fascia inferiore con due

ordini di palmette contrapposte e chiuse dentro nastri.

R. Bassel, l. e, p. 198 s., f. 9 s., 15, p. 208; L. Fenger, o. c, p. 10,

f. 23, p. 15.

Tempio di Signia. — Il tempio conosciuto sotto il

nome di Capitolium occupa l'acropoli della città di

Signia (Segni), e le sue mura, accuratamente costruite

con pietre squadrate, sono oggi parte costitutiva della

chiesa di San Pietro. Il tempio, a somiglianza di quello

capitolino di Roma, cioè secondo la pianta caratteristica

del tempio tuscanico descritto .da Vitruvio, presentava

proporzior almente maggiore sviluppo nella larghezza

che nella profondità ed aveva cella tripartita. Iscrizioni

ritrovate indicano che vi aveva culto Giunone : si può

quindi pensare alla medesima triade capitolina e in

generale etrusco-latina di Giove, Giunone e Minerva.

La trabeazione del tempio era in legno ed aveva deco-

razione fittile. Di questa decorazione si conoscevano

alcuni frammenti conservati in una collezione del

luogo, ma numerosi altri avanzi sono tornati alla luce
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I

per scavi recenti. Gli scavi hanno dimostrato che il

tempio aveva avuto una prima decorazione nel vi-v sec.

a. C. e che questa decorazione era stata rinnovata nel

iv-iii sec. a. C. Ma la varietà dei frammenti fittili

prova che queste decorazioni erano state di tempo in

tempo parzialmente sostituite, o che sul luogo vi era

più di un edificio sacro. Infine una parte della decora-

zione indica un ultimo rinnovamento in età romana,

nel IM sec. a. C. E tornato alla luce anche abbondante

materiale di stipi votive.

E. Delbrueck, Die drei Tempel avi Forum Holitorimn. p. 30; Das
Capitolium von Signia, Rom, 1903 ; P. Winter, Die Typen der flgìir-

lichen Terrakotten, I, p. cxxv.

Vetrina tra Vingresso alla sala seguente e la finestra.

19086. Parte superiore di grande antefissa a testa

di Sileno, dalla fronte corrugata e dagli occhi sbarrati.

È coronata di foglie di vite, grappoli e rosette, vi-v sec.

a. C.

19087. Parte inferiore di antefissa a testa di Sileno

barbato. In basso a destra è dipinto un occhio, sim-

bolo apotropaico. Principio del v sec. a. C.

19088. Parte inferiore sinistra di antefissa a testa

di Giunone Sospita, in cui si riconosce il cimiero

pendente di lato dall'elmo a pelle bovina. Principio del

V sec. a. C.

19107 ss. Numerosi frammenti appartenenti ad una
lastra ad alto rilievo che forse rivestiva la testata

del columen. Vi erano rappresentati dei combattimenti,

a cui prendevano parte anche dei guerrieri orientali

Amazoni, come si desume dalla presenza di una
gamba rivestita di pantalone aderente. Il frammento
principale è dato dal torso di un guerriero, con chitone.
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corazza e clamide, che, imbracciando lo scudo, si avanza

verso destra. Un secondo frammento comprende parte

del torace di un altro guerriero vestito di corazza e

coperto dallo scudo. Delle teste si conserva solo la

parto inferiore di una maschile. La cornice della

lastra lateralmente diminuiva di rilievo verso l'alto.

Principio del v sec. a. C.

E. Dklbrueck, Das Capitolium von Signia, p. 10 s., t. V, 8.

19116. Piccola testa femminile coperta di manto, di

sotto il quale sporge la linea ondulata dei capelli. Porta

una collana dipinta a piccoli triangoli. E di ,eccellente

modellatura. Principio del v sec. a. C.

16770 ss., 18984 ss. Frammenti di lastre di rive-

stimento della trabeazione, costituite da un piccolo

toro superiore dipinto a fiamme, da una fascia me-

diana dipinta a meandro, da un altro piccolo toro

dipinto a cordone e da una fascia inferiore decorata

a rilievo con palmette e boccinoli sormontati da gigli

dentro volute. Sull'orlo superiore vi sono tracce della

numerazione delle lastre. Principio del v sec. a. C.

B. Delbrukck, o. c, p. 7 s., t. V, 1.

16762 SS., 18949 ss. Tre tegole terminali dello spio-

vente, sinistro del frontone, costituite da tre elementi :

una fascia superiore baccellata, una fascia mediana di-

pinta a treccia e un toro dipinto a fiamme. La fascia

baccellata è divisa dalla fascia a treccia da un piccolo

toro dipinto a cordone. Principio del v sec. a. C.

R. Delbrueck, 0. e, p. 8 s., t. V, 3.

16774 SS., 18908 ss. Cornice traforata che sormontava
le tegole terminali del frontone. È costituita da nastri

ad occhi ovoidali e palmette. Principio del v sec. a. C.
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16766 ss., 19011 ss. Lastra di rivestimento della

trabeazione costituita da una breve fascia superiore

baccellata, da un piccolo toro dipinto a cordone e da
una larga fascia inferiore, decorata a rilievo con un
doppio ordine di palmette contrapposte, collocate su

ovoli e separate da stelle a quattro raggi. Principio

del V sec. a. C.

R. Delbrueck, 0. e, p. 8, t. V, 2.

19023 ss. Lastra di rivestimento della trabeazione

di cui rimane ora soltanto la fascia mediana dipinta

a martelli e la fascia inferiore decorata a rilievo con

palmette a ventaglio, rovesciate. Doveva avere in ori-

gine anche una fascia superiore baccellata. Principio

del V sec. a. C.

19074. Tegola terminale del frontone, costituita da
tre elementi: una fascia superiore baccellata, una fa-

scia mediana dipinta a meandro, un toro inferiore, di-

cui è sparita la decorazione. La fascia baccellata è

divisa dalla fascia a meandro da un piccolo toro di-

pinto a cordone, iv-iii sec. a. C.

19089 ss. Frammenti di antefisse a figura di Arte
mide Persiana, provveduta di due paia di ali che spor-

gono dalle spalle e dalla vita e vestita di chitone.

Essa tiene con ciascuna mano per la zampa ante-

riore interna una leonessa rampante. Il taglio angolare

della rimboccatura del chitone e la stilizzazione delle

pieghe sono proprie dell'arte arcaistica, ili sec. a. C.

Di questo tipo di antefisse vi sono esemplari di due
proporzioni.

R. Delbrueck, o. c, p. 9 s., t. V, 5.

16793 s., 19095 s. Frammenti di altre antefìsse a
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figura di Artemide Persiana che tiene con ciascuna

delle mani per le corna un cer^o rampante verso

l'esterno. Stile arcaistico, ili sec. a. C.

E. Dklbkueck, 0. e, p. 12, t. VI, 4.

16784, 19100 ss. Testine femminili appartenenti ad

antefisse dei tipi precedenti.

E. Delbrueck, 0. e, p. 10 8., t. V, 8.

16796. Testa femminile appartenente ad un'antefissa

di proporzioni maggiori delle precedenti. Ha capelli

spioventi, porta un basso modio ed è ornata di orec-

chini. Ili sec. a. C.

E. Delbrueck, o. c, p. 13, t. VI.

Vetrina tra la finestra e l'ingresso alla sala prece-

dente. 19401 s. Colossali tegole terminali del frontone

costituite da tre elementi: una fascia superiore bac-

cellata, una fascia mediana liscia e un toro inferiore.

La fascia baccellata è divisa da quella mediana da

un piccolo toro, ii-i sec. a. C.

19075 ss. Cornice traforata che sormontava le tegole

terminali del frontone. È costituita da girali compli-

cati e palmette. ii-i sec. a. C.

19393. Fregio ad alto rilievo che ha superiormente

delle teste maschili con berretto frigio alato e infe-

riormente delle teste leonine, alternate con patere bac-

celiate, il tutto diviso da doppie spirali, ii-i sec. a. C.

19390. Fregio ad alto rilievo che ha superiormente

delle teste di Gorgone di tipo bello ma freddo, con

alette ai capelli e serpenti annodati sulla fronte e

sotto il collo, e inferiormente delle teste leonine alter-

nate con patere baccellate, il tutto diviso da doppie

spirali, ii-i sec. a. C.
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16791. Cassettone per rivestimento di trabeazione,

decorato a rilievo con grande kyma lesbio. iii-ii sec.

a. C.

R. Delbrueck, 0. e, p. 12, t. VI, 3.

19397 SS. Frammenti di un fregio ad alto rilievo.

Sono conservati il busto di una figura femminile ve-

stita di chitone a lunghe maniche e parte delle gambe
di altre figure, ii-i sec. a. C.

19410. Frammento di un toro in calcare, apparte-

nente ad una cornice o a un basamento: vi è incisa

l'iscrizione (I)vNO(ni), cioè una dedica votiva ad una
delle divinità del tempio.

19403. Frammento di colossale piede sinistro in ter-

racotta, appartenente ad un simulacro di divinità ma-
schile. Si pensa al simulacro seduto di Giove, un'altra

delle divinità del tempio. A questo simulacro e ad

altri possono appartenere due grandi frammenti fittili:

l'uno (19404) parte di una gamba con calzare, l'altro

(19405) un avanzo di panneggiamento.

La stipe votiva in complesso presenta soltanto og-

getti che discendono dal iv sec. a. C. in giù, cioè non
vi sono in essa tutte le fasi corrispondenti alla deco-

razione del tempio. Ma forse si sono sottratte finora

all'esplorazione le favisse col materiale votivo più

antico. Tra gli oggetti in bronzo della stipe sono ca-

ratteristiche alcune rozze figurette intagliate in la-

mina (19201 ss.). Sembrano prodotti di arte infan-

tile e la loro rozzezza non è prova di antichissima età.

Documento importante è una lastrina di bronzo con

iscrizione dedicatoria incisa : ivnonei monetai donom
(19179). Vi sono anche molti frammenti di aes rude
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e alcune monete romane della Repubblica. Tra gli

oggetti in terracotta, oltre ad una miriade di vasetti

minuscoli di fabbrica etrusco campana, vi sono parti

del corpo umano dedicate per voto (uteri), delle arette,

delle piramidette, cioè tutto il solito apparato di fab-

bricazione locale, ma vi sono anche numerose statuine

teste di statuine, per la maggior parte femminili,

di stampo greco. Si noti tra l'altro parte di una testa

femminile di tipo prassitelico, di eccellente modella-

tura (19212). Probabilmente alla stipe votiva appar-

teneva una testa di Minerva con elmo corinzio (16797),

ritrovata già prima degli ultimi scavi.

R. Delbrueck, 0. e, p. ly, t. VI.

Tempio di Diana in Nemi. Questo tempio, scoperto

nella contrada Giardino, a nord est del lago di Nemi,

era uno dei più venerati del Lazio. Il maggior prò

dotto dei primi scavi compiuti è emigrato in Inghil-

terra, molto si è disperso del prodotto degli scavi se-

guenti, e ciò che si conserva nel Museo è solo piccolo

avanzo di essi. Yitruvio (IV, 8, 4) ricorda il tempio di

Diana Nemorense per una particolarità architettonica,

l'aggiunta di colonne alla destra e alla sini&tra del

pronao, ma purtroppo gli scavi non hanno molto illu-

minato né sulla pianta del tempio né sul suo elevato.

Le tracce di mura ritrovate farebbero riconoscervi un

tempio di proporzioni allungate, con cella, vestibolo

anteriore e posteriore, cioè un tempio piuttosto di tipo

greco che non di tipo tuscanico. Ma ad ogni modo questi

avanzi appartengono all'ultima costruzione del tempio

di età repubblicana e nulla si sa delle sue fasi anteriori.

Cosi non si può determinare se a questo ultimo tempio
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ad uu tempio anteriore appartenessero i preziosi

avanzi di rivestimento architettonico in bronzo do-

rato che sono rarissimo esempio di quella decorazione

che Vitruvio e Plinio ricordano come propria di alcuni

templi. Gli oggetti conservati nel Museo di Villa

Giulia per la maggior parte sono delle stipi votive e

appartengono quasi tutti al iv-i sec. a. 0.

Per la bibliografia anteriore vedi; L. Morpurgo, in Mon. ani. della

R. Acc. dei Lincei, 1903, XIII, o. 297 ss.; R. Delbrueck, Die drei Tempel
am Forum Ilolitorium, p. 31; L. Fengkr, Le tempie etrusco-latin, p.ll;

Gr. ToMASSETTi, Campagna romana, II, p. 263 ss.; W. Amelung, o. c,
II, p. 216 s. ; R. Paribeni, Guida del Museo Naz. rom.,* Roma, 1914,

p. 137, 144 s., 147.

Vetrina centrale. Scompartimento verso la porta d'in-

gresso alla sola precedente e scompartimento centrale.

6731. Fregio in bronzo dorato, decorato a rilievo con

palmette a tre foglie fiancheggiate da doppie spirali

e alternate con dischi. È l'orlo inferiore di una lastra

di rivestimento della trabeazione, iv-iii sec. a. C.

R. Lanciani, in Not. d. Scavi, 1885, p. 429; W. Helbig, in Bull.

dell'Ist., 1885, p. 232; F. Barnabei, in Not. d. Scavi, 1895, p 431 ss.,

f. 6; L. Moupurgo, L c, c. 318 s., f. 7, o. 339; W. Amelung, o. c, II,

p. 216 s.

6733 s., 6744. Parte inferiore di faretra ad alto ri-

lievo in bronzo dorato. A metà di essa era annodato
un panneggiamento che si distendeva a leggiere pie-

ghe sui due lati. Dato il piano in cui si svolge il

panneggiamento bisogna pensare ad un fregio decora-

tivo, formato da lastre di rivestimento della trabea-

zione, nelle quali o era ripetuto questo attributo di

Diana o era alternato con altri attributi simili. Tra
attributo e attributo si distendevano questi panni a
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modo di festoni, in modo che ne resultava un ornamento

continuato. L'uso di questa specie di decorazione a

trofei, insieme alle forme stilistiche, fornisce la data del

iv-iii sec. a. C.

W. Hklbig, l. e, p. 232; F. Barnabei, l. e, p. 433; L. Morpurgo,
l. e, e. 319 ss., f. 7, o. a^9, 346; W. Amei.uno, o. c, II, p. 217; R. Pa-
RIBENI, O. C, p. 144.

6732. Estremità della foglia di una palmetta e fram-

mento di un archetto appartenente ad una cornice

traforata in bronzo dorato che veniva inserita sulle

tegole terminali del frontone. È infatti conservata la

linguetta d'inserzione, iv-iii sec. a. C.

L. Morpurgo, l. e, e. 321, f. 9; R. Paribeni, o. c, p. 144.

6741 SS. Tridenti in bronzo o meniskoi, i quali ve-

nivano collocati sulle teste delle antefìsse e impedi-

vano agli uccelli di poggiarsi su di esse e di insudi-

ciarle.

R. Lanciani, in Not. d. Scavi, 1885, p. 320; W, Helbig, in Bull.

deU'IsL, 1885, p. 231 s.; e in Róm. MitL, 1887, p. 149; L. Borsari, in
Not. d. Scavi, 18S7, p. 195; 1888, p. 393; L. Morpurgo, l. e, o. 327 s.,

f. 38, 44, 71, o. 347; G. Tomassetti, o. c. II, p. 266; R. Paribeni, o. c,

p. 145.

Alla decorazione in bronzo della trabeazione e del

tetto appartengono anche numerosi frammenti di la-

stre piane e curveggianti, borchie e chiodi.

L. Morpurgo, l. e, 0.322, f. 10 ss.

La maggior parte degli altri oggetti in bronzo ap-

parteneva alla stipe votiva: sono anelli, borchie, ma-
nichi, frammenti di strigili, di specchi, di vasi, chiavi,

fibule, pendagli, pinzette, spatoline. In generale risal-

gono al iv-i sec. a. C. Per altro v'è un gruppo di fibule
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ad arco ingrossato e a navicella che farebbe rimon-

tare la stipe votiva almeno sino all'viii sec. a. C.

L. MoRPURGO, l. c, o. 326, f. 32 ss., 46, 49 99., e. 328, f.J72 es., 0.338.

6773. Specchio circolare. Vi è graffita una giovane

testa maschile con captili legati da una benda e ad

essa è rivolto il profilo di un Sileno calvo e barbato.

Tra le due figure v'è un boccinolo conico, iv sec.

a. C.

6794. Grossa fibula a forma stilizzata di cigno che

volge la testa indietro per frugarsi col becco il dorso.

III I sec. a. C.

L. MoRPURGO, l. c, o. 326, f. 35.

6871. Colatoio a corpo sferoidale e labbro obliquo.

Soltanto una parte del corpo è provveduta di fori.

Sulla superficie interna del labbro è incisa l'iscri-

zione dedicatoria: diana • af • lovco (A Diana del

bosco). Ili sec. a. 0.

E. Ghislanzoni, in Bull, della Oomm. arch. com., 1907, p. 102 ss.;

G. Tom ASSETTI, o. e, II, p. 263; E. Paribeni, o. c, p. 147.

Caratteristici tra gli oggetti della stipe votiva sono

quelli che hanno rapporto col carattere agreste e com-

battivo della dea della caccia: speroni, morsi, frecce,

lance, faretre, faci, campanelle, collari forse per cani.

L. MoRPURGO, l. e, e. 326, f. 54 ss., e. 346.

6894. Faretra a grandezza naturale con coperchio

fuso e finta cerniera. Può essere un oggetto votivo,

ma una appendice quadrangolare fa pensare che ap-

partenesse ad una statua.

L. Borsari, in Not. d. Scavi, 1887, p. 25; G. Tomassetti, in Rom,
Miti., 1887, p. 149; L. Morpurgo, o. c, o. 319, f. 8, e. 323, 346.

15
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6754. Cuspide di lancia con iscrizione incisa :

DIANA ///RETO NOVTRi ///// FERIA (Diana mereto nou-

trix Paperia).

F. Barvabei, in Not. d. Scavi, 1895, p. 435 s., f. 8; L. Morpuroo,
l. e, e. 3B3, 347; E. Gihslanzoni, l. e, p. 104.

6762. Fascio di folgori stilizzate, attributo di Giove.

L. MoRPURGo, l. c, o. 326, n.» 3.

Alla stipe votiva appartengono anche numerosi

frammenti di aes rude e alcune monete romano-cam-

pane e repubblicane, che servono presso a poco a de-

terminare la data di essa e quindi dell'epoca di mag-

gior fiore del tèmpio.

L. MoRPURGo, l. c, o. 329, 341.

Debbono essere ricordate infine tra gli oggetti di

bronzo alcune statuine.

6765. Statuetta di Diana, vestita di corta tunica,

che lascia scoperta la spalla destra, e di una pelle

gettata a tracolla. Tiene una patera nella destra di-

stesa. I capelli sono acconciati elegantemente con un
groppo nella parte posteriore e un altro nell'alto.

IIM sec. a. 0.

L. MoRPURGO, l. c, o. 324 s., f. 28; R. Paribeni, o. c, p. 145.

6768. Statuetta di Vertumno, con panno avvolto in-

torno al braccio sinistro e falcetto nella destra di-

stesa, iii-i see. a. 0.

L. MoRPURGo, l. e, o. 324, f. 23.

6769. Statuetta di Lare nudo, con corno potorio nella

sinistra distesa e breve panno pendente dall'avam-

braccio, iii-i sec. a. C.

L. MoRPURGO, l. e, o. 324, f. 25.
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6770. Statuetta di oiferente ammantato, con patera

nella destra e focaccia (?) nella sinistra distesa, iii-i

sec. a. 0.

L. MORPURGO, l. c, f. 24.

D'argento v'è un minuscolo attingitoio a lungo ma-

nico che termina a testa di cigno (6829). Sul manico

è incisa a puntini l'iscrizione dedicatoria : ov . scar-

BENio . e . L.

L. Borsari, in Not. d. Scavi, 1887, p. 195; Q. Tomassbtti, in Mu8.
ital. d'ant. class., 1888, II, o. 495 b.; L. Morpurgo, l. e, o. 326, 333,

f. 53.

Di eccellente fattura è un frammento d'alabastro

con testa di liocorno a bassorilievo (6780), forse ap-

partenente alla decorazione di qualche * parete.

IIM sec. a. C.

E. Paribeni, 0. e, p. 147.

In pietra v'è una basetta di statua (6828) che ha

su tre facce tre iscrizioni : l'una è CN * arbvxskns •

CN • F DIANAE D * D • L * M, la seconda è BASvs, la terza

è L • LVCRETI L • F • SEDVLVS DIANAE ' D ' D L ' M. Sulla

faccia dove è quest'ultima iscrizione sono infìssi due

anelli di ferro, per mezzo dei quali la basetta doveva

essere infilata in un perno. Sulla faccia superiore

vi sono due fori, uno dei quali con traccia della piom-

batura.

L. Borsari, in Not. d. Scavi, 1888, p. 193 ; Gr. Tomassetti, o. c,
n, p. 267.

Tra gli oggetti in terracotta appartiene alla deco-

razione del tempio soltanto un'antefissa triangolare

(6911), che porta a rilievo il busto di una giovane
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donna con capelli legati a groppo sull'alto e riccioli

pendenti sulle spalle, iii-i sec. a. C.

O. RossBAcn, in Bull, dell'Jst., 1885, p. 151 ; L, Morpurgo, l. e,
0. 317 8., f. 6; R. Paribeni, o. c, p. 137.

Le altre terrecotte appartengono alla stipe e sono

statuine votive.

6903. Statuetta di Diana appoggiata ad un pilastro.

È vestita di corta tunica cinta e tenuta ferma da

bretelle incrociate. Porta degli alti calzari. Ha graziosa

acconciatura, legata da un nastro, iii-i sec. a. C.

L. Morpurgo, l. e, o. 324, f. 22; W. Amelung, o. c, II, p. 216; E.
Paribeni, o. c, p. 144 s.

6902. Gruppo di due figure, Funa maschile, l'altra

femminile, sedute sa un trono comune ad alta spal-

liera. Esse tengono il braccio interno l'una sulla spalla

dell'altra. La figura femminile è tutta ammantata,

quella maschile, che è d'aspetto giovanile, ha il to-

race nudo e porta in capo una corona di foglie, iii-i sec.

a. 0. .

L. Morpurgo, l. e, o. 324, f. 21.

6904 SS. Statuette femminili, vestite di tunica e

manto, di tipo ellenistico. Due hanno corone di foglie

intorno al capo, una terza ha la corona in mano,

iii-i sec. a. C.

L. Morpurgo, l. e, o. 324, f. 20.

6910. Statuetta di giovane appoggiato a pilastro.

Ha una corona di foglie d'edera, e dagli avambracci

pende posteriormente un grande manto che fa da

sfondo al corpo nudo, iii-l sec. a. C.

6908. Testa di giovane donna con capelli spartiti
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sulla fronte e spioventi e grande corona di foglie,

iii-i sec. a. C.

L. MoRPURGO, l. e, o. 324, f. 19.

Alla stipe votiva doveva appartenere un oggetto

singolare, del ritrovamento del quale per altro non si

hanno notizie precise.

12642. Riproduzione della parte anteriore del tetto

di un tempio italico. Ha notevole valore archeologico,

perchè vi si possono studiare alcune delle caratteri-

stiche della costituzione del tempio, quali sono state

descritte da Vitruvio o quali sono state desunte dallo

studio degli avanzi architettonici fittili. Si noti anzi-

tutto l'ordinamento del frontone. I due spioventi di

esso, che dovevano essere ornati di tegole terminali,

come indica una piccolissima traccia, poggiano sulla

trave maestra o columen e sulle due travi laterali o

mutuli. Tanto la testata del columen, quanto quella

dei mutuli sono ornate di rilievi. La testata del co-

lumen presenta un gruppo di tre divinità, quella nel

mezzo è seduta ed è una figura maschile con torace

nudo (forse Griove), quella di sinistra non si sa se

sia in piedi o seduta ed è una figura femminile (forse

Giunone). La terza divinità a destra è in piedi, è fem-

minile e sembra che porti una specie d'egida con Gor-

goneion: sarebbe allora Minerva, la terza della trinità

etrusco latina. Le due testate dei mutuli sono ornate

di un eguale rilievo con scena di lotta, ma solo uno
degli avversari, quello di destra, è riconoscibile, per-

chè l'altro non si sa neanche se sia figura umana.
Interessante è la disposizione del piccolo tetto nel

piano interno del frontone: esso presenta due or-
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dini di tegole e d'embrici e gli embrici della testata

sono ornati con antefisse a teste femminili. In origine

v'erano sette di queste antefisse. Un ordinamento

tale del frontone, con la sporgenza del columen e il

piano a tetto con antefisse, esclude naturalmente l'uso

di sculture frontonali. Altri particolari interessanti

offre la costituzione del tetto, perchè ambedue gli

spioventi presentano tre ordini di tegole collocate tra

il columen e i mutuli, ma un quarto ordine, di cui

rimangono le tracce, sporgeva fuori della trabeazione.

Questa sporgenza costituisce ciò che Vitruvio chiama

lo stillicidium e dal nostro esemplare si induce che

esso corrispondeva alla terza parte del tetto tra il

columen e i mutuli. Infine su un altro particolare,

ma meno sicuro, c'informa questo frontone: siccome

nella superficie inferiore non v'è traccia che i mu-
tuli poggiassero su colonne, se ne dovrebbe indurre che

tutta la gabbia frontonale del tempio italico sporgesse

fuori della linea delle colonne, iv-iii sec. a. C.

F. Barnabki, a Cozza, in Not. d. Scavi, 1896, p. 44; G. Tomas-
SETTi, 0. e, II, p. 266, f. 54 ; Q. E. Rizzo, in Bull, della Comm. arch.
com., 1910, p. 286 ss., f. 1, 2, 6, t. XII; 1911, p. 53, 61; F. Weeoe,
0. e, II, p. 346 s.

Tempio dì Lanuvium. — Sono qui raccolti solo al-

cuni pochi oggetti tra i molti trovati negli scavi che

a più riprese sono stati fatti nell'area (contrada S. Lo-

renzo) del tempio di Giunone Sospita a Lanuvium
(Civita Lavinia), altro dei santuari piìi venerati del

Lazio. Nulla si sa di sicuro sulla pianta del tempio.

Le decorazioni architettoniche indicano che il tempio

ha avuto due fasi, l'arcaica e l'ellenistica,
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Scompartimento verso la porta d'ingresso alla sala

seguente. Ripiano superiore. 3798. Grande aiitefissa a

testa femminile, forse di Menade (tav. XLVIII). Porta

diadema, orecchini circolari e collana con pendaglio di

forma ovoidale. Al disotto di questa collana appare un
altro ornamento a nastro con gemme incastonate. La
figura ha i capelli ondulati sulla fronte e ricadenti sui

lati in treccioline stilizzate. Sulle guance ha due mac
chie, quasi ad indicare il colorito dei pomelli. Gli occhi

obliqui, gli angoli della bocca rialzati sono tratti ca-

ratteristici dell'arte arcaica. Il nimbo ha una zona in-

terna traforata ed una esterna baccellata e termina

alle due estremità in basso con due palmette. Le parti

colorate dell'antefissa presentano tutte un solo colore,

il nero, vi-v sec. a. C.

E. Lanciani, in Not. d. Scavi, 1889, p; 247; F. Baunabei, ibidem,

1895, p. 46 s.; J. Durm, Die Baukunsi der Etrusker und Romer,^ jp. 83,

f. 9B; G. ToMASSETTi, Campagna romana, 1, p. 32, f. 16, 17, II,

p. 283, 294; F. Weege, o. c, II, p. 348.

3799. Parte inferiore di antefissa simile. Essa si

distingue dall'altra soltanto per la diversità del co-

.lore, giacché tutte le parti colorate sono in rosso. Ciò

indica che nella decorazione del tetto si alternavano

antefisse di tipo eguale ma di colore diverso.

F. Barnabei, l. e, p. 46.

26945 s. Due frammenti di antefisse a figura di

Artemide Persiana alata e vestita di chitone. V è un
avanzo della leonessa rampante sul fianco destro.

Il taglio angolare dell'orlo del chitone e la stiliz-

zazione delle pieghe sono indici di arte arcaistica.

Ili sec. a. C.

36941. Lastra di rivestimento della trabeazione
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decorata a rilievo. In alto v'è un kyma ionico, in

basso una fascia sagomata a palmette rovesciate

chiuse dentro archetti. Tutto lo spazio mediano è

occupato da un motivo geometrico floreale, formato

da quattro doppie volute, inverse, oblique ed accop-

piate, che si uniscono tutte nel punto centrale della

lastra. Questo spazio centrale, romboidale, è occupato

da un gruppo di quattro foglie sul quale poggiano i

gambi affusolati di due palmette a ventaglio che riem-

piono lo spazio tra le due volute accoppiate. Al di là

delle volute la spina centrale della palmetta termina

in un bocciuolo piriforme. A croce con i gambi affu-

solati delle palmette sono altri due fuselli che si pro-

lungano al di là delle volute in un ornamento a ciuffo

di papiro, che dà origine ad un altro ornamento a

fogliuzze d'acanto e bocciuolo, il quale è fiancheggiato

da viticci che terminano a rosette e a grappoli di frutti

ovali, iv-iii sec. a. C.

26942. Frammenti di lastre di rivestimento della

trabeazione, decorate a rilievo con palmette chiuse

dentro nastri a volute, iv-iii sec. a. C.

26943. Frammento di cornice traforata che sormon-

tava le tegole terminali del frontone. È costituita da

nastri che formano degli otto verticali traforati e

delle ellissi orizzontali decorate a rilievo con rosette

alternate a sei e a dieci petali, iv-iii sec. a. C.

Stipe di Pescarella. — Bipiano inferiore. Vi sono

raccolti alcuni oggetti votivi, provenienti da una stipe,

trovata in contrada Pescarella presso Ardea. Oltre ad

un braccio (25253), un piede (25254), due gambe am
mantate (25252), si hanao alcune teste maschili e
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femmiDili (25246 s., 25249 ss.). Queste teste, nono-

stante che presentino un tipo locale, rivelano l' in-

fluenza idealistica dell'arte greca del iv secolo. Si noti

particolarmente la testa maschile (25248), che ricorda

lo stile lisippeo. iii-ii sec. a. C.

Gr. Mancini, Not. d. Scavi, 1914, p. 225 s.

SATRICUM (Pianta: 16-17).

Il luogo dell'antica Satricum, città volsca caduta

sotto il dominio romano già forse prima del iv secolo

a. C, è stato riconrsciuto nella contrada di Conca,

che si trova a nord-est di Nettuno ed è attraver-

sata dal fiumicello Astura. La città era celebre per

il tempio della Mater Matuta, in origine divinità

del parto e della luce mattinale come Giunone Lu-

cina, ed il tempio rimase in onore anche dopo che

essa fu distrutta dai Romani. Gli scavi non solo hanno
rimesso alla luce il tempio e g"i avanzi delle sue de-

corazioni fittili, ma anche le abitazioni e i sepolcri,

cosicché il materiale raccolto fornisce o^gi un quadro

perspicuo della civiltà di un'antica città italica nelle

sue manifestazioni domestiche, funerarie e religiose.

L'acropoli dove sorgeva il tempio è una collina a

varie piattaforme che si trova ad ovest-nord-ovest

della collina di Conca. Ma oltre al centro principale

vi dovevano essere altri piccoli centri religiosi, giacché

a nord della città, su un poggetto elevato, si trova-

rono una stipe votiva e gli avanzi di un'edicola e a

sad le rovine di un'altra edicola.
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Abitazioni sono tornate alla luce intorno al tempio,

ma la città si estendeva certamente anche a nord e

ad ovest dell'acropoli sopra un altipiano. E siccome

tracce di fondazioni preromane si sono trovate ad est

presso la collina di Conca, o si deve ammettere che

la cinta giungesse fino a questo punto, al di là del

fiume Astura, o, ciò che è più probabile, che qui vi

fosse un villaggio distaccato. Avanzi, forse di altri

villaggi, si trovarono ancora più lontano a sud e a

sud-est, egualmente al di là dell'Astura.

La necropoli si stendeva ad ovest dell'altipiano

della città, da nord verso sud, e quindi entra in parte

nell'adiacente contrada di Campomorto. Ma altre tombe

si scoprirono a est e a nordest della collina di Conca

e anche verso sud. Forse questi sepolcreti isolati ap-

partenevano ai villaggi distaccati.

Tracce di costruzioni romane (strade, ville, piscine,

pozzi, tombe) apparvero in notevole numero per tutto

Pampio territorio delle due contrade di Conca e Cam-
pomorto.

Con l'esame del materiale delle abitazioni, dei sepol-

cri, del tempio delle stipi votive si possono intrav-

vedere le vicende del santuario e della città. In ori-"

gine la città occupava la collina su cui sorse il tempio.

Queste abitazioni in complesso appartengono alla

prima età del ferro e giungono col termine più basso

al volgere dal vii al vi sec. a. C. Con ciò concordano

i dati delle tombe, giacché il maggior numero di esse

è della prima età del ferro e del periodo orientaliz-

zante e le più tarde discendono alla metà del vi sec.

a. C. In mezzo a queste abitazioni, almeno sin dal

periodo orientalizzante^ sull'acropoli della città venne
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esercitato un culto all'aperto e di esso dà testimo-

nianza la stipe votiva più antica. Ma verso la metà

del VI secolo fu costruito su questa favissa e sulla spia-

na a dell'acropoli, liberata dalle case, il primo tempio

di fase ionica. Questo tempio fu sostituito tra il vi

e il V secolo dal tempio di fase arcaica, che rimase

in piedi lungamente, certo fino al iii-ii secolo a. C,
perchè di quest'ultimo periodo è il materiale della

stipe votiva più recente. Con ciò va d'accordo qualche

dato letterario, giacché alla fine del ili sec. a. C. sul

tempio cadde un fulmine (Liv. XXVIII, 11), e nel

primo secolo dell' impero si parlava di Satricum come
di una città del passato (Plin. Ili, 5, 9).

H. Graillot, in Mélanges d'archeologie et d'histoire, 1896, p. 131 ss.;

F. Barnabei, a. Cozza, in Not. d. Scavi, 1896, p. 23 ss., 69; F. Bau-
NABEi, ibidem, p. 99 ss., p. 167 ; F. Barnabei, R. Mengarelli, ibidem,

p. 190 ss,; E. Petersen, in Rom. Mitt., 1896, p. 157 ss.; R. Mknga-
RELT.I, in Not. d. Scavi, 189S, p. 166 ss.; e in Atti del Congr. Interri,

di Scienze stor., Roma, 1903, V, p. 267 ss.; e presso G. Pinza, in 3Ion.

ant. della R. Acc. dei Lincei, 1905, XV, e. 476 ss.; G. Tomassetti,

Campagna romana, II, p. 387 s. ; G. E. Rizzo, in Bull, della Comvi.

ardi, com., 1910, p. 282, 313, n.» 2; 1911, p. 47, 51, n.» 2; F. Weege,
0. e, II, p. 349 ss.

ABITAZIONI, NECROPOLI, TEMPIO
(Pianta: 16).

Abitazioni. — Sull'acropoli di Satricum furono tro-

vati intorno al tempio alcuni fondi di capanne, avanzi

di antiche abitazioni. Questi fondi di capante erano

circolari o ellittici o quadrati ed erano incavati nel

terreno per una profondità oscillante intorno a mezzo
metro. I più numerosi erano i fondi di capanne

ellittiche, i quali erano anche i più ampi, giacché la
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loro ampiezza superava quella dei fondi di capanne
circolari che giungeva fin quasi a cinque metri di

diametro. Le pareti delle capanne dovevano essere di

terra argillosa seccata al soJe, spalmata su strame e

mescolata con esso : l'armatura delle pareti doveva
essere di pali, poco conficcati nel te -reno, giacché solo

in un caso si sono riconosciuti i buchi in cui erano stati

piantati. Il tetto delle capanne doveva essere a pareti

scendenti, ma la sua forma certamente variava dalle

capanne circolari a quelle ellittiche e quadrate : forse

questi ultimi due tipi avevano il tetto a due spioventi.

Anche il materiale del tetto possiamo immaginarcelo

stramineo, e non è da escludere che questo intreccio

di canne sull'armatura di legno fosse rinsaldato con

uno strato argilloso.

Sul fondo delle capanne vi era un incasso, di solito

circolare, che costituiva il focolare. Il focolare in alcune

capanne era nel centro o quasi, in altre, specialmente

nelle più grandi, si trovava nella parete opposta all'in-

gresso, il quale talvolta era visibile ed era costituito

da una stretta rampa incassata.

Dentro il focolare si rinvennero ceneri, carboni, ossa

d'animali (bue, pecora, cervo) e frammenti di vasi.

Altre ossa e frammenti di vasi erano sparsi sul fondo

della capanna. In due casi si trovarono dei vasi com-

pleti ancora in posto, il che può far congetturare che,

per incendio o per altra ragione, la capanna tosse

stata improvvisamente abbandonata. Oltre alle sto-

viglie tornarono alla luce alcuni pochi oggetti di bronzo

(vasi, frecce, fibule, anelli, braccialetti) e di ferro

(lance). In complesso la suppellettile dei fondi di ca-

panne è povera e scarsa, ma se ne comprende la ra-
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gione pensando che le capanne furono abbandonate
per lo più volontariamente e quindi spogliate di tutto.

La ceramica più antica delle capanne è data da
alcuni frammenti d'impasto rossiccio, il quale per

altro nella superficie esterna più cotta assume un
aspetto bruno o grigio, e questi frammenti sono de-

corati con punti e linee incise (meandri, angoli), tal-

volta riempite di bianco. Tale ceramica conserva

tipo, tecnica e decorazione di quella neolitica, ma ap-

partiene all'età del bronzo. Purtroppo, all'infuori di un
coccio trovato in un fondo di capanna circolare, gli

altri frammenti provengono da terreno abitato, ma
sconvolto, e quindi da abitazioni di cui non si potè

determinare la forma.

Egualmente a forme dell'età del bronzo, particolar-

mente alla ceramica delle terremare, richiamano alcuni

frammenti (anse lunate di vasi).

Ma la maggior parte della suppellettile delle ca-

panne è costituita da frammenti di rozze stoviglie

d'impasto a superficie rossiccia. Essi dovevano far

parte di grandi vasi (doli, olle), decorati con cordoni

a rilievo e forniti di anse arcuate o di prese a lin-

guetta. Di questo medesimo impasto sono fatti i foco-

lari, specie di gratelle circolari, con fori di varia

grandezza.

La rozzezza dei vasi e dei focolari non è necessaria-

mente indice di grande antichità : per le stoviglie

d'uso comune, che dovevano resistere al fuoco, possono

essere stati conservati impasto, forme, decorazioni più

antiche. Questa ceramica è da considerarsi contem-

poranea della cosi detta ceramica laziale, contraddi-

stinta dalla decorazione a costolature disposte a rei-
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tangoli. Difatti di questa ceramica laziale si sono tro-

vati dei vasetti nelle abitazioni. E questa stessa de-

corazione a costolature rettangolari si ha in alcuni

dei frammenti di grandi doli ed olle.

Sin qui si tratta di vasi fatti a mano. Appare poi

un gruppo di ceramica d'impasto cinerognolo, lavo-

rata al tornio e più progredita per forme (sostegni

conici, anforette). Alcuni frammenti di questa cera-

mica hanno la sua caratteristica decorazione geome-

trica incisa. Vengono infine i vasi importati d'argilla

fi,gulina, detti italo geometrici (oinochoai, skyphoi) e

contemporaneamente ad essi i vasi d'impasto a su-

perficie marrone con decorazione leggermente graffita,

che segnano la trasformazione della produzione locale

sotto l'influenza orientalizzante.

È forse arrischiato voler determinare sulla base

della suppellettile la maggiore o minore antÌ3hità dei

diversi tipi di capanne, giacché, prese singolarmente,

una capanna circolare, una ellittica e una quadrata

danno corredi di egual natura cioè frammenti dei rozzi

e grandi vasi d'impasto rossiccio. V'è tuttavia da no-

tare che solo una capanna circolare ha dato un fram-

mento di ceramica di tipo neolitico, e solo una ca-

panna ellittica e una rettangolare hanno dato vasi

italo-geometrici d'argilla figulina. Si possono quindi

ritenere le capanne circolari più antiche di quelle el-

littiche e rettangolari.

Se -si vuole poi determinare la data di queste abi-

tazioni rispetto alle tombe, v'è da osservare che i se-

polcri più antichi ritrovati contenevano ceramica del

tipo laziale, quindi erano coevi delle abitazioni nel

loro complesso. Invece, volendo cercare un rapporto
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cronologico con il tempio, si nota che la stipe votiva

più antica di esso comincia con vasi italo-geometrici e

vasi d'impasto d'imitazione orientalizzante. Ora è da

ritenere, come si verifica in altri casi, che la stipe sia

anteriore alla costruzione del tempio e che il culto per

un certo periodo si sia qui esercitato all'aperto. Di-

fatti la decorazione più antica del tempio, quella con

lastre di cavalieri, non può risalire sino al 'a fine del

VII o al principio del vi sec. a. C, che è il termine più

basso a cui discendono i vasi italo geometrici. Ed al-

lora, se la data ultima delle abitazioni è tornita dai

vasi italo geometrici ed affini e la prima costruzione

del tempio è posteriore alla loro età, è legittima l'ipo-

tesi che la collina, dove fu poi costruito il tempio, fosse

in origine luogo abitato, che in mezzo a queste abi-

tazioni vi fosse un centro sacro, il cui culto all'aperto

è attestato almeno sino dal periodo orientalizzante

dalla stipe votiva più antica, e che le abitazioni siano

state abbandonate quando fu costruito il primo tempio

anzi il tempio sarebbe sorto sui loro avanzi. Natural-

mente l'indagine archeologica ha rimesso alla luce i

fondi di capanne che erano alla periferia della nuova
costruzione e che non erano stati da essa sconvolti.

Per quanto modesta sia la suppellettile di queste

povere case, essa completa il quadro della civiltà an-

tica fornito dai templi e dalle tombe e mostra chia-

ramente che i medesimi oggetti erano adoperati dai

vivi, si donavano ai morti, si dedicavano agli dèi.

Non esisteva cioè una suppellettile d'uso esclusiva-

mente funerario o divino, mentre esisteva una suppel-

lettile rozza d'esclusivo uso quotidiano.

Oltre alle capanne furono trovate intorno al tempio
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delle case quadrate, non incassate nel terreno ma ele-

vate sul suolo, le cui fondazioni erano costituite da

uno più filari di tufo lavorato. Molte di esse inter-

secavano gli antichi focolari e ciò, oltre ai caratteri

della loro costruzione, indica che sono di età più re-

cente. Su queste fondamenta di tufo si dovevano ele-

vare le pareti di terra argillosa; il tetto era a due

spioventi e coperto di tegole. La mancanza di qua-

lunque suppellettile impedisce una datazione più pre-

cisa; ma possono essere contemporanee e posteriori

alla seconda costruzione del tempio.

R. Mengarelli, in Atti del Congr. Interri, di Scienze stor., Roma, 1903,

V, p. 270 88.; e presso Gr. Pinza, in Mon. ant. della R. Acc. dei Lincei,

1905, XV, o. 477 ss., f. 148 a, 6, e, d, e; G. Pinza, ibidem, e. 491;

Q. E. Rizzo, in Bull, della Comm. arch. com., 1910, p. 311, n.» 2;
F. Weege, 0. e, II, p. 355 ; Gr. Pinza, Etnologia ant. toscano-la-

ziale, I, p. 47.

Vetrina tra le finestre. Primo scompartimento, co-

minciando da sinistra: due ripiani superiori. Sup-

pellettili di fondi di capanne circolari. AU'infuori di

una, che era costituita da un solo frammento di cera-

mica dell'età del bronzo, con decorazione incisa (11791),

le altre comprendono frammenti di ceramica di rozzo

impasto a superficie rossiccia, con decorazione a cor-

doni rilevati. Vi è unito qualche frammento di cera-

mica d'impasto simile, ma lavorata al tornio.

11779, 11781. Frammenti di focolari a fondo tra-

forato.

R. Mengauelli, presso G. Pinza, o. c, o. 485.

11782 s. Macina in basalto poroso, formata da un
piano, irregolarmente elissoidale nel contorno e leg-

germente concavo nella faccia superiore, e da un tri-
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turatore, elissoidale nel contorno e piano nella faccia

inferiore.

E. Mexgarelli, presso G. Pinza, o. c, o. 485.

Primo scompartimento: ripiano inferiore; secondo

scomfartimento intero; terzo e quarto scompartimento:

ripiano superiore. Suppellettili di fondi di capanne

elissoidali. Esse sono costituite per la maggior parte

da frammenti di ceramica di rozzo impasto a super-

ficie rossiccia, con decorazione a cordoni o costolature

rilevate. Compare anche qualche ansa lunata di vaso

e qualche frammento di ceramica d'impasto a super-

ficie grigia marrone, con decorazione lineare incisa

(linee parallele, angoli, croci gammate). Vi sono inoltre

rocchetti di rozzo impasto a superficie rossiccia (11825),

e fuseruole d'impasto a superficie marrone (11824). Di
metallo vi sono gli avanzi di una lancia in ferro (11850).

E. Mengarelli, presso Gr. Pinza, o. c, o. 485.

Terzo scompartimento: ripiano mediano. Suppellet-

tili di due fondi di capanne elissoidali. Una è costi-

tuita da due ollette di rozzo impasto di tipo laziale

con costolature rettangolari (11856 s.), l'altra da vasi di

rozzo impasto a superficie rossiccia, da vasi d'impasto

a superficie cinerognola lavorati al tornio (11792, so-

stegno conico; 11793, grande tazza su sostegno; 11797 s.,

taz"ze) e da una lancia in ferro (11800).

Terzo scoìnpartimento : ripiano inferiore. Suppellet-

tili di due fondi di capanne elissoidali. Una è costi-

tuita da oggetti di bronzo: fibule a navicella e a lo-

sanga (11851 ss.), pendagli bifori (11854), anelli con

castone rettangolare o elissoidale inciso (11856)..

R. Menoauelli, presso G. Pinza, o. c, o. 485.

16
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L'altra è costituita da vasi italo geometrici d'ar-

gilla figulina (11804 ss., oinochoai; 11807, skyphos),

da vasi d'impasto a superficie marrone con decora-

zione incisa d'imitazione orientalizzante (11801 ss.,

anforette), da alcuni pochi oggetti di bronzo (punta

di freccia, braccialetti, manico e frammenti di vaso)

e da qualche frammento d'avorio (parte posteriore di

una figura di quadrupede, piccoli manichi).

R. Mengakelli, l. e, p. 271 ; e presso G-. Pinza, o. c, o. 485.

Quarto scompartimento: ripiano mediano. Suppel-

lettili di due fondi di capanne rettangolari. Una è

costituita soltanto da frammenti di vasi di rozzo im-

pasto a superficie rossiccia, con decorazione a cordoni

rilevati (11866 ss.). L'altra è costituita da vasi d'im-

pasto a superficie cinerognola lavorati a mano (11859 s.,

11862, oUette) e da vasi italo-geometrici d'argilla figu-

lina (11863, oinochoe; 11864, skyphos).

R. Mengakelli, l. e, p. 271; e presso G-. Pinza, o. c, c. 485.

Quarto scompartimento: ripiano inferiore. Vi sono

i frammenti di un focolare, proveniente da una ca-

panna di forma indeterminata, trovata ad ovest della

collina del tempio, e numerosi frammenti provenienti

da capanne di forme non identificate, esistenti sulla

collina medesima. Tra questi ultimi frammenti si no-

tino quelli dell'età del bronzo con decorazione geome-

trica incisa e talvolta riempita di bianco (11874 ss.).

Si osservino anche alcune schegge di selce (11881).

Necropoli. — La necropoli di Satricum occupava a

nord ovest, ad ovest e a sud della città il terreno

delle odierne macchia Bottacci, macchia della Ciuffo-
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nara e macchia di S. Lucia. Altre tombe isolate erano

sparse nel territorio all'intorno, particolamente ad est e

a nord-est, della collina di Conca lungo la via che porta

a Cisterna, e anche verso sud. Di fronte all'impor-

tanza e alla ricchezza del santuario, scarso è il nu-

mero delle tombe ritrovate ed esse appartengono tutte

alla prima età del ferro e al periodo orientalizzante.

Le più tarde discendono alla metà del vi sec. a. C.

Vi erano tombe a pozzo con cremazione, tombe a

fossa con cremazione o con inumazione, tombe a tu

mulo che contenevano per lo più fosse con cremazione

e inumazione, e in un caso una camera sepolcrale.

La suppellettile delle più antiche è costituita da va3Ì

di rozzo impasto a superficie grigia con decorazione a

costolature rettangolari, da fibule a disco, da cuspidi

di lancia e da spade in bronzo. Vengono poi le tombe
di periodo orientalizzante: tra i vasi appaiono allora

quelli di argilla figulina detti italo geometrici (oino-

choai, skyplioi, kylikes), quelli detti corinzi (oino-

choai), quelli di bucchero (skyphoi, olpai) e quelli di

impasto raffinato a superficie grigia o marrone, con

decorazione graffita a spirali (anfore e anforette). Tra
i bronzi si hanno fibule ad arco ingrossato e a navi-

cella con sottile decorazione graffita, tripodi, oinochoai,

patere baccellate. Grrandissi ino è l'uso di ambre: corpi

di fibule, pendagli a figure d'animali o umane. Il ferro

per le armi si accompagna all'uso del bronzo e a poco a

poco lo sostituisce quasi per intero. Le ultime tombe,

hanno buccheri (tazze a tronco di cono su alto piede e

kantharoi) e piatti corinzi.

F. Barnabei, a. Cozza, L c
, p. 69 ; F. Barnabei, E. Mengarelli,

l. e, p. 198, 199; E. Petkksen, l. e, p. 173, n.» 2, 183; Athenaeum, 1896,
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p. 320; American Journ of Arch., 1896, p. 265; E. Mengarelli, in
Noi. d. Scavi, 1898, p. 166 8., 168, 169 ss. ; F. Winteu, Die Ti/pen der

flgiirL Terrakotten, I, p. cxxiv; R. Menoarelli, in Atti del Congr.
Intern. dt Scienze stor , Roma, 1908, V, p. 272; e presso G. Pinza, in

Mon ant. della R. Acc. dei Lincei, 1905, XV, o. 486; G. Tomassetti,
Campagna romana, II, p. 388; G. E. Rizzo, in Bull, della Comm. arch.

com., 1910, p. 313, n.» 2 ; 1911, p. 47 ; F. Weege, o. c, II, p. 354 s.

Vetrina tra le finestre. Quinto scompartimento co

minciando da sinistra. Oggetti sporadici provenienti

da tombe di cui non si è potuta identificare la forma.

Sono quasi tutti della prima età del ferro e del pe-

riodo orientalizzante. Tra gli oggetti di ornamento in

bronzo si notano fibule ad arco ingrossato e a navicella,

avanzi di un fermaglio di cintura a pettine, braccia

letti, anelli piatti ; tra quelli in ambra, vaghi di col-

lane, testate di aghi crinali, corpi di fibule. Tra le

armi si hanno cu3pidi e puntali di lance in bronzo.

Tra gli utensili e i vasi in impasto vi sono fuse-

ruole e un attingitoio a corpo lenticolare; in bronzo

vi sono frammenti di bacili, di skyphoi, di patere

baccellate, di un vaso con decorazione a sbalzo (bot-

toni e cerchi concentrici), un disco con bottone centrale

e decorazione a cerchi, grafiita e punteg iata (12259).

Sesto scompartimento: tre ripiani superiori. Suppel-

lettili di tombe del medesimo periodo, nelle quali per

altro non si sono raccolti dei vasi. Il corredo di ogni

tomba si limita a qualche oggetto d'ornamento in bronzo

(fibule ad arco ingrossato graffito o tornito, braccialetti,

dischi) o in ambra (vaghi di collana) o a qualche arma
in bronzo (coltello arcuato, cuspidi e puntali di lancia).

Ststo scompartimento: quarto ripiano. Suppellettile

di una tomba a cremazione del cosi detto tipo laziale

(12160 ss.). L'ossuario, d'impasto cinerognolo (12162),
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è sferico schiacciato con linguetta e protuberanze in-

torno al corpo. Il coperchio (12169) è testudinato e

con costolature parallele: è decorato con croci gam-

mate incise. La fìbula di corredo (12170) è in bronzo

ad arco inginocchiato e disco graffito. Il resto della

suppellettile è costituito da vasi di rozzo impasto (cio-

tolette e ollette), con costolature e protuberanze.

Sesto scompartimento: due ripiani inferiori. Sup
pellet tile di una tomba dello stesso periodo. Oltre a

qualche frammento di vasi di rozzo impasto (ollette),

decorati con linee incise o con costolature, vi sono in

bronzo i frammenti di due fibule a disco (12155 s.),

una cuspide di lancia (12159), una spada col fodero

(12158).

Settimo scompartimento: ripiano superiore. Suppel-

lettili di due tombe di transizione in cui, accanto ai

vasi d'impasto e alla fibula di bronzo a disco, ap-

paiono frammenti di armi di ferro e un bombylios

corinzio (12220).

Settimo scompartimento: secondo ripiano. Suppellet-

tile di una tomba dello stesso periodo. È costituita

da una tazza su piede di rozzo impasto (12131), da un
rasoio lunato (12140), da fibule a navicella e dischi

graffiti in bronzo (12132 ss.), da vaghi di collana in

ambra e pasta vitrea bleu ad occhietti bianchi e gialli

(12138), da corpi di fibule in ambra (12137), da uno
scarabeo in smalto celeste con Sfinge incisa (12139).

Settimo scompartimento: terzo e quarto ripiano.

Pochi avanzi di bronzo della suppellettile di una tomba
dello stesso periodo. Vi sono un braccialetto (12149),

dei frammenti di un secchiello con corpo decorato a

sbalzo (bottoncini) e manichi sncdati (12151) e un
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grande anello piatto, decorato con cerchietti punteg-

giati e linee parallele incise (12150).

E. Pktersen, l. e, p. 173.

Settimo scoilipartimento : quinto ripiano. Suppellet-

tile di una tomba dello stesso periodo, costituita da al-

cuni pochi avanzi di armi o strumenti in ferro e da una
cuspide di lancia in bronzo (12144).

Settimo scompartimento : ripiano inferiore. Suppel-

lettile di una tomba dello stesso periodo. D'impasto

v'è solo parte di un sostegno di vaso, conico, traforato

(12118); di bronzo v'è l'imboccatura di un altro so-

stegno anch'esso conico (12114), un gruppo di catenelle

(12115), l'avanzo di un vaso (12117) decorato a sbalzo

(bottoncini) ; di ambra vi sono dei pendagli, dei vaghi

di collana e dei corpi di fibule (12120 ss.).

Ottavo scompartimento. Suppellettili di numerose

tombe del periodo orientalizzante e della prima metà
del VI sec. a. C. Accanto a qualche frammento di

vasi di rozzo impasto, si fanno frequenti i vasi d'im-

pasto raffinato a superficie marrone o nerastra con

decorazione graffita d'imitazione orientale (tazze, an-

foretta, kantharos, attingitoi). Appaiono inoltre i vasi

di argilla figulina italo-geometri ci (oinochoe) e corinzi

(bombylioi ed oinochoe) e i vasi di bucchero (kantharoi,

tazze, olpe). Di bronzo v'è qualche fibula a navicella

piena o a losanga e qualche pendaglio. Comune è il ferro

per armi (cuspidi e puntali di lance, spade) e per og-

getti d'ornamento (bulle, braccialetto).

Vetrina ira la finestra e la porta d'ingresso alla

sala seguente. Suppellettili di due tombe di periodo

orientalizzante.
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Quattro ripiani superiori. Tolta qualche fibuletta

di bronzo a navicella (12071 ss.), la suppellettile di

una delle tombe è costituita esclusivamente da oggetti

di ambra, ma questi sono in grandissimo numero e delle

forme più svariate. Vi sono corpi di fibule a navicella

e a losanga di ogni grandezza. Vi sono vaghi e pen-

dagli di collana sferici, conici, affusolati, cilindrici,

romboidali, triangolari, rettangolari, a rocchetto e a

conchiglia. Interessanti sono i pendagli di collana

figurati. Alcune figurette d'animali (scimmiette ?) sono

geometrizzate (12035 s); ma oltre a queste vi sono

figure di cani accovacciati (12037 s.), di leoni alati

(12030), di scimmiette (12031 ss.). In qualche caso si

hanno degli avancorpi di felini addossati araldica-

mente (12028 s.). Tra le figure umane si ripete sempre
un tipo di nano, somigliante assai al Bes egiziano,

che tiene ambedue le mani al ventre o una al ventre

e una al petto (12020 ss.). Talvolta sono aggruppate

due di queste figure o di fianco (12024 s.) o di dorso

(12026). Qn pendaglio singolare è quello formato da
una gambetta umana (12027).

F. Barnabei, a. Cozza, l. e, p. 199; E. Petersbn, l. e, p. 174;

F. Weege, 0. e, II, p. 356.

Due ripiani inferiori. Il corredo di questa tomba è

costituito da un sostegno di vaso, conico e traforato,

d'impasto grigio (12013), da due skyphoi (12015 s.) e

da un'anforetta di bucchero (12014) e da alcuni uten-

sili e armi di bronzo, tra cui si notano d(i frammenti
di bacili (12008 s.), un tripode (12007), un'oinochoe

(12012), due cuspidi di lancia (12017 s.), e una lama
di spada (12019).
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Vetrina centrale presso la porta d'ingresso alla sala

seguente. Suppellettili di due tombe di periodo orien-

talizzante.

Scompartimento centrale e scompartimento verso la

porta. La suppellettile qui raccolta proviene da una
tomba a tumulo (11925 ss.). Vi sono pochi frammenti

di vasi d'impasto rozzo, invece numerosi sono i vasi

d'impasto raffinato a superficie marrone e decorazione

graffita; tra questi vasi le due forme predominanti sono

quella dell'anforetta con decorazione a doppia spirale e

quella del kantharos con decorazione a triangoli; ma i

frammenti indicano che v'erano anche patere baccellate

e skyphoi con decorazione raggiata. Di bucchero leg-

giero si hanno frammenti di olpai, di bucchero pesante

quelli di un kantharos e di una tazza a tronco di cono.

Di vasi d'argilla figulina vi sono gli italo geometrici

(oinochoai, skyphoi, kylikes) e i protocorinzì (bomby-

lioi). Parimenti ricca è la suppellettile in bronzo: ba-

cili, tripodi, sostegno di vaso a piede conico e doppia

bulla, oinochoai, patere baccellate, braccialetto, cuspide

e puntali di lancia. Di ferro vi sono solo delle armi :

cuspidi e puntali di lance, lame di spada.

F. Barnabei, a. Cozza, l. e, p. 199; E. Peteksen, l. e, p, 173; e

Ròm. Mitt.y 1897, p. 7, n.* A 19, AA 4; R. Mengarelli, in Atti del

Congr. Interri, di Scienze stor., 1903, V, p. 272; R. Pahibeni, in Mon.
ant. della R. Acc. dei Lincei, 1906, XVI, o. 437 ; F. Weege, o. c.> II,

p. 355.

11930. Grande tripode di bronzo con bacile emisfe-

rico a due manichi, ornati di fiori di loto.

F. Weege, o. c, II, p. 355.

11949. Corno potorio di bronzo, con fondo piatto ad

incasso nella parte più espansa, con turacciolo di le-
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gno rivestito di bronzo all' imboccatura e con cate-

nella di sospensione.

F. Weege, 0. e, ir, p. 355.

11948. Grande skyphos di bronzo, col corpo deco-

rato a sbalzo. Vi sono rappresentate di prospetto

quattro Sfingi o Sirene, dalle ali ricurve, che poggiano

con le zampe su quattro protomi leonine (?)

E. Pettazzoni, in Rom. MitL, 1909, p. 326, 327.

Scompartimento verso il centro della sala. La sup-

pellettile qui raccolta proviene da un tumulo, che

conteneva più sepolcri a inumazione e a cremazione

(12171 ss.). La forma dei singoli sepolcri sembra che

dovesse essere circolare o ellittica, a quanto indica-

rono gli avanzi di alcuni murelli. Su queste fondazioni

di tufo le singole camere forse si elevavano con os-

sature di legno e pareti di terra argillosa e strame.

Che i singoli sepolcri avessero delle pareti lo prova il

fatto che inseriti nei manichi di quasi tutti i vasi ritro-

vati v'erano dei chiodi, con i quali dovevano essere stati

appesi. I corredi di questo tumulo dovevano appartenere

ad età diverse, giacché, mentre sono ancora numerose le

fibule ad arco ingrossato, mancano del tutto i vasi

italo-geometrici e sono invece numerosi quelli corinzi.

La suppellettile complessiva è composta da pochi vasi

di rozzo impasto (attingitoi, anforette), da vasi di im-

pasto raffinato a superficie nera o marrone, con deco-

razione orientalizzaate graffita (grande anfora (12181)

con fasci di linee parallele, spirali, palmette cipriote,

uccelli, quadrupedi; tazza conica su piede (12211) con

fascia di fiori di loto) o con baccellatura (grande olla,

anforetta), da vasi di bucchero con linee parallele grj^f-
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fite incise (oinochoai. olpai, skyphoi) e da vasi co-

rinzi con decorazione a fasce, a baccellature, a squame e

a figure di animali (oinochoai a corpo ovale e bocca

circolare o a corpo a tronco di cono e becca trilobata).

Di bronzo vi sono delle fibule ad arco ingrossato, a

navicella, a losanga, a cavalluccio, dei pendagli bifori,

degli anelli, delle asticelle tortili ; di bronzo e di ferro

vi sono delle spade; di ferro delle cuspidi di lancia.

Di ambra si ha qualche corpo di fibula, di pasta vi-

trea qualche vago di collana.

R. Mengarelli, in Not. d. Scavi, 1898, p. 169 ss.

12188. Grande oinochoe ionica (?), decorata a metà del

corpo con una fascia graffita e dipinta in cui si suc-

cedono le seguenti figure : Sfinge maschile, alato, con

testa coperta di elmo a cimiero e penne scendenti tra

le zampe anteriori, cavallo (?) galoppante, inseguito da

un felino, uomo che tiene al laccio un cavallo, Cen-

tauro con gambe anteriori umane, che porta sospeso

con la destra un animale catturato e nella sinistra

tiene un ramo stilizzato, leone, essere umano con testa

leonina, Grifo. Metà del vi sec. a. C.

R. MBNaAKELt.1, l. c, p. 170 (figura); Gr. Karo, in Bull, di Paletti.

^

1900, p. 41, n.» 16; R. Paribkni, o. c, o. 401.

12206. Dentiera artificiale d'oro, trovata in una
tomba di donna verso il centro del tumulo. È costi-

tuita da una sottile fascetta che abbracciava cinque

denti nella parte sinistra della mascella inferiore, cioè

il premolare, ancora esistente, il canino e tre incisivi.

Evidentemente questo lavoro era stato fatto per ma-

scherare il guasto la mancanza del primo incisivo,

tanto è vero che il suo posto è occupato da una cap-
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sula d'oro. Si ha qui il primo tentativo del sistema che

nella moderna odontoiatria è chiamato « a ponte ».

E. Mengarelli, l. e, p. 169 s. (figura); V. (tuekini. A Hist. of Dent.,

p. 101, f. 31 8.; F. Weege, o. c, II, p. 355; A. Piperno, La profilassi

orale, Milano, 1913, p. 4 (figura).

Tempio.— Il tempio della Mater Matuta si innalzava

su una collina che si trova ad ovest nord ovest della

collina di Conca, sulla riva destra dell'Astura. Esso

occupava la parte più orientale della collina. Si sono

rimessi alla luce parecchi avanzi di mura di fonda-

zione, diversi per le dimensioni, per le qualità del tufo

adoperato e per le proporzioni dei blocchi, e basi di co-

lonne diversamente orientate, il che indica che il tem-

pio ha avuto più rifacimenti; ma non v'è completo ac-

cordo tra gli studiosi nella determinazione precisa di

questi rifacimenti. Tuttavia due fatti sostanziali sono

comunemente riconosciuti : che vi fa in origine un tem-

pio più modesto, costituito da cella e vestibolo ante-

riore, di proporzioni allungate, con colonnato all'in-

torno solo sui due lati e sulla fronte, orientato

verso ovest, e che poscia fu innalzato sul medesimo
luogo un tempio maggiore, egualmente costituito da
cella e vestibolo anteriore, di grande sviluppo nella

lunghezza, con colonnato all' intorno, orientato più

verso sud.

E con questi risultati va anche d'accordo l'esame

del materiale di decorazione architettonica ritrovato,

giacché si distinguono in esso due fasi: la ionica e la

arcaica. Il materiale della prima fase (metà del vi sec.

a. C.) è oltremodo scarso. Si riduce ad alcune lastre di

fregio con cavalieri ed arcieri, a qualche frammento di
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fregio con palmette e fiori di loto e a qualche tegola di

gronda. Invece il materiale della seconda fase (vi-v sec.

a. C.) è oltremodo abbondante, ciò che può indicare

già la maggiore grandezza dell'edificio. Esso comprende
tegole del frontone, cornice traforata, fregi della tra-

beazione, tegole di gronda, cortina pendula, antefisse,

acroterì, rivestimento del columen. Ma la grande va-

rietà dei tipi di tutto questo materiale fa dubitare che

esso non possa essersi trovato contemporaneamente sul

medesimo tempio. Si deve pensare a rifacimento di

alcune parti o a rinnovamento completo della decora-

zione. Ma, rifacimento o rinnovamento, in ambedue i

casi si è compiuto dentro la fase arcaica in un breve

periodo di tempo. E dopo questo il tempio ha conti-

nuato ad esistere in tale aspetto fino nell'età storica,

giacché nessun avanzo si è trovato di arte della terza

fase, dell'ellenistica, all' infuori di frammenti di grandi

statue (simulacri o voti), mentre una stipe votiva conte-

neva oggetti, soprattutto statuette, di età ellenistico-

romana. L'altra stipe votiva scoperta sembra invece

attestare che in questo luogo vi fosse un centro di culto

prima che si innalzasse il tempio più antico. Difatti

dentro le mura di questo tempio è tornata alla luce

una favissa, la quale conteneva oggetti del vii e della

prima metà del vi sec. a. C. E siccome la decorazione

fittile del tempio piìi antico risale al massimo alla

metà del vi sec. a. C, ne viene spontanea l'ipotesi che

il tempio sia sorto sulla precedente favissa, che stava

li a segnare un luogo di culto all'aperto.

Sarebbe certamente desiderabile, nella grande massa
di figure che appartengono alla decorazione della se-

conda fase, poter indicare il posto che esse occupavano
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sul tempio, ma in ciò sono poco d'aiuto i dati di scavo,

perchè non sempre i frammenti rimasero nel luogo

dove caddero e ne è la prova il fatto che alcuni si

rinvennero dentro la stipe votiva più recente e in

buche di scarico.

Che il tempio ritrovato fosse quello della Mater Ma-
tuta, lo indica con certezza un frammento di cippo con

iscrizione latina in cui un Cornelio, forse duumviro
anziate, nel ii-i sec. a. C. faceva una dedica alla dea,

lo confermano numerose statuette della stipe più re-

cente, che rappresentano la dea seduta in trono con
un bambino in grembo.

H. Graillot, l. e, p. 131 ss., t. I ss.; F. Barnabei, A. Cozza, l. e,
p. 23 ss., 69; F. Barnabei, l. e, p. 99 ss., 167; F. Barnabbi, E. Mkn-
GARELLi, l. c, p. 190 ss. ; E. Petersen, l. e, p. 167 ss. ; H. Lechat,
in Eev. des Etud. grecques, 1896, p. 439 s.; S. Eeinach, in Gaz. dea
Beaux-Arts, 1896, II, p. 332 s.; Eev. crit., 1896, I, p. 220; Athenaeum,
1896, p. 320; American Journ. of Arch., 1896, p. 264 s.; H. Degering,
in Nachr. von Kón. Ges. der Wiss. zu Gòttingen, 1897, p. 148 s., n.» 5,

p. 170 ss.; E,. BoRUMANN, Die Keramik in der Baukunst, p. 140, n.» 2;

L. Savignoni, in Mon. ant. della R. Acc. dei Lincei, 1898, Vili, e. 537;

G. Pellegrini, in Studi e Materiali, 1899, l, p. 94 s., f. 3 a; G. Son-
KiADis in 'Kcpyjy,. àp)r., 1900, o. 203,207; L. Savignoni, R. Mengarelli,
in Nat. d. Scavi, 1901, p. 541; R. Delbrueck, Die drei Tempel am
Forum Rolitorium, p. 32, 37, 38; e Das Capitolium von Signia, p. 24, 25,

28, 29; F. Wister, Die Typen der figuri. Terrakotten, I, p. cxxiv; R.
Mengarelli, in Atti del C'ongr. Intern. di Scienze star., Roma, 1903, V,
p. 267 88.; R. Borrmann, Gesch. der Baukunst, p. 184; H. B. Walters,
Ilist. ofanc. Pottery, II, p. 315; J. Durm, Die Baukunst der Etruskcr
und Romer^, p. 109 s., f. 122; R. Mengarelli presso G. Pinza in Mon.
ant. della R. Acc. dei Lincei, 1905, XV, o. 486, 487; G. Pinza, ibideìn,

o. 492 88., f. 149, o. 499, 501, f. 154, o. 507; W. Dkovna, in Rev. arch.,
1906, II, p. 407, n.a 3; e Lea statues de terre cuite dans Vantiquité, p. 96,
98, 106 ss.; L. Fenger, Le tempie etrusco -latin, p. 15, f. 52; G. Tomassetti,
Campagna romana, II, p, 387 s. , G. E. Rizzo, in Bull, della Comm.
arch. com., 1910, p. 281 ss.; 1911, p. 30 ss.; A. Grenier, Bologne
villanovienne et étrusque, p. 110, n.a2; F. Weege, o. c, II, p. 349 ss.;

A. J. Rkixach, in Bull, du 3Iu8ée hist. de Mulhouse, 1913, p. 33, 35, 36,

37 8. (dell'estratto); R. Paribeni, Guida del Museo Naz. rom.,^ p. 141;

G. Mancini, in Not. d. Scavi, 1915, p. 74, 76, 85, n.» 1.
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Vetrina a destra delVingresso alla sala seguente.

Terreootte appartenenti quasi tutte alla prima fase del

tempio, cioè alla fase ionica. Metà del vi sec. a. C.

10033. Frammenti di lastre di rivestimento della

trabeazione che costituivano un fregio continuato. In

alto si ha un toro ampiamenta aggettante dipinto a

squame e una gola dipinta a baccellature, in basso

un fregio a rilievo con figure. In questo fregio sono

ripetuti alternativamente due gruppi di due cavalieri

che corrono di conserva. Dei due cavalieri, quello

esterno è vestito dell'attillato abito orientale a panta-

loni e tira di arco, ma uell'un gruppo tira dinanzi a sé,

nell'altro tira rivolgendosi indietro. Non è da esclu-

dere che questa figura esterna sia quella di un'Ama-
zone. Nel gruppo con l'arciere che tira dinanzi a sé,

anche il cavaliere interno ha la testa di profilo, nell'al-

tro gruppo il cavaliere ha la testa di scorcio ; in ambe-
due i gruppi il cavallo esterno ha la testa rivolta in

fuori. Le figure conservate sono tutte dirette a sinistra.

F. Baknabei, a. Cozza, /. e, p. 35 8.,f. 7; E. Petersen, l.c, p. 182;

G. Pellegrini, l. e, p. 94 s., f. 'da; R. Mengarelli, in Atti d. Congr.
Interri, di Scienze stor., 1903, V, p. 269; F, Wkkge, o. c, II, p. 349; G.
Mancini, l. e, p. 85, n.»

10033. Frammenti di lastre simili, in cui per altro,

nel gruppo dei due cavalieri, il cavaliere esterno, o

dritto dinanzi a sé o rivolgendosi indietro, è nel-

l'atto di vibrare la frusta. Delle fruste rimangono
avanzi nel fondo della lastra. Il cavallo interno si di-

stingue anche per le zampe anteriori piìi sollevate.

La direzione del gruppo è egualmente a sinistra.

H. Graillot, l. e, p. 143 s., f. 5, p. 164; E. Peteksen, l. e, p. 182;

R. Menoarelli, in Atti d. Congr. Intern. di Scienze ator., 1903, V,
p. 269; F. Weege, o. c, II, p. 349.
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10034 ss. Frammenti di rilievi appartenenti a la-

stre simili con parte posteriore di cavalli fermi, ri-

volti a destra.

10037 ss. Frammenti di una lastra di rivestimento

in cui era rappresentata a rilievo una Gorgone vo-

lante verso destra. Aveva barba a ciocche triangolari,

doveva avere intorno al capo dei serpentelli e portava

dei calzari alati. Sembra che fosse vestita di corto

chitone che giungeva sino al disopra delle ginocchia.

F. Weege, 0. e, II, p. 349 s.

10506 s. Frammenti di lastre quadrangolari (rive-

stimento di trabeazione o tavolette votive), decorate a

rilievo. Vi sono avanzi di zampe bovine.

10504 s. Frammenti di lastre simili, decorate con

pitture. In uno si riconosce un cespuglio.

10228. Antefissa a testa femminile, ornata di orec-

chini, di un diadema sormontato da dischetti forati

e forse anche di una collana. I capelli cadono in lunghi

riccioli sulle spalle, gli occhi sono obliqui e sporgenti,

gli angoli del'a bocca sono rialzati. Il nimbo era for-

mato da una parte inferiore baccellata e da una parte

superiore traforata: di quest'ultima non rimangono

che le tracce. La rozzezza del lavoro fa pensare ad

una cattiva imitazione di un tipo greco.

Vetrina della parete di fronte alle finestre. Terre-

cotte appartenenti quasi tutte alla seconda fase del

tempio, cioè alla fase arcaica, vi-v sec. a. C.

10126 s. Cornice traforata che sormontava le tegole

terminali del frontone. È costituita da una fascia su-

periore a palmette sagomate e da una fascia inferiore

traforata a due nastri contrapposti che si svolgono in
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archi ed occhi ovoidali. Gli archi e gli occhi nei loro

punti di contatto presentano delle legature.

H. Ghait.lot, l. e, p. 139; E. Petersen, l. e, p. 175; F. Weege,
0. e, II, p. 350.

10118 s. Tre tegole terminali del frontone. Sono

costituite da tre elementi : una fascia superiore bac-

cellata, una fascia mediana dipinta a meandro, un
toro dipinto a sqaame. La fascia superiore è divisa

da quella mediana da un piccolo toro dipinto a cor-

done. Diversamente da quello che si riscontra nelle

tegole di altri templi, in cui tutti gli elementi dipinti

di un medesimo pezzo si svolgono nella stessa dire-

zione, qui il cordone del piccolo toro e le squame del

toro di base sono rivolte a destra, invece il meandro
della fascia mediana è rivolto a sinistra, cosicché non
appaiono distinte le tegole dello spiovente destro e

dello spiovente sinistro. Nella parte superiore la te-

gola è posteriormente dipinta a rettangoli.

E. Petersen, l. e, p. 175 ; V. Macchioro, in Neapolis, 1913, p. 278, n.» 2.

10117, 10143. Lastre di rivestimento della trabea-

zione, costituite da tre elementi : una fascia superiore

baccellata a corte penne convesse, una fascia mediana
dipinta a doppia treccia e una fascia inferiore a ri-

lievo con palmette rovesciate, riunite da archetti e

alternate con fiori di loto eretti. Portano graffito sul-

l'orlo superiore il numero d'ordine. È questo il solo

tipo di lastra di trabeazione conservata, che, a parte

il diverso colore della terra, potrebbe forse andare
d'iiccordo per arte con i fregi di cavalieri della fase

più antica (10033 ss.).

r. Weege, o. c, II, p. 350.
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10123, 10131 s. Lastre di rivestimento della tra-

beazione, costituite da tre elementi: una fascia supe-

riore baccellata, una fascia mediana dipinta a meandro

e una fascia inferiore a rilievo con palmette rove-

sciate, riunite da archetti e alternate con fiori di loto

anch'essi rovesciati e sormontati da boccinoli.

F. Weege, 0. e, n, p. 350.

10133. Lastre di rivestimento della trabeazione, co-

stituite soltanto dalla fascia inferiore del tipo prece-

dente.

F. Weege, o. c, II, p. 350.

10120, 10129 s. Lastre di rivestimento della tra-

beazione, costituite da tre eleuenti: una fascia supe-

riore baccellata a penne convesse, una fascia mediana

dipinta a doppia treccia, una fascia inferiore a rilievo

con palmette a ventaglio, rovesciate, niunite da ar-

chetti e alternate con bocciuoli allungati, rovesciati

anch'essi e sormontati da fiori di loto che hanno nel

mezzo una palmetta a ventaglio.

E. Weege, o. c, II, p. 350,

10121, 10128. Lastre di rivestimento della trabea-

zione, costituite da tre elementi: una fascia superiore

baccellata a penne convesse, una fascia mediana di-

pinta a treccia, una fascia inferiore a rilievo con pal-

mette rovesciate, sormontate da palmette a ventaglio,

riunite da doppie volute, al cui punto d'incontro na-

scono altre palmette, e alternate con bocciuoli ovoidali

anch'essi rovesciati e sormontati da fiori di loto. Due
lastre portano dipinto sull'orlo superiore il numero
d'ordine.

H. Graillot, l. e., p. 1;38, n.» 2; P. Weege, o. c, II, p. 850.

17
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10122, 10134 s. Lastre di rivestimento della tra-

beazione, costituite da tre elementi : una fascia supe-

riore baccellat», una fascia mediana dipinta a doppia

treccia, una. fascia inferiore a rilievo con un ordine

di palmette a ventaglio erette e alternate con boc-

ciuoli di loto e un ordine di palmette rovesciate e al-

ternate egualmente con boccinoli di loto.

F. Weege, 0. e, II, p. 350.

Vi sono inoltre numerosi frammenti appartenenti a

lastre di rivestimento della trabeazione di tipo diffe-

rente dalle precedenti: in tutte prevale l'ornamento

a palmette. Non sembra che alcuno di questi fram-

menti discenda al disotto del periodo arcaico.

10194 ss. Sedici antefisse a testa femminile. Esse
presentano il tipo arcaico noto dalle opere ionico at-

tiche della fine del vi sec. a. 0. Hanno ovale allun-

gato con mento alto e sporgente, occhi obliqui, naso
sottile, bocca piccola con labbra strette e angoli rial-

zati, che dà al volto un aspetto sorridente, capelli

discendenti in due grossi beccoli sui lati. La model-
latura è assai superficiale e alcune parti (occhi, so-

pracciglia, circonvoluzioni dell'orecchio) sono rial-

zate col colore. Per ornamento portano diadema, orec-

chini e collana. Il diadema è formato da un semplice
arco e i suoi elementi (una fascia inferiore ad angoli

tra due strisce quadrettate e una fascia superiore a

punte) erano indicati col colore. Gli orecchini sono a

bottoni convessi con linee incrociate dipinte. La col-

lana è dipinta ei è un sottile nastro con tre pen-

dagli circolari. Tutte le antefisse sono tratte da un
solo stampo, ma negli ornamenti dei diademi, degli
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orecchini, dei pendagli e nel diverso uso del colore

rosso e nero l'artista ha cercato di raggiungere una

certa varietà.

H. Graillot, l. e, p. 140 ss., f. 4, t, I; F. Barnabei, A. Cozza, l.

e, p. 29, 34 8.,f. 5s.; E. Petersen, l. e, p. 176, 182; H. Lechat, l. e,

p. 439; a. Pinza, o. c, o. 501, f. 154; L. Fenger, o. c, p. 15, f 52; F.

Weege, o. c, II, p. 350; G. Mancini, l. e, p. 76.

10217 SS. Tre antefisse a palmetta. Dentro un nimbo

baccellato v'è a rilievo una palmetta rovesciata, dalla

cui base partono due sottili nastri a voluta. La faccia

anteriore della base rettangolare dell'antefissa è deco-

rata a scacchi.

F. Weege, o. c, II, p. 350.

10213 SS. Tre antefisse a testa di Gorgone. Dentro

un nimbo baccellato, terminante inferiormente a vo-

lute, v'è a rilievo una testa di Gorgone di tipo orrido.

Essa ha occhi sbarrati, naso schiacciato, bocca enorme
con angoli rialzati, denti visibili e lingua pendente,

capelli e barba a riccioli serpeggianti e dei lunghi

boccoli sui lati. Delle linee ondulate dipinte indicano

sulla fronte, sul dorso nasale, sulle gote le increspa-

ture della pelle. Ogni elemento è calcolato per accre

scere l'espressione del ghigno. Sembra che la testa

sporga con tozzo collo da una specie di tunica che in

un caso è decorata con dischetti dipinti. La faccia

anteriore della base rettangolare dell'antefissa è deco-

rata a scacchi.

F. Baunabei, a. Cozza, l. e, p. 36, f. 9; E. Petersen, l. e, p. 176,

182; a. Pinza, o. c, o. 494; F. Weege, o. c, II, p. 350; A. J. Reinach, l.

e, p. 33.

10229 ss. Dieci antefisse e frammenti di antefisse

a testa di Giunone Lanuvina, di due grandezze di-
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verse. La dea è contraddistinta dall'elmo a corna ed

orecchie bovine, con doppio cimiero laterale. Gli occhi

sono obliqui, la bocca ha labbra strette con angoli

rialzati, i capelli discendono sul collo in sottili ciocche.

Le antefisse maggiori hanno il frontale dell'elmo ad

angolo meno acuto e due ciocche di capelli su ogni

lato invece di quattro.

E. Pbtersen, l. e, p. 176, 182; F. Weege, o. c, II, p. 360; A. J. Rei-

NACH, l. e, 1913, p. 33.

10201 SS. Numerose antefìsse e frammenti di ante-

fisse a testa femminile, di tre grandezze diverse.

Dentro un nimbo baccellato, terminante inferiormente

a volute, v'è una testa femminile con occhi obliqui,

bocca ad angoli poco rialzati, capelli ondulati sulla

fronte, ciocche d scendenti sui lati. La testa sporge

con alto collo dalla tunica, e intorno ad esso è dipinta

una collana a pendagli. Non si può più determinare,

per lo stato di conservazione, se vi fossero gli orecchini.

La tunica presenta vari ricami dipinti. Il tipo più pic-

colo si distingue da quello mezzano perchè la faccia

anteriore della base rettangolare, anziché essere unica

e liscia, è tripartita e scalinata e le baccellature del

nimbo, anziché discendere sino all'orlo superiore della

base, arrivano soltanto all'orlo superiore del chitone.

Del tipo maggiore non è conservato avanzo né di bac-

cellatura né di base. L'artista ha cercato di variare

i tipi tratti dal medesimo stampo con gli ornamenti
sull'arco interno del nimbo, con quelli della collana,

della tunica e della base.

H. Graillot, l. e, p. 157 ss., f. 6; F. Barnabki, A. Cozza, l. e,

p. 43 s., f. 16; E. Peterskn, l. e, p. 176, 182; G. Tomassetti, o. c, U,
p. 387, f. 85; H. Koch, Dachterrakotten aus Oampanien, Berlin, 1912,

p. 41; F. Wbege, o. c, II, p. 350.
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10245 s. Antefissa e frammenti di antefisse a testa

di Sileno. Ha capelli a riccioli stilizzati sulla fronte

e ciocche scendenti sui lati, fronte corrugata, occhi

sbarrati, naso schiacciato, barba liscia e baffi bifidi.

Porta una corona di foglie d'edera che termina late-

ralmente in basso con un corimbo.

E. Petkrsen, l. e, p. 176, 182; F. Weegk, o. c, II, p. 350.

10250. Antefissa a testa di Sileno. Ha capelli lisci

sulla fronte, con contorno ondulato e riccioli scendenti

sui lati, fronte corrugata, occhi sbarrati, naso schiac-

ciato, barba lisci?, con mosca seghettata, baffi bifidi.

Porta una corona di foglie d'edera, corimbi e ro-

sette.

F. Weege, 0. e, II, p. 350.

10248 s. Antefissa e frammenti di antefisse a testa

di Sileno. Ha capelli a riccioli stilizzati sulla fronte

e ciocche scendenti sui lati, fronte corrugata, occhi

sbarrati, naso schiacciato, barba liscia e baffi uniti.

Porta una corona di foglie di edera, corimbi e ro-

sette.

E. Petersen, l. e, p. 176, 182; P. Weege, o. c, II, p. 350.

10232. Antefisse frammentarie a figura di Tifone (?).

E un essere mostruoso a testa e tronco umano e

gambe che terminano a serpenti. La testa ha capelli

a parrucca dall'orlo sporgente, fronte corrugata, occhi

sbarrati, bocca semiaperta, barba a ventaglio con mo-
sca circolare, orecchie a branchie. Dalle spalle spun-

tano due pinne e altre due sporgono in basso dai

corpi serpentini. I serpenti sono due volte intrecciati

ed hanno una lunga barba. Il mostro ha le braccia
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piegate al gomito e con le mani tiene stretto un pezzo

di collegamento che riunisce i suoi fianchi alle teste

dei serpenti. Il calco che è stato fatto da vari fram-

menti presenta la ricostruzione della figura.

R. Mevgarelli, in Atti del Congr. Interri, di Scienze stor., 1903, V,

p. 269; F. Weegb, o. c, II, p. 350; A. J. Reinach, l. e, 1913, p. 35,

n.» 3, 36; E. Gabbici, in 3ton. ant. della R. Acc. dei Lincei, 1914, XXII,
o. 565.

10233 ss. Quattro antefìsse e frammenti di ante-

fisse a figura di Arpia. Essa ha testa e tronco di

donna e parte inferiore di uccello. Quattro ali ar-

cuate spuntano dalla vita, due rivolte in alto, due

in basso. La testa è ornata di diadema, ha capelli

ondulati sulla fronte, che discendono a ventaglio sulla

nuca, occhi obliqui, bocca a labbra strette e angoli

rialzati. La parte femminile è vestita di chitone con

mezze maniche e rimboccatura. La figura sta eretta

sulla coda aperta a ventaglio, ha le zampe ritratte,

appoggiate al ventre e rivolte verso l'alto, ha le

braccia piegate al gomito e le mani sui fianchi.

E. Petersen, l. e, p. 177, 182; F. Weege, o. c, II, p. 350; E. Ga-
BKici, 0. e, o. 566.

Da questo punto comincia una serie di antefisse a

gruppi di Sileno e Menade. Pur attenendosi al motivo

fondamentale, l'artista ha saputo ottenere una varietà

sorprendente di tipi, mutando la posizione delle fi-

gure, gli atteggiamenti, gli attributi. Data la scar-

sezza degli avanzi, per alcuni tipi si può solo intrav-

vedere lo ^schema ma non ricostruire l'aspetto com-

pleto. Di tut':i i tipi dovevano esistere più repliche.

Movente psichico di questi aggruppamenti sono l'eb-

brezza e la lascivia, e, anche con i modesti mezzi che
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aveva a sua disposizione l'arte arcaica, ne sono de-

rivati dei capolavori di espressione. Nel Sileno si

leofore talvolta l'abbandono inconscio dell'ubbriachezza,

talvolta invece l'ardire sfacciato della lussuria, ora

la tristezza, ora la soddisfazione; nella Menade si

legge talvolta la protezione che sorregge e guida,

talvolta invece la resistenza eccitatrice, ora la be-

nevolenza, ora la civetteria. E in tutti i gruppi v'è

un tratto di umorismo che sembra particolarmente

italico.

Ma questa gamma di espressioni l'artista l'ha rag-

giunta non per mezzo dei volti, che sono presso a

poco tutti eguali, bensì per mezzo delle posizioni negli

aggruppamenti. Siamo in un periodo in cui l'arte parla

ancora con i corpi anziché con i visi. Difatti la testa

del Sileno è sempre la medesima: ha capelli ondulati

sulla fronte e discendenti a ventaglio sul collo, fronte

corrugata, occhi obliqui e sbarrati, naso schiacciato,

labbra tumide con particolare sviluppo di quello su-

periore, lunga barba e baffi bifidi. Qualche variazione

al più si ha nella corona d'edera che può essere a

tre, a quattro o a cinque foglie e nella disposizione

dei capelli sul collo. Ed egualmente la medesima è

sempre la testa della Menade: ha capelli ondulati

sulla fronte e discendenti a ventaglio sul collo, occhi

quasi rettilinei, la bocca ad angoli rialzati. Qualche
variazione al più si ha nell'ornamento dipinto del dia-

dema che recinge i capelli e nella collana egualmente
dipinta che talvolta essa porta. E che la testa di per

sé non abbia un'espressione particolare lo si vede da
questo, che il tipo adoperato per la Menade è quello

stesso delle antefisse a figura di Arpia,
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All' infuori di una, in cui il Sileno si avvia verso

sinistra dopo aver afferrato alla vita la Menade che

cammina verso destra (10255), tutte le altre antefisse

presentano il gruppo in direzione verso destra. Tal-

volta è la Menade che guida, talvolta è il Sileno.

Questa uniformità sorprende in una dfcorazione che

doveva occupare i due lati del tetto: ci aspette-

remmo infatti altrettanti gruppi diretti verso sini-

stra, perchè altrimenti le antefisse del lato destro

rivolgendosi verso destra sarebbero apparse allonta-

narsi dal frontone. Ora non è da escludere che le

antefisse rivolte a sinistra vi fossero e siano andate

distrutte, ma la predilezione del gruppo verso destra

si riscontra anche nelle antefisse simili dei templi dei

Sassi caduti e di Vignale a Falerii Veteres.

H. Graillot, l. e, p. 144 ss., t. II s.; F. Barnabei, A. Cozza, l. e,

p. 37 88.; F. Barnabei, l. e, p. 100; E. Peterse??, l. e, p. 177, 182;

G. Sotiriadis, l. e, o. 203; G. Pinza, o. c, o. 494; G. E. Rizzo, l. e, 1911,

p. 35, 46, 51; F. Weege, o. c, II, p. 350 s.; A. J. Reinach, l. e, p. 37 8.

10257. Antefissa con gruppo di Sileno e Menade.
Il Sileno è nudo, distende la mano sinistra quasi in

gesto di sorpresa, mentre nella destra tiene un ser-

pente. La Menade è vestita di chitone e di himation

disposto a scialle, ha nella sinistra un oggetto non
identificabile e trascina il compagno poggiandogli

l'altra mano sulla spalla destra.

E. Petersen, l. e, p. 177, 182; F. Weege, o. c, II, p. 351.

10258. Antefissa con gruppo di Sileno e Menade
(tav. LI). Il Sileno è nudo, poggia la mano sinistra

sulla spalla sinistra della Menade, mentre tiene la

destra aperta e aderente al petto. La Menade è ve
stita di chitone e di himation disposto a scialle e
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trascina il compagno poggiandogli la mano sinistra

sulla spalla. L'avambraccio sinistro manca e non si

può sapere quale fosse il suo gesto. Per questo o per

il tipo precedente gli avanzi conservati (10259) pro-

vano l'esistenza di un altro esemplare.

F. Weege, 0. e, II, p. 351.

10261. Antefissa con gruppo di Sileno e Menade.

Il Sileno è nudo, nella destra tiene un serpenta e di-

stende il braccio sinistro che è afferrato per il polso

dalla mano sinistra della Menade. Questa è vestita

di chitone e di himation disposto a scialle e trascina

il suo compagno poggiandogli la mano destra sulla

spalla destra. Grli avanzi consertati provano l'esistenza

di almeno tre esemplari di questo tipo.

F. Weege, o. c, II, p. 351.

10263. Antefissa con gruppo di Sileno e Menade
(tav. L). Il Sileno è nudo, tiene nella, destra alzata e

piegata al gomito un serpente attorto all'avambraccio, e,

sorprendendo dalla parte posteriore la Menade, le passa

il braccio intorno al collo e le afferra con la mano
destra il seno destro. La Menade è vestita di chitone

e di himation disposto a scialle, che le nasconde tutto

il braccio sinistro, e china il capo, ma segue senza ri-

trosia il suo compagno, e il gesto del braccio destro,

con cui stende l'himation, non si sa se sia di difesa

o di condiscendenza, se abbia voluto discoprire il seno

o se voglia coprirlo. Gli avanzi conservati provano
l'esistenza di almeno quattro esemplari di questo tipo.

E. Petersen, l. e, p. 177, 182; F. Weege, o. c, II, p. 351.

10266 s. Antefisse frammentarie con gruppo di Si-

leno e Menade. Il Sileno ha una pelle felina che gli
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discende lungo la schiena e le cui zampe gli sono

annodate intorno al collo. Egli si piega sul lato sini-

stro e poggia la mano sinistra al disopra del ginoc-

chio corrispondente, mentre tiene la destra sulla spalla

destra della Menade. Questa è vestita di chitone e

di himation disposto a scialle, porta dei calzari a becco,

ha nella mano destra abbassata le nacchere e segue

il compagno poggiandogli la sinistra sulla spalla si-

nistra. Il calco che è stato fatto da vari frammenti

presenta la ricostruzione del gruppo. Gli avanzi con-

servati provano l'esistenza di almeno quattro esem-

plari di questo tipo.

E. Pktersex, l. e, p. 177, 182; F. Weege, o. c, II, p. 351.

10255. Antefissa con gruppo di Sileno e Menade.

Il Sileno è nudo e, saldamente piantandosi sulle due

gambe e sorprendendo la Menade che si avviava a

destra, l'ha afferrata alla vita per trascinarla verso

sinistra. La Menade è vestita di chitone e di hima-

tion disposto a scialle, con la mano sinistra ha affer-

rato il polso sinistro del compagno per svincolarsi

dalla stretta e tiene il bracalo destro alzato, nella

cui mano sono state restaurate le nacchere. Gli avanzi

conservati (10256) provano l'esistenza di almeno quat-

tro esemplari di questo tipo.

E. Pktersen, l. e, p. 177, 182; F. Weege, o. c, II, p. 351.

10265, 10269. Frammenti di antefisse con gruppo

di Sileno e Menade. Si hanno avanzi sicuri solo della

parte superiore. Il Sileno porta una pelle felina le cui

zampe sono annodate sul petto e, passandole il brac-

cio destro sulla spalla, afferra il seno sinistro della

Menade. Questa è vestita di chitone, ha il braccio
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destro abbassato e piegato al gomito, con la mano si-

nistra sollevata suona le nacchere e segue il compa-

gno. Il calco dà la ricostruzione della figura della Me-
nade, ma la testa doveva essere rivolta verso sinistra.

Gli avanzi conservati provano l'esistenza di almeno

due esemplari di ques*^o tipo.

H. GrRAiLLOT, l. c, p. 146, 1-19, t. Ili; P. Barnabei, A. Cozza, l. e,

p. 37, f. 10; E. Petbrsen-, l. e, p. 177, 182; G. Sotiriadi8, l. c, e. 207;

F. Weege, 0. e, II, p. 351.

10264. Parte inferiore di antefissa con gruppo di

Sileno e Mr^nade. Il Sileno porta una pelle felina,

una cui zampa è dipinta lungo la sua coscia destra.

La Menade è vestita di chitone, ha calzari a becco

e segue il compagno tenendo aderente contro il corpo

un cerbiatto o altro fissipede, di cui rimangono le

zampe Tre frammenti provano l'esistenza di un altro

esemplare di questo tipo o del tipo 10266 s., a cui è

molto simile. Non è da escludere che questo tipo debba
ricostruirsi nella parte superiore con il tipo dei fram-

menti 10265, 10269.

H. Graii.lot, l. e, p. 144 ss., t. II; F. Barnabei, A. Cozza, l. e,

p. 37, f. 11; E. Petersen, l. e, p. 177, 182; F. Weege, o. c, II, p. 351.

10260. Parte centrale di antefissa con gruppo di

Sileno e Menade. Il Sileno è nudo, ha il braccio si-

nistro alzato, piegato al gomito e aderente al petto

della Menade; nella destra doveva tenere un serpente,

il cui ccrpo discende lungo la coscia destra. La Me-
nade è vestita di chitone e di himation e guidava il

compagno. Il tipo doveva essere simile a quello dei

n.i 10257, 10258, 10261.

10262. Parte inferiore di antefissa con gruppo .di

Sileno e Menade. Si conserva solo parte della gamba
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destra del Sileno, il piede destro della Menade e parte

di un piede sinistro. Siccome la base è completa e

non v'è traccia di altro piede sinistro, dobbiamo im-

maginare che esso fosse sollevato da terra forse in

atto di danza. Tra le due gambe destre pende una
testa leonina, appartenente ad una pelle indossata o

portata sul braccio da una delle due figure. Altri due

avanzi conservati di base provano insieme a questa

l'esistenza di tre esemplari del tipo.

In una sola tavola sonp riuniti molti frammenti di

antefisse (10268, 10270 s.), il cui tipo doveva essere

diverso dai presiedenti. Vi sono sette frammenti del

tronco di Menadi che rivelano l'esistenza di altri sette

tipi. Per cinque di essi è sicuro che la Menade oc-

cupava il posto a sinistra e seguiva il Sileno verso

destra. Vi sono inoltre due frammenti di mano destra

di Menade appoggiata al corpo che appartengono ad

un altro tipo, un frammento di petto e collo informe

e un frammento di gamba che potrebbero appartenere

ai tipi precedenti. Quattro frammenti di spalle e collo

di Sileni, di cui tre con zampe di pelle felina anno-

date, sono documento di almeno due tipi di Sileni,

diversi dai precedenti: uno di essi muoveva verso de-

stra guidando la Menade, l'altro forse essendo guidato.

Un frammento di braccio di Sileno, appartenente ad

un gruppo in cui egli seguiva verso destra la Menade,
prova l'esistenza di un motivo nuovo e di un attri-

buto nuovo, non identificabile (parte di otre?); una
mano sinistra stringe un corno potorio, un'altra,

anch'essa di Sileno, è aperta, una terza (non si sa se

di Menade o di Sileno) è distesa.

Si conservano inoltre quattordici teste di Sileni
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(10272 ss.) e tredici teste di Menadi (10275 ss.), di

cui per altro, date le condizioni delFattaccatura del

collo, per lo più non si può determinare a quale dei

tipi appartenessero.

F. Weege, 0. e, II, p. 351.

Vetrina a sinistra dell'ingresso alla sala precedente.

Continuano le terrecotte della fase arcaica del tempio,

vi-v sec. a. C.

10191 ss. Frarnmenti di ventre con mammelle di

varia grandezza e di ali palmate, appartenenti ad un
acroterio a forma di Grifo o Sfinge o altro essere fan-

tastico.

G. E. Rizzo, l. e, 1911, p. 53, n.» 1.

10236 ss. Frammenti di ali ricurve a pei ne rile-

vate, appartenenti a qualche iigura teriomorfa di acro-

terio.

F. Wkege, 0. e, II, p. 351.

10239 ss. Frammenti di ali ricurve lisce con penne
dipinte, appartenenti a figure teriomorfe di antetisse

acroterì.

F. Weege, 0. e.,. II, p. 351.

10243. Frammenti di cimieri con varie decorazioni

dipinte, simili a quelli scendenti lateralmente dall'elmo

della Giunone Sospita.

10054. Frammento di una lastra trapezoidale a ri-

lievo che copriva la testata del columen. Ne è con-

servata la metà destra, la quale ha una cornice con-

vessa che in alto diminuisce gradualmente di rilievo.

V'è rappresentato un guerriero che si lancia all'at-

tacco verso sinistra. Porta elmo, chitone, corazza, eia-
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mide, cosciali, schinieri e un riparo triangolare sul

davanti al disotto del chitone. Con la sinistra imbraccia

lo scudo, mentre con la destra sollevata era in atto

di menare un fendente: rimane infatti la lama della

spada appoggiata allo scudo. Nello scado è dipinto

come emblema un Centauro scalpitante verso destra,

con le braccia sollevate.

E. Pktkrsen, l. e, p. 179 s.; G. E. Rizzo, l. e, 1910, p. 294; 1911,

p. 30 8., f. 11, p. 48 ss., f. 13, p. 54; F. Wkkge, o. c, II, p. 362.

10051. Volto femminile con capelli ondulati e dia-

dema. È incerto se appartenesse ad un'antefissa.

10278. Parte posteriore di testa femminile con ca-

pelli che discendono in una grande massa sostenuta

da un cordone dietro le orecchie.

10055 ss. Numerosi frammenti appartenenti a lastre

ad alto rilievo. Non si può determinare con precisione

quale posto esse occupassero sul tempio. Certamente
non si tratta di un fregio continuato perchè sono con-

servati gli angoli inferiori e superiori di due lastre

distinte. Le lastre in basso e sui lati erano contornate

da una cornice aggettante che verso l'alto diminuiva

gradualmente di rilievo, allo stesso modo che questo

si ha nella lastra di rivestimento del columen (10054).

E alla forma del columen richiama anche un angolo

superiore sinistro conservato, giacché ha taglio tra-

pezoidale. Lastre a rilievo simile con eguale diminu-

zione della cornice si hanno a Signia (19107 ss.) e a

Falchi Veteres: tempio dei Sassi caduti (12514 ss.).

Tuttavia gli avanzi di figure conservati sono troppo

numerosi per essere contenuti solo nelle due lastre di

rivestimento del columen. Forse vi era anche un altro
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fregio, di cui non possiamo precisare la forma e la po-

sizione sul tempio.

I soggetti rappresentati erano dei combattimenti e

sembra che la lotta si svolgesse tra Greci e Orientali

od Amazoni. I Greci portano elmo, corazza, cosciali,

schinieri, scudo; gli Orientali o le Amazoni portano

pantaloni aderenti. Qualche frammento, ad . esempio

un Gorgoneion, fa pensare che a queste lotte parteci-

passero assistessero dei numi. Delle teste di ca-

vallo indicano che forse v'erano anche dei cavalieri.

E. Peteksen, l. e, p. 177 ss.. 182; R. Mengarklli, in Atti d. Congr.
Interri, di Scienze stor., 1908, V, p. 269; W. Deonna, o. c, p. 91 s , n.» 5;

a. E. Eizzo, l. e, 1911, p. 33, 37 ss., f, 12, p. 41 ss., 51, 54; F. Weege,
0. e, II, p. 362 s.

10042. Testa di guerriero barbato con elmo attico

ad alto cimiero e .paragnatidi abbassate. L'elmo è or-

nato di elementi animaleschi, giacché l'orlo inferiore

del frontale all'altezza delle paragnatidi si piega in

due piccole corna e dalla calotta spuntava sulla sini-

stra un corno ed un orecchio bovino. Sul lato sini-

stro del cimiero sono dipinti scacchi, fasce e meandro
e nella parte posteriore sinistra della calotta è di-

pinta una voluta. Le orbite sono vuote, ma le tracce

di an mastice nero indicano che dovevano essere riem-

pite di altro materiale. Siccome tutta la parte destra

non è lavorata, ciò prova che la testa doveva essere

rivolta verso sinistra.

H. Graillot, l. c
, p. 149 ss., t. IV; F. Barkabei, A, Cozza, l. e,

p. 42 8., f. 15, 15 a; E. Petersen, l. e, p 178, 180 s., 182; H. Lechat,
I. e, p. 440; F. Hauser, in Oesterr. Jahreshefte, 1906, p. 115, f. 44,

44 a, W. Deonna, o. c, p. 91 s., n.» 5; Q-. Tomassetti, o. c, II, p. 387,

f. 86; G. E. Eizzo, l. e, 1911, p. 31, n.'' 1, 37, 41; F. Weege, o. c,
II, p. 352.
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10046. Testa barbata di guerriero morto. Dell'elmo

del suo copricapo non è rimasto che il frontale.

L'artista ha reso con forte accento la contrazione

della morte: delle rughe profonde solcano la fronte,

la tempia destra e le guance ai lati del naso, gli occhi

sono socchiusi, la bocca è semiaperta e lascia vedere

i denti. Le lunghe ciglia superiori sono dipinte come
se battessero sulla palpebra inferiore.

E. Petersen, l. e, p. 178, 182; G. E. Rizzo, l. e, 1911, p. 41; E.
Wekge, 0. e , II, p. 353.

10047. Parte superiore di volto di donna morta. Ha
capelli spartiti nel mezzo con riccioli sulla fronte.

La fronte è corrugata, gli occhi sono socchiusi.

G. E. Rizzo, l. e, 1911, p 41.

10045. Volto di Persiano (?) morente. È coperto

dalla mitra che gli nasconde la bocca e lascia vedere
soltanto gli occhi e il naso. Gli occhi sono obliqui e

semiaperti, con grande sviluppo della palpebra icfe-

riore, il naso è piccolo e schiacciato.

10107 s. Testa di cavallo e frammento di altra. Nel
forte inarcamento del collo, segnato di pieghe, nella

criniera ritta, nelle froge dilatate, nella bocca aperta,

che lascia vedere i denti, l'artista ha bene rappresen-

tato la focosità del destriero. La testiera era dipinta.

Gli occhi erano riempiti di altro materiale come in-

dicano le tracce di mastice nero. Siccome il lato sini-

stro non è lavorato esse dovevano essere rivolte a destra.

E. Peterskn, l. e, p. 179, 182; G. E. Rizzo, l. e, 1911, p. 41; F.
Weeoe, 0. e, II, p. 352.
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10090. Frammento di egida con Grorgoneion a ri-

lievo. Ha occhi sbarrati, larga bocca arcuata con lin-

gua pendente e forti solchi intorno alla bocca.

F. Weege, 0. e, II, p. 352.

10081. Frammento di scudo circolare, nel quale ri-

mane piccola parte di una figura dipinta di Centauro

Sileno. Si riconosce la metà destra della testa con

orecchio equino, parte del petto e la mano destra sol-

levata, che tiene stretto un oggetto lungo e nero, non

identificabile, forse un serpente.

G. E. Rizzo, l. e, 1911, p. 41 ; F. Weege, o. c, II, p. 352.

Vetrina tra la porta d'Ingresso alla sala precedente

e la finestra. Continuano le terracotte della fase ar-

caica del tempio, vi-v sec. a. C.

10145. Numerosi frammenti della cortina che pen-

deva dalle tegole di gronda. È decorata a rilievo con

palmette rovesciate, alternate con dischi : le palmette

e i dischi sono riuniti da doppie volute.

H. Gkaillot, l. C:, p. IB9 s., f. 3; E. Petersen, l. e, p. ITS' s.
;

R. Mengarelli, in Atti del Oongr. Interri, di Scienze stor., 1908, V,

p. 269; F. Weege, o. c, II, p. 854.

10151 SS, Numerosi frammenti di tegole di gronda,

dipinte con ornamenti nella parte inferiore visibile.

L'ornamento più comune è quello a grandi fiamme.

Ve ne sono per altro alcune che hanno delle serie di

circoli, altre che hanno una baccellatura ed altre che

hanno palmette riunite da doppie volute. A giudi-

care dai ritrovamenti di altri templi sono queste ul-

time, maggiormente ornate, le più antiche e possono

anche risalire alla fase ionica. Alcune delle tegole

hanno un labbro dritto e sporgente, il quale era an-

18
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ch'esso visibile e aveva una decorazione a treccia.

Molti di questi frammenti conservano ancora la piom-

batura con la quale veniva fissata la cortina pendula.

H. Qraillot, l. e, p. 139; E. Pjstersen, l. e, p. 175, 176; R. Men-
GARELLi, in Atti del Congr. Interri, di Siieme stor., 1903, V, p. 269;
F. Weege, 0. e, II, p. 351.

10188. Frammenti di un grande acroterio traforato a

palmetta, che sboccia da un calice fiancheggiato da
due volute con palmette e foglie.

F. Weege, o. c, II, p, 354.

10179. Numerose colature di piombo che possono

dare un'idea dei sistemi adoperati per fissare terra-

cotta a terracotta.

10169 ss. Frammenti di tegole con bolli, di canali

per rivestimento del columen e di altre parti della

copertura del tetto.

F. Barnabei, R. Mengarelli, l. e, p. 196 s. ; E. Petersen, l. e, p. 174.

10180 S3. Frammenti di basi, di fusti di colonne e

di altre parti degli edifici, in tufo e peperino.

H. Graillot, l. e, p. 137; P. Barnabei, A, Cozza, l. e, p. 31 ss., f, 3 ss.

Sotto la finestra vicina. 10186. Cippo frammentato
in peperino, con iscrizione votiva alla Mater Matuta.

[Matr]E-MA[tuta]

[Cor]NELIVS
[Duum] VIRV[m]

L'iscrizione ha confermato l'ipotesi, tratta dalla tra-

dizione letteraria, che questo fosse il tempio di Sa-

tricum dedicato alla Mater Matuta. ii-i sec. a. C.

H. Graillot, l. e, p. 163, n.» ?. ; F. Baknabei, A. Cozza, l. e,
p. 101 B.; F. Barnakei, R. Mengarelli, L c, p. 194 ss., f. 2, p. 197;

E. Peterskn, l. e, p. 183; F. Weege, o. c, II, p. 354.
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Vetrina entrale presso la porta dHngresso alla sala

precedente. Frammenti di statue in terracotta a gran-

dezza naturale. Alcune erano certamente i simulacri

onorati nel tempio, ma i frammenti conservati atte-

stano l'esistenza di cosi gran numero di figure che si

deve pensare che altre fossero statue votive. AU'in-

fuori di qualche frammento che appartiene a statue

del IV III sec. a. C, tutte le altre figure sono d'arte

arcaica, del vi v sec. a. C. Vi sono uniti anche fram-

menti di figure d'animali (felini, cavallo, bue), ma non

si può dire se fossero votive o ornamentali.

H. Graillot, l. e, p. 153 ss., t. V; F. Barnabei, A. Cozza, Lc.,p.408S.,

f. 14, 14a ; E Petersen, l. e, p. 181 s. ; E. Mengarelli, in Atti del

Congr. Interri, di Scienze sfor., 190d, V, p. 269; G-. Pinza, o. c, o. 494;

W. Deonna, 0. e, p. Bl, 35, 41, d.» 2, 96, 98, 106 ss.; G. E. Rizzo, i. e,

1911, p. 3], n.» 2, 46, 51 ss., 54 s., 61 ; F. Weege, o. c, II, p. 353 s.

Scompartimento verso la porta: ripiano superiore.

9982. Busto di figura virile barbata. Apparteneva

forse al simulacro di Griove (tav. LII). I capelli sono

disposti in grossi riccioli stilizzati sulla fronte e po-

steriormente formano una grande massa che discende

sul collo. Un sottile cordone li lega nell'alto da orec-

chio ad orecchio. Caratteri arcaici si hanno oltre che

nella trattazione dei capelli, nell'obliquità degli occhi,

nella loro collocazione superficiale, nella costolatura

netta delle palpebre e delle sopracciglia. Ma pur con

tutto ciò il volto ha un'espressione di dignità e di bontà

quale si addiceva al padre degli dèi.

H. Graillot, l. e, p. 153 ss., t. V ; F. Barjtabei, A. Cozza, l. e,
p. 40 ss., f. 14, 14a; E. Petp:rsen, l. e, p. 181, 182; H. Lkchat, l. e,
p. 440; S. Reinach, l. e, p. 333 (figura); R. Mengarelli, in Atti
del Congr. Jntern. di Scienze stor., 1903, V, p. 269; F. Hauser, l. e.
p. 114, f. 43, 43a; W. Deonna, o. c, p. 31, 3ò, 41, n.» 2, 107 ss.; G. e!
Rizzo, l. e, 1911, p. 31, n.a 2, 53, 54 s., n.» 4; F. Weege, o. c, II, p. 3-54.
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10032. Frammenti di un fascio di folgori stilizzate.

Era forse l'attributo tenuto in mano dal simulacro

di Giove.

9983. Frammenti di un volto femminile con capelli

ondulati sulla fronte. Ha le medesime proporzioni e

la medesima trattazione stilistica della testa di Giove :

questa somiglianza è soprattutto visibile nella con-

formazione delle sopracciglia e delle palpebre. Si può

pensare alla figura di Giunone e a questa ipotesi io-

duce l'esistenza tra i frammenti di una statua di Mi-

nerva, la terza divinità della trinità etrusco-latina.

9984 s. Frammenti di una testa femminile coperta

d'elmo con paragnatidi alzate. I capelli appaiono sotto

il frontale e sotto le paragnatidi in piccole ciocche

diritte e parallele. La trattazione dell'occhio sinistro

conservato è simile a quella delle due teste prece-

denti. Non v'è dubbio che questa testa sia quella di

Minerva associata nel culto a Giove.

G. E. Eizzo, l. e, 1911, p. 54 s., n.» 4.

10020. Parto del tronco della statua di Minerva.

Era vestita di chitone, con rimboccatura superiore.

Nel mezzo del chitone v'è a basso lilievo una grande

testa di Gorgone con fronte corrugata, occhi piccoli

e ammiccanti, naso schiacciato, grossa piega dal naso

alla bocca, bocca larga ed arcuata, zanne sporgenti,

lingua pendente.

F. Baknabei, a. Cozza, l. e, p. 42; E. Petkrsen, l. e, p. 181, 182;

W. Dbonna, 0. e, p. 109; G. E. Rizzo, l. e, 1911, p. 54 s., n.» 4; F.

Weegb, 0. e, II, p. 353.

9980. Frammento del lato destro di testa maschile,

coperta da fasce intrecciate. I capelli sulla fronte e
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sulla gota discendono lisci. È di stile arcaico, ma la

forma dell'orecchio accenna ad un'arte un po' più evo-

luta di quella delle teste precedenti.

Vi sono inoltre numerosi frammenti di teste (fronti,

occhi, orecchie, bocche, capigliature) che provano l'esi-

stenza di almeno altre quattro statue.

Scompartimento centrale. 9981. Parte inferiore di

un gruppo di due statue grandi al vero. L'una è una
figura femminile e di essa si conservano le gambe da
circa la metà della coscia. È vestita di chitone che

discende un po' al disopra del malleolo e ricade in

pieghe schiacciate con orlo inferiore disposto ad an-

golo. Al disopra del chitone portava una specie di

manto liscio che è conservato solo nella parte poste-

riore dove giunge un po' al disotto della metà della

coscia. Esso può essere la parte più lunga dell'egida,

di cui la parte più corta discendeva sul petto con il

Gorgoneion già ricordato. Quindi sarebbe la figura di

Minerva. Dell'altra figura, che è maschile, si conserva

soltanto il piede sinistro. Ambedue le figure si muo-
vevano verso destra, quella femminile era più avan-

zata : Minerva era cioè in atteggiamento di Proma-
chos. Questo aggruppamento suggerisce l'ipotesi che

la figura maschile fosse quella di Giove. Il plinto ha
contorno arrotondato sul lato esterno, serpeggiante sul

lato interno, ma sempre irregolare. Una specie di

largo tronco fa da sostegno alla figura femminile tra

le due gambe.

R. Mengarelli, in Atti del Congr. Intern. di Scienze stor., 1903, V,
p. 269; G. E. Rizzo, l. e, 1911, p. 54 s., n.» 4; F. Weege, o. c, II, p. 353.

Scompartimento verso il centro della sala: ripiano

superiore. Sono qui raccolti numerosi frammenti di
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braccia, mani, dita, piedi, appartenenti alle medesime
statue di cui le teste sono state g'à descritte. Si di-

stinguono le braccia e le mani maschili da quelle

femminili per proporzioni, modellatura e colore. Si noti

tra l'altro il n. 9997 che è parte di un avambraccio

destro con la mano che impugna un'elsa di spada:

appartiene ad una figura femminile.

E. Pktkrsen, ì. c, p. 181, 182; W. Deonna, o. c, p. 109; G. E.

Bizzo, l. e, 1911, p 54 8., n.» 4.

Vi sono inoltre alcuni frammenti di figure d'ani-

mali; ti-a essi due grandi occhi bovini (10028), uno
zoccolo di cavallo (10030), una zampa di felino su pic-

colo plinto (10031), che poteva forse essere piede di

un trono o simile.

Ripiani inferiori. E qai esposta solo una piccolis-

sima parte dei numerosi frammenti di panneggia-

mento appartenenti alle statue di cui le teste e le

parti nude sono collocate nei ripiani superiori. A.lcuni

di essi sono interessanti per la ricca decorazione po-

licroma, giacché hanno bordi ornati a fasce, meandri,

quadrati, stellette. La tecnica delle pieghe è quella

dell'arte arcaica: sono larghe, schiacciate e con orlo

inferiore angolare.

G. E. Rizzo, l. e, 1911, p. 46, 54 s., n.» 4; F. Weege, o. c, II, p. 353.

10021. Frammento del torace di un guerriero ve-

stito di corazza. Gli spallacci sono a rilievo, tutto il

resto della corazza ha una decorazione a fasce di

meandri. Nel mezzo del petto vi sono due cordoni di-

sposti a croce decussata e fermati alle quattro estre

mità ad occhielli circolari. Dall'occhiello inferiore

conservato pendono tre brevi cordoni.

Q, E. Rizzo, l, e, 1911, p. 64 s., n.» 4.
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Oltre a questi frammenti di opere del vi v sec. ve

ne sono alcuni pochi altri appartenenti a statue del

iv-iii sec. a. C.

9991. Parte superiore destra di una testa maschile

con profondo solco frontale, arco sopraccigliare spor-

gente, occhio affondato e ciocche di capelli voluminose

e movimentate.

9992. Parte inferiore destra di una testa maschile

con forte incavo tra il labbro inferiore e il mento.

Porse è da riunirsi al frammento precedente.

10026. Parte delle cosce di una figura femminile

seduta, vestita di chitone e di himation.

H. Graillot, l. e, p. 160 s., f. 9 s. ; F. Barnabei, A. Cozza, l. e,
p, 29; E. Petersen, l. e, p. 181, n.» 1; W. Deonna, o. C, p. 18, 110,

139, n.a 8; G. E Rizzo, l. e, 1911, p. 54 s., n.» 4, 56.

10025. Frammenti delle spaJle e del petto di una
figura femminile, vestita di chitone con maniche al-

lacciate e di manto annodato. Delle ciocche serpeg-

gianti di capelli ricadono sul petto e sulla schiena.

Per la terra, per la tecnica, per lo stile e per la di-

sposizione del panneggiamento non possono appartenere

alla stessa statua del numero precedente.

STIPI VOTIVE. (Pianta: 17).

Stipi votive. — Del tempio di Satricum sono tor-

nate alla luce due stipi votive. La più antica si tro-

vava dentro e sotto il perimetro del primo tempio, il

che indica, ciò che del resto è confermato dagli og-

getti che conteneva, che essa era anteriore a questo

tempio. È legittima l'ipotesi che il culto quivi prima
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si esercitasse all'aperto e che la fossa nella quale si

gettavano i doni votivi sia stata il primo recinto

sacro. L'età della, stipe abbraccia presso a poco il

VII sec. e la prima metà del vi sec. a. C, cioè tutto

il periodo orientalizzante e l'inizio del periodo d'in-

flaenza greca. Difatti gli oggetti più antichi sono i

vasi d'impasto raffinato, quelli più recenti sono dei

bronzetti di stile greco. La grande quantità di fibule

ritrovate può indicare che il luogo doveva essere sacro

ad una divinità femminile.

La stipe votiva più recente stava nell'area a sud-

ovest della fronte del tempio. La fossa era quasi cir-

colare e compresa entro due muretti. Superiormente

era determinata da un muro curvilineo e nel fondo aveva
un incavo circolare con pareti quasi a piombo. Il suo

maggior diametro, misurato all'orlo superiore, era di

circa dieci metri. L'età della stipe abbraccia presso a

poco tre secoli dal iv al ii sec. a. C. Difatti all'in-

fuori di alcuni pochi oggetti (vasi d'impasto, fibule, figu-

rine di bronzo, ornamenti di ambra e di pasta vitrea,

aryballos di smalto, simulacri di case) che risalgono al

VI sec. a. C. e anche più su, la gran massa è costituita

da vasi etrusco-campani, da figurine in terracotta, da
riproduzioni di parti del corpo umano. Tra le figurine

in terracotta il grande numero di divinità femminili

matronali in trono, spesso con un bambino in grembo,

non soltanto è un'altra prova che il tempio era dedi-

cato ad una dea, ma che questa doveva essere una
divinità protettrice dei fanciulli.

Tra le due stipi v'è dunque un intervallo di tempo
che va dalla metà del vi al iv sec. a. C, per quanto
alcuni degli oggetti ultimi della prima stipe si co-
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prano perfettamente con quelli più antichi della seconda.

Soltanto è da osservare che questi oggetti più antichi

della seconda stipe costituiscono un gruppetto isolato

che si distacca dal grosso dfìlla stipe stessa, cioè dai

vasi e dalle figurine in terracotta. Ora per quanto si

riscontri nella produzione e nell'importazione artistica

dell'Etruria e del Lazio e in generale dell'Italia cen-

trale una lacuna che abbraccia parte del v e del iv sec.

a. C, è singolare che al tempio di Satricum manchi
proprio la stipe votiva del periodo della sua fase ar-

caica, della fine del vi e del principio del v sec. a. C,
cioè del periodo della sua più bella veste architetto

nica. E non colpisce tanto la mancanza di vasi attici

dipinti a figure nere o a figure rosse di stile severo

e di stile nobile, giacché è fenomeno noto che la loro

importazione fu tanto scarsa nel Lazio quanto abbon-

dante nell'Etruria e nella Campania, ma meraviglia la

mancanza di qualsiasi oggetto votivo in bronzo e in

argilla di quest'età. Quindi, siccome il terreno intorno

al tempio è stato esplorato accuratamente e non si è

trovata alcuna traccia di questa stipe votiva inter-

media, si può pensare che essa fosse già andata per-

duta depredata nell'antichità.

Un'altra piccola stipe votiva con oggetti della me-
desima età di quella più recente fu trovata a nord
della città, come in altro punto, a sud-ovest, furono
trovati gli avanzi di una fabbrica di terrecotte votive.

Grli oggetti di ciascuna stipe sono stati distribuiti

per categorie e possibilmente per età.

Stipe votiva antica. — H. Graillot, l. e, p. 135; F. Barnabei,
A. Cozza, l. e, p. 29 ss., 43; F. Baunabei, L c, p. 167; E. Petersen,
l. e, p. 160 s., 173 s.

; American Journ. of Archaeologij, 1896, p. 264
;

F. WiNTER, Die Tijpen der flgilrl. Terrakotten, I, p. cxxiv ; R. Menga-
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RBLLi, in Atti del Congr. Interri, di Scienze stor., Boma, 1903, V,

p. 2VÌ, 268, 271, 272; e presso G. Pinza, in Mon. ant. della B. Acc. dei

Lincei, 1905, XV, o. 486 ; G. Pinza, ibidem, o. 494, 501; G. E. Rizzo,

in Bull, della Comm. ardi, com., 1911, p. 47.

Stipe votiva recente. — P. Barnabei, l. e, p. 99 ss., 167; F. Bar-
KABEi, R. Mengakelli, l. c, p. 191 8««.; E. Petersen, l.c, p. 161, 173, 1828.;

F. WiNTER, 0. e, I, p. cxxiv: R. Mengarelli, in Atti del Congr. Jntern.

di Scienze stor., Roma, 1903, V, p, 267, 268, 271; e presso G. Pinza, in

Mon. ant. della R. Acc. dei Lincei, 1905, XV, o. 486; W. Deonna, Les

statues de terre cuite dans l'antiquité, p. 201, n.» 1 ; G. E. Rizzo, l. e,

1910, p 297 88., f. 3 88., p. 304 88., f. 7 ; G. Mancini, in Nat. d. Scavi,

1915, p. 87, n.» 2.

Altre atipi. — R. Mengarelli, in Not. d. Scavi, 1898, p. 168; F.

WiNTER, 0. e, I, p. CXXIV.

Stipe votiva antica. — Vetrina a sinistra della porta

finta nel fondo della sala: quattro ripiani superiori.

Vasi d' impasto. All' infuori di qualche raro esemplare

d'impasto rozzo (coperchi conici, attingitoio a corpo

semiovoidale) tutti gli altri sono dei va8Ì d'impasto

raffinato, lavorati al tornio. Il tipo prevalente è quello

dell'anforetta a corpo semiovoidale o sferico schiac-

ciato e alto collo a tronco di cono. Le forme sono più

slanciate negli esemplari che appaiono più recenti.

Alcune anforette hanno manichi crestati, altre hanno
steccature intorno al corpo ed altre infine hanno deco-

razione graffita (triangoli, doppie spirali, cerchietti pun-

teggiati). Vi sono delle olpai che non si distinguono

per forma dalle anforette precedenti se non per l'as-

senza di uno dei manichi. Si osservi un'oinochoe (10300)

con corpo a doppio tronco di cono, collo conico e bocca

trilobata, decorata con rozze incisioni a triangoli e a

reticolati romboidali, una grande anfora (10301) con

corpo semiovoida'e, collo a tronco di cono e manichi

crestati, un kantharos (10348) a trinco di cono, deco-

rato con incisione a pettine, un frammento di vaso



STIPE VOTIVA ANTICA DI SATRICUM 283

(10313) con decorazione graffita (palmetta cipriota e

uccello). Vi è anche qualche ansa lunata di attingitoi.

F. Barnabei, A. Cozza, l. e, p. 29; E. Petersen, l. e, p. 174,

E/piano inferiore. Minuscoli vasi di rozzo impasto.

Vi sono dei piattini, delle scodellette, delle tazzette

a tronco di cono, talvolta con protuberanze intorno al

corpo, degli attingitoi a tronco di cono con presa ad

occhiello con alto manico, degli altri attingitoi con

corpo lenticolare, alto collo e alto manico. Si noti nel-

l'angolo una mac.na simile a quella delle capanne (10604).

Vetrina tra la precedente e la finestra. Primo scom-

part mento: riplano superiore. Continuano i minuscoli

vasi di rozzo impasto. Vi sono delle tazzette con corpo

a tronco di cono o semiovoidale, talvolta con protu-

beranze intorno al ccrpo, talvolta con manichi oriz-

zjntali, e delle tazzette su piede campanato.

Primo scompartimento: ripiano mediano. Oltre a

vasi simili di rozzo impasto, tra cui piattini e sco

dellette con più incavi circolari, attingitoi a tronco

di cono, con ansa lunata, anforette a tronco di cono

a corpo semiovoidale, vi sono dei minuscoli vasi

d'impasto raffinato e di bucchero, tra cui delle olpai

e delle anforette con corpo semiovoidale o sferico

schiacciato e alto collo a tronco di cono e degli attin-

gitoi con corpo a tronco di cono e alto manico.

Primo scompartimento : ripiano inferiore. Rocchetti

e fuseruole d'impasto, di varie forme.

E. Petersen, l. e, p. 174.

Se ondo scompartimento: ripiano superiore. Vasi
italo geometrici. Vi sono due oinochoai frammentarie

(10363, 10368) a corpo ovale e collo cilindrico, con
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decorazione dipinta a fasce e triangoli, i colli di molte

altre simili, iin'olletta (10371) con corpo ovoidale de-

corato a fasce, una tazza conica (10376) e uno skyphos

conico (10373) con eguale decorazione, i frammenti di

due skyphoi, di cui uno (10428) ornato di una zona

a figure di cani correnti tra zone di rosette, scacchiere

e linee ondulate.

F. Baknabbi, a. Cozza, l. e, p. 29.

Secondo scompartimento: riplano mediano ed infe-

riore. Vasi corinzi. Vi sono bombylioi piriformi deco-

rati con fasce, linee ondulate, spine, baccellature e

squame. Due sono ornati con zone a figure di cani

correnti (10385, 10438). Vi sono inoltre dei bombylioi

a corpo ovoidale, decorati con fasce, baccellature e

zone punteggiate. Alcuni (10435 s.) sono ornati con

figure di anatre, galli e lepri. Altri bombylioi infine

hanno corpo di altre forme variate, a tronco di cono,

a doppio tronco di cono, a fuso e sono tutti decorati

con fasce, baccellature e linee di punti. Uno di essi

(10408) ha corpo conico plasticamente tornito.

F. Barnabei, a. Cozza, l. e, p. 29, 30; E. Petersen, l. e, p. IT-l.

Terzo scompartimento : ripiano mediano. Continuano

i vasi corinz;ì. Vi sono aryballoi a corpo sferico de-

corati con fasce, baccellature & zone punteggiate. Uno
(10417) è ornato a spicchi. Sono frequenti quelli or-

nati con fiori di loto e palmetfce (10439 ss.) o con

anatre (10443 ss., 10447 a.). Infine uno p0443) è or-

nato con galli, uno (10448) con un caprone, uno (10444)

con un avancorpo di cinghiale, un ultimo (10446) con

Sfingi affrontate, una Sirena e un leone.

Terzo scompartimento: ripiano superiore. Conti-
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nuano i vasi corinzi. Vi sono delle tazze con labbro

curvo in dentro, su basso piede tornito, ornate ester-

namente con figure di anatre ; ve ne sono altre con

labbro piatto, su piede più alto, liscio o tornito e de-

corate con semplici fasce. Un'oinochoe (10369) con

corpo ovoidale, collo cilindrico e bocca circolare è,de-

corata con fasce e denti di lupo e un'altra (10421)

con corpo a doppio tronco di cono, collo conico e bocca

trilobata è ornata, oltre che con fasce e baccellature,

con una zona a figure di felini.

Terzo scompartimento : ripiano inferiore. Conti-

nuano i vasi corinzi. Oltre ad una tazza cilindrica

(10372) decorata a fasce, a due kylikes (10426 s.) con

corpo emisferico^ ornato con una zona di anatre, a

due pissidi lenticolari, una (10382) decorata a fasce,

l'altra (10429) ornata con una zona di anatre, ad una
oinocboe (10423) con corpo ovoidale, decorato a fasce

e squame, vi sono alcuni vasi caratteristici per forma
e per decorazione.

10434. Oinochoe frammentaria, con corpo ovoidale,

ornato con tre zone figurate. Nella zona superiore

vi sono due uccelli a testa umana, l'una maschile bar-

bata, l'altra femminile; nella zona mediana vi sono

ai lati di un motivo ornamentale a palmetta e fiori

di loto, un leone, una pantera, un caprone e un ser-

pente; nella zona inferiore vi sono tre pantere, due
caproni e una civetta.

10433. Grande bombylios ovoidale, decorato con gallo

ad ali spiegate e altro uccello.

10432, Grande bombylios ovoidale, decorato con due
figure di quadrupedi di forme siogolari a testa appa-

rentemente equina e coli due anatre.
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10457. Vasetto a forma di testa di Acheloo, con

corna ed orecchie bovine.

10450. Vasetto a forma di scimmia seduta.

10452. Vasetto a forma di scimmia seduta che tiene

in braccio il suo piccino. Sul dorso della madre sono

dipinte tre anatrelle.

10453. Vasetto a forma di cinghiale.

10420. Rhyton a forma di testa di cinghiale.

10455. Bombylios al cui corpo piriforme con peduccio

sono state aggiunte zampe e testa rudimentale di

uccello in modo da dargli l'aspetto di un'anatra.

10461. Turacciolo di un bombylios a forma di testa

di quadrupede dalle lunghe orecchie erette.

10458. Presa di coperchio a forma di uccello.

Quarto scompartimento. Vasi di bucchero. Le forme

prevalenti sono lo skyphos conico, la kylix su peduccio,

con corpo a calotta sferica e labbro obliquo, l'olpe

con corpo semiovo.dale, alto collo a tronco di cono e

labbro leggermente rovesciato, l'anforetta di simile

aspetto, il kantharos o la semplice tazza a tronco di

cono, la ciotola emisferica su peduccio campanato. Le
forme più variate sono presentate dalle oinochoai : ve

ne sono a corpo ovoidale, semiovoidale, sfericjo più o

meno schiacciato od allungato e a tronco di cono.

Qualche oino3hoe ha una decorazione graffita a trian-

goli e ventagli. Singolare è un askos (10355) a corpo

ovoidale e breve collo cilindrico, il quale ha una de-

corazione graffita a ventagli, raggiere e reticolato. Si

conservano dei frammenti di una tazza con sostegni

a iigurette femminili in costume asiatico (10356).

P. Barnabei, a. Cozza, /. e, p. 29; E. Petersen, l. e, p. 174;

G. Pinza, in Man. ant. della R. Acc. dei Lincei, XV, 1905, o. 501.
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Quinto scompartimento. Fibule di bronzo. Il tipo

prevalente è quello con corpo ad arco ingrossato e

lunga staffa. Il corpo delle fibule è liscio. Non di rado

appaiono più fibule di questo tipo infilate l'una nell'altra

e talvolta portano infilati degli anellini. Col maggiore

ingrossamento del corpo la fibula prende spesso la

forma della navicella piena ed allora è decorata con

linee parallele profondamente incise disposte nel senso

della lunghezza oppure è tornita nel senso della pro-

fondità. Una variazione di questo tipo di fibule è data

dall'arco più alto e dalla staffa più breve terminante

a peduncoletto : il corpo ha allora spesso sezione a

triangolo con un lato arcuato, anziché ad arco e può

essere liscio o decorato con linee incise. Frequente,

come altra derivazione di questo tipo fondamentale,

è la fibula a navicella vuota e lunga staffa, decorata

con linee profondamente incise disposte ad angoli. Più

rari sono altri tipi di fibule. Tra essi ricordiamo i

principali: quella con corpo ad arco tornito, quella

serpeggiante, quella a navicella piena e corta staffa,

quella a losanga o a due losanghe senza o con bot-

toncini, disposti in vario modo, quella a due, a Ire e

a quattro navicelle piene e riunite nel senso della

lunghezza o nel senso della profondità, quella a glo-

betto, quella a cavalluccio. Tra queste ultime si noti

un esemplare caratteristico (10684), che sul dorso del

cavalluccio presenta una scimmietta seduta, in atto

di portare qualche cosa alla bocca. Vi sono infine

avanzi di fibule, il cui corpo a navicella era costituito

da dischi di ambra o di osso. In complesso, all' infuori

di qualche esemplare di età più antica, queste fibule,

pur con tutte le loro variazioni, sono tipi che accom-
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pannano l'importazione orientalizzante in Italia e vanno

perfettamente d'accordo per l'età con i vasi d'impasto

raffinato, italo-geometrici, corinzi e di bucchero.

F. Barnabei, a. Cozza, l. e, p. 29; E. Pktersen, l. e, p. 173;

G. Pinza, in Mon. ant, della R. Acc. dei Lincei^ XV, 1906, o. 601.

Sesto scompartimento: ripiano superiore. Oggetti

di ornamento personale in bronzo. Vi sono anelb', brac-

cialetti di verghetta cilindrica a capi sovrapposti, spi-

rali per capelli.

F. Barnabei, A. Cozza, l. e, p. 29; E. Petersen, l. e, p. 173.

Sesto scompartimento: ripiano mediano. Continuano

gli oggetti d'ornamento personale in bronzo. Vi sono

degli aghi crinali o pendagli a spillo decorati con due

protomi stilizzate di animali. Vi sono inoltre delle te-

state d'ago crinale a ruota, delle forcelle e dei ganci

di cintura. Numerosi sono degli anelli con castone a

cartello di tipo egiziano elissoidale o rettangolare, che

porta una decorazione incisa: per lo più si tratta di

una figura d'animale reale o fantastico, corrente, ma
a causa della stilizzazione e della corrosione non è

sempre possibile distinguere le forme.

Sesto sccmpartìmenio: ripiano inferiore. Continuano

gli oggetti d'ornamento personale in bronzo. Vi sono

bulle o circolari o semicircolari o trapezoidali, cate-

nelle, pendagli bifori, a stella, a tre cerchi, fusiformi,

a goccia, a cuspide di freccia. Come pendagli erano

adoperati anche degli amuleti, cioè delle piccole asce,

pugnali e perfino un'ascia neolitica di pietra verde.

E. Petersen, l. e, p. 173 s.

Sono qui aggiunti inoltre gli ornamenti personali
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in ferro, che indicano come questo metallo fosse con-

siderato ancora materiale di lusso. Si notano delle

fibule a navicella e lunga staffa, dei braccialetti di

verga cilindrica a capi sovrapposti, degli anelli con

castone elissoidale, delle catenelle, delle bulle circolari

semicircolari e dei pendagli conici.

Settimo scompartimento: ripiano mediano. Oggetti

di ornamento personale in oro, argento, smalto, pasta

vitrea, ambra, osso e avorio.

Di oro vi sono una fibuletta a lunga staffa col corpo

formato da due anatrelle che volgono la testa indietro

(10620), un frammento d'ornamento a fasce decorato

con testine a rilievo (10615), un orecchino a nastro,

decorato con cinque file di magliette (10614), due

spirali per capelli (10612), alcuni vaghi di collane, o

sferici schiacciati (10618) o sferici baccellati (10617)

cilindrici con quattro scodellette ciascuno (10619).

Di argento dorato v'è un umbone emisferico (10639)

con orlo piatto e baccellato.

Di argento vi sono degli anelli semplici e degli

anelli con castone a cartello elissoidale o rettangolare.

La decorazione del castone è per lo più sparita. In

un caso il castone è formato da uno scarabeo di smalto

(10631). Vi sono inoltre delle tìbulette a navicella,

una spirale, dei pendaglini sferici e una borchia a

rosetta.

10635 s. Ornamento di argento, costituito da una
cornice rettangolare orlata di magliette. Dal suo orlo

inferiore scendevano numerose catenelle che portavano

all'estremità un pendaglino forse a testa femminile su

bulla quasi sferica. Sull'orlo superiore sta un orna-

mento a doppia voluta, di mezzo al quale sporge una

19
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figurina femminile e alla destra v'è un leone alato:

un altro leone simile doveva stare alla sinistra. Le
due facce anteriore e posteriore della cornice erano

occupate da due lamine, in parte conservate, che ave-

vano decorazione simile. Nell'una una donna rivolta

a sinistra ma con doppio volto sembra che afferri al

collo due leoni alati o Grifi eretti, da ciascuno dei

quali è divisa per mezzo di un ramo stilizzato sor-

montato da una palmetta: è la cosi detta Artemide
Persiana. Nell'altra un'eguale figura, rivolta a sini-

stra, ma di cui manca la testa, tende le braccia verso

due Grifi eretti ed è divisa da essi dal medesimo or-

namento stilizzato. È un prodotto di arte orientaliz-

zante, vii-vi sec. a. C.

Di smalto bianco-verdognolo vi sono vaghi di col-

lana lenticolari o ad anellini, castoni di anello o cir-

colari a forma di scarabeo o di testina umana e de-

corati con geroglifici o con motivi geometrici o con

figure di animali ed umane, e un pendaglio (10806) a

figuretta di Arpocrate. Tutti questi prodotti sono ca-

ratteristici dell'industria fenicio-cipriota d'imitazione

egiziana.

Di pasta vitrea vi sono vaghi di collana o ad anel

lini sferici schiacciati o conici o a doppio tronco di

cono triangolari o cilindrici, per lo più biancastri,

verdognoli, azzurri, talvolta o bleu o verdi o bruni

con occhietti e striature bianche e gialle. Vi sono

inoltre dei pendagli o a goccia o conici o cilindrici

sfaccettati. Vi sono anche degli anelli.

Di ambra vi sono un vago di collana poligonale, un
pendaglio sferico, uno scarabeo (10809) che porta inciso

uno scorpione.
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Di OSSO e di avorio vi sono dei pendagli di collana

a goccia o sferici, degli anelli, un cilindro tornito,

degli avanzi di corpi di fibule e delle figurine. Tra
queste, oltre alla figura di un leone, si ha un tipo di

nano, somigliante assai al Bes egiziano, con ambedue
le mani sul ventre (10780).

Come curiosità è da ricordare anche tra gli oggetti

di ornamento personale un rotoletto di nastro finissimo

di lino (10812).

Settimo scompartimento: ripiano inferiore. Stru-

menti ed utensili di bronzo. Vi sono delle borchie,

delle capocchie, dei puntali, dei chiodi, delle asticelle,

degli ami (10552). Si noti l'avanzo di una bilancina

sospesa ad una catenella (1071B) e un peso pirami-

dale di piombo con occhiello di bronzo (105G4).

Ottavo scompartimento: ripiano inferiore. Vasi di

bronzo. Sono alcuni bacili emisferici con decorazione

periata sull'orlo. Vi sono anche dei i|ianichi di vasi,

tra cui quello quadrangolare di un bacile, sormontato

da un fiore di loto (10707). Si osservino due grattugie,

una rettangolare, l'altra arcuata (10535).

Settimo e ottavo scompartimento: ripiani superiori.

Armi, strumenti ed utensili di ferro. Vi sono delle

cuspidi e dei puntali di lancia, delle asce, dei coltelli,

delle teste poligonali di mazza e dei chiodi.

E. Petersbn, l. e, p. 174.

Ottavo scompartimento: ripiano mediano. Figurine
di bronzo. Alcune sono rozzissime figure umane, ta-

gliate in lamina (10509 s.). Altre, egualmente rozze,

sono fuse e presentano braccia e gambe divaricate

(10513 ss.). Queste ultime hanno intorno al capo a
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modo di raggiera un disco più o meno regolare e do-

vevano essere applicate a vasi o ad altri oggetti. Una
di queste figurine, conservata solo nella parte supe

riore, ha le braccia sollevate e arcuate a modo di ali

(10521), un'altra sostiene con la destra un oggetto

sferico sul capo (10511), una terza è itifallica e con-

serva in un foro della testa parte dell'anellino con

cui era sospesa (10517). Egualmente fuse e rozze sono

alcune figure di cavallucci (10683), usate forse come
pendagli. Solo tre statuette sono d'arte più progre-

dita, anzi di stile greco, e discendono fin verso la

metà del vi sec. a. C. e anche dopo.

10516. Statuetta maschile nuda di tipo arcaico greco.

Ha capelli discendenti in una larga massa sulla nuca,

gamba sinistra avanzata e braccia distese lungo i

fianchi.

10519. Statuetta femminile, di tipo arcaico greco.

Ha capelli discendenti in una larga massa sulla nuca,

gambe unite, braccia distese lungo i fianchi ed è ve-

stita di chitone, di cui rialza un lembo con la mano
sinistra.

10520. Statuetta di guerriero con elmo, corazza e

schinieri, in atto di vibrare la lancia.

Sono stati qui esposti dei pezzi di aes rude, cioè

della più antica moneta italica (10562).

F. Barsabei, a. Cozza, l. e, p. 29.

Infine della stipe facevano parte, non si sa se come
amuleti o come oggetti ancora in uso, delle frecce e

un raschiatoio di selce (10605 ss.).

Stipe votiva recente. Vetrina tra la finestra e la

parete d'ingresso aUa sala precedente. Primo scompar-
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timento. Vasi. Vi sono alcuni pochi vasi d'impasto

che si ricollegano a quelli della stipe più antica : tra

essi un'olletta ovoidale, di tipo laziale, decorata a

cordone (10814), un'anforetta a corpo sferico schiaC'

ciato (10815), un piccolo stamnos ovoidale (10819) e

alcuni minuscoli attingitoi (10816) a corpo o lentico-

iare o emisferico o a tronco di cono. D'argilla rozza

e di età più recente sono alcuni bicchieri semiovoi-

dali con labbro obliquo in fuòri (10818). Ma questo

piccolo gruppo di vasi, a cui sono da aggiungere due

frammenti di coppe attiche a figure rosse (un piede,

10822; un manico, 10823), è distante di secoli dal

grosso dei vasi della stipe che è di fabbrica etrusco-

campana, cioè discende sino al iii-ii sec. a. C. Questo
distacco, che è presentato anche da alcuni oggetti di

bronzo e di smalto, si può spiegare pensando o che

la nuova stipe fosse stata posta in una fossa la quale

aveva servito per una stipe più antica di cui erano

rimasti alcuni oggetti o, ancor meglio, che questi

oggetti più antichi, ritrovati, per una ragione o per

l'altra, o sotto il tempio o intorno ad esso in età più

recente, siano stati gettati per devozione nella nuova
fossa.

Il gruppo maggiore dei vasi etrusco-campani è a ver-

nice nera, e le forme prevalenti sono la ciotola su pe-

duccio, la tazza su piede, la kylix, tutte e tre a corpo

emisferico, lo skyphos semiovoidale, il cratere a cam-
pana, l'olpe ovoidale, l'oinochoe ovoidale con lungo collo

cilindrico e labbro a becco d'oca o collo a rocchetto e

bocca circolare o trilobata, la lekythos con corpo o

sferico o sferico schiacciato o cilindrico o a rocchetto,

l'askos a ciambella o a corpo rudimentale di uccello.
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Alcuni di questi vasi (ciotole), portano impresse nel-

r interno delle palmette, altri (crateri, oinochoai e

lekythoi) hanno una decorazione plastica a baccella-

tura, altri infine (skyphoi, crateri, oinochoai, lekythoi

e askoi) avevano una decorazione a vernice bianca e

gialla, talvolta accompagnata da linee graffite, nei cui

motivi prevalgono foglie d'alloro, foglie d'edera e corimbi.

F. Babxabei, l. e, p. 99; E. Petebsen, l. e, p. 182 s. ; F. Winter,
o. e , I, p. cxxiv.

10848. Rhyton a testa bovina. Il corpo del vaso

aveva una decorazione a vernice bianca e gialla for-

mata da una corona a foglie d'edera e da due rami

a fogliuzze, incrociati ; il labbro del vaso ha un kyma
ionico a rilievo.

10884. Lekythos a forma di pingue uomo nudo con

mani sul ventre, seduto su una base a tronco di piramide.

Un piccolo gruppo di vasi etrusco-campani a figure

rosse è costituito da una. lekythos con decorazione a

scacchiera romboidale (10845), da un'altra decorata a

palmetta (10841), da due ornate di un "'profilo femmi-

nile (10840, 10843), da due oinochoai ornate di doppio

profilo femminile (10837), tutte a corpo ovoidale, da

un frammento di kylix ornato nel centro con una
figura femminile corrente, a vernice bianca, gialla e

rossa (10876), da tre piatti su piede decorati con stella,

rosette e cirri (10874).

Secondo scompartimento: ripiano superiore. Conti-

nuano i vasi etrusco-campani. Sono qui raccolti'quelli

di argilla chiara, senza verniciatura. Le forme pre-

valenti sono la ciotola emisferica su peduccio, la taz-

zetta a tronco di cono su piede, l'olpe ovoidale e la

lekythos o sferica o ovoidale. Vi sono anche uno sky-
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phos semiovoidale (10912), due piccoli crateri a cam-

pana (10902 s.), due piccole oinochoai ovoidali con

lungo collo cilindrico e labbro a becco d'oca (10887),

due askoi a corpo rudimentale d'uccello (10898) e una
tazza a trónco di cono sa alto piede tornito (10895).

Alcuni di questi vasi (cratere, lekythoi sferiche) hanno
una decorazione a strisce cere, altri (skyphos, leky-

thoi ovoidali) hanno una decorazione plastica a bac-

cellatura,

E. Petersen, l. e, p. 182 s.

11519. Vaso a forma di testa femminile, sormontata

'dal modio e con corona di foglie d'edera, corimbi e

spighe.

Secondo scompartimento: ripiano mediano. Oggetti

di bronzo, di piombo, di ferro, di argento, di smalto,

di pasta vitrea e d'ambra.

Di bronzo vi sono delle fibule ad arco di violino,

ad arco ingrossato e lunga staffa, a losanga con o

senza bottoncini, a tre navicelle unite nel senso della

profondità, tutte per lo più lisce, talvolta con linee

incise graffite. Vi sono inoltre dei braccialetti o at-

torti a fune o di nastro striato con capi sovrapposti,

degli anelli con castone a cartello e decorazione in-

cisa, dei pendagli a goccia, dei manichetti, delle bor-

chie, dei puntali, dei chiodi, una campanella.

Di piombo v'è una ghianda missile (11467).

Di ferro vi sono delle cuspidi e puntali di lance

e un'impugnatura di spada.

Di argento vi è un anellino, di argento dorato un
cucchiaino con manico a testa di cigno (11616).

Di smalto verde v'è un aryballos sferico baccellato

(10915).
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Di pasta vitrea verdognola o bleu vi sono alcuni

vaghi di collana. Di pasta vitrea bruna con linee a

zig-zag bianche e gialle v'è una lekythos piriforme a

bocca trilobata (10913) e numerosi sono i frammenti

di lekythoi simili e di alabastra in pasta vitrea bleu

con linee ondulate o spezzate, bianche, gialle e cile-

strine (10914).

F. Barnabei, l. e, p. 100; E. Petkbskn, l. e, p. 174.

Di ambra vi sono dei pendagli di collana a goccia

e dei corpi di fibule a navicella.

Sono qui unite anche delle figurette in bronzo. Al-

cune, intagliate in lamina, sono rozzissime (10916).

Altre sono fuse e scendono tutte dalla metà del vi sec.

a. C. in giù.

10921. Statuetta femminile, di aspetto rozzo, vestita

di chitone e con braccia lungo i fianchi.

10917. Statuetta maschile con braccia distese lungo

i fianchi e pilos in capo.

10921. Statuetta femminile di tipo egittizzante ve-

stita di tunica, con capelli discendenti in larga massa
sulla nuca, braccia distese lungo i fianchi e gamba
sinistra portata innanzi. Sul capo ha una specie di

disco.

10920. Due statuette femminili di tipo arcaico greco.

Hanno capelli discendenti in larga massa sulla nuca,

gambe unite, braccia distese lungo i fianchi e sono

vestite di chitone di cui rialzano un lembo con la

mano sinistra.

10922. Statuetta maschile nuda, di tipo arcaico

greco con capelli discendenti in una larga massa sulla

nuca, gamba sinistra avanzata e braccia distese lungo
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i fianchi. V'è anche la parte mediana di altra statuetta

simile (10919).

Per alcune di queste figurine ed alcuni oggetti, di

cui abbiamo trovato i simili nella stipe antica, vale l'os-

servazione fatta per il gruppo di vasi d'impasto : essi

sono divisi di secoli dal grosso della stipe, che appar-

tiene al iii-ii sec. a. C.

Sono qui aggiunti dei pezzi di aes rude (11626) e

alcune monete repubblicane di Roma o di zecche cam-

pane (11627 ss.)-

F. Barnabei, l. e, p. 100.

Secondo scompartimento: ripiano inferiore. Utensili

di terracotta. Vi sono dei rocchetti, delle fuseruole

poligonali, delle piramidi con foro di sospensione e

qualche linea incisa, un sostegno a colonnina con sca-

nalatura inclinata (11601), un altro a rocchetto e li-

scio (11602), la parte inferiore di un sostegno baccel-

lato (11606), una zampa felina appartenente a qualche

mobile (11600).

10905. Gruppo di quattro vasi a forma di teste fem-

minili poggianti su una comune base a colonnina sca-

nalata. Tra testa e testa v'era a rilievo una figurina

femminile nuda con breve manto intorno al collo e

all'omero destro, in atto di portare la destra verso la

testa, forse per afferrarne i capelli: si può pensare

ad una Venere Anadiomène. Una di queste figurine

manca e sono tutte frammentarie. Al disopra delle

teste v'è un manico arcuato che termina alle due
estremità con una testa di Acheloo barbato, dalle corna

ed orecchie bovine.

F. Baknabei, l. e, p. 100; E. Petersen, l. e, p. 183,
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Terzo scompartimento: ripiano superiore. Da questo

punto cominciano i voti figurati in terracotta. Arette,

troni e candelabri. Due arette sono decorate con una

palmetta (11592 s.), un'altra è ornata di una figura

di Vittoria che si sorregge ad un toro galoppante

(11595). Alcuni dei troni, evidentemente destinati alla

divinità, hanno base quadrangolare e spalliera ri-^

curva (11584 ss.): uno di essi termina con volute alle

estremità inferiori della spalliera ed ha sul davanti

uno sgabello sostenuto da mensolette (11584). Un altro

sedile è a più posti ed ha spalliera e bracciugli dritti

(11590).

F. Barnabei, l. e, p. 99; E. Pbtersen, l. e, p. 183; F. Wintkr,
0. e, I, p. cxxiv.

11597. Base di candelabro a forma di tripode con

zampe leonine. Al disopra di ogni zampa spunta una

protome di ariete; tra zampa e zampa v'è una figura^

femminile ammantata, di prospetto, con gambe incro-

ciate ed appoggiata col braccio sinistro ad una colon-

nina.

E. Petersen, l. e, p. 183.

11598. Base di candelabro, inferiormente triango-

lare, nel mezzo sagomata a rocchetto e contornata nel-

l'alto da tre gruppi eguali che rappresentano Venere

nuda in atto di portare la destra verso i capelli e

un piccolo Pan barbato ed itifallico che protende la

sinistra verso il suo corpo.

Terzo scompartimento: ripiani mediano ed inferiore.

Case e templi.

F. Barnabei, l. e, p. 100 ; E. Petersen, l. e, p. 183.

11609. Riproduzione di capanna o casa, a pianta
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rettangolare. Sul davanti è interamente aperta e le

testate delle mura sono provvedute di ante. La parte

anteriore dell'edificio, più di un quarto di esso, è co-

perta da un tetto inclinato in avanti, il resto è co-

perto da un tetto a due spioventi che aveva un trian-

golo frontonale sulla parete di fondo ed ha un alto

triangolo frontonale al punto di incontro col tetto

della parte anteriore. Delle linee incise nel senso della

larghezza sui due spioventi del tetto tra i due fron-

toni e nel senso della profondità sul tetto della parte

anteriore dell'edificio sono forse una rozza indicazione

del materiale stramineo di cui era coperto, vii-vi se-

colo a. C.

F. Barnabei, l. e, p. 100; G. Mancini, l. e, p. 87, n.» 2.

11610. Rozza riproduzione di capanna o casa a

pianta rettangolare. Sul davanti è interamente aperta.

Il tetto è a due spioventi con indicazione del colu-

men, dei cantherii coperti di embrici e delle tegole.

Si hanno due ordini di tegole per spiovente e sono

alquanto sporgenti sui due lati e sulla parete poste-

riore. VII VI sec. a. C.

F. Barnabki, l. e, p. 100.

11612. Rozza riproduzione di capanna o casa o ancor

meglio recinto a pianta rettangolare, senza tetto, con

porta e breve soglia sul lato anteriore, viivi sec.

a. C.

11611. Parte' inferiore di riproduzione di casa a

pianta rettangolare. Si conservano solo avanzi delle

mura, collocate assai lontane dal margine del piano di

posa. La casa aveva un vestibolo le cui ante erano

esternamente rinforzate con lesene e questo vestibolo
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era diviso per mezzo di una porta dalla camera in-

terna. iiMi sec. a. C.

11613. Riproduzione di un tempio con cella rettan-

golare non molto sviluppata in lunghezza, larga porta

fiancheggiata da due pilastri e ampio vestibolo, cor-

rispondente a più della metà della lunghezza della

cella, delimitato da due colonne sulla linea dei pila-

stri. Il tetto, a due spioventi, ha l'indicazione del

columen e dei cantherii coperti di stretti embrici, ma
non ha nessuna indicazione degli ordini delle tegole.

La sporgenza del tetto fuori delle mura e delle co-

lonne è assai limitata, iiiii sec. a. C.

R. Mengarelli, in Atti del Congr. Interri, di Scienze ator.f Boma,
1903, V, p. 271; e presso G. Pinza, in Mon. ani. della R. Acc. dei

Lincei, 1905, XV, o. 486; G. E. Rizzo, l. e, 1910, p, 394 ss., f. 7.

11614. Parte superiore della riproduzione di un
tempio. Si conservano solo un avanzo del muro di

destra e il tetto. La cella era quasi quadrata. Il ve-

stibolo, assai ampio, doveva avere sul davanti due co-

lonne poste sulla direzione delle mura della cella. Il

tetto, a due spioventi, ha l'indicazione del columen

e dei cantherii coperti di embrici ed ha due ordini

di tegole per ogni spiovente. Gli embrici di gronda

hanno una schematica indicazione delle antefisse. Il

tetto sporge assai poco sulle pareti laterali della cella,

ha maggiore sporgenza sulla parete di fondo ed aveva

la massima sporgenza (un sesto della lunghezza del

tetto) sul davanti, dove formava un profondo incavo

frontonale, della cui costituzione interna a tetto con

tegole ed embrici rimangono le tracce sulla parete po-

steriore. Non si può decidere se questo cavo frontonale

sporgesse sul vuoto, se cioè le due colonne del vesti-
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bolo fossero collocate più internamente di esso, iii-ii

sec. a. C.

R. Mengarklli, l. e, p. 271; e presso G. Pinza, o. c, o. 486; G. E.

Rizzo, L c, 1910, p. 297 ss., f. 3 ss.

Quarto scompartimento: ripiano superióre. Frutta

ed animali. Di frutta vi sono melegrane (11581) e

melecotogne (11582 s.). Di animali vi sono colombe

(11567 ss.), galli (11568 ss.), buoi (11554 ss.), arieti

(11563 ss.), cavalli (11560 ss.), un cinghiale (11552).

un cane (11553), un leone (11551). Di figure terio-

morfe v'è il corpo di un Centauro (11566).

E. Petersex, l. e, p. 183.

Quarto scompartimento: ripiano mediano. Figure di

bambini. Sono rozze immagini di bambini (11232 ss.),

infasciati con fasce oblique o chiusi dentro una
stretta tunica aderente. Si noti anche una singolare

testa di fanciullo in cui gli elementi del volto e i ca-

pelli sono resi da sottili graffiture (11490).

Quarto scompartimento: ripiano inferiore. Parti del

corpo umano. Si hanno gambe (11530 ss.), piedi

(11536 ss.), mani (11521 ss.), alcune delle quali soste-

nenti un pomo (11527 s.), mammelle (11548 s.), uteri

(11545 ss.) e un piccolo tronco di donna senza testa e

senza estremità (11543).

E. Petkrsen, l. e, p. 183.

Quinto scompartimento. Teste votive di varia gran-

dezza. Alcune sono teste di giovanetti velati, con

capelli lisci o ricciuti, il più delle volte di tipo ita-

lico, in qualche caso (11489) di tipo greco del iii-ii

sec. a. C. Ma per la maggior parte sono delle teste

femminili, velate, di tipo ideale greco del iii-ii sec.
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a. C, con sottile benda nei capelli o con benda e

collana, o con collana ed orecchini, o con benda, col-

lana ed orecchini. Vi sono anche delle teste femminili

di tipo italico con capelli a riccioli (11494 ss.) o con

lunghe ciòcche spioventi (11493) e reticella di nastri

che spunta in alto di sotto il velo (11491 s.). Singo-

lare è una rozza testa votiva a forma di ante fissa

con nimbo baccellato e basetta rettangolare: essa è

femminile, ha capelli ondulali ed è ornata di orecchini

(11497).

E. Petersen, l. e, p. 183.

Vetrina centrale presso la porta d'ingresso alla sala

precedente. Sono qui raccolte tutte le statuette votive

rappresentanti numi ed offerenti. Tanto le une quanto

le altre sono in parte di stampo greco, in parte di

stampo italico, sebbene anche queste ultime siano in

maggioranza sotto l'influenza greca. In prevalenza si

hanno figure femminili, quindi della Mater Matuta e

delie sue devote. Le statuette della dea, pure appar-

tenendo al iiiii sec. a. C, presentano forme più le-

gate, quasi arcaizzanti, il che può far pensare ad un
intenzionale richiamo ad antichi simulacri ; invece per

la maggior parte le statuette delle offerenti sono della

più libera arte greca del iii-ii sec. a. C. Per le figure

di stampo italico era adoperata a preferenza una rozza

terra rossiccia non depurata e pesante^ per le figure

di stampo greco invece un'argilla figulina, chiara e

leggiera. Queste ultime dovevano essere in origine

policrome, ma i colori sono completamente spariti.

Sembra che talvolta dallo stesso stampo greco siano

state tratte delle figurine in grossolana terra locale.
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Si deve quindi indurne che nella regione fossero state

importate statuette già preparate e forme da prepa-

rarne.

Scompartimento presso l'ingresso : facciata verso la

porta. Statuette della dea seduta in trono e con piedi

poggiati su sgabello. Il trono o ha spalliera ricurva,

con estremità inferiori a volute, o ha spalliera ret

tangolare. La dea è vestita di tunica e di manto che

le vela anche il capo, ma che lascia per lo più sco-

perto il tronco. Solo di rado essa è ammantata com-

pletamente anche con le braccia (11130 ss.). L'orna-

mento più comune della dea è una ricca collana (11100),

talvolta ha anche diadema ed orecchini (11101, Ì1105).

Per quello che riguarda il suo gesto, o la dea tiene

ambedue le braccia inerti, poggiate sulle gambe, o con

la sinistra allontana il manto velificato intorno al

capo (11112 ss.). Singolare è una statuetta con le

gambe incrociate e col braccio destro appoggiato alla

spalliera (11126). Non è da escludere che qualcuna

di queste figure fosse di offerente anziché di dea.

Facciata verso la finestra. Continuano le statuette

della dea seduta in trono. Alcune sono di tipi simili

ai precedenti, cioè la dea è seduta su un trono a

spalliera ricurva, è vestita di tunica e manto e allon-

tana con la sinistra il manto velificato intorno al capo

(11117), oppure è completamente ammantata anche con

le braccia (11160 ss.). Seguono alcune statuette della

dea con attributi; patera nella destra (11104), frutta

(11127) colombella in grembo (11108 ss.).

Ma la maggior parte di queste figurine la presen-

tano nel suo aspetto di divinità materna e di essa

esistono più tipi. Talvolta la dea, vestita di tunica e
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di manto che le vela il capo, ornata di diadema, orec-

chini e collana, tiene in grembo un bambino che

sporge di prospetto con la parte superiore dal manto
della sua protettrice e sorregge alla sua volta una

colombella (1 1057 ss.). Talvolta invece la dea, vestita

di tunica e di manto che le vela il capo, tiene sulle

gambe il bambino completamente nudo e di prospetto

(11062), oppure lo tiene obliquo e gli presenta o la

mammella sinistra (11092 ss.) o la mammella destra

(11094, 11097). In un caso (11090) il bambino, a cui la

dea porge la mammella sinistra, è quasi interamente

nascosto dal suo manto. Numerose sono le statuette

in cui il bambino è infasciato, e allora la dea o lo sor-

regge verticalmente col braccio sinistro (11089) o lo

tiene orizzontalmente in grembo (11075 s.) o lo tiene

in grembo obliquamente appoggiandone la testa al suo

braccio destro (11084) o al suo braccio sinistro (11064 ss.,

11071 ss., 11081 ss.).

F. Barnabei, l. e, p. 99; F. Winter, o. c, I, p. cxxiv.

Facciata verso la parete. Gruppi di due o più figure

sedute in trono. Alcuni di questi gruppi possono rap-

presentare degli oiìerenti, ma la maggior parte pre-

sentano la dea, dei tipi già noti dalle statuette isolate,

associata ad un giovane dio.

In qualche caso le due figure sono completamente
ammantate e velate e la mancanza di qualsiasi at-

tributo impedisce di dire se siano numi od offerenti

(11219 s.), in qualche altro la dea è vestita di tu-

nica e manto, il dio di solo manto che gli lascia

scoperto il petto, ed ambedue portano il diadema e

si tengono abbracciati per il braccio interno, mentre
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quello esterno poggia inerte sulla gamba (11188). Tal-

volta solo il dio pone il braccio sulla spalla della com-

pagna e nella destra regge la patera, mentre la dea

ha nella sinistra l'oinochoe (11190, 11208), tal'altra

invece la dea pone il braccio sulla spalla del compagno
e questi ha nella sinistra la patera (11189, 12209).

Seguono i gruppi cui la dea regge una colombella e il

dio una patera (11196) e quelli in cui ambedue reg-

gono una colombella (11204 s.).

Numerosi sono poi anche qui gli esemplari in cui

la dea appare nella sua funzione materna. Allora o

i due numi sono completamente ammantati e dal

manto della dea spunta il bambino a cui ella porge

la mammella sinistra (11193, 11211), oppure la dea è

nel medesimo atteggiamento, ma il dio ha il tronco

scoperto (11210, 12219). In un caso il nume poggia
il braccio sinistro sulla spalla della dea, mentre questa

tiene in grembo un bambino di prospetto che sporge

con la parte superiore dal manto di essa (11193). Un
notevole numero di gruppi presenta la dea in atto

di poggiare il braccio destro sulla spalla del nume
che ha nella destra la patera e di tenere in grembo
un bambino di prospetto che sporge con la parte su-

periore dal manto di essa e sorregge alla sua volta

una colombella (11198 ss.). Solo in un caso (11203) la

donna è seduta a sinistra invece che a destra.

Tutti i gruppi finora esaminati sono di stampo greco

e di argilla chiara, ma si trovano anche motivi simili

tratti da stampi italici con rozza terra rossiccia. Vi
sono le due medesime divinità che hanno le braccia

distese sulle gambe (11165), oppure che si tengono
abbracciate per il braccio interno (11174, 11177). In

20
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un caso (11166) è solo il dio a poggiare il braccio

sulla spalla della compagna, in un altro (11175) i due
numi si tengono per mano. Anche per gli stampi ita-

lici la maggior parte dei gruppi presenta la dea nel

suo aspetto di divinità materna perchè tiene obliqua-

mente in grembo un bambino fasciato che sporge dal

suo manto: talvolta la dea è a destra (11167, 11172),

talvolta è a sinistra (11169). Di un altro gruppo si

conserva la dea a destra che tiene obliquamente in

grembo il bambino fasciato e fuori del manto (11083)

e in un ultimo gruppo la dea a sinistra tiene sulle

ginocchia il bambino nudo e di prospetto (11182),

Come dea della maternità presentano infine la Mater
Matuta altri gruppi in cui il suo compagno le tocca

con la destra il seno mentre ella ha nella sinistra di-

stesa la patera (11178 s.): e difatti in uno di questi

gruppi (11181) sono aggiunti ai lati degli dèi due

bambini in piedi.

Non di dèi ma di offerenti sono probabilmente al-

cuni gruppi di più figure maschili e femminili am-

mantate, velate e sedute su lunghi troni. V è un
gruppo di sette tali figure (11223), v'è un gruppo di

tre (11222) e di un ultimo gruppo simile rimangono

soltanto due figure (11224).

E. Petersen, l. e, p. 183; F. Winter, o.y;., I, p. 124, 267 (a p. 134, 4).

Scompartimento centrale: facciata verso la parete.

Statuette di oiferenti per la maggior parte di stampo

italico o in argilla chiara o in terracotta rossiccia.

Non è da escludere che alcune siano di divinità, ma
la mancanza in generale di qualunque attributo ca-

ratteristico rende impossibile il determinarlo. Sono



Sl:iPE VOTIVA RECENTE DI SATRICUM 307

figurine femminili in piedi di rado vestite di sola tu-

nica (11048, 11436), per lo più vestite di tunica e di

manto che vela loro anche il capo. Talvolta sono com-

pletamente ammantate, talvolta il manto lascia sco-

perta più meno la parte superiore, e le braccia, o

ammantate o libere, sono o distese lungo il corpo o

inarcate sul fianco o riportate al petto. Qualcuna di

queste figurine porta nella sinistra un pomo (10967,

11002, 11044, 11372) o un uccello (11005, 11026, 11037).

alcune poche figurine sono vestite di solo manto che,

pur velando il capo, lascia nudo il tronco (10983 ss.,

10989 ss.) ed altre infine hanno il manto che discende

nella parte posteriore, ma che lascia completamente
nudo il corpo sul davanti (10975 ss.). Anche tra esse

ve ne sono di quelle che hanno nella sinistra un uc-

cello (10975, 10992 s.) e nella destra un pomo (11026).

Facciata verso la finestra: ripiano inferiore. Sta-

tuette di offerenti della medesima arte delle precedenti.

Sono figurine maschili in piedi vestite di solo manto
che vela loro anche il capo. Talvolta sono completa-

mente ammantate, ma di solito il manto lascia più

meno scoperta la pai-te superiore, e le braccia o

ammantate o libere sono distese lungo il corpo o inar-

cate sai fianco o riportate al petto. Qualcuna di queste

figurine ha la destra alzata e con la palma protesa

nel gesto dell'adorazione (10959 s.).

Sono unite qui anche una statuetta acefala di at-

tore comico con ventre rigonfio, corta tunica che giunge
soltanto al disopra del pube, mantelletto avvolto in-

torno alle spalle e borsa nella sinistra (10943) e la

parte inferiore di una figura virile con corta tunica

e calzari (10944).
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Singolari sono alcune rudimentali figurine maschili

femminili nude, in cui gli elementi del viso e del

sesso sono indicati con rozze protuberanze od incisioni

(10927 ss.). In un caso la figurina presenta i due sessi

nelle due facce opposte (10928). La rozzezza di tali

statuette, che non si sa se siano giuocattoli infantili

o riproduzioni di idoli primitivi, non è segno di alta

antichità.

Facciata verso la finestra: ripiano mediano. Comin-

ciano di qua le statuette di stampo greco e di argilla

figulina. In questo ripiano sono collocate delle figu-

rine maschili, pochissime di fronte al grande numero
di figurine femminili raccolte nella stipe. E all'infaori

di un torso di Mercurio con caduceo e manto discen-

dente dietro il corpo (11260), di due statuette fram-

mentarie di Sileni, obesi e barbati, con manto egual

mente discendente dietro il corpo (11262 s.) e di al-

cune figurette di Amorini, tra cui notevoli una con

braccia sollevate (11271) e una seduta, con cetra nella

sinistra (11270), tutte le altre sono di fanciulli. E
solo poche sono vestite di lungo chitone (11243) o di

chitone ed himation (11265) o di solo himation (11266,

11395) di clamide (11264) o di un panno annodato

alla vita (11241) o di himation che discende lungo la

parte posteriore del corpo (11260 s.) e poggiano su

ambedue le gambe; tutte le altre presentano sempre

lo stesso tipo di fanciullo coronato, con himation scen-

dente lungo la parte posteriore del corpo, in atto di

appoggiarsi col braccio sinistro ad un pilastrino e di

tenere il braccio destro inarcato sul fianco, mentre la

gamba sinistra, sciolta dal peso del corpo, sta su un
rialzo (11245 ss., 11259 s.). Alcune figurine presen-
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tano un tipo simile, in cui la variante principale sta

nelle gambe incrociate (11244, 11255, 11258) e questo

tipo con le gambe incrociate si ha poi invertito, cioè

appoggiato sul fianco destro (11256 s.).

11240. Statuetta di Eros coronato, con himation

scendente lungo la parte posteriore del corpo, con

braccio destro inarcato sul fianco, seduto su un toro

galoppante, tra le cui zampe anteriori sono rappre-

sentati dei cirri, forse ad indicazione delle onde marine.

11269. Statuetta acefala di Eros, avvolto nel manto,

con braccio destro piegato sul petto, a cavallo di un
gallo.

Facciata verso la finestra: ripiano superiore. Sta-

tuette rappresentanti divinità femminili o donne con

attributi, per la maggior parte di stampo greco e di

argilla figulina.

11412. Due statuette acefale di Athena vestita di

chitone e col petto coperto dall'egida. La dea poggia

sulla gamba sinistra ed ha il braccio sinistro inarcato

sul fianco.

11295 ss. Quattro statuette di Artemide coronata

d'edera, vestita di corto chitone e di clamide che di-

scende lungo la parte posteriore del cprpo e con alti

calzari. La dea si appoggia col braccio sinistro ad un
tronco nodoso, ha il destro inarcato sul fianco e le

gambe incrociate. Due delle statuette sono acefale.

11415 s. Tre statuette acefale di Artemide o di

Menade, vestita di lungo chitone, al disopra del quale

porta una nebride. Una di esse (11415) ha anche una
clamide che discende lungo la parte posteriore del

corpo. Le tre statuette poggiano sulla gamba sinistra

ed hanno il braccio destro inarcato sul fianco.
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11287 ss. Quattro statuette, di cui una sola intera,

rappresentanti una donna coronata d'edera, vestita di

himation legato intorno al fianco, che lascia scoperta

la parte superiore del corpo. Essa poggia sulla gamba
destra, mentre la sinistra sta su un piccolo rialzo e

col braccio sinistro, che regge un cigno contro il fianco,

si sostiene ad un pilastrino. Può essere una figura di

Afrodite, oppure quella di una semplice offerente.

11292. Statuetta acefala ^ di donna vestita di chi-

tone e di himation che dalla spalla sinistra scende

sul davanti con un lembo. Essa poggia sulla gamba
sinistra e tiene nella mano destra contro il petto un
piccolo cigno, mentre la sinistra è inarcata sul fianco.

Forse è piuttosto una figura di offerente che di Afrodite.

Altre statuette, vestite anch'esse di chitone e d'hi-

mation, sorreggono altri attributi: una colomba (11291,

11360), un coniglio (11432), un cagnolino (11027), un
pomo (11373 ss.), un grappolo d'uva (11386).

11417. Statuetta acefala di donna vestita di chi-

tone. Poggia sulla gamba destra, col braccio destro

tiene contro il petto un'anatrella, mentre con il sini-

stro disteso lungo il corpo regge un timpano. Ve an-

che la parte inferiore di una figurina simile (11418).

11419. Statuetta acefala di donna vestita di chitone

e di himation di cui il lembo anteriore ricade sulla

spalla destra. Poggia sulla gamba sinistra, tiene il

braccio destro inarcato sul fianco, mentre con il sini-

stro disteso lungo il corpo regge un timpano.

11433. Torso di figurina femminile, vestita di chi-

tone e di himation disposto a scialle, che regge coii

le due mani contro il petto le canne del doppio flauto.

11365 s. Tre statuette acefale di donna, vestita di
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chitone e di himation incrociato sul petto. Poggia

sulla gamba destra, ha il braccio sinistro piegato,

aderente alla vita e coperto dal manto e colla mano
destra regge contro il ventre la cetra.

11368 8. Parte di tre statuette acefale di donna
vestita di chitone e di himation che lascia scoperta

la parte sinistra del petto. Poggia sulla gamba sini-

stra, ha il braccio destro coperto dal manto e piegato

sul petto e con la mano sinistra regge contro la gamba
la cetra.

11367. Due statuette di donna coronata d'edera,

vestita di chitone e clamide abbottonata sulla spalla

destra. Poggia sulla gamba destra, ha il braccio de-

stro inarcato sul fianco e con la mano sinistra regge

contro la gamba la cetra.

11370. Torso di figurina femminile, vestita di chi-

tone e di himation che lascia scoperta la parte supe-

riore del corpo. Con la mano destra sul ventre so-

stiene le pieghe dell'himation e con la sinistra regge

contro la gamba la cetra.

11390. Tre statuette acefale di donna, vestita di

chitone e di himation che lascia scoperta la parte su-

periore del corpo. Poggia sulla gamba destra, ha il

braccio sinistro disteso lungo il fianco e coperto dal

manto e con la mano destra regge contro il ventre

una corona.

Altre statuette hanno come attributo un secchiello

(11437), un'anfora (11267), un kantharos (11478). Nu-
merose sono quelle che, o vestite di chitone e di hi-

mation (11293, 11396 s.), di himation che lascia

nuda la parte anteriore del corpo (11277 s., 11280,

11282), si appoggiano ad un pilastrino.
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Scompartimento presso V'interno della sala. Facciata

verso la parete: ripiano superiore. Statuette di stampo

greco e di argilla figulina, rappresentanti delle dee

delle offerenti sedute.

11450 s. Quattro statuette acefale di donna seduta

verso sinistra su una roccia. È vestita di himation

che lascia nudo tutto il tronco e con il braccio si-

nistro si appoggia alla cetra, mentre il destro è di-

steso sulla gamba.
11448. Cinque statuette acefale di donna seduta

verso sinistra su una roccia. E vestita di chitone e

di himation che lascia scoperta la parte superiore
;
con

il braccio sinistro si appoggia alla roccia e tiene il de-

stro piegato contro il corpo.

11438 s. Tre statuette acefale di donna seduta verso

sinistra su una roccia. È vestita di chitone e tutta

avvolta nell'himation, tiene il braccio destro piegato

contro il petto ed il sinistro anch'esso piegato ma al-

lontanato dal corpo.

11452. Statuetta di donna seduta verso sinistra su

una roccia. È tutta avvolta nell'himation ed ha am-

bedue le braccia distese sulle gambe.

11440. Tre statuette di donna seduta verso sinistra

su una roccia. È vestita di chitone e tutta avvolta

nell'himation che le vela anche il capo: tiene la si-

nistra sulla roccia e la destra sulla gamba.
11443. Statuetta acefala di donna seduta verso de-

stra su un sedile rettangolare. Essa è tutta avvolta

nell'himation, si fa puntello del braccio destro sul se-

dile e tiene il sinistro sulla gamba.

Vi sono poi busti (11332, 11441, 11477) o parti in-

feriori di statuette simili (11444, 11454).
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Facciata verso la parete: ripiano mediano. Statuette

di stampo greco e di argilla figulina, rappresentanti

delle oiferenti in piedi e completamente ammantate.

Sono vestite di chitone e di himation che talvolta

vela anche il capo (11311 s., 11315 ss.). Poggiano sulla

gamba destra o sulla sinistra, hanno il braccio destro

sempre piegato sul petto e il sinistro o inarcato sul

fianco (11305 ss.) o proteso in atto di sollevare un
lembo dell'himation (11299, 11314 ss.) o disteso lungo

il corpo (11318 ss., 11364, 11401). In quest'ultimo caso

un grosso gruppo di pieghe oblique dell'himation tra-

versa il corpo dalla mano destra alla sinistra. Di alcuni

di questi tipi esistono degli esemplari tratti da stampi

italici in rozza terracotta rossiccia (11303, 11321 ss.,

11327 ss., 11434). Distinta dalle altre è una statuetta

femminile, tutta avvolta nell'himation è coperta di

una specie di cuffia. Poggia su ambedue le gambe,

ha il braccio destro piegato sul petto e il sinistro pie-

gato, aderente alla vita e in atto di sostenere un
lembo del manto (11347).

Facciata verso la parete: ripiano inferiore. Conti-

nuano le statuette di stampo greco e di argilla figu-

lina, rappresentanti delle oflferenti in piedi e comple-

tamente ammantate. Sono vestite di chitone e di hi-

mation che talvolta vela anche il capo (11324, 11348).

Poggiano sulla gamba destra o sulla sinistra. Hanno
il braccio destro inarcato sul fianco e il sinistro di-

steso lungo il corpo (11336 s., 11429) e in tal caso

un gruppo di pieghe oblique dell'himation traversa il

corpo dal braccio destro alla mano sinistra. Oppure
hanno il braccio destro inarcato sul fianco e il sini-

stro piegato allontanato (11427) o aderente alla
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vita (11424 s.) hanno ambedue le braccia piegate e

aderenti alla vita (11428) o il braccio destro piegato

e riportato contro la vita e il sinistro disteso lungo

il corpo (11339 ss., 11343 s.). In quest'ultimo caso

corre egualmente tra le due mani un gruppo obliquo

di pieghe dell'himation. Altre statuette invece presen-

tano il braccio sinistro inarcato sul fianco e il destro

riportato contro il ventre (11426) o disteso lungo il

corpo (11356, 11359), oppure il braccio sinistro piegato

e aderente contro la vita e il destro disteso lungo il

corpo (11324, 11348, 11364, 11357, 11423). Di alcuni

di questi tipi esistono degli esemplari tratti da stampi

italici in rozza terracotta rossiccia (11335, 11344 ss.,

11349, 11421 8.).

Facciata verso la finestra: ripiano inferiore. Conti-

nuano le statuette di stampo greco e di argilla figu-

lina, rappresentanti delle offerenti in piedi e amman-
tate. Sono vestite di chitone e di himation un po' giù

breve che nelle figure precedenti e che non eopre

tutta la parte inferiore del corpo. In alcuni casi

(11378) l'himation è disposto a clamide, in modo da

lasciare scoperto il fianco destro. Hanno testa nuda

(11355, 11378) e sono coronate di edera (11351, 11354,

11355). Poggiano tutte sulla gamba destra. Hanno il

braccio destro inarcato sul fianco e il sinistro disteso

lungo il corpo o inoperoso (11338, 11353, 11355) o in

atto di reggere un gruppo delle pieghe dell'himation

11350 ss., 11354) oppure hanno il braccio destro di-

steso lungo il corpo e il sinistro piegato e aderente

alla vita in atto di tirar su l'orlo del manto (11378).

Vi sono alcune statuette vestite di chitone cinto al

disopra della lunga rimboccatura e di himation di-
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sposto a clamide, in modo da lasciare scoperto il fianco

destro, che hanno il braccio destro inarcato sul fianco

e il sinistro disteso lungo il corpo (11361 ss.).

Facciata verso la finestra: ripiano mediano. Conti-

nuano le statuette di stampo greco e di argilla figu-

lina rappresentanti delle offerenti in piedi vestite di

chitone e di himation, ma l'himation lascia scoperta

più meno la parte superiore del corpo e il braccio

destro. La testa è coronata d'edera (11380, 11383,

11391). Poggiano sulla gamba destra o sulla sinistra.

Hanno il braccio sinistro inarcato sul fianco e il de-

stro piegato sul petto (11391 s.) o piegato e aderente

alla vita (11393) o disteso lungo il corpo (11376, 11389),

oppure hanno il braccio destro disteso lungo il corpo

e coll'avambraccio sinistro proteso sorreggono i lembi

del manto (11380 ss.). Di quest'ultimo tipo esistono

anche degli esemplari tratti da stampo italico in rozza

terracotta rossiccia (11387). Sono qui esposte anche
una statuetta acefala di donna vestita di chitone

con lunga rimboccatura, in movimento violento quasi

di danza che gonfia le pieghe del vestito (11430) e

due statuette femminili frammentarie vestite di solo

himation che lascia nuda la parte superiore del corpo

(11281).

Facciata verso la finestra: ripiano superiore. Con
tinuano le statuette di stampo greco e di argilla fi-

gulina rappresentanti delle offerenti in piedi, ma
] 'himation lascia completamente scoperta la parte an-

teriore del corpo ed è avvolto solo intorno alle braccia.

Hanno la testa nuda o coronata di edera: variano

l'acconciatura dei capelli e la corona. Alcune poggiano

sulla gamba sinistra ed hanno il braccio destro disteso
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lungo il corpo ed il sinistro inarcato sul fianco

(11402 ss.). Di questo tipo ve ne sono di due dimen-

sioni: del tipo di minori proporzioni esistono due

esemplari di stampo italico e di rozza terracotta ros-

siccia (11413). Altre poggiano sul piede destro ed

hanno il ritmo invertito delle braccia (11399 s.).

Scompartimento presso Vinterno della sala: facciata

verso l'altra vetrina centrale. Oltre agli unici due

gruppi ritrovati vi sono numerose teste appartenenti

per lo più alle statuette di stampo greco dei tipi già

descritti.

11371. Gruppo di due figurine femminili. L'una è

coronata di edera, è vestita di chitone corto, cinto

sotto il seno e di himation che lascia scoperta tutta

la parte anteriore del corpo ed è avvolto intorno al-

l'avambraccio destro. Ha le gambe incrociate, il braccio

destro inarcato sul fianco e si appoggia spalla a spalla

alla sua compagna. Questa è vestita di chitone e di

himation che lascia scoperta la parte superiore del

corpo, poggia sulla gamba sinistra e con il braccio

sinistro disteso lungo il fianco regge sul davanti la

cetra.

11453. Frammento di un gruppo rappresentante il

giuoco delPephedrismos. Una donna vestita di chitone

cinto sotto il seno cammina a grandi passi verso si-

nistra sorreggendo nella sella formata dalle sue braccia

riportate indietro e congiunte per le mani un'altra

figura femminile. Questa è vestita di un panno che

le copre soltanto parte delle cosce, si è messa a caval-

cioni delle braccia della compagna appoggiandosi alla

sua schiena e con la mano sinistra le afferra la spalla.

11283. Parte superiore di una figurina femminile
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nuda, ornata di benda, corona d'edera ed orecchini,

in atto di sorreggere col braccio sinistro inarcato sul

fianco un lembo dell'himation.

1 1276. Torso di figurina femminile nuda, appoggiata

sul fianco sinistro.

11466. Testina femminile, con capelli spartiti nel

mezzo e ondulati sulle tempie, coronata di edera.

11471. Testina femminile, con capelli ondulati e

spartiti ìq due trecce discendenti sulla nuca, coro-

nata d'edera ed ornata d'orecchini circolari.

11469. Testina femminile con capelli acconciati a

spicchi, due nastri ricadenti sui lati del collo ed

orecchini a bulla circolare. Sull'alto i due spicchi

mediani di capelli erano tenuti fermi da un cordone.

11470. Testina femminile con trecce scendenti sui

lati del collo e ornata di alto diadema triangolare.

11459. Testina femminile con capelli spartiti nel

mezzo e ondulati e piccolo diadema triangolare.

11456. Testina femminile con capelli acconciati a

spicchi e riuniti indietro nell'alto in un groppo chiuso

in un diadema triangolare.

11459. Testina femminile con capelli acconciati a

spicchi, ornata di corona di foglie d'edera e corimbo

centrale e di orecchini a bulla circolare.

11456. Testina femminile con capelli acconciati a

spicchi, uniti posteriormente in modo da formare una
specie di raggiera e tenuti fermi sul davanti da un
cordone annodato. Porta orecchini a scodelletta.

11473. Testina femminile coperta di elmo corinzio.

11474. Testina femminile coperta di elmo a foggia

di berretto frigio con visiera triangolare e paragna-
tidi alzate.
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Tutte le altre teste femminili o maschili apparten-

gono alle statuette dei tipi già descritti : o sono velate

dal manto o sono coperte dalla cuffia o sono nude e in

quest'ultimo caso presentano varietà di acconciatura,

di diadema, di corona, ma la corona è sempre di fo-

glie di edera.

11457. Due teste femminili, non appartenenti a sta-

tuette ma con collo terminante a base campanulata.

Hanno capelli acconciati a spicchi e riuniti in un groppo

sulla nuca e sono ornati di orecchini a goccia. Una
delle due teste ha i due spicchi mediani di capelli

tenuti fermi nell'alto da un nastro con due bottoni.

11475. Mascheretta comica.

11479 s. Due maschere in rozza terracotta rossiccia di

due giovani Satiri imberbi, con fronte corrugata, bocca

semiaperta e capelli tenuti fermi in alto da un cordone.

Presso la porta. 10972. Statuetta votiva superiore

per dimensioni a tutte le altre di questa stipe. È di

tipo italico ed in rozza terra rossiccia. Rappresenta

un giovanetto avvolto nel manto che lascia scoperta

la spalla e il braccio destro. Poggia su ambedue
le gamoe, ma la destra è leggermente avanzata, ha

il braccio destro disteso lungo il corpo e il sinistro

piegato e aderente alla vita. Nella mano sinistra ha

un oggetto non identificabile, forse un vasetto sferico.

Stipe minore. — Vetrina a destra dell'ingresso alla

sala precedente: tre ripiani superiori. Questa stipe è

stata trovata a distanza dal tempio, nella macchia

Bottacci a nord della città e quindi appartiene ad un
altro edificio sacro. È assai povera e presenta il me-

desimo materiale della stipe recente. Sono figure di
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animali (cinghiali 11906, 12287 s.; peoore 11905; buoi

11904, 12285 s.), parti del corpo umano (mani 11892 s.;

piedi 11896 ss., 12282 ss.; mammelle (?) 11902, 11907.;

uteri 11895; membri 11894) e teste di varie dimen-

sioni, tra cui una femminile dimidiata (11889). Delle

teste alcune sono maggiori delle altre : tra queste una

di giovanetto (11885), e una di donna con riccioli spio-

venti e ornata di collana (11886). Notevoli sono inoltre

una testa femminile di tipo ideale greco con capelli

ondulati (12276), una maschile egualmente di tipo

greco con capelli a riccioli (12274), una femminile di

tipo italico eoa lunghe ciocche irregolari sulla fronte e

sui lati (12277) e il frammento di un'altra femminile,

di tipo greco, ornata di grosso orecchino a piastra

ovoidale (12281).

R. Menoarelli, in Not. d. Scavi, 1898, p. 168.

Oggetti sporadici. — Quarto ripiano. Sono alcuni

pochi oggetti trovati intorno al tempio: frammenti
architettonici, cioè di basi e capitelli in terracotta

(11739 s.), pezzi di aes rude (11712), anelli (11726 s.),

un idoletto (11730), una ocarella (11731), monete, per

lo più corrose, latine e di zecche campane (11713 ss.),

tutti oggetti di bronzo, un dischetto di terracotta

con l'iscrizione impressa C • OPPI-RES (11709), qual-

che oggetto votivo (piedi 11732 s.; utero 11735, membri
11734). Vi sono inoltre dei vasi: un grande bacile co-

rinzio (11736), delle ollette semiovoidali con larga bocca
e peduccio, verniciate di rosso (11687), un'anforetta

etrusco campana, ovoidale, verniciata di nero (11692),

un coperchio frammentario di lekane dell'Italia Meri-
dionale con figure di donne ed esseri alati (11689),
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un frammento di piatto campano con figure di pesci

(1]()94), un frammento di piatto aretino (11710).

11G88. Frammenti di un cratere attico a campana,

a figure rosse di stile nobile. Vi era rappresentato

Eracle sul rogo. Dell'eroe appaiono sulla catasta la

testa di prospetto, il collo, intorno a cui è annodata

la pelle leonina, e le due braccia penzoloni. La clava

è appoggiata accanto. Più persone erano in movimento
violento intorno alla pira ed alcune ne spegnevano il

fuoco con delle idrie. Assisteva alla scena anche

Athena senza elmo ma coperta di egida.

E. Petersen, l. c
, p. 174.

Pozzo. — Quinto ripiano. Oggetti trovati nello

spurgo di un pozzo antico ad ovest del tempio. Sono

alcune poche statuette votive femminili, in piedi o

sedute, di stampo italico, dei tipi a noi già noti dalla

stipe recente (11745 ss.), il frammento di un grande

piede sinistro fittile forse appartenente ad una statua

(11756), un'oinochoe di bronzo con corpo a tronco di

cono e alto collo conico, già restaurata in antico con

pezze bullonate (11772).

Fornace. — Ripiano inferiore. Oggetti trovati in

una fornace ad ovest della città. Alcuni sono oggetti

votivi (frammenti di teste 11912 s. ; frammenti di

piedi 11917; utero 11919). V'è inoltre il frammento
della forma di un piede sinistro (11918), il che indica

che la fornace serviva appunto alla fabbricazione di

oggetti votivi.

B. Menoarblli, in Not. d. Scavi, 1898, p. 168 s.
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NECROPOLI DELL'AGRO CAPENATE
(SALA 17).

Non si può indicare con termini precisi l'estensione

dell'agro capenate. Esso comprendeva presso a poco
quella parte del moderno Lazio che da una linea me-
ridionale di base tra lo sbocco del Gramiccia nel Te-
vere e la via Flaminia si protende a nord verso il

Soratte. Il confine ad oriente è nettamente segnato
dal corso del Tevere, quello ad occidente invece on-

deggia tra la via Flaminia e il fosso di Fossena, e

soprattutto per il tratto settentrionale di questa con-

trada si può dubitare,, come di una zona di transi-

zione, se appartenesse all'agro capenate o al falisco.

Il territorio ad ogni modo si trovava stretto tra i

Falisci a nord, i Sabini ad est, i Latini a sud, gli

Etruschi ad ovest. E realmente il santuario più im-

portante della regione, il Lucus Feroniae, era centro

religioso e mercato per tutte queste popolazioni e per

gli Umbri. Dal punto di vista etnico l'agro capenate,

anziché un'appendice meridionale dell'agro falisco come
da alcuni si ritiene che sia per il dialetto assai si-

mile di iscrizioni graffite su vasi, cioè su oggetti facil-

mente trasportabili, può considerarsi la punta più

settentrionale del territorio latino che naturalmente

ha risentito dell'influenza dei vicini Falisci.

Nessuno dei tre luoghi più importanti del territo-

rio, Capena, Flavinium, Lucus Feroniae, è stato finora

identificato con precisione, ma mentre per Lucus Fe-

21
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roniae le opinioni diiferiscono assai, v'è quasi ge-

nerale accordo a riconoscere Capena sulla collina di

Civitucola Castellaccio, nel territorio della moderna

Leprignano.

Nello sviluppo della civiltà capenate, quale è rap-

presentata dai corredi funebri, si notano differenze

di rito e di suppellettile.

Rito funebre. — Per quante esplorazioni siano state

fatte nel territorio, non sono ancora tornate alla luce

tombe a pozzo intatte col rito della cremazione. Non
si deve per altro indurne che esso fosse ignoto alla

regione, giacché se ne è trovato qualcne indizio e,

d'altra parte, la suppellettile delle tombe a fossa più

antiche è eguale a quella che nel vicino territorio

falisco costituiva anche il corredo delle tombe a pozzo

recenti.

Le tombe più antiche ritrovate sono quindi quelle

a fossa col rito dell'inumazione. Il cadavere spesso

era collocato dentro una cassa di legno. Il corredo

del defunto consisteva in oggetti d'ornamento che egli

portava indosso e in oggetti d'uso che gli venivano

deposti accanto. Oltre alla fossa semplice si sono tro

vate fosse con loculo votivo e fosse con loculo se-

polcrale.

Il rito dell' inumazione era praticato anche con le

tombe a camera che erano scavate nel fianco della

collina ed erano accessibili per mezzo o di un corridoio

inclinato o di una gradii ata. La camera aveva forma

quadrata o rettangolare, assai di rado una forma irre-

golare, tendente al trapezio o all'ellissi, e poteva avere

sulle pareti banchine o loculi votivi o loculi sepol-
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crali. In qualche caso intorno alla tomba a camera
v'era un murello circolare. In età tarda appaiono

tombe con più di una camera. Alcune tombe a camera,

la cui origine risale al vii secolo a. C, sono state

talvolta riaperte e rioccupate molti secoli dopo il primo

seppellimento, cioè nel iii-ii secolo a. C, e per far

posto ai nuovi defunti il corredo dei primi è stato spo-

stato e messo da parte.

In complesso, salvo alcune differenze che possono

dipendere anche dalle condizioni del terreno, il rito

funebre appare nel territorio capenate simile a quello

del contiguo agro falisco.

Suppellettile. — Maggiori differenze si notano nella

suppellettile, ma esse sono soltanto indice di varia-

zioni nella prodazione industriale e nei gusti locali.

Difatti queste differenze non turbano la linea fonda-

mentale di sviluppo e di successione dei corredi, che

è la medesima che nell'agro falisco.

Naturalmente le varie forme di tombe sono accom-

pagnate in generale da suppellettili di deì^erminato

tipo; per altro non v'è un distacco netto tra le sup-

pellettili delle tombe a fossa e quelle delle tombe a

camera. Se è vero che le tombe a fossa semplice con-

tengono la suppellettile più antica, d'altra parte le

tombe a fossa con loculo talvolta contengono mate-

riale identico a quello delle camere, cosicché si può
affermare che mentre da principio esistevano solo

tombe a fossa, per un certo periodo hanno coesistito

tombe a fossa e tombe a camera sino a che queste

ultime hanno preso il predominio.

I primi vasi che compaiono sono quelli locali, la-



324 Villa giuLIa

vorati a mano, di rozzo impasto mal cotto, di color ci-

nerognolo e nerastro. Le forme prevalenti sono quelle

a doppio tronco di cono e lenticolari (orci, anforette,

attingitoi, tazze su piede). La decorazione si limita

a qufclche motivo geometrico inciso pròfondu mente

(triangoli, meandri, croci gammate) o a qualche stec-

catura rettilinea o curvilinea.

A questi vasi succedono altri vasi d'impisto, ma
raffinato, a superficie marrone, lavorati al tornio, con

prevalenza delle forme sferiche e ovoidali. Talvolta

i nuovi vasi sono a superficie rossa o sono spa'mati

di bianco con sopra una decorazione in color rcsso.

I vasi a superficie marrone hanno per la maggior parte

una decorazione sottilmente graffita e riempita di rosso.

E i motivi prevalenti di questa decorazione sono orien-

talizzanti: vegetali (combinazioni di palmette cipriote

e fiori di loto) o figurati (quadrupedi alati e fanta-

stici). L'abbondanza di questi vasi graffiti a decora-

zione orientalizzante è caratteristica del territorio

capenate e si può pensare ad un' industria locale, per

quanto non si debba escludere che essa apparteresse

anche al contiguo territorio falisco. In egual modo
abbondanti sono nel territorio capenate vasi di im-

pasto, la cui medesima decorazione, anziché graffita,

è ottenuta con largo intaglio ed è coperta di rosso.

Che questa trasformazione nell'arte vascolare si

debba ad un'influenza venuta dal difuori lo mostra,

se già non bastasse il tipo della decorazione, il con-

temporaneo apparire di vasi in argilla figulina (italo

geometrici e corinzi) e di bucchero. Le forme più co-

muni tra i vasi italo-geometrici sono l'oincchoe. Polpe, la

tazza, la ciotola; tra i corinzi il bombylios, l'aryballos;
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tra i vasi di bucchero, lo skyphos, la kylix, Polpe,

l'oinochoe. Alcune forme di questi vasi si trovano ri-

prodotte in impasto.

A cosi vasta importazione e riproduzione locale di

ceramica orientalizzante, la cui età abbraccia il vii

e la prima metà del vi secolo a. C, non tiene dietro,

come nel territorio falisco, un'eguale abbondante im-

portazione di vasi attici. Sono infatti rarissimi i vasi

attici a figure nere (lekythoi) e a figure rosse di stile

severo (kylikes) e, per quanto non si debba escludere

che sia finora sfuggita all'esplorazione quella parte

della necropoli capenate contemporanea all'importa-

zione dei vasi attici, è da notare che questa scar-

sezza accomuna il territorio capenate al Lazio: forse

la corrente commerciale attica non trovò largo sbocco

in questa regione, per condizioni economiche o per

differenza del gusto paesano.

In egaal modo sono rari nell'agro capenate i vasi

falisci sebbene questi, prodotto di una contigua re-

gione, potessero fàcilmente esservi importati.

Invece nelle tombe a camera con seppellimenti suc-

cessivi abbondantissima è la ceramica etrusco-cam-

pana a vernice nera e decorazione bianca e gialla (oino-

choai, olpai, skyphoi, lekythoi, askoi, lekanai, ciotole),

che appunto appartiene al periodo nel quale era già

cessata l'importazione attica e la fabbricazione fa-

lisca, cioè al iii-ii secolo a. C, ed è notevole che la

rioccupazione delle tombe a camera dopo il perioio

orientalizzante si abbia soltanto col periodo della ce-

ramica etrusco-campana.

Le ultime tombe presentano qualche esemplare della

ceramica romana di sottile argilla rossa, decorata ad
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intaglio e di quella nerognola dell'appetto del bucchero

e quindi scendono al i secolo a. C.

La suppellettile di metallo e di materiale nobile

(ambra, pasta vitrea) accompagna nei suoi caratteri

e nelle sue trasformazioni questa successione della

ceramica. Con i vasi di rozzo impasto vanno armi

ed utensili (rasoio lunato, lancia, rocca, fuso) ed og-

getti di ornamento in bronzo (fibule, braccialetti,

anelli, pettini, spirali, pendagli, catenelle). A dimo-

strare che lo strato di queste tombe è già notevol-

mente recente, sta la rarità delle fìbule di tipo pri-

mitivo (arco ingrossato, arco inginocchiato) e la pre

valenza di quelle a navicella. Un costume caratteri-

stico dell'agro capenate era quello d'infilare dei grandi

anelli di bronzo in una fibula in modo da coprirne il

[)etto. E frequenti sono in questa necropoli i cintu-

roni elissoidali sbalzati e graffiti. La decorazione di

questi oggetti in bronzo è geometrica (triangoli, mean-

dri) o a figure geometrizzate (pesci, uccelli, quadru-

pedi). Accanto al bronzo è adoperato il ferro per

qualche arme ed oggetto d'ornamento. Di ambra vi

sono dei corpi di fibule e dei pendagli di collana, di

pasta vitrea vi sono dei vaghi di collana. Mancano
del tutto oggetti di oro.

Del periodo orientalizzante sono scarsi purtroppo

gli oggetti di metallo e materiale nobile, giacché queste

tomba a camera furono depredate nell'antichità. Tut-

tavia là dove degli oggetti furono ritrovati, essi mo-

strano mutamento nelle forme e nella decorazione : alle

fibule a navicella si sostituiscono quelle a losanga, bot-

toncini e staffa allungata e la decorazione di alcuni

oggetti (puntale di guaina di spada) è orientalizzante.
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Qualche scarabeo o pendaglio di pasta bianca, azzurra,

verdognola è altro indice dell'importazione straniera.

Oggetti d'oro (orecchini a grappolo) si sono trovati

con la ceramica etrusco-campana e in questo periodo

sono frequenti vasi, specchi e strigili di bronzo.

L'abbondanza di tombe con ricco materiale etrusco-

campano nel territorio capenate, mentre tale strato

manca quasi completamente nell'agro falisco, ha la sua

ragione d'essere nella diversa sorte che incontrarono

questi due popoli nella loro lotta contro i Romani.
Mentre i Falisci solo nel 241 a. C. videro distrutta la

loro città principale, ma fu allora per sempre annien-

tata la loro civiltà, i Capenati, già nel 395 a. C, durante

la lotta di Roma contro Veio, avevano chiesto ed otte-

nuto pace e rinunciando alla loro indipendenza erano

entrati nell'orbita della protezione romana: difatti

nel 387 a. 0. il loro territorio fu trasformato nella

tribù Stellatina.

Per la civiltà dell'agro capenate vedi R. Paribkki, in 3Ion. ani.

della R. Acc. dei Lincei, 1906, XVI, o. 277 ss. Per confronti del ma-
teriale capenate con quello della Campania e dell'Etruria vedi
E. Gabrici, ibidem, 1913, XXII e Q-. A. Colini, in Not. di Scavi, 1914,

p. 297 ss.

CARENA (Pianta: 17).

La collina di Civitucola o Castellaccio, nella quale

per il ritrovamento di alcune iscrizioni si vuole rico-

noscere il luogo dell'antica Capena, è bagnata ad est

e a nord dal fosso dell'Olio o di Vallelunga, un affluente

del fosso di S. Martino, che è il corso superiore del

(xramiccia, e a sud dal fosso del Lago, un altro affluente
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del fosso di S. Martino. I vasti gruppi di tombe sco-

perte all'intorno indicano infatti l'esistenza in questo

luogo di un centro densamente abitato. Da nord-ovest

verso sud-est si stende il gruppo di S. Martino che

appartiene al comune di Civitella S. Paolo, da nord-

est verso sud-ovest si stendono quelli delle Saliere e

delle Macchie, a sud ovest quello di Monte Cornazzano

che appartengono tutti al comune di Leprignano.

La contrada più a contatto della città è quella

delle Saliere e certamente deve essere stata tra le

prime ad essere occupata. Difatti essa comprendeva le

tombe più antiche, quelle a fossa semplice, e aveva

in prevalenza tombe a fossa. Invece la contrada delle

Macchie, che segue quella delle Saliere, presentava in

maggioranza tombe a camera con suppellettile del pe-

riodo orientalizzante. Eguale preponderanza delle

tombe a camera ha la contrada di S. Martino, minore

quella di Monte Cornazzano. Di queste due ultime

contrade, che erano state già largamente esplorate

con scavi anteriori e le cui suppellettili sono raccolte

nel Museo Preistorico-Etnografico, sono esposti solo

alcuni saggi.

Il materiale della necropoli di Capena è distribuito

secondo un ordinamento insieme topografico e crono-

logico. Sono tenute distinte le suppellettili pfovenienti

dalle diverse contrade e dentro ogni contrada sono

collocate successivamente le tombe di varia età, indi-

cate come tali dalla forma e dal corredo.

Vetrina della parete di fronte alla finestra. È inte-

ramente occupata da tombe della contrada le Saliere.

Si comincia con le tombe a fossa semplice, seguono

quelle a foss^ con loculo, le une e le altre ass9,i nu-
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merose, vengono in ultimo alcune poche tombe a ca

mera del periodo orientalizzante, del periodo etrusco-

campano, del periodo romano.

E. Stefani, in Bull, di Paletti., 1912, p, U7 ss., t. V ss.

Primi undici scompartimenti, incominciando da si-

nistra. Tombe a fossa. All' infuori di due che conte-

nevano delle ossa combuste, tutte le altre presenta-

vano il rito dv IP inumazione.

La ceramica è data esclusivamente da vasi lavo-

rati a mano, di rozzo impasto mal cotto, a superficie

nerastra o cinerognola. I tipi principali dei vasi sono

l'olla, l'orcio e l'anforetta con corpo a doppio tronco

di cono, talvolta tendente alla forma sferica allungata

schiacciata, l'attingitoio con corpo ovoidale o a

tronco di cono o lenticolare ed ansa o semplice o bi-

fora ^ la tazza conica senza piede o su piede campa-
nato. Tipo singolare di vaso è quello della saliera

(15107) formata dall'unione di due rozze tazze a

tronco di cono con presa mediana, e quello a forma di

animale stilizzato, con ali, quattro zampe e senza testa

(15109). Per la maggior parte questi vasi mancano di

decorazione, in qualche caso la decorazione consiste

in steccature rettilinee o parallele sulle spalle o sul

ventre o in ste:cature curvilinee intorno a delle pro-

tuberanze nella parte più espansa del vaso. Più rara,

e come avanzo di uno stadio precedente della cera-

mica, è la decorazione geometrica profondamente in

ci^a (triangoli, meandri, croci gammate). D'impasto
sono anche fuseruole e rocchetti.

E, Stefani, l. e, p. 153 ss., t. VUI.
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In mezzo ai vasi di rozzo impasto ne appare, na-

turalmente in fosse d'età più recente, qualcuno di

impasto più raffinato, lavorato al tornio, il che indica

la trasformazione compiutasi nella ceramica sotto l'in-

fluenza del materiale orientalizzante (16518, tazza su

alto piede campanato con superficie spalmata di bianco

e ornanienti geometrici a meandri e triangoli dipinti

in rosso e giallo; 14659, 15013, olle sferiche a su-

perficie rossa). E difatti in talune fosse v'è qualche

vaso italo-geometrico d'argilla figulina (14468, tazza a

corpo lenticolare decorata con linee parallele e ondu-

late di color rosso; 14482, tazza emisferica con deco-

razione a fasce). Le fosse più recenti, evidentemente

contemporanee delle tombe a camera, contenevano

vasi d'impasto raffinato con decorazione graffita o in-

tagliata, vasi di argilla figulina italo- geometrici (14366,

14770, ciotole emisferiche; 15089, olpe) o corinzi

(14367, bombylios) e vasi di bucchero (14363, oinochoe;

14362, olpe; 14364, skyphos; 14368, kantharos).

E. Stefani, l. e, p. 155 s., t. IX,

In bronzo si hanno vasi (bacili, tripodi; 16644, un
incensiere; 14512, una pisside cilindrica), armi (rasoi

lunati, lance), utensili (rocca, fuso) e oggetti di or-

namento. Tra questi ultimi vanno ricordate anzi-

tutto le fibule; rare sono le fibule ad arco ingros-

sato, a foglia e disco e ad arco inginocchiato; comu-

nissimo sono invece quelle a navicella e spesso di

notevoli dimensioni. Il più delle volte nelle fibule

eiano infilati numerosi anelli piatti o a sezione rom-

boidale di vario diametro e piccoli anelli cilindrici.

Numerosi sono i cinturoni elissoidali, sbalzati e graf-
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titi, che senza dubbio appartenevano all'acconciatura

femminile, giacché mancano nelle tombe con le armi;

vi sono invece nelle tombe col fuso e con la rocca.

x\ltri oggetti di ornamento in bronzo più comuni

sono i pettini triangolari ad una sola fila di denti,

le spirali per capelli, i braccialetti e gli anelli lisci

ritorti a fune, i pendagli ad accettina, a pugna-

letto, a cavalluccio, a mollette, a bulla circolare o

trapezoidale, a disco traforato, le catenelle. Penda-

«zli singolari, cioè degli amuleti, sono quelli formati

da una frecciolina di pietra (14686) o da un fram

mento di ferro (15162) legati con filo di bronzo.

Molti degli oggetti di ornamento in bronzo (fibule,

anelli, pettini, cinturoni) come anche qualche arma

(rasoio lunato) o utensile (rocca, fuso) hanno una de-

corazione geometrica grafiita (linee parallele, angoli,

cerchi punteggiati). I cinturoni hanno anche una de-

coraizione figurata, egualmente graffita, ma in forme

geometrizzate (16525, pesci; 15162, uccelli; 14458, qua-

drupedi).

E. Stefani, l. e, p. 150 ss., 156, t. VI s.

In ferro si hanno soltanto delle armi (lance, spade)

e oggetti di ornamento (anelli, braccialetti).

Gli ornamenti in materiale nobile si riducono a

qualche oggetto di ambra (corpi di fibule a navicella,

vaghi di collana e pendagli sferici, cilindrici, fusi-

fermi, poligi nali, trapezoidali, a goccia), a qualche

oggetto in vetro o pasta vitrea (vaghi sferici opachi,

cilestrini, verdognoli, gialli, bleu con occhietti bianchi,

margheritine gialle, cilindri verdognoli o bleu con

striature bianche).
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Dodicesimo e tredicesimo scompartimento. Tombe a

fossa con loculo votivo o sepolcrale. Alcune, eviden-

temente le più antiche, non differiscono in nessun

modo né per vasi, né per suppellettile di bronzo e di

ferro, né per oggetti di ornamento di ambra e di smalto

da quelle a fossa semplice. Solo nelle più recenti ap-

para qualche vaso d'impasto raffinato a superficie

marrone (attingitoi, anforette, kantharoi) o a superficie

rossa (olla, piatti su piede). Caratteristica è un'anfora

a corpo lenticolare, ornata con anellini di pasta bianca

premuti nella terra fresca e disposti a triangoli (16440).

Tra i pendagli v'è un amuleto, formato da una frec-

ciolina di selce legata in lamina di bronzo (15034).

E. Stefani,, l. e.,, p. 154.

Quattordicesimo scompartimento: tre ripiani su

periori. Due tombe a fossa con loculo votivo. Esse

sono le più recenti e sono contemporanee delle tombe

a camera: difatti tutto il materiale è del per'odo orien-

talizzante.

Nell'una (14473 ss., 14720) si hanno vasi d'impasto a

superficie rossa (olla sferica, piatti su piede campanato),

vasi d'impasto a superficie rossa con tracce di orna-

menti geometrici in color bianco (sostegno a bulla),

vasi d'impasto a superficie nerastra (tazze a tronco

di cono, kantharoi), vasi d'impasto a superfìcie mar-

rone con decorazione graffita (kantharos con meandri,

kintharos con animali alati fantastici). Di metallo vi

sono solo avanzi di armi in ferro.

La suppellettile dell'altra tomba (16410 ss.) è data

da vasi d'impasto a superficie marrone (tazze a tronco

di cono su piede), alcuni dei quali con decorazione
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graffila (16418, frammento di sostegno a bulla con

quadrupedi alati; 16419, oinochoe sferica con qua-

drupedi alati e palmette cipriote; piccola oinochoe sfe-

rica e skyphos con triangoli; tazza su piede e piatti

su piede con fiori e boccinoli di loto) e da vasi di ar-

gilla figulina, italo-geometrici (piccolo stamnos ovale

con coperchio, ciotola a tronco di cono), o corinzi (bom-

bylioi, tazzetta a calotta sferica su piede campanato).

Quattordicesimo scompartimento: quarto ripiano.

Tre tombe a camera con banchine o loculi del periodo

orientalizzante. Nell'una furono trovati soltanto dei

frammenti di un cinturone di bronzo a placche rettan-

golari lisce (14780), nella seconda una frecciolina di

selce (15302), un vasetto sferiforme d'impasto a su-

perficie rossa (15301), due olpai di bucchero (15299 s.),

un piccolo sostegno di bucchero a forma di parallele-

pipedo, con collo e testa stilizzata di animale (15303).

Non è da escludere che U freccia di selce fosse ca-

duta da una fossa sovrastante che era stata tagliata

dalli camera. Nella terza (23768 ss.) v'erano alcuni

pochi vasi d' impasto a superficie marrone (tazza su

piede, kantharos con manichi a testa di ariete, an-

foretta con spirali graffite) o a superficie rossa (piatti

su piede) e dei vasi di argilla figulina italo-geometrici

(oinochoe, frammenti di skyphos).

E. Stefani, l. e, p. 165.

Quattordicesimo scompartimento: due ripiani infe-

riori. Tomba a camera con loculi. Il corredo è costi-

tuito esclusivamente da vasi del periodo orientaliz-

zante (16456 ss.): vasi d^mp^sto a superficie rossa

(olla sferica), vasi d'impasto a superficie marrone
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(tazze a tronco di cono, olpe, piccolo stamnos), alcuni

dei quali con decorazione graffita (kantharoi con ca-

valli alati, piatti su piede con fiori, boccinoli di loto

e palmette cipriote, olpai con semicerchi e ghirigori

coperchi con quadrupedi alati e con palmette cipriote),

vasi di argilla figulina italo-geometrici (oinochoai,

olpe, ciotola a calotta sferica, kylix a tronco di cono)

corinzi (bombylioi), vasi di bucchero (oinochoe ovale

con mezze raggiere punteggiate, olpai, kylix con ven
tagli punteggiati).

Quindicesimo scompartimento; sedicesimo scompar
timento: quattro ripiani superiori. Tombe a camera

con loculi a più camere del periodo etrusco-cam-

pano. La ceramica prevalente è quella a vernice nera.

Le forme principali dei vasi sono l'oinochoe ovoidale

a tronco di cono e bocca circolare, l'oinochoe ovoi-

dale con collo cilindrico e labbro a becco d'oca, la le-

kythos ovoidale o sferico-schi accia ta, l'olpe ovoidale,

l'askos a ciambella o a corpo rudimentale di uccello,

il secchiello a tronco di cono, lo skyphos, la ciotola,

la patera, la lekane con coperchio, il guttus sferico-

schiacciato su piede campanato.

Il più dello volte questa ceramica non ha alcuna

decorazione, oppure ha soltanto dei bolli a palmette

e rosette impresse. Talvolta invece ha una decorazione

plastica a baccellatura, a maschere e frequentemente

ha una decorazione dipinta a colori bianco, giallo

e rosso violaceo con motivi il più spesso vegetali (pal-

mette, foglie di ulivo, d'edera, di vite, grappoli, vi-

ticci) più di rado figurati (vasi, animali, figure umane).

A questa ceramica appartengono le prime rozze lu-

cerne a tronco di cono e verniciate di nero.
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Abbondano anche i vasi di argilla chiara senza alcuna

decorazione e le forme principali sono l'anfora ovoi-

dale sferica, l'olla sferica, l'orcio ovoidale, Toinochoe

ovoidale o a corpo sferico schiacciato, la lekythos emi-

sferica a tronco di cono, Folpe ovoidale, il bombylios

fusiforme.

Con questi vasi si accompagna qualche ultimo pro-

dotto della ceramica falisca a figure rosse (kylix, sky
phos, oinochoe, lekythos), il che è prova che la deca-

denza di questa coincide col fiorire della ceramica

etrusco-campana. .

La suppellettile di bronzo è costituita da vasi (ba-

cile, boccale con corpo ovoidale e bocca circolare,

anfora sferico-schiacciata), specchi lisci o graffiti, stri-

gili.. Di ferro v'è qualche arma (lancia, spada). Di
oro vi è un paio di orecchini a cornetto e grappolo

(23540). Si noti anche qualche vago di collana di pasta

bianca, marrone, verde, gialla, celeste e qualche bot-

tone di pasta vitrea gialla, verde, cilestrina, bleu.

23549. Boccale di bronzo con corpo ovoidale, bocca

circolare e manico terminante in basso con una ma-
schera femminile fiancheggiata da due delfini e in

alto con due teste stilizzate di cigno. Nell'interno

della bocca è graffita l'iscrizione: mar • popi • ste • N *

MARX • D • D • ME. Colui che douò l'cggetto a cui fu

donato è un Marco Popilio dell'agro capenate, come
prova l'indicazione della tribù Stellatina. Nelle let-

tere N • MART • si ha la data, le none di Marzo.
Dalla stessa tomba, che conteneva questo vaso,

proviene un'anfora vinaria (23553), collocata in un
angolo della sala, che porta sul collo in lettere rosse

r iscrizione : CN • etrili • l • ani • cos • f • Gn. Etrilio,
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di famiglia prenestina, è il produttore del vino :

L. Anicio, anch'egli di origine prenestina, è invece

lino dei consoli dell'anno 160 a. C, cosicché l'anfora

offre un termine approssimativo per l'età della tomba.

Cicerone (Brut. 83) per il Falerno ricorda la marca
aniciana come vecchissima.

Sedicesimo scompartimento: quinto lipiano. Sono
qui esposti soltanto alcuni oggetti caratteristici di

ricche tombe a camera del periodo etrusco-campano,

la cui restante suppellettile non differisce da quella

delle tombe precedenti.

15313. Rozza e tarda oinochoe falis^a, decorata sul

collo con una figura femminile ammantata presso un
grande corno potorio e sul corpo con un giovane Sa-

tiro ed un'oca.

15321. Piatto etrusco campano, decorato nel centro

con uno stamnos tra due altri vasi, forse due piatti.

25923. Piatto etrusco campano, decorato nel centro

con un'oca che corre a sinistra portando nel becco

un serpentello.

25876, 25918 ss. Quattro gutti etrusco campani a

corpo sferico schiacciato su piede campanato e deco-

rati plasticamente nell'alto con una testa di negro,

una testa di Frigio (Attis?) o una testa di Medusa
di tipo idealizzato.

23716. Martelletto di piombo.

25755. Ago da lavoro in opalina.

Sedicesimo scompartimento : sesto rifiaìw. Sono qui

esposti soltanto alcuni oggetti caratteristici di tombe

a camera del periodo romano (i sec. a. C). La cera-

mica è data da vasi di sottile argilla rossa (tazze

emisferiche o a tronco di cono) decorate o con pie-
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coli intagli disposti in ornamenti geometrici o con

mascberette a rilievo. Questi vasi sono imitazione

di vasi di argento o di altro metallo e lo indicano

anche le forme dei manichi. A questa ceramica si

accompagna qualche prodotto della ceramica are-

tina (piattello, lucerne) e di una ceramica egual-

mente romana di color nerastro, che ricorda l'aspetto

del bucchero (askos a corpo rudimentale di uccello,

lekythos sferica). Persiste anche qualche tipo di vaso

in argilla chiara, le cui forme risalgono al periodo

etrusco campano (lekythos o sferica o lenticolare o a

tronco di cono). Di bronzo vi sono dei vasi (ciotola, pis-

side cilindrica, askos a corpo rudimentale di uccello) e

delle strigili lunghe e sottili. Di una particolare lega

metallica a superficie argentea vi sono degli specchi

quadrangolari. Di alabastro a pareti sottilissime si

hanno alcuni bombylioi fusiformi.

Vetrina centrale verso l'interno della sala. Tombe
della contrada le Macchie. È questa una continua-

zione verso occidente della contrada le Saliere e quindi

deve essere stata occupata con sepolcri quando lo

spazio delle Saliere era esaurito. Ciò è provato dal

tipo delle tombe tornate alla luce. Mancavano infatti

le tombe a fossa semplice col materiale locale più

antico, vi erano invece tombe a fossa con loculi e ma-
teriale orientalizzante. Le più numerose erano le tombe
a camera con materiale orientalizzante e si è trovato

anche qualche vaso greco a figure nere, testimonianza

questa di deposizioni della seconda metà del vi se-

colo a. C. Alcune tombe a camera qui, come nella con-

trada le Saliere, erano state rioccupate durante il

periodo etrusco campano, cioè nel iii-ii secolo a. C,

22
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e a questa ceramica si accompagna anche qualche pro-

dotto d'arte falisca. Vasi ed altri oggetti provano che

alcune tombe furono in uso sino al periodo romano,

al I secolo a. C.

Primo scompartimento verso il fondo della sala:

ripiano superiore. Oggetti che appartenevano al vec-

chio fondo del Museo, e di cui nell'acquisto furono

indicati come luogo di provenienza i pressi di Civitu-

cola, quindi la contrada o delle Saliere o delle Mac-

chie. Si tratta per la maggior parte di vasi d'impasto

raffinato del periodo d'imitazione orientalizzante o a

superficie rossa (olla sferica baccellata), con decora-

zione geometrica a color bianco (piatto su piede) o

a superfìcie marrone (attingitoio, anforette, kantharoi,

tazze, patere baccellate, skyphos). A questo stesso

periodo ed anche al periodo anteriore risalgono

alcuni pochi oggetti di bronzo (rasoio lunato, braccia-

letti, fibule a navicella e a figura di felino, asticelle

ornate con due teste di Grifo addossate), di pasta vitrea

(pendagli a goccia, fuseruola lenticolare, vaghi di col-

lana), di smalto (9251, pendaglio a figuretta di nano

con mani sul ventre) e di ambra (vaghi di collana).

Distanti di secoli da questo gruppo di oggetti sono

i seguenti:

9278. Piccola pelike attica di stile nobile. Donna
ammantata che sostiene colla destra un kalathos.

Parte opposta : donna ammantata che ha nella destra

una benda.

9277. Kylix falisca. Donna seduta che si specchia

ravviandosi i capelli. In uno dei lati esterni Satiro

con timpano, nell'altro giovane nudo e figura am-

mantata.



CAPENA 339

r

A questi vasi si accompagnano altri vasi falisci

(oinochoe, kylix, piatto su piede) o di argilla chiara

imitati da vasi in metallo (piatto, colatoio), un piat-

tello (9290) e una ciotoletta (9287) con iscrizione graf-

fita, una strigile di bronzo.

Secondo scompartimento: ripiano superiore. Sono
qui esposti alcuni oggetti caratteristici, o di ritrova-

mento sporadico o appartenenti a tombe per lo più

del periodo orientalizzante, che offrivano poca impor-

tanza per la restante suppellettile. Sono in maggi )

ranza vasi d'impasto raffinato a superficie marrone,

il più delle volte con decorazione graffita (palmette

cipriote, fiori di loto, quadrupedi alati e fantastici,

uccelli). Le forme principali sono il piatto su piede,

la tazza, il kantharos, Tanforetta, Polpe, Foinochoe.

V'è inoltre qualche frammento di vaso d' impasto con

decorazione ad intaglio e vi sono delle patere baccel-

le, te. D'impasto a superficie rossa con decorazione a

color bianco (motivi geometrici ed uccelli) vi sono dei

piatti. Accanto a questa ceramica d'impasto si hanno
dei vasi d'argilla figulina italo-geometrici (oinochoe,

ciotole emisferiche ed olletta) e dei vasi di bucchero
(oinochoe, olpe) anche con decorazione orientalizzante

graffita (2G314, anfora). Di bronzo vi sono delle fibu-

lette a losanga e bottoncini o a figura di felino, dei

braccialetti, un pendaglio formato da più anelli di

vario diametro attorti a fune ; di ferro vi sono delle

lance e delle spade.

26713. Amuleto a pendaglio costituito da un'accet-

tina d' impasto levigato, che imita la forma di quelle neo-

litiche in pietra verde, legata in bronzo. Appartiene al

periodo delle tombe a fossa con materiale di tipo locale.
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26528. Puntale di fodero di spada in lamina di

bronzo traforata. Vi sono rappresentati un felino alato

dalla cui bo3:?a pende una gamba umana e un mostro
costituito da due teste feline addossate ed ergentisi

su un unico corpo serpentino. Arte orientalizzanle

del VII secolo a. C. *

27030. Piccola testa in bronzo di Acheloo, con orec-

chie e corna bovine, che era applicata a qualche vaso

o mobile. Principio del v secolo a. C.

Primo scompartimento: ripiano inferiore. Suppel-

lettile acquistata come proveniente da una tomba a

fossa a fossa con loculo del periodo orientalizzante

(17764 ss.). Sono preponderanti i vasi d'impasto raffi-

nato a superficie marrone decorati a graffito con

motivi geometrici (triangoli, cerchi, cirri), vegetali

fpalmette cipriote e fiori di loto) e figurati (uccelli,

cavalli, quadrupedi alati e fantastici). Si noti un
sjstegno di vaso a bulla, un'olla sferica, un'anfora

sferica, un kantharos, degli skyphoi, un piatto su

piede campanato, un piatto su tre piedi, dei co-

perchi. Ve anche qualche vaso d'argilla figulina italo-

geometrico (skyphos, oinochoe con corpo ovoidale e

bocca trilobata, tazzetta su piede campanato) e qualche
vaso di bucchero (olpe, oinochoe ovoidale con linee

parallele graffite). Di bronzo si conservano soltanto

i frammenti di un bacile con labbro periato.

Secondo scompartimento: ripiano inferiore. Sup-
pellettile acquistata come proveniente da una tomba
simile (16881 ss.). Singolari, perchè di più raro ri-

trovamento nel territorio ca penate, sono dei vasi

d'impasto con superficie spalmata di bianco e deco-

rata in color rosso con motivi geometrici (triangoli,

rombi, linee ondulate), vegetali (bocciuoli di loto) e
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figurati (uccelli). Si noti un sostegno di vaso a bulla,

un'olla sferica schiacciata, una tazza su piede cam-

panaio, un vaso formato da due tazze a tronco di

cono riunite e con manico eretto, un piatto. Vi sono

anche dei vasi d'impasto raffinato a superficie nerastra

(anfora con manichi attorti a fané, tazza a tronco

di cono, kantharos) e a superficie marrone con deco-

razione graffita (piatti su piede, coperchio) o con de-

corazione intagliata (kantharos con figure di leoni).

Di argilla figulina vi sono dei vasi italo-geometrici

(oinochoai, anforetta a corpo sferico), di bucchero vi

è un kyathos a tronco di cono. La suppellettile di

bronzo è costituita da un bacile, da fibule a navicella

vuota e staffa allungata o a losanga e bottoncini e

da braccialetti.

Caratteristico è un pendaglio costituito da più anelli

attorti a fune e di vario diametro, tenuti uniti da

fascette bullonate, a cui aderisce ancora parte del

tessuto (16896). .

Delle collane rimangono alcuni vaghi di pasta vitrea

verdognola e bleu con occhietti bianchi e alcuni vaghi

di ambra.

Terzo scompartimento: ripiano superiore. Suppellet-

tili acquistate come provenienti da due tombe simili. Il

corredo dell'una (17728 ss.) è costituito in maggioranza

da vasi d'impasto raffinato per lo più con decorazione

orientalizzante graffita (sostegno di vaso a bulla, olla

sferica, oinochoe semiovoidale con Collo conico, kan-

tharoi, piccoli stamnoi, skyphoi, tazza emisferica bac-

cellata, piatti su piede, tazzina su piede campanaio,

coperchio), a cui seno da aggiungere uno skyjhos di

argilla figulina italo-geometrico e tre vasi di bucchero
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(olpe con linee parallele graffite, kantharos con ven-

tagli punteggiati, tazza a tronco di cono).

Il corredo dell'altra (17748 ss.) presenta la me-

desima preponderanza di vasi d'impasto a superficie

marrone con decorazione orientalizzante graffita (so-

stegno di vaso a bulla, oinochoe ovoidale con collo

conico, boccale con corpo emisferico e collo cilindrico,

stamnos sferico baccellato, kantharos, olpe, piatto su

piede), ma comprende anche vasi d'impasto a super-

fìcie rossa (due olle sferiche) e vasi di argilla figu-

lina italo-geometrici (olletta ovoidale, stamnos sferico,

tazza a tronco di cono su piede campanato, kylix)

e corinzi (bombylioi). Il materiale in metallo è rap-

presentato solo da una cuspide di lancia in ferro.

Terzo scompartimento: ripiano centrale ed infe-

riore. Tombe a camera con loculi del periodo orienta-

lizzante. La ceramica è data in prevalenza da vasi

corinzi, particolarmente da bombylioi ovoidali o co-

nici, da aryballoi sferici, da pissidi lenticolari. La
decorazione è per lo più geometrica, a fasce, baccel-

lature e punti, talvolta è figurata (cani correnti, fe-

lini, anatre). Rappresentata da un solo esemplare è

l'anforetta ovoidale, l'olletta a doppio tronco di cono

e singolare è un vaso a forma di ariete accovacciato

(15508). Con questi vasi corinzi si accompagna anche
qualche altro vaso di argilla figulina, italo-geometrico

(ciotola emisferica o a tronco di cono, piccolo stamnos
semiovoidale) e perfino qualche rozzo vaso d'impasto
(tazza a tronco di cono, tazza su piede campanato,
pisside a tronco di cono o a corpo lentioolare), ma i più

numerosi sono i vasi di bucchero (olpai, an l'orette,

oinochoai a corpo sferico od ovoidale o semiovoidale
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e bocca trilobata, tazza a tronco di cono, kantharos,

ciotola, coperchio). Trattandosi di tombe per lo più

già depredate, la suppellettile in metallo e materiale

nobile si riduce ad una fibuletta di bronzo a losanga

(16713), a qualche lancia o spada di ferro, a un ca-

stone di anello circolare in pasta bianca con cerchietti

punteggiati (26387), a uno scarabeo, egualmente in

pasta bianca, con geroglifici incisi (15513).

Quarto scompartimento: ripiano superiore. Tomba a

camera con banchine, letto funebre scavato nella roccia

e piccolo loculo. Gli oggetti ritrovati (26319 ss.) indi-

cano che vi erano stati fatti seppellimenti in due di-

verse età, nel periodo dell'importazione dei vasi attici

a figure nere e nel periodo del materiale etrusco-cam-

pano. Alcuni oggetti (26357, aryballos sferico bacch-

iato di smalto verde ; 26330, bombylios corinzio ovoi-

dale decorato con figure di cani correnti) non fareb-

bero escludere che la tomba fosse stata in uso sino

dal periodo orientalizzante, ma essi possono scendere

anche sin verso la metà del vi secolo a. C, cioè fino

al tempo in cui comincia l' importazione dei vasi attici

a figure nere. Le condizioni di ritrovamento degli

oggetti sul letto funebre, sulla banchina anteriore,

nel piccolo loculo, sul piano della tomba non aiutano

a determinare la loro associazione, perchè evidente-

mente in parte erano stati spostati.

Il corredo più antico, cioè del periodo attico, è co-

stituito particolarmente da oggetti di bronzo (26350 s.,

olpai a corpo fusiforme; 26352 s., bacili; ghiere, bor-

chie, chiodetti, ganci, bulla circolare; 26367, braccia-

letto a capi sovrapposti; 26321, 26365, spirali; 26343,

cuspide di lancia), di argento (26322, anello con pie-
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colo castone elissoidale), di ferro (spada e lance), di

smalto (vago di collana di pasta nera con occhietti

bianchi), di terracotta (fuseruole coniche). I vasi di

questo gruppo, a parte un'olla (26371), un'anfora (26327),

uno stamnos (26329) tutti di argilla chiara o rossa,

senza vernice e a corpo ovoidale, di cui non si può
determinare con precisione l'età, sono una piccola le-

kythos attica verniciata di nero (26361), una lekythos

attica a figure nere, decorata intorno al corpo con un
cavaliere tra quattro uomini ammantati e armati di

lancia e sulla spalla con due uomini ammantati ai

lati di una palmetba (26359), e un'altra lekythos

attica a figure nere che ha sulle spalle la medesima
decorazione e intorno al corpo una scena di duello tra

due guerrieri, presso un altro guerriero caduto in gi-

nocchio, scena a cui assistono due uomini ammantati

e armati di lancia (26358).

Meno ricco è il corredo del periodo etrusco-campano

ed è costituito da spade e lance di ferro, da alcuni

vasi a vernice nera (26319, 26370, oinochoai con corpo

a tronco di cono e bocca circolare; 26364, lekythos

sferica) o a vernice nera con figure in color rosso so-

vrapposto (26360, lekythos ovoidale con figura am-

mantata ; 26363, altra con quadrupede), da un vaso fa-

lisco (26328, piccola oinochoe ovoidale con labbro a

becco di oca, decorata con profilo di Satiro) e da vasi

di argilla chiara (olpe, oinochoe).

Quarto scompariImeìito : ripiano mediano. Tomba a

camera con loculi del periodo etrusco-campano. La sup-

pellettile (26424 ss.) è composta in massima parte da

vasi a vernice nera (oinochoai con corpo a tronco di cono

e bocca circolare o con corpo ovoidale e labbro a becco

1
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d'oca, lekythoi ovoidali, olpai, skyphos, piccoli crateri

a campana, ciotole, piatto, lucerne) e da vasi di argilla

chiara (oinochoe ovoidale con labbro a becco d'oca,

boccale ovoidale, olpai, anforetta sferica, lekythos a

tronco 'di cono, bicchieri ovoidali, askos a corpo rudi

mentale di uccello, bombylioi fusiformi). La suppel-

lettile di bronzo è costituita da vasi (anfora a corpo

sferico schiacciato, secchielli a tronco di cono con anello

di sospensione interno, ciotole, manichi di vasi termi-

nanti in basso con una foglia cuoriforme, in alto con

due teste di cigno), da specchi, strigili, braccialetti,

anello. Di oro v'è un anello di filo sottile.

26446, Lekythos in argilla chiara, con tracce di

vernice rossa, a forma di maschera comica.

26506. Piccola olpe, originariamente verniciata di

rosso, con iscrizione graffita : e • petroni • m • f • kom •

A • D • iix • K • APR. L'oggetto apparteneva ad un 0. Pe-

tronio figlio di Marco e fu dedicato otto giorni prima

delle calende di aprile, cioè il 25 marzo. Difficile ri-

mane stabilire se l'indicazione rom possa riferirsi alla

qualifica di Romano o a quella di appartenente alla

tribù Remili a o ancor meglio se sia un errore del-

l'incisore e vada ricostruita in trom. Allora 0. Pe-

tronio avrebbe appartenuto alla tribù Trementina che

fu una delle quattro tribù rustiche in cui fu diviso

il territorio veiente-capenate nel 387 a. C. : la tribù

Trementina comprendeva probabilmente il paese in-

torno all'odierna Campagnano.
Quarto scompartimento : ripiano inferiore. Due tombe

a camera con loculi. La suppellettile dell'una (23821 ss.)

mostra che doveva essere stata in uso dal periodo

orientalizzante, perchè comprende un bombylios corinzio
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piriforme, decorato a fasce (23825), un aryballos sfe-

rico di bucchero (23831), uua piastra rettangolare

di cinturone in bronzo (23830), ma il materiale più

abbondante appartiene al periodo etrusco-campano ed

è dato da vasi a vernice nera, talvolta con decora-

zione bianca (gecchiello a tronco di cono, oinoclioe

sferica con bocca circolare, oinochoai ovoidali con

labbro a becco d'oca, lekythos sferica, olpai, ciotole),

da qualche vaso di argilla chiara (olla, oinochoe, olpe,

bombylioi, tutti a corpo ovoidale), da frammenti di

lance e di una strigile di ferro, da un anello d'ar-

gento a castone romboidale in cui è inciso un cratere

(23829).

La suppellettile dell'altra (26403 ss.) consiste sol-

tanto in oggetti del periodo etrusco-campano, cioè in

vasi a vernice nera (skyphoi, piccoli crateri a cam-

pana, olpai, bombylios fusiforme) e in qualche vaso

di argilla chiara (bombylioi fusiformi). La data ap-

prossimativa della tomba è fornita da un quadrante

(26411) di M. Aburio Gemino (A. Profilo destro di

Ercole; R. Prora a destra; al disopra m • abvri

M • F • GEM., al disotto roma) che appartiene circa al

129 a. C.

Quinto scompartimento. Tomba a camera con loculi

e banchine. La tomba aveva avuto due seppellimenti

di età diversa, uno del periodo orientalizzante, uno

del periodo etrusco-campano (23869 ss., 26797 ss.).

Del corredo del periodo orientalizzante, il quale

evidentemente era stato in gran parte tolto di mezzo

per far luogo a quello assai ricco del periodo etrusco-

campano, rimangono pochi vasi d'impasto rozzo (bic-

chieri ovoidali), d'impasto a superficie rossa (olla ovoi-
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dale); d'impasto raffinato a superficie marrone senza

decorazione (olla ovoidale, olla a tronco di cono, tazze a

tronco di cono) o con decorazione orientalizzante grai-

fita (23926, frammenti di sostegno di vaso a bulla

e frammento di olla sferica; 26808, frammento di co-

jerchio; 23976 s., 24001, piatti su pieie; 23979,.kylix

emisferica) e di bucchero (23979 a, olpe).

Il corredo del periodo etrusco-campano è costituito

da vasi di argilla chiara (olle e pelikai ovoidali, oino-

choe sferica con bocca circolare, oincchoe ovoidale con

labbro a becco d'oca, olpai, lekythoi sferiche, bicchiere

ovoidale, ciotole, bombylioi fusiformi), da vasi a ver-

nice nera (oinochoai con corpo a tronco di cono od

ovoidale e bocca circolare, oinochoe ovoidale con labbro

a becco d'oca, lekythoi e stamnos ovoidali, olpai, sky-

phoi, ciotola, barattolo a forma di skyphos con co-

perchio, askoi a corpo rudimentale di uccello), da vasi

a vernice nera con decorazione vegetale o figurata in

color bianco, giallo, rosso violaceo (oinochoai ovoidali

con labbro a becco d'oca, oinochoe ovoidale con bocca

trilobata, cratere a campana, skyphoi, lekanai, askoi

a corpo lenticolare o a corpo rudimentale di uccello,

piatti). A questi vasi si accompagnano alcuni tardi

vasi falisci figurati (23962, secchiello ovoidale con

figura di colomba e beccacelo a testa leonina ; 23987,

23989, oinochoai a corpo ovoidale e labbro a becco

d'cca decorate con prò "ilo femminile; 23944, piccola

idria ovoidale con profilo femminile; 23972, skyphos
con profili di Satiri ; 23893, piattello su piede con pro-

filo femminile diademato; 23957 S3., pissidi cilindriche

con cirri o f glie o kyma ionico; 23890, alabastron con
linee serpeggianti). La suppellettile in metallo e ma-
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teriale nobile si riduce ad un manichette d'oro, a due

corrosi anelli di argento, a due strigili di bronzo, a

dei puntali di lancia in ferro, a dei vaghi di collana

in pasta vitrea verde e bleu con occhietti bianchi.

23969. Guttus etrusco-campano a corpo sferico schiac-

ciato su peduccio, verniciato di nero, decorato plasti-

camente in alto con una figura di Amorino seduto,

che scherza con un'aquila mentre un cane al suo fianco

sta per lanciarsi.

23950. Piatto etrusco campano, verniciato di nero

con decorazione a color bianco; dentro due corone a

foglie di ulivo un uccello si avvicina per bere a una

coppa dove zampilla dell'acqua da un mascherone.

23949. Piatto etrusco-campano verniciato di nero,

con decorazione a color bianco, giallo e rosso violaceo.

All' intorno vi sono due fasce, una con stellette e ro-

sette, l'altra con foglie di vite e rosette. Nel mezzo

è rappresentato un elefante da guerra seguito dal suo

nato. Sul dorso dell'elefante è fissata, per mezzo

di una sella tenuta ferma da tre grandi cinghie, una

torre merlata (lignea turris), difesa da un grande

scudo circolare, certamente metallico. Dagli spazi ira

i merli della torre appaiono con la parte superiore

del corpo due guerrieri di color bruno, i quali sono

armati di lancia, sembrano anche armati di scudo

e portano un elmo con alta punta centrale. Sul collo

dell'animale siede il conduttore, anche egli di color

bruno, coperto da un elmo a berretto frigio e in atto

di sollevare con la destra il pungolo, che ha una punta

ricurva ad arpione.

Il piatto ci offre l'unica pittura finora cono, cinta

ci questo animale nella sua funzione guerresca e deve
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porsi tra i monumenti più antichi che ne conservano

ricordo, i quali tutti naturalmente non vanno più su

del III sec. a. 0.

È problema discutibile se il pittore di questo vaso

abbia copiato un'altra opera forse della grande arte

0, come farebbe supporre la sua precisione nella trat-

tazione dei particolari, specialmente nella presenza

del piccolo elefante che doveva aver colpito la sua

immaginazione, abbia tolto il soggetto dal vero. In

quest'ultimo caso rimane da stabilire se l'artista abbia

rappresentato uno degli elefanti dell'esercito di Pirro,

cioè se la sua opera debba porsi nel decennio 280-270

a. C, uno di quelli della prima guerra punica, cioè

se li sua opera debba scendere sino alla metà del

III secolo a. C. Agli elefanti della seconda guerra

punica non sembra che si debba pensare, perchè essi

non giunsero nell'Italia centrale. A favore dell'ipotesi

che sia stato riprodotto un elefante dell'esercito di

Pirro parlano il tipo dell'animale che sembra quello

asiatico, dalle orecchie e dalle zanne piccole, e il co-

pricapo di tipo frigio del conduttore, che fu un elmo

molto in uso nel mondo greco in questo periodo. Ad
ogni modo la singolare pittura, che deve sempre porsi

dentro il ìli secolo a. C, fornisce un dato sicuro per

la cronologia della ceramica etrusco-campana.

Vetrina alla sinistra della porta d'ingresso alla sala

precedente. Tombe della contrada Monte Cornazzano.
In questa contrada sono state trovate tombe di tutti

i tipi, da quelle a fossa semplice a quelle a camera
del periodo romano. È qui esposto un piccolo saggio
delle suppellettili.

Due ripiani superiori. Tomba a camera con loculo
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del periodo orientalizzante (25491 ss.). Il corredo è

formato da vasi d' impasto a superficie rossa (olle ovoi-

dali), da vasi d'impasto a supfrficie bianca con deco-

razione geometrica in color rosso (piatto su piede),

da vasi d'impasto a superficie mai rone (tazza a tronco

di cono, olpe, anforetta baccellata, patera baccellata),

con decorazione grafifita (piatti su piede) o con deco-

razione intagliata (kantharos con capri alati), da vasi

di argilla figulina (ciotola italo-geometri ca a tronco

di cono, tazzetta su piede campanato) e da vasi di buc-

chero (tazza a tronco di cono con mezze raggiere,

kylix con ventagli punteggiati). Di oggetti in me-

tallo si hanno soltanto frammenti di lance e spade

in ferro.

IWzo e quarto ripiano. Tomba a camera con loculi,

del medesimo periodo. La suppellettile è analoga

(25G99 ss.) ed è costituita da vasi d'impasto a su] er-

ficie rossa (olla ovoidale, piatto), da vasi d'impasto

a superficie bianca con decorazione geometrica in color

rosso (piatto su piede campanato), da vasi d'impasto

a superficie marrone (tazze a tronco di cono, kan
tharoi, patera baccellata), con decorazione graffita (kan

tharos, anforetta sferica, skyphos, olpe, piatti su

piede, coperchio), da vasi di argilla figulina (ciotola

italo geometrica a tronco di cono). La suppellettile in

metallo si riduce ad un rasoio lunato di bronzo e ad

alcuni frammenti di armi in ferro.

Quinto e sesto ripiano. Vi sono qui alcuni vasi ca-

ratteristici appartenenti al corredo di tombe non

esposte: sono vasi del periodo orientalizzante, d'im-

pasto con decorazione dipinta, graffita o intagliata e

vasi di argilla figulina italo-geometrici o ccrinzi.
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Vetrina alla destra della porta finta nel fondo della

sala. Tombe della contrada S. Martino. Anche questa

contrada comprendeva tombe di tutti i tipi, da quelle

a fossa semplice a quelle a camera del periodo ro-

mano. E qui esposto solo un piccolo saggio delle ab-

bondanti suppellettili trovate.

Ripiano superiore. Oggetti acquistati come prove-

nienti da una tomba a fossa (14197 ss.). Sono pochi

vasi d' impasto rozzo (boccale a doppio tronco di cono,

orcio ovoidale, anforetta ovoidale, altra lenti colare,

altra lenticolare con due prese forate, attingitoi a

tronco di cono), alcuni oggetti di bronzo (fìbulette a

navicella, catenelle, spirale, anellino) e alcuni di ferro

(lancia, spada).

Secondo ripiano. Oggetti acquistati come provenienti

da una tomba a fossa (16068 ss.). I vasi sono d'im-

pasto più raffinato, per quanto sempre di tipi locali

(anforette e attingitoi a corpo lenticolare, attingitoio

a tronco di cono decorato con incisioni a corda, grande

vaso a tronco di cono e tre piccole anse, egual-

mente decorato a corda con meandri e croci gammate.
La suppellettile in bronzo è costituita da un bacile

con orlo periato, da fibule ad arco inginocchiato, da

catenelle, anelli, cerchi attorti a fune e di vario dia-

metro e da una cuspide e un puntale di lancia. Di
bronzo e ferro v'è una spada, di ferro \'v un umbone,

forse di scudo.

Terzo e quarto ripiano. Ricca suppellettile di una
tomba a fossa con loculo (29184 ss.). All' infuori di

un grande sostegno di vaso a bulla, collocato in un
angolo della sala, che è d'impasto a superficie bianca

con decorazione a color rosso (uccelli e quadrupedi
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alati) e che sorregjge un'olla ovoidale simile, tutti gli

altri vasi sono d'impasto raffinato a superficie mar-

rone. Di questi, alcuni sono lisci (saliera a due reci-

pienti emisferici su alto piede oampanato) altri hanno

una semplice decorazione a solchi paralleli (tazze a

tronco di cono), altri hanno una decorazione baccel-

lata (tazze a tronco di cono su piede campanato),

oppure una decorazione baccellata e graffita (skyphoi,

olpe), ma i più hanno la solita decorazione orienta-

lizzante graffita (anfora sferica, kantharoi, olpai, piatti

su piede, coperchio). Alcuni di questi vasi ed altri

con decorazione ad intaglio meritano particolare men-

zione.

29195. Oinochoe a doppio tronco di cono e piccola

bocca trilobata. Sul corpo sono graffiti uccelli e Grifi,

divisi da palmette cipriote.

29194. Kantharos con decorazione graffita divisa

in due zone. Neil' inferiore vi sono due volte ripetuti

in affi'ontamento araldico due cavalli alati, dal cui

dorso spunta un'altra testa equina; nella zona supe-

riore una volta è ripetuto il medesimo gruppo e

un'altra volta la testa che spunta dal dorso dei ca-

valli alati è di capro, ma in ambedue i casi i due
animali affi-ontati sono divisi da un serpente.

29193. Kantharos con manichi sormontati da du-

plice testa di ariete e decorato ad intaglio. Vi sono

due volte ripetuti in affrontamento araldico dinanzi

ad un bucranio due cavalli alati, la cui coda termina

a testa equina.

2918G, Stamnos ovoidale decorato ad intaglio. Su
un lato due capri sono affrontati dinanzi ad un orna-

mento vegetale a volute e boccinoli, sull'altro vi sono
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due cavalli alati divisi da un ornamento simile; nel

campo sono sparsi pesci ed uccelli.

29187. Stamnos ovoidale decorato ad intaglio. Vi

sono intorno al corpo quattro Grrifi e due uccelli.

Anche la suppellettile di bronzo è ricca e carat-

teristica. Oltre ad un bacile e ad un tripode, ad anelli

di vario diametro attorti a fune, sono da menzio-

nare:

29201 s. Due placche rettangolari di cinturone, de-

corate a rilievo con bottoncini disposti in un quadrato

con diagonali.

29199. Due placche rettangolari di cinturone, deco-

rate a rilievo, ciascuna con una figura di rozzo qua-

drupede dalla bocca spalancata.

29200. Sei placche rettangolari, che applicate ad

una fodera di cuoio o di altro materiale flessibile dove-

vano costituire un cinturone snodato. Nelle varie

placche sono rappresentate a rilievo con contorni a

puntini e disposte in vario modo delle rozze figure

umane nude con braccia alzate, dei quadrupedi, degli

uccelli, una stella marina.

Singolare è anche una collana (29236), formata da

pendagli di smalto verdognolo, rappresentanti divinità

egiziane (Bes, Sechmet, Amon).
Quinto ripiano. Tomba a camera con loculi. In essa

erano stati fatti seppellimenti in varie età dal periodo

orientalizzante al periodo etrusco campano (27306 ss.).

Del periodo orientalizzante rimangono un'olletta

lenticolare di bucchero, dei vasi corinzi (bombylioi fu-

siformi od ovoidali, aryballos sferico, pisside lenti-

colare), decorati con fasce, baccellature, punti, cani cor-

renti, felini, galli e anatrelle. Singolari sono due va-

23
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setti corinzi a forma di scimmietta accovacciata, che

tiene tra le braccia il suo piccino (27306 s.).

Del periodo d'importazione dei vasi attici v'è una
kylix a figure rosse di stile nobile (27339). L'interno

è decorato non solo nel disco centrale, ma anche in

tutto l'orlo: dei giovani, con petaso e clamide o inte-

ramente ammantati, compiono arditi esercizi di equi-

tazione saltando a terra dal cavallo in corsa o fermo.

All'esterno è ripetuto due volte il medesimo gruppo

di una donna coperta di cuffia e con face nella sini-

stra, tra due, Sileni (Kore o Menade?).

Del periodo etrusco campano vi sono alcune olpai

ovoidali di argilla chiara.

Sesto ripiano. Sono qui esposti alcuni oggetti ca

ratteristici o di ritrovamento sporadico o tolti da

complesse suppellettili di tombe.

16367. Grande disco di bronzo, del periodo orienta-

lizzante, ornato a rilievo con due figure fantastiche

di animali. L'una, in alto, è costituita da due avan-

corpi addossati ed uniti di quadrupedi con bocca spa

lancata e lingua pendente, dal collo dei quali spunta

un'altra testa animalesca. L'altra figura, in basso, è

quella di un quadrupede con bocca spalancata e lingua

pendente, la cui coda termina con una testa simile.

29753. Grande scarabeo di smalto verde, d'arte egit-

tizzante con decorazione incisa nella faccia inferiore:

un uomo con arco insegue quattro antilopi (?) disposte

in due piani.

27339. Xylix attica a figure rosse di stile severo.

Un giovane guerriero veduto di dorso, armato di elmo,

scudo, schinieri e lancia, corre verso sinistra: all'in-

torno KAL[0]2.
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31577 s,, 31583 ss., 31589 s. Gruppo di oreficerie ap-

partenenti ad una sola tomba : quattro paia di orecchini

(tre a cornetto e grappolo, uno a piastra ovoidale e

grappolo), iv-iii sec. a. C.

30888. Teca di specchio in bronzo, il cui coperchio

è decorato a rilievo con figura di guerriero che, impu-

gnata colla destra la spada, ha afferrato per i capelli

uEa Amazone (Achille e Pentesilea ?). iv-iii sec. a. C.

30060. Balsamario di bronzo, a catenelle, a forma

di testa femminile con collana, orecchini e diadema,

di sotto al quale spuntano due alette, iv-iii sec. a. C.

NAZZANO E NECROPOLI CARENATI MINORI.""

(Pianta: 17).

Nazzano. — Piccola vetrina dinanzi alla porta finta:

ripiano superiore. Nazzano è un paese alla destra del

Tevere sulla pendice del Monte Pelliccia; è quindi

uno dei punti più avanzati a nord dell'agro capenate.

Dalla contrada di S. Lucia provengono alcuni oggetti,

parte per ritrovamento casuale, parte per scavo siste-

matico di una tomba a fossa.

La suppellettile di questa tomba (26842 ss.) è for-

mata da pochi vasi d'impasto (anforetta a doppio tronco

di cono e attingitoi lenticolari), da qualche oggetto

di bronzo (fibule a navicella e ad arco ingrossato, cate-

nelle, spirali, rocca in legno fasciata di filo di bronzo) e

da qualche vago di collana o in ambra o in pasta vitrea.

E. Stefani, in Not. d. Scavi, 1911, p. 436 ss.

* Gli oggetti di questa vetrina saranno in appresso trasportati in

una sala adiacente in costruzione che conterrà egualmente suppellettili

dell'agro capenate.
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Anche il materiale trovato casualmente (26812 ss.)

appartiene al periodo delle tombe a fossa e consiste

in oggetti di bronzo (fìbule ad arco ingrossato o a

navicella, in alcune delle quali sono infilati degli anelli

delle catenelle con pendagli circolari, spirali per

capelli, braccialetti, pettine triangolare, bulla trape-

zoidale, elsa di spada), in qualche vago di collana in

ambra, di cui uno a forma di leoncino accovacciato,

in un attingitoio lenticolare d'impasto e in una ba

setta a tronco di cono egualmente d'impasto, con de-

corazione incisa (triangoli e linea serpeggiante).

E. Stefani, l. e, p. 433 ss.

Monte Scarsichìcchio. — Ripiano mediano. Monte
Scarsichicchio è una località a sud ovest di Lepri-

gnano, appartenente a questo comune; è una delle

contrade più meridionali dell'agro capenate. Sono qui

raccolte le suppellettili di due tombe a fossa, che

comprendono i soliti vasi d'impasto rozzo o d'im-

pasto raffinato a superficie marrone e a superficie

rossa, a cui si accompagna qualche vaso di argilla

figulina italo-geometrico o di bucchero. Comune è anche

la suppellettile in bronzo (fibule a navicella o a losanga

con intarsio di ambra, braccialetti, anelli di vario dia-

metro attorti a fune o a sezione romboidale, fuso).

Monte Tufello. — Monte Tufello è un'altra località

a sud di Leprignano, ma appartenente al comune di Ca-

stelnuovo di Porto, ed è anch'essa una delle contrade più

meridionali dell'agro capenate. Alcuni oggetti si deb-

bono ad acquisto, altri provengono da scavi regolari.
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Ripiano mediano. Gli oggetti acquistati verosimil-

mente costituivano la suppellettile di una tomba a

fossa del periodo orientalizzante (14926 ss.). I vasi

sono di impasto raffinato o a superficie marrone (an-

forette, di cui tre con manichi crestati, attingitoio

lenticolare, tazza su alto piede campanato con ma-

nico ornato da testa di ariete) o a superficie rossa

(boccale a corpo sferico, tazze su piede campanato).

Tra gli oggetti di ornamento, oltre a fibule a navi-

cella, di cui una con anelli a sezione romboidale, a

braccialetti, a spirali- per capelli in bronzo, si notino

due fibule a navicella striata, il cui corpo è di smalto

giallo a spine nere (14943 s.), e dei vaghi di collana

cilindrici di pasta vitrea gialla o affusolati di ambra.

Ripiano inferiore. Suppellettili di tombe a camera
del periodo orientalizzante, regolarmente scavate. Vi
è qualche vaso d'impasto raffinato a superficie mar-

rone con decorazione graffita (26702 s., anforette sfe-

riche con spirali) o intagliata (26651, kantharos con

capri alati), ma i vasi preponderanti sono quelli di

bucchero (oinochoai ovoidali con bocca trilobata, kan-

tharoi, tazze a tronco di cono, kylikes, piccoli at-

tingitoi) e quelli corinzi (bombylioi piriformi od
ovoidali, aryballoi sferici decorati con fasce, baccella-

ture, punti, squame, cani correnti, anatrelle, piccola

lekythos sferoidale a bocca trilobata, askos a ciam-

bella, ciotole su piede). Di bronzo v'è una fibula a

losanga e bottoncini, intarsiata di ambra (26674), il

coronamento di un candelabro a quattro punte (26675),
un'olpe ovoidale a bocca trilobata (26676). Di ferro

vi sono dei frammenti di armi e utensili (lance, spade
e striglie).
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PRAENESTE (PALESTRINA)

(SALE 18-19).

Si tomi nell'atrio del jjalazzo: sala a destra.

(Per le pitture vedi pag. 16 s.).

Il moderno paese di Palestrina occupa il luogo del-

l'antica Praeneste, città latina che si trovava a sud-

est di Roma sulle pendici di uno degli ultimi con-

trafforti dell'Appennino. Con alterna vicenda la città

lottò contro Roma o si uni ad essa, fino a che, nello

scioglimento della lega latina, i Prenestini furono de-

finitivamente sconfitti nel 338 a. C. ed entrarono nel-

l'ambito della civiltà romana. A seconda dei tempi

municipio o colonia, Praeneste conservò sempre tut-

tavia sino all'avanzata età imperiale fama ed impor-

tanza per il grandioso tempio della Fortuna Primi-

genia, che racchiudeva le sorti prenestine.

Rito funebre e suppellettile. — Abbondantissima

è stata la messe archeologica raccolta nella contrada

e soprattutto notevole è il perfetto stato di conserva-

zione in cui la natura asciutta del terreno ha resti-

tuito gli oggetti anche del materiale più delicato (avorio,

cuoio, legno, tessuto, spugna).

Per quanto ancora non sia stato esplorato con scavi

sistematici lo strato della sua più antica civiltà indi-

gena, tuttavia bronzi di ritrovamento sporadico (cin-

turoni, fibule, braccialetti, anelli, bulle, vasi) attestano
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che nella regione dovevano esservi sepolcri con quei

vasi di rozzo impasto locale e bronzi a decorazione

geometrica che, a parte alcune varianti, contraddistin-

guono la prima e seconda età del ferro nel restante

Lazio e nel territorio dei Capenati, dei Falisci, degli

Etruschi.

Ricchi ritrovamenti si sono invece fatti in tombe
a fossa intatte del periodo orientalizzante. La fossa

era rivestita nelle pareti e coperta nell'alto con lastre

di pietra. È una forma che, se non corrisponde alla

vera e propria camera scavata nel terreno del paese

etrusco, falisco e capenate, mostra ad ogni modo
la tendenza a modificare la «fossa sul sao modello. La
suppellettile è costituita da numerosi oggetti di orna-

mento personale, da armi e da utensili e vasi. Ve
talvolta anche il carro e il trono. Soprattutto l'ab-

bondanza dei vasi rivela la viva preoccupazione che
al defunto non mancasse nell'oltretomba il mezzo per

appagare i suoi bisogni materiali, quelli del cibo e

della bevanda. Tuttavia è notevole la scarsezza o la

mancanza di vasi di ^terracotta. Infatti il materiale

si distingue per la sua lussuosità; non soltanto sono
adoperati a profusione l'oro, l'argento, l'avorio, l'am-

bra, ma il bronzo è fuso o battuto per oggetti di

grandi dimensioni e di ricca decorazione. I motivi
decorativi di questa varia suppellettile sono tolti

dall'arte egiziana, assira, micenea, greca e gli elementi
che danno carattere unitario alla decorazione, pur
tra il mosaico dei motivi tolti da altre arti, sono
nel campo ornamentale la predilezione per il fiore di

loto e la palmetta cipriota, nel campo figurato quella

per gli animali o per i« mostri animaleschi. Come nel-
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Petà precedente questo strato di civiltà non è limi-

tato a Praeneste e al Lazio, ma si estende con i mede-

simi prodotti nella Campania e nell'Etruria. Oggetti

con iscrizioni egiziane e fenicie trovati nei corredi

danno un termine approssimativo per l'età di queste

tombe : esse appartengono alla seconda metà del vii se-

colo e al principio del vi secolo a. C.

Dopo questo periodo si ha nel territorio prenestino

un'interruzione. Qualche terracotta architettonica di

tempio, qualche statuetta di bronzo sono indice che

nella regione giunse la nuova corrente artistica pu-

ramente greca che tenne dietro all'importazione orien-

talizzante, ma nella necropoli finora non è tornato alla

luce uno strato che attesti una larga diffusione del

materiale greco. E, salvo il caso di pensare che sia

finora sfuggita all'indagine la parte della, necropoli

che risale a questo periodo, si può congetturare che,

per ragioni politiche ed economiche che a noi sfug-

gono, il materiale greco non abbia trovato qui quello

sbocco che ebbe invece nella vicina Etruria. Soprat-

tutto la mancanza di vasi attici a figure nere e a

figure rosse di stile severo è fenomeno che accomuna

Praeneste a tutte le altre necropoli del Lazio. Il ri*

trovamento di specchi etruschi di questo periodo (vi-

V sec. a. C) attesta invece che la regione manteneva
rapporti con l'Etruria.

Ma la necropoli di Praeneste rende di nuovo una

ricca suppellettile con il iv secolo e per tutto il iii,

sino al principio del ii sec. a. C. Mutato è il rito fu-

nebre, giacché, se il cadavere viene ancora inumato,

non lo è più nella fossa ma in un rozzo sarcofago di

pietra. Il tarcofago veniva deposto nel terreno a grande



PRAENESTE 361

profondità, e alla superficie, per indicare il luogo della

sepoltura, era collocata una pigna in pietra con plinto,

l'una l'altro talvolta provveduti d'iscrizione. In qual-

che caso invece della pigna era collocato sulla tomba il

busto del defunto.

Se il corredo della tomba non ha la lussuosità di

quello del periodo orientalizzante, giacché scarseg-

giano i metalli preziosi e l'avorio ed invece abbondano

il bronzo, il ferro, il legno, l'osso, la pasta vitrea, l'ala-

bastro, d'altra parte è egualmente numeroso per og-

getti e risponde anch'esso ad una preoccupazione della

vita di oltretomba. Questa era ancora concepita come

una prosecuzione della vita terrena e quindi animata

dagli stessi bisogni. Soltanto che nel periodo orien-

talizzante accanto agli oggetti di ornamento personale

e alle armi avevano un largo posto gli utensili e i

vasi, per lo più di metallo, necessari per appagare

i bisogni del cibo e della bevanda; invece nelle

tombe di questo periodo, tolte le armi di ferro, quasi

tutto il corredo è costituito da oggetti che avevano rap-

porto con l'acconciatura personale. Difatti gli oggetti

più comuni di questi corredi sono ciste, specchi, vtsi

a gabbia, strigili, spatole, pinzette di bronzo, alaba-

stra per olio, vasetti di pasta vitrea per profumi,

scatole di legno per belletto. Si aggiungano i dadi e

le pedine da giuoco. Se ne ha l'impressione di una
società frivola che pensasse solo al suo aspetto este-

riore e che concepisse l'oltretomba come un luogo in

cui fare bella comparsa e divertirsi. Ma forse oltre che

di frivolezza potrebbe essere questo un segno di mag-

giore spiritualità nella concezione funeraria: non si

deponevano più in gran numero vasi ed utensili, per-
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che questa magica preoccupazione materiale del cibo

e delia bevanda poteva essere stata gradualmente

abbandonata da spiriti più colti e raffinati. Ad una
concezione funeraria timorosa fa invece richiamo il

pezzo di aes rude che sembra non mancare mai nel

corredo di alcuna tomba e che doveva servire al de-

funto per pagare il traghetto fatale: in tempi in cui

già veniva coniata moneta esso rappresenta la persi-

stenza di una tradizione arcaica. Se qualche moneta
è stata trovata in queste tombe ad ogni modo si

tratta di aes grave e ciò conferma in complesso la

data del iv-iii sec. a. C.

Mentre durante la prima età del ferro e il periodo

orientalizzante la civiltà di Praeneste, almeno quale è

rappresentata dai corredi funebri, non si distingue da
quella del restante Lazio, della Campania, dell'Etru-

ria, essa rivela invece in questo periodo la sua ori-

ginalità. Perchè è pur vero che molti oggetti di questi

corredi sono importazione dalla Grecia e dall'Oriente,

ma gli oggetti che più li caratterizzano, cioè la cista

e lo specchio di bronzo, sono un originale prodotto

del luogo. Solo in questo periodo siamo dinanzi ad
una vera arte prenestina.

Le numerosissime tombe di questo periodo natural-

mente si distribuiscono su una certa estensione di

tempo. Purtroppo solo per poche si hanno dati precisi

di scavo, e quindi mancano molti degli aiuti che dalle

condizioni di ritrovamento vengono per una cronologia

assoluta e relativa. Tuttavia le osservazioni sullo svi-

luppo della cista e dello specchio, le comparazioni sti-

listiche di alcuni oggetti con oggetti simili trovati

in altri luoghi, i dati epigrafici che si possono trarre
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dalle iscrizioni degli specchi, delle cibte, delle pigne,

dei busti, permettono di riconoscere che se le tombe

più antiche risalgono al iv secolo, il numero maggiore

di esse si scagliona nel in sec. a. C.

Dubbio è se di queste tombe siano contemporanee

alcune urne in pietra col rito della cremazione, del

cui ritrovamento si ha notizia. Forse per la maggior

parte sono posteriori alle tombe con sarcofagi, ma per

la suppellettile si ricollegano ad esse, giacché conten-

gono ancora strigili e qualche altro oggetto di bronzo.

Questo ricco periodo della necropoli prenestina è

seguito, al pari di quello orientalizzante, da un' inter-

ruzione: tra la fine del in e il principio del n sec.

a. C. l'industria dèlie ciste e degli specchi si ar-

resta, cessa l'importazione di quegli oggetti di uso

personale che erano loro associati. Le prime tombe

che r' compaiono sono della fine della repubblica e del

principio dell'impero, sono sarcofagi costituiti da rozzi

tegoloni, alcuni dei quali con bolli, manca quasi ogni

suppellettile funebre, in mezzo alle ossa si trova solo

qualche moneta coniata. E con queste tombe si chiude

il corso della necropoli latina di Praeneste. Le tombe

monumentali di età imperiale innalzate sui bordi delle

vie provinciali escono fuori dal quadro della civiltà

rappresentata dalle collezioni del Museo di villa Giulia.

COLLEZIONE BARBERINI
(Pianta: 18).

La collezione di antichità prenestine che apparte-

neva ai principi Barberini fu acquistata dallo Stato

nel 1908, Essa comprende le suppellettili di più
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tombe di epoca diversa che tornarono alla luce negli

scavi del 1855, 1859, 1866 da quella parte della ne-

cropoli a sud della città, che ha la denominazione

moderna della Colombella, oltre ad alcuni oggetti spo-

radici, appartenenti certo anch'essi al territorio pre-

nestino, ma di ritrovamento non noto.

Questi scavi furono condotti con i criteri dell'epoca,

cioè con la quasi esclusiva preoccupazione di racco-

gliere gli oggetti preziosi ed interessanti, e quindi con

pochissimo riguardo ai problemi di pura indole archeo-

logica: tanto che la collezione Barberini, una delle

più ricche per ori, avori e bronzi, e in qualche ri-

spetto assolutamente unica, manca, almeno nelle con-

dizioni in cui è giunta in proprietà dello Stato, di

qualsiasi frammento di ceramica, cioè di quel manu-

fatto che più d'ogni altro permette di stabilire una

cronologia relativa degli strati.

Ad ogni modo nella collezione Barberini, a parte

alcuni vasi, bulle, fibule, braccialetti ed armi di bronzo

della prima e seconda età del ferro, oggetti sporadici di

ignota provenienza, si possono distinguere due grandi

gruppi: l'uno costituisce un insieme ben definito ed è il

corredo funebre di una tomba orientalizzante del Vii sec.

a. C, l'altro, ben più ampio e variato, resulta dai cor-

redi funebri di più tombe del iv-ii sec. a. C. A questi

due gruppi di suppellettili funerarie è da aggiungere

infine una piccola raccolta di terrecotte figurate e

architettoniche, in parte provenienti da tombe, in parte

da edifici, e risalenti a diversa età, dal vi al ii sec. a. C.

E. Fernique, Etude sur Préneate {Bibliothèque dea Ecolea frangaiaea

d'Athènea et de Rome, XVII), Paris, 1880, p. 126, 127, 137, 167 ss.;

A. Della Seta, in Boll. d'Arte, 1909, p. 161 ss.; A. de Eidder, in Lea

Arte, 1909, n. 87, p. 7 ss.; G. Q. Qiglioli, in Amonia, 1909, o. 69 s.,
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121 s.; B. NoGARA, ibidem, o. 192 s.; American Journal of Arch., 1910,

p. 243; R. Delbriteck, in Arch. Anz., 1910, e. 183 ss.; G. Matthies,
Die praenestinischen Spiegel, Strassburg, 1912, p. 1 s.; F. Wkkge,
0. e, II, p. 312 ss.

Oggetti sporadici della prima e seconda età del

ferro. — Vetrina di angolo tra le due finestre : ripiano

superiore. Oggetti di bronzo, provenienti dalla necropoli

prenestina, ma di cui si ignora il ritrovamento preciso,

e che attestano l'esistenza di uno strato indigeno della

prima e seconda età del ferro simile a quello che si

riscontra nel restante Lazio, nell'agro capenate e fa-

lisco. Sono una cuspide (13656) e un puntale di lancia,

delle fibule ad arco ingrossato, a navicella vuota e a

losanga (12856 s., 12861 ss.), dei braccialetti (12872 ss.)

e delle bulle di lamina semicircolari o lisce o deco-

rate a sbalzo con bottoncini e cerchi concentrici. Si

aggiunga un grande vaso in lamina a doppio tronco

di cono su piede campanato (13084), che ricorda la

forma villanoviana.

E. Ferniqce, 0. e, p. 207 (195) ; O. Montklius, La civilis. prim. en
Italie, II, t. 364, 1 s.; F. Weege, o. c, II, p. 318.

Tomba del periodo orientalizzante. — Dalla ne-

cropoli della Colombella tornò alla luce nel 1855 una
tomba arcaica ricca di ori, argenti, bronzi e avori.

Sic3ome il cadavere e gli oggetti furono trovati se-

polti sotto grosse pietre, vi fu chi sostenne dovesse

essere questo un particolare rito funebre per lapida-

zione, ma la scoperta di una tomba analoga, della

tomba Bernardini, ha mostrato invece che doveva
trattarsi di una fossa rivestita di lastre di pietra di-

sposte in vari ordini e coperta da altre lastre. Queste
lastre, cedendo al peso e cadendo disordinatamente sul
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cadavere o sul suo corredo, avevano formato quel cu-

mulo.

Purtroppo nulla sappiamo sul numero dei cadaveri

che la tomba racchiudeva, sulla loro giacitura e sulla^

disposizione del corredo. Ancor di più, non possediamo

un elenco esatto degli oggetti che vi furono rinve-

nuti, cosicché tra quelli che nel Museo di villa Giulia

sono aggruppati come appartenenti a questa tomba,

alcuni lo sono soltanto in base alla loro affinità tec-

nica ed artistica, per la quale appaiono indubbiamente

di quest'età ; tuttavia tale induzione è corroborata dal

fatto che non sembra che della collezione Barberini

facessero parte oggetti provenienti da altre tombe del

periodo orientalizzante. I dati bibliografici indiche-

ranno del resto quali tra gli oggetti resultano appar-

tenere senza dubbio alla tomba in parola per la testi-

monianza degli studiosi che primi si occuparono del

ritrovamento.

Mentre la tomba comprende in abbondanza suppellet-

tile di lusso non vi sono cocci. È da presumere quindi

che la ceramica o realmente mancasse o fosse scarsa,

ciò che pare attestato da altre tombe consimili, o che

non sia stata raccolta dagli esploratori perchè di poco

valore di fronte alla ricchezza del restante materiale.

La suppellettile della tomba Barberini, appunto per

questa ricchezza dei suoi oggetti, è una di quelle che

meglio illuminano sulP industria e sull'arte orientaliz-

zante. Per quanto lavorati in diverso materiale e con

diversa tecnica questi oggetti rivelano unità di stile,

non intesa per altro come unità degli elementi costi-

tuenti questo stile, giacché anzi in esso incontriamo

giustapposti e contaminati quattro elementi diversi.

I
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l'egizio, l'assiro, il miceneo, il greco. Alla religione e

all'arte egizia questo stile deve simboli e immagini

di divinità, figure di principi, a quella assira esseri

demonici (leone androcefalo), a quella greca, in qualche

caso attraverso la tradizione micenea, deve figure di

esseri teriomorfi (Sfinge, Sirena, Chimera, Centauro),

ma soprattutto all'arte micenea deve la rappresenta-

zione puramente ornamentale di animali (felini, bupi,

cervi, uccelli) che costituisce il suo soggetto preferito.

E nei motivi decorativi si ha l'unione di elementi

geometrici (meandri, angoli, circoli) e di elementi ve-

getali (fiori e bocci Qoli di loto, palmette cipriote); si

nota cioè egualmente l'incontro di una corrente greca

e di una corrente orientale.

Come il paese più adatto alla formazione di un tale

stile composito è stata additata Cipro, l'isola che era

stretta tra tre focolari di civiltà, la Siria, l'Egitto,

Creta, che aveva una propria tradizione di arte mi-

cenea e che subì di buon'ora l'influenza della nuova
civiltà greca. Ma i commercianti importatori di questa

industria artistica cipriota possono essere stati i Fe-

nici che allora dominavano la navigazione del Medi-

terraneo.

Quest'arte era quindi importata in Praeneste come
lo era nel restante Lazio, nella Campania, nell'Etru-

ria. E quando si parla di importazione non si ha bi-

sogno di pensare esclusivamente ad un'importazione

degli oggetti già preparati, ma si può ammettere
un'immigrazione di artisti che venissero a lavorare

questi oggetti nel paese stesso in cui dovevano essere

smerciati : in fondo si tratta sempre dello stesso pa-

trimonio di forme, nel primo caso già concretato nel-
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l'opera d'arte, nel secondo ancora in potenza nella

mente dell'artista. Questa lavorazione degli oggetti

sul luogo potrebbe spiegare come in qualche forma

struttiva, in qualche motivo decorativo, nell'aggiunta

di iscrizioni o etrusche o latine, l'artista abbia appa-

gato talvolta delle esigenze paesane. E tale lavorazione

locale si può congetturarla soprattutto per alcuni dei

grandi oggetti in bronzo, tanto più che per questa

tecnica esisteva un'abile tradizione indigena sino dalla

prima età del ferro: sono infatti questi oggetti in

bronzo fusi o lavorati a sbalzo quelli che presen-

tano una certa geometrizzazione delle figure, ben di-

versa dalla naturalezza di quelle che costituiscono la

decorazione graffita o a rilievo dei piccoli bronzi, degli

ori, degli argenti, degli avori. Ammettere una divi-

sione del lavoro, quando questa è confermata dallo

stile, è ipotesi legittima: la grossolanità del ramaio

non poteva andare congiunta alla finezza dell'orafo.

Se nella tomba Barberini non v'è alcun oggetto che

permetta induzioni cronologiche precise, d'altra parte

il confronto con tombe simili, fa riportare anche que-

sta alla seconda metà del vii sec. a. C.

L. Grifi, in Giorn. di Roma, 14 Settembre 1855, p. 865; E. Gar-
Bucci, in Civiltà Cattolica, 1855, VI, p. 607 s.; E. Braun, in Bull.

dell'Ist., 1855, p. xlv ss.; G. Henzen, in Ann. dell'Ist., 1855, p. 74,

76, 81; Arch. Am., 1856, o. 167 ss.; T. Mommsen, in O. I. L., p. 28;

R. Garrucci, Dissertazioni archeologiche, Eoma, 1864, I, p. 150, 154 s.;

e in Archaeologia, 1867, XLI 1, p. 200 ss., t. V, 2, Vili, 1 ss. ; W. Hel-
BiG, E. ScHOKNE, in Bull. dell'Ist., 1866, p. 16, 144; E. Schoene, in

Ann. dell'Ist., 1866, p. 187 s., 207 s.; H. Brunn, ibidem, p. 409, 412;

W. Helbig, in Bull. dell'Ist., 1876, p. 117n.»l,p. 126; e in Ann. del-

l'Ist., 1876, p. 203, 218, 249, 250, 251; Not. d. Scavi, 1876, p. 21, 22, 23;

G. C. CoNKSTABiLiE, ibidem, p. 115, 117, 118, 119; E. Fernique, o. e,

p, 126, 136, 139, 143, 144, 167, 174 ss., 179 88., 182, 184, 206; W. Helbig,

in Rdm. Mitt., 1887, p. 38; J. Martha, L'Art étrusque, Paris, 1889,

p. 110, n.» 3; G. Pinza, in Bull, della Oomm. arch. com., 1898, p. 183,
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184, 198 ss., 205 n.« 1, 3, p. 263 s., f. 35 s., 42; O. Montelius, o. c, II,

t. 364, 3, 5 ss. 17; A. Della Seta, l. e, p. 162 ss., f. 1 ss., t. I; A. de
RiDDER, l. e, p. 7 ss.; G. Pinza, in Ausonia, 1909, o. 9 ss.; G. Q. Gi-

GLiOLi, l. e, o. 69 s.; B. Nogara, l. e, o. 192 s.; R. Dklbrueck, l. e,

o. 183 ss.; G. Pinza, in Bull, della Oomm. arch. com., 1910, p. 56 ss.;

G. Matthies, 0. e, p. 20 n.» 1, p. 21; F. Poulsen, Der Orient und die

friihgriechische Kunst, Leipzig-Berlin, 1912, p. 27, 58 s., 97, 122, 127 ss.,

130 s., 133, 137, 143, 158, 159, f. 58, 140 ss., 145 ss., 152; F. Weege,
0. e, II, p. 312 ss.; A. J. Reinach, in Bull, du Musée hist. de Mulhouse,

1913, p. 32 n.» 2 (dell'estratto); G, Pinza, Etn. ant. toscano-laziale, I,

p. 174, 354, 358, 364 s., 377, 379, 380 n.« 1 ss., p. 381 n.« 3 s., 6, p. 382,

422 n." 2, p. 429, 447 s., 453 s., 461 n.» 2, t.23, 24 a-g.

Vetrina d'angolo tra le due finestre: ripiano me-

diano. Comiiiciano gli oggetti di bronzo e di ferro ap-

partenenti alla tomba orientalizzante.

13185. Numerosi frammenti di almeno quattro grandi

scadi in lamina di bronzo, applicata originariamente

ad un'anima di altro materiale, o vimini, o legno, o

cuoio. Essi servivano forse di decorazione alle pareti

della tomba. Sono ornati a rilievo in zone concentri-

che con motivi geometrici (trecce, cerchi punteggiati,

bottoncini, linee paralle"'e, spine) e con figure stiliz-

zate (uomini, cavalieri, cavalli, capri, felini).

E. Braun, l. e, 1865, p. xLvii; R. Garrucci, in Archaeologia , 1867,

LXI 1, p. 201; A. Della Seta, l. e, p. 164, 165; G. Pinza, in Ausonia,

1910, o. 12; F. Weege, o. c, II, p. 318.

Ripiani inferiori. 13198, 13657. Numerosi frammenti

di ferro e di bronzo appartenenti ad un carro. Si

osservino soprattutto le due antyges laterali ricurve.

E. Braun, l. e, p. xlvii; R. Garrucci, l. e, p. 201; A. Della Seta,
1. e, p. 164, 165; G. Pinza, in Bull, della Comm. àrch. com., 1910,

p. 58.

13184. Grandi bacili di bronzo in frammenti.

13656. Tripode di ferro.

Vetrina centrale. Continuano gli oggetti di bronzo

appartenenti alla tomba orientalizzante.

24
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Parte bassa. Quattro bacili emisferici di varie di-

mensioni (13068 ss. 13072), altro a tronco di cono

(13071), quattro patere beccellate (13073 ss.), di cui

una porta graffita nel centro una rozza figura d'arte

infantile (13075), e frammenti di altre tre patere si-

mili, due oinochoai a corpo ovoidale, collo a tronco

di cono, bocca trilobata e manico a nastro striato

(13088 s.), quattro olpai di forma simile con manico

a nastro liscio (13159 ss., 13203), altra eguale ma con

bocca circolare (13162), sei skyphoi (13163 ss., 13204),

coperchio di incensiere (?) a boccinolo di loto, sor-

montato da un ornamento semicircolare a traforo,

egualmente decorato con boccinoli di loto, al quale si

attacca una fascia snodata, costituita da più colon-

nine tornite (12966), manico di bacile o di altro uten-

sile mobile, formato da una staffa, sormontata da

una testa equina stilizzata, con lungo collo (12964).

E. Braun, l. e, p. xLVii; R. Garrucci, l. e, p. 201; E. Fkrnique,
o. e.» p. 206 (167) ; A. Della Seta, l. e, p. 164, 165 ; G. Pinza, in Au-
sonia, 1909, o. 9 8. ; e in Bull, della Oomm. arch. com., 1910, p. 58 ;

F. Wkege, 0. e, II, p. 315.

Parte alta. 13178 ss. Grande bacile di bronzo sfe-

rico schiacciato, appartenente al sostegno seguente ed

ornato lungo l'orlo con quattro protomi, due di leone e

due di Grrifo a bocca spalancata. Il frammento del collo

di una protome simile induce a credere o che il ba

Cile fosse ornato con una quinta protome o che esi-

stesse un altro bacile con simile decorazione.

L. Grifi, l. e, p. 865; E. Braun, l. e, p. xlvi ; R. Garrucci, l. e,
p. 200 ; G. Pinza, in Bull, della Comm. arch. com., 1898, p. 199

;

O. Montelius, 0. e, II, t. 364, 8; L. A. Milani, in Atti della Soc. Itaì.

per il progr. delle Scienze, Firenze, 1908, Roma, 1909, p. 247 ; A. Della
Seta. l. e, p. 163 s., 165, 180; A. de Bidder, l. e, p. 8, 9; G. Pinza,
in Bull, della Comm. arch. com., 1910, p. 58; P. Poulsen, o. c, p. 128,

f. 142; P, Wekge, o. c, II, p. 314,

J
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13177. Grande sostegno di vaso in bronzo, formato

da un cono sormontato da un calice floreale a due or-

dini di sepali. La parte conica è decorata con figure

a rilievo: sopra un duplice ordine di bugne, che co

stituisce l'ornamento dell'orlo inferiore, e al di sotto

di una fasciu a boccinoli sferici e ovoidali rovesciati,

che costituisce l'ornamento superiore, è ripetuto due

volte il gruppo assiro di due leoni androcefali e alati,

con mitra a corna, affrontati di» anzi ad un orna-

mento vegetale, composto da uno stelo con volute la-

terali e palmetta apicale, Qna rosetta sormonta questo

ornamento e una rosetta vi è sotto il ventre di ogni

leone. Un ornamento vegetale simile, ma^senza rosetta,

divide gruppo da gruppo. La fedeltà all'originario mo-

dello assiro è riconoscibile soprattutto nella conforma

zione della testa dei quattro demoni.

A. DELr.,A Seta, l. e, p. 165, 182, f. 13; A. de Ridder, l. e, p. 8, 9;

G. Pinza, in Bull, della Comm. arch. com., 1910, p. 68; R. Delbrueck,
I. e, o. 184 s. ; F. Poulsen, o. c, p. 127 s., f. 141 s. ; F. Weege, o. c,
II, p. 314.

13131. Bacile di bronzo emisferico montato su tre

piedi (tav. LV). I tre piedi hanno una decorazione

graffita (angoli e spine di pesce). Il corpo, decorato

a sbalzo e a graffito, presenta ripetuta sei volte la

figura di una Sirena o Sfinge di prospetto, ad ali spie-

gate, che poggia su una testa bovina anch'essa di

prospetto. Ogni testa è divisa dall'altra da un or-

namento vegetale orientalizzante, costituito da un
grosso tronco, dal quale si distaccano lateralmente

due paia di volute e che termina in alto con un boc



372 VILLA GIULIA

ciucio con una palmetta. È caratteristica la geome-

tri zzazione di tutte le forme, visibile soprattutto nel

taglio rettangolare delle teste.

E. Bracn, l. e, p. xLvi ; B. Garrucci, l. e, p. 201 ; Not. d. Scavi,

1876, p. 23; G. C. Conestabile, l. e, p. 117; A. Della Seta, l. e,

p. 163, 164, 165, 180 ss., i. 12 ; A. dk Eidder, l. e, p. 8, 10 ; R. Pettaz-
zoNi, in Bom. Mitt., 1909, p. 325 ss.; G. Pinza, in Ausonia, 1910, o. 12;

e in Bull, della Covim. arch. coni., 1910, p. 58; R. Delbrueck, l. e,
o. 184; f. PouLSEN, 0. e, p. 127, 158, 159, f. 140; A. Grenier, Bo-
logne villanovienne et étrusque, p. 387, n» 3 ; F. Weege, o. c, II, p. 314.

13087. Trono in lamina di bronzo, formato da una
cassa cilindrica, leggermente campanaia in basso e

da un'alta spalliera ricurva (tav. LIV). È decorato

a rilievo, al pari degli scudi, con numerose fasce, le

une riempite di motivi geometrici (trecce, cerchi pun-

teggiati, bottoni), le altre di figure stilizzate (uomini,

quadrupedi). Le diverse lamine di cui è costituito il

trono sono riunite tra loro per mezzo di bullonature.

A. Della Seta, l. e, p. 165 ; G. Pinza, in Bull, della Comm. arch.

com., 1910, p. 58; F. Poulsen, o. c, p. 137, f. 152; F. Weege, o. c,
II, p. 314.

13192. Frammenti di un tripode in bronzo e ferro.

I tre piedi, che sono in bronzo, hanno forma di zampe
caprine e sono decorati con cerchietti punteggiati,

triangoli e spine incise. All'orlo superiore del bacile

si affacciavano verso l'interno tre figurette in bronzo

di Sileni (?) nudi, dalle braccia sollevate e coperti

soltanto da un cinturone a losanga. Della decorazione

del tripode faceva parte anche un piccolo cane in

bronzo che egualmente doveva affacciarsi al bacile.

È caratteristica la rozza stilizzazione delle figure.

R. Garrucci, l. e, p. 201; W. Helbio, in Ann. dell'Ist., 1876,

p. 250 B. ; E. Fbrnique, o. c, p. 182 (64) ; L. Saviononi, in Mon. della
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R. Acc. dei Lincei, 1897, VII, o. 312, n» 1 ; E. Petebsen, in Róm. Miti.,

1897, p. 8 8. ; G. Pinza, in Bull, della Comm. arch. com., 1898, p. 199,

207, n» 1 ; A. Della Seta, l. e, p. 164, 165; G. Pinza, in Bull, della

Comm. arch. com., 1910, p. 58; F. Weege, o. c, II, p. 315.

13201 s. Due cinturoni in lamina di bronzo, costi-

tuiti ciascuno da tre pezzi snodati e riuniti a cer-

niera. Il pezzo centrale è elissoidale, i due pezzi la-

terali sono trapezoidali e provveduti ciascuno di un
foro a cui è saldata una ciambella. Il cinturone do-

veva essere applicato ad un'anima di cuoio o di stoffa,

come indicano i forellini lungo tutto il suo orlo. Am-
bedue i cinturoni hanno identica decorazione grafi&ta :

nella placca centrale ai lati di un ornamento compo
sito, formato da palmette cipriote e volute, sono affron-

tati due felini alati con zampe anteriori sollevate e

poggiate sull'ornamento; nelle due placche laterali è

rappresentato rivolto verso l'esterno uno Sfinge bar-

bato ed alato che poggia con le zampe anteriori sopra

un ornamento coricato di tipo orientalizzante, formato

da uno stelo sormontato da una palmetta tra due
volute.

E. Braun, l. e, p. xLvii; A. Della Seta, l. e, p. 164, 165;
G. Pinza, in Bull, della Comm. arch. com., 1910, p. 58; F. Wekge,
0. e, II, p. 314.

12965. Grande ascia di bronzo con manico a doppie
alette.

E. Braun, l. e, p. xlvii ; E. Fernique, o. c, p. 206 (162) ; O. Mon-
TELius, o. e, II, t. 365, 9 ; A. Della Seta, l. e, p. 163.

Vetrina sotto la finestra di fondo. Vi sono i restanti

oggetti di bronzo e gli oggetti di oro, argento, avorio
appartenenti alla tomba orientalizzante.

Parte bassa. 13085. Presentatoio di bronzo pog-
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giato su un carrello a quattro ruote. Esso è costituito

da un bacino circolare, provveduto ai lati di due

grandi ali trapezoidali e sormontato da una fascia con

vaschetta mediana. Tutto l'orlo dell'oggetto è contor-

nato da boccinoli di loto eretti. L'interno del bacile

è decorato a rilievo con margherite a sei petali; in-

vece le due ali trapezoidali, di cui si conserva solo

piccola parte, erano decorate per metà con motivi ve-

getali a palmette cipriote e fiori di loto e per l'altra

metà l'una con figura di felino, l'altra con figura di

cerva o altro quadrupede.

E. Braun, l. e, p. xLvi ; E.. G-arrucci, l. e, p. 197, 201; Gr. Pinza,

in Bull, della Comm. arch. com., 1898, p. 199; A. Della Seta, l. e,

p. 164, 166; G. Pinza, in Bull, della Comm. arch. com., 1910, p. 58;

F. Wekge, 0. e, II, p. 318.

Parte alta: ripiano superiore. 13219. Frammenti di

sottilissime foglie di oro, forse ornamento di un manto
di un velo. Alcune sono triangolari, altre circolari,

altre sono a nastro, ma della maggior parte non si ri-

conosce la forma. Esse presentano delle leggerissime

tracce di una decorazione geometrica a lineette pa-

rallele, e vegetale a palmette cipriote.

L. Grifi, l. c, p. 865; E. Fernique, o. c, p. 176 (20); A. Della
Seta, l. e, p. 163, 164, 165 ; G. Pinza, in Bull, della Comm. arch.

com., 1910, p. 57; P. Weegb, o. c, II, p. 316.

13227. Placche elissoìdali di argento, in parte fram-

mentarie. Esse sono sottilissime e di varia dimensione.

Dovevano costituire l'ornamento di qualche oggetto, ma
la mancanza di forellini esclude che potessero essere

cucite ad una stoffa. La loro decorazione varia, ma
gli elementi di questa decorazione sono sempre i me-
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desimi: doppie volute, palmette cipriote, bocciuoli di

loto liberi o circoscritti.

E. Fernique, 0. e, p. 175 (10) ; A. Della Seta, l. e, p. I6i, 165
;

G. Pinza, in Bull, della Comm. arch. com., 1910, p. 57.

Ripiano inferiore., 13224. Oinochoe frammentaria di

argento, a corpo ovale, bocca trilobata, manico a dop-

pio bastoncello, il cui attacco inferiore è coperto da

una placca di argento dorato, a forma di, palmetta

emergente da un calice a doppia voluta. A metà del

corpo è visibile la sovrapposizione delle due lamine di

cui esso era costituito.

E. Fernique, o. c, p. 174, 175 (8, 13) ; A. Della Seta, l. e, p. 164,

165; G. Pinza, in BììU. della Comm. arch. com., 1910, p. 57; F. Weeqe,
0, e, II, p. 316.

13226. Frammenti di uno skyphos d'argento dorato.

Il bordo è ornato con ventagli punteggiati: il corpo

ha una decorazione graffita e punteggiata, divisa in

zone. Cominciando dall'alto, v'è una fascia con doppie

volute erette e incrociate, una con ventagli, una con

arieti e leoni affrontati, divisi da ornamenti vegetali

a bocciuoli di loto e palmette cipriote, una con ven-

tagli intercalati a bocciuoli triangolari, una con ar-

chetti, una con arieti brucanti, un'altra con ventagli

intercalati a bocciuoli triangolari.

13225. Frammenti di un altro skyphos d'argento

dorato, con decorazione punteggiata e graffita divisa

in zone. 11 fondo ha internamente una margherita a

sei petali ; il bordo ha una fascia con uccelli a corpo

triangolare alternati con uccelli a corpo ovoidale, dei

quali alcuni beccano a terra tra i piedi; il resto era
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orDato con raggiere, uccelli, tori e altre figure non

distinguibili.

L. Grifi, l. e, p. 865 ; E. Pernique, o. c, p. 174 s. (9) ; A. Della
Seta, l. e, p. 164, 165; G. Pinza, in Bull, della Comm. arch. com.,

1910, p. 57; F. Weege, o. c, II, p. 316; G. Pinza, Etti. ani. toscano-

laziale, I, p. 358.

13205. Patera d'argento dorato, con decorazione a

leggiero rilievo, punteggiata ed incisa. Il centro è

occupato da una figura di aspetto faraonico, che con

la spada nella destra sta per trafiggere un leone

eretto, del quale ha aiferrato con la sinistra le zampe
anteriori ; al di sopra vola un avvoltoio, alla sinistra

v'è una palma (?). Intorno a questo disco centrale si

svolge in una fascia una caccia al leone : la fiera ha

atterrato un uomo, mentre contro di essa saettano

fuggendo e rivolgendosi indietro due cavalieri e dal-

l'altra parte accorrono tre cavalieri e un fante. Vola

al disopra del leone un avvoltoio ed altri uccelli volano

presso i cavalieri; le figure sono separate tra loro da

fiori di loto su lunghi steli. Un'altra caccia al leone

occupa la fascia più esterna: il cacciatore da una
biga trafigge con la lancia la fiera; il suo corteggio

è formato da cavalieri e da fanti, disposti in modo
che due o tre fanti si alternano con un cavaliere. Le
figure sono separate da cipressi e degli uccelli volano

al disopra di esse. Le fasce sono divise tra loro da

una sottilissima linea di punti, e la fascia più esterna

è circondata da una serie di cerchi punteggiati.

A questa e ad altra patera simile, andata distrutta,

appartengono due bordi con forellino di sospensione.

L. Grifi, l. e, p. 865; E. Bkaun, l. e, p. xlvi; R. Garrucci, l. e,

p. 201 ; R. ScHOENE, l. e, p. 207 8. ; H. Brubn, l. e, p. 412 ; W. Helbig,
in Bull. dell'Ist, 1876, p. 126; e in Ann. delVIst., 1876, p. 2(^, 218;
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G. C. CoNESTABiLE, l. c, p. 119; E. Fernique, 0. e, p. 174 (7, 15);

A. DuMONT, J. Chaplain, Les céramiques de la Grece propre, Paris,
1888, I, p. 125; A. Della Seta, l. e, p. 163, 164, 165; G. Pinza, in
Bull, della Comm. arch. com., 1910, p. 57; F. Poulsen, o. c, p. 27;
F. Weege, o. c, II, p. 316.

13235, 13227. Manico arcuato di argento con oc-

chiello alle due estremità : a queste sono attaccati per
mezzo di un gancio due appiccagnoli a testa femminile

con due ciocche a voluta ricadenti sul petto. Uno solo

dei due appiccagnoli è quasi intero. I tre pezzi co

stituivano il manico di una cista cilindrica di legno
con rivestimento in argento traforato.

E. ScHOENE, l. c, p. 187 s.; R. Garrucci, l. e, p. 201; E. Ferni-
QUE, o. e, p. 176 (14, 16) ; K. Schumacher, Eine praenestinische Ciste,

Heidelberg, 1891, p. 89 s.; A. Della Seta, l. e, p. 164, 165; G. Pinza,
in Ausonia, 1909, o. 9; e in Bull, della Comm. arch. com., 1910, p, 57;

R. Delbrukck, l. e, e. 185.

13227. Fibbia di argento dorato per cintura, for-

mata da due placchette rettangolari, che avevano in

origine l'una quattro ganci, l'altra quattro occhielli:

si conservano solo tre degli uni e tre degli altri.

E. Fernique, o. c, p. 184 (69).

13222. Ago crinale di argento con testa d'oro a

boccinolo. Il corpo dell'ago per più della metà ha forma
di lungo e stretto spadino, per il resto è cilindrico

con striature longitudinali : all' incontro delle due parti

è inciso su ambedue le facce un fiore di loto.

E. Fernique, o. c, p. 184 (66) ; A. Della Seta, l. e, p. 165; G. Pinza,
in Bull, della Comm. arch. com., 1910, p. 57; F. Weege, o. c, II,

p. 316.

13217 s. Due spille d'oro con capocchia sferica bac-

cellata, sormontata da un bottoncino conico e circon-
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data per metà da cinque laminette ricurve che costi-

tuiscono una specie di gabbia.

R. Qarrucci, l. e, p. 201; E. Fernique, o. c, p. 184 (65); A. Della
Seta, l. e, p. 164 s. ; A. de Ridder, l. e, p. 14 ; G. Pinza, in Bull,

della Comm. arch. com., 1910, p. 57; F, Weeok, o. c, II, p. 316;

G. Pinza, Etn. ant. toscano-laziale, 1, p. 382, 422 n» 2, p. 429, t. 2id, e.

13215. Fibula d'oro a lunga staffa con corpo ad arco

serpeggiante e bottoncini.

R. Garrucci, 0. e, p. 201 ; E. Fernique, o. c, p. 176 (24) ; W. Hel-
BiG, in Róm. Miti., 1887, p. 38; A. Della Seta, l. e, p. 164; A. db
Ridder, l. e, p. 14 ; G. Pinza, in Bull, della Comm. arch. com., 1910,

p. 57; F. Weege, o. c, II, p. 315; G. Pinza, Etn. ant. toscano-laziale,

I, p. 379, 381 n« 4, t. 24/-.

13216. Fibula d'oro a lunga staffa con corpo ad

arco serpeggiante bipartito e bottoncini.

R. Garrucci, l. e, p. 201; E. Fernique, o. c, p. 176(24); W. Hel-
BiG, ?. e, p. 38; A. Della Seta, l. e, p. 164; A. de Ridder, l. e,

p. 14 ; G. Pinza, in Bull, della Comm. arch. com., 1910, p. 57 ; F. Weege,
0. e, II, p. 316; G. Pinza, Etn. ant. toscano-laziale, I, p. 379, 461 n» 2,

t. 24c.

13214. Fibula d'oro a lunga staffa con corpo ad

arco serpeggiante bipartito. Il corpo è sormontato da

un boccinolo di loto e quattro colombelle.

R. Garrucci, l. e. p. 201 ; E. Fernique, o. c, p. 176 (24) ; W. Hel-
BiG, l. e, p. 38 ; O. MoNTELius, 0. e, II, t. 364, 3 ; A. Della Seta,

1. e, p. Ì64; A. DE Ridder, l. e, p. 14; G. Pinza, in Bull, della

Comm. arch. com., 1910, p. 57 ; F. Wkege, o. c, II, p. 315 ; G. Pinza,

Etn. ant. toscano-laziale, I, p. 379, 380 n» 2, p. 381 n»4, p. 447, 448, 461

n» 2, t. 24flr.

13211. Fermaglio d'oro, costituito da due parti cor-

rispondenti. Ogni parte consiste in una placchetta

che termina con tre cilindri striati e curveggianti

con bocciuolo all'estremità; i cilindri dell'una plac

chetta sono ricurvi in senso inverso a quelli dell'altra.

Su ognuna delle due placchette poggiano sei figurine

di Sfingi alate, accovacciate sulle zampe posteriori ed
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affrontate. Alle due placchette se ne uniscono per

mezzo di anellini snodati altre due che hanno sul

bordo interno un cilindretto e sulPesterno Funa due
occhielli, l'altra due uncini per allacciarsi. Anche
queste due placche portano sei eguali figure di Sfingi.

Le Sfingi, il cilindro tra le placche, i boccinoli sono

in laminette cave e stampate e sono ornati a granu
lazione. Manca una Sfinge, un cilindretto tra le placche,

un cilindro curveggiante, i boccinoli dei due cilindri

curveggianti che sono dalla medesima parte di quello

mancante.
E. Braun, l. e, p. xLvi; R. Gtarrucci, l. e, p. 201; Not. d. Scavi,

1876, p. 22; W. Helbig, in Ann. dell'Ist., 1876, p. 249 s.: E. Fernique,
0. e, p. 176 (19); G. Pinza, in Bull, della Oomm, arch. coni., 1898,

p. 205 n» 2; A. Della Seta, l. e, p. 168, 164, 166; A. de Riddek,
1. e, p. 8; Or. Pinza, in Bull, della Oomm. arch. com., 1910, p. 57;
R. Delbrueck, l. e, e. 183; P. H. Marshall, Catalogne of the

Jewellery in the British Museum, London, 1911, p. 127; F. Weege,
0. e, II, p, 315 ; Or. Pinza, Etn. ant. toscano-laziale, I, p. 380 n» 2,

p. 448, t. 24a.

13212. Parte di un ornamento d'oro, costituito da
una capsula che è decorata con una trina a quattro

fili ondulati tra fili paralleli. Essa termina ad una
estremità con tre lunghi colli arcuati a testa felina

ed è sormontata da tre figurine di Sirene. I colli con
le teste feline e le Sirene sono in laminette cave e

stampate e sono ornate a granulazione. La posizione

delle Sirene indica che la capsula doveva essere col-

locata in piano ed esclude quindi che l'oggetto facesse

parte di un orecchino verticale.

E. Braun, l. e, p. xlvi ; R. Garrucci, l. e, p. 201 ; Nat. d. Scavi,
1876, p. 22 ; E. Fbrnique, o. c, p. 176 (23) ; A. Della Seta, l. e,
p. 163, 164, 166; A. de Ridder, l. e, p. 8 ; G. Pinza, in Bull, della
Oom^m. arch. com., 1910, p. 57 ; R. Delbrueck, l. e, o. 183 ; F. Weegk,.
o. e, II, p. H15

; G. Pinza, Etn. ant. toscano-laziale, I, p. 84, 354, 380 n» 3,

p. 3^, t. 246,
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13207. Ornamento d'oro costituito da una lamina

rettangolare a bordi ripiegati, con fodera di bronzo.

Essa ha agli angoli quattro teste feline su lungo collo

ricurvo e striato. Su questa lamina, poggiati e saldati

su testine umane alle estremità, sono sospesi tre ci-

lindri, ornati a granulazione con motivi geometrici ad
angoli e meandri, e terminano anch'essi con teste fe-

line su lunghi colli ricurvi. Di questi cilindri, i due
esterni sostengono ciascuno dodici felini alati e ac-

coccolati, ma rivolti sei verso un lato stretto e sei

verso l'altro e sempre verso l'esterno : il cilindro me-
diano invece porta nella medesima disposizione do
dici Chimere gradienti. Sul piano della lamina i due
bordi lunghi sono occupati ciascuno da venticinque

Sfingi alate e accovacciate sulle zampe posteriori, tutte

rivolte verso l'esterno; i due spazi tra i tre cilindri

sono invece occupati ciascuno da ventidue leoni ac-

covacciati sulle zampe posteriori, con il corpo rivolto

verso ìt bordo lungo più vicino, ma la testa rivolta

indietro. Tutte le figurine e tutte le teste umane e feline

sono in laminette cave e stampate e tutte sono ornate

a granulazione, all' infuori delle quattro teste agli

angoli della lamina. L'oggetto era un ornamento della

persona e probabilmente del petto, ma non è possibile

ricostruirne per intero l'aspetto originario e non sembra
che ad esso vadano riunite le frange descritte nel

numero seguente.

L. Grifi, l. e, p. 865 ; E. Braun, l. e, p. xlvi; R. Garrucci, l. e,

p. 201; W. Helbio, l. e, p. 250; G. Pinza, in Bull, della Oomm. arch.

com., 1898, p. 205 n* 1 ; A. Della Seta, L c, p. 163, 164, 165 ss., f. 1
;

A. DE KiDDER, l. c, p. 12; G. Pinza, in Ausonia, 1909, o. 9; e in

Bull, della Oomm. arch. com., 1910, p. 57; R. Delbhubck, l. e, e. 183;

F, Weegb, 0. e, II, p. 315; G. Pinza, in Etn. ani. toscano-laziale,

1, p. 379 n» 4, p. 380 n* 2, p. 381 n» 6, p. 452 ss, t. 236.
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13208 s. Due frange di argento dorato a pettine,

ciascuna a doppia fila di denti, con l'inferiore al-

quanto più sporgente. Sull'orlo di ciascuna fila sono

disposte delle colombelle, in laminette cave e stampate

e ornate a granulazione. Ne sono conservate venti-

cinque sulle due file di una frangia, quattordici sulla

fila superiore dell'altra frangia. L'analogia di oggetti

simili trovati in tombe della Campania, del Lazio,

dell'agro falisco, dell' Etruria, induce a ritenere che

queste frange, anziché essere unite all'oggetto descritto

precedentemente, formassero un affibbiaglio a pettine,

la cui parte centrale doveva essere costituita da un

tubo cilindrico.

E. Braun, l. r.., p. xLvi ; E. GARRuccf, l. e, p. 201 ; W. Helbig,

l. e, p. 249; E. Fernique, o. c, p. 176 (18); A. Della Seta, l. e,

p, 164; G, Pinza, in Ausonia, 1909, o. 9; e in Bull, delle Comm. arch.

com., 1910, p. 57; P. Weege, o. c, II, p. 315; G. Pinza, Etn. ant, to-

scano-laziale, I, p. 453 n» 1, t. 23a, e.

13210. Cilindro in lamina d'oro applicata ad un'a-

nima di bronzo. Esso terminava alle due estremità

con una capocchia a calotta sferica, ma una sola ne

è conservata. Questa è ornata a granulazione con

un motivo a meandro. Anche il cilindro è ornato a

granulazione con motivi geometrici (meandri ed an-

goli), che sono distinti in tre fasce, la cui linea di

separazione è data da una trina a filo ondulato tra

fili paralleli. La decorazione manca per tutta la lun-

ghezza del cilindro in una stretta striscia con la quale

doveva essere applicato ad un piano sottostante, come
indica anche la presenza di alcuni forellini. È prò

babile che esso fosse la parte centrale di un affib

biaglio a pettine, per quanto, a causa della diversità



VILLA GIULIA

di lunghezza, non sia sicuro che ad esso vadano unite

le due frange descritte al numero precedente.

E. Braun, l. e, p. XLVi ; R. Garrucci, l. e, p. 201; Not. d. Scavi,

1876, p. 22; W. Helbig, l. e, p. 251 ; E. Ferniqub, o. c, p. 175 s. (17) ;

G. Pinza, in Bull, della Oomm. arch. com., 1898, p 205 n» 3; A. Della
Seta, l. e, p. 163, 164, 166, f. 2 ; A. de Ridder, l. e, p. 8 ; G. Pinza,
in Ausonia, 1909, o. 9; e in Bull, della Oomm. arch. com., 1910, p. 67;

R. Delbrueck, l. e, o. 183; F. H. Marshall, o. e, p. 128; F. Weege,
0. e, II, p. 315 ; E. Gabrici, in Non. ant. della R. Acc dei Lincei,

1913, XXII, o. 425 n» 3; G, Pinza, Etn. ant. toscano-laziale, 1, p.202
n* 1, p. 380 n» 1, p. 381 n» 3, p. 453 n» 1, t. 2ih.

Ripiano mediano. 13132. Grande skyphos di bronzo,

decorato a rilievo, con due fasne a figure e una fa-

scia inferiore a palmette cipriote. Nella fascia supe-

riore figurata si susseguono un toro, un leone, un
cavaliere con corazza, che ha nelle due mani s?lle

vate due oggetti curvi non identificabili (clave da
lancio?), un cervo, un Centauro con gambe anteriori

umane, coperto di cintura, in atto di minacciare,

con un ramo di palma nella destra sollevata, una
Sfinge con grembiule di piume tra le zampe an

teriori, una Chimera. Nella fascia sottostante, dopo

due struzzi affrontati, al disopra di uno dei quali è

raffigurato una specie di uccello, si susseguono una
pantera con testa di prospetto, un toro, un cerbiatto,

un Grrifo.

L. Grifi, l. e, p. 865; E. Braun, l. e, p. xlvi; W. Hblbig,
R. ScHOENE, l. e, p. 144; R. Schoene, l. e, p. 207 ; R. Garrucci, l. e,

p. 200; A. Kluegmann, in Bull, dell'Ist., 1876, p. 143; G. C. Conesta-
BiLE, l. e, p. 117; G. Pinza, in Bull, della Oomm. arch. com., 1898,

p. 198 s., f. 35; O. Montklius, o. c, II, t. 364, 7; A. Della Seta,
1. c, p. 163, 164, 165, 188; G. Pinza, in Bull, della Oomm. arch. com.,

1910, p. 5S; F. PouLSEN, o. e, p. 130; F. Weege, o. c, U, p. 318.

13235. Situla cilindrica di avorio, decorata a cor-

I
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doni. Questi sono di maggiore spessore in una breve

fascia superiore.

A. Della Seta, l. e, p. 164, 165; Q. Pinza, in Bull, della Comm.
arch. com., 1910, p. 58; P. Weegb, o. c, II, p. 317.

13234. Tazza d'avorio con corpo a ti'onco di cono

su alto piede campanato (tav. LVII, 1). Essa è deco-

rata a rilievo. Il piede ba una fascia a treccia, una

baccellatura e due piccole fasce dentellate. La faccia

inferiore del corpo della coppa ha una decorazione

baccellata le cui estremità sporgono formando un orlo

dentellato: inoltre essa presenta ad eguale distanza

quattro incavi rotondi, nei quali dovevano andare a

conficcarsi i perni di quattro figurine femminili, più

sotto descritte, che fungevano da sostegno. Il corpo

è decorato esteriormente con una fascia a figure di

animali tra due piccole fasce a treccia: vi si ricono

scono un felino, un capro, altri due felini alati, un
altro capro inginocchiato sulle zampe anteriori, un
toro (?), un ariete (?), una Sfinge alata e infine altri

due felini. Dietro alcune di queste figure vi sono degli

ornamenti vegetali orientalizzanti, formati da steli

sormontati da boccinoli di loto o palmette cipriote.

E. Braun, l. e, p. xLvi; A. Della Seta, l. e, j). 163, 165, 171, f. 4;

A. de Ridder, L c, p. 8, 10; Gr. Pinza, in Bull, della Oomm. arch.

com., 1910, p. 58; R. Delbrueck, l. e, o. 184, f. 2; F. Poulsen, o. c,

p. 130, f. 148; F. Weeqe, o. c, II, p. 317.

13228. Tazza di avorio frammentaria, simile alla

precedente. Il piede ha la medesima decorazione, la

faccia inferiore del corpo presenta egualmente gli in-

cavi per l'applicazione delle statuette di sostegno. Di-

versa è invece la decorazione esterna del corpo: tra

due piccole fasce a treccia, si ha una fascia con un
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corteo di cavalieri galoppanti. Si conservano quasi

per intero le figure di cinque di essi. Sono barbati,

hanno capelli spioventi ed indossano un corto chitone :

uno porta nella sinistra sollevata un oggetto ricurvo,

forse una clava da lancio.

E. Braun, l. e, p. XLvi; E. Feuniquk, o. c, p. 181 (53); A. Della
Skta, l. e, p. 168, 165; A. de Ridder, l. e, p. 8, 10; G. Pinza, in

Bull, della Comm. arch. com., 1910, p. 68; F, Weegk, o. c, II, p. 317.

13422. Frammento del fondo di una tazza simile,

con decorazione a baccellatura, orlo dentellato e in-

cavi per l'applicazione delle statuette di sostegno.

A. Della Seta, l. e, p. 165; F. Weege, o. c, II, p. 817.

13404 SS. Sette figurine femminili di avorio, in

parte frammentarie, e metà inferiore di altre sette

figurine simili. Esse sono vestite di chitone cinto alla

vita e con corte maniche. Hanno lunghi capelli che

discendono posteriormente in una treccia unica sino

ai piedi dove si distendono a ventaglio e sono fer-

mati con un anello alla nuca e con un altro sotto i gi-

nocchi. Sembra che altre due lunghe trecce con estre-

mità ricurva siano quelle che discendono sul da-

vanti fin sotto la vita e che sono impugnate ciascuna

da una mano, ma non è da escludere anche che si

tratti di una piccola stola che facesse parte del ve-

stito. Pur conservando questo tipo generale, le figu-

rine differiscono l'una dall'altra per la trattazione dei

particolari. Tutte le figurine hanno un pernetto in

testa ed hanno la pianta dei piedi tagliata a sghembo;
dovevano infatti col perno apicale essere incastrate

negli incavi delle tazze di avorio e poggiare con i

piedi sul piano obliquo delle loro basi.
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L. Grifi, l. e, p. 865; E. Braun, l. e, p. xlvi; E. Garrucci, l. e,

p. 201; E. Fernique, o. c, p. 179 s. (48) ; A. Della Seta, l. e, p. 163,

164, 165, 173 s., f. 9; G. Pinza, in Bull, della Comm. arcìi. com., 1910,

p. 58; R. Delbrueck, l. e, o. 184; F. Poulsen, o. c, p. 97; F. Wekge,
0. e, II, p. 316 8.; G. Pinza, Etri. ant. toscano-laziale .^ 1, p. 174.

13233. Gruppo di avorio (tav. LVII, 2) rappresen-

tante un leone di profilo verso sinistra ma colla testa

rivolta di prospetto, in atto di tener ferma nell'an-

golo destro della bocca spalancata la gamba di una
figura umana che è distesa supina sul suo dorso. Fa-

cevano parte del gruppo due altre figure umane che

dovevano essere state atterrate con le zampe ante-

riori dal leone e di cui rimangono le mani sinistre

che hanno afferrato delle ciocche della giubba della

fiera. Dobbiamo quindi ricostruire il gruppo immagi-
nando il leone fermamente puntato sulle zampe po-

steriori, colle anteriori invece distese sui nemici ab-

battuti e costringente con la bocca l'altro avver-

sario sul suo dorso. Questo è rappresentato come
già morto; ha infatti le braccia e i capelli rigidi

della persona inerte. Egli è vestito di corazza, ha un
cinturone a losanga e una specie di vesticciola a pie-

goline, con un lembo angolare. Il gruppo doveva es-

sere ornamento superiore di un coperchio di cofanetto

e di fatti è probabile che vada unito all'oggetto de-

scritto al numero seguente.

E. Braun, l. e, p. xlvi; R. Garrucci, l. e, p. 201, t. V, 2; G. C.

COKESTABILE, l. C, p. 118; E. FeRNIQUE, 0. C, p. 179 (40); O. MONTE-
Lius, 0. e, II, t. 364, 17; A. Della Seta, l. e, p. 163, 164, 165, 175 s.,

f. 11; A. DE RiDDER, l. e, p. 7, 8; G. Pinza, in Ausonia, 1909, o. 10;

e in Bull, della Comm. arch. com., 1910, p. 58; R. Delbrueck, l. e,
o. 184, f. 3; F. Poulsen, o. c, p. 58 s., 133, f. 58; F. Weege, o. c,
II, p. 317; G. Pinza, Mn. ant. toscano-laziale, I, p. 365.

25
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13422. Gratella di avorio a quattro strisce, che do-

veva portare superiormente un gruppo, come indicano

più tracce, tra cui quella di un piede umano e di due

zampe feline. È quindi possibile che fosse la base

dell'oggetto precedente. Essa forse costituiva una
specie di coperchio, che doveva soltanto poggiare e

non incassarsi nel cofanetto. Difatti su tutti e quat-

tro i lati ha dei chiodetti d'argento a capocchia

conica, e sui due lati lunghi, che sono tagliati a

sghembo, questi chiodetti fissavano dei piccoli trian-

goli in lamina di argento, di cui rimangono ancora

delle tracce.

A. Della Seta, l. e, p. 165, 178; G. Pinza, in Ausonia, 1909,

o. 10; e in Bull, della Oomm. arch. com., 1910, p. 58 s.

13403. Frammento di un cono di avorio, forse piede

di una tazza. E decorato a rilievo in due fasce : nel-

l'inferiore vi sono un leone alato accovacciato sulle

zampe posteriori e quattro leoni alati gradienti; nella

superiore vi erano quattro Sfingi alate gradienti.

E. Garrucci, L c, p. 201, t. Vili, 3; E. Ferniwe, o. c, p. 181

(52); O. MoNTELius, 0. e, II, t. 364, 6; A. Della Seta, l. e, p. 164,

165; Or. Pinza, in Bull, della Oomm. arch. com., 1910, p. 58; P. Weege,
o. e, n, p. 317.

13230. Avambraccio destro d'avorio, ornato di otto

fasce a rilievo (tav. LVI, 2). Al polso porta un brac-

cialetto a sottili striature parallele, che dalla parte

della palma è fissato con due trecce. Le fasce hanno
alternativamente motivi vegetali orientalizzanti e

figure di animali. Il motivo vegetale è sempre il me-

desimo: dei semicerchi incrociati con estremità pie-

gate a volute e palmette al punto d'incontro delle

volute. Le fasce con animali presentano figure leo-
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nine addossate o affrontate ; solo nella seconda fascia

cominciando dall'alto si conserva la parte posteriore

di una figura bovina e nella sesta fascia v'è tra le

due figure addossate uno stelo sormontato da pal-

metta. L'oggetto doveva essere collocato con la mano
in basso perchè soltanto cosi appaiono erette le figure

degli animali, e, data la presenza di un incavo qua-

drangolare nel taglio piano superiore dell'avambraccio,

è ipotesi probabile che esso fosse manico di ventaglio

di specchio o di altro utensile. È da escludere che

potesse essere la traversa di un'arpa, perchè la posi-

zione degli animali sarebbe allora capovolta, e man-
cano i fori per l'avvolgimento delle corde che esi-

stono nei modelli assiri di queste arpe.

E. Braun, l. e, p. XLv; R. Gtarrucci, 1. e, p. 201, t. Vili, 1 s. ;

J. J. Bachofen, in Ann. dell'Ist., 1858, p. 141 ; W. Helbig, R. Schoene,
l. e, p. 16; E. Fernique, 0. e, p. 180 s. (51); G. Pinza, in Biill. della

Comm. arch. com., 1898, p. 199 s., 263 s., f. 36, 42; O. Montelius,
0. e, n, t. 364, 5; L. A. Milani, L c, p. 247, t. Vili, 40; A. Della
Seta, l. e, p. 163, 164, 165, 169, t. I; A. de Riddep, l. e, p. 7, 8, 10;

G. Pinza, in Ausonia, 1909, o. 10; e in Bull, della Oomm. arch. com.,

1910, p. 59 s., 63 ss., f. 1; E. Delbrueck, l. e, e. 183 s., f. 1; F.
PouLSEN, 0. e, p. 59, 130, f. 145; F. Weege, o. c, II, p. 316.

13232. Avambraccio destro simile, mancante della

maggior parte delle dita, all'infuori del pollice (tav.

LVI, 3). È ornato di cinque fasce a rilievo, divise

tra loro da stri scioline a linee oblique. La fascia

mediana è decorata con semicerchi incrociati che
hanno le estremità piegate a volute e boccinoli al

punto di incontro delle volute. Le altre quattro fasce

sono decorate con figure di animali : nella superiore

v'è una Sirena di prospetto che tiene per la coda
due leoni che si lanciano contro un toro caduto sulle

zampe anteriori ; nella seconda vi sono due Sfingi alate
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ed aiFrontate dinanzi ad una palmetta cipriota, mentre

dietro ad esse vi sono un leone accovacciato sulle zampe
posteriori e una Chimera gradiente ;

nella quarta si

susseguono tre cervi brucanti; nella quinta un Cen-

tauro a gambe anteriori umane e inginocchiate ha

afferrato per la coda un leone, dinanzi al quale v'è

un ornamento vegetale orientalizzante a bocciuolo tra

due volute. Nel taglio piano superiore dell'avambraccio

vi è un incavo quadrato tra due incavi rettangolari.

E. Braun, l. e, p. XLV; E.. Garrucci, l. e, p 201; J, J, Bacho-
FEN, l. e, p. 141; W. Helbig, R. Schoenb, l. e, p. 16; E. Eernique,
0. C, p. 144. 180 8. (49); L. A. Milani, l. e, p. 247, t. Vili, 40; A.
Della Seta, l. e, p. 163, 164, 165, 169, f. 3, t. I; A. de Ridder, l. c,

p. 7, 8, 10; G. Pinza, in Ausonia, 1909, o. 10; e in Bull, della Oomm.
arch. com., 1910, p. 60 s., 63 ss., f. 2; R. Delbrueck, l. e, o. 183 s.,

f. 1; F. Poulsen, o. c, p. 59, 130, f. 146; F. Weegb, o. c, II, p. 316.

13231. Avambraccio destro simile, mancante della

maggior parte delle dita all'infuori del pollice (tav.

LVI, 1). È ornato di quattro fasce a rilievo, divise

tra loro da striscioline a spina di pesce. Delle quat-

tro fasce tre sono decorate con figure di animali:

nella fascia superiore vi sono due Grifi affrontati che

sembra stiano beccando il boccinolo di un motivo ve-

getale orientalizzante, formato da uno stelo con doppia

voluta, mentre un altro motivo simile li separa dalla

parte opposta; nella seconda fascia vi sono un cervo

brucante ed un leone; nella terza una Sfinge alata e

un leone che vo^ge la testa indietro; nella quarta

fascia vi erano due palmette cipriote. Nel taglio piano

superiore dell'avambraccio v'è un incavo ovale tra

due incavi rettangolari.

E. Braun, l. e, p. xlv ; R. Garrucci, l. e, p. 201 ; J. J. Bachofen,
1. e, p. 141; W. Helbig, R. Schoene, l. e, p. 16; E. Fernique, o. c,

p. 180 (50); L. A. Milani, l. e, p. 247, t. Vni, 40; A. Della Seta,
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l. e, p. 163, 164, 165, 170, t. I; A. de Ridder, l. e, p. 7, 8, 10; G.
Pinza, in Ausonia, 1909, o. 10; e in Bull, della Oomm. arch. coni.,

1910, p. 62, 63 ss., f. 3; R. Delbrueck, l. e, e. 183 s., f. 1 ; H. Na-
CHOD, Lkr Rennwagen bei den Italikern, p. 12; F. Poulsen, o. c, p. 69,

130, f. 147; P. Weege, 0. e, II, p. 316.

13417. Frammento di avambraccio simile, ornato

di quattro fasce a rilievo, divise tra loro da stri-

scioline a lineette oblique. Le quattro fasce sono de-

corate con figure di animali; nella fascia superiore vi

sono un toro e parte di una figura di leone, separati

da un motivo vegetale orientalizzante formato da due
steli a doppie volute con boccinolo nel mezzo; nella

seconda vi sono due Sfingi alate affrontate e un mo-
tivo vegetale simile che le separa posteriormente;

nella terza vi sono due cavalli affrontati; nella quarta

vi è l'avanzo di due leoni. Nel taglio piano superiore

dell'avambraccio vi sono quattro forellini circolari.

A. Della Seta, l. e, p. 165; G. Pinza, in Bull, della Oomm. arch.

com., 1910, p. 62.

13418. Frammento simile, ornato di quattro fasce

a rilievo, divise tra loro da striscioline a lineette

oblique. Nella faccia superiore v'è una Sfinge dinanzi

ad una palmetta che sboccia da uno stelo tra due vo

Iute e v'è la parte posteriore di un felino; nella se

conda si riconosce un cervo e parte di una Sfinge

nelle altre due fasce non si distingue quasi più nulla

Nel taglio piano superiore dell'avambraccio vi sono

quattro forelliri circolari.

A. Della Seta, l. e, p. 165; G. Pinza, in Bull, della Oomm. arch.
coni., 1910, p. 62.

13419. 13422. Tre frammenti simili, appartenenti

ad altri avambracci. Nell'uno tra una strisciolina a

treccia e una a spina v'è una fascia, nella quale è
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visibile parte di due corpi felini di cui uno è alato.

È questa la fascia superiore; della sottostante con
rimangono che pochissime tracce. Nel taglio piano su-

periore vi è un incavo quadrato tra due incavi ret-

tangolari. Nel secondo frammento si conserva parte

di due fasce separate da una strisciolina a spina:

nella fascia superiore vi sono due felini affrontati

dinanzi ad uno stelo sormontato da un boccinolo tra

due volute; nella fascia inferiore vi sono una palmetta

cipriota e un cervo piegato sulle zampe anteriori.

Nel terzo frammento tra due striscioline a spina v'è

parte di una decorazione vegetale a semicerchi incro-

ciati con estremità piegate a volute e boccinoli al

punto d'incontro delle volute.

A. Della Seta, l. e, p. 165; G. Pinza, in Bull, della Oomm. arch.
com., 1910, p. 63.

13229. Corro di avorio decorato a rilievo, a graf-

fito e con incrostazione di ambra. È probabile che

fosse un vero strumento musicale. L'apertura del-

l'istrumento doveva avere una fascetta di bronzo

come indicano i chiodetti ancora in posto e le tracce

di ossidazione. La decorazione è divisa a fasce. Cc-

minciando dall'alto si susseguono fasce a rombi ed a

triangoli, intarsiate di ambra (solo pochi tasselli ne
rimangono) e fasce a solchi paralleli, che compren-
dono tra loro due fasce con sottili incisioni. In una
di queste ultime vi sono due leoni alternati con un
motivo vegetale costituito da una palmetta tra due
volute su una base triangolare; nell'altra si alternano

due leoni e due cervi o capri gradienti.

A. Della Seta, l. e, p. 165, 171, f. 5; G. Pinza, in Ausonia, 1909,

o. 10, e in Bull, della Comm. arch. com., 1910, p. 68 ss. f. 6 ; R. Del-
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BRUECK, l. c, o. 184; F. Wkege, o. c, II, p. 316; A. Minto, in Not.
d. Scavi, 1914, p. 4nO, 453.

13422. Frammenti di un cilindro di avorio, sulForlo

esterno del quale era scolpita aJ alto rilievo una
serie di felini accovacciati e di cui ciascuno pone una
zampa anteriore sul dorso del suo compagno dinanzi e

volge la testa indietro. Si conserva parte di cinque
figure. Nel piano inferiore del cilindro vi sono tre in-

cavi circolari e v'è inciso un X. Doveva essere parte di

qualche utensile o mobile.

A. Della Seta, l. e, p. 165 ; G. Pinza, in Bull, della Oomm. arch,
com., 1910, p. 59.

13422. Frammento di un disco di avorio sull'orlo

del quale si conserva lavorata a giorno la parte an-

teriore della figura di una Sfinge e vi sono le tracce

di altre quattro zampe feline.

E. Fernique, 0. e, p. 79 (43); A. Della Seta, l. e., p. 165; G.
Pinza, in Bull, della Oomm. arch, com,., 1910, p. 59.

13409 ss., 13422. Otto piccole figure o frammenti
di figure di avorio rappresentanti un leone accovac-

ciato su una basetta rettangolare, ma con la testa spor-

gente fuori della base come in atto di guardare giù
nel vuoto. La giubba forma una punta triangolare a

metà del dorso e discende con due fasce dietro le

zampe anteriori. Siccome la figura doveva essere vi-

sibile da ambedue le parti, l'artista ha rappresentato
per ciascun lato una coda avvolta intorno alla coscia.

Ogni figura ha nel piano inferiore della base due o

tre incavi circolari per la sua applicazione ad un mo-
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bile ad un cofainetto, di cui, con la testa guardante
giù nel vuoto, era forse l'ornamento superiore.

R. Garrucci, l. e, p. 201; E. Fernique, o. c, p. 179(41); A. Della
Seta, l. e, p. 164, 165, 174 s., f. 10; G. Pinza, in Bull, della Comm.
arch. com., 1910, p. 58; R. Delbrueck, l. e, o. 184; F. Weege, o. c,
II, p. 317.

13413 SS., 13422. Nove piccole figure o frammenti
di figure di avorio, rappresentanti un leone accovac-

ciato, ma senza base. La sua testa peraltro appare
egualmente sporgente fuori del piano formato dalle

zampe, in atto di guardare giù nel vuoto. La giubba
copre tutto il dorso con delle ciocche angolari e la

coda anche qui è rappresentata per ciascun lato av-

volta intorno alla coscia. Ogni figura ha due incavi

circolari, uno sotto le zampe anteriori, l'altro sotto le

zampe posteriori per un'applicazione simile a quella

delle figure precedenti.

R. Garrucci, l. e, p. 201; E. Fernique, o. c, p. 179 (41); A. Della
Seta, l. e, p. 164, 165, 174 s.; G. Pinza, in Bull, della Comm. arch.
com., 1910, p. 58; R. Delbrueck, l. e, e. 184; F. Weege, o. c, II,

p. 317.

13394 SS. Due maschere di avorio e parte superiore

di una terza. Esse sono maschili e barbate : secondo
il costume dell'epoca mancano per altro dei baffi. Gli

occhi sono cavi e dovevano essere riempiti di altro

materiale, forse di ambra. Nella parte posteriore esse

hanno tre fori per la loro applicazione ad una parete
di cofanetto o di mobile

; e la mancanza dell'indica-

zione dei capelli sull'alto, il taglio piatto nella parte

superiore fanno congetturare che dovessero essere ap-

plicate sotto unn specie di cornice.

E. Fernique, 0. e, p. 179 (46); A. Della Seta, l. e, p. 164, 165,
172 8., f. 8; G. Pinza, in Bull, della Oomm. arch. com., 1910, p. 58;
F. Weege, o. c, U, p. 317.
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13422. Parte superiore di figurina femminile di

avorio. Essa ha capelli scendenti davanti sulle spalle

in due volute. Sul fianco sinistro c'è una decorazione

incisa (linee oblique dentro un rettangolo), che non si

sa se facesse parte del vestito o di un trono su cui la

figura fosse seduta.

A. Della Seta, l. e, p. 165; Q. Pinza, in Bull, della Gomm. arch.

com., 1910, p. 59.

13420 s. Due piccole maschere di avorio a testa

femminile con capelli ondulati e spartiti nel mezzo.

E. Fernique, o. c, p. 179 (45); A. Della Seta, l. e, p. 164, 165; ^.

G. Pinza, in Bull, della Comm. arch. com., 1910, p. 58; F. Weege,
0. e, II, p. 317.

13402. Maschera di avorio a testa leonina di pro-

spetto. Gli occhi dovevano essere riempiti di altro ma-

teriale, forse di ambra. Esistono tracce di più fori per

la sua applicazione ad un fondo come ornamento.

E. Fernique, o. c, p. 179 (47); A. Della Seta, l. e. p. 164, ia5;

Q. Pinza, in Bull, della Comm. arch. com., 1910, p. 58; F. Weege,
0. e, II, p. 317.

13399 ss. Due teste di pantera in avorio, a rilievo

contornato, di profilo l'una verso destra, l'altra verso si-

nistra. V'è anche la parte inferiore di una terza testa

rivolta verso destra. L'animale è rappresentato a bocca

spalancata. L'occhio era riempito con altro materiale

e in uno v'è infatti la traccia dell'ambra. Nel piano

posteriore vi sono tre fori per l'applicazione della testa

ad un fondo come ornamento.

E. Fernique, o. c, p. 179 (46); L. A. Milani, l. e, p. 247, t. Vili,

40; A. Della Seta, l. e, p. 164, 165, 171, f. 6; G. Pinza, in Bull,

della Comm. arch. com., 1910, p. 58; F. Weege, o. c, II, p. 317.

13397 s. Due teste equine in avorio, con bocca soc-

chiusa. Sono indicate a rilievo le corregge della te-
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stiera. Gli occhi sono cavi e dovevano essere riem-

piti di altro materiale, forse di ambra. Le orecchie sono

lavorate a parte. Le teste hanno tre fori circolari nel

piano posteriore e tre nel piano inferiore, il che in-

dica che dovevano essere applicate alla parete di un
cofanetto o mobile e potevano facilmente essere una
decorazione angolare.

R. Qarrucci, l. e, p. 201; E. Ferniqce, o. c, p. 179(42); A. Della
Seta, l. e, p. 164, 165, 171 b., f. 7; G. Pinza, in Bull, della Comm.
arch. com., 1910, p. 58; F. Wbegb, o. c, II, p. 317.

In fine facevano parte del corredo della tomba
arcaica alcuni altri oggetti di avorio: 13422, fram-

menti di un pomo con intagli angolari; 13422, disco

con orlo tornito a corda; 13422, boccinolo di loto;

13373 ss., cinque bottoni emisferici con foro nella

faccia posteriore per la loro applicazione ad un fondo;

13391 s., due piccole corna di cervo; 13422, fram-

mento del corpo di un quadrupede, frammento delle

cosce di altro quadrupede, frammenti di asticelle e

fasce con forellini o con incisioni geometriche (linee

parallele, rettangoli) che dovevano far parte di cofa-

netti o di altri oggetti simili.

E. Fernique, 0. e, p. 179 (44); A. Della Seta, l. e, p. 164, 165;

G-. Pinza, in Bull, della Comm. arch. com., 1910, p, 59.

Tombe del IV-II sec. a. C. - Specchi e ciste. —
Dalla medesima necropoli della Colombella, dove fu

trovata la tomba orientalizzante, tornarono alla luce

a più riprese negli anni 1855, 1859, 1866 numerose
tombe di età storica con ricca suppellettile di bronzo,

ferro, legno, vetro, alabastro. Erano sarcofagi di tufo

peperino deposti a grande profondità nel terreno e
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contrassegnati sul soprassuolo da una pigna o dal

busto del defunto.

Purtroppo del corredo di nessuna tomba si è con

servato un elenco preciso, solo di qualche oggetto

principale si ha notizia del ritrovamento, e quindi

nella esposizione degli oggetti nel Museo non si è ten

tato di tenere distinti i singoli corredi. Gli oggett:

sono stati distribuiti per categorie, tenendo conto tal

volta di una certa linea di sviluppo dentro le cate

gorie medesime. Tuttavia notizie sicure di scavi fatti

nella stessa necropoli in età più vicina a noi e quindi

con l'intento, oltre che di raccogliere il materiale, di

accertarne le condizioni di ritrovamento, ci permei

tono di intravvedere presso a poco quale fòsse la na

tura del corredo per ogni tomba.

Sembra infatti che una certa uniformità rituale fosse

osservata nella formazione di questo corredo. L'og-

getto principale e quasi indispensabile di esso era la

cista, una scatola ovale o cilindrica di legno e rive-

stita di lamina di bronzo o decorata a rilievo o tra-

forata decorata a graffito. Questo recipiente ser-

viva a contenere utensili ed oggetti necessari per la

cura della persona, ed è ormai fuori di dubbio, anche

perchè dimostrato dai soggetti della sua decorazione,

che esso non aveva nessun carattere mistico o dioni-

siaco, nessuna funzione religiosa, come si era per

molto tempo creduto.

Altro oggetto immancabile era lo specchio di bronzo

che ha spesso decorazione graffita : esso veniva deposto

dentro o presso la cista.

V'era anche di frequente uno speciale recipiente

costituito da una gabbia conica di bronzo che racchiu-
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deva un sacchetto di cuoio. Il fatto che ad uno di essi

è rimasta aderente una striglie e che questa stessa

unione si vede là dove è rappresentato nei graffiti o

nei piedi a rilievo delle ciste indica che doveva essere

utensile per la cura della persona ed è ipotesi probabile

che servisse a contenere olio o rena, le due materie che

impastate e spalmate sul corpo avevano nell'antichità

la funzione di detersivo e venivano poi tolte per mezzo

della striglie. E al corredo funebre non manca infatti

la striglie di bronzo o di ferro.

Si aggiungano a questi oggetti spatole, pinzette e

punteruoli di bronzo o di osso, pettini di legno, di

avorio o di osso, alabastra di alabastro per olio, bom-

bylioi od alabastra di pasta vitrea per profumi, sca-

tole di legno, talvolta a forma di animali, contenenti

ancora grani di belletto rosa o piccole spugne, sca-

tole di bronzo, cofanetti rivestiti di placche di osso a

ril'evo, e si avrà un'idea del carattere generale di

queste suppellettili di tombe prenestine. Non si può

affermare con sicurezza che questa suppellettile fosse

soltanto femminile, che cioè appartenesse esclusiva-

mente al « mundus muliebris », per quanto alcuni degli

oggetti veramente si addicano soltanto alle donne e

l'iscrizione della cista Ficoroni indichi che essa fu

dono di Dindia Macolnia alla propria figliuola.

D'accordo con tutti questi oggetti, che fanno pen-

sare ad una vita di oltretomba di comparsa e di di-

vertimento, vanno i dadi di osso e d'alabastro e le

pedine in pasta vitrea di uno speciale giuoco di dama,

che spesso vi sono associati.

Alcuni di questi oggetti erano certamente impor-

tati dall' Etruria, dalla Grecia e dall'Oriente, ma i
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due oggetti che danno il tono caratteristico alle tombe

prenestine, la cista e lo specchio, sono un prodotto

locale. E siccome essi con le forme struttive, con la

decorazione, con le iscrizioni forniscono un dato cro-

nologico da applicare al corredo complessivo delle

tombe^ vanno esaminati e per il loro valore intrinseco,

artistico ed industriale e per questa correlazione ar-

cheologica. Come nel caso delle terrecotte architetto-

niche dei templi, questo esame è tanto più giustifi-

cato in quanto che il Museo di villa Giulia si trova

nella fortunata condizione di possedere la raccolta più

ricca e completa di tali oggetti.

Prodotto meno originale dell'industria prenestina

sono gli specchi. Mentre essi già appaiono nell'Etruria

verso la fine del vi sec. a. C, e di questi specchi

etruschi si ebbe importazione anche nel territorio di

Praeneste, gli specchi di vera fabbrica prenestina co-

minciano soltanto nel iv-iii sec. a. 0. Lo specchio

etrusco del viv sec. a. C. ha forma circolare ed ha in

basso un peduncolo che serviva per immanicarlo in un
cilindro d'osso o di legno; invece gli specchi prenestini

del iv-iii sec. a. C. sono di una forma circolare che
si allunga nella parte inferiore, cioè assumono più

meno aspetto piriforme ed hanno manico fuso in-

sieme e terminante a testa equina. Gli specchi etruschi

di questo periodo hanno eguale manico fuso, ma man-
tengono di più la forma circolare.

Tanto nell'una quanto nell'altra età per la maggior
parte gli specchi sono lisci, ma ve n'è anche un certo

numero con decorazione graffita in tutta la faccia

posteriore e con piccolo ornamento grafiito all'attac-

catura del manico nella faccia anteriore. Mentre il
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graffito degli specchi etruschi del vi-v sec. a. 0. è

fortemente inciso e talvolta assume l'aspetto di un

leggiero piatto rilievo, il graffito degli specchi etru-

schi e prenestini del iv-iii sec. a. C. è leggerissimo.

I soggetti della decorazione graffita in tutti e due

i periodi sono in gran numero tolti dal mito greco,

talvolta con qualche variante che si deve o all'igno-

ranza alla fantasia dell'artista italico. Tra le figure

del mondo greco le preferite sono quelle del ciclo di

Dioniso di Afrodite: quest'ultimo tanto più adatto

per ornamento di un oggetto che serviva alla vanità

femminile. Frequenti sono anche i soggetti tolti dalla

vita comune: banchetti, danze, scene di bagno.

Gli specchi prenestini hanno talvolta iscrizioni

vicino ai personaggi rappresentati e portano anche

qualche firma di artista. Nelle iscrizioni esplicative

non di rado le forme epigrafiche e fonetiche tradiscono

carattere etrusco come se l'artista avesse mal trave-

stito in latino originali etruschi, segno anche questo

di un rapporto di dipendenza dello specchio prenestino

dallo specchio etrusco.

Mentre lo specchio prenestino è legato nel suo svi-

luppo allo specchio etrusco, ed anzi si può conside-

rarlo come una sua derivazione, prodotto originale ed

esclusivo di Praeneste è la cista graffita. Naturalmente

questo tipo di utensile, che in fondo è un recipiente

con coperchio, è proprio di molti strati di civiltà, e

in avorio o in argento appare anche tra gli oggetti

dell'industria orientalizzante, particolarmente in Prae-

neste. Per altro sarebbe artificioso voler cercare in

queste ciste piìi antiche i precedenti della cista pre-

nestina in bronzo graffita, giacché nulla hanno di
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comune all' infuori dello scopo pratico a cui poteva

servire l'oggetto. La cista prenestina è un prodotto limi-

tato per tempo e per spazio ; se non è da escludere che

qualche esemplare risalga al v secolo, essa appare cer-

tamente col IV, ha il suo fiore nel in, cessa col ii sec.

a. C, e la sua area di estensione appare finora solo la

necropoli della città. Ciò non deve far pensare che

sia sorta improvvisamente dal nulla: è ben probabile

che i suoi precedenti abbiano da cercarsi nel territorio

etrusco, ma finora tale sua genesi non resulta da mo-

numenti. Invece si può seguire una linea di sviluppo

e si possono distinguere differenze di età nel complesso
delle ciste tornate finora alla luce.

Le ciste più antiche sono quelle ovali. Sempre
l'altezza del corpo è inferiore al diametro maggiore
dell'ellissi. Come anche in appresso per le ciste di

altra forma il rivestimento in bronzo difendeva il

vero e proprio recipiente interno che era di legno. Il

coperchio è o distaccato o unito al corpo per mezzo
di cerniere. I piedi sono in numero di quattro. La
decorazione è non a graffito ma a sbalzo ed è ottenuta
con linee formate da tanti piccoli punti. Di solito

questa decorazione si limita al coperchio, qualche volta

corre anche intorno al corpo della cista. I motivi della

decorazione sono geometrici (linee ondulate e volute),

più spesso sono vegetali (palmette, tralci di edera), in

un solo coperchio si hanno delle figure. Talvolta il

corpo anziché decorato è traforato. Queste ciste ap-

partengono al IV secolo a. C, ma una datazione
più precisa non è possibile, perchè se i caratteri sti-

listici delle figurette in bronzo che servono da manico
(uomo donna riversa e poggiata sulla testa, sulle
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mani e sui piedi) o di quelle che servono da piedi

(zampa felina semplice o sormontata da un leone in

atto di slanciarsi) fanno pensare ad una persistenza

arcaizzante del v secolo a. C, alcuni particolari invece

della decorazione a punteggio, specialmente di quella

figurata (soggetti, scorci) invitano ad una data più

bassa. D'altra parte questo gruppo di ciste è ancora

troppo limitato di numero per poter permettere indu-

zioni più precise.

Alla cista ovale segue quella cilindrica traforata.

Quasi a ricordo delle proporzioni di quelle ovali,

egualmente in queste ciste il diametro del corpo è

maggiore dell'altezza. Il coperchio è sempre distac-

cato. I piedi sono in numero di tre. Intorno al corpo

a metà dell'altezza sono attaccate delle borchie con

anellini, il cui numero varia da nove a dodici. Alcuni
esemplari ben conservati mostrano che la parte tra-

forata anziché aderire direttamente alla cista interra

di legno rivestiva una fasnia di cuoio battuto e de-

corato. I motivi dell'ornamento a traforo sono boc-

cinoli e calici floreali. In questa cista appare per la

prima volta la decorazione a graffito, ma essa è limi-

tata al coperchio. Questo spazio circolare non è inte-

ramente dedicato a delle figure : la parte centrale ed
una zona d'orlo sono riempiti con motivi ornamentali.

Tra questi i preferiti sono le palmette, il fiore di loto,

il cirro e le loro forme hanno un carattere italico,

che ha il suo più esatto riscontro nei motivi analoghi

delle terrecotte architettoniche. A quanto si può giu-

dicare dagli esemplari conservati i soggetti figurati

esclusivamente in uso in questa decorazione graffi ta

sono dei combattimenti, a cui prendono parte tal-
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volta dèi ed eroi, specialmente Amazonomachie. La
trattazione delle forme, soprattutto la tendenza ad
evitare gli scorci del volto, alcuni motivi che ricor-

dano quelli della grande pittura parietale del v sec.

a. C, quale è riflessa nei vasi attici del passaggio

dallo stile severo allo stile nobile, e che ricordano

anche quelli della decorazione a rilievo dei fregi dei

templi (motivi di Amazonomachie) del v-iv sec. a.

0. fanno riportare ancora al iv sec. a. C. queste ci-

ste. La cronologia è confermata dai gruppi di figure

che servono da manico, tra i quali il più comune, ed

anche il più corrispondente ai soggetti dei graffiti, è

quello di due guerrieri che sorreggono il corpo di un
altro guerriero morto. Talvolta i due guerrieri sono

caratterizzati come tali soltanto dall'elmo, talvolta si

hanno due figure completamente nude. Si è fatta anche
l'ipotesi che possano in quest'ultimo caso esaere Hypnos
e Thanatos che reggono il cadavere di Sarpedone o

di Memnone. In un solo caso il gruppo è costituito

da due figurine maschili nude che lottano sorreggen-

dosi per il capo. Questi gruppi nella trattazione ana-

tomica risentono dell'arte del v-iv sec. a. 0. ed anzi

qualcuno conserva ancora tracce di rigidezza arcaica.

Eguali osservazioni si traggono dall'esame delle figure

che servono da piedi, che sono per lo più delle Sfingi
;

talvolta al posto di una sola figura si hanno placche

a rilievo con due figure.

A questo genere di ciste, la cui decorazione graffita

si limita al coperchio, si riattacca direttamente, ed

anzi per i primi prodotti possiamo pensare ad una con-

temporaneità, il tipo delle ciste più numerose, quello

con corpo interamente graffito. Esse sono in maggio-

26



402 VILLA GIULIA

ranza cilindriche, in pochi casi ovali, e sembra che

in questi ultimi sia stato riadattato, schiacciandolo,

un corpo cilindrico. Solo in un caso si ha una cista

rettangolare. Quindi soltanto le ciste cilindriche si

prestano a qualche osservazione generale. In esse il

diametro del corpo è di rado eguale all'altezza, per lo

più è minore e la forma tende a divenire sempre più

snella. Anche in queste ciste il coperchio è distaccato

dal corpo e i piedi sono in numero di tre. Le borchie

con anellini sono attaccate intorno al corpo a circa

un terzo dall'orlo superiore e il loro numero varia da
sei a dodici.

Siccome l'artista aveva a sua disposizione tutto il

campo del corpo della cista, la decorazione del coper-

chio perde di importanza e, salvo rare eccezioni, an-

ziché presentare scene complesse, si limita a qualche

figura volante o distesa, soprattutto a figure di mostri

marini, i cui corpi pisciformi o serpentini bene si

adattavano a riempire lo spazio circolare. Ed anche
qui questo spazio non è interamente dedicato alle fi-

gure: la parte centrale ed una zona d'orlo sono al

solito riempiti con motivi ornamentali. Ma in egual

modo il corpo della cista riserva ai soggetti figurati

solo la fascia centrale, mentre la fascia superiore ed

inferiore è occupata da motivi ornamentali spesso cor-

rispondenti. Forse questa partizione del corpo della

cista aveva lo scopo di fornire lo spazio per un mag-
gior numero di figure, giacché ridotta l'altezza veni-

vano diminuite le loro proporzioni. E per quanto non
vi sia regola stabile, lo spazio riservato alle figure

è presso a poco corrispondente alla metà dell'altezza

della cista. I motivi ornamentali sono in prevalenza
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palmette e fiori di loto, diminuisce l'uso dei cirri, si

introduce quello dei tralci di edera, dei rami di alloro,

delle zone di animali. I soggetti figurati sono tolti

per lo più dal mito greco, raramente dalla leggenda

latina, e in questi ultimi casi si dubita talvolta e della

interpretazione e perfino dell'autenticità. Frequenti

sono anche i soggetti tratti dalla vita comune partico-

larmente scene di bagno o di acconciatura, le quali erano

ben adatte ad ornare utensili che al pari degli specchi

venivano adoperati per l'abbigliamento personale. Sin-

golare, perchè ciò distingue questi soggetti dai modelli

greci, è spesso un tratto di umorismo italico nelFatteg-

giamento di qualche figura, tratto che si insinua perfino

nelle scene più severe del mito greco. Questo tratto fu

già osservato nelle terrecotte architettoniche arcaiche.

Tuttavia maggior tratto di distinzione è quello della

composizione della scena. L'artista aveva a sua dispo-

sizione una superficie troppo estesa, perchè potesse es-

sere tutta riempita dalle poche figure che di solito co-

stituivano una scena di mito greco nella sua sobrietà

sintetica. Quindi ha rimediato a tale inconveniente o

riunendo sul corpo di una medesima cista due o più miti

che non avevano nessun legame tra loro, o ampliando

un mito con l'aggiunta di molte figure inerti di spet-

tatori, il più delle volte senza alcuna caratteristica.

Tutto ciò indica che il soggetto rappresentato non è

stato concepito per la forma dell'oggetto da decorare,

come questo è spesso il caso anche per la modesta arte

industriale nel bel periodo classico dell'arte greca,

ma che soggetti tradizionali sono stati qui forzata-

mente adattati a nuove forme tettoniche. L'uno e

l'altro espediente preannunciano espedienti simili che
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Parte romana più tardi adoprerà nella trattazione del

mito greco.

Nelle forme con cui sono trattati tutti questi sog-

getti si scorge una linea discendente. Mentre le poche

ciste più antiche con corpo graffito, ed è da notare

anche che sono le più grandiose e le più riccamente

ornate, si ricollegano per il disegno a quelle con

corpo traforato, e nella disposizione delle figure, nelle

tendenze ad evitare gli scorci risentono ancora del-

l'arte del IV sec. a. C, il numero maggiore di esse

presenta quei mutamenti che nelle forme e nei gruppi

ci sono attestati particolarmente dai vasi della Cri-

mea, dell' Italia meridionale, del territorio faliseo come

una conquista dell'arte disegnativa greca nel iv-iii

sec. a. C.
;
quindi dentro il ili secolo esse debbono

distribuirsi. Ed anziché uno sviluppo esse segnano

negli ultimi prodotti una decadenza: l'artista ripete

con monotonia e trascuratezza i vecchi motivi: que-

st'arte si irrigidisce e muore. Non fa meraviglia ciò

quando si pensi che tale è la sorte comune a molti

generi dell'arte italica, perchè essi dovevano la loro

origine all' ispirazione greca, vivevano rigogliosamente

finché era mantenuto il contatto con l'arte madre,

decadevano appena abbandonati a loro stessi. E con

la fine del iii o col principio del ii sec. a. C. si arresta

la produzione delle ciste.

Come per il graffito le ciste cilindriche più antiche

si ricollegano a quelle traforate, cosi un tratto di

unione è rappresentato dai soggetti dei manichi. Le
ciste ovali mantengono persistentemente per manico

la figurina nuda, riversa e poggiata sulle braccia e

sui piedi, ma essa è quasi sempre femminile. Questo
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stesso manico talvolta si ha anche per le ciste cilin-

driche. Le ciste cilindriche più antiche, più grandi e

più riccamente ornate hanno talvolta per manico il

gruppo trovato già nelle ciste traforate, quello dei due
guerrieri che sorreggono il corpo di un'altra figura,

oppure hanno manichi a tre figure, ma giustapposte.

L'altro tipo dei manichi delle ciste traforate, quello

dei due lottatori che si sorreggono con la testa, ap-

pare egualmente con le ciste cilindriche. E siccome

talvolta una delle due figure lottanti è femminile,

giusta può essere la denominazione di Peleo ed Ata-
lante. Ma il tipo più comune di manico delle ciste

cilindriche più tarde è quello delle due figure, per lo

più l'una maschile, l'altra femminile, che si sorreg-

gono per il braccio interno. Varia ò la posizione del

braccio interno, ma quello esterno è sempre inarcato

sul fianco. Sembra che queste due figure non siano

altro che figure di genere, ben adatte per la diversità

del sesso e per la nudità ad essere ornamento di un
oggetto messo a servigio dell'acconciatura personale;

ma in un caso le due figure sono alate e sono quindi

dei Geni simili a quelli che appaiono nei graffiti degli

specchi, in un altro caso la figura maschile è carat-

terizzata per le sue orecchie equine come Satiro e

quindi la sua compagna sarà una Menade. Egualmente
dal corteo dionisiaco è preso il soggetto di un manico
singolare: Dioniso ebbro che si appoggia ad un gio-

vane Pan. Dal ciclo di Eracle è tolto una volta il sog-

getto della lotta con il leone nemeo. Anche la figura

di Athena, unita ad un cavallo, appare come manico
di cista. Rari sono i casi di manichi a figure di ani-

mali: delfini, cerbiatta, pantera.
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Egualmente per le forme dei piedi le ciste cilin-

driche più antiche decorate a graffito si ricollegano a

quelle traforate e a quelle ovali. Il tipo più comune
di piedi è quello della semplice zampa felina o della

zampa felina sormontata da un leone in atto di slan-

ciarsi. Comune è anche la Sfinge e vi sono dei piedi

sormontati da placche con una, due o più figure a

rilievo. Frequente è la figura di un Genio maschile,

nudo, alato e inginocchiato con face rovesciata (Tha-

natos?). Leoni o Sfingi, per quanto di forme e di at-

teggiamenti diversi, sono anche le figure preferite per

i piedi delle ciste graffite più tarde. Tipi singolari

sono invece quelli di una testa di leone o di Medusa
di Sileno, o di una figura di Arpia.

Dopo aver additato un certo sviluppo nella forma
e nella decorazione della cista dobbiamo renderci conto

del come l'oggetto fosse industrialmente costituito in

tutto il suo insieme.

La cista non usciva per intero dalla concezione

mentale organica di un solo artista che coordinasse

le parti al tutto, la decorazione alla forma, le aggiunte

in bronzo pieno alla scena incisa, ma risultava dalla

cooperazione di lavoranti diversi. Mentre la decora-

zione del coperchio o del corpo era opera disegnativa,

i manichi e i piedi erano opera plastica. La tecnica

diversa già presuppone una divisione del lavoro.

Questa divisione era inoltre richiesta dall'agevolazione

del lavoro stesso, perchè per i pezzi fusi poteva essere

compiuto più rapidamente e in maggior quantità. È
difatti notevole che si hanno in gran numero manichi
e piedi di cista eguali o simili, mentre di scene in-

cise eguali simili si ha finora un solo esempio.
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L'incisione, anche quando era copiata, rimaneva opera

individuale ed era prodotto singolo, mentre la fusione

di manichi e piedi era opera complessiva e prodotto

meccanico. Questo ci spiega perchè, mentre nelle ciste

si hanno incisioni non raramente di vero pregio arti-

stico, si hanno pochi casi di manichi che non appar-

tengano ai soliti tipi industriali tante volte ripetuti :

uno di essi è quello del gruppo di Dioniso e Pan già

ricordato. Per altro, pur fatta questa distinzione

nella tecnica del lavoro, si deve riconoscere che per

ciò che riguarda soggetti e forme v'è unità di stile

tra i pezzi fusi e i corpi graffiti. Eguali sono la con-

cezione del nudo, le caratteristiche di costume e d'ar-

matura, alcuni attributi. Quindi le diverse parti sono

uscite da mani diverse, ma nello stesso luogo e nella

medesima atmosfera artistica.

Infine, accertato questo procedimento di divisione

del lavoro, si ha la ragione di un altro particolare

che è stato rimproverato come una trascuranza degli

artisti. Il corpo delle ciste ha di solito a circa un
terzo sotto l'orlo superiore una serie di borchie con
anellini, ai quali erano attaccate catenelle e striscio-

line di pelle, che riunendosi tra loro all'altra estre-

mità costituivano una specie di rete conica, la quale

doveva servire a tenere sospesa l' intera cista : difatti

questa, data la chiusura ad incasso, non avrebbe po-

tuto essere sorretta per il manico del coperchio. Ora
queste borchie non turbano l'ornamentazione delle

ciste traforate, invece coprono spesso elementi impor-

tanti della scena, specialmente teste, nelle ciste graf-

fite. L'artista che montava l'oggetto doveva porre ad
eguali distanze queste borchie, e siccome la scena in-
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cisa era stata concepita indipendentemente da questa

aggiunta, qualche borchia di certo cadeva in mal

punto. Forse l'artista prima di fissarle definitivamente

prendeva le misure per sacrificare il meno possibile

elementi importanti della scena; sembra che talvolta

di ciò si fosse preoccupato l'incisore stesso della cista,

perchè ha accennato con dei circoli graffiti i punti

in cui dovevano essere collocate le borchie ed anzi

ha tralasciato il disegno delle parti che dovevano

essere da esse coperte. Quindi ciò che si rimprovera

come mancanza di senso artistico ai fabbricanti di

queste opere è la minima concessione che essi hanno

dovuto fare per mettere di accordo nel montaggio

industriale parti struttive ed elementi decorativi che

erano sorti da concezioni diverse. Di fatti le borchie

erano parti costitutive della cista, già prima che ve-

nisse in uso per esse la decorazione graffita del corpo,

e a questo elemento struttivo originario è stato sacri-

ficato di necessità l'elemento di origine posteriore, la

decorazione.

Esaminata la cista nei suoi elementi costitutivi e

nella sua costruzione di insieme e riconosciuto in essa

un prodotto lavorato sul suolo italico e che ha seguito

una propria linea di sviluppo c'è ad ogni modo da

domandarsi quale sia stata la fonte ispiratrice di

questo genere artistico. Soggetti dei manichi e dei

piedi, soggetti e motivi ornamentali della decorazione

graffita, tutto richiama all'arte greca, per quanto in

tutto si possa riconoscere un certo travestimento ita-

lico. Si può anche immaginare che questa ispirazione

non si sia compiuta direttamente, ma per il tramite

di artisti etruschi, ammaestrati alla scuola greca,
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tanto più che dell'Etruria era propria la tecnica della

decorazione graffita usata per gli specchi; ma ad ogni

modo le ciste di Praeneste costituiscono, al pari di

tanti altri prodotti dell'arte e dell'industria italica,

un derivato provinciale dell'arte greca. E per quarto

alcuni oggetti, soprattutto tratti dalla vita quotidiana,

alcune caratteristiche di costume, alcuni motivi orna-

mentali, alcune particolarità di stile associno i graffiti

delle ciste prenestine alle pitture vascolari dei vari

centri dell'Italia meridionale o a quelle dell'agro fa-

lisco, non è da credere che le ciste abbiano avuto in

questi vasi i loro modelli diretti, che cioè sia stato

trasportato nella tecnica del graffito ciò che era stato

fino ad allora trattato nella tecnica del disegno ; ciste

e vasi sono prodotti paralleli e contemporanei di quella

generale corrente greca che dalla fine del v sino al

III sec. a. C. dette vita nelP Italia meridionale e cen-

trale ad alcuni generi di arte e di industria, limitati

per spazio e per tempo e dotati ciascuno di una par-

ticolare impronta locale.

Mentre è facile riconoscere il generale Carattere

artistico delle ciste prenestine e la loro derivazione,

problema controverso è ancora quello del luogo della

loro lavorazione. Giacché, se è pur vero che le ciste

sono finora tornate alla luce soltanto dalla necropoli di

Praeneste, d'altra parte l'unica iscrizione di artista

a cui sia aggiunta l'indicazione di una città, cioè

l'iscrizione della più bella cista esistente, della cista

Ficoroni, nomina Roma come luogo di fabbricazione.

Ma non si deve dimenticare che Novio Plauzio, l'ar-

tista nominato, è di famiglia prenestina come lo è

Dindia Malcolnia, che questa cista donò alla figlia.
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e quindi l'indicazione di Roma, come luogo di fab-

bricazione, può essere stata espressamente messa per

richiamare l'attenzione sul fatto singolare che que-

st'opera era stata creata lontana dal centro di fab-

bricazione del genere a cui apparteneva. Difatti era

generale usanza nell'antichità indicare la patria del-

l'artista, non il luogo in cui egli lavorava e quindi No-

vio Plauzio potrebbe essere stato un artista prenestino

che avesse trapiantato la sua officina a Roma e che

tenesse ad indicare la metropoli come sua nuova re-

sidenza. C è realmente in quell'indicazione di Roma
un po' della compiacenza orgogliosa del provinciale

che si fosse inurbato. E a favore dell'origine prene-

stina delle ciste, oltre al luogo di ritrovamento, par-

lano le particolarità epigrafiche e linguistiche delle

iscrizioni che spesso le accompagnano e che trovano

il loro riscontro nelle iscrizioni funerarie delle pigne

e dei busti in pietra che erano collocati su queste

tombe, parlano le affinità artistiche con gli specchi

la cui fabbricazione prenestina è se non altro indicata

dalla presenza in qualcuno di essi della Fortuna,

della grande divinità del luogo.

Lo studio della cista ci ha portato a constatare che,

se le sue origini potrebbero risalire al v sec. a. C, se di

questa stessa età essa ha talvolta mantenuto i modelli

per la sua decorazione, d'altra parte il periodo di

maggior fiore della sua fabbricazione abbraccia gli

ultimi decenni del iv secolo e tutto il in sec. a. C.

Al principio del ii sec. a. C. questo prodotto era ormai

finito. La medesima cronologia è offerta dagli spec-

chi. L'inizio quindi della fioritura di quest'arte indu-

striale coincide con lo scioglimento della lega latina
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e con l'entrata di Praeneste nell'ambito della civiltà

romana, ciò che assicurò ad essa un periodo di rela-

tiva tranquillità e benessere per tutto il ili sec. a. C.

Tale rapporto tra le condizioni politiche e lo sviluppo

dell' industria delle ciste e degli specchi spiegherebbe

anche perchè non si possa parlare per essa di un'esclu-

siva originalità prenestina, ma vi siano elementi nei

soggetti e nelle iscrizioni che la ricollegano a Roma.
Le ciste e gli specchi forniscono quindi la crono-

logia delle tombe e questa cronologia è confermata da
molti altri degli oggetti che erano loro associati nel

corredo funebre. Queste tombe dal iv giungono sino

al principio del il sec. a. C.

E. Braun, in Bull. dell'Ist., 1855, p. xlv ss.; Arch. Anz., 1856, o.

167 ss.; R. Garrucci, in CiwWd CaWoHca, 1855, VI, p. 606 ss.; G. Hkn-
zEN, in Ann. dell'Ist., 1855, p. 74 ss.; e in Bull. delVIst., 1858, p. 93 ss.;

Arch. Anz., 1858, o. 165; G. Henzen, in Bull. dell'Ist., 1859, p. 25 ss.;

P. Cicerchia, ibidem, p. 35 ss.; D. Detlefsen, in Arch. Anz., 1860,

e. 85 s.; E. Garrucci, in Ann. delVIst., 1860, p. 117 s.; 1861, p. 151;
E. Gerhard, in Abhandl. der Kón. Ak. der Wiss. za Berlin, 1859,

Berlin, 1860, p. 470 (2.52), 474 (325, 331), 480, 483 (416), 484 (424, 430,

433 ss.) 485 (440, 443 s., 446 s., 449, 451 ss.); T. Mommsen, in C. I. i.,
I, p. 23, 28, 554; D. Detlefsen, in Bull. dell'Ist., 1863, p. 21 ss.; E.
Garrucci, Dissert. arrh., I, p. 133 ss., t. XI, p. 160 ss., t. XII, 1;
E. Gerhard, Etruskische Spiegel, Berlin, 1863, III, p. 244, 246, 247,

253, 260, 266, 272, 284, 293, 339, t. 248 A, 254 A 1, 255 A 2, 262 A l ; Ber-
lin, 1867, IV, 1, p. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 29, 34 s., 44, 65 s., 67 s., 71, 72,

80, 81, 86 s., 103, t. 287 1, 296, 302, 312 1, 327, 329, 385 3, 337 1, 342,

347, 352 2, 363 2; Berlin, 1867, IV, 2, p. 3, 4, 7, 8, 17 n.» 30, p. 22 s.,

24 ss., 26 s., 55, 63, 64, 66, 67, 76, 77 s., 80, 85, t. 376 ss., 400 1, 404, 406,
415 3, 419, 422 1, 2, 428 2; G. Henzen, in Bull. dell'Ist., 1866, p. 133;

W. Helbig, e. Schoene, ibidem, 1866, p. 15 ss., 38 ss., 76 ss,, 139 ss.;

E. Schoene, in Ann. del'Ist., 1866, p. 168 ss., 190 ss.; 1868, p. 414 ss.;

420; 1870, p. 343 n.» 2; A. Fabretti, in C. I. I., 1, 2726, 2726 6is;
II, o. 679, 1155, 1800, 1864, 2060, 2061, 2082; A. Furtwaengler, in Ann.
dell'Ist, 1877, p. 190 n.» 2, p. 191, 192 s., 194,210 8., 216, 219, 221, 230
n.a3, p. 232 n.« 1, p. 239, 241, 242 n.» 2; E. Fernique, o. c, p. 79 b.

n.» 5, p. 126, 127, 132 ss., 137, 147, 151, 152, 154 n.* 4, p. 155, 157, 159,

161, 168 n.» 1, p. 166, 183 s., 184 ss., 202 ss., 205 ss., t. U ss.; G. Dkn-



412 VILLA GIULIA

NI8, The cUies and cemeteries of Etruria, London, 1883, II, p. 480 n.» 1
;

J. Martha, L'Art étrusque, p. 5B8, 640, 541, 542 n.» 5, p. 543 n.* 3,

p. 647 n.» 1; f. 371; E. Gerhakd, A. Kluegmann, G. 'Kokrte, Etruski-

sche Spiegel, Berlin, 1884-1897, V, p, 61 s., 90, 205, t. 42, 73; E. Schippke,

Die praenestischen Spiegel, Breslau, 1888, p. 4, 9, 11 ; K. Schumacher,
Einepraenestinische Ciste, p. 11, 12, 13, 14, 21 s., 22, 27 s., 29, 31, 35 s., 37,

60, 67; G. Pinza, in Bull, della Comm. arch. com., 1898, p. 186; A. Mau
in Pauly-Wissowa, Real-Encyclopddie, III, o. 2596 ss. ; A. Della
Seta, l. e, p. 161 s., 190 ss.; A. de Ridder, l. e, p. 7 ss. ; G. Q. Gi-

oLioLi, l. e, e. 121 8.; R. Delbrueck, l. e., o. 185 s. ; G. Matthies,

o. e, p. 1 8., 8 n.» 2, p. 19 n.» 3, p. 24, 25 n.» 1, p. 26 s., 29 s., 40,

41, 44, 50, 68 n.« 2, p. 59 n.» 1, p. 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 76,

77, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 101 ss., 104, 106, 107, 110, 11'^,

115, 118, 130 ss., 139, 140, f. 10, 19; F. Weege, o. c, II, p. 313, 318 ss.

Vetrina a sinistra dell'ingresso. Parte alta. Degli

specchi e delle ciste in bronzo sono qui raccolti gli

esemplari più antichi, cioè gli specchi etruschi circo

lari con decorazione graffita e le ciste ovali con coper-

chio e corpo decorato a punteggio oppure lisce.

Primo scompartimento: secondo ripiano. 12985. Spec-

chio etrusco circolare con peduncolo per l'inserzione nel

manico di legno o d'osso. All' intorno vi sono due fasce,

l'una a foglie cuoriformi, l'altra a cirri ; nel mezzo v'è

una testa di Gorgone di tipo orrido, con bocca spalan-

cata, denti visibili e lingua pendente, vi-v sec. a. C.

E. Gerhard, l. e, p. 485 (454); e o. e, IV 2, p. 67, 85, t. 428, 2
;

E. Fernique, o. c, p. 203 (118); E. Gerhard, A. Kluegmann, G. Koerte,
o. e, IV, p. 205; A. Della Seta, l. e, p. 190 n.» 1; F. Wee^e, o. c,
II, p. 326.

13067. Coperchio ovale e liscio di cista. È conser-

vata la fodera di legno. Manico : donna nuda riversa

e poggiata sui piedi, sulla testa e sulle mani. Del

corpo della cista rimangono alcuni frammenti di bronzo

e di legno e i tre piedi a forma di zampa felina, sor-

montata da una placca triangolare, iv-iii sec. a. C.

R. ScHOENE, l. c, 1866, p. 177 (XXX), 199; E. Fernique. o. c, p. 191

(101); K. Schumaohsr, o. c, p. 35, 60, 67; G. Matthies, o. c, p. 41.
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16691. Specchio etrusco circolare con peduncolo spez-

zato. All'intorno v'è una fascia a palmette contrap-

poste ed oblique e nell'esergo vi sono, al di sopra di

una palmetta, due cigni affrontati che volgono la testa

indietro. Elena è distesa sulla kline e si appoggia a

due alti cuscini. Dal suo himation sporge la testa

della piccola Ermione. Accanto alla kline è seduto

Paride femmineamente avvolto nell' himation anche
col capo e guarda Afrodite, che è in piedi dinanzi a

lui. La dea tiene nella destra sollevata un iiore^ Verso
di lei scende dall'alto una Sfinge alata. Dinanzi alla

kline v'è una trapeza sostenuta da due Sfingi acco-

vacciate e addossate, e nel fondo sono appese le scarpe

di Elena. Ad ogni figura è aggiunto il nome: Elina,

Ermania, Elachsantre, Turan. La scena riproduce il

momento in cui Afrodite persuade Elena, che da poco

ha messo alla luce Ermione, a seguire Alessandro a

Troia. Primi decenni del v sec. a. 0.

Gr. Henzen, in Bull. dell'Ist., 1859, p. 26; P. Cicerchia, ibidem, p. 37;

R. GrARRucci, Ìbidem, p. 88; Arch. Anz., 1859, o. 16, 27; D, Detlefsen,
ibidem, 1860, o. 86; E. Gerhard, l. e, p. 474 (325); T. Mommsen, in
C. I. L., I, p. 23; R. Schoene, l. e, 1866, p. 208; E. Gerhard, o. c,
IV 2, p. 3, 26 8., t. 379; A. Fabretti, in C. /. /., I, 2726, II, e. 1864,

2060, 2061; R. Kekule, in Ann. dell'Ist., 1873, p. 125 n.» 4; W. Corssen,
Die Sprache der Etrusker, Leipzig, 1874, 1, p. 835; E. Fernique, o. c,

p. 163 n.a 1: R. Engelmann, in Roscher, Ausfiihrl. Lexikon der griech.

und ròm. Myth., I, o. 1961 (figura); G. Tuerk, ibidem. III, o. 1634;

P. Ducati, in Ròm. Miti., 1912, p. 280 n.» 6; G. Matthies, o. c, p. 29s.,

44; F. Weege, o. c, II, p. 325.

Secondo scompartimento: secondo ripiano. 12997.

Specchio etrusco circolare con peduncolo. All'intorno

v'è una fascia a cirri, nel mezzo v'è una donna, con

diadema, vestita di lungo chitone e forse di un giub-
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betto, che danza verso destra accompagnandosi con le

nacchere. Principio del v sec. a. C.

E. Braun, l e, p. XLVii; E. Gerhard, o. c, IV 1, p. 7, 44, t. 312,

1; G. Matthiks, o. c, p. 24, 25 n.» 1, p. 130 ss.

13666. Coperchio ovale di cista decorato a punteggio

con un tralcio di edera. Manca il manico, iv sec. a. C.

12973. Specchio etrusco circolare con peduncolo.

All'intorno v'è un tralcio a foglie d'edera e corimbi,

nell'esergo una palmetta tra due volute. Un giovane

coronato d'alloro e una donna con cuffia banchettano

distesi su una kline. Il giovane ha un fiore e una
coppa, la donna una corona e una colomba. Ai piedi

della kline sta una servente, che ha una benda e un
attingitoio. Dinanzi alla kline v'è una trapeza con vasi

e cibi, al disotto è accovacciato un cane che rosicchia

gli avanzi del pasto. Principio del v sec. a. C.

E. Gerhard, l. e, p. 485 (452); e o. e, IV 2, p. 67,- 77 s., t. 419;

G. Matthiks, o. c, p. 26 s.; F. Wkkge, o. c, II, p. 325.

Primo scompartimento : terzo ripiano. 13064. Co-

perchio ovale di cista. È conservata la fodera di legno

e di cuoio. Per mànico v'è una figura maschile nuda,

riversa e poggiata sui piedi e sulla testa ma con le

braccia sollevate e le palme protese. Il coperchio è

decorato a punteggio. Nella zona centrale, alla testa

e ai piedi della statuetta, v'è una palmetta tra due
doppie volute con palmette minori. Nella fascia interna

vi sono da una parte una Chimera (?), un cane che

rincorre una lepre dietro un tronco di albero, un uc-

cello, un altro cane ; dall'altra parte v'è un cinghiale

tra due cani. Dividono le due scene un tronco di al-

bero e una grossa testa caprina. Nella fascia esterna

v'è da una parte una donna nuda e con mani legate
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dietro il dorso, inginocchiata dietro uno scoglio (An-

dromeda?), dinanzi v'è un cavallo marino col quale

forse l'artista ha voluto indicare il mostro del mito;

seguono un Centauro, che regge due oggetti con le

mani sollevate, e un ariete ; dall'altra parte v'è un Tri-

tone seguito da un delfino e da un cavallo marino.

Dividono le due scene una colomba e una palma. V'è

contrasto di stile tra la statuetta che serve da ma-

nico e che sembra appartenere ancora alla prima metà

del v sec. a. C. e la decorazione punteggiata che per

soggetti, forme e scorci appare più recente di molti

decenni. Forse al corpo di questa cista appartengono
alcuni dei frammenti del numero seguente.

R. ScHOENE, l. c, 1866, p. 176 s. (XXV), 196, 199; M. Bencker, in
Ròm. Miit., 1878, p. 225; K. Schumacher, o. c, p.36, 67; A. Mau, l. e,
III, o. 2602; P. Wkege, o. r., II, p. 325.

13156. Frammenti del corpo di una o più ciste ovali,

decorate a punteggio con una fascia di cirri e un
tralcio di edera.

13065. Coperchio ovale di cista. È conservata la fo-

dera di legno. Per manico v'è una figura maschile

nuda, riversa e poggiata sui piedi, sulla testa e sulle

mani. Il coperchio è decorato a punteggio con un
tralcio d'edera, iv sec. a. 0.

13156. Frammenti di una cista ovale traforata.

Secondo scompartimento: terzo ripiano. 12995. Spec-

chio prenestino di forma circolare, leggermente allun-

gata e con manico spezzato. Dentro una fascia di pen-

dagli a goccia v'è un rozzo profilo con corona spinata

e raggiera (Sole ?) : nel campo v'è un ornamento a vo-

luta, iv-iii sec. a. C.

E. Gerhabb, o. c, IV 1, p. 4, 18, t. 287, 1.
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Primo scompartimento: ripiano superiore. 13172.

Cista ovale con corpo e coperchio liscio. Manico: donna

nuda, con sole scarpe, riversa e poggiata sui piedi e

sulle mani a cui fanno da basi due placche a forma

di giglio. Piedi: quattro zampe feline su plinto, sor-

montate da capitello ionico su cui posa un leone in

atto di slanciarsi. Manca uno dei leoni, iv-iii sec. a. C.

Secondo scompartimento: ripiano superiore. 13174.

Cista ovale con corpo e coperchio liscio. Manico: donna

nuda, riversa e poggiata sui piedi e sulle mani a cui

fanno da basi due placche a boccinolo cuoriforme.

Piedi: quattro zampe feline su plinto, sormontate da

capitello ionico su cui posa un leone in atto di slan-

ciarsi. Uno dei piedi manca, iv-iii sec. a. C.

Nei due ripiani superiori sono inoltre esposti dei

piedi di ciste e di altri recipienti in bronzo a forma

di zampa felina con capitello ionico su cui è accovac-

ciato un leone (12848, 12852) o è rappresentata di pro-

spetto un'Arpia che si regge con le mani le mammelle
(12829 s.), a forma di zampa bovina, sormontata da

due ali a cui si appoggia una pròtome caprina (12823 ss.),

a forma di zampa bovina o equina sormontata da due

ali (12844 ss.).

E. ScHOENK, l. c, 1866, p. 192.

Alla parete di fondo dei ripiani superiori e centrali

sono appesi spiedi, strigili, specchi lisci e specchi

con cerchi concentrici, in bronzo.

Parte bassa. Vi sono alcuni manichi di specchi in

bronzo, che terminano inferiormente a testa equina e

in alto con tre foglie (12859 s., 12885 ss.) oppure in-

feriormente a testa di cervo ed in alto cq|> tre teste
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femminili che sporgono da un gruppo di foglie (12778 s.).

Vi sono inoltre dei cerchi di bronzo che dovevano

rinforzare il fondo di recipienti in legno cilindrici

(12892 ss.), delle piastre rettangolari di bronzo appar-

tenenti a qualche mobile (12903 ss.), delle armi di

ferro (spade, lance).

E. Braun, l. e, p. xLvii; E. Fkbnique, o. c, p. 204 (133).

Vetrina della parete di fronte alle finestre. Insieme

ad altri oggetti di bronzo, ferro, alabastro, osso, cuoio,

legno sono qui esposti gli specchi e le ciste ovali e

cilindriche di bronzo con decorazione graffita, appar-

tenenti al iv-ii sec. a. C.

Ripiano superiore di tutti gli scompartimenti. Piedi

di ciste e di altri recipienti in bronzo. La forma più

semplice è quella di una zampa equina o caprina o

bovina sormontata da un bocciuolo a cuore rovesciato

(12791 ss.). Questo tipo di piedi sembra che apparte-

nesse a dei recipienti cilindrici in legno. A recipienti

simili dovevano appartenere dei piedi a forma di zampa
bovina sormontata da un cigno ad ali spiegate (12780

ss.) a forma di zampa di palmipede sormontata da

due ali (12839 ss.). Ad un recipiente, forse una cista

ovale, di lamina a traforo dovevano appartenere quattro

pifdi, a forma di zampa bovina sormontata da un ca-

pitello ionico a volute rialzate su cui poggia di pro-

spetto un Grrifo con ali spiegate (12819 ss.) I piedi

appartenenti alle ciste sono invece caratterizzati tutti

dalla forma di zampa felina su plinto, con capitello

ionico, talvolta a volute rialzate, su cui sta o un
leone in atto di slanciarsi (12831 s., 12835 s.) o una
Sfinge di prospetto seduta sulle zampe posteriori e

27
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con ali spiegate (12755 ss., 12833 s.) o una testa di

Gorgone alata (12826 ss.) o una testa di Sileno calvo

e barbato tra fogliami (12787 ss.) o un Genio maschile,

alato, nudo (Thanatos?), inginocchiato di profilo, che

appoggia la testa di prospetto alla sinistra e tiene

nella destra la face rovesciata (12770 ss., 12849). Non
si sa se ad una cista o ad altro recipiente apparte-

nessero tre piedi a forma di zampa felina su cui è in-

ginocchiato di prospetto un Genio femminile nudo,

con due paia di ali, che tiene le braccia sollevate e

le palme protese nell'atto dell'adorazione (12784 ss.).

E. ScHOKNE, l. e, 1866, p. 155 n.» 1, p. 192; E. Ferniquk, o. c, p. 190

(80, 81, 84 ss., 89).

Alla parete di fondo sono appesi, oltre a delle stri-

gili, degli specchi lisci di bronzo, circolari, con pedun-

colo per l' inserzione nel manico di legno o d'osso o

piriformi con manico pieno che termina a testa equina

o a testa di ariete.

Primo scompartimento da sinistra: secondo ripiano

dalValto. 12976. Specchio prenestino piriforme, con

manico a testa equina. All' intorno v'è una corona di

alloro, nell'esergo un fiore. In un luogo chiuso, indi-

cato da un panneggiamento appeso, è distesa una Me-
nade. Accanto a lei un Papposileno irsuto, calvo, bar-

bato e coronato d'edera la bacia e sconciamente la

tocca. Si avvicinano danzando un Sileno barbato che

suona la siringa e un altro Papposileno, con fiaccola

e anfora sulla spalla. Nel fondo v'è un tirso, sul da-

vanti una trapeza circolare sulla quale sono deposti

dei cibi, un vaso e un grappolo d'uva.

E. Braux, l. e, p. xLVii; E. Gerhard, o. c , IV 1, p. 8; E. Fek-
xiQUB, o. c„ p. 203 (128); E. Gerhard, A. Kjluegmakn, G. Koekte, o. c.
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V, p. 51 s., t. 42; a. Matthies, o. c„ p. 64 (F 2), 95; F. Wekge, o. c,

II, p. 325.

13175. Cista ovale con copèrchio liscio. Manico (forse

non appartenente) : donna nuda con sole scarpe, ri-

versa e poggiata sui piedi e sulle mani, a cui fanno

da base due placche a forma di giglio. Piedi (non ap-

partenenti '?) : quattro zampe feline con capitello ionico.

Il corpo è formato dalla metà superiore di un cilindro

graffito e riadattato a tale forma ovale. Appunto per-

chè nelle ciste ovali l'altezza doveva essere inferiore

al maggior diametro, il corpo della cista originaria-

mente cilindrica è stato dimezzato. Si conseryano

quindi solo i basti delle figure. In alto v'è una fascia

a palmette alternate con fiori campanulati, da cui le

dividono delle doppie volute. Ad Achille seduto ed

appoggiato alla lancia Tetide ammantata presenta uno

schiniere e una Nereide nuda presenta una corazza.

Più in là un'altra Nereide con cuffia presenta uno

scudo. Dietro ai Achille vi sono un'altra donna e una

Vittoria. Completano la scena cinque giovaci Mirmi-

doni, di cui alcuni con lancia e uno con cavallo, e due

altre donne. Due colonne ioniche sono intercalate tra

le figure.

G. Henzen, in Bull. délVIst., 1859, p. 26; R. Schoene, l. e, 1866,

p. 177 (XXIX), 199, 200; E. Fernique, o. c, p. 147, 189 s. (77), 190 (88);

J. Martha, o. c, p. 540; K. Schumacher, o. c, p. 36 n.* 1, p. 67; F.

Weege, o. c, II, p. 326.

12988. Specchio della solita forma. All' intorno v'è un
tralcio a foglie d'edera e corimbi, nell'esergo una testa

di Acheloo, con corna ed orecchie bovine e al disotto

vi sono un busto femminile e una testa asinina. Eracle,

con pelle leonina annodata al collo e poggiando la
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destra sulla clava puntata a terra, sta dinanzi a Zeus,
che siede su un masso ed ha nella destra lo scettro

sormontato da un uccello. Dietro a Zeus vi sono in

piedi due donne, la seconda delle quali tiene un fiore;

sono Hera ed Hebe. In un segmento superiore v'è la

falce lunare con quattro stelle.

E. Gerhard, o. c, IV 1, p. 72, t. 347; G. Matthies, o. c, p. Q2
(B n 3), 77, 107; F. Weegk, o. ?.. n, p. 326.

Primo scompartimento: terzo ripiano. 12984. Spec-

chio della solita forma. All' intorno v'è una corona di

alloro e nell'esergo una palmetta che esce da un ca-

lice floreale. Eracle con pelle leonina annodata al collo

e clava nella destra guida un carro tirato da due Cen-
tauri, di cui uno porta sulle spalle un bastone ed un
otre. Verso Eracle discende dall'alto un Amorino per

coronarlo. Presso i Centauri corre un cane. Dinanzi ad
essi da un sottile ramo pende un grappolo d'uva. La
scena è forse tratta dal mito di Omphale.

F. Weege, o. c, II, p. 326.

13141. Cista cilindrica. Manico: Satiro e Menade
nudi, con sole scarpe, che si sorreggono col braccio

interno ed hanno l'esterno inarcato sul fianco. Piedi:

tre zampe feline su plinto, sormontate da capitello

ionico con volute rialzate, su cui poggia una Sfinge

alata di prospetto seduta sulle zampe posteriori. Co-

perchio: un Tritone si difende con delle pietre contro

un altro Tritone e una Scilla che gli si avventano
dai due lati con un remo. Corpo: in alto una fascia

a palmette e fiori di loto alternati e rovesciati; in

basso un tralcio continuato da cui spuntano obliqua-

mente delle palmette. Ifigenia nuda tiene con le due
mani il manto che le ricade dietro le spalle ; dinanzi
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a lei Calcante, con berretto frigio e tunica a maniche,

alza la spada per il sacrificio, ma già sta tra le due

figure un cervo che sostituirà la fanciulla. A destra

dietro Calcante v'è Artemide in vestito frigio, con

giavellotti ed ascia, verso cui guarda un cane. Da
una finestra appare il busto di Clitemnestra. Seguono

un uomo barbatOj con lancia, Agamennone, che poggia

un piede su un rialzo ed un giovane guerriero (Mene-

lao?). Presso Ifigenia v'è un altro giovane che volge le

spalle e poggia la testa alla mano destra in atto di

dolore: è Achille. Chiude la scena un cavaliere con

corazza, clamide e petaso sulle spalle, vicino al suo

cavallo e ad un cane (Diomede?). Nulla con questa

scena ha a che fare un gruppo di tre figure: un Sa-

tiro che danza, un Sileno calvo, barbato, seduto, che

suona il doppio flauto, una Menade nuda, con cuffia,

che si guarda nello specchio. Presso il Satiro vola una

civetta, presso la Menade una colomba.

W. Helbig, B. Schoene, l. e, p. 78 ss. (VI); R. Schoese, le, 1866,

p. 170; A. FuRTWAENGLER, l. c, p. 221, 230 n.» 3, p. 239 n.» 4; E. Fer-

NiQUE, o. e, p. 188 s. (15); F. Weege, o. c, II, p. 326; T. Tosi, in Studi

e Materiali, IV, p. 1 ss. t. I (estratto).

12987. Specchio della solita forma. All'intorno v'è

un tralcio a viticci, nell'esergo, al disotto di un kyma
ionico, v'è un gruppo di fronde di felce e fiori. Armati

di asce, di lance, di arco, di bastoni ricurvi, di sasso,

dieci Amorini, uno dei quali con pilos e un altro con

ben etto frigio, lottano contro un leone.

D. Detlefsen, in Arch. Anz., 1860, o. 86; E. Gerhard, l. e, p. 470

(252), 484(434); e o. e, IV 1, p. 9, 67 s.,72, t. 329; E. Scbippke, o. c,

p. 11; A. FuRTWAENGLER, l. c, p. 192 s., 213; A. Della Seta, l. e,

p. 206 8., f. 23; G. Matthies, o. c, p. 19 n.» 3, p. 64 (F5),.95, 115; F.

Weege, o. c, II, p. 326.
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Secondo scompartimento: secondo ripiano. 12989.

Specchio della solita forma. All'intorno v'è una co-

rona di alloro, nell'esergo una palmetta con corimbi

che esce da un calice floreale. Paride con lancia è se-

duto su un masso, di dietro al quale spunta un ramo
d'edera. Dinanzi a lui stanno in piedi una donna nuda,

forse Afrodite, e un'altra vestita, forse Hera. Tra Hera
e Paride v'è una stella ad otto raggi. Sarebbe quindi

un giudizio di Paride, ridotto, a cui manca la terza

dea, Athena. Ma può anche pensarsi ad Afrodite che

presenta Elena a Paride.

E. Gerhard, l. e, p. 485 (440); o. e, IV 2, p. 3,22s., t. 376; E. Fer-
NiQUE, o. e, p. 203 (124); G, Matthies, o. c, p.6l (A III 4), 71,72,74,

101, 102; F. Wbege, o. c, lì, p. 326.

13149. Cista cilindrica. Manico: Satiro e Menade
nudi, con sole scarpe, che si sorreggono col braccio

interno ed hanno l'esterno inarcato sul fianco. Piedi:

tre zampe feline su plinto, sormontate da capitello

ionico con volute rialzate, su cui poggia una Sfinge

alata di prospetto seduta sulle zampe posteriori. Co
perchio: due Vittorie che volano tenendo una benda;

sono separate da una palmetta. Corpo: in alto e in

basso doppia fascia con palmette e fiori di loto alter-

nati. Perseo, tenendo nella sinistra abbassata il fal-

cetto, solleva con la destra la testa di Medusa in modo
che questa si rifletta nell'acqua di una vasca qua-

drangolare. Accanto a lui e dietro la vasca sta Athena
e presso la dea vola una civetta. Chiude la scena a

destra un giovane, appoggiato con l'ascella ad un
b&stone. A sinistra vi sono un uomo barbato, con

bastone, e una donna alle cui gambe si stringe spa-

ventato un fanciullo. Un sinuoso tralcio divide questa
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scena dall'adiacente : Peleo ha afferrato Tetide per ra-

pirla, ma contro di lui si avventano un'aquila, un
drago e un leone. Assistono al ratto alla destra un
giovane nudo appoggiato a bastone e alla sinistra un
uomo barbato con corazza e una donna. Tra queste

due ultime figure vola una colomba.

W. Helbig, R. Schoene, l. e, p. 38 ss. (Ili); R. Schoene, 1866,

l. e, p. 170; A. FuRTWAENGLER, l. c, p. 221, 239; M. Bencker, in Róm.
Mitt., 1878, p. 225; B. Graef, in Jahrbuch des Kaìs. deutsch. arch.

Inst, 1886, p. 203 (93); K. Schumacher, o. c, p. 12.

13188. Specchio della solita forma. All'intorno v'è

una corona di ulivo, nell'esergo una palmetta. Eracle

è seduto su un masso su cui è distesa la pelle leo-

nina, e tiene la clava tra le gambe. Dinanzi a lui è

seduta una giovane donna che tiene nella destra sol-

levata un ramoscello : accanto a lei v'è un cigno. Più
che ad Afrodite si può pensare ad Hebe. Tra le due
figure v'è una fiaccola, forse quella dell'imeneo, e al

disopra vola una Vittoria che porta un piatto con

vasi e cibi. Può quindi essere qui rappresentata l'apo-

teosi di Eracle nell'Olimpo.

E. Gerhard, o. c, IV 1, p. 71, 86 s., t. 342; G. Matthies, o. c,
p. 64 (E I a 8), 89, 90, 112; F. Wbegk, o. c, II, p. 326.

Secondo scompartimento: terzo- ripiano. 13143. Cista

cilindrica. Manico: giovane e donna nudi, con sole

scarpe, che si porgono il braccio interno ed hanno
l'esterno inarcato sul fianco. Piedi: tre zampe feline

su plinto, sormontate da capitello ionico, su cui poggia
un leone in atto di slanciarsi. Coperchio: all'intorno

corona a foglie di alloro, nel centro, presso le estremità

della base del manico, due palmette. Corpo : in alto e
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in basso doppia fascia con palmette e fiori di loto al-

ternati.

R. ScHOENK, l. e, 1866, p. 173 (XVII).

13200. Recipiente a gabbia in bronzo e ferro, che

poggia su tre zampe feline con plinto. È provveduto

di catenelle a cui è attaccato una specie di bracciale

in bronzo con due lamine snodate a forma di suola.

Da questo bracciale, che aveva delle parti in cuoio,

pende un ciondolo a figura umana stilizzata. Questo

vaso era un oggetto di palestra che veniva portato

appeso al braccio ; esemplari meglio conservati racchiu-

dono ancora un sacchetto di cuoio. Conteneva forse

olio rena, le due materie che impastate servivano

nell'antichità a detergere il corpo.

P. Cicerchia, l. e, p. 37; A. de Ridder, l. e, p. 16, 18; F. Weege,
o. e, II, p. 326.

12783. Manico di cista o di altro recipiente in bronzo:

cerbiatta, che poggia su due piccole basi a forma di

giglio.

13139. Cista cilindrica. Manico: due giovani nudi,

che si sorreggono per il braccio interno ed hanno
l'esterno inarcato sul fianco. Piedi: tre zampe feline

su plinto, sormontate da capitello ionico, su cui poggia

un leone in atto di slanciarsi. Coperchio : la corro-

sione impedisce di riconoscerne il graffito. Corpo : egual-

mente per la corrosione non tutte le figure sono vi-

sibili. In alto e in basso sembra che vi sia una fascia

con figure di animali. Un giovane chino è in atto di

infilarsi uno schiniere : alla parete è appeso uno scudo.

Seguono un cavallo, accanto al quale sta il cavaliere,

due donne, la seconda delle quali porge una patera



COLLEZIONE BARBERINI 426

baccellata ad un giovane guerriero loricato, un altro

giovane nudo, che è separato per mezzo di un tronco

d'albero da un altro cavaliere accanto al suo cavallo.

Un'ultima figura, che sembra femminile, chiude la

serie.

R. ScHOENE, 1866, l. e, p. 173 s. (XIX); K. Schumacher, o. c,

p. 28 n.» 3.

Terzo scompartimento: secondo ripiano. 12980. Spec-

chio della solita forma. All'intorno v'è un tralcio di

edera, nell'esergo una palmetta. Aiace Locrese, con

elmo e clamide, tenta di strappare Cassandra nuda
dal simulacro di Athena, che nella violenza essa svelle

dalla sua base.

E. Braun, l. e, p. XLvii; E. Gerhard, l. e., p. 485 (444); e o. e,
IV 2, p. 7, 55, t. 400, 1; G. Matthies, o. c, p. 8 n.» 2, p. 106, 140;

F. Weeob, o. c, II, p. 326.

13171. Cista ovale. Manico (forse non appartenente):

donna nuda, con sole scarpe e braccialetti, riversa e

poggiata sui piedi e sulle mani, a cui fanno da basi

due placche a boccinolo cuoriforme. Piedi (forse non
appartenenti) : quattro zampe feline su plinto, sor-

montate da capitello ionico su cui poggia un leone in

atto di slanciarsi: manca uno dei leoni. Coperchio:

la faccia superiore è liscia, soltanto l'orlo esterno ha
una fascia dimezzata a palmette e fiori di loto alter-

nati e rovesciati. Corpo: in alto e in basso una fascia

simile, anch'essa dimezzata. Un guerriero guida una
quadriga. Accanto a lui v'è un Genio maschile alato

e a terra v'è un giovane presso un dolio. Sotto le

zampe dei cavalli è caduto un guerriero, un giovane
nudo che sorregge i lembi dell'himation fugge dinanzi

alla quadriga, e altri guerrieri disposti in due piani
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si lanciano contro il carro o combattono tra loro. As-

sistono alla scena, tra pilastri e una colonna ionica e

presso un altare, delle donne nude e dei giovani in

piedi distesi. Sulla facciata di uno di questi pila-

stri v'è un busto femminile.

W. Helbig, R. Schoene, l. e, p. 142 s. (XIV); R. Schoene, 1866,

l. e, p. 172, 199; K. Schumacher, o. c, p. 67.

12974. Specchio della solita forma. All'intorno v'è

un tralcio a viticci, nell'esergo una palmetta. Un fan-

ciullo sollevando le braccia scherza con un capro eretto

sulle zampe posteriori. In alto è appeso un panno,

nel campo vi sono un uccello e una margherita.

E. Gerhard, l. e, p. 485 (453); e o. e, IV 2, p. 66, 80, t. 422, 1;

G. Matthies, o. c, p. 64 (E 114), 92, 93, 94, 115; F. Weege, o. c, II,

p. 327.

Terzo scompartimento : terzo ripiano. 12992. Spec-

chio della solita forma. All'intorno v'è un tralcio a

foglie d'edera e corimbi e nell'esergo v'è un Tritone

che solleva le braccia e tiene nella mano destra un
pesce. Ermete, con calzari alati e poggiando un piede

su un rialzo, sta dinanzi ad una donna seduta in trono,

a cui regge l'ombrellino una fanciulla nuda, con sole

scarpe Si è pensato all'ambasceria di Ermete presso

Calipso perchè questa lasciasse libero Ulisse.

E. Gerhard, l. e, p. 485 (447); e o. e, IV 2, p. 863, t. 404; E. Fer-

HiQUE, o. e, p. 203 (120); Q. Matthies, o. c, p. 64 (E III 2), 94, 115;

F. Weege» o. c, II, p. 328.

13142. Cista cilindrica. Manico: giovane e donna

nudi, con sole scarpe, che si sorreggono col braccio

interno ed hanno l'esterno inarcato sul fianco. Piedi:

tre zampe feline su plinto, sormontate da capitello

ionico a volute rialzate, su cui poggia una Sfinge alata
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di prospetto, seduta sulle zampe posteriori. Coperchio:

all'intorno tralcio a foglie d'edera e corimbi e nel

mezzo due pistrici. Corpo: in alto un ramo a foglie

e frutti d'olivo, in basso una fascia a cirri. Un guer-

riero, afferrandola per i capelli, trascina giù di ca-

vallo un'Amazone, vestita di sola clamide. Un altro

guerriero scavalca un'altra Amazone, coperta di corta

tunica con bretelle incrociate. Una terza Amazone, con

clamide, lotta contro un guerriero caduto in ginocchio,

che ha un elmo con due grandi penne. Tra gli ultimi

due gruppi vola una colomba.

G. Henzen, in Bull. délVIst., 1858, p. 93; Ardi. Anz., 1858, p. 165;

W. Helbig, R. Schokne, l. e, p. 14C ss. (XI); R. Schoene, l. e, 1866,

p. 171; F. Matz, in Bull. delVIst., 1870, p. 103 n.« 1.

12983. Specchio della solita forma. All'intorno v'è

un tralcio a foglie d'edera e corimbi, nell'esergo un
uccello ad ali spiegate sotto una fascia a triangoli.

Marsia è legato ai polsi e attende il supplizio: dalle

sue braccia pende la borsa del doppio flauto, mentre
ristrumento è a terra. Apollo, esecutore egli stesso

del martirio, ha deposto la cetra che appare nel fondo,

ha fatto discendere, sciogliendola, la parte superiore

del peplo, si da rimanere col torace nudo e prova

sulla palma della sinistra il taglio di un grosso col-

tello. Assiste il fratello Artemide seduta (o Musa?),

che 'regge con la sinistra l'estremità della corda con

la quale è legato Marsia. Completa la scena un piccolo

Satiro barbato, che sembra attaccarsi con atto supplì

chevole alla gamba destra di Apollo, mettendo la

mano sotto la veste del dio.

E. Gerhard, l. e, p. 484 (430); e o. e, IV 1, p. 5, 29, t. 296; E. Fkr-
NiQUK, o. e, p. 169 (6), 187; A. Della Seta, l. e, p. 205 s., f. 22; G.
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Matthies, o. c, p. 19 n.« 3, p. 62 (B II 2), 77; F. Weege, o. c, II,

p. 327.

Quarto scompartimento: secondo ripiano. 12972.

Specchio della solita forma. All' intorno v'è una fascia

a palmette circoscritte, alternate con fiori di loto, nel-

Fesergo una palmetta circoscritta e rovesciata. In un

paesaggio, indicato da due alberi e da un'aquila (?)

volante, Bellerofonte, su Pegaso non alato, è in atto

di vibrare la lancia contro la Chimera.

E. ScHOBNE, 1. c, 1868, p. 416; E. Fernique, o. c, p. 204 (135); E.

Gerhard, A. Kluegmann, G. Koerte, o. c, V, p. 90, t. 73; G. Matthies,

o. e, p. 62 (B I 8), 76, 104; F. Weege, o. c„ U, p. 327.

13140. Cista cilindrica. Manico: Eracle che lotta

con la clava contro il leone nemeo. Piedi: tre zampe

feline su plinto, sormontate da un capitello ionico, su

cui poggia un leone accovacciato con la testa di pro-

spetto. Coperchio: all'intorno corona a foglie e bacche

d'alloro e nel mezzo due donne distese, con parte in-

feriore del corpo avvolta nell'himation, e divise da

fiori campanulati ed anatre. Corpo : in alto e in basso

doppia fascia con palmette e fiori di loto, alternati.

Una donna vestita di peplo, con manto velificato in-

torno al capo e lancia nella destra, guida un carro

tirato da due cigni colossali, separati da un delfino.

Due Geni femminili alati, vestiti di peplo, l'uno pre-

cede, l'altro segue il carro.

W. Helbig, e. Schoene, l. e, p. 142 (XII); E. Schoene, l. e, 1866,

p. 171; E. Fernique, o. c, p. 159 (5c); A. Mau, Z. c, III, o. 2599.

12767. Manico di cista in bronzo: un giovane e una

donna nudi si sorreggono per il braccio interno ed

hanno l'esterno inarcato sul fianco.

E. FEKNiquE, o. c„ p. 190 (79).
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12981. Specchio della solita forma. All'intorno v'è

un tralcio a foglie d'edera e corimbi, nell'esergo una
palmetta. Dioniso coronato, con tirso, sta in piedi tra

Arianna seduta, che gli pone la mano destra sulla

spalla, e un Satiro, che è inginocchiato con la gamba
destra su un masso e distende col braccio sinistro un
lembo della pelle felina annodata al collo.

E. Gerhard, l. e, p. 484 (433); e o. e, IV 1, p. 6, 34 s., t. 802;

A. FuRTWAENGLER, l. c, p. 216: E. Ferniqce, o. c, p. 203(126); A. de
EiDDER, l. e, p. 14; G. Matthies, o. c, p. 63 (D 1 2), 83, 84, 139; F. Wkege,
o. e, II, p. 827.

Quarto scompartimento: terzo ripiano, 13137, 13138.

Due ciste cilindriche quasi eguali. Manico : donna nuda,

riversa e poggiata sui piedi e sulle mani, a cui fanno

da basi due placche a palmetta. Piedi : tre zampe fe-

line su base rettangolare, sormontate da capitello ionico,

sul quale sta inginocchiato un Genio maschile alato

e nudo (Thanatos?), che appoggia la testa alla sini-

stra in atto di dolore e tiene nella destra una face

abbassata. Coperchio: Scilla e un Tritone armati di

remo e separati da due delfini. Corpo : in alto v'è una
fascia a palmette e fiori di loto, alternati e rovesciati,

in basso un tralcio, da cui spuntano obliquamente

delle palmette. Ai lati di un bacino, in cui zampilla

l'acqua da una maschera leonina, due donne nude si la-

vano. Ai piedi del bacino è seduto un obeso Sileno, calvo,

barbato e coronato d'edera, che suona il doppio flauto.

Alla destra si susseguono una donna velata, un Genio
femminile, alato, che regge un ombrellino, un uomo
barbato, armato di corazza, che si appoggia all'asta

e sta presso un cavallo, un altro uomo barbato che

si appoggia ad un bastone, una donna completamente
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ammantata e velata, un uomo barbato nudo, inginoc-

chiato e con le mani dietro il dorso. Kiempiono gli

spazi intermedi degli uccelli, delle rosette, dei fiocchi,

dei rami sinuosi con fiori.

Su una delle placche a palmetta del n. 13138 è in-

cisa la lettera a maiuscola latina e sotto uno dei piedi

è incisa la lettera d. Sul coperchio Scilla e il Tritone

lottano contro un altro essere marino (Tifone ?), dalle

gambe terminanti in corpi serpentini, che si difende

con delle pietre. Nel corpo dopo l'uomo inginocchiato è

aggiunta un'ultima figura: un giovane con lancia e

spada a tracolla.

W. Hklbig, e. Schoene, l. e, p. 80 s. (VII s.); B. Schoenb, l. e,

1866, p. 156, 170 s., 198; 1868, p. 418; 1870, p. 343 n.» 2; A. Furtwaen-
GLER, l. e, p. 219, 221, 230, n.» 3, p. 239; E. Fernique, o. c, p. 157; K.
Schumacher, o. c, p. 11, 12, 28, 37; G. Matthies, o. ?., p. 112 n.» 3;

F. V7BEGE, o. e, II, p. 327.

13080. Recipiente a gabbia in bronzo e ferro, che

poggia su tre zampe feline sormontate da una ma-
schera leonina. Un'altra maschera leonina a rilievo

orna il coperchio. È provveduto di catenelle, a cui è

attaccato l'avanzo del bracciale in bronzo a forma di

suola con due pendagli, uno a goccia e l'altro a figura

umana stilizzata. Nell'interno si conserva ancora parte

del sacchetto di cuoio. Per l'ossido è rimasta aderente

al vaso una striglie con la marca greca liiTEIPA.

P. Cicerchia, l. e, p. 37; K. Garrucci, Disseri, arch., I, p. 138,

t. XI; F. Wbbge, o. c, U, p. 327.

Quinto scompartimento: secondo ripiano. 12978. Spec-

chio della solita forma. All'intorno v'è un tralcio a

foglie di vite e viticci, nell'esergo, al disotto di un
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kyma ionico, v'è una maschera barbata, circondata da

fogliami. Presso un altare sta Eracle con pelle leonina

annodata al collo e mano destra sulla clava puntata

a terra. Di fronte a lui un giovane (JolaoV), con spada

a tracolla e clamide, si appoggia alla lancia
;
a terra

v'è il suo scudo, con una testa, forse di Medusa, per

emblema.

E. Gerhard, L c, p. 484 (436); e o. e, IV 1, p. 71, 81, t. 337, 1;

E. Ferniquk, o. c, p. 203 (123); Q. Matthiks, o. c, p. 61 (A III 7), 71,

72, 73; F. Weege, o. c, II, p. 327.

13173, Cista ovale, con corpo e coperchio liscio.

Manico: donna nuda, riversa e poggiata sui piedi e

sulle mani, a cui fanno da base due placche a foglia

d'edera. Piedi : quattro zampe feline su plinto, sor-

montate da capitello ionico.

12991. Specchio della solita forma. All'intorno v'è

una corona di alloro, nell'esergo un calice floreale. Un
giovane nudo con petaso sta tra due donne, di cui

una si appoggia ad uno scettro. Nel campo vi sono

una stella e una rosetta. Si 'è pensato a Giasone che

abbandona Medea per Glauke.

E. aERHARD, l. e, p. 485 (449); e o. e, IV 1, p. 72, 103, t. 352, 2;

E. Fernique, o. c, p. 203 (125); G. Matthies, o. C, p. 63 (D H 3), 84,

85, 86, 110; P. Weege, o. c, II, p. 327.

Quinto scompartimento: terzo ripiano. 12975. Spec-

chio della solita forma. All'intorno v'è un tralcio di

vite, nell'esergo un fiore campanulato. Afrodite è se-

data su un trono con ricco cuscino. Essa poggia la

destra sulla spalla di un Amorino, che tiene nella

destra una freccia. Dinanzi a loro è seduto un gio-

vane dai capelli spioventi, con la parte inferiore del



432 VILLA GIULIA

corpo avvolta nell'himation, e con un bastone nella

destra, forse Anchise.

E. Gerhard, o. c, IV 1, p. 9, 65 s., t. 327; IV 2, p. 3; A. Furt-
wabnol.br, l. e, p. 193; G. Matthies, o. c, p. 64 (E III 1), 94, 115;

P. Weege, o. c, II, p. 327.

13136. Cista cilindrica. Manico : donna nuda, riversa

e poggiata sui piedi e sulle mani, a cui fanno da basi

due placche a palmetta. Piedi: tre zampe feline su

base rettangolare, sormontate da capitello ionico, sul

quale sta inginocchiato un Genio maschile alato e nudo
(Thanatos?), che appoggia la testa alla sinistra in atto

di dolore e tiene nella destra una face abbassata. Co-

perchio: all'intorno fascia a palmette e fiori di loto,

alternati e rovesciati; nel mezzo un cavallo marino,

un'anatra, un pistrice. Corpo : in alto e in basso doppia

fascia con palmette e fiori di loto alternati. Un gio-

vane cavaliere nudo galoppante (Troilo?), che è accom-

pagnato dal suo cane e che impugna la spada, sembra

cadere rovescio sul suo cavallo, mentre si fa contro di

lui un giovane guerriero. (Achille ?) che è in atto di

sguainare la spada. A destra un cavallo è tenuto per

la briglia da un altro giovane : tra il cavallo e il gio-

vane è tratteggiata la parte superiore di una figurina

femminile nuda. Dopo il giovane è attaccato in alto

un elmo e da terra spunta una grande testa maschile.

Seguono un giovane con lungo ramo (Apollo?), Ermete
con calzari alati e caduceo, una donna presso cui sta

un tirso, un guerriero barbato con scudo e cosciali,

quasi in atto di proteggere un fanciullo, e un Satiro

presso un cofano, all'altro lato del quale v'è una
cerva (?). Riempiono gli spazi una palmetta e dei fiori.

L'artista aveva indicato con dei circoli i punti in cui



COLLEZIONE BARBERINI 433

andavano le borchie e aveva li lasciata incompleta

qualche parte di figura, ma Bel montaggio della cista

le borchie sono state collocate in altro posto.

W. Helbig, R. Schoene, l. e, p. 139 s. (IX); R. Schoene, l. e, 1866,

p. 171, 198 n.» 1; A. Furtwaengler, l. e, p. 239; K. Schumacher, o. c,

p. 13, 28, 31; A. Mau, l. e, III, o. 2598, 2600.

12982. specchio della solita forma. All'inlorno v'è

una corona di alloro, nell'esergo un fiore. Paride con

lancia è seduto su un masso ed ha il suo cane accanto.

Dinanzi a lui in piedi v'è Athena, a cui un Amorino
porge una corona. Tra l'eroe e la dea v'è una colonna

ionica, ornata di una benda. È quindi un giudizio di

Paride, ridotto e con esito diverso del tradizionale.

E. Fernique, o. c, p. 203 (127); F. Weege, o. c, II, p. 827.

Sesto scompartimento : secoìido ripiano. 12986. Spec-

chio della solita forma. All'intorno v'è un tralcio di

edera che si chiude in basso con una palmetta rove-

sciata, nell'esergo v'è un serpentello bicipite. Una
donna seduta, che ha il fuso in grembo, respinge con

la destra un uomo barbato con lancia, dietro al quale

si trovano uno scudo ed un elmo. Oltre che ad Ulisse

e Penelope si potrebbe pensare a Lucrezia e a Sesto

Tarquinio.

E. Gerhard, l. e, p. 485 (446); e o. e, IV 2, p. 8, 64, t. 406; E. Fer-
NiQUE, o. e, p. 203 (121); G. Matthies, o. c, p. 140; F. Weege, o. c,
II, p. 328.

13146. Cista cilindrica. Manico: Giovane e donna
nuli, con sole scarpe, che si sorreggono col braccio

interno ed hanno l'esterno inarcato sai fianco. Piedi:

tre zampe feline su plinto, sormontate da capitello

ionico, su cui poggia una Sfinge alata di prospetto,

seduta sulle zampe posteriori. Coperchio: all'intorno

28
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fasce a palmette oblique e contrapposte separate da

doppie volute ;
nell'interno si riconoscono solo da una

parte un cavallo marino e un pistrice affrontati.

Corpo: in alto una fascia a palmette e fiori di loto

alternati e rovesciati, in basso la medesima fascia

eretta. Un giovane (Bellerofonte?), armato di clava e

con clamide svolazzante, lotta contro Pegaso impen-

nato; vicino a loro un cane fiuta a terra. Diviso da

una colonna ionica riappare il giovane che tiene alla

briglia Pegaso domato. Seguono un Genio maschile (?)

alato, con un cane vicino, Zeus, seduto in trono, con

folgore nella destra abbassata e felino accovacciato

sotto il trono, Hera (?) diademata e in atto di sco-

stare il velo, con una pecorella ai suoi piedi, il busto

di un Sileno barbato, Ermete (?) che porta sulla spalla

il corpo inerte di un giovanetto, mentre accanto a lui,

a sinistra, è poggiato il caduceo e a destra un cane

solleva il muso.

W. Helbig, R. Schoenk, l. e, p. 76 ss. (V); R. Schoene, C. c, 1866,

p. 170, 197.

12998. Specchio della solita forma. All'intorno v'è

una corona di alloro, nell'esergo un calice floreale.

Un Genio femminile alato, nudo, presenta uno spec-

chio ad una donna, verso la quale alza il muso un
cane, che porta un collare con campanello. Nel manico

sono incise tre lettere latine: vis.

E. Gerhard, l. e, p. 483 (416); e o. e. III, p. 247, 253, t. 248 A;
Or. Matthies, o. c, p. 63 (D 114), 84, 85,86, 110, 118, f. 19; F. Weege,
o. e, II, p. 328.

Sesto scompartimento: terzo ripiano. 13145. Cista

cilindrica. Manico: Peleo nudo e Atalante con peri

zoma, che lottano, tenendosi per il braccio interno e
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sorreggendosi per la testa. Piedi : tre zampe feline

su plinto, sormontate da capitello ionico su cui poggia

un leone in atto di slanciarsi. Coperchio : sulle onde

un pistrice e un cavallo affrontati; tra le spire del

pistrice un delfino. Corpo : in alto e in basso fasce a

palmetie oblique e contrapposte separate da doppie

volute. Un giovane nudo con piede poggiato su un

rialzo parla con un giovane seduto (Achille?); altri sette

giovani (Mirmidoni?) sono in procinto di armarsi ed

hanno o la spada o la lancia o l'elmo o la corazza.

Intercalati tra le figure vi sono due tronchi d'albero

spogli.

E. Braun, L c, p. xLvii; W. Hklbig, R. Schoene, l. e, p. 142

(XIII); R. SCHOKNE, l. e, 1866, p. 171 s.

13081. Eecipiente a gabbia in bronzo, che poggia su

tre piedi a rocchetto. Le stecche della gabbia sono al-

ternativamente o lanceolate in basso o simiglianti a

fronda di felce, con costolatura mediana e forellini

sugli orli. È provveduto di catenelle a cui è attac-

cato l'avanzo del bracciale in bronzo a forma di suola.

Nell'interno si conserva ancora parte del sacchetto

di cuoio.

A. DE BiDDER, l. C, p. 16, 18.

13147. Cista cilindrica. Manico: giovane e donna
nudi, che si sorreggono per il braccio interno ed
hanno l'esterno inarcato sul fianco. Piedi (forse non
appartenenti): tre zampe feline su plinto, sormontate

da capitello ionico su cui poggia un leone in atto di

slanciarsi. Coperchio: all'intorno tralcio a foglia di

edera, nell'interno pistrice e cavallo marino affrontati

e altro cavallo marino, nel cetitro due palmette tra
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fogliami contrapposte alla base del manico. Corpo : in

alto tralcio a foglie d'edera e corimbi, in basso fasce

con figure di leoni. Dopo una colonna tuscanica si

susseguono un Centauro barbato con pelle felina an-

nodata al collo e tronco di albero sulle spalle, un gio-

vane nudo, due donne nude, una delle quali con spec-

chio, ai lati di un bacino in cui zampilla l'acqua da

una maschera leonina, un'altra donna nuda con spec-

chio in atto di legarsi i capelli con una benda, una
donna nuda seduta, con ramo nella destra, una Vittoria

vestita di peplo, altre due donne di cui una porta un
cofanetto. La scena rappresenta forse il momento in

cui Peleo, accompagnato da Chirone, sta spiando Te-

tide al bagno per rapirla.

W. Helbig, R, Schoenk, l. e, p. 140 (X); R. Schoknk, Z. c, 1866,

p. 171 ; 1868, p. 418 ; 1870, p. 343 n.» 2 ; K. Schumacher, o. c, p. 12,

22 ; G. Matthies, o. c, p. 112 n.* 3.

Alternati con le ciste e con gli specchi vi sono nel

secondo e terzo ripiano di tutti e sei gli scomparti-

menti altri oggetti dei corredi funebri. Vi sono dei

manichi di specchi in osso, o cilindrici lisci o nodosi

a rocchetto con parte mediana fusiforme o torniti

ad astragalo. Questi ultimi sembrano essere i più an-

tichi ed appartenere ancora agli specchi circolari del

V sec. a. C. Vi sono inoltre numerosi alabastra di

alabastro, tutti a corpo leggermente affusolato, alcuni

con bocca mobile, altri con piede tornito a rondelle.

Ve n'è uno di straordinarie dimensioni (13595). Nu-
merosi sono anche i dadi da giuoco di avorio, di osso o

di alabastro. Per lo più presentano la classica distribu-

zione dei numeri a somma di 7, cioè il 6 contrapposto al-

l' 1, il 5 al 2, il 4 al 3, ma in alcuni dadi (13355, 13357)
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sono invertite le facce del 4 e del 3. Un dado (13350)

presenta la distribuzione: 6-3, 5-1, 4-2
; un altro (13362)

ha questa: 6-5, 5-2, 31. Altri dadi (13359, 13368 s.,

13353, 13358) sono combinati con numeri eguali con-

trapposti: 6 6, 5 5, 1-1, oppure 4-4, 3 3, 2 2. Vi sono

infine delle strigili di bronzo, in parte ridotte al solo

manico con marche o greche od etrusche o latine.

E. Braun, l. e, p. XLVI, xLvii; P. Cicerchia, l. e, p. 37; D. De-
TLEFSEw, in Arch. Anz., 1860, o. 87 s.; e in Bull. delVIst.^ 1863, p. 21 ss.;

E,. G-ARKucci, Dissert. arch., I, p. 133 ss., t. XI; E. Fernique, o. c,

p. 208 (198) ; A. Maiuri, in Not. d. Scavi, 1913, p. 185 s.

Appesi alla parete di fondo del secondo e terzo ri-

piano di tutti e sei gli scompartimenti sono delle stri-

gili e degli altri utensili di bronzo, quali asticelle,

aghi crinali, spatole, cucchiaini, mollette, martelletti,

sottili attingitoi per trarre unguento dagli alabastra

e simili, e degli oggetti di osso, particolarmente aghi

crinali, punteruoli e cucchiai. Qualcuno di questi og-

getti di osso ha l'estremità ornata a figuretta umana
(13371 s.).

G. Henzen, in Ann. delVIst, 1855, p. 75; P. Cicerchia, Z. c, p. 37;

E. Fernique, o. c, p. 203 (130), 206 (161, 163), 207 (179 s., 196).

Parte bassa di tutti gli scompartimenti. Sono qui

raccolti anzitutto degli avanzi di ciste: coperchi di

legno, frammenti del rivestimento di cuoio delle ciste

traforate, di cui alcuni con decorazione impressa o di-

pinta (palmette, fiori di loto, cirri), frammenti ditela,

di cui talvolta era foderato il recipiente ligneo delle

ciste, manichi di bronzo a forma di donna nuda, tal-

volta con scarpe o collana, riversa e poggiata sulle

mani e sui piedi a cui fanno da basi delle placche a

boccinolo cuoriforme (12760 ss.). Di bronzo vi sono
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inoltre numerosi frammenti di recipienti a gabbia
(12842 s., 13082 s.), dei manichi di situle o" di altri

vasi, uno formato da due cavalli marini con corpo in-

trecciato (12768), dei pomi, delle ghiere, dei puntali

di piedi di mobili. Di cuoio si noti l'avanzo della suola

di un sandalo. In ferro vi sono frammenti di armi
(spade e lance) e di utensili vari.

R. ScHOESK, l. e, 1866, p. 191 ; E. Fernique, o. c, p. 190 ^78),

p. 191 (99), p. 205 (152, 166 ss., 169, 173).

Vetrina tra la porta d'ingresso allo ttanzino adia-

cente e la finestra di fondo. Continuano insieme ad
altri oggetti di bronzo, alabastro, osso, gli specchi e

le ciste di bronzo con decorazione graffita, apparte-

nenti al iv-ii sec. a. C.

Primo scompartimento: ripiavo superiore, 12994.

Sf ecchio della solita forma. All'intorno v'è una corona

d'alloro, nell'esergo una fascia a triangoli. Giovane pu-

gilista nudo con cesto agli avambracci (Polluce?), tra

uomo nudo e donna ammantata seduti ai suoi lati.

Negli spazi intermedi vi sono una falce lunare e una
stella.

12790. Piede di cista in bronzo, a forma di zampa
felina su plinto, sormontata da un capitello ionico, su
cui sta una Sfinge alata, seduta sulle zampe poste-

riori e coll'avancorpo di scorcio..

12853. Piede di recipiente in bronzo a forma di

zampa felina, sormontata da una figura di Arpia di

prospetto, con due paia di ali, in atto di tenere con

le mani al seno un alabastron o un sacchetto.

12854. Piede di recipiente in bronzo, a forma di

zampa felina, sormontata da una fronda di felce tra

due ali.
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12979. Specchio etrusco, circolare, con manico pieno

a testa equina. Genio femminile, alato, nudo, con ber-

retto frigio.

E. Gerhard, o. c, III, p. 246; E. Perniqub, o. c, p. 202 (115).

Alla parete di fondo sono appesi specchi lisci, circo-

lari piriformi, e strigili di bronzo.

Primo scompartimento: secondo ripiano. 12993.

Specchio etrusco circolare, con manico a testa equina.

All'intorno v'è una corona di alloro. Un giovane con

chitone, alti calzari e berretto frigio, che poggia la si-

nistra sulla clava puntata a terra (Paride ?) sta tra

tre donne egualmente vestite di peplo, due delle quali,

ornate anche di diadema, danzano rialzando un lembo

della veste.

E. Gerhard, o. c, III, p. 284, 293, t. 262 A, 1 ; E. Febniqub, o. c,

p. 202 (114).

13148. Cista cilindrica mancante di manico e di

piedi. Per la corrosione non si riconosce più il graf-

fito del coperchio che del resto forse non le appar-

tiene. Corpo : in alto una fascia con palmette e fiori

di loto, alternati ed eretti, in basso la medesima fa-

scia rovesciata. Tra una colonna ionica e una co-

lonna dorica vi sono un giovane Ludo con strigile e

un Centauro con ramo di alloro nella destra e ary-

ballos pendente dal braccio sinistro. Sopra il Cen-

tauro vola un cigno. Seguono una donna nuda che si

specchia e si fa il groppo dei capelli con il discrimi-

natoio, una donna nuda che ha deposto il suo vestito

su un masso presso un bacino in cui zampilla l'acqua

da una maschera leonina, una donna vestita di peplo

e un Genio femminile alato, nudo che porta un alaba-
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stron e un attingitoio. La scena rappresenta forse il

momento in cui Peleo, accompagnato da Chirone, sta

spiando Tetide al bagno per rapirla. Il resto è oc

cupato da una scena diversa. Dinanzi ad Athena
Aiace Telamonio ha già messo in terra la sua spada
sulla quale si getterà.

W. Hei^big, R. Schokxe, l. e, p. 21 s. (II); R. Schoene, Z. e, 1866,

p. 170; 1868, p. 418; 1870, p. 343 n.» 2 ; Ot. Matthies, o. c, p. 112

n.» 3; K. Schumacher, o. c, p. 12, 14, 21 s., 28.

12999. Specchio prenestino della solita forma. Al-

l'intorno v'è un tralcio di vite, nell'esergo vi sono

due palmette contrapposte. Un Satiro cerca di trat-

tenere per il braccio uèa Menade nuda che fugge.

F. Weege, o. c, II, p. 328.

Primo scompartimento: terzo ripiano. 13190. Spec-

chio della solita forma. All'intorno v'è una corona di

alloro. Un uomo in piedi, con parte inferiore del corpo

avvolta nelPhimation, e appoggiato a lancia o scettro

sta dinanzi ad una donna seduta su un masso. A^i

doveva essere una terza figura a sinistra, non rico-

noscibile.

E. Gerhard, o. c, IV 2, p. 67, 76, t. 415, 3; G. Matthies, o. c,
p. 140.

13086. Coperchio, parte superiore e piedi di una
cista cilindrica a traforo. Il manico, una volta esi-

stente, rappresentava due giovani nudi che sostenevano

un altro giovane morto. Piedi: tre zampe feline su plinto

circolare e base rettangolare, sormontate da un capi-

tello ionico su cui sta inginocchiato un giovane Sa-

tiro nudo, con pelle (?) discendente dietro le spalle, in

atto di versare acqua da un'anfora. Coperchio: tra una
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fascia esterna a palmette erette e fiori di loto rove-

sciati, divisi da doppie volute e una fascia interna a

cirri, si svolgono, intorno a dei caduti, delle scene di

combattimento tra giovani guerrieri senz'elmo, tutti

armati di corazza, scudo e spada e qualcuno accom-

pagnato da cavallo. In corrispondenza alle estremità

del manico due figure di caduti dividono la scena in

due parti. L'orlo del coperchio era ornato di una fa-

scia a cirri, invece la parte superiore del corpo manca
di qualsiasi ornamento.

E. ScHOENE, L e, 1866, p. 174 (XXII); A. Mau, ?. e, III, o. 2598;

G. Matthies, l. e, p. 40.

12971. Specchio della solita forma, con manico
spezzato. All'intorno v'è una corona di alloro, fissata

in alto da una maschera; nelFesergo v'è un fiore al

disotto di una fascia a triangoli e di una a rombi.

Castore, con clamide e spada inguainata nella sinistra,

sta presso il suo cavallo, dinanzi a lui è seduto su

un masso Polluce nudo con pilos ed alti calzari. Nel

campo vi sono due rosoni.

E. Gerhard, l. e, p. 484 (424) ; e o. e, III, p. 260, 266, t. 254 A,
1 ; E. Fernique, o. c, p. 203 (122) ; G. Matthies, o. c, p. 61 (B I 2),

75, 76.

Secondo scompartimento: ripiano superiore, 12996.

Specchio della solita forma. All'intorno v'è una co-

rona di alloro. Eracle, con pelle leonina anrodata al

collo e clava nella sinistra, poggia la gamba destra

su un rialzo. Dinanzi a lui sta Athena con elmo,

scudo e lancia.

E. Gerhard, o. c, IV 1, p. 71, t. 363, 2.

13152. Parte superiore del corpo di una cista cilin

drica. In alto v'è una fascia a foglie di edera alter-
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nate con corimbi, in basso v'è la medesima fascia ro-

vesciata. Data la corrosione si riconoscono soltanto i

cavalli di una quadriga e parte della figura di un gio-

vane con lancia.

13193. Specchio etrusco circolare, con manico spez-

zato. Vi sono due Geni alati, l'uno maschile, nudo,

con calzari, l'altro femminile con berretto frigio, chi-

tone e calzari. Essi sono divisi da traverse.

E. Gerhard, o. c, III, p. 244, 260, 272, t. 255 A, 2; A. Furt-
WAKNGL.ER, l. c, p. 194 ; E. Ferniqub, o. c, p. 203 (116).

Alla parete di fondo sono appesi specchi lisci, cir-

colari piriformi, e strigili di bronzo.

Secondo scompartimento: secondo ripiano. 13189.

Specchio prenestino, piriforme, con manico a testa

equina. All'intorno v'è una corona a foglie di alloro

e bacche. Ad una donna seduta in trono e velata, che

tiene la testa appoggiata alla sinistra, una fanciulla

presenta un cofanetto.

E. Gerhard, l. e, p. 485 (451); e o. e, IV 2, p. 67, 80, t. 422, 2;

G. Matthies, o. c, p. 140; F. Weege, o. c, II, p. 328.

13150. Corpo frammentario di una cista cilindrica.

In alto e in basso v'è una fascia a palmette circo-

scritte dentro volute e coricate. Tutto il resto del

corpo è liscio.

R. ScHOENE, l. c, 1866, p. 173 (XVni).

13002. Specchio della solita forma. All'intorno v'è

una fascia a cirri, nell'esergo una palmetta. Eracle è

addormentato su un masso, su cui è distesa la pelle

felina e a cui è appoggiata la clava. Un Amorino si

avvicina, forse per rubare la faretra appesa alla

parete.

E. Gerhard, l e, p. 484 (435); e o. e, IV 1, p. 71, 80, t. 335, 3.
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Secondo scompartimento: terzo ripiano. 13001. Spec-

chio della solita forma. All'intorno v'è un tralcio a

foglie di edera e corimbi. Presso una donna seduta

sta in piedi un Genio femminile alato, nudo, con benda

nella destra.

13091. Coperchio e parte superiore del corpo di una
cista cilindrica. Coperchio: pistrice e cavallo marino,

tra le cui spire guizzano due delfini. Divide i due
mostri da un lato una palmetta, dall'altro un guer-

riero in ginocchio con corazza, spada e scudo con Gor-

goneion. Corpo: in alto una fascia a treccia. Un guer-

riero con elmo e avvolto nel manto guida una qua-

driga ; dietro al carro v'è un altro guerriero con elmo,

scudo e spada.

W. Helbig, R. Schoene, Z. c, p. 144 (XV); R. Schoene, Z. c, 1866,

p. 172.

13000. Specchio della solita forma. All'intorno v'è

una corona di ulivo, nell'esergo una palmetta. Si ri

conosce presso un bacino una donna coronata; v'è

traccia anche di un'altra figura.

Alternati con le ciste e con gli specchi descritti vi

sono in tutti i piani dei due scompartimenti altri og-

getti dei corredi funebri : manichi di specchi in osso o

cilindrici lisci o nodosi o a rocchetto fusiforme, degl
alabastra di alabastro, a corpo leggermente affusolato

alcuni con bocca mobile e uno con piede tornito a ron

delle. V'è inoltre un alabastron in terracQtta (13620)

Parte bassa dei due scompartimenti. Sono qui rac

colti coperchi, fondi, frammenti del corpo di ciste ci

lindriche od ovali in bronzo, per lo piìi lisce oppure
corrose in tal modo che non ne è riconoscibile la de-

corazione.
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13156. Frammenti del corpo di una cista cilindrica.

In alto e in basso v'è una fascia a palmette oblique

e contrapposte, fiancheggiate da doppie volute e se-

parate da fiori. Scene di combattimento. Qualcuno dei

combattenti è a cavallo.

12851, 13151. Corpo di una piccola cista cilindrica.

In basso v'è una fascia a figure di animali. Ai lati

di un altare o bacino vi sono una Vittoria vestita di

chitone e un giovane nudo ; seguono due uomini, uno

con chitone, l'altro con vesticciuola, che conducono

alla briglia due cavalli. Sono conservati due dei piedi

della cista a forma di zampa felina su plinto, sor-

montata da capitello ionico su cui è sdraiato un Sileno

barbato, con testa appoggiata alla mano sinistra.

E. Bkaun, L c, p. xLYii ; R. Schoene, l. e, 1866, p. 172 s. (XVI), 197.

Vetrina sotto la seconda finestra di lato. Vi sono

le ciste più belle della collezione ed altri oggetti di

bronzo, legno, osso e pasta vitrea, appartenenti ai

corredi funebri del iv-ii sec. a. C.

13638. Maschera di Sileno barbato, in legno, forse

coperchio di qualche scatola.

E. Fernique, o. c, p. 207 (193).

13213. Dentiera. Una fascetta d'oro unisce l'inci-

sivo centrale superiore di destra col canino di sini-

stra. In mezzo vi sono i due denti rimpiazzati che sono

tenuti fermi da due bullettine.

A DK RiDDEK, Z. c, p. 8; A. PiPKRNO, Lu profilassi orale, p. 4

(figura) ; F. Weege, o. c, II, p. 320.

13654. Metà di un coperchio di legno a calotta,

appartenente a qualche barattolo. Porta ancora vi-

vissime tracce di una corona di alloro dipinta in

giallo su fondo verde.
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Parte alta. 13199. Cista cilindrica (tav. LX s.). Ma
nico : due Amazoni, con tunica, corazza, cosciali, schi-

nieri, scarpe ed elmo a berretto frigio, sostengono il

cadavere di una loro compagna nuda. Piedi: tre zampe
feline schiacciano una rana e sono sormontate da un
capitello ionico, su cui è inginocchiato un Genio fem-

minile alato, nudo, in atto di pettinarsi. A terra v'è

a destra un vaso a gabbia con due strigili, a sinistra

una maschera felina, forse bocca di fontana. Coperchio :

all'intorno v'è una corona a foglie e bacche di alloro,

nel centro una testa di Medusa di tipo bello, con ser-

penti annodati al disopra della fronte. Nella fascia in-

termedia v'è il corteo delle Nereidi che portano le

armi di Achille : la prima su un pistrice porta l'elmo,

seguono altre tre su cavalli marini, una con scudo,

l'altra con spada, l'ultima senza arma. Dei pesci di-

versi guizzano tra i mostri. L'orlo del coperchio è or

nato con una striscia a cirri. Corpo: in alto, tra un
kyma ionico e una striscia a cirri, v'è una doppia

fa3cia con palmette e fiori di loto alternati e riuniti

da doppie volute. In basso v'è una fascia simile al

disotto di una treccia. Su una quadriga in corsa un
giovane, con chitone lungo a maniche e clamide svo-

lazzante, rapisce un giovanetto nudo che tende le

braccia verso un altro giovanetto e un vecchio calvo

e barbato, armato di bastone, i quali con gesti di sor

presa e disperazione, preceduti da due cani, corrono

dietro la quadriga, passando dinanzi ad una colonna
ionica. È forse il ratto di Crisippo per opera di Laio.

Un guerriero barbato, con corazza, scudo, spada ed
asta sta in piedi dinanzi ad Apollo seduto, che ha
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nella sinistra un ramo di alloro e nella destra una

patera baccellata. Tra le due ligure vi è l'omphalos,

col corvo. Accanto al dio v'è un giovanetto nudo. Si

è pensato ad Edipo nel santuario di Delfi. Le due scene

sarebbero quindi episodi successivi del mito tebano. Al

mito troiano invece appartiene la terza scena. Accanto
a Paride in costume frigio, seduto ed appoggiato ad

alto bastone, sta in piedi una Vittoria vestita di peplo

(o Eris?) All'eroe volge la parola Ermete, che porta

calzari alati ed ha il petaso sulle spalle. Seguono il dio

Hera con scettro e diadema, verso la quale vola un'ana-

trella, Athena armata, verso la quale vola una civetta,

Afrodite tutta ammantata, verso la quale volano due

colombe, e che è accompagnata da un Amorino che porta

una patera baccellata. iv iii sec. a. C.

P. Cicerchia, l. e., p. 36 ; R. Garrucci, in Bull. délVIst, 1859,

p. 98; Arch. Anz., 1859, o. 82; D. Dktlefsen, ibidem, 1860, e. 86; W.
Hklbig, e. Schoene, l. e, p. 18 ss. (I); Gr. C. Conkstabile, in Bull.

delVJst., 1866, p. 103; Sopra una cista in bronzo con rappresen-
tanze a graffito, Firenze, 1866; e in Ann. dell'Ist., 1866, p. 357 ss.; e

in Mon. delVIst, Vili, t. 29 ss.; R. Schoene, l. e, 1866, p. 169 s.;

E. Gerhard, o. c, IV 2, p. 17 n.» 30; A. Furtwaengler, l. e,

p. 190 n.» 2, p. 191; E. Fernique, o. c, p. 152 n.» 4, p. 157; 0. Benn-
DORF, Wiener Vorlegeblàtter, Wien, 1889, Vili, t. 2 ; J. Martha, o. c,

p. 538, f. 371; K. Schumacher, o. e, p. 27 s.; E. Bethe, Thebanische
Heldenlieder, Leipzig, 1891, p. 14 ; W. Drexler, in Roscher, Ausfuhrl.
Lexikon der griech. und ròm. Myth., I, e. 903; II, e. 1802; E. Bethk,
in Pauly-Wissowa, Real-Encyclópàdie, III, o. 2500; A. Mau, l. e,
III, o. 2596, 2598, 2599. 2600 s., 2602, 2603 ; A. Furtwaengler, Die
antiken Oemmen, Leipzig-Berlin, 1900, III, p. 189 n.« 3; A. Della
Seta, l. e, p. 197 ss., f. 15 ss.; A. de Ridder, Z. c, p. 13, 15; H.
Nachod, Der Rennwagen bei den Italikem, p. 78, 79, 86, 87 ; L. Sa-
vioNONi, in Ausonia, 1910, p. 81 n.« 1 ; O. Marucchi, Guida archeo-
logica di Palesfrina, Roma, 1912, f. 2; O. Matthies, o. c, p. 61, 71,

72, 73, 101 88., f. 10; F. Weege, o. c, II, p. 318 s. ; V. Mac-
CHioRo, in Neapólis, 1913, p. 284, 292; F. Hauser, in Oesterr. Jahreshejte,

1913, p. 44 n.» 1, p. 48; P. Ducati, in Meni, della R. Acc. dei Lincei,
1916, XV, p. 226 n.» 5.
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13134. Cista cilindrica (tav. LXII). Manico: un
giovane Pan, indicato come tale solo dalle piccole

corna, ha nella destra un corno potorio e sorregge

Dioniso ebbro. Le proporzioni svelte delle figure, la

precisa trattazione anatomica, il ritmo rivelano che il

gruppo è di stile ellenistico sotto l'influenza lisippea.

Piedi : tre zampe feline su base rettangolare, sormon-

tate da una maschera leonina tra due volute. Coperchio:

tra un kyma ionico e una striscia a cirri v'è un tral-

cio a foglie di edera e corimbi. Corpo : in alto v'è una

fascia a palmette circoscritte e coricate al disopra

di un kyma ionico, in basso v'è una fascia a pal-

mette alternativamente erette e rovesciate al disotto

di una striscia a cirri In un terreno ondulato e con

cinque tronchi d'albero spogli o fioriti si svolge una

Centauromachia. Un Centauro lancia un masso contro

un Lapita, armato di elmo, scudo e spada, caduto a

terra ; un altro Lapita in ginocchio si difende con la

clamide e con la spada da un Centauro che lo assale

con un ramo ; un terzo Lapita, si fa scudo della cla-

mide e preme il ginocchio sul dorso di un Centauro

che si difende con un pedum; un quarto Centauro

giovane assale con un ramo un Lapita armato di

elmo, scudo e spada, che si allontana, iii sec. a. C.

G. C. CoNESTABiLB, in Bull. delVIst, 1866, p. lOi s.; G. Henzen,
ibidem, p. 133; E. Schoene, 1. e, p. 175 s. (XXIV); 1868, p. 420;

A. FuRTWAENGiiER, l. c, p. 210 s., 213 ; V. DvRVY, Hisf. des Romains,
Paris, 1878, I, p. 133; E. Fernique, o. e, p. 151,154 n.» 4, p. 155, 189,

(76;, 190 (aS)
; J. Martha, o. o., p. 541; K. Schumacher, o. c, p. 27

n.» 1, p 31; S. Beinach, Rép. de la Stai, grecque et romaine, Paris,

1898, II, 131, 2; A. Mau, l. e. III, o. 2599; A. Della Seta, l. e,

p. 201, 204 8. f. 20 8.; G-. Matthies, o. c, p. 64, 92, 93, 94; F. Wekge,
o. e, II, p. 319.
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13144. Cista cilindrica. Manico : una donna nuda
con tracolla tiene nella destra un coltello e protende

la palma sinistra ; un giovane nudo, con bracciale al-

l'omero sinistro, tiene nella mano sinistra tre pomi e

solleva il braccio destro; tra queste due figure v'è

un nano barbato, itifallico, che protende ambedue le

palme. Non si comprende quale sia l'azione svolta

dalle tre figure. Piedi: tre zampe feline su plinto

circolare e base rettangolare, -sormontate da un capi-

tello ionico, sul quale un giovane con clamide, ingi-

nocchiato, immerge la spada nel fianco di un uomo
barbato, afferrandolo per i capelli, mentre questi,

dalla clamide svolazzante, cadendo in ginocchio, pone

alla sua volta la destra sulla testa del giovane e

con la sinistra si appoggia ad un masso. Coperchio:

all'intorno v'è una corona a foglie e bacche d'alloro.

Tre Geni femminili alati, nudi, scorrono sulle onde

marine appoggiandosi a delfini. Uno di essi ha una
cetra. Al loro corteo è unita una Scilla armata di

spada. Corpo: in alto e in basso doppia fascia con

palmette e fiori di loto, alternati e divisi da volute.

Perseo, con calzari alati e berretto alato sulle spalle,

tiene il falcetto nella sinistra e, volgendo il capo

dall'altro lato, presenta con la destra la testa di Me-
dusa a Zeus. Il dio è seduto su una roccia, ha co-

rona in capo, tiene nella destra il fulmine e col pol-

lice e l'indice della sinistra fa un gesto di scongiuro.

Accanto a lui è l'aquila con le ali sollevate, come se

fosse spaventata. Un uomo barbato con clamide, che

sta in piedi dietro al dio, fa un gesto di scongiuro

ancora più significativo. Dopo Perseo v'è Athena
alata, che ha deposto l'elmo a terra e poggia la si-
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nistra sullo scudo. Seguono Ermete con petaso alato

sulle spalle e caduceo, quattro giovani nudi o con

clamide, di cui uno con bastone e due appoggiati ad un
albero e ad un pilastrino ionico, Eracle con pelle leo-

nina sulle spalle e clava puntata a terra, altri quattro

giovani e un uomo barbato, nudi o con clamide, e

appoggiati uno ad un bastone, un altro ad un pilastro.

Il terreno e delle rocce sono indicati in molti punti

da linee ondulate, e delle linee ondulate, quasi a rap-

presentare delle nubi, riempiono gli spazi tra le teste

delle figure, iv-iii sec. a. C.

P. Cicerchia, l. e, p. 36; W. Helbig, R. Schoene, l. e, p. 41 ss.

(IV); E. ScHOENE, l. e, 1866, p. 170, 197; M. Benckkk, ito. Rom. Miti.,

1878, p. 225; A. Mau, l. e, III, o. 2599; A. Della Seta, l. c.,p. 202 s.,

f. 18 ; L. Savignoni, in Ausonia, 1910, p. 81 n.» 1, f. 11 ; F. Weege,
o. e, II, p. 319 s.

13581 SS., 13586. Quattro alabastra di pasta vitrea

bianca con fasce e linee ondulate viola, o bleu con

linee spezzate bianche e gialle, o bleu con linee ci-

lestrine e gialle. Hanno tutti corpo cilindrico arroton-

dato in basso, largo labbro orizzontale e due prese

laterali.

E. Fernique, o. c, p. 208 (200) ; P. Weege, o. c, II, p. 320.

13255 ss., 13266, 13269 ss., 13275 s., 13278, 13287,

13291, 13303, 13307 s. Numerose piastre rettangolari

di osso, che costituivano il corpo di cofanetti e che o

sono lisce con lineette parallele incise sugli orli o

sono decorate a rilievo con tralci d'edera o con pai-

mette alternate a fiori di loto.

E. Fehnique, o. c, p. 210 (208) ; F. Wekge, o. c, n, p. 320.

Parte bassa. 12977. Specchio etrusco di bronzo, cir-

colare, con cerchi concentrici incisi e manico striato

29
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terminante in alto a tre foglie, in basso a testa di

ariete.

E. Fernique, o. c, p. 203 (131).

12773, 1277G, 12837 s. Due manichi snodati di si-

tala od altro recipiente, in bronzo, ciascuno con due
piastre di attacco a forma di Arpia a quattro ali, con

capo Coperto da una specie di cappuccio e mani riu-

nite in grembo.
E. Fernique, o. c, p. 190 (82).

12774, 12855. Due manichi simili, ciascuno con due

piastre di attacco a forma di testa di Gorgone di tipo

bello.

E. Fernique, o. c, p. 205 (155).

Sono qui esposti inoltre pettini di legno (13381) e

d'osso (13378, 13380, 13382, 13389) con doppia den-

tatura rada e fitta, piastre rettangolari di osso lisce

che rivestivano il corpo di cofanetti, collane a vaghi

irregolari di pasta vitrea gialla, con occhietti bleu,

cerchiati di bianco e bleu (13569 ss.). Numerose sono

le pedine da giuoco a forma di bottoni (13592) in

pasta vitrea bianca, celeste, bleu, verdognola, o bleu

nera variegata di bianco o di giallo. Ogni giuoco

consisteva, come hanno mostrato altri ssavi, di quattro

gruppi di sei pedine eguali ciascuno. Sono da ricor-

dare infine alcuni frammenti di coppe di vetro poli-

cromo della fine della repubblica e del principio del-

l'impero.

E. Bkaun, l. e, p. xiiVii; Q-. Henzen, in Bull. delVIst., 1859, p. 26;

P. Cicerchia, ibidem, p. 38; E. Fernique, o. c, p. 207 (187, 189), 208

(201); F. Wkeoe, o. c, II, p. 320.

Vetrina sotto la prima finestra di lato. Oltre a delle

ciste e ad uno specchio in bronzo di particolar valore.
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vi sono gli Oggetti d'oro, di bronzo, di legno, d'osso,

di pasta vitrea più notevoli e di maggior pregio arti-

stico, appartenenti quasi tutti ai corredi funebri del

iv-iii sec. a. C.

Ripiano superiore. 13206. Collana d'oro a maglia,

con pendaglio a testa di Acheloo dalle corna ed orec-

chie bovine. Il tipo di Acheloo ha la purezza classica

di tratti dell'arte del v-iv sec. a. C.

G. Henzen, in Bull, dell'Ist, 1859, p. 26; P. Cicerchia, ibidem,

p. 38; A. Della Seta, l. e, p. 196 s., f. 14; A. de Riuder, l. e, p. 14,

18; F. Weege, o. C, II, p. 322.

13221. Rilievo in sottile lamina di bronzo (tav. LIX).

Su un masso, coperto dalla pelle leonina, è seduto

Eracle rivolto a destra. Con la sinistra regge la clava

che egli ha puntata sulla roccia. Accanto, come se

fossero appesi alla parete, stanno la faretra e l'arco.

Di dietro la testa di Eracle spuntano dei rami fron-

zuti di un albero, ciò che ha fatto pensare che l'eroe

sia qui rappresentato nel giardino delle Esperidi. Me-

ravigliosa è la struttura anatomica della figura e la

precisione nella trattazione dei particolari. Nel tipo si

riconosce l'influenza dell'arte lisippea. Difficile, come
per il seguente, è dire la funzione originaria di questo

rilievo : si può pensare ad una teca di specchio o ad

una paragnatide di elmo, iv-iii sec. a. C.

G. Henzen, in Bull. delVIst, 1859, p. 26; W. Helbig, R. Sciiòene,

l. e, p. 17; .J. RouLEZ, in Ann. dell'Ist, 1871, p. 152 ss.; e in Man.
délVIst., IX, t. XXXI, 4; A. Fuktwaengler, l. e, p. 241; ,1. Martha,
o. e, p. 542 n.a 5, p. 543 n.» 3; A. Della Seta, l. e, p. 195 s., t. II;

A. J)E RiDDER, l. e, p. 12; R. Delbrueck, l. e, o. 185, f. 4; S. Rei-
NACH, Iléj). de Reliefs grecs et romains, Paris, 1912, III, 169, 3;
F. Weege, o. c, II, p. 322; P. Ducati, in Mem. della E. Acc. dei

Lincei, 1916, XV, p. 265 n.» 1, p. 351 n.» 6.
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13220. Rilievo in sottile lamina di bronzo (tav. LVili).

Un giovane guerriero (Teseo o Achille?), armato di

elmo, scudo ed asta, che egli tiene impugnata per il

puntale appoggiandola alla spalla sinistra, con clamide

svolazzante intorno alla coscia sinistra, ha afferrato

con la destra per i capelli un' Amazone (Antiope o

Pentesilea?), vestita di sottile chitone, che lascia sco-

perto il seno sinistro, e di clamide svolazzante. L'eroina

si difende respingendo con la sinistra il corpo del

guerriero e con la destra cercando di allontanare la

sua mano dal capo. L'arco dell'Amazone giace a terra.

Oltre alla mirabile struttura anatomica nella figura del

guerriero, alla finezza dei particolari, specialmente nel-

l'interno del suo scudo, si noti il sapiente aggruppa-

mento delle due figure che si muovono in direzione op-

posta con forza contrastante, iv-iii sec. a. C.

G. Henzen, in Bull, dell'Ist., 1859, p. 26; W. Hei.big, E. Schoenk,
l. e, p. 17; J. EouLEz, in Ann. dell'Jst, 1871, p. 131 ss.; e Mon. del-

l'Ist., IX, t. XXXI, 1; A. Kluegmann, in Arch. Zeit, 1876, p. 9 s.; A.
FrRTWAKNOLER, l. c, p. 241; J. Martha, o. c, p. 542 n.» 5, p. 543

n.» 3; A. Della Seta, l. e. p. 194 s., t. II; A. dk Riddkr, l. e, p. 12,

16; B. Delbuueck, l. e, o. 185, f. 4; S. Eeinach, o. c, IH, 159, 3;

F. Wkege, o. c, II, p. 322; P. Ducati, l. e, p. 265 n.» 1, p. 351 n.» 6.

13223. Minuscolo attingitoio di argento con manico
attorto a fune ed estremità a testa di cigno. Serviva

per trarre olio od unguento dai vasetti a ciò destinati.

E. Ferniqub, o. c, p. 175 (12); F. Wkege, o. c, II, p. 323.

13133. Cista quadrangolare di bronzo. Manico: figu-

rina maschile nuda, riversa e poggiata sulle mani e

sui piedi. Piedi: quattro zampe bovine, sormontate

ciascuna da due cigni disposti ad aogolo. Ogni angolo

del coperchio è ornato di una protome di Grifo. Co-

1
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perchio: sotto una roccia da cui spunta una canna

sta seduto a terra un facciullo con tavoletta in mano.

Dinanzi a lui sono due giovani ammantati, due gio-

vani guerrieri con corazza e lancia, di cui uno porta

alla briglia un cavallo, un ultimo giovane con tunica.

Corpo: in alto v'è una fascia a foglie e bacche di

alloro, in basso un tralcio a foglie d'edera e corimbi.

In uno dei lati stretti tra due colonne tuscaniche

scanalate v'è Ermete con caduceo nella destra e cla-

mide sull'avambraccio sinistro; al fondo è appeso il

suo berretto alato. Nell'altro lato stretto tra due si-

mili colonne v'è Eracle coronato. Egli ha la clamide

svolazzante dal braccio sinistro, nella sinistra tiene

i pomi delle Esperidi, nella destra una coppa ; la clava

è appoggiata a terra ad una colonna. In uno dei lati

lunghi stanno ai lati di un bacino due Geni femmi-

nili alati, uno vestito di chitone, l'altro nudo con soli

calzari e con specchio nella sinistra. Dietro il bacino

è sdraiato a terra un Sileno barbato che allunga la

destra verso la Ninfa nuda. Nell'altro lato lungo al

disotto di una roccia su cui sono due colombe è se-

duto su un masso un giovane coronato di alloro: di-

nanzi a lui in piedi v'è un altro giovane (?) coronato

ed ammantato, mentre un terzo si allontana. Singo-

lare è la forma di questa cista, ma rozzissimo è il suo

graffito e insostenibile l'interpretazione mitologica della

scena che è stata suggerita.

S. PiKRALisi, Lettera sopra una cista prenestina, Roma, 1867; R.
ScHOENE, l. c., 1868, p. 414 ss. (XXXI), 418; A. Furtwaengi.er, l. e,
p. 232 n.a 1; A. Mau, l. e, in, o. 2602; F. Wkege, o. c, II, p. 321.

13077. Striglie di bronzo, il cui manico è formato

da una figurina femminile nuda (Afrodite?) a gambe
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incrociate, con manto che discende dietro il corpo dalla

spalla destra alla coscia sinistra. Essa porta dei brac-

cialetti e colla mano sinistra regge un lembo del manto,

mentre col braccio destro sollevato tocca l'estremità

superiore di un tronco di albero a cui si appoggia.

Questo tronco ha posteriormente per base una ma-

schera leonina da cui pendono tre foglie, ili sec. a. C.

]>. Detlbfsen, in Arch. Anz., 1860, o. 87; E. Fkrniqoe, o. c, p. 204

(134); A. DE RiDDER, l. e, p. 16, 17; F. Weegb, o. c, II, p. 322.

13078. Strigile di bronzo, il cui manico è formato

da una figurina femminile nuda, con scarpe, che regge

con la sinistra' sulla spalla e con la destra sulla coscia

il manto che le discende dietro il corpo. Essa posa su

una basetta da cui pendono posteriormente tre foglie.

Ili sec. a. C. '

E. Fernique,''o. c, p. 203 s. (132); A. de Ridder, l. e, p. 16, 17;

F. Wekge, o. c, n, p. 322.

12769. Statuetta di Lare danzante in bronzo. Ha
alta capigliatura, è vestito di tunica, porta dei calzari,

regge nella destra il corno potorio e ' nella sinistra il

corno di abbondanza, i sec. a. C. - 1 sec. d. C.

E. Fernique, o. c, p. 206 (178).

Di bronzo vi sono inoltre alcune piccole ciste o pis-

sidi cilindriche (13154 s., 13168) o con corpo semi-

ovoidale (13169) e delle scatolette ovali (12969 s.).

E. Fernique, o. c, p. 191 (95, 98).

13346. Pettine di avorio a dentatura rada e fitta.

Nella parte centrale è ornato sui due lati con Amo-
rini e putti folleggianti. Uno degli Amorini ha la

cetra, iii sec. a. C.

G. Henzkn, in Btill. dell'Ist., 1859, p. 26 s. ; P. Cicerchia, ibidem,

p. 38; E. Fernique, o. c, p. 208 (199).
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13393. Placca d'osso, ornamento di cofanetto o mo-

bile a forma di testa di cigno.

Di legno, oltre ad un ago crinale (13641), vi sono

numerose scatole a servigio dell'acconciatura. Due di

forma cilindrica conservano ancorala spugna (13637).

Due hanno corpo ovoidale su basso piede campanato

ed alto coperchio tornito a fuso e sfera (13642 s.).

Altre sono a forma di colomba (13639 s., 13649, 13651).

Una di queste colombelle ha sul dorso un topolino

(13644). Un'altra scatola è a forma di cerva coricata

che volge la testa indietro (13636). Un'ultima è a forma

di piede umano con sandalo (13634). Queste scatole

figurate hanno internamente più scompartimenti, de-

stinati ad ingredienti ed oggetti per la cura della per-

sona. Nella scatola più bella a forma di colomba si con-

servano ancora dei grani di belletto rosa, nella scatola

a forma di cerva v'è un gomitolo.

E. Bbaun, l. e, p. xLvi; G. Henzen, in Bull. delVIst., 1859, p. 26,

27; P. Cicerchia, ibidem, p. 38; W. Helbig, R. Sciioene, l. e, p. 16;

E. Fernique, o. c, p. 207 (181 ss., 192); A. Della Seta, l. e, p. 207 s.,

f. 24 ss.; R. Delbrueck, l. e, o. 186; F. Weege, o. c, II, p. 322 s.

Di pasta vitrea vi sono delle lekythoi e degli ala-

bastra. Una lekythos piriforme è bleu con fasce e

linee ondulate gialle e cilestrine (13577), un'altra è

bleu con fasce gialle e linee ondulate bianche (13576),

una terza, a bocca trilobata, è marrone con fasce

gialle (13578), una quarta con corpo a tronco di cono

è bleu con spine bianche (13580). Gli alabastra hanno
corpo cilindrico arrotondato in basso, largo labbro

orizzontale e due prese laterali. Ve ne sono bleu con

spine bianche e gialle (13587 s.), ve n'è uno bianco

con fasce e linee ondulate viola (13584), un altro è
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verdognolo con spine bianche (13590), un ultimo è

verdognolo con spine marrone e gialle (13585).

Di vetro * cilestrino v'è una lekythos piriforme

(13579), di vetro verdognolo v'è un bombylios romano
ovoidale con alto collo e una specie di pomo sferico

sormontato da un rocchetto (13589).

Di smalto verde v'è una scodelletta con beccuccio

(13591).

E. Fkkniquk, o. c, p. 208 (200); F. Weege, o. c, II, p. 323.

Secondo ripiano. 13079. Statuetta di bronzo, rap-

presentante un giovane nudo con capelli disposti in

tre ordini di riccioli sulla fronte e tenuti fermi da
un cordone. Egli porta innanzi il piede sinistro, ha
ambedue le braccia abbassate e allontanate dal corpo

e con la destra impugnava forse la lancia. E di stile

arcaico e le forme allungate della figura, oltre alle ca-

ratteristiche del volto e del nudo, indicano che è un
prodotto etrusco del principio del v sec. a. C.

A. Della Seta, l. e, p. 190 n.» 1; A. de Ridukr, l. e., p. 14, 17.

13135. Cista cilindrica di bronzo. Manico : due Geni
alati nudi, con sole scarpe, l'uno maschile e l'altro

femminile. La donna ha dei braccialetti, l'uomo ha

nella sinistra un alabastron e solleva la destra. Piedi:

tre zampe feline su plinto, sormontate da capitello

ionico, sul quale poggia un leone in atto di slanciarsi.

Coperchio: all'intorno corona a foglie e bacche di al-

loro, nel mezzo linea ondulata da cui si distaccano

due palmette. Un Satiro, con soli calzari, è sdraiato

su una pelle felina e si presenta di dorso ; tiene nelle

mani una lunga sciarpa a frangia. Una Menade (?)

nuda, con sole scarpe e braccialetti, è distesa su un
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manto, si presenta di dorso e scherza con una colomba

che ha degli orecchini simili ai suoi. Alla testa della

Menade v'è un bacino tra due colombe
; alla testa del

Satiro v'è un cespo di foglie con fiore campanulato.

Corpo: in alto e in basso v'è una doppia fascia con

palmette e fiori di loto, alternati. Dinanzi ad Apollo

seduto e coronato di alloro, che ha nella sinistra la

cetra e nella destra il plettro, Marsia con pelle felina

svolazzante danza suonando il doppio flauto. Ti a i due

competitori si innalza un tronco di alloro dai rami

corti e spogli. Dietro ad Apollo v'è in piedi Artemide
con arco, faretra e spiedo. Dalla parte di Marsia, e

divisa da lui da una colonna dorica, è seduta in trono

una donna velata, forse Latona. Le altre fip:ure che

assistono alla scena sono, dopo Artemide, un'altra

donna velata con specchio nella sinistra, seduta su

una roccia (Afrodite?), una donna in piedi, un giovane

appoggiato ad un masso, un uomo barbato seduto su

una roccia, una donna appoggiata ad un pilastro, un
ultimo giovane con bastone, forse tutti numi ma non
caratterizzati chiaramente. Tra le varie figure vi sono

una colonna ionica, un albero, delle bende. Negli spazi

tra le teste delle figure vi sono delle linee ondulate,

quasi ad indicare delle nubi.

R. ScHOENE, l. e 1868, p. 41ti s. ; A. Furtwaengi.er, l. e, p. 242
n.» 2; E. Fernique, o. c, p. 152 n.» 1, 159 (6), 161, 185 ss,, t. II;
J. Martha, o. c, p. 541; A. Mau, l. e, III, o. 2599; A. Della Seta*,

l. e, p. 203 s., f. 19; A. de Ridder, l. e, p. 11; G. Matthies, o. c,
p. 62, 76, 77; F. Weege, o. c, n, p. 321.

13090. Corpo e piedi di una cista in legno e cuoio,

con rivestimento in bronzo traforato. Piedi : due zampe
feline su plinto, sormontate da capitello ionico su cui
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poggia una Sfinge di prospetto, seduta sulle zampe
posteriori. Del corpo si conserva l'intero cilindro di

legno, parte del cuoio e piccola parte del rivestimento

di bronzo presso uno dei piedi.

P. Detlefskn, in Arch. Anz., 1860, o. 85; R. Schoene, l. e, 1866,

p. 174 s. (XXIII), 196; K. Schumacher, o. c, p. 27 n.» 1, p. 35 s., 50;

A. Mau, l. e, III, o. 2602; G. Matthies, o. e, p. 41 ; F. Wbege, o. C,
II, p. 321.

12990. Specchio etrusco di bronzo, circolare, con ma-

nico spezzato. All'intorno v'è un tralcio con fiori di-

versi, nell'esergo, sotto una fascia a triangoli, vi sono

dei pesci, nella parte superiore del manico v'è un Genio

femminile alato, nudo, che tiene con le due mani i

lembi del manto. Nell'alto, chiuse dentro un segmento,

spuntano le teste dei cavalli di una quadriga e il

busto del conduttore, forse Helios. Un giovane nudo

e coronato, con capo reclinato in atto dolente, si ap-

poggia con la destra alla lancia e regge nella si-

nistra la spada inguainata. Alla sinistra v'è una
donna nuda con manto discendente dietro il corpo.

Alla destra una donna tocca il braccio del giovane

con la mano sinistra. Altre due donne ammantate
sporgono con la testa dal fondo. Un giovane in costume

frigio e con lancia è seduto a destra. Delle iscrizioni

etrusche sull'orlo dello specchio sono aggiunte alle

figure, la donna nuda è Turan cioè Afrodite, il gio-

vane è Menle, non si sa a quali delle tre donne va-

dano attribuiti i due nomi Crisltha, Irisis, il Frigio

seduto è Teverun. Ammesso che l'artista abbia trala-

sciato il nome della donna a destra, cioè di Elena, si

potrebbe pensare all'episodio dell'incontro di Menelao
ed Elena dopo la presa di Troia, incontro nel quale



COLLEZIONE BARBERINI 469

la presenza di Afrodite salvò Elena dalla vendetta

del marito. A tale ipotesi conforta il fatto che una
donna Kriseis partecipa ad una scena simile in un
vaso attico a figure rosse.

P. Cicerchia, l. e, p. 37; E. Gerhard, l. e, p. 474 (331), 485 (443);

D. Detlefsen, in Arch. Anz., 1860, o. 86 s. ; R. Garrucci, in Ann.
deirisf., 1861, p. 163 ss.; E. Gerhard, o. c, IV 2, p. 4, 24 ss., t. 378;

A. Pabretti, in C. I. I., I, 2726 6is, II, e. 679, 1155, 1800, 1864, 2082;

W. Corssbn, Die Sprache der Etrusker, I, p. 830; E. Fernique, o. c,
p. 163 n.a 1; G. Matthies, o. c, p. 44 n.» 1, p. 50; F. Weege, o. c,
II, p. 322.

13248, 13250 s., 13349. Tre placche d'osso apparte-

nenti al coperchio di an cofanetto e decorate a rilievo:

Ermete con tunica a bretelle incrociate, clamide, pe-

taso, calzari e caduceo, presso una fontana a maschera
leonina, Eracle con tunica^ corazza e pelle leonina,

mano destra sulla clava puntata a terra e piede sini-

stro su un'anfora, un guerriero con tunica, corazza,

clamide, schinieri e lancia. Tra Eracle e il guerriero

v'era in origine una quarta placca con Athena, spa-

rita prima che la collezione passasse in proprietà dello

Stato. Della figura di Athena rimane sulla placca di

destra parte, dello scudo, del braccio e del piede si-

nistro. Vi sono tracce di color rosso e viola. Gli orli

del cofanetto erano ornati con un kyma ionico.

E. Ferxique, o. c, p. 166, 208 s., (202), t. III; A. Della Seta, l. e,
p. 208 8., f. 29; A. db Ridder, l. e, p. 16, 18; R. Delbrueck, l. e,
o. 186; F. Weege, o. c, II, p. 323; V. Macchioro, in Neapolis, 1913,

p. 295.

13243, 13247, 13249, 13349. Tre placche simili: un
guerriero con tunica, corazza, clamide, schinieri e lan-

cia, una donna con chitone, collana e grappolo o frutto

neUa sinistra, un guerriero con elmo, tunica, corazza.
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clamide, schinieri e lancia. Vi sono tracce di color

rosso. Orli a kyma ionico.

E. Fkrniquk, o. c, p. 166, 209 (203); A, de Ridder, l. e, p. 16, 18;

F. Weegk, o. c, II, p. 323.

13240, 13244 ss., 13349. Quattro placche simili:

guerriero con elmo, tunica, corazza, clamide, schinieri,

scudo e lancia, Ermete con clamide, petaso sulla spalla

e caduceo, donna con chitone, himation e calzari,

ornata di orecchini elissoidali e collana e con tirso

nella destra, guerriero con pilos, tunica, corazza, cla-

mide, schinieri e lancia. Quest'ultima figura sembra

che con la destra porti anche un tirso. "Vi sono tracce

di color rosso. Orli a kyma ionico.

E. Fkknique, o. c, p. 166, 209 s. (204); A. de Ridder, l. e, p. 16,

18; F. Wekge, o. c, II, p. 323.

13238 s., 13241 s., 13252, 13349. Cinque placche

simili appartenenti a cofanetti diversi: donna con

chitone, himation e sandali, che tiene un pomo nella

destra, guerriero con elmo, tunica, corazza, schinieri

e lancia, altro guerriero che ha in più lo scudo pog-

giato a terra, terzo guerriero senza scudo, donna si-

mile alla precedente, con oggetto non identificabile

nella sinistra. Vi sono tracce di color rosso. Orli a

kyma ionico.

E. Fernique, o. c, p. 166, 210 (205).

13236 s. Quattro placche simili, che unite a due

a due compongono la figura di un guerriero. I due

guerrieri hanno elmo, tunica, corazza, clamide, schi-

nieri, scudo e lancia e sono volti in direzione opposta.

Vi sono tracce di color rosso.

E. Fekniwe, o. c, p. 161, 166, 210 (206), t. IV; A. Della Seta,

l. e., p. 209, f. 28; A. de Riddbr, l. e, p. 16; R. Delbrueck, l. e.,

o. 186; F. Weeoe, o. c, II, p. 323.
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13253 s., 13349. Tre placche simili: due compongono

una figura di Stìnge, alata, seduta sulle zampe poste-

riori e rivolta a destra; la terza contiene la parte

posteriore di una figura simile rivolta a sinistra. Vi

sono tracce di «olor rosso. Orli a kyma ionico.

E. Pernique, o. c, p. 166, 210 (207), t. IV; F. Wkegk, o. c, II,

p. 323.

Di bronzo v'è una scatola ovale con coperchio a due

sportelli e catenelle (13176); di bronzo e cuoio v'è uno

di quei bracciali a forma di suola, a cui erano appesi

i recipienti a gabbia (13646) ; di cuoio v'è l'avanzo di

un sandalo a più strati di suola, con un ornamento

a palmette impresso nella faccia superiore e tracce di

doratura su una correggia (13653); di legno vi sono

molti avanzi di scatole delle forme già descritte, o ci-

lindriche, sferiche con alto coperchio tornito o a forma

di colomba (13652) o a forma di piede umano (13635).

Ve n'è anche una bassa, rettangolare, con coperchio

scorrevole (13648). Da queste scatole e dalle altre pre-

cedentemente descritte sono stati raccolti i molti grani

di belletto rosa, esposti a parte (13655).

P. CiCEKCiiiA, l. c. p. 36; D. Detlefsen, in ArcJi. Anz., 1860, e. 86;

E. Fernique, 0. e, p. 191 (97), 207 (188, 190).

Parte bassa. 12968. Frammento del coperchio di uno
specchio a teca in bronzo con decorazione a rilievo:

putto a cavallo, con palma nella destra.

12967. Coperchio di uno specchio a teca, in bronzo,

frammentario, con decorazione a rilievo : donna vestita

di peplo, seduta su una roccia.

13191. Altro coperchio simile: v'è l'avanzo di una
figura maschile, distesa, con tronco nudo.
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12758 s. Due manichi eguali, appartenenti a qual-

che recipiente in bronzo: su una foglia di acanto è

seduto un Satiro con orecchie equine e piccole corna

caprine, che protende ambedue le palme.

P. Cicerchia, l. e, p. 37; R. Schoene, l. e, 1866, p. 191.

Sono qui esposti inoltre pettini di legno o di osso

con doppia dentatura rada e fitta (13379, 13383 ss.,

13388, 13390), collane a vaghi irregolari di pasta vi-

trea verde con occhietti bleu cerchiati di bianco e

bleu di bianco e marrone (13575), o miste di vaghi

diversi o di un solo colore bianco, verde, bleu, mar-

rone, oppure di colore giallo con occhietti bleu cer-

chiati di bianco e bleu, oppure di colore bleu o nero

con occhietti bleu cerchiati di bianco (13573 s.). Vi
sono in pasta vitrea anche numerose pedine da giuoco

a forma di bottone dai colori già descritti preceden-

temente. Vi sono infine degli alabastra di alabastro o

con corpo leggermente affusolato o con corpo a tronco

di cono.

E. Fernique, o. c, p. 207 (189), 208 (201); F. Weege, o. c, IT,

p. 324; G. EisEN, in American Joum. of Arch., 1916, p. 16, 26, t. I,

52, 53, 56.

Vetrina tra le due finestre. Sono qui raccolte tutte

le terrecotte della collezione. Sono in parte architet-

toniche, in parte figurate. Tra le figurate alcune sono

certamente votive, cioè doni fatti alla divinità e pro-

vengono da qualche stipe sacra, altre invece sono

funerarie, cioè erano deposte come corredo nelle tombe

e possono essere stati o voti al defunto o parti orna-

mentali del suo corredo. Data per altro la mancanza
di quasi ogni notizia di ritrovamento non si sono

potute tenere distinte queste categorie. All' infuori
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dei casi espressamente indicati, queste terrecotte ap-

partengono tutte al iv-ii sec. a. 0.

Primo scompartimento: ripiano superiore. 13464 s.,

13467, 13537, 13541. Lastra frammentaria di rivesti-

mento di trabeazione, costituita da tre elementi : una
fascia superiore baccellata, una fascia mediana dipinta

a treccia e una fascia inferiore a rilievo, con palmette

e boccinoli, le une e gli altri rovesciati, alternati e

sormontati da doppie volute che contengono un giglio.

I tre elementi sono divisi da piccoli tori dipinti a

cordone. Principio del v sec. a. C.

Secondo scompartimento: ripiano superiore. 13469,

13474 ss., 13528, 13539. Lastra di rivestimento della

trabeazione, decorata a rilievo. Nell'orlo superiore v'è

un kyma lesbio, tutto il resto è occupato da un ordine

di palmette e gigli eretti, separato per mezzo di dop-

pie volute da un altro ordine di palmette e boccinoli

rovesciati, iii-ii sec. a. C.

13477. Frammento di lastra di rivestimento di tra-

beazione ad alto rilievo, con tralcio a fiori campanu-
lati. I sec. a. C.-i sec. d. C.

Primo scompartimento: secondo ripiano. 13560 s.

Due rozze figure bovine.

E. Fernique, o. c, p. 214 (244).

13563. Torso di cavallo galoppante.

13456 ss. Sette teste votive maschili e femminili,

velate, di diverso stile^, che va dall'arcaico del vi sec.

a. 0. al libero del iv-iii sec. a. C.

13455. Altra testa votiva femminile di maggior
grandezza, velata, di tipo ideale greco, con capelli

accuratamente acconciati e tenuti fermi da un cor-

done, iv-iii sec. a. C.
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134G3. Frammento laterale destro di testa femmi-

nile di tipo ideale greco, iv-iii sec. a. C.

E. Feunuìuk, o. c, p. 212 (213).

Secondo scompartimento : secondo ripiano. 18510.

Statuetta femminile, ammantata e velata, di divinità

o di offerente, con mano destra riportata al seno e

oggetto rotondo nella sinistra abbassata.

E. Fernkìue, o. ".., p. 211 (210).

13547. Due statuette femminili di divinità, sedute

in trono, con manto riportato sul capo. Sembra che

tengano l'una nella destra, l'altra nella sinistra un
pomo. Tra di esse a terra è seduto un bambino nudo.

E. Fernique, o. c, p. 79 s.,' 211 (209); F. Winter, Die Tupen der

figuri. Terrakoiten, I, p. 134, 2 f.

13490, 13550 s. Due statuette e parte superiore di

una terza rappresentanti una dea ammantata, seduta

in trono che porge la mammella sinistra ad un bam-

bino che tiene in grembo.
R. Garrucci, Dissert. arch., 1, p. 152, t. XII, 1; E. Frrnioue, o. c,

p. 214 (240).

Primo scompartimento: terzo ripiano. 13499, 13508 s.,

13548, 13555. Cinque statuette maschili o completa-

mente ammantate o con manto che lascia scoperta la

parte superiore del corpo. Una di esse (13548) si ap-

poggia, con la sinistra ad un bastone serpeggiante.

Stampo italico.

E. Pekni*|ue, o. c, p. 213 (228).

13501, 13562. Parte di due statuette di fanciulli,

vestiti di himation che discende lungo la parte po-

steriore del corpo, con braccio destro inarcato sul

fianco e sinistro appoggiato ad un pilastro.

R. Garrucci, Dissert. arch., I, p. 152; E. Fernu^ue, o. c, p. 214

(241).



COLLEZIONE BARBERINI 466

13554. Figura femminile a rilievo, appoggiata ad-

un fondo arcuato in alto. È vestita di tunica e di

manto e tiene un vaso nella sinistra alzata. Stampo
italico.

E. Fkrnique, o. c, p. 213 (230).

13564. Statuetta femminile acefala, vestita di tu-

nica e di manto, con ambedue le braccia distese lungo

il corpo. Stampo italico.

13493, 13488, 13502. Statuetta femminile acefala e

parte inferiore di altre due, vestite di chitone e di

himation che avvolge la parte superiore del corpo.

E. Pernique, o. c, p. 213 (229).

13530. Torso di statuetta femminile, vestita di pe-

plo, con trecce discendenti sul petto.

13552. Statuetta femminile nuda, con manto che

dis3ende lungo la parte posteriore del corpo ed è ri-

portato davanti sulla coscia destra. Sembra ornata

d'orecchini.

E. Fkrnique, o. C, p. 213 (227).

13496. Statuetta di vecchio contadino, con oca sulla

spalla sinistra.

E. Ferniquk, o. c, p. 213 (224).

13549. Statuetta di attore comico, con la parte su-

periore del corpo ammantata, braccio destro piegato

sul petto e braccio sinistro inarcato sul iiancOé

E. Fernique, o. c, p. 214 (243).

13553. Statuetta di Sileno barbato ed obeso che

suona il doppio flauto.

13491. Statuetta di Sileno barbato e coronato di

edera che suona il doppio flauto a cavallo di un otre*

E. Fernique, o. ó., p. 214 (242);

80



466 VILLA GIULIA

Secondo scompartimento: terzo ripiano. 13524 s.

Due statuette di Vittorie nude e volanti con piccolo

panno intorno al braccio sinistro. Vi sono vivissime

tracce di bianco e di azzurro.

E. Fehnique, 0. e, p. 212 (212); F. Wbkge, o. c, II, p. 320.

13486 s., 13489, 13492. Quattro statuette di Amo-
rini, coronati di edera, con braccio destro disteso e

sinistro inarcato sul fianco e coperto da piccolo panno.

Un altro Amorino doveva avere ambedue le braccia

distaccate dal corpo (13494, 13518), un altro ha un

panno annodato intorno alla vita e il braccio sinistro

proteso (13488), un ultimo ha ambedue le braccia

distese lungo il corpo e ornate di braccialetti (13484).

E. Fernique, 0. e, p. 212 (221 ss.) ; A. Della Seta, L c, p. 211, f. 83.

13497, 13500. Parte di due statuette maschili ace-

fale, con gambe divaricate, che sembrano armate di

schinieri, con braccio sinistro proteso e con panno

annodato intorno alle reni.

E. Fernique, o. c, p. 213 (225).

Primo scompartimento: quarto ripiano. 13512. Parte

anteriore di testa femminile di tipo prassitelico.

A. Della Seta, l. e, p. 209, f. 29; F. Weege, o. c, II, p. 320.

13519. Testina femminile velata, fortemente incli-

nata sul collo, con espressione di pathos, indicato

soprattutto dagli occhi convergenti verso l'alto. È di

tipo scopadeo.

A. Della Seta, l. e, p. 209 s., f. 30; F. Weege, o. c, II, p. 320.

13514. Mascheretta di Sileno barbato, con capelli

t-ialzati sulla fronte ed archi sopraccigliari rilevati.
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Vi sono vivissime tracce di nero, di rosa, di rosso,

di bianco.

E. Fernique, o. c, p. 212 (216).

13526. Testa di cane, lavorata a stecca, di grande

forza espressiva.

E. Feknique, 0. e, p. 214 (245) ; A. Della Seta, l. e, p. 211, f. 34;
F. Weege, 0. e, II, p. 320.

13546. Rilievo intagliato: un Sileno veduto di dorso

cammina verso sinistra, con mantelletto pendente dal

braccio sinistro ed anfora sulla spalla.

E. Ferniquk, o. c, p. 212 (219) ; F. Weege, o. c, II, p. 320.

13504, 13507. Due rilievi intagliati, di cui uno

frammentario: Dioniso ebbro, coronato d'edera ed ar

mato di tirso, cammina verso destra appoggiandosi

ad un Sileno barbato, che porta alti calzari ed è anche
egli coronato e armato di tirso. Vi sono vivissimi

avanzi di doratura e tracce di bianco, rosso e azzurro.

E. Brauk, L c, p. xLvi; E. Fernique, o. c, p. 214 (239) ; A. Della
Seta, l. e, p. 210, f. 31; F. Weege, o. c, II, p. 320.

13565. Rilievo intagliato: figurina nuda, con lembo

del mantello ricadente sulla gamba sinistra, in atto

forse di danzare verso destra. Sembra che con le due
mani tendesse il manto.

13505 s. Due placchette rettangolari a rilievo, con

forellini per l'applicazione ad un fondo : Menade, con

scarpe e himation svolazzante, che danza suonando
il timpano.

E. Fernique, o. c, p. 212 (220) ; A. Della Seta, l. e, p. 210, f.32;

F. Weege, o. c, II, p. 320.

Vi sono inoltre otto frammenti (13503, 13565) di

rilievi intagliati o di placchette rettangolari a rilievo,
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quasi tutti con parte di figure di Menadi danzanti in

vario atteggiamento e con vari attributi.

E. Fernique, 0. e, p. 212 (218), 213 (231, 233).

Secondo scompartimento: quarto ripiano. 13485,

13495. Due rilievi intagliati con forellini per Tappli-

cazione ad un fondo: una donna nuda (Afrodite o

Nereide) con velo svolazzante dietro il corpo, è in atto

di correre verso destra. Uno dei rilievi manca delle

parte superiore.

13556, 13558. Due rilievi intagliati con base infe-

riore rettangolare, provveduta di tre forellini per

l'applicazione ad un fondo: Afrodite emergente dal

mare, dalle ginocchia in su. La dea ha le braccia di-

stese, a cui è appeso un manto discendente dietro il

corpo, ed ha la testa rivolta verso l'alto.

E. Fkbniquk, 0. e, p. 213 (226).

13522 s., 13559. Tre rilievi intagliati, con forellini

per l'applicazione ad un fondo: figura femminile di

prospetto, coronata, vestita di peplo, con braccia di-

stese lungo il corpo, che dalla cintola in giù termina

con tre ordini di foglie di acanto. Una delle tre

figurine è acefala.

13478 ss., 13511, 13513, 13515 ss., 13521. Dodici

teste femminili di varia grandezza, alcune con corona

di edera, emergenti da un gruppo di foglie di acanto.

Esse dovevano essere ornamento applicato a qualche

oggetto e difatti alcune sono provvedute di forellini.

Una delle teste (13511) ha un diadema provveduto in

origine di due alette. All' infuori di tre (13515 ss.) che

hanno tratti italici, tutte le altre teste hanno il tipo

idealizzato di derivazione prassitelica.

E. Fernique, o. c, p. 212 (214 s., 217), 213 (232), 214 (238).
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Primo e secondo scompartimento: quinto ripiano.

]3450. Rivestimento di piede di mobile o simile, a

forma di mezzo cartoccio, con forellini per la sua ap-

plicazione, decorato a rilievo. Nella parte inferiore

v'è un cesto di foglie di acanto con fiore campanu-

lato nel mezzo. Nella parte superiore v'è un guerriero

disteso, con scudo imbracciato, al disopra del quale

galoppa verso destra un'Amazone con calzari, chitone,

pelle e clamide svolazzante. Ambedue le figure sono

acefale.

E. Fernique, 0. e, p. 214 (236) ; F. Weege, o. c, n, p. 320.

13451. Rivestimento simile: ma FAmazone galoppa

verso sinistra, non ha la pelle al disopra del chitone,

e lo scudo del guerriero, anziché essere imbracciato, è

eretto accanto a lui ed è rappresentato dall'esterno.

Anche qui le due figure sono acefale.

E. Fernique, o. c, p. 214 (236) ; F. Weege, o. c, II, p. 320.

13447 ss. Tre rivestimenti simili: ma l'Amazone

galoppa verso destra e porta la pelle al disopra del

chitone, ed il guerriero, oltre ad imbracciare lo scudo,

che è visibile dalla parte interna, è coperto di elmo.

Vi sono tracce di color bianco e rosso.

E. Fernique, o. c, p. 213 s. (236) ; F. Weege, o. c, II, p. 320.

13452. Rivestimento di piede di mobile o simile,

a forma di mezzo cilindro, con forellini per la sua

applicazione, decorato a rilievo. Ve una corona di

sette cavalli galoppanti, sotto le zampe dei quali vi

sono due anfore e due Amorini con cetra che corrono

verso destra.

F. Wbege, 0. e, II, p. 320 g,
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13453 s. Due rivestimenti simili. Vi è un ventaglio

di quattro cavalli galoppanti, rivolti due verso due, e

sotto le loro zampe vi sono due anfore e un Amorino
di prospetto che suona il doppio flauto.

E. Febnique, in Rev. arch., 1878, I, p. 237; e o. e, p. 213 (234);

F. Wkkge, 0. e, II, p. 320 s.

13566 ss. Tre cretule elissoidali, decorate a rilievo,

l'unà con una biga, le altre due con una triga galop-

pante verso destra.

R. SCHOENE, l. c, 1868, p. 417; E. Fkknique, o. c, p. 214 (246).

13565. Tre maschere leonine, con un forellino per

la loro applicazione ad un fondo.

Parte bassa. Oltre a frammenti di terracotta di

poco conto, a collane con vaghi di terracotta o sferici

affusolati (13543 ss.), ad una piramidetta forata con

tre cerchietti impressi, v'è un frammento di testa equina

in marmo (13565) e vi sono numerosi avanzi di

piombo (legature architettoniche, fondi di vasi, pomi).

Della collezione Barberini fanno parte infine molti

pezzi di aes rude, che venivano deposti nelle tombe
del iv-iii sec. a. C, delle monete repubblicane di ar-

gento e di bronzo e delle monete di bronzo del prin-

cipio dell'Impero.

E. Braun, l. e, p. xLv; E. Fernique, o. c, p. 215.

SUPPELLETTILI PRENESTINE MINORI
(Pianta: 18).

Vetrina tra la porta d'ingresso e la finestra: parte
alta. Sono qui raccolti bronzi e legni, provenienti da
tombe tornate alla luce nel Ì905, in terreno Franciosi,

nella medesima contrada della Colombella. Questi og-
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getti, air infuori di uno (25210) spettante allo Stato,

furono recuperati sul mercato antiquario, quando il

resto delle suppellettili (terrecotte, alabastra) era an-

dato disperso. Quindi, neanche qui si sono potuti te-

nere distinti i corredi delle singole toml)e. Non tutte

le tombe erano della medesima età, per quanto tutte

appartenenti al periodo delle ciste e degli specchi,

cioè del seppellimento in sarcofagi di pietra. Il nu-

mero abbastanza grande delle ciste a traforo (ve ne

sono tre) indica che vi dovevano essere tombe ancora

del IV sec. a. C. Il ritrovamento di una moneta di

aes grave (uncia: D. pentagono e punto centrale,

R. mazza e punto), non più ora esistente con gli altri

oggetti, conferma la data del iti sec. a. 0. per il

complesso di queste tombe.

L. Pollar, in Collezione Gagliardi, Boma, 1908, p. 69 (500, 503 s.,

506 ss.), p. 70 (510 ss.), p. 71 (514 ss.), t. I ss. ; H. Nachod, Der Renn-
wagen bei den Italikem, p. 74 ; G. Matthies, o. c, p. 7 n.» 1, p. 19

n.«"3, p. 36 ss., 40, 42, 54 s., 61, 62, 63, 64, 67 ss., 70, 71 s., 75, 76, 81,

82, 85, 86, 94, 98 ss., 108, 110 s., 115, 118, 120, 121, 139, f. 8, t. I ss.
;

F. Weege, 0. e, II, p. 324 s.

Primo scompartimento: ripiano superiore. 157B5.

Due manichi di cista ovale o d'altro recipiente, a forma

di donna nuda, con scarpe, riversa e poggiata sulle

mani e sui piedi, a cui fanno da base due placche a

boccinolo cuoriforme.

15707. Fodera in legno di coperchio di cista cilin-

drica, con scanalature concentriche.

F. Weege, o. c, II, p. 324.

15706. Due piedi di cista, alquanto differenti tra

loro, ma ambedue a forma di zampa felina sormontata

da capitello ionico, sul quale sta di prospetto un'Arpia

a quattro ali, che tiene stretti con le due mani contro
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il petto due oggetti cilindrici, forse un alabastron e

un attingitoio. Uno dei due piedi poggia ancora su

una basetta rettangolare.

L. Pollar, l. e, p. 69 (503 a.).

Secondo scompartimento: ripiano superiore. 15704.

Due manichi snodati di situla o d'altro recipiente,

in bronzo, ciascuno con due piastre di attacco a forma

di testa di Sileno barbato.

L. Pollar, l. e, p. 69 (500).

15707. Fodera in legno di coperchio di cista cilin-

drica, con scanalature concentriche.

Primo scompartimento: secondo ripiano. 15701.

Specchio etrusco circolare, con manico a testa equina.

All'intorno v'è una treccia. Due giovani con tunica,

alti calzari e berretto frigio, appoggiati a due pilastri,

sono in conversazione, l'uno con una donna nuda,

dagli alti calzari, l'altro con una donna vestita di

chitone ed anch'essa con berretto frigio.

L. Pollar, l. e, p. 69 (506).

15696. Cista cilindrica. Manico: Peleo nudo e Ata-

lante con perizoma, che lottano, tenendosi per il braccio

interno ed inarcando l'esterno sul fianco. Piedi: tre

zampe feline su plinto, sormontate da capitello ionico

su cui poggia un leone in atto di slanciarsi. Coper-

chio:, un tralcio a foglie di edera tra due strisce a

cirri. Corpo: in basso una fascia a palmette erette e

rovesciate alternate. Un giovane armato di scudo

marcia a grandi passi reggendo alla briglia uno dei

cavalli alati di una biga, che è guidata da una donna (?)

in lungo chitone e corazza, con lancia e pelta. Dietro

il carro vi sono un altro Pegaso in direzione opposta^
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una Vittoria e Athena. Si potrebbe forse pensare alla

scena omerica della partenza di Hera sul ce echio

in aiuto degli Achei; ma si è fatta anche l'ipotesi

che si tratti di una scena del mito di Bellerofonte.

Intercalati negli spazi vi sono dei fiori e in alto tra

le teste vi sono delle linee ondulate o spezzate.

L. Pollar, l. e, p. 70 (512), t. Ili; G. Matthiks, o. c, p. 62, 75,

76; F. Wekge, o. c, II, p. 324.

15702. Specchio prenestino piriforme, con manico a

testa equina. All'intorno v'è un tralcio d'edera. Un
giovane guerriero, con clamide, elmo a berretto frigio,

scudo e spada sta per attaccare un uccello mostruoso

dalla testa di Grifo.

L. Pollar, l. e, p. 69 (507).

Secondo scompartimento: secondo ripiano. 15695.

Cista cilindrica. Manico: giovane e donna nudi con

scarpe, che si sorreggono per il braccio interno ed

hanno l'esterno inarcato sul fianco. Piedi : tre zampe
feline su plinto, sormontate da capitello ionico, su cui

poggia un leone in atto di slanciarsi. Coperchio: al-

l' intornò tralcio a foglie d'edera, nel mezzo al disopra

delle ondte un cavallo marino e un pistrice. Corpo:

in alto e in basso fascia a foglie e bacche di alloro.

Dioniso Satiro con tirso seduto su una roccia, gio-

vane seduto a terra sul suo scudo, altro giovane ap-

poggiato a lancia, guerriero con elmo e clamide, con

piede poggiato su un rialzo, giovane con elmo nella

sinistra e lancia nella destra, donna nuda (Menade ?),

Genio maschile alato, accompagnato da pantera. Negli

spazi tra le figure vi sono un pilastro, un tronco

d'albero e dei fiorami.

L. Pollar, l. e, p. 70 (513), t. III.
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. 15698. Specchio della solita forma. All'intorno v'è

una corona a gruppi di foglie di alloro, nell'esergo un
fiore campanulato. Dioniso, con chitone a maniche,

nebride, tirso nella mano destra, guida un carro tirato

da un leone e da due pantere. Discende verso di lui

dall'alto una Vittoria, con scarpe e manto svolazzante,

per porgergli una corona.

L. PoLi.AK, l. c, p. 70 (511); Or. Matthies, o. c, p. 19 n.» 3, p. 63

(C 3s 70 n.a 1, p. 81, 82, 100, 108, t. II; P. Wkegb, o. c, II, p. 324.

15694. Cista cilindrica. Manico: due giovani nudi,

che si sorreggono per il braccio interno ed hanno
l'esterno inarcato sul fianco. Piedi: tre zampe feline

sormontate da capitello ionico su cui poggia un leone

in atto di slanciarsi. Coperchio: all'intorno tralcio

d'edera, nel mezzo due volte ripetuti un cavallo ma-

rino e un pistrice affrontati, negli spazi pesci e rosette.

Corpo: in alto una fascia a palmette e fiori di loto

alternati e rovesciati, in* basso una fascia a figure di

animali ed esseri teriomorfi (lepre, Grrifo, toro, civetta,

mostro a tre teste serpentine, colomba, cane. Sfinge).

Il gigante Amico appare legato ad un tronco d'al-

bero, dopo la sua sconfitta. Alla sinistra un giovane,

con corto chitone, vaso a gabbia e strigile pendenti

dal suo avambraccio sinistro, si sorregge ad un ba-

stone ed appoggia la testa alla destra in atto dolente:

è forse il suo assistente. Dietro a questo giovane v'è

un bacile su un alto tripode, forse emblema agonistico.

Da un ramo del tronco d'albero di Amico pende un
alabastron con una cordicella. Alla destra di Amico
un altro Bebrice, con himation e bastone, lo guarda

in atto dolente, poggiando la sinistra sul capo: è

forse il suo compagno Mygdon. Segue Poltuce^ il vin-
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citore, che è coronato da Athena ; due Argonauti si la-

vano sotto una fontana a maschera leonina, il cui libero

uso, vietato da Amico, è stato ottenuto dalla vittoria

di Polluce. Un ultimo Argonauta, armato di corazza

e scudo, è in atto di porsi a tracolla il balteo della

spada.

L. Pollar, l. e, p. 71 (514), t. Ili ; G. Matthies, o. c, p. 61, 71 s.
;

¥. Weege, 0, e, II, p. 324.

Primo scompartimento: terzo riplano. 15699. Specchio

della solita forma. All'intorno v'è una corona di alloro,

nell'esergo v'è un gruppo di foglie. Ermete, con cla-

mide, cammina a grandi passi verso destra portando in

braccio il fanciulletto Dioniso tutto ammantato ed è

accompagnato festosamente da un leone. Siccome egli

si allontana da una giovane donna, questa potrebbe

essere la ninfa Nysa, la nutrice di Dioniso, presso la

quale sarebbe andato a riprenderlo. Negli spazi tra le

figure rosetta e volute.

L. Pollar, l. e, p. 69 (508), t. I ; G. Matthies, o. c, p. 19 n.» 3,

p. 63 (D II 8) 85, 86, 110 s.; F. Weege, o. c, H, p. 324.

15693. Cista cilindrica traforata. Si conserva nel-

l'interno gran parte del corpo di legno con rivesti-

mento di cuoio. Manico: due lottatori nudi, che si sor-

reggono per la testa tenendosi avviticchiati per le

mani. Piedi: tre zampe feline su plinto circolare e

base rettangolare, sormontate da capitello ionico sul

quale poggia una Sfinge alata, con testa di prospetto,

seduta sulle zampe posteriori. Coperchio: tra una fa-

scia esterna a palmette erette e fiori di loto rovesciati,

divisi da doppie volute, e una fascia interna a cirri

si svolgono delle scene di combattimento. Dinanzi ad
Eracle che è seduto su un masso e che volge la testa
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indietro, una donna alata tenfa di trascinare via un
uomo barbato, coperto di solo manto, che ha lasciato

cadere a terra l'arco, mentre contro di lui, preceduto

da un cane e incitato da Athena alata, si lancia con

la spada un altro guerriero barbato. Per quanto alcuni

particolari non corrispondano alla descrizione omerica

si è fatta l'ipotesi che eia qui rappresentato l'episodio

dell'Iliade in cui Afrodite salva Enea dall'assalto di

Diomede. Un elmo divide questa scena da un'altra

in cui, mentre due cavalieri accorrono dalle parti con-

ducendo a mano i cavalli, un giovane guerriero si lancia

contro un altro che cade a terra con una gamba di-

stesa e un terzo nel mezzo sembra scherzare con un
cigno. Si è qui riconosciuto un episodio delle Kypria,

la lotta tra Achille e Kyknos, in cui questi cade sco-

sciato. Corpo: la parte centrale presenta due fasce a

traforo con boccinoli e fiori di loto, nell'una eretti,

nell'altra rovesciati.

L. Pollar, l. e, p. 71 (515), t. IV s. ; L. Savignoni, in Ausonia, 1910,

p. 81 8. n.» 1, f. 12; G. Matthies, o. c, p. 36 ss., 40, 42, 139, f. 5, t. I;

F. Weeob, 0. e, II, p. 324.

15700. Specchio della solita forma. All'intorno v'è

una corona a foglie d'acanto e fiori campanulati, nel-

l'esergo, al disotto di una fascia a rombi e a triangoli,

v'è una testa tra fogliami. Un uomo barbato, con la

parte inferiore del corpo avvolta nell'himation, è se-

duto su una roccia e tiene nella sinistra un baston-

cello. Accanto a lui è seduta una donna che gli tiene

il braccio destro intorno al collo. Vola verso di loro

un Amorino, portando una benda.

L. Pollar l. e, p. 69 (509), 1. 1; G. Matthies, o. c, p. 7 n.» 1, p. 19

«.• 3, p. 64 (E III 4), 94, 115, 121, t. UI,

i
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Secondo scompartimento', terzo ripiano. 15692. Cista

cilindrica traforata. Si conserva nell'interno parte del

corpo di legno con rivestimento di cuoio. Manico: due

giovani guerrieri, con solo elmo a berretto frigio e

paragnatidi alzate, sostengono il cadavere di un uomo
nudo. Piedi: tre zampe feline su plinto circolare e

base rettangolare, sormontate da capitello ionico, su

cui è inginocchiato un giovane nudo che ha afferrato

per i capelli un uomo barbato e nudo, anch'egli ingi-

nocchiato, che tenta divincolarsi dalla stretta. Coper-

chio: tra una fascia esterna a palmette erette e fiori

di loto rovesciati, divisi da doppie volute, e una fascia

interna a cirri, si svolge l'Amazonomachia di Eracle.

L'eroe sta per menare un colpo di clava contro una
Amazone già caduta di cavallo, mentre altre due si

allontanano, una di èsse vibrando la lancia. Dietro

ad Eracle vi sono un'altra Amazone che saetta e un

guerriero barbato che sembra accennarle il bersaglio,

mentre sotto il suo arco sembra di riconoscere un'Ama-
zone caduta e rappresentata con arditissimo scorcio

dal cocuzzolo. Due Scille di prospetto a braccia aperte

dividono questa metà della scena dalla seconda metà;

un guerriero è seduto a terra, uno suona il lituo, un
terzo scavalca con un colpo di lancia un'Amazone,
mentre tre compagne, una con ascia, una con lancia,

una con arco, combattono in sua difesa. L'orlo del

coperchio ha una striscia a cirri. Corpo: la parte

centrale presenta due fasce a traforo con boccinoli e

fiori di loto, nell'una eretti, nell'altra rovesciati.

L. Pollar, l. e, p. 71 (516), t. IV; G. Matthies, o. c, p. 36, 39,

40 ; F. Wkege, o. c. II, p. 325.
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15697. Specchio della solita forma (tav. LXIII).

Airintorno v'è una corona a gruppi di foglie di alloro,

e le sue estremità in basso sono tenute da un Tifone

con gambe serpentine e pinne uscenti dai fianchi. Un
giovane con himation guida un carro tirato da un leo-

pardo, da un cervo, da un Grifo e da un leone. Ac-

canto a questi animali vi sono Minerva con elmo a

due alte penne ed una giovane donna vestita di chitone

e di himation. Verso l'auriga vola dall'alto una pie

cola Vittoria che gli porge una corona. Un cane spunta

di dietro il carro, un altro sta su un rialzo al discpra

dei quattro animali, una civetta è rappresentata presso

Minerva, dei fiori riempono gli spazi, degli arbusti

sporgono dal terreno. Ad ogni figura è aggiunto il

nome latino: HIACO, VICTORIA (sinistrogrado), fortvna,
MENERVA, onde sappiamo che questa impresa dell'avere

aggiogato le quattro belve, per quanto non ricordata

nella tradizione letteraria, che conosce solo l'aggioga-

mento dei due tori vomitanti fiamme, è opera dell'eroe

Giasone, con la protezione di Athena, a cui l'artista

prenestino ha aggiunto la maggiore divinità del luogo,

la Fortuna. Nell'esergo, al disotto di questa scena, è

ancora una volta rappresentato Giasone in un episodio

alquanto trasformato del suo mito: egli si difende dal

drago, lanciando dei sassi.

L. PoLLAK, l. e, p. 70 (610), t. II; G. Matthies, o. c, p. 19 n.» 3,

p. 54 8., 61 (A II 1), 67 ss., 98 ss., 118, 120, f. 8; F. Wekge, o. c, II,

p. 826.

25210. Coperchio di cista cilindrica a traforo. Ma-
nico: due guerrieri barbati, con elmo a paragnatidi

alzate, chitone, corazza, schinieri, si appoggiano col

braccio esterno alla lancia (ora restaurata) e con l'in-
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terno sorreggono il cadavere di un giovane compagno
morto, che ha chitone, corazza, schinieri e braccialetto

a bulle sopra il gomito sinistro. Coperchio : tra una

doppia fascia esterna con palmette e fiori di loto al-

ternati e divisi da doppie volute e una fascia interna

a cirri si svolgono, intorno a dei caduti, delle scene

di combattimento tra giovani guerrieri, tutti armati

di elmo, corazza, scudo e lancia o spada e talvolta di

schinieri. Qualcuno è accompagnato da cavallo. Tra i

caduti v'è anche un arciere con abito frigio e corazza

e berretto provvisto di a,lette. In corrispondenza alle

estremità del manico due figure di caduti dividono la

scena in due parti. L'orlo del coperchio è ornato di

una fascia a cirri.

Primo scompartimento: parte bassa. 15703. E/Cci-

piente a gabbia di bronzo e ferro, che poggia su tre

peducci a maschera femminile. Il coperchio ha una
decorazione grafi&ta: una fascetta esterna con tralcio

d'edera, una fascetta interna in cui sembra di poter

riconoscere dei mostri marini. È provveduto di cate-

nelle a cui è attaccato l'avanzo del bracciale in bronzo

a forma di suola, con pendaglietto a figura umana
stilizzata. Si conservano ancora frammenti di cuoio

del bracciale e del sacchetto interno.

L. Pollar, l. e, p. 72 (518), t. IV.

Sono qui esposti inoltre un corpo di cista in legno, fram-

menti di tela, di cuoio, di legno, egualmente appartenenti

a ciste, e dei frammenti di scatole di legno, tra cui uno
con tracce di un kyma ionico dipinto a rosso e nero.

Secondo scompartimento: parte bassa. Sono qui

esposti alcuni pochi oggetti di bronzo, provenienti da
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tombe tornate alla luce nel 1911, in terreno Chiappa-

relli, nella medesima contrada della Colombella. Ap-

partengono al periodo del seppellimento in sarcofagi

di pietra, cioè al iv-iii sec. a. C.

18902. Specchio etrusco circolare con manico a testa

equina. Genio femminile alato, con chitone e forse

berretto frigio.

18900. Cista cilindrica. Manico: due giovani nudi,

che si sorreggono per il braccio interno ed hanno
l'esterno inarcato sul fianco. Piedi: tre zampe leonine

su plinto, sormontate da capitello ionico, su cui poggia

un leone in atto di slanciarsi. Coperchio: all'intorno

corona a foglie e bacche di alloro, nel mezzo un pi-

strice e un cavallo marino. Corpo: in alto una fascia

a palmette e fiori di loto alternati e' rovesciati, in

basso la medesima fascia eretta. Vi sono tre mono-
machie tra guerrieri armati di elmo, corazza, schi-

nieri, scudo e lancia o spada, più un altro guerriero

che spalleggia uno dei compagni. Uno dei combattenti

lancia un masso. Non è da escludere che l'artista in

qualcuna delle figure abbia voluto rappresentare delle

Amazcni.

18901. Specchio pvenestino piriforme, con manico a

testa equina. All'intorno v'è un tralcio a foglie di

edera e corimbi, nell'esergo una palmetta con fiori. Ai
lati di un bacino su cui v' è un'oca stanno due donne
nude con sole scarpe. Di dietro una roccia in alto sporge

il busto di un Satiro che sta spiandole. Foglie e fiori

spuntano da una parete rocciosa a destra.

Sono inoltre da ricordare come appartenenti a questo

gruppo di oggetti due strigili (18903 s.), di cui una
mancante del manico, ed una spatolina (18905)*
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È infine da menzionare un oggetto sporadico, pro-

veniente dal mercato antiquario, nn recipiente a gabbia

in bronzo (2521 1 ), le cui stecche sono alternativamente

a nastro o Hancheggiate da pelte e bocciuoli a doppie

volute. È conservato quasi per intero il sacchetto di

cuoio interno che ha un decorazione impressa a volute.

CISTA FICORONl (Pianta: 19).

24787 (K). È la più- grande e bella cista esistente

ed è stata anche la prima ritrovata, giacché essa fu

scoperta prima del 1738, nel territorio di Praeneste,

ma in luogo non ben precisato, insieme ad uno spec-

chio di bronzo. I due oggetti furono acquistati da

Francesco Ficoroni e donati al Museo Kircheriano,

donde sono nel 1913 passati nel Museo di villa

Giulia.

Manico : Dioniso, vestito di himation che gli lascia

scoperto il tronco, con scarpe, ornato di diadema e di

collana a bulla, portata alquanto di traverso, si ap-

poggia con ambedue le braccia distese sulle spalle di

due Satiri itifallici, che hanno pelle felina annodata

intorno al collo e che sorreggono col braccio interno

il dio, mentre quello di sinistra tiene con l'esterno

un corno potorio. Il braccio esterno di quello di destra

è di restauro.

Piedi: due sono originali, il terzo è una rozza imi-

tazione che si dubita se sia antica o moderna. Una
zampa felina -schiaccia una rana poggiata su una base

rettangolare ed è sormontata da un capitello ionico,

sul quale si innalza una placca a rilievo. In questa

31
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placca Eracle, con pelle leonina annodata al collo e

clava nella sinistra, poggia la destra sulla spalla di

un giovane nudo, con clamide discendente dietro le

spalle, che muove il passo verso destra ma si volge

a guardare in atto dolente un altro giovane con cla-

mide, seduto, che appoggia il mento ad un bastone.

Se non fosse per due estremità di ali che spuntano

dietro le spalle del giovane di mezzo e che lo carat-

terizzano come Genio o come Eros oppure apparten-

gono ad un petaso alato, del quale infatti si potrebbe

riconoscere il cordino intorno al collo, e che lo carat-

terizzano quindi come Ermete, si potrebbe pensare

alla scena di Eracle che libera Teseo dall'Ade, mentre

Piritoo rimane legato al suo masso.

Coperchio: all'intorno v'è un kyma ionico. In un
terreno ondulato, con tronchi di albero, arboscelli e

piante, si svolgono delle scene di caccia. I cacciatori

hanno per lo più clamidi variamente disposte, portano

pilos petaso e talvolta dei calzari. Un cacciatole

con spiedo e un altro, coperto di corazza, con ascia at-

taccano un cinghiale; un cacciatore aizza il cane

contro una cerva, verso la quale un altro cacciatore

vibra lo spiedo, mentre un terzo vestito di chitone e

con pedum tiene al guinzaglio un altro cane che si

slancia; un cacciatore con spiedo ed un altro con ascia

vibrano dei colpi ad un cinghiale; due cacciatori con

spiedo assalgono davanti e di dietro un cervo. La
parte centrale del coperchio è costituita da una placca

sovrapposta: airintorno v'è un kyma ionico, nel centro

vi sono delle palmette circoscritte dentro doppie vo-

lute e separate da foglie d^edera e nella fascia me-

diana v'è una volta il gruppo di un leone e di an
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Grifo affrontati che si lanciano su una testa taurina

emergente dal terreno, un'altra volta v'è il medesimo
gruppo senza la testa taurina, ma con un monticello

da cui spunta una pianta.

Corpo: in alto v'è una fascia in cui si alternano

questi due motivi: palmetta eretta e palmetta rove-

sciata che chiudono nel mezzo un Gorgoneion; fiore di

loto eretto e fiore di loto rovesciato che chiudono nel

mezzo una palmetta eretta e una palmetta rovesciata,

circoscritta ciascuna dentro una doppia voluta. In

basso tra un kyma ionico superiore e un kyma lesbio

inferiore si ripete sei volte il gruppo di due Sfingi

alate, sedute sulle zampe posteriori, affrontate dinanzi

ad un fiore campanulato e ad un fiore di loto rove-

sciati, e separate da palmette.

La scena. figurata è un episodio del mito degli Ar-

gonauti e si svolge su un terreno ondulato^ da cui

spuntano piante e fiori e con alte pareti rocciose. Dopo
averlo vinto nel pugilato, Polluce lega ad un tronco

d'albero Amico, il re dei Bebrici, che aveva voluto

impedire agli Argonauti di attingere alla fonte e li

aveva sfidati alla sua lotta favorita. Ambedue i con*

tendènti hanno ancora gli avambracci coperti dal cesto.

Verso l'eroe vola una Mttoria che gli porta una co-

rona e una benda. A terra sono le scarpe di Amico.

x4i piedi dell'albero è seduto un ragazzo con manto
gettato sulle spalle: egli tiene pendente dall'avam-

braccio sinistro un recipiente a gabbia, colla mano sini-

stra regge una striglie, con la destra un paio di scarpe,

mentre accanto a lui v'è una zappa. Egli è l'assi-

stente di Amico, al quale infatti volge lo sguardo. Par
tecipano alla scena, a destra, Athena senz'elmo e due
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Argonauti, uno giovane, coronato di alloro, ornato di

braccialetto a bulle e seduto (Giasone?), l'altro bar-

bato, in piedi, veduto di dorso (Eracle?) e ambedue
appoggiati alla lancia. Altri Argonauti assistono alla

sinistra ; l'uno barbato e al^o è Kalais o Zetes, uno

dei figliuoli di Borea; un jjiltro barbato è seduto su

un^anfora coricata e si appoggia alla lancia. Anziché

degli Argonauti si è voluto vedere in una di questf^

figure un Bebrico, Mygdon, compagno di Amico, e

nell'altra un demone del ))aese, Sosthenes. Segue un

gruppo di due figure : un giovane veduto di dorso e

ornato di cintura si appoggia col braccio sinistro

sulla spalla di Castore, che è contraddistinto dal pilos

e armato al pari di lui di due giavellotti. Ai piedi di

questo gruppo v'è un'altra anfora a terra. La vit

toria su Amico ha dato agli iVrgonauti il libero uso

della fonte e a questa sosta nella terra dei Bebrici

partecipano le altre figure. .Un giovane con collana a

bulla è disteso in alto in una sella della roccia e

tiene nella destra una benda svolazzante. Si evoluto

vedere in questa figura il dio del luogo. Un Argo-

nauta cerca di far stare in piedi nella terra un'anfora

puntuta, già piena d'acqua. Un altro beve da una kylix

presso una fontana a maschera leonina, la cui acqua

zampilla dentro un'anfora. Alla parete della roccia è ap-

pesa un'altra kvlix. Un altro Argonauta si esercita al

pugilato contro un sacco o otre ripieno, appeso ad un
albero, mentre un Sileno calvo e barbato, seduto su una
roccia, lo guarda sorridendo ed imita il gesto dei pugni.

f^ rappresentata in fine la nave Argo sulla quale è di-

steso un Argonauta dormente, con la testa appoggiata

al cuscino, e sono seduti altri due Argonauti. Un quarto
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Argonauta discende dalla nave per mezzo di una scala,

portando una cista cilindrica di vimini ed una botticella

per andare ad attingere, mentre un ultimo Argonauta
con spada a tracolla e giavellotti è seduto a terra ac-

canto alla nave. Vicino a lui v'è un recipiente a gabbia

con striglie.

Per quanto il soggetto sia tratto dal mito greco e

nella coordinazione della scena, nella disposizione delle

figure possano esservi reminiscenze polignotee, nume-

rosi elementi nel paesaggio, nell'acconciatura delle

figure, negli oggetti, rivelano che questa opera può

essere sorta soltanto sul suolo italico e nel iv-iii sec.

a. C. Ciò del resto è confermato dall'iscrizione incisa

sulla piastra che fa da base al manico e che non ab-

biamo nessuna ragione per riferire solo al manico an

zichè all'intera cista. Novios • plavtios • med • romai •

FECID - DINDIA * MACOLNIA * FILEAI • DEDIT. L'artista

Novio Plauzio ha dunque creato quest'opera a Roma"
e Dindia Macolnia l'ha donata alla figlia. Artista e

donatrice sono di famiglia prenestina. Particolarità

epigrafiche e linguistiche dell'iscrizione confermano la

data fornita dai criteri stilistici. Alcune lettere etrusche

in direzione sinistrograda sono incise anche nella faccia

posteriore di uno dei rilievi dei piedi: le due prime

sono ma, le altre sono di dubbia lettura. Ad ogni

modo l'iscrizione si aggiunge alle altre testimonianze

dei rapporti tra l'arte etrusca e quest'arte prenestina.

E. Rkisch, o. c, II, p. 30:-} gs. (dov'è raccolta la bibliografìa pre-

cedente); L. Saviunont, iu Ausonia, 1910, p. 105 s., f. 25; G. Matthies,
Di<t praenest. Spiegel, p. 48, 50, 56, 61, 69 n.» 2, p. 71, 101, 117: O. Ma-
iiuc'CHi, (luida arch. di Palesh'ina, p. 19, 24, 25 s., 2>i; V. Macchioro,
in Neupolìè, 191;;, p. 292; E. Peihl, Die Ficoronische Cista und Polij-

gnot, Tiibingen, 191H: L. Savignosi, in Boll. d'Arte, 1916, p. 350, 364, 367.
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248(34 (K). Specchio prenestino della solita forma.

All'intorno v'è una corona di alloro, nell'esergo v'è

una palmetta. Amico, di aspetto giovanile, è seduto

su un sedile presso un pilastro sormontato da un elis-

soide. Accanto a lui in piedi sopra un basamento di

colonna v'è Polluce, Ambedue i contendenti hanno gli

avambracci armati di cesto. Dietro ad Amico v' è

una donna in piedi, vestita di peplo e himation e ap-

poggiata ad un'asta: presso la testa della donna v'è

la falce lunare. Ad ogni figura è aggiunto il nome:
AMvcEs, POLOCES, LOSNA. Dei Cerchietti (stelle?), dei

rosoni, delle foglie empiono gli spazi.

E. Reisch, o. c, II, p. yf)y; G. Matthiks, o. c. p. 5-2,61 (A III 5).

TI. 72. 73. 74.

I
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ABBREVIAZIONI.: A - architetto; I - artista di arte indu9triaìf
;

1
' - pittore ; S - scultore.

<•• - autefissa; e —cista; g -- geiuiiia; ju - nioucta; sp - si)eccliio:

Ht - statua; v - vaso.
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tale; pv - pittura rascolare; r - riHevo; tr - traforo.

or - orientalizzante; are - arcaico; it - italico; it. g- italo-geo-

metrico; cor - corinzio; ion - ionico; att - attico; fu - figure nere;
fr - figure rosse; st, sev - stile severo; st. nob - stile nobile;
st . fior - stile fiorito; It. M - Italia Meridionale; fai - falisco;

eli ~ ellenistico; etr. e - etrusco-campano; • ar — aretino; roni -

rotnano.
al - alabastro; ani - ambra; av - avorio; arg - argento; b - bn<-

cliero; br — bronzo; f - ferro; imp - impasto; 1 - legno; o - oro:
OS - osso; pi - pietra: pio - piombo: sm- smalto: te - terracotta:

v^e - pasta vitrea.

I nomi di luoghi e poi)oli soìk» in t,nii^.s(;it d. i nomi di iutsiuih

in corsivo, le parole delle iscrizioni etrusche, fali.sche e ialine in

maiuscoletto.
r numeri arabi indicano le pagine, ì numeri romani le l;)vo1< ,

VILLA.

Aequario (pp), 20, 27. Arno (st), 11, la.
Aurippa, 12. Astronomia (pp), 21, 20.
Arnannato B. (A), 5, G, io, lo. Aureliano, 25.

22. Aurelio M., Statua di: A-edi
Amore (pp), in, 2(>, xiii. Roma.
Amorini (pp), lo, 10, 18, 19, Aurora (pp). 2o. xviii.

20, 21, 22, 27, xvj ss.; (r), Autunno (pj)), 21, 27 s.

15.

Anno (pp), 27. Baccanale (pp), 17, xv.
.Inolio (pp), 18, 2(). Baccante (pp). 19.
Arco di Costantino: vedi 1{(kma. Bacco (pp), 18, 19.
Arezzo, 11. Baldovino del Monte, 11.
Ariete (pp), 27. Barocco, 7, 11, 12.
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naronino (A), 6.

Hilancia (pp), 28.
lìunavidM M. M., ò, 10, 22.
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Caro (r). 2:i.

dalìisto (i)p), 17.
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Canatidi (pp), 20, 24; (st), 7,

11. 12, 15, VII.

{'nrlo V, 16.
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Clemente XIV, 8.
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XXII.
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Diana (pp), 16 .s., 18, 19, xii.
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Roma: (^elio (pp), 22, 24.
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- - di S. Stefano Rotondo
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25, xxin.
- Tempio di CJastore e Pol-
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di Iside, 17.- del Sole, 25, xxiii.
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- Giulia (pp), 22 s., 24, xx.

Casino 8 s. i, iv.
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19 ss., XVIII ss.
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XVIII s.
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XX ss.
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XXIV s.

Portico, 17 ss., XVI s.

Cortile, 9 s., v s.
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i ostante, 26 ss.

Roma: Villa Giulia, Loergia,
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Cariatidi (st), 7, 11, 12,
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Sole (pp), 20, 27, xviii.
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Tarpeio Sp., 23.
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Vasari G. (A), 6, 15, 28.
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XIII, XVIII s.

Vergine (pp), 27.
Vignala (A), 6.

Virtù (r), 15, 16, 17, x.
Vittoria (pp), 17, 27.
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Zodiaco (pp), 21, 26, 27 s.

Zucchero T. (P), 6, 7, 15 s.,

28, XII ss.
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(li, 346.
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462: (r. te), 232, 468, 469:
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Accette (br), 47, 163, 331; (inip),

;>39: vedi anche Asce
Acconciatura, Scene di (Rr. e.

hr), 403.
Aicrre: vedi Incensieri.
Achei, 73, 473.
Achelon, Testa di (o), 451; (v.

cor.), 286; (a. te). 149, 200:
(r. br), 340; (r. te), 297: {gr.

Sì), br), 419.
Ar/iUle (gr. e. br), 421, 432,
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e Patroclo (pv. fr. st. sev), 110.
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KVIII.

- e Priamo (pv. fn), 107.
-e Tetide (gr. e. br), 419.
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- Armi di (gr. e. br), 445.
ACHLE, 84.
Acroterl: vedi Tempio italico.
Ade, 412: vedi aneheAvERXO.
Adoranti (st. te), 307.
Aes grave, 362, 471.
- rude, 221, 226, 292, 297, 319.

362, 470.
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te), 310; (r. te), 468; (pv.

fn), 59, 77; (pv. It. M.), 56;
(gr. e. br) 446, LXi, 457,
476; (gr. sp. br). 398. 413.
422, 423, 458, 459.
Anadiomène iv. te), 297.

-e Anchise (gr. gp. br), 431 s.

- e Pati (st. te), 298,
Agamennone (gr. e. br), 421.
Aghi crinali: vedi Crinali aghi.

Ago d'opalina, 336.
Aiace Loci-ese e Casf^andra (gì'.

sp. br), 425.
Aiace Telavionio e Achille (gì-.

sp. br), 84.— .Suicidio di (gr, e. br), 440.

Aithrax^ Deniojjhon e Akaìnas
(pv. fn), 56.

AlVAS, 84,

Akamas, DemopJtoii. e AHhin
(pv. fn), 56.

Alabastra (al), 113, 361, 396.
436, 437, 4 43, 462; (te), 113.
347, 443; (ve), 296, 396, 449,
455 s.; (st. br), 456; (r, br).

438, 472; (pv. fr. pass, st

.

nob), 67; (pv. fai), 68; (gr. e-
br), 439 s., 474.

Alati calzari: vedi Calzari a-

LATI.

Alatri: vedi Aletrium.
Alberi (st. br), 454; (st. te)

172; (r. br), 414, 451, lix;
(pv. fr. st. sev), 110; (pv. fr.

st. nob), 65; (gr. e. br), 425,
435, 436, 447, 449, 457, 473.
474, 482, 483, 484; (gr. sp.. br),
428.

Alcesii e Eracle, (pv. fai), 57.
Alessandro: vedi Paride.
-Magno, Tipo di, 190.

Aletrium: La Stanza o Torretta.
Tempio (fase eli), 121, 160,
211, 213 ss., Lin.

Cella, 213.
Vestibolo anteriore, 213.
posteriore, 213.

Trabeazione, 213.
Cavo frontonale, 215.
Decorazione fìttile, 21 .ì.

214 ss. •

Policromia, 213.
Acroterl, 214.
Cornice traforata, 215.
Tegole terminali del

frontone, 214 s.
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Aletrium: La Stanza o Torretta,
Tempio (fase eli.). Decorazio-
zione fittilo. Rivestimento del
columen, 214.

Antefisse, 149, 215.
Fi*egio, 215 s.

Stipe votiva, 214.
Alfabeto (gr. v. imp.), 9(5.

Alloro (p. 1), 444; (pv. fr. pass.
st. nob), 80; (pv. fr. st. fior)

79: (pv. fal),69, lll,ll2;(pv.
ctr. e), 294; (gr. e. br), 403,
42:^, 428, 439, 445, 44(j, 448,
453, 456, 457, 473, 480, 484;
(gr, sp. br)', 414. 418, 420,
422, 431, 433, 434, 438, 439,
440, 441, 442, 474, 475, 478,
LXiir, 486.

Altari (pv. fr. st. sov), 65, 110;
(gr. e. br), 426, 444; (gr. sp.
br), 431.

Amazone e Greco (r. br), 355,
452,. LVin; (r. te), 173, 469;
(pv. fai), 74.

- e Eracle (r. te), 73.
Aiaazoni (st. te), 134, 137, 139.

152, 187 s.; (a. te), 137, 152;
(r. pi), 401; (r. te) 130, 134,
139, 152, 217, 254, 271; (pv.
tn), 100; (gr. e. br), 401, 427,
480.

e Eracle (pv. fn), 56, 59; (gr.

e. br), 477.
e compagna morta (st. br),
445, LX.

Ambra, Intarsio di, sii avorio,
390, 392, 393, 394.
su bronzo, 356, 357.

-su bronzo e legno, 50..

Ami (br), 291.
Amico e Polluce (pv. fai), 85;

(gr. e, br), 474 s., 483 ss.;

(gr. sp. br), 486.
Jmon (sm), 89, 91, 353.
Autorino (st. te), 308, 466; (r.

av), 454; (r. te), 72, 348, 469,
470; (pv. fr. st. sev), 61, 63,
xxvii 1; (i)v. fr. st. fior), 66,
xxviri 2, 79; (pv. It. M),
.)5, 56; (pv. fai), 57, 72, 73,
S4, 108: (gr. e. br), 446, lxt;
(gr. sp. br), 420, 421, 431.
433, 442, 476.

Amorino, Testa di (a. te), 210.
-e Satiro (pv. fai), 101.
-Arianna e Dioniso (pv. fai), 76.
- Dioniso e Menade (pv. fai), 7<).

- Arianna, Dioniso e Satiro (p\

.

fai), 109.
- Dioniso, ]\Ienadi e Satiri (pv.

fai), 75.
Amorosa conversazione: vedi
Conversazione amorosa.

Amuces, 486.
Amuleti, 288, 292, 331, 332,

339.
Anadiomène Afrodite: yc(\\. \-
FRODITE ANADIOMÈNE.

Anatre (br), 45, 47, 52, 91:
(o) 51; (st. te), 310; (v. cor),
286; (r. o), 102; (pv. imp), 40.
47, 50; (pv. it. g),89;(pv.cor).
97, 284, 285, 286, 342, 353,
357; (pv. fai), 73; (gr. v. imp).
40, 47, 101; (gr. e. br), 428.
432, 446, LXi: vedi anche:
Oca.

Anchise e Afrodite (gr. sp.br).
431 s.

Andromeda (st. te), 186; (r. br),
415 s.; (pv. fr. st. sev), 65.

Anelli (arg), 91, 93, 113, 295,
343 s., 346, 348; (br)> 224.
236, 244, 246, 250, 287, 319.
326, 330, 331, 339, 341, 345,
351, 353, 356, 357, 358; (f).

331; (o), 80, 345; (os), 291:
(sm), 343; (ve), 290.

- ionici, 131: (arg), 289; (br);.

241, 288. 295; (f), 289.
Anfitrite e Poseidon {^v. fai),

75, 111.
Anfore (br), 345, 355; (imp).

44, 46, 47, 83, 89, 90, 238,
242, 243, 246, 248, 249, 282.
283, 293, 324, 329, 332, 333.
338, 339, 340, 341, 350, 351,
352, 355, 357; (b) 217, 283.
286, 339, 342; (it. g), 341:
(rodie), 98; (cor), 342; (att.
fn) 50, 54, 55, 56, 58, 77.
106 s.; (it. fn), 49, 78. 99:
(panatenaiche), 55. 64; (fai),

75; (etr. e.) 319, 335, 345;
(imit. metallica), 70; - (te),

344; (vinarie), 335 s.; (st. te),
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311; (r. br), 440; (r. os). 4ó!);

(r. te), 4(57. 4Gfl, 470; (pv.

fn), 01; <pv. fr. st. nob).
)4, 8H; (fai), 71; {kv. c. br),

4S4; (gr. sp. br), 418.
Angelo S., Monte: Necropoli.

87, 88.
- Tombe a pozzo, 87.

- -a camera, 87.
Angoli, 367; (r. o), 380, 381;

(ine. V. imp). 87, 237, 241;
(prr. br), 331, 371, T.v.

*

Axi. L. Cos., 33.) s.

Animali. 40, 41, 42. 359, 367:
(am). 243, 247; (b), 333;
(l). 396; (v. imp). 329; (r. av),

. 383, LVii 1, 386, l.Vi 2, 387 s..

IA-I3, 388, LVi 1, 389; (r. br).

97, 369, 372, Liv, 374; (pv.
imp), 47; (pv. rodia). 98; (pv.
ion), 250; (pv. cor), 87, 250,
353, 357; (pv. etr. e). 334; (gr.

V. imp), 47, 324; (gr. b), 61, 96,

97; (gr. br), 288, 326, 373; (gr.

e. br), 403, 424, 444, 474:
(gr. sm). MO.

- IM'otomi di (br), 288.
- votivi: vedi Votivi animali.

fantastici (r. br), 354; (int.

I.r), 340; (int. v. imp), 352;
(l)V. imp), 40, 47; (gr. br),

288; (gr v. imp), 40, 47,
324, 332, 339, 340, 352.

Annia, Via, 104.
Ante (casa italica votiva) (te),

299.
Aiitefi8.se: vedi Tempio ita-

lico.
Antemnae: Testa (te), 211, xltx.
Antepagmenta, 122.
Antiates Duumviri, 253.
Antilopi (ine sm), 354.
Antiope e. Teseo (r. br), 452,

r.viii.

Antonio S. : vedi Corchiaxo.
Antyges (br), 369.
Aperto. Culto an',^lfiO, 235.

239.
Apollo (.st. te), 189, 190, XLll,

191; (pv. fn), 54; (pv. fr.

pass. Bt. nob), 80; (pv. fr. st.

nob). 65; (pv. fi-, st. fior). 79:

(pv. It. M), 55, 56; (pv. fai),

73, 79, 84, 108, 112; (j^t. <.

br), 432, 445.
- r. Kracle (pv. fn), 54.
- e Mars-io (gr, e. br). 457; (r»'.

sp. br), 427.
-e Muse (pv.fr. .st. fior), lOiK
Tempio di: vedi Falekii vk-
TERKS.

Apoteosi di Eracle: vedi Ki?a-
CLE nell'Olimpo.

Apotropaion, 138, 217.
Appennino, 357.
APK. K. (A. D. lIX),-345.
Acinile, 138; (f." te), 348; (i.v.

it. fn), 49; (gr. e. br), 42H.
448; (gr. sp. br), 428.

Araldico affrontamento, 352.
Aratro (r. te), 115, 118.
Arbo^celli (gr. e. br), 482; (gr.

sp. br), 478, Lxn.
AUBUXENUS CN. F., 227.
Arcaica arte, 140, 141, 15:^.

164.
Arcaistica arte, 146 s., 152, 154,

155, 173, 196, 209, 215, 219,
220, 231, 302.

Archetti (tr. br), 224; (tr. te).

142. 180, 256; (r. te), 143,
171. 232, 256, 257; (gr. arg).
375.

Architettoniche teri*ecotte: vedi
Tempio italico: decorazio-
ne FITTILE.

Architettura greca, 121, 123.
126, 132, 148.

Arcieri (st. br), 81; (r. te), 251,
254; (pv. fn), 60, 77, 78, 99;
(pv. It. M), ,56; (ine. .sm.), .354;

(gr. e. br), 479: vedi anche
Frigio, Scita costume.

Arco (r. br), 69, 451, Lix, 452,
LViii; (r. te), 254; (pv. fn),

59; (pv. fr. st. nob), 65; (ine.

sm), 354; (gr, e. br), 457,
476, 477; (gr. sp. br), 421.

- ingrossato: vedi Fibule ad
ARCO INGROSSATO.

Ardea: Plinto con piedi (st. te).

161. 212 s.

Pescarella: Stipò votiva, 232 s.

Ares e Vittoria (r. te), 70.
- vedi anche Marte.
Aretini vasi: vedi Vasi Abetini.
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Alette votivo: vedi Votive a-
HETTK.

Argilla (decoi'azione fìttile de]
teiii|)i() italico), 120. 127, 12S,
\-A2. 141. lUi', lóO. 157, 15S.
(statuoLto votiva). 164, ;i02,

:ì(ir,. :!(»(). :n:ì, 314, 31(5, 318.
Argo: lleraion. 200.
Ai-o- (nave) («r. e. br), 4.S4,

IS.').

ìi-ffOìHinti (f?r. e. br), 17.'j. IS"^

484. 48.5.

Ari<mn<t (pv. fai). 71

.

r Dioniso (st. te), 1.50; (i)\\
tti), .58; (pv. fai), 74.
.tmorino e nioni.so (i)V. fai).

7().

Dioniso e Satiro (pv. fai),

7.5, 84; (gv. sp. br), 42!).

- e. Satiri (pv. fu). 5.5.

Menade e Satiro (pv. fai), 103.
Aìnorini, Dioniso e Satiro
(1)V. fai), 109.
Dioniso, Menade e Stdiro
(pv. fu), 10(5; (pv. fai). 103.

Alieti (st. te), 3Ì)1; (v. cor), 342;
(r. av), 383; (r. br), 41 ;5; (pv.
fai), 73; (ffr. arj?), 375.
Testa di (br), 78, 418, 4;50;

(iinp), 333. 352, 357; (te), 195.
208.

Arlmaspi (r. te), 210.
Anni. 162; (br), 330, 3(54; (f),

243, 245, 246, 291, 326. 331,
332, 335, 350, 357, 361, 417,
438: vedi anche L.vxrE. si'.\-

1)K, .SPIEDI.
Arpa (av), 387.

.\ri)ia (a. te), 136, 138,. 149,
151, 181, 262, 263; (r. br).
406, 416, 438, 450, 471 .«.,

(r. te), 180: vedi anche Si-
liex.\. .

con (fioranefti (a. te), 136. 208.
Aritorrate (sm), 2f)0.

Artemide (st. te), 309; (pv. fu),

59; (j)v. fr. pa.ss. st. nob), 80;
(liv. rt. M), 55; (}?r. e. br),
121, 457; (gr. sp. br), 427.

e Atteone (pv. fai), 74, 84.
Persiana, con cervi (a. te),

219 8. "

eon felini (a. te), 149, 15t,

196, 208, 215, 219 s., 231;
(r. ar^'), 290.
con ncceUi (a. te), 137.

-Vedi anche Di.vxA.
Arnspicina,' 165, 199 s.

Aryballoi {qxìv), 41, 98, 281,
324, 342, 353, 357; (b), 346;
(Hni), 95, 280, 295, 343; (pv.
fr, st. nob), 64; (prr. e. br),
439.

Asce (neolitiche), 288, 339; (br),

42, 44 s., 90, 91, 200, 203,
288, 373; (f), 291; (r. pi), 115;
(gr. e. br), 421, 477,. 482;
(sr. s]). br), 421: vedi anche
A(X'ETTE.

Asia Minore, 132.
Asinina testa (p:r. sp. br), 419:

vedi anche Equixa testa.
Askoi (br), 337; (imp), 46,. 47;

(b), 286; (cor), 357; (etr. e),

293, 294, 295, 325, 334, 345,
347; (rom), 337.

Assemblea (r. te), 131, 135.
- di dèi: vedi Dei, Assemblea

DI. .

Aissira arte, 359, 367, 371, 387.
Assiri demoni, 367, 371.
Assiria, 33.
Aste: vedi Lance, spiedi.
Astianatte e Neottolemo (pv. fr.

st. scv), 65; (pv. It. Mer), 56.
- e Ulisse (pv. fai), 83.
Asticelle (br), 250, 291, 338,

437.
Astragalo (v. att), 63, xxvii 1.

(architettura) (te), 174,
X -VXVII, 197 : vedi anche
Ovolo.

Astura, .233, 234, 251.
. Itala )d.e e Peleo (st. br), 405.

434, 472.
. Itamante e Leorco (pv. fai), 1 08.

Aihenn (st. br), 405; (st. te),

309; (r. e), 459; (pv. fu), 55,'

56, 58, 59, 60, 77; (pv. fr. st.

scv), 57; (pv. fr. st. nob), 320;
(pv. fr. st. fior), 66. xxviii
2; (pv. It. M). 5.5; (pv. fai),

68. 73, 74, 84, 108; (gr. e. br),

422, 440, 446, LXi. 473, 475,
483; (gr. sp. br), 422, 433,
433. 441, 478, LXIII.

32
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Alhcnny ^iiiuilacro (ti (^r. sp.

br). 42ó.
nìata (ffi*. e. br), 448 s., 17(1.

- Promachoa (st. te), 277.

e (tiun lite (pv. fn-), à;").

-Vedi anche Minerva.
'AOevàa, (50. !

'AOrjNflta, «fi, xxviii. 2.

Atteone e Arfrìiiidc {\)\ . lai). 74.

84.

Attica, 34, 41.

Attica arte, 140.
Attici vasi: vedi Vasi attui.
Attico (architettura), 19.').

Attingìto! (argr), 227, 4.52; (br),

113, 437; (iinp),.44, 45, 47,
,S9, yo, 244, 24G, 249,' 2.^2,

2<S3, 293, 324, 329, 332, 33S,

351, 355, 35(i, 357; (b), 283,
357"; (r. br), 472; (gr. e. ])r).

440; (grr. sp- hr), 414.

AttLs, Testa di (r. te), 336.

Attore comico (st. te), 307, 465.

Augusto, Moneta di (br), 214.

Auròra e KeììJìcilos (pv. fr. st.

nob), 79, 100; (pv. fai), 75.

Avambracci (av), 386 ss., lAi.

Averno, 72.
- Porta dell' (r. te), 117.

-Vedi anche Adk.
Avvoltoi (r. ars), 376.

Baccante: vedi Mkxadk.
Haccellature (r. av), 383, i.vii, 1

,

384; (r. br), 370; (r. o), 377;

(r. v. imp), 92, 94, 249, 338,

339, 341, 350, 352; (r. te),

112, 128, 129, 134, 141 s.,

142, 143, 153, 154, 168, 170
XXXVI 1, 171, xxxvl 2, 178,

179, 180, 181, :^XXVI]I 2,

183, 194. 198, 202, 203, 212,
215,-216, 218, 219, 220, 231,

XLViil, 255, 256, 257, 258,
259, 260, 294, 295, 297, 302,

334, 463; (p. te), 143, 254,

273; (pv. cor), 250. 284, 2S5,

342, 353, 35^7.

Iiacea: vedi Dkjxiso.
liacili (br), 48, 90, 118, 24 1.

247, 248, 291, 330, 335, 340,
341, 343, 351. 353, 369, 370,

:{7I, r.v; (imp), 92: (cor). 97,

319.
iiacino (i)v. Ir. s( . sev), 107;

().v. fai), 74, 76; (^r. e. br).

429. 43(), 139,,444, 453, 457,
474; (Kr. sj). br), 443, 480.

Datti, Mancanza di (st. te), 119.

xxxii s.; (r. av), 392.

Haf?no, Scene di (prr. e. hr). Mi:;:

(prr. sj). br), 398.
Haisamario (br), 355.
Halteo (a. te), 193, xi.vi: (m

.

e. br), 475.
liambino (st. te), .308 s., 46 1;

(a. te), 193; (M:r. e. l)r). 122.

432, 453; (jrr. sp. br). 126.

-Testa (te), 301.
-e dea in trono (st. te). KH.

253, 280, 303 s., 464.
-e dee in trono (st. te), 4(il.

-dea e dio in trono (st. te).

305 s.

- in fasce (st. te), 1 64, 1 85. 30 1

.

- e dea in trono (st. i)i), 117.

118; (st. te), 304.
'

lianchetto, Corredo per, 80 s.

- Scene di. 42; (pv. fn), 54, 110:

,(pv. fr. st. sev), 63, 78; (pv.

fr. pass. st. nob), 64, 67; (pv.

fr. st. nob), 108; (r. br), xxxr;
(r. te), 131, 135; (^r. sp. br),

398, 414.
- Scene di ritorno dal (pv. fr.

st,„.sev), 60, 61, 79, 108; (pv.

fr. pass. st. nob), 64. 67: (i)\
."

fr. st. nob), 86.

Barattolo (v. etr. e.), 347.
- Coi)erehio di (1), 444.
Barberini, Tomba: vedi l'i? \i:

NBSTE.
Barchetta (in^O. 78.

Base di colonna (te), 199. 31<».

Ba^'etta (imp). 356.
- di statua (pi). 227.
Bastoni (st. te), 464; (r l)r).

482; (pv. fr. st. sev), 58, 60.

62. 64, 65, 67, 'èG. 107, 108.

110; (pv. fr. i)ass. .st. nob),

58, 64; (pv. fr. st. nob), 83,

86, 99, 100; (pv. fai), 111.

112; (gr. e. br), 42?, 423, 429.

445, 446, 449, 457, 474; (8:r.

sp. br), 420, 421. 432, 476.
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li.VSUS, 227.
lU'ati, Isola (lei, 1i:5.

Bebrici (si', e hv), 174. is:i.-

1S4.
IJcceo. Calzari a: vedi C\\//j.\hi

X BECCO.
/.'rìlerofonie (grr. e. hv), VM. 173.

f Chiifiem (pv. It. M), 50 7():

(ur. sp. bv), 42S.

liei letto, -ÒCA, 3%, 155. 461.

Hende (,^t. te). :}02. 317; (pv. fp),

lOf). 107: (pv. ir. st. sev), 8(>";

(pv. fi", st. noi)), 338: (pv. fai.),

7(5, 101, 108; (gv. Q. br), 422,4:^0,

457, 483, 484; (m\ sp. br). 225.
414. 433, 443, 47(5.

iieniarrtini, Tomba: vedi Prak-
NK8TK.

Herretto: vedi Pkta.so.'^. Pij^os.

alato igv. e. br), 448. 47J».

frigio: vedi Fkkuo biìi^kkt-
TO.

/ics (ani), 247; (av). 291: (sui).

51, 91, 353.
liianco colore, per lo fl}?ure fein-

ininili, 127, 192, xi>v.
lliecbieri (iinp), 90. 34(i; (cor),

87; (etr.c.).345,347: (te), 293.
Uii,-a (r. arj?), 370; (r. te), 130,

212, 470; (pv. lai). 112; (sjr.

e. br), 472.
lìilancia (br), 291.
l'.occali (br), 335; (imp), 34 2.

351, 357; (etr e), 345
lioccho votive: vedi Votive

BOCtniE.
nnc.ciuoli (o), 37 7, 378, 379:

(r. av), 387, Lvi 3. 388, i.vi I ,

389, 390; (r. br), 371 s.. r.v:

(r. te), 127, 142 s., 143 s.,

153. l.o4. 108, 109, 170,XXXV[,
171, 202, 215, 218, 232. 257.
258, 403; (tr. br), 400, 410,
417, 425, 437, 471, 4,^1; (int.

v. imp), 352, 353; (gr. arj?),

375: ({?r. sp. br), 225.
i'xili su tecrolc., 170, 274, 303.
Bolsena: .Vcroterio di tempio

(eli). 150.
lì.imbvlioi (al), 337; (cor), 41.

49, 83, 245, 246, 248, 284,
285, 286, 324, 330, 333. 334,
342, 343, 345 s., 353, ^57,

(etr. e), 335, 345, 346, 347:
(ve), 396, 456,

Horchie (arj?), 289; (br). 224,
291 295, 343, 400, 402, 407 s,.

433, LX s.; (a. te), 181, xxxviil
2, 183.

ISorcti j 484.
-e (irvilhtiid (pv. fai), 75.
JJtU'sa (st. te), 367.
Bottacci, Macchia: vedi Sattci-
CUM.

Bot ticella (gr . e . br ) , 4 8 5

.

Bottoncini (r. br), 245, 246, 291

.

353, 3'65, 369.
Bottoni (av), 394; (ve), 335:

•

(.st. te), 318: (r. br). 372, i.iv.

Braccia (te), 165, 232.
Mraccialetti (br), 45, 83. 89,

91, 236, 242, 244. 245, 24 8.

28S, 295, 326, 331, 338, 339.
341, 343, 34 5, 356, 357. 358.
364. 365; (1), 46; (f), 246.
289, 33f; (o), 81; (st. te). 466:
(st. br). 425, 454, 456, 479:
(a. te), 208; (r. av), 386. T.vi 2,

(ar. e. br), 456, 484.
Bracciali (br). 424, 430, 435,

461, 479; (st . br), 448.
Bracciano, Lago di, 105, 114.
Bretelle (st. te). ^28; (r. <.s).

459; (gr. e. br), 427.
Briglie (r. te), 212.
Bronzo, VAh del, 163, 200. 26:!.

-Vasi dell', 237, 240, 242.
Tecnica del, 368.
nella decorazione del tempio
italico, 120, 223 s.

- nella decorazione di vasi d'im-
pasto, 46, 50. 91.

Bnccliero: vedi Vasi iìi Bt^c-
cllERO.

Bncranio (int. imp), 352.
Bnune (r. br), 371.
Bnlle (br), 91, 288, 331. ;'. I:;.

356, 358, 364, 365; (1). Jli;.

289.
Buoi, 367; (st. te), 214. 275. ;j(il.

319, 463; (r. av). 387: ()•• te).

255.
- Testa (V. cti'. e). 2!)1: (i-. bii.

77. 371, i.v.

-Occhio (te), 278.
-Zampa Tbr), 416, 417, 452.
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Hnoi: vedi anche Toro.
llustì funerar]. '^C^\, -M)').

i'iuce (r. arjf), '^ICk (••- l'i). 11.');

(fjr. 0. br), 4S2.
("aduceo (st. le), .'{(S: (r. os),

4Ó9, U>(>: (pv. fr. ^st. sev), 10J<:

(pv. fr. st. nob), 100: (trr. e.

br), 4:52, 4:U, 449, 4'):5.

Caere, 117.
Tombe, [V.i, :U.
Sareofajro, 119, xxxn ^.

Tempio, 129. -i:U.

(fase iou), Fregio, 129.
- (fase are), (-(irnice sui fron-
tone, ,134.

Cagli: Testa <l)r), xxx.
Cnlninfe (gr. e. br), 421.

( a Icei ' repandi: vedi CvF.ZAKr
A BKCCO.

Calipso (gr. sp. l)r), +2().

Calzari (st. br), 4.34j (st. te),

2(»4, 20;-), 221, 228," 307. 309:
(a. te), 173, 208; (r. 0=^), 459,
400; (r. tc>, 467, 4C59: (pv. fr.

st. sev). <iO; (pv. fr. st :nob),
71; (pv. fa)), (J9; (gr. e. br).

4.>3, 45G, 4S2; (gr. sp. br), 439,
441, 442, 472.

-a becco (i*t. te), 119, xxxii;
(a. te), 208, 266, 267; (r. te),

131.
alati (st. te) 172; (r. te), 25n:

(jrr. e. br), 432, 446, i,xi, US,
(gr. sp. br), 126.

Camera, Tombe a: vedi To.mbk
A OA>rKKA, ETKURÌA, FaLISCO
AURO. CAPKXATK agro, Ca-
l'KXA, CORCHIAXO. FABRICA
DI IJO-NfA, FALERIA, FaLKRII
VKTKRK8. Fa LP'.RII XOVI, Gai-
I.KSK, MOXTK S. AXGKLO,
MOXTK TUFE/J^O, NARCK.
N'KPKTK. IJlOXAXO Fl.AMrXlO.
S A't'KK • r.M. V IGXAXKT.U).

Campagnano, 87, 114, 34.).

Selva grossa: Tomba a erema

-

zion<'. Ili.

Campana. lUlievi, lóó. 160. 167,

I7ó, 20.), 210.
Campanella (br), 22.5, 29.5; (gr.

sp. br). 434.

Campania: Arte, 127.
Civiltà, 3.'), 327.— del periodo orieu-taliz/aiite.

41, 43, 125, 360. 362, 367.
. 381.

greco. 281.
-Culto, 162.
Tempio italico, 125, 126.

Campomorto: vedi ??ATRinm.
Candelabri (br), 43, 61. 62, Sii.

SI, 1J3. 357: (te), 298.

Cani (ani), 102, 247; (br), 372:
(imp), 93; (te), 301. 310: (r.

br), 414; (r. te), 212. 348; (T»v

it. g), 2S4f (pv. cor), 284:
(|)v. fai), 74, 84; (gr. e. brj.
421, 432, 434, 445, 474, 476.
482; (gr. sp. Ijr), 414, 420,
433, 434, 478. LXill.

-Testa (v. att). 63; (te), 467.
-correnti (pv. cor) 342. .343.

353, 357.
Canna (gr. e br), 453.
Cantberii: vedi Ca.sa italk a

e Tempio italico.
Capanne, Fondi di, 235 ss.

-Pianta, 235 s., 237, 238.
--circolari, 235, 236, 237, 23S.

24a.
- - ellittiche, 235, 236, 238. 241

.

--rettangolari, 235. 236. 23^.
^242.

Pareti, 236.
Tetto, 236.
Focolari, 236, 237. 240.
Sdppellettile varia, 236.

- Vasi. 236 ss.

-italiche, votive (te), 29s s..

299: vedi anche Casa iiai.i

f'A votiva.
Capena, 321, 322.
Castellaccio. 322, 327.
Civitucola, 322, 327, 338.
Xecropoli, 327 ss.

Capenate, Agro: Neci-opoii. i:'..

;i21 ss., My.'y.— Tombe a pozzo, 322.
a fossa, 322,- 323.

a camera, 322 s., 323, 325.
326, 359.
-Suppellettile, 33, 323 ss..

359.
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Capenate, Agro: Necropoli,
Monte Cornazzano, '.i2S.

Tombe ;j camera, :V2,f>,

:'.H)s.

.Le Macchie, 328, 337.
Toml»e a fossa, 337, 340 ss.— a camera, 32.S.

(per. or.), 337, 3J2 s.

(per or. - per. etr. e),

337 s., 345 s., 346 ss.

(per att. - per. etr. e),

343 s.

= - (per. etr. e), 337, 344 s.,

34(k
(per. rolli). 33S.

S. Martino, 328, 351.
Tombe a fossa, 351 ss.

a camera, 32!^.

(per. or. - per. etr. e),

353 s.

- (per. rem), 351

.

Le Saliere, 328.— Tombe a fossa, 328, 329 ss.

.

332 s.— a camera, 329.
(per. or), 330, 332,

333 s. .

j^,r. etr. e), 334 ss.

(per. rom), 336 s.

Terrecolte arcliitetton., 205 s.

Capenati, 37, 327, 359.
("a pi te) Io (te), 319.
ionico: vedi Ionico capitk]>L().
tuscanico: vedi Tuscanioo.
(.Al'ITELI.O.

(apitolina triade: vedi Ktru-
SCO-LATIXA TRIADE.

(apitolium di Signia: vedi Si-

axiA.
('ap])u.ccio (r. br), 450.
Capri (imp), 45; (r. av). 383,

Lvii 1; (r. br), 369; (iiit. imp),
352; (pv. rodia), 98; (pv. cor),

284, 285; (pv. fn), 55, 60; (prr.

av), 390: (j?r. sp. br), 426.
Testa (r. br), 414, 416.
Zampa (br), 372, 417.
alati (Int. imp), 350, 357.

Caprigliano: vedi Corihiano,
Necrojioli.

Carne, Fette di, (pv. fu), 110.
Carri (br). 96 a., 359; (br. f),

369: (8t. te), 194; (r. te), 135,

212. 214: (t)v. fr. pass. st.

nob), 80; (f?r. e. br), 428; (gr.

sp. br), 420, 474, 478, LXill.

-Corse di (r. te), 130.
Cartello egiziano (arg),289; (br).

^2i<H. 295.
Casa italica, 123, 124, 240.

(immagine votiva) (te), 165,

213, 280, 298 ss.

I^ianta, 299.— - Mm-a, 299 s.

Vestibolo, 299 s^

Ante, 299.
^l'orta, 299, 300.
Lesene, 299.
Frontone, 213. 299.
Tetto, 213, 299.
Cantherii, 299.
Columcn , 213, 299.

^--Tegole, 213, 2t>9.

Embrici, 299.
Vedi S ATRicr.M , V e i. i

-

THAE.
rffmana. Decorazione con ri-

lievi Campana, 155. 156.
con pitture parietali, 152,

156.
- ((uadrata: vedi Satricum.
-Cinerario a forma di, (br), 51,

XXVI 2.

Casale, Monte: vedi Kignano
Flaminio.

Cassa funeraria (1), 322; (pi),

38, 103: vedi anche ìSarco-
. FAGI.
Ca.ssandra e Aiace Locrese (gr.

sp. br), 425.
Cassettone di trabeazione (te).

221.
Cassia, Via, 114.

Castellaccio: vedi Caiena.
Castel nuovo di Porto, 356.
Cii^toi-e (gr. e. br), 484.
-e Pollate (gr. sj). br), 441.
Catenelle (arg), 289; (br), 91,

246, 288, 291, 326, 331, 351,
355, 356; (f),.289; (imp), 92.

Cavalieri (st. te), 134, 135, 182.
187 s.; (r. arg), 376; (r. av),
384; (r. br). 369. 382; (r. te),

206, 239, 251, 254, 256, 271;
(pv. fn), 77, 344; (pv. fr. st.

sev), 61; (pv. fr. st. nob), ò'è,



502 l N DICE GEX FUI AL V.

SI, 100: (|>v. lai). (iU; (hv. c.

!>i). 121, 42+, 425, 432, 444.
47H.

Cnvalli (st. br). i)l, 2!)2, 331,
405; (st. imi)). «3, <)4; (st.

te), 130, 27;"). 301. 4(53; (r.

av). 3SS»: (r. br), 30J». 4G1:
(r. V. imi)), 93 s.; (r. te). 200.
211, 2.54, 2ò5. 409, 470: (i)v.

iiup), 40, 49; (i)V. ion), 2.i0;

(pv. cor), 285; (pv. it. fu),

99; (i)v. fr. st. sev), 110: (pv.
fr. st. nob), 100; {gv. v. iiiip).

JO, 95. 340; (jrr. b). 97; (si'-

e. br), 419, 421, 424, 425,
127, 429, 432, 441, 444, 453,
47(5, 477, 479; ()?r. sp. br),

441, 458; (decor. a stajruola).
96.

Corse, di (e. te), 130.
Ksercizì sui (pv. fr. st. nob),
354.
Testa (av), 393 s.; (imp), 93;
(pi), 470; (te), 187: (r. «te),
272: vedi anche Equina

'

TKSTA.
/ioceolo (te), 278.
alati (r. te). 130, 212; (iiit.

V. imp), 352, 353; (pv. imp),
17. 49: (frr. v. imp). 47, 52,

94, 334, 352: {gv. e. br), 472:
vedi anche Pegaso.
marini (br). 438: (te), 70, 112;
(r. br), 415; <r. te), 174: (pv.
it. fu). 99; (pv. fai), 75; (gr.

e. br), 432, 434, 435, 443, 445-,

473, 474, 480.
Cavaliuccio, Fibule a: vedi Fì-
bule A CAVALLUCCIO.

(V'Ha: vedi Te.mpio italico.
Celle: vedi Falerii vetere^j.
Crntmiri, 307: (st. te), 181. 301;

(r. av), 388; (r. br). 382. 415:
(p. te), 270, 273: (pv. ion),

25(>; (pv. fr. st. set), 00,
xxvii 2; (gr. e. br), 436, 439,
447.

/• Kmcle (pv. fr. st. sev). 63:

(gv. s]). br), 420.
<'eramiea: vedi Vasi.
Cerbero (r. te), 117.
Cerchi, 367; (tr. te), 142, 153,

169; (r. te), 143, 171; (p. te),

143, 273; (|>v. imp), 4(»; (iii<.-.

v. imp), 87: (jrr. V. imp), 282,
340; (g:r. br), 244, 246-.

-concentrici (r. ó), 51. 93, 102:
(r. br), 244, 365; (ine. br).

416, 449; (ine. v. imp). 45:
(ine. J), 471. 472.

- puntcf^SJHti (r. -ATS), 376; (r.

br), 369, 372, Liv; (ine. smi.
343; (gr. br), 331, 372.

- Vedi anello Axelll
Cerreto, Monte: vedi Falkhia

e Xahce.
Cervetri: vedi C'akkk.
Cervi, 367: (st. br), 41)5, 421:

(st. J), 455; (a. te), 267; (r.

av), 388. LVi 1. 3, 389, 390.
(r. br), 374, 382; (pv. imi»);

49; (j)v. rodia), 98: (pv. fu),

59, 61; (pv. fr. st.-sev), 61:

(pv. 'fai), 73, 74, ,75, 84; (gv.

av), 390; (gr. b), 97; (gr. e.

hr), 421, 432, ;182; (srr. ^p.

br), 478, LXTIL
-Testa (br), .416.
-Corna (av), 394.
- Pelle (pv. fai), 103: vedi an

che Nebrioe.
Cespuglio (p. te), 255.
(Cestello (pv. fai), 84.
Cesto (pugilati») (pv. fn). •")'.)

(gr. e. br), 483: (gr. sp. br),

438, 486.
Cetra (st. te), 308, 311. 312.

316; (r. av), 454: (r. te), 175,
'469; (pv. fn). 106; (pv. fr. st.

yev), 107; (gr. e. br), 448, 457:
(gr. sp. br). 427.

ChoriiwH (I), 111.

Xap/vo:, 111.

Charun (pv. fuJ). 72.
Chiave (br), 221.
Chimera. 367; (st. o). 380: (r.

av), 388; (r. br), 382. 414.
e Bellerojonte (pv. Tt. M), .x).

76; (gr. s)». br), 428.
Chiodatura: vedi Tempio ita

Lieo.
C4nodi (br). 224, 249, 291, 295.

343; (f), 171. 291.
Chirone (pv. fn), 60: (gr. e. br),

436, 440.
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(Chitone (st. br), 55, (\1, 113,
292, 296, 478, 479; (st. te),

ISO, 190, 193, XLVI, 194, 204,
205, 27(5, 277m 279, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315,
31(5, 4(i5; (a. te), 193, XLVi,
liXJ, 208, 21Ó, 219, 231, 202,
204, LI, 265, J., 266, 267; (r.

av), 384; (r. br), 452, i.viii;

(r. ois), 459, 469; (r. te), 168,
XXXIV, 173, 187, 210, 212,
217, 221 , 255, 269, 469; (f?r. e. .

br), 444, 445, LX, 453, 472,
474, 482; (gr. sp. br), 413,
439, 442, 472, 478, LXill,
480.
a iiianiebe (k»'- c- br), 445;
i^^r. SI), br), 474.
Vedi anche Tt'XiCA.

('hronos, 205.
Ciambella (v. cor), 357; (v. etr.

e), 293,-334.
Cibi (gr. sp. br), 414, 418, 423.
Cicerone, 336.
Cieogna e volpe (pv. fai), 84.
Ci^'ni (br), 225; (st. te), 310;

(r. br), 417, 452; (pv. fai),

79; (gr. e. br), 428, 439. 476;
(gr. sp. br), 413, 423.
Testa (arg), 227, 295, 452;
(br), 81, 345; (int. os), 455;
(r. br), 335.

Cilindro (av), 391; (o). 3si:
(OS), 291.

Cimino, 109.
Cinerarie, Urne: vedi Urxk cì--

XKUAKIK.
cinerario (br), 87, 102; (imp),

38, 44, 45, 82, 87, 89, 90,
105, 244 s.

a forma di casa (br), 51 , xxvi 2.

- con coperchio ad elmo (imp),
45, XXVI 1.

Cinghiali (st. te), 301, 319; (v.

cor), 286; (pv. cor), 284: (r.

br), 414; (gr. e. br), 482.
Testa (v. cor), 286.

Cinturoni (br), 47, 50, 89, 91,
92, 105, 326, 330 s., 333, 346,
353, 358, 373; (st. av), 385,
T.VII 2; (st. br), 372; (a. te),

208; (r. br), 382; (gr, e. br),

481.

Ciotole (br), -90, 105, 337, 345;
(imp), 44, 45, 47, 87, 89, 245;
(b),.286, 343; (it. g), 83, 89,
324, 330, 333, 334, 339, 342,
350; (cor), 357; <etr. e), 104,
293, 294, 325, 334-, 345, 346,
347; (te) 339.

Cippi (pi), 115, 117, 122, 253,
274.

Ciijtressi (r. arg), 376.
Cii)riota-greca arte, 53, 95, 201

,

202.
Ci])riote palmette, 359, 367;

(r. arg), 290, 375; (r. av),
383, Lvii 1, 386. LVi 2, 387,

. 388, Lvi 1, 38*), 390; (r. br),
90, XXIX, 97, 372, LV, 374,
382; (r. o), 102, 374; (gr.

arg), 375; (gr. br), 373; (gr.

V. imp), 24i), 283, 324, 333,
334, 339, 340, 352; (pv. imp),
49.

Cipro. 33, 367.
Cirri (st. te), 309; (tr. te), 168,
XXXIv; (r. br), 415; (pv. fai),

347; (pv. ctr. e), 294; (gr. v.
imp), 340; (gr. e. br), 400,
403,427, 441, 445, Lxs., 447,
472, 475; 47 7, 479; (gr. sp.
br), 412, 413, 442; (cuoio
imi)resso), 437.

Cista Hcoroni: vedi FicORONi
CISTA.

Ciste Uxi"^), 37 7, ;50s s.; (av),
398 s.

- prenestine (br), 150, 301, 362,
363, 395, 397, 398 ss., 406, ss.

-~ ovali lisce, 442, 416, 431.
manichi, 416, 431.
piedi, 412, 416, 431.
coperchi, 412, 416, 431,
corpi, 412, 416, 431.

a rilievo punteggiato, 395,
399 s.

^-manichi, 399 s., 414,
415.

piedi, 399, 400, 406.
coperchi, 399, 414, 415.
corpi, 399, 400, 415.

graffite, 395, 402, 419,
425 s.

manichi, 404, 419, 425.
piedi, 419, 425,
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Ciste m'cnestine (br), ovali graf-
fite: coperchi, 41!), 125.

corpi, 419, 425 s.

traforate, 395, 399.
piedi, 417.
corpi, 415.

ci^iudriclie lisce, 45-i.

traforate, 395, 400 s., 404,
437, 440 s., 471, 475 s., 477.

manichi, 401, 404, 405,
440.

piedi, 400, 401, 40G,
440.

coperchi, 400 s., 404,
440 8.

corpi, '400, 407, 441,
457 s.

graffite, 395, 39G, 401 ss.,

420 s..'422 s., 423 s., 424 s.,

42.0 s., 428, 429 s., 432 s.,

433 8., 434 s., 435 s., 439 s.,

441 s., 442, 443, 444, 445 s.,

LX 8., 447, LXii, 448 s., 453,
456 8., 457, 458, 472 s., 473,
474 8., 477, 480, 481 ss.,

483 ss.

manichi, 404 s., 420,
422, 423, 424, 426, 428, 429,
432, 433, 434 s., 435, 445,
LX, 447, LXii, 448, 452, 450,
472, 473, 474, 475, 477, 478 s.',

480, 481, 485.
piedi, 402, 406, 420,

422, 423, 424, 426 s., 428,
430, 432, 433, 435, 444, 445,
LX s., 448, 452 s., 456, 457,
472, 473, 474, 475, 477, 480,
481 8., 485.

coperchi, 402, 420, 422
423, 424, 427, 428, 429, 430,
432, 433 s., 435 s., 439, 443,
445, LX, 447, LXll, 448, 453,
456 8., 472, 473, 474, 475 s.,

477, 478 s., 480, 482 s.

corpi, 402 ss., 407. 420
s., 422 8., 423 s., 424 s., 427,
428, 429 8., 432 s., 434, 435,
436, 439 s., 441 s., 442, 443,
444, 445 s., Lxs.,447, 448 s.— rettangolari graffite, 102.

manichi, 452.
piedi, 452.
coperchi, 452 s.

Cisti? prejiestine (br),U"ettan.uo-
lari graffite: corpi, 453.

--manichi, 424, 428,437, 471,
--piedi, 396, 416, 417, 43S.

471 s.

--coperchi (1), 437, 471, 472.
--corpi (1), 479.

frammenti, 437.
-^igbvali, frammenti, 443.
-^*fcilindriche, frammenti, 44 3.

- - borchie, 400, 402, 433, 407 s.

- cilindrica di vimini (gr. e.

br), 485.
Cisterna, 243.
Citarista (r. te), 175; (i)v. fr.

.st. fior), 100.
Ciuffonara. Macchia della: ve-

di .SATHIC'UM.
Civetta (pv. cor), 285; (gr. e.

br), 421, 422, 446, LXI, 474:
(gr. sp. br), 478, lxiii.

Civita Castellana, 37, 43, 10:5.

104, 105, 166, 177, 188: vedi
Falerii vktkkes.

Civita Lavinia: vedi Lam -

VIITM.
Cìvitalba: Frontoni (fase eli),

14S. 150, 160.
Civitella^S. Paolo, 328.
Civitucola: vedi Catkxa..
Clamide (st. te), 308, 309, 311,

314, 315; (a. te), 193; (r.

br), 448, 452, LViii, 482;
(r. OS), 459, 460; (r. te), .218.

270, 46Ó; (pv. fr. st. noi)),

58, 71, 100, 354; (pv. fai),

84; (gr. e. br), 421, 427, 434,
445, LX, 447, 448, 449, 453,
473, 482; (gr. sp.. br), 425,
431, 441, 473, 475.

Clava (st. br), 70, 114, 428: (r.

av), 384; (r. br), 382, 451,
Lix, 482; (r. os), 459; (r. te),

73; (pv. fr. st. sev), 57, 108;
(pv. fr. st. nob), 320; (pv.
fai), 86, 108; (gr. e. br), 434,
449, 453, 477; (gr. sp. br),

420, 423, 431, 439,441, 442.
Clazomene, Sarcofagi di, 131.
CWcììì neutra (gr. e. br), 421.
Cofanetti (av), 385, 386; (os),

396, 449, 450, 459 ss.; (pv.
fr, pass. st. nob), 67; (pv
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liil), 101; (gr. e. 1)1), i.Ui;

('^v. sp. br), ,442.
Cofano (f?r. e. br), 432.
Colatoi (hr), 09, <S0, 81, 22.5;

(te), 70. 339.
(architettura): vedi Tkmi'ic)
ITALKH).

Collade, Promontorio, 41.
Collane (aia), 244, 24.3, 2 4(),

290, 3'2tì, 331, 338, 341, 3.35.

350, 357; (sin), 91, 102, 290,
344; (o), 43, 49, 80; 93, 102,
105, 289, 451; (te), 47.0; (ve),

245, 250, 290, 290, 320, 331,
335, 338, 341, 348, 3.55, 357,
450, 402;- (st. br), 355, 437;
(st. te), 204, 205, 218-, 231,
XLVili, 302, 303, 304, 319;
(a-, te), 173, 178. 179, 181,
.\XXVlll 2, 195, 208, 209,
231, XLVlil, 255, 258, 200,
203; (r. os), 459, 400.
a bulle (st. br), 481; (ìj;v. e.

br), 484.
( 'ollari (br), 225; (gr. sp- br), 434.

Colombe (arg), 381;, (1) 455,
401; (o), 378; (stl te), 301;
303, 304, 305, 310; (pv. fai),

347: (r. br), 415; (gr. e. br),

421, 423, 427, 440, LXI, 453,
t57, 474; (gr. sp. br), 414.

Colombella: vedi Praeneste.
Colonnette: vedi Falbrii ve-

TEKEW.
Colonne (pv. fn), 55.
doriehc(pv. fai), 09; (j?r. e. br),

439, 457.
ioniehe (pv. fai), 57; (s:r. e.

br), 419, 420, 434, 439, 445,
457; (gr. sp. br), 433.
(•orinzie (r. te), 210.
tuseaniehe (gr. e. br), 43(»,

453.
Hasainento di (gr. sp. l)r),

480.
Vedi Te.mpio italico.

Colonnine (te), 297, 298.
Colori (decorazione fìttile del

tempio italico), 128, 132,
140, 158.

Coltelli (pi), 200; (br), 244; (f),

291; (st. br),448; (gr. sp.br),
127.

Coltre (st. te), 119, xxxii s.

Colunien: vedi Casa italica ^

Te.mpio italico.
Combattimenti (st. te), 134.

108, xxxiv; (r. te), 73, 118,
131, 135, 217 s., 269; (pv.
fn), 344: (pv. fr. st. sev), 79:
(gr. e. br), 400 s., 441, 444.
475 s., 479, 480.

Coniiche maschere : vedi .M a -

SCHEUK COMICHE.
( 'omieo attore: vedi Attore (o-

.MICO.

Conca: vedi Sathicum.
C'onehiglia (am), 247.
Conigli (st. te), 310; (pv. fr. st

.

sov), 07.
Contadino con oca (st. te), 405.
Contrappesi per il salto (st.

br), 02; 81; (pv. fr. St. J<cv),

57, 00, 86; (pv. .fr. st. nob),
85. ^:

Conversazione amorosa (pv. fr.

st. sev), 61, 02, 64, 07.
Coperchi (inip), 93, 245, 282.

334, 340, 341, 347, 350, 352;
(b). 343; (1), 437, 444, 471.
472.

Coppe (arg), 93; (br), 50; (ve),

450; (st. te), 116; (r. te), 154<
'174, XXXVII, 210; (pv. etr.. e), tf

348; (gr. e. br), 453; (gr. sp.
br), 414: vedi anche Kyli.x.

Coppie, Vasi falisei a, 57. 68, 7 I ,

73, 74, 75, 76, 84, 101, 103.
Coppiere (pv. fr. st. nob), 108.
Corazza (st. av), 385, LVii 2; .

(st. br). 81, 292, 445, LX,
478, 479; (st. te), 278; (r. br).

09, 382; (r. os), 459, 400:
(r. te). 108, xxxiv, 184, 205,

'

218, 269, 271; (pv. fai). 71; (gr. e.

br), 419, 421, 423. 425, 429,
435, 441, 443. 445, 4.33, 172,
475, 479, 480. 1^2.

Corchiano. 82.
-Necropoli, 34, 37, 82 ss.

Tombe a pozzo. 82 s., 87.
- - - a fossa, 82, 83.

a camera. 82, 83 ss.

--S. Antonio, 82.
Tombe a camera (per. oi).

85.
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Corchiano. S. Antonio: Tombe
a canu'i'ii {\wv att. - per. etr.

e). SI, So s.

Caprigljano. S2.
- Toiiihr a ] tozzo. S2 s.

a fossa. S2, S;!.

- a camera (per. or), 83.— (l)eratt. - T»f»"- ^*tr. e),

SS.

Ponte delle Tavole (Rio
Fratta), sr.

Tombe a camera (per.

att..), 8').- (per. att. - per. ctr. e). S.").

Vallone, S2.
- Tombe a pozzo, 8:j, 87.
- a fossa, 8."}.— a camera (per. or. - per.

etr. e), 8:^ ss.

-Tegole sepolcrali, 87.
Vasi, Si.

("orda, Decorazione a, (v. imp).
4Ó, 351; (r. av), 391.

(V>rdic(^lla (grr. e. br), 474.

Cordoni (st.br), 456; (s^:. te),

191, XUll s., 270, 275, 317,
318, 4G3; (a. te), 20!).

(architettura) (p. te), 121), 1(>S.

170, xxxvj 1, 172, XXX VI 2,

178, 180, 198, 212, 218, 2X9,
250, 4(53.

Decorazione a, (e. av), 382 s.:
" vedi anche Costolature, jje-

C;OKAZIONE A.

Coribanti e Zcìis hdinbino (r. te).

205 s.

Corimbi (st. te), 295, 317; (a.

te), rs?,, 183, 202, 209, 2(il,

(pv. fn), 54; (pv. etr. e), 294:
(i^T. e. br), 427, 430, 442,
4 47, 453; ({?r. .sp. br), 414,
419, 422, 426, 427*, 429, 443,
480.

Corinzi elmi: vedi Elmi co-
RIXZÌ.
Vasi: vedi Vasi ('orixzì.

Corinzie colonne (r. te), 210.

Cornazzano, Monte: vedi Ca-
l'KNA.

C()ii.\ELri;s. 253. 27!.

Corneto-Tarquinia, 33: vedi
Tarquixii.

Cornice tii^iirata sul frontone:
vedi Te.mI'IO italico.
traforata: vedi Tempio ita-
lico.
di i)orta: vedi Te.mi'Io ita-
lico.

Corno (pv. fr. st. sev), 63.
-d'abbondanza (st. br), 454.
- musicale (av), 390 s.

I»otorio (l)r), 248 s.; (st. bi-),

226, 447, LXii, 454, 481: (a.

te), 135, 177, 1S2, 268; (r>v.

cor),. 98; (pv. fn), 60, 106.
107; (pv. fai), 76, 112, 336.

Corone (br), 201: (st. pi), 115:
(st. te), 116, 118, 228, 229,
308, 309, 310, 311, 314, 315,
316, 317. 318, 465, 466; (v.

etr. e), 295; (a. te), 135, 143,
169, 170, XXXV, 177, 18(1,

xxxvm 1., 181, XXXVIII 2,

182, 183, 194, 202, 207, 209,
217, 261. 263: (r. te), 467.
468; (pv. fu): 107; (pv. fr.

st. sev), 61, 62, 67, 86; ([tv.

fr. st. fior), 66, xxviii 2:

(pv. fai), 69, 73, 112: (i>v.

etr. e). 69, 294. 348; (ar. e.

br), 423, 428, 429, 445, 44S,
483; {SY. sp. br), 414, 415.
418, 420, 422, 423, 429, 431.
-433, 434, 438, 439, 440, 441,
442, 443, 45S, 474, 476, 47s.
Lxui: vedi anche Edera,
Vite.

Corse di cavalli (r. te), 130.
Cortei (r. te), 129, 135, 212.
- funebri (r. te), 117.
Cortina penduta: vedi Temi'k»

italico.
Corvi (pv. fr. st. nob). 65; (j?r. e.

br), 446.
Cosciali (st. br), 445, Lx; (r.

te), 168, xxxiv, 270, 271:
(f?r. e. br), 432.

Costolature, Decorazione a. (v.

^ imp), 237 s., 240, 241, 242.
243. 245. 293.

Crateri (b), 109;- (att), 42; (att.

fn), 59, 60; (att. fr. st. sev).
57, 60, 61, 64, 65, 108; (att.
fr. pass. st. nob), 58, 62, 65,
xxvin 1, 67, 80; (att. fr. st.
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iiob), òi, òS, 7U, SU, SI, 86,

i»8, 100. :^20: (att. fr. st. fior),

Hfi, XXVUI 2, 79; (It. M), 55,
5f», 76; (fai), 68, 69, 72 s.,

81, 85, 86, 103 8., 108, t09;
(etr. e), 293. 29J-, 295, :H5,
:U6, 347; (te), 70; (r. te),

206; (pv. fn), 54, (pv. fr. st.

sov), 79: (pv. fai), 109: (ine.

ars), 346.
( leiuazione, 37 s., 102. 114,

213. 244, 249, 322. 363.
Creta, 367.
Crimea, Vasi di, 404.
Crinali, Af?lii (ara), 244; (ai-j?).

377; (br), 288, 437; (I), 455;.
(oh), 437.

Crìsijìpoy lidUo ih\ (fJTi'. e. In-).

445, LX.
Cri.siTHA. 4òS.
Croce e Miglio: vedi IIkìn ano

l'I.A.MIXlO.

•Croci, Montale: vedi Narck.
Croci yammut<; (ino. v. iiup).

87, 241, 245, 324, 329, 351.
Ciieehiai (arg), 295; (hr), 437;

(OS), 437.
(lima (st. te), 193, XLVi, 313,

318: (a. te), 193, XLVi; (|)v.

fr. i)ass. st. noi)), 80; (t)v. fr.

ht. 11 ob), 35 j-; (gr. e. br), 419.
121; (gr. sp. br), 414.

(':iltro lunato: vedi Rasoio m-
XATO.

Cuoio, 358.
nelle eiste, 400, 414, 437.

CcPico, 73.
('urite Giunone: vedi Giuno^nk

C'IRITK.
Ciu'otrofe divinità, 164: vedi
anche Dea con bambjxo.

Ctiseini (st. te), 116, 118, 119,
xx.vii s.; (pv. fr. st. sev),

78: (err. e. br), 484: (jfr. sp:

br) 413, 431.

Dadi. 63, 3()1; (al), 396, 436 s.;

(av), 436 s.; (os) 396, 436 s.:

.{gi\ sp. br), 84.
I>iinza (|)v. fi-, pass. st. bob),

f>5. xxviiT 1; (gr. sp. br), 398.
Danzatori (st. lir), 61: vedi an-
che CrlOVAXl DAKZAXTI.

Danzatrici (st. te), 315; (r. te),

72; (gr. sp. br), 413 s., 439.
Dea in trono (st. te), 303 s.

seduta su roccia (st. te), 312.
- e dio in trono (st. te), 304 ss.

in trono con bambino (st.

pi), 117; (8t. te), 164, 253.
280, 303 s., 464,- con bambini (st. i>i), 118.
e dio in trono con bafìibiuo
(st. te). 305 s.

con bambini (st-. te), 306.
Testa (pi), 160, 201.

Defunta di.stesa (st. te). 116.

117. 118.
Defunti distesi (.st. tei. 119.

xxxii s.

Defunto disteso (st. pi), 115.
117; (st. te), 116, 117, lls.

- Busto (pi). 361, 395.
Dei, 8in»ulaeri degrli, 16(» s.

-Assemblee di (st. te), 150:
(r. te), 131; (pv. fr. pa.sB. st.

.
nob), 80.

Drianira, Eracle e AV.s-^o (pv.
fai), 86. -,

Delfi: t^antuario, 44(».
~ Thesauroi, 123.
- Tripode (t>v. fn), 54.

• Delfini (st. br), 335, 405; (r.

br), 415: (pv. fn), 59: (pv.
fai), 75; (gr. e. br). 428, 429,
435, 443, 448: (gr. sp. br),
113.

Demetra (i>a-. fr. pass. st. nob),
80.

Demoni assiri, 367.
della morte, 136.

jyetnoijhon, Akamas e Aithni.
(pv. fn), 56.

Dentellatura (r. av), 383, Lvii
1, 384: (r. te), Ì74, xxxvii.

Denti di lupo (p. te), 143: (iiv.

cor), 285; (gr. br>. 94.

Dentiere artificiali (OK 7."». 2.)0

s.. 444.
Diadema (st. br), 1 13, 355, 481:

(st. te), 118, 192, XLV, 202.
303, 304, 317, 318; (a. te),

170. xxxv: 178, 179, 18K
XXXvni 2, 183, 195, 207,
209, 231, XLViii, 255, 258,
262, '263; (r. te), 468; (pv.
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fui), ;i-t7: IKi'. e. br), 434,
446, LXi; ìkv. sp. br), 413,
439.

iMANA. 225, 226, 227.
Diana, 22Ó; (st. br), 226; (st. te),

228: (a. te). 193, XLVi.
Testa (a. te), 149.
Vedi anclie Autemidk.
Tempio di: vedi Nemi.

DtKSPATKR, 73.

DlNDIA Macolxia, 48Ó.
/Hiidia Macolnta, 396, 409 s.,

48').

Dioìnede (gr. e. br), 421.
- i". Eneo (p:r. e. br), 476.
Dioniso, 42, 68; (pv. fn), 54,

60, 107: (pv. fai), 85, 112;
(frr. e. br), 473; (gr. sp. br),

398, 474.
Testa (a. te), 149.
Idolo di (pv. fr. st. uob), 57.

e Arianna (st. te), 150; (pv.
fu), 58; (pv. fai). 74, 105.
e Erac.le (pv. fr. st. sev), 108.
bambino e Ermete (pv. fr. st.

nob), 71; (pv. fai), 72; (gr.

sp. br), 475.
e Hejìhai.'itos (pv. fr. st. noi)),

99, 107.
r Menade (pv. fu), 61, 106;

*

(pv. fr. st. nob), 81, 86.
r Menadi (pv. fn), 50, 54.
e Pan (st. br), 405, 407, 447,
LXII.
e Satiro (pv. fn), 49; (pv. fr.

st. nob), 83; (pv. fai), IH.
e Satiri (.st. br), 481.
r Sileno (r. te), 467.

-e Vittoria (pv. fai) j^
76.

Amorino e Arianna~ (pv . fa 1 )

,

76.
Amorini e Menade (pv. fai), 76.

Arianna e Satiro (pv. fai), 75,

84; (gr. sp. br), 429.
e Satiri (pv. fn), 55.

Menade e Satiro (pv. fai), 69.
e Satiri (pv. fn), 54: (pv.

fr. st. nob), 58, 80, 86; (\ìv.

fai), 69.

Menadi e Sai iri (pv. fr. st.

nob), 54; (pv. fai), 72,

Amorini, Arianna e Satiro (pv.
fai), 109.

Dionisio. Amorini . Menadi e Sa
fi ri (i)v. fai), 75.
Arianna, Menade e Satiro.
(pv. fn), 106; (pv. fai), 103.

Dio.'icuri e Lcuc.ippidi (st. te),

194.
Dischi (av), 391, 394: (br), 244,

331, 354; (st. br), 296: (a. te).

143, 180, xxxvin 1, 259: (r.

br), 223; (r. te), 197, 198,273.
Disco, Lanciatore di, (st. br), 81:

(l)v. fr. st. sev), 57, 60, 86.
Uiseriniinatoio (gr. e. br), 439.
Dita votive: vedi Votive dita.
Doli (inip), 103, 237, 238; (pv.

fn), 60; (gr. e. br), 425.
'Domestica vita, S.cene di, 42.

Donne (st. av)? 48, 383, 384,
393; (st. br), 55, 113, 292,

' 296; (st. b), 48, 286; (st. o),

102; (st. te), 161, 180 s., 204,
XLi, 228, 310 ss., 320; (a. te),

173, 193, XLVi; (r. br), 461;
(r. OS), 459, 460; (r. te), 130,
212, 468; (pv. fn), 60, 106;
(pv. fr. st. sev), 101, 107^
110; {px. fr. pa.ss. st. nob),
67; (pv. fr. st. nob), 58, 71,

79, 81, 86, 99, 100; (pv. fr.

st. fior), 100; (i)v. It. M),
319; (pv. fai), 57, 71, 73, 74,

75, 76, 79, 83, 84, 86, 105,
108, 111; (gr. e. br), 419,
422, 423, 424, 425, 428, 432,
439, 457, 472; (gr. sp. br),

423, 426, 431, 434, 439, 442.
443, 472, 486.

-ammantate (st. te), 298, 307,
310, 313 ss., 464, 465; (r. te).

465; (pv. fr. st. nob), 338;
(l)v. fai), 336, 338; (gr. e. br).

429 s.; (gr. sp. br), 438, 458.
- velate .(gr. e. br) 429.
- nndc (st. br), 448, 453 s.

,

454, 471; (st. te),' 194, 308,
316 s.. 465; (r. o), 101 s.;

(r. te), 73, 297, 468; (pr. fah,
69, 74, 79, 86, 112: (gr. e. br),

426, 429, 432, 436, 439, 473;
(gr. sp. br), 458, 472, 480.

- - riverse (st. br), 399 s., 404 s..

412, 416, 419, 425, 429, 43(»

,

431, 432, 437.
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Doinic sedute (st. le), 279, .i\2.

.".20: (j>v. fr. i)ass. st. nob), (57;

~(pv. fai), (59, 71, 112, .S:{S:

(Kr. «I>. br), VA:ì, 440, 44:^.470.
- coi-renti (pv. etr. e), 294.
(lonzanti (pv. fr. pass. st. tioÌ)),

(5;"), xxvill 1; (r. te), 407.
- SII bi^ff (r. te), 70.

e fjiovane ùi piedi (st. bi), 40ó,
42.}, 426, 42cS, 43,}, 435, 47:}.

-.seduti (st. te), '22S.

e uomini seduti (st. te), :}0(i.

- e vecchio (a. te), 183.
alate (pv. fai), 75; (gr. e. br),

476; (gr. sp. br), S5: vedi an-
che GeXIO KP:.MrXfT.K vr.ATo.
Masehera (av). :59:': fl)r). :5:>.').

479.
Testa (br), 35."), 1 hi s.; (lo.
192, XLV. 202, 21 S, 222,
22S s., 270, 276,301 s., 317 s.,

319, 463, 464, 466; (a. te),

137, 139, 207, 227 ss., 230.
231, XLVIir, 255, 258, 260,
302; (V. etr. e), 295, 297; (v.

te), 297; (r. arg). 377; (r. te).

148, 172, 174, 199, 468; (pv.
, fa!), 347; (pv. etr.-e), 294.
Busto (r. te), 221; (gr. e. br).

426; (gr. sj). br), 419.
Tronco (te), 301.
Gruiìpo di, (st. te), 189, 316.

Doratura, su cuoio, 461; su
terracotta, 467.

Dorieo ordine, 121.
- - ('olonne (pv. fai), 69; (yr.

e. br), 439, 457.
Draghi (gr. e. br), 423; (gr. s]).

br), 4 78, LXlll.
Draniuia satiresco: vedi Sati-
KEHCO DK.XMMA.

Duumviri Antiates, 253, 274.

Hrhetlos (r. te), 115, 118.
Kehino (te), 129.
Kdera, Corone di, (st. te), 228,

309, 310, 311, 314, 315. 316,
317, 318, 465, 466; (v. etr. e),

295; (a. te),- 143, 169, 170,
XXXV, 182, 183, 202, 207, 209,
261, 263; (r. te), 467, 468;
(pv. etr. e), 294; (gr. e. br).
429; (gr. sp. br), 418.

Edera, Festoni di (r. te), 210.
Tralci (r. br). 399. 414. 415;
(r. OS), 449; (pv. fn), 54;
(pv. etr. e), 334; (gr. e. br),

403, 427, 435, 436, 441, 447.
453, 472, 473, 474; (gr. sp.
br), 414, 419, 422, 425, 426,
427, 429, 433, 443, 473, 480;
(gr. br), 479.

- Foglie (int. br), 431; (int. te).

215; (gr. e. br), 482.
Edicole religiose: vedi Falkhh
VKTEREB, SaTRICUM.
votive (te), 122, 210, 300 s.

edifìcio (te), 213; (r. te), 210;
(pv. fai), 69.

l'klii'O (gr. e. br), 446.
/v/rr; e Teseo (r. te), 21(K
Kgida (st. te), 277, 309; (r. te),

229. 273; (pv. fr. st. ìiob).

320.
Fgittizzante arte. 296, 354.
Egitto, :W, 367.
Egiziana arte, 127, 128. -290.

359, 367.
Egiziani dèi, 367: vedi anche
Amox, Be.s, Uoru.s, Sechmet.

-Iscrizioni: A'edi Iscinzioxi K-
GIZIAXE.

- Principi, 367: (r. arg), 37«>.

- .^imboli, 367.
E LACH.SAXTRE , 413.
Elefante e piccolo (pv. etr. e).

348 s.

FAena (gr. sp. br), 422,
- e Menelao (pv. It. j\I), 56;

(gr. sp. br), 458 s.

-e Paride (gr. sp. br), 413.
Eleusinie divinità (pv. fr. st.

sev), 80.
h^levato: vedi Tempio ita i. ho.
Elixa, 413.
Ellenismo, I.jO.

Ellenistica arte, 137, 145, 152.
153, 155, 164. 178, 447.

Elmi (st. br), 202, 292, 401.
478, xxx; (st. te), 276; (r. br).

69, 452, LViii; (r. os). 459, 460:
(r. te), 168, xxxiv, 184, 205,
212, 269. 271, 272; (pv. ion),

250; (pv. fr. st. .sev), 111, 354;
(pv. fr. pass. .st. nob), 'tìi:

(pv. etr. e), 348; (gr. e. br).
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427. 4S2, 435, 443, 44Ó, 447,
448, 473, 470, 479, 480; (frr.

s|). hi), 42.), 433. 441. I7S.
LXIll.

K Imi attici (r. te), 271.
connzl (pv. fr. st. sev), 7'.»:

(si. te). 222. 317.
il bei-letto fi'iprio (st. br), 445,
lA', 477; (st. te), 317; (pv.
etr. e), 348, U9; (fjr. sp. br).

473.
eoii corna ed oreccliic bovine,
137; (a. te), 143, 149, 151,
183,207,217,260; (r. te). 271.
Cimieri (te), 2(59.

l'aragnatidi (br), 451 s.,

I.VIII s.

('oi)erehio di cinerario a forma
di, (imp), 4.5, XXVI 1 , 87.

i:).7riv'.xo:. 111.

Kml)rici: vedi Ca.sa italka e
Tkmpio italico.

h'ttea e Diomede (gr. e. br), 47<).

Eneolitica etti, lfi3, 200.
Kos: vedi Aurora.
KF>bedrismos (st. t«'), 31fi.

K(|uiiia testa (br), 370, 397.
41(). 418, 439, 442, 472, 473.
480: vedi anche C'avallo.
Zampa (br). 416, 417.

Kqnitazione, Esercizi di, (pv. fr.

st. nob), 354.

J^nicle, 42, 151; (st. br), 70,
113 s.; (r. br), 451, LIX, 482;
(r. OS), 459; (pv. fn), 54:
(pv. It. M), 55: (pv. fai), -84.

108; (j?r. e. br), 449, 453,
475 s., 484; (gr. sp. br), 419 s.,

423, 431, 441, 442.
seduto (v. br), 451, Lix:
fai), 84.

sul rogo (pv. fr. st. nob),
nell'Olimpo (pv. fr. st.

66, xxviii 2; (pv. fai),

(KV. sp. br), 423.
e Alresti (pv. fai), 57.

e Amatane (r. te), 73.
e Ammoni {^\. fn), 5()

(crr. e. br), 477.
r Apollo (pv. fn). 54.
f Centauri (gr. sp. br), 420.

- e Dioniso (pv. fr. st. sev). 108,

(pv.

320.
fior).

108):

59:

Ei'acìe e il cinghiale di Krimnnfo
(pv. fn), 60.
r Gerione (pv. fn), 55 s.

e il leone nemeo (st. br), 405,
428; (pv. fn), 58, 59; (pv. fi'.

st. sev), 57.
- Xcsso e Deianira {i)\. fai), SO.
-e Pkolos (pv. fr. st. .sev), (;.':

- e Satiri (pv. fai), 69.
-e Vittoria (r. te), 70.
- Vedi anche Krcolk.
Ercole, Testa (r. br), 346.
-Vedi anche Eraclio.
PJrimanto, Cinuhiale di. rd h'in-

ole, (pv. fn), 60.
Erinni (pv. fai), 72.

Eris (g:r. e. br), 446.
Eraiaxia, 413.
Ermete (a. te), 193; (r. l)r), 4S2:

(r. OS), 459, 460; (pv. fn), 59.

77; (pv. fr. .st. sev), 108; (j.v.

fr. pass. st. nob), 80, 100;
(pv. fr. st. fior), 66, xxvni 2:

(pv. It. M), 55: (pv. fai). SI.

108; (f?r. e. hr), 432, 434. 446.
J.XI, 449, 453; (.ur. sp. bi ).

426.

e J^ionjso bambino (pv. fr.

st. nob), 71: (pv. fai), 7>;

(per. sp. br), 475.
- e Evridice (pv. tal). 72.

-e la tartaruga (pv.fr. st. sev ).

62.
Vedi anche Merci Rio.

Ermione (gr. .sp. br), 41 3.

Eros (.st. te), 309; (r. br), 482:
vedi anche A.mokino.

Esi'chi.o, 64.
Esperidi, Giardino delle (r. bii,

451. Lix.
- Pomi delle (^r. e. l)r), 453.

Este: Tombe, 43.

Eteocle e Polinice (r. te). 116.

,Etrìli . Cx . 335 s.

'Etruria: Architettnra, 117.
- Arte e industria, 33, 34, 43,

87, 115, 125, 127, 131, 137.
145, 150, 327. .359, 360, 367.
381, 396. 397, 408 s., 409, 485.

-Ci\altì», 32, 35, 362.
Culto, 162.

-Templi, 122, 125. 126.
- Tombe. 359.
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Etruria: Toml)C', Pitture fiinc-

larie, lóO.
— Ui'tie eiuei'uric, l.')(l.

Vu.si. 41, 2S1.

Ktrnschc iscrizioni: vedi tscia-
ZIOM KTlMTScriK.
marche: vedi Marchk irritr-
S("HK.

Etruschi, 30, ;n, 10(>, :i21.

Ktriisco tempio: vedi "^l'ioAri'io

ITALICO.
Ktnisco-eam])aiii vasi: vedi Va-

si KTKCSCO-CA.MPAXI.
Ktniseo-ionica arte, óó. 11!),

XXXII s.

Ktrnsco-latiìia triade, 122, 12;>.

101, 216; (st. te), 270 s.; (r.

te), 229.
hjlttrre, liìscdtto di . (pv. fu) 107.
J'Jnridicc e Ermete (pv. tal), 72.
Eurisieo (pv. fn), (i(t.

Fabbrica di statuette votive:
vedi SATinCCM.

Fabrica di Roma, l(i.'> s.

\ceroi>oii. io;} s.

Poggio delle Monache. lO.i.— Tombe a camera (per. etr.
e), 103 s.

Tegole sepolcrali, 103.
Vittoria (st. te), 20.-).

Faci: vedi Fiaccole.
Falcetto (st. br), 22(5: (jrr. e. br).

422, 44S.
FaJeria, 104 s.

Xeeropoli, 104 s.

Monte Cerreto, 104 s.

Tombe a camera (i)er. att ).

104 s.

(per. fai), lOó.
Paterno, 104, lOó.— Tombe a camera (per.

etr. e), 105.
Falerii Novi, 104.
Necropoli, 104.

Tombe a camera (per. rom),
104.

Falerii Veteres, 42, 82, 88, 104,
lOn, 177, 188, 200, 327.
Necropoli, 33, 34, 37, 43 ss.

Celle, 43.
Tombe a pozzo. 44.

Falerii Veteres: .Necropoli. Cel-
le: Toml>e a camera (per.
or. - i)er. att), 48 s.

(per. or. ~ per. fai), 4!».

(per. att. - per. fai).

ó3 .ss., 57 s.

(per. fai), (58 ss.. 76.
Colonnette, 52, KJfi.

Tombe a fossa, 52.
- — a camera (per. att). 5S.

(per. fai), 70.
' Ponte Lepre, SO.

Tombe a camera (i)er. att ),

80, s.

--.--(per att. -per. fai). 81.
- -_Montarano, 43.

Tombe a pozzo, 44 ss.

a fossa, 45 ss., 50 s., 52.
Monte Pa.ulietta, 77.
T(jmbe varie, 77.

Penna, 4.3.

Toml)e a foska, 4 7 s.

a camera (per or.), 4 7 s.,

50.
(per. att). 77.
(por att. - per. fai ),

58 ss.,- 71.
(per. fai). 71 s.. 70.

- Valsiarosa. 43,
---Tombe a fossa, 51 s.

a camera (iier. att. - pei
fai), 61 8.

(per. fai), 72 s.
- ^Materiale sporadico di tom-
be, 50, 7 7 ss.

-Tegole sei)olcrali, 70, 77.
Templi, 34, 35, 166 ss.

Celle: Tempio detto di Giu-
none ('urite, 200 ss., 2O0.

l'iauta, 200.
(!ella, 200.
Mura, 200.
Kmbrici,, 170.
Decor. tittile (fa^ic are).

15», 201.
An teflssa , J o _'

.

Decor. fittile (f;ise eli)

159, 201.
Antefisse, 2o2 s.

Fregio, 2n;', s.

Frontone, 11^. l'u i

204, XLi;
Pitture parietali, 2u.'..
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Falerii Veteres: Trmiili. Celle:
Tonipio (loMo di Giiiiione
Caritè Simulacro, HiO.

Stipe votiva. ]iV.\. 2(Mt,

203.
- Kflicola, 201.

Autefisse. 201, 202.
Sassi caduti: Tempio dotto

di Mercurio, ìWi ss.— Pianta, 100.
Mura, 100.
Embrici, 17 i.

- - Decor. fittile (fase are).

lóO, 167 ss.

Acroteri, i:U, lOS,
xxxiy, 109.— Cornice traforata, 1 09,
170.

Tesole terminali del

frontone, 109 s.
1 Autefisse, 109, 170,

XXXV, 204.
Tegole di j?ronda, 171.
Cortina pendala, 109,

171.
Freprio, 144, 107, lOS,

170 8., xxxvi 1, 171 s.^

XXXVI 2.

Cornice di porta, 109,
171.

Decor. fìttile (fase eli),

1;>9, 107, 172 ss.

^-Acroterio, 148, 149,
167, 172.

Ilivostimento del co-
lumen, 173, 270.

Anteflsse, 173, 174,
175, 178, 187, 195.

Fregio, 167, 174, 170.
Cornice di porta , 1 4 S

,

154, 174 s., xxxvn.
Lastre Campana, 1 55,

100, 107, 175.
Decor. fittile (fase rom).

100, 170.
Teffole terminali del

frontone, 107, 170.
Antefisse, 107, 170.

Stipi votivo, 167, 170 s.,

184.
- Terrecotte sporadìclìe, 185.
- Scasato : Tempio detto di

Apollo, 188 »s., 200.

Falerii Veteres: Templi. Scasa-
to: T«'i)ipio d(;Ho dì Ai)oll(.,

M.ii-a, 18S.
Buse di colonna, 19!».

Capitello, 199.
Decor. fittile (fa.so ciJ).

100.
Acrotei'l, 150, 194, 197.
Cornice traforata, 1 9>i.

Tegole terminali dei

frontone, 198.
Fregio del frotìt oiie.

195.
_ Rivestimentrt del co -

lumen, 192.
llivcstimento dei mii-

tuli. 192..

Frontone, 14s , i :>() ,

189, 190, XLIT, 191, xeni .s..

192, XLV, 195, 196.
Anteflsse, 149, 173,

178, 189, 192 ss., XLVis., 190.
Tegole di gronda. 197.

199.
Cortina pendii la , 197 .

Fregi, 1 80, 189, l !i.->

.

190. 197, 198.— — Cornice di porta, l!»s.

7 .stii)e votiva, 199 s.

Vignale: Tempio detto mi-
nore, 177 vss.

Decor. fittile (fase aie).

159, 177.
Anteflsse, 177, 17s.

180, 183, 204.
Decor. fìttile (fase eli).

159, 177.
Tegole termitujii del

frontone, 178.
Antefisse , 152, 17."!.

178, 179, 194 s.

Tegole di gronda, 17 9.

Colatoi, 179.
Fregio, 179, ISO.

^ Stipe votiva , 177, 17!».— Vignale: Tempio detto mat,'-

gioro, 179 .'!s.

Decor. fittile (fase are).

159, 179.
Acroterio, 137, 180.

- - (fornice traforata, 180.
-Tegole terminali <lel

frontone, 180.
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Falerii Veteres : Templi. Vi-
gnale : Tempio detto mai?-
giove. Decor. fittile (fase are),
Antefisse, 1S(K xxxviii 1.

Forme di anteflsse,
12fi, 182 s.

Decor. fittile (fase eli).

109, 179.
Acroterio, 182.
P^orme di acroterio,

184.
Antefìsse , 181, 182,

.vxxviii 2, 183.
Forme di antefìsse,

126, 188.
Forma di colatoio, 1 84.

- Simulacro, 161, 180 s.

- - Stipe votiva, 164. 184 s..

XI..— Terrecotte sporadiche, ÌSr^.

Falerno vino, 336.
Fallscì, 37, 106, 321, 327, S.'iO.

Fallsco Agro: Civiltà, 32, 321.
Necropoli, 37 ss.

Rito funebre, 37 s., 322.
323, 359,
- Tombe a pozzo, 37 s.

a fossa, '38.

a camera, 38 s.

Suppellettile, 33, 87, lOi;,

327, 359, 365,. 381.
Dialetto, 321.
Iscrizioni; vedi Iscrizioni fa-
LISCHE.

- Templi, 33, 120 ss.

Terrecotte sporadiche, 205 s.

Vasi d'impasto, 40 s., 324.
Vasi dipinti: vedi Vasi fa-
LIMCr.

Falleri, S. Maria dì: vedi Falk-
lUI NOVI.

i'ancìnlle: vedi Boxnk.
Fanciulli: vedi Bambini.
Fantastici animali: vedi Ani-

.MALI fantastici.
esseri (o) 102; (pv. rodia), 98;
({?r. V. b), 61..

Faretre, 164; (br), 225; (st. br),
SI; (r. br), 223, 451, Lix;
(gr. e. br), 457; (ffr. sp. br).
»42.

Fasce (p. to), 143, 171, 278;
(pv. it. ff), 284, 330; (pv. cor),

250, 284, 285, 342, 346, 353,
357.

- Bambino in (st. te), 164, 185,
301.

Favisse, 159, 162, 163, 221, 235,
252, 280: vedi anche STirr
VOTIVK.

Favola, Scene di (pv. fai), ><\.

Feced, 86.

Feprato (te), 165, 199 s.

Felce (r. br), 438; (int. br), 435;
(gr. sp. br), 421.

Felini, 367; (st. o), 380; (st.

te), 275; (a. te), 149; (r. av),
38.3, 389, 390, 391; (r. br),

97, 369, 374; (r. te), 214; (int.

br), 340; (pv. imp), 40; (pv.
rodia), 98; (i)v. ion), 250;
(pv. cor), 285, 342, 353; (pv.
fai), 72; (gr. v. imp), 40; (gr.

e. br), 434.
Teste (o), 379, 380; (te), 130;
(r. br), 445, i.x s; (int. br),
340.

-Zampe (av), 391; (br>, 77,
81, 400. 406, 412, 416, 417,
418, 419, 420, 422, 423, 424,
425, 426, 428, 429, 430, 431,
432, 433, 435, 438, 440, 444,
445, LX, 447, 448, 456,457 s.,

471, 472, 473, 474, 475, 477,
480, 481; (te), 278, 297.

-l'elle (st. br), 481; (a. te),

265 s., 267, 268; (pv. fai), 76,

101, 103; (gr. e. br), 436, 456,
457; (gr. sp. br), 429, 442.

-addossati (am), 247.
- affrontati (int. v. imp), 48.

-alati (st. pi), 201 s.; (r. av).
383, Lvii 1; (gr. br), 373.

- Fibule a: vedi Fibule a fe-
lino.

Feliziano S.: vedi Nepete.
Fenice (pv. fr. st. sev), 110.

Fenici, 33, 34, 51, 367.
Fenicie iscrizioni: vedi Iscri-

zioni fenicie.
Fenicio -cipriota arte, 95, 290.
Ferente: Cippi sepolcrali, 117.
Fermagli (arg), 83, 93; (br),

51 s., 244; (o), 42, 51, 378 s.

Feroniae Lucus, 321 s.

Ferro, IMima età del, 163,203

33
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2;ì4, 2i3, 244, a59,. 302, 304,
305, 308.

Ferro, .Seconda età del, 339, 364,
305.

- Fraiumoiito (aimileto), 33^1.

Fescennium, 82.
Fiaccole 104; (br), 22o; (a. te),

14J), 190; (r. br), 400, 418,
429, 432; (r. te), 117, 118;
(pv. fr, pass. st. nob), 04, 80;
(pv. fr. st. nob), 54, 58, 99.

854; (pv. fai), 7U 84, 85; {gr.

sp. br), 418, 423.
Fiamme (p. te), 129, 141 s.,

143, 153, 154, 170, 171, 178.
195, 199, 212, 218, 273.

Fibbia (arg), 377,
Fibule, 104; (am), 243, 244, 245,
-.240, 250, 287, 320; (am. e o),

93; (am. e os), 51; (br), 203,
224, 230, 280, 287 s., 320,
331, 358, 364; (f), 45; '(os). 287,

291; (sm), 51.
-a filo d'oro attòrto, 42, 45,

51, 91, 93, 105.
- ad arco di violino (br), 295.

!-empIice (br), 42, 44.
--ingrossato (br), 224 s., 243.

244, 249, 250, 287, 295, 320,
330, 355, 356, 305.

-a disco (br), 87, 243, 245.
- a sanguisuga (br), 42, 87.
- a spirale (br), 87; (o), 87.
- ad arco inginocchiato o scr-

peggiaut€j, o a drago (arg),

93; (br),42, 83, 89, 245, 287,
326, 330, 351; (f), 45, 89;
(o), 378.

- ad arco tornito (br), 287.
- a navicella (am), 91, 247,
-296, 331; (arg), 49, 289; (br),

42, 45, 47, 50, 83, 89, 90,
91, 105, 103, 225, 241, 243,
244, 245, 246, 247, 250, 287,
295, 320, 330. 338, 341, 351,
355, 356, 357, 365; (f), 289;
(o), 93; -(sm), 91, 357.

-a losanga (am), 24Y: (br), 45,
83, 241, 246, 250, 287, 295,
32(5, 339, 341. 343, 350, 357,
305.
a giobctto (br), 287.

-ad anatrella (o), 51, 289.

I-'ibule a cavalluccio (hr), 'i.^iU,

287.
-a felino (br), 338, 339.
-a cigno (br). 225.

" -a foglia (br), 330.
Ficoroni cista (br), 390. \i\\),

481 ss.

Fidia (iS), 145.
Figurata decorazione: vedfTem-

pio ITALICO. ,

Filetti (br), 47, 83, 96.
Finimenti (r. te), 187.
Fiocchi (gr. e. br), 430.
Fiori (o), 81; (a. te), 170, 2()9;

(r. te), 143, 144, 154, 108,
172, XXXVI 2, 174, 170, 179,
185, 186, 195, 197, 203, 205,
215, 463, 469; (int. br), 400;
(gr. e. br), 419, 428, 430.
432, 444, 457, 473, 483; (gr.

sp. br), 413, 414, 418, 420,
421, 422, 431, 433, 434, 441,
458, 474, 476, 478, LXITI, 480:
vedi anche Loto, fiori di.

Fittile decorazione: vedi Tem-
pio ITALICO.

Flaminia, Via, 321.
i'"laatiste (pv.-tr. pass. st. nob),

04, 67; (pv. fr. st. nob), 79.
Flautisti (pv. fu), 54; (r. te), 175.

Flauto (st. te), 310, 465; (r. te),

175, 470; (pv. fu), 54; (pV.
fr. st. sev), 108; (pv. fr. pass.
st. nob); 65, xxviii 1; (pv..

fr. st. nob), 54, 58, 80, 80,
107; (pv-. fai), 69, 101; (gr.

e. br), 421, 429, 45'7: (gr. sj».

br), 427.
Flavinium, 321.

V Floreale decorazione: vedi Vk-
GETAT.E DECOMAZTOXE.

Focacce" (st. br), 227: vedi an-
che Votive focacce.

Focolari (imp), 237, 240, 242.
Foglie e fogliami (o), 374; -(r.

• br), 345, 416, 417, 418, 459,
454; (r. o), 51; (r. te), 180,
197, 232, 274; (p. te), 198;
(pv. fai), 347; (gr. e. br), 430.
457; (gr. sp. br), 412, 431,
475, 476, 480, 486.

Fondamenta: vedi Tempio ita-
lico.
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Fontana (r. os), 459; (pv. in.
it), 99; (pv. fai), 86; (gr. e.

hT), 475, 483, 484.
Forcelle (br), 288.
Forme di decorazione fittile ar-
chitettonica, 12H.
di antefisse, 182 s., 187.
di acroterio o colatoio, '84, INC.

di statuette votive, 30;i.
- ili membra votive, 320.
i'ornace: vedi Satrictjm.
Fortuna Prenestiiui, 410; (jrr.

sp. hr), 410, 478, LXiii.
- T<'nipio della: vedi 1*rak-
XKSl'K.
FORTUXA, 478, LXIII.
l'ossa, Tombe a: vedi Tombe

A Fo.s.'4A, Capevate .agro,
(ORCHIANO, FAXERII VETE-
KES, FALI8CO AGRO, NaRCE,
N'AzzAxo, Xepete, Prak-
xeste, rlgn'axo ft.aminio,
satricum,- Monte Scarsi-
( HIOCHIO, TrEVIGN ANO, MON-
TE TrFELLO.

Fosse votivo: vedi Favisse.
Fossena, Fosso di, 321.
Franse (arg-. o), 380, 381, 382.
Frecce, 164; (selce), 163, 200,

203, 292, 331, 332, 333; (br),
163, 200, 225, 236, 242, 288;
(pv. fr. st. nob). 65; (qrr. sp.
.br), 431.

Fregio: vedi Tempio italico.
l'rigio berretto (st. br), SI:

(a. te), 149, 196; (r.'tc), 156.
•214, 220; (gr. e. br), 421: (ffr.

sp. br), 421, 439, 442, 472.
4 80.

Elmo a: vedi Elmo a bei;
RETTO FRIGIO.
Costume (r. te), 254; (gr, e.
br), 421, 446, 479; (gr. sp.
br), 458.

- Testa dì (r. v. etr. e), 336.
Frontone: vedi Oasa italica e

TE.MPIO ITALICO.
Frusta (r. te), 254.
Frutta (st. te), 303; (r. oa), 459:

vedi anche Votive frutta.
Fulmini, Fascio di, (br). 226;

(8t. te), 276; (pv. fai). 73:
(gr. e. br), 434, 448.

Funebre rito, 37 s., 322 s.,

358 ss., 395 s. -

Funerari nunuimenti, 115, 116,
117.
pitture etnische, 150.

Fti.seruole (imp), 241, 244,283,
329; (te), 297. 344: (ve), 338.

Fuso (br), 91, 92, 326, 330, 331 ,

356; (gr. sp. br), 433.

<Tabbia, Recipiente a (br), 361,
395 s., 424, 430, 435, 438,
461, 479, 481: (r. br), 445.
LX s.; (gr. e. br), 474, 483,
485.

Gabii: Tomba a fossa, 118.
i^arcofago, 118.

Gallese, 105.
-Tegole sepolcrali, 105.
Galli, Lotte contro (st. te), 150.
Galli (st. te), 301, 309; (pv,

cor), 284, 285, 353; (py. fn)
55.

-Lotta di (pv. fn), 56.
«ambe (am), 247; (ìnt. br),

340: vedi anche Votive
oaaibe.

Gammate croci: vedi Croci
GAMMATE.

Ganci dì cintura (br), 288, 343.
Ganimede e Zeus (pv. fai), 71,

73.
Ganumede, 73.

Gela: Tempio. 126.
(iene re, Scene di, 131, 150, 155.
Genio femminile alato (st. br),

405/ 456; (st. te), 208; (v.

hv), 418, 445, LX s.; (pv. fai).

ni; (gr. e. br), 428, 429, 439,
448, 453; (gr. sp. br), 434.
439, 442, 443, 458, 480.

-maschile alato (st. br), 405,
456; (r. br), 406, 418, 429.
432, 482; (r. te), 155, 175.
187; (pT. It. M), 319; (pv.
fai), 84, 85, 104, 109, 112:
(gr. e. br), 425, 434. 47:1.

4 84; (gr. sp. br), 442.
con berretto frigio (a, (e).

149, 154, 196.
Genitali organi (te), 165, 185,

319.
Geom«trica decorazione, 367; (r.
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av), 394; (r. br), 51, xxvi 2,

369, 372, Liv, 399; (r. o),

42. 374, 380, 381; (r. te). 141
s., 143, 154; (pv. imp), 40,
47, 48 s.. CìO, 330, 338, 339,
340, 350; (pv. it. g). 41, SO;

(pv. cor), 41. 342; (ine. v.

imp). 40, 4ó. 87, 237. 241,
324, 329; (ine. sm), 290: (Rr.

bv), 50. 326, 351, 359, 371.
Lv; (j?r. V. imp), 40, 47, 94.
238, 324, 340; (gv. te), 337:
(stagnola sii imp), 45, xxvi 1.

<>eometrica decorazione. Vedi
Tempio italico.

(^eometrizzazione: vedi Stiliz-
zazione.

(lerione e hliacle (pv. fn), 55 s*

(ieroglifici, 83; (ine. sm), 290, 343.

(Ghiande missili (pio), 295.
<ihiere (br), 343, 438.
(Jhirisrori (gr. v. imp), 334.

Giardino: vedi Ne mi.
(iiaaone (gr. e. br), 484: (gr.

sp. br), 431, 4 78, LXiii.

Giavellotti (pv. fr. st. nob), ìì%,

100; (pv. It. M), 56; (pv.
fai), 69, 84, 108; (gr. e. br),

421, 484, 485.
f^iganté, 137; (pv. fn. it), 7s.

-e Athena (pv. fn), 55.
Gigli (r. te), 142, 153, 194, 19S,.

218, 463; (int. br), 416, 419,
424; (p. te), 142, 205.

Grlastro: vedi Nepete.
r;i()vrtni (pv. fn. it), 78: (pv. fr.

st. sev), 62,. 79, 107; (pv. fr.

pass. st. nob), 58; (pv. fr. st.

nob), 100; (pv. fai), 71, 72,
85, 108, 109; (gr. e. br). 422.
425, 426, 430, 432, 434, 442,
445, LX, 457. 474; (gr. sp. br),

85, 472.
-ammantati (st. te), 228, 318;

(pv. fr. st. sev). 67, 101. 110;
(pv. fr. pass. st. nob), 67:
(pv. fr. st. nob), 58. 79, S3,
.S6, 98, 100; (pv. fai), 75,
76, 79, 86, 105, 111; (gr. e.

br), 425, 453, 483.
con clamide (st. br), 62; (r.

br), 448; (pv. fr. st. nob),
482; (pv. fai), 84.

Giovani nudi (st. br), 424, 448,
456. 474. 480; (st. te), 116, 191.

XLiii: (a. te), 193; (r. br).

477; (pv. fai), 69, 72, 73, 74,
75, 76, 79. 84, Stì, 105, 111.
112, 338; (gr. e. br), 423.
425, 435, 436, 439, 444, 445,
446, 449: (gr. sp. br), 431,
458.

-seduti (r. br), 482; (pv. fn),

107; (pv. fr. st. sev), 107.
110; (gr. e. br), 435. 484,
485.

- distesi (pv. fn), 56; (gr. e. br),

426, 484.
- danzanti (pv. fr. st. sev), 60;

(pv. fr. st. sev. it), 114; (pv.
fai), 101: vedi anche Danza-
tore.

-Testa (br), xxx; (te), 191,
XLiv, 211, XLix, 301, 319;
(a. te), 193, XLVii; (gr. br),

225; (p. te), 205.
-e donna (st. br), 405, 4 23,

426, 428, 433, 435, 473.
-nudi che sorreggono un com-
pagno morto (st. br), 440.

aiove, 221, 226; (st. te), 161,
275, Lii, 276. 277: (r. te).

229 : vedi anche Zeits.
Girali (r. te), 197, 198; (tr. te).

220, 232; (p. te), 112.
Giubbetto (gr. sp, br). 414.
Giunone, 216, 221; (r. te). 229.
-Testa (te), 276.
- Vedi anche Hera.
-Curile, Testa di (pi), 201.- Tempio di: vedi Falerji
VEteRE s.

- Laniivina: vedi (tUNoxe 8<>-

SPITA.
- rAicina, 233.
~ JMoneta, 221.
-Sosiìita (a. te), 137, 138, 143.

149, 151, 183, 207, 217, 259
s., 269.

- Tempio di: vedi Làxi^vhm.
iilniike (gr. sp. br), 431.
Ghibetto, Fibula a: vedi Fi-
bule A GLOBETTO.

Gola (architettura), 129, 254.
Gomitolo, 455.
Gordion: Fregi di templi> 132.
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<inr<ioìi<' (a. te), 130, 208; (r. te),
•-'.',5; (pv. fn), 60.

(ionfoneiou (a. te), 130; 135,
138, Hi), 151, 175, 187, 20()-,-

•i07, 209, 259; (r. br), 40(5,
i\>^, 450; (r. te), 148, 156,
176, 192, 199, 209, 210, 220,
229, 271, 273, 276, 277. 336:
(pv. fn), 54, 59, 110; (jfr. e.
f>r). 443,' 445, 483; (gr. sp.
l'I-). 412, 431 : vedi aiiolic
Medusa.

'Jartlta decorazione (iriM). ;>t;.s,

375; (br), 47, 49, 50, S5, 91 !

92, 94, 113, 243, 244. 245,
246, 326, 330 s., 368, 370,
371, 373, 395, 396, 397 s.,

100 S.S., 409, 412 ss.; (inip)
IO, 46, 47, 49, 50, 52, 7s,
X'-i, 87, 92, 94, 95, 96, 101.
238, 242, 243, 246, 248, 249
282, 324, 329, 330, 332, 333.'

334, 339, 340, 341, 342, 347.
350. 352, 357; (b). 49. 59
ni, 96, 97, 98, 249s,, .340, 342.

Gramlccia, 321. 327.
<iraaiiIazioue, iJeoorazione ;i:

vedi PULVIHCOLO, DKPOIM-
ZrONE A. ,

«iiappolu (st. .te), 310; (a. te)
217; (r. oh), 459; (v. if). i .vi

232; (pv. etr. e), 3;!l: (<xv -

sp. br). 418, 420.
(Gratella (av), 386; (br), so, si
(irattugria (br), 291.
(Jreche iserizioni: vedi Iscur-

ZIOXI URECHE.
^i^•eche marche: vedi Marchio
aREOHE.

Greci, 34.
(4rcei e Orientali (r. te), 271
Grecia, 120, 362, 396.
Arte, 35, 125, 126, 127, 131 -

136, 143, 160, 151. 153, 157^
un, 164, 184, 233, 301, 302,
359, 367, 403, 404, 408, 409.
Templi, 121, 123, 126, 132
148, 156.

(Jreeo ed Àmazoiie (r. bi). :!.),)

»52, Lviir; (r. te), 173, loo-
(pv. fai), 74.

< > reco -cipriota ' ar t(^ , 5 3 , i » .->

201, 202.

Greco, Monte lo: vedi Xakoe.
Grifi (st. te), 137, 138, 180,

269; (r. avg), 290; (r. av),
388, Lvi 1; (r. br), 3S2, 417;
(r. te), 180, 210; (int. v. imp).
353; (pv. iou), 250; (pv. lal).
72, 75; (jrr. v; imp), 94, 352;
(gr. e. br), 474, 483; (sfr. sp.
br), 473, 478, Lxm.
Testa (br), 338, ::7(>. t.vj-

(imp), 4«, 92.

<;iuli(iiii;i: vedi TkmI'IO ITA-
i.Ku, Sima.

G»-u (r. te), 20 7.

Guaina di spada (br), 3 2 ti.

Guerrieri (st. br), 202, 292,
(st. te), 134, 135, 139, 16S,
XXXIV, 278, 466; (r. br), 69;
(!'. OS), 459, 460; (r. te), 115,
11<S, 130, 139, 184. 212, 214,
217 s., 269; (pv. fn), 60, 99,
H»6, 344; (pv. fn. it), 78, 99;
(pv. fr. st. sev), 67, 110 s.,

354; (pv. fai), 69; (pv. etr. e),
31 N: (ur. e. l)r), 421, 424, 425,
126. 127. 129, 432, 441, 443,
1 15. t.).!. 172, 473, 476. 177,
179. isu; (i-]-. s].. br). n:;.
Ìl-A.

'l't'sta il-, te), 271.
cììc ^orregsrono mi e<mipat,MH)
inolio (st. br), 401, 405, 477.
J7S s.

GueiTiero moiio e Vittoria (i

.

te), ISt.
Testa: vedi Morto (ui:k-

RlKRo, Tj.:sr.\ 1)

Gutti (etr. e). ;;;5

1

34,S,

Ihdhor. \:\1.

Ucbv (,ji\. fr. si. tìor), 06.
.vxvin 2: (.ITI. sp. br). 420.
423, 45 s.

HeiJhaistOfi < .Dioniso (p\. fr.
st. nob). 99, 107,

/fera (pv. fu). :,u. 77; (py. fr.
st. fior) <;g. vwni 2: (])v.
Tal), 72. 73: («r. e. br), 131,
446, Lxr, 473; (rt. sp. br),
420, 42.2; vedi anche Gii-
XONE.

''Ilpa, 66, xxvui 2.
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'Mo«/X^<, «6, XXvili 2.

ÌIÌaOO. 478, LXIII.

Ilicron (I), (57.

Ilitnation (si. hi), li:^, 481;

(st. te), 15)0, 204, 205, 279,

a08, 305), 311, 312, 313, 314,
315, 316, 317", 4(>4, 4(55; (a.

te), 2(54, LI, 2(55, L, 26(5, 267;
(r. OS), 460; (r. te), 467; (i>v.

fr. Ht. Hcv), 101; (gì", e- bv),

425, 428. 474; (gf. sp. br),

U3, 432. 440, 476, 478, LXiii,

486; vedi anche Manto.
l/oru^ (sin), 15), 51'.

Jfì/pvos (pv. fai), 73.

r Thatuitos (st. br), 401.

Ilydria: vedi Idrtp..

Ida, Monte, 73.

Idolettl (br), 31!).

- epriziani (sui), 19, 51, 85), 5)1,

5)3, 290, 353.
Idrie (att), 42; (att. fu), 60, 5)9;

(fai), 84, 347; -{te. iinit. ine-

taliica), 73; (pv. fr. st. uob),
320; (pv. fr. st. fior), 100.

Tfif/enki (gr. e. br), 4^0 s.

Iliade, 476.
Ilio, Distruziou« di (pv. fu),

56; (pv. fr. st. sev), 65.

Impasto, Vasi di: vedi V XHi

d'impasto.
Incensieri (br), 50, 92, 330. 370.

Intaglio, Decorazione ad (am
su av), 390, 392. 393, 394; (ani.-

su br), 50, 356, 357; (imp), 48.

83, 324, 341, 350, 352 s.. 357.

Inumazione, 38 s., 243, 249,
322 s., 329, 359, 360.

lobates (pv. It. M.), 76.

lolao (pv. fu), 58; "(pv. fr. st.

sev), 57; (err. sp. br), 431.

I(»uica arte, 127, 128, 131, 136,

177.
Ionici anelli: vedi A.nkm.i lo-

•NICI.

-Vasi: vedi Vasi iom'i.
Ionico ordine. 121.
--Capitello (br), 410, 417,

419, 420, 422, 423, 424, 425,
' ,426, 428, 429, 431, 432, 433,

135 I3S, 4 10, 144. » l'> i.vs..

448, 456, 457, 471, 472, 473,
474, 475, 477, 480, 481.

Ionico ordino: (,'olonue (pv. fai).

57; ({?r. e. br), 419, 426, Ì34,
439, 445, 457; {i?v. sp. br),

433.
Kynva: vedi Kyma ionico.

lonico-attioa arte, 14-0, 258.

'- etrusca arte, 55, 119, xxxjis.
Iride (pv. fr. st. uob), 58.

iRl.^ils, 458.
Iscrizioni egiziane, 360.
- fenicie, 360.
- y:reche (te. di templi), 126;

(V, att), 56, 60, 63, 64. 06.

67, 78, 79, 86, 107, 110 s..

Ili, 354; (V. It. M.), 69 s.

- etrusche, 368; (e. br), 485;
(sp. br), 84, 413, 458; (sar-

cofagi pi), 116, 117; (urne
cinerarie te), 115, 116, 117,

118; (V. att), 107. 108.
- falische (v. imp), 52, 95, 96,

(V. b), 59, 97, 98; (v. fai), 35,

73, 74, 185; (v. etr. e), 104,

167, 176 s;, 185, 321, 339;
(tegole sepolcrali). 70, 77, 87.

103, 104, 105, 113; (te. <li

templi), 126, 159, 171, 172
174 s., 195 s.

-latine, 368; (v; arg), 227;
(lastrina br), 221; (striglie br),

86; (lancia br), 226; (v. br),

225, 335; (e. br), 363, 396.
409 s., 410", 430, 485; (sp. br),

363, 398, 434, 478, LXiii, 486;
(busti funerari pi), 361, 363.

410; (pigne funerarie pi),

361,363,410; (cippi pi), 253;
(basetta pi), 227; (te. di tem-
pli), 126, 159, 212, 218, 221.

256, 257; (V. fai), 35; (v. etr.

e), 104, 345; (v. rom), 335 s.:

(lucerna te), 319:

Italia Meridionale: Templi, 126.
- Vasi: vedi Vasi dkli/Itai.i a

MERIDIONALE.
Italica arto, 115, 125,, 131 -..

145, 150, 404, 409.
casa: vedi Casa italica.

ftalici numeri, U6, 159, 171,

172, 17 1 s., 212, 218, 256
257.
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Italici vasi a ligure jicre: vedi
Vasi italici a figukk nicrii:.

Vasi a ligure rosse di stilo
severe: vedi Va^i italici a
riGUKE ROSSE DI STILE SE-
VERO.

Italico temjùo: vedi Tempio
ITALICO.

Italo-geonietrici vasi: vedi Va-
>^[ ITALO-GEOMETK1CI.

IlifaIJico uomo (st. br), 292.
Hifs (pv. fr. st. sev), (54.

ICXPNEI MONETAI DONOM, 221.
irxoxi, 221.

Kdineus _(pv. fr. st. sev), 00.
KdlffìS (gr. e. br), 4>Si.

lOiiatlios (pv. fr. st. iiob), 338.
KaXr,, 07.

Koc/vó?. 03, 04, 7S, so, 11)7. Ilo,

111, 3.54.

Kiiutliaros (iiup), 47. 4S, 83, \){>.

210. 21S, 282 332, 333, 334,
33S, 339, 340, 341, 342, 350,
3;)2, 3r)7; (b), 243, 240, 248,
280, 330, 342. 343, 357: (st.

te), 311; (pv. fr. st. sev), 108;
(pv. fr.-st. nob), 58, 80, 81,
SO, 1)9, 107; (pv. fai), 69, 75,
S4, 111, 112.

K('l>h(tloH e Aurora (pv. fr. st.

unb), 79, 100; (pv. fai), 75.
"

ivirchoriaiio Museo, Oggetti del.
Un, no, 117, 207, 208, 209,
210, *J11, 481 ss., 486.

K'.'Tcró:. 04.

A'///o.s (I). 04.
Kliuc (st. te). 116, 119, XXXII s.;

(pv. fn), 54, 110; (pv. fr. st.
sev), 04; (pv. fr. pass. st.

uob), 64, 67; (pv. fr. st. uob),
108, 354; (gr. sp. br), 413,
414.

Kore (pv. fr. pass. st. nob), 80.
e Satiri (pv. fai), 103.

Kultabos (pv. fr. pass. st. uob),
07'.

Kotyle (cor), 97.
iCiater: vedi (^;R aiert.
Krisein, 45!).

K.vatiios (b), 341.
A' knos e Achilia (gr. e. br), 4 70.

Kylix (inip), .347; (b), 97, 286,
325,334,350,357; (it. g), 41,
243, 248, 334, 342; (cor), 41,
285; (att), 41; (att. fu), 49,
56, 59, 60; (att. fu. ad oc-
chioni), 49, 54, 55 s., 59, 61,
109 s.,- 110; (att. fu. pass,
fr), 7S, 107; (att. fr. st. sev),
58, 62, 67, 78, 79, 86, 107.
109, 110, 325, 354; (att. fr.

pass. st. uob), 67; (att. fr.

st. nob), 64, 65, 60, 100, 108,
109, 293, 354; (fai), 08, 73,
74, 75, 76, 79, 86, 105; 109,
111, 335, 338, 339; (etr. e),

09 s,, 293, 294; (pv. fu), 54;
(pv. fr. st. sev), 108; (pv. fr.

pass. st. uob), 67; (gr. e. br),
484.

iv,viua ionico (r. os), 459, 460,
161; (r. te), 153, 155 s., 175,
200. 210, 211, 232, 294; (p.
i), 479; (pv. fai), 347; (gr.

e. br), 445, LX s., 44.7, 482.
483; (gr. sp. br), 421, 431.
lesbio (r. te), 153, 179, 185,
186, 197, 198, 210, 215, 221,
463; (gr. e. br), 483'.

Kypria, 84, 476.

Laconi, 04.
Lago, Fosso del, 327.
Laio (gr. e. br), 445.
Jjauiiua, Figure umane inta-

gliate in (br), 221, 291, 296.
Laniiuette (br), 91; (o), 51, 93,

101 s.

Lance (br), 42, 91, 94, 203,225,
226, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 326, 330, 343, 351, 305:
(f), 236, 241, 246, 248, 250,
291, 295, 331, 335, 339, 342,
343, 344, 346, 348, 350, 351,
357, 417, 438; (r. arg), 376;
(r. br), 452, Lviii: (r. os),

459, 460; (r. pi), 115; (r. te);

206, 212; (pv. fn), 344; (pv,
fr. st. sev), 57; 01, 101, 354.
(pv. fr. pass. st. no,b), 58;
(pv. fr. st. uob), 64: (pv. fai).

71, 72, 112; (pv. etr. e), 348;
(gr. e. br), 419, 421, 428,
429, 430, 435, 442, 445, 453,
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472, 473, 477, 479, 480. 4.SJ;

(^r. Bp. br), 421, 422, 42.S,

431, 433, 440, 441, 458, 480:
vedi anche Spiedi.

Lautivina Giunone: vedi (Iiu-
XONE SOSPITA.

Lanuvium: S. Lorenzo, Tem-
pio, 230 .^.

l»iaut,a, 230.
Decor. fittilo (fa.so are),

159, 230 s.

Antetì.sse, 231 , XLVIII.
Decor. fìttile (fase eli),

159, 230, 231 à.

Cornioe traforata, 232.
--Antetìsse, 231.

Fregio, 231 s.

Lapiti (pv. fr. st. sev), 06,
XXVII 2; (gr. e. br), 447.

Lare (st. br), 226, 454.
Larissa: fregi di templi, 132.
Lami (r. te), 116, 117, 11«.
Lastre (br), 224.
Latina arto. 127; 137.
-lega, 358, 410.
Latine iserizioiii: vedi Iscri-

zioni LATINE.
Latini, 321.
Lotona (pv. fr. pass. st. nob),

80; (gr. e. br), 457.
Lauro: vedi Alloro.
Lazio, 37, 321.
- Abitazioni, 233, 234, 235 ss.
- Arte orientalizzante, 33, 125,
360, 367.

-Arte greca, 281. 325, 360.
-Civiltà, 31 8., 33, 35, 362.
-Culto, 162.
- Nccrunoli, 41, 43, 233, 234,

' 242 8S., 359, 365, 381.
Rito fiiuebre e snj)pellot-

tile, 358 .ss.- Tombe a pozzo, 243.
a fossa, 118, 243, 359,

365 ss.

---a tumulo, 243, 248 ss.

a camera, 243, 249.
a sarcofago, 360 ss., 394 ss.

-Templi, 33, 34, 120 8S., 211 s.s.,

251 ss.

-Vasi (imp), 237 s., 241. 293.
Learco e Atamante (pv. fai),

108.

Lebete (att. fu), 59.
Lega latina: vedi Latina leoa.
Legno (oggetti della necropoli

di Praenesto), 358, 361, 391,
417: (cisto), 395, 399, 400,
4Ì2, 415; (manichi specchi),
397, 418; (.simulacri). 160; (tra-
l>eazione del tempio italico),

124, 156, 157. 158.
Lekaue (It. M), 319; (etr. e),

325, 334, 347.
Lekythos (cor), 357; (att. fji).

109, 325, 344; (att. fu), 344:
(fai), 335; (etr. e), 293, 294,
295, 325, 334, 335, 344, 345,
346, 347; (rom), 337; (ve),

296, 455, 456.
Leoni, 138; (st. am), 356; (st.

av), 291, 391 s., 392; (st. o).

380; (st. te), 301; (a. te),

196. 208, 215, 219, 231; (r.

arg), 376; (r. av). 386, 387.
LVI 2, 388, Lvi 1, 388, LVi 3,

389; (r. br), 382, 400, 406,416.
417, 423, 424, 425, 428, 435.
456, 472. 473, 474, 480; (iut.

imp), 341; (])V. imp), 17;

(pv. ion), 250; (pv. cor), 2.s L
285; (pv. fn), 60; (pv. fr. st.

sev), 63, xxvil 1; (gr. arg),

375; (gr. av), 39(t; (gr. v.

imp), 47; (gr. v. b), 97; (gr.

e. br), 423, 436, 482: (gr.

sp. br), 421, 474, 475. 47S
LXiii: vedi anche Fblixl

-Testa o ^Maschera (av). .*!!):5;

(br), 78, 249, 370. 406, 430.
447, 454; (iiivp), 48; (te).

156, 179, 184, 186. 195, 211,
220, 347, 470; (r. «os), 459:
(pv. fn. it), 99; (pv. fai),

74, 86; (gr. e. br), 429, 4 30,

439, 475, 484.
- Zampa (te), 298: vedi aiiclìo

Felini, zampe.
- Pelle (st. br), 70, 113 s.: (a.

te), 152. 173, 178, 194; (r.

br). 451, Lix, 482; (r. os),

4 59; (pv. fr. st. nob), 320;
(j.v. fai). 111; (gr. e. br),

44 9; (gr. sp. br), 419. 420,
423, 431, 441: vedi anfli.-

Felini, pelle.
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Li'imi alati (st. ani), 247; (si.

lìì'ix), 290; (r. arj?), 290; (r.

av), 38G.
Mudrocefali, ;ifi7; (i*. br). 371.
o uoiivo (Ht. av), 3HÓ, LVii 2.

nemeo ed Erdcle (8t. br), 40.5,

'42S; (pv. fn), yS, ,59; (pv.
fT. st. sev), 57.

Leopardo (grr. sp. br), 478.
I.Xlll.

Lopro (pv. cor), 284; (r. e. br).

414; (prr. e. br), 474.
Leprignano. 322, 328, 35fi.

Lcneue: vedi Casa italica.
Letto funerario (pi), 103, 34.!.

Lciiriijpidì, liatto delle (i*\. te),

150, 194.
Libazione (pv. fr. .st. «ev), 110.
Lilio, Nastro di, 291.
Liocorno (r. al), 227.
Lira (pv. fn), 54; (pv. fr. st. «ev),

03; (pv. fr. pass. st. nob), 64;
(in-, fr. st. nob), 54, 58, 80,
99, 100; (pv. fai), 71, 73, 79,
109.

Liricina (pv. fn), 54.

LI.siptx) (S), 35, 115, 127, M5.
140, 172, 184, 190, 233, 447.
451.

Lituo (r. te), 131, 212.
Lituo (troniba) (gr. e. br), 477.
ÌJrio, Tito 235.
Lorrrsf- .licK-c: vedi AiAt'io lo-
CKKSK.

S. Lorenzo: vedi Lanùviu,m.
ivosaug^a. Fibule a: vedi Fibulk

A J,O.SANGA.
Ldsxa, 486.
Loto, Florio Boeeiuoii di, 359,

367; (av), 394; (br), 248, 291,
370, 374; (o), 378; (te), 97;
(r. axK), 375, 376; (r. av),
3H3, Lvir 1; (r. br), 374; (r.

OH), 449; (r. te), 142, 252,
256, 257, 258; (int. br), 476,
177; (i>. te), 142; (pv. inip),
17, 340; (pv. cor), 284, 285;
(srr. V. inip), 47, 249, 324,
333, 334, 339, 340; («-r. ars),
375, 377: (srr. e. br), 400, 403.
420, 122, 424, -125, 428, 4 29,
432, 134, 439, 441, 445, LX«.,
4 JS, 457, 474, 475, 477, 479,

•4«0, 483; (pr. sp. br), 42,S;

(cuoio impresso), 437. .$>

Lottatori (Ht. br), 401, 405, 475;
(a. te), 179; (r. te), 229.

Loircn/io.s, 86.
Lucerne (etr. e), 334, 345: (ar^,

337; (pv. fai), 84.

S. Lucia: vedi' N AZZANO, S.\-

TRIOUM.
Lucina G-iunotK : vedi Gunoxk

LUCINA.
LucRETius, L., 227.
Lucrezia e. Sesto Tarquinio (gì-.

sp. br), 433.
Lucus Feroniae, 321 h.

Lunare falce («v. sp. br), 420.
438, 486. f

Lunate anwe di vasi (inii>), '^•^7,

241, 283.
Luni: Frontoni di tempio (fa^^r

eli), 148, 150, 160.
Lupo, Felle di (r. te), lis.

Macchia, Vìa della: vedi Ttjk-
VKINANO.

Macchia Bottacci: vedi Sathi-
Cl'M.

Macchie, Le: vedi Uapknatk
AGRO.

Macina (pi), 240 s., 283.
Macolnia, Diudia: vedi Din* dia
Macolnia.

Maestro di palestra (pv. fr. st

.

nob), 65.
Magia, 138. 151, 166, 362.
Mammelle votive: vedi Vc)Ti\-k

AIAM.MELLE.
-Mani votive: vedi VoTiV*: ma.vi.
Manicbi di ciste (br), 424, 42S.

437, 471: vedi anche Cjstk.
di sitiile (ars:), 377; (br), 438.
450, 4 72.

-di specchi (br), 416; (1), 397.
418; (OS), 397, 418, 436, 443:
vedi anche Specchi.

- di vasi (av), 242; (br), 78, 224.
291, 2^95, 345, 370, 462; (o),

348.
Manto (st. br), 4 54: (st. te).

119, XXXII s.. 212 8., 228, 303.
304, 305, 306, 307, 308, .309.

311, 313, 315, 318, 464, 465;
(a. te), 173, 174, 196; (r. te).
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4f*6, 2U7. 4(55, 4(i7, 4(»8: (gr.

^. br), 420. 428, 443, 457,
476. 483: (RI-, sp. br). 4ó8,
474: vedi anche IliM.vxiox,

MnicliL' Krochc (strijfili br), 430,
437.
(trusche (strigili br), 437.
latino (stridili br), 437.
(embrici te), Hf).
(tegolo te). 303.

Marc: vedi Ondk makink.
Miirglierite (r. br), 374; (r. pi),

ll.">; (gr. arg), 37ó; (gr. np.
!)!•). 42(5.

Maria S-, di Falleri: vedi Fa-
I.KIUl ' NOVI.

Marini cavalli: vedi Cavalli
MARINI.

-esseri (a. te), 149, 170, 202.
mostri (gr. br), 475); (gr. e.

br), 402: vedi anche Pistrici.
,l/«/-.s)« e Apollo {gv. e. br), 4.57;

(gr. sp. br), 427.
Mart. N. 33Ó.
Marte: vedi A RK8.
Martelletto (bi-), 437; (pio), 33r),

Martello (pv. fr. st. nob), 107;
(pv. fai), 72: (p. te), 142, 170,
XXXVI, 178, 2n».

Martignano, Lago di, 87.

Martino S.: vedi C'apexatk
AGRO.

Martino S., Fosso di, 327, 328.
Mascliere (av), 392; (r. br), 335;

(r. V. etr. e), 334; (r. v. rom),
337; (pv. otr. e), 348; (gr. sp.
br), 43>, 441.
coiniche (st. te), 318; (v. etr.

e), .345.

feline: vedi Fklixi, tk.stk.
leonine: vedi Lkoxi, tk.sta
O MASCHERA.
sileniche (1), 444; (r. te), 210.

Massa, La: vedi Nepete.
Masso (r. br), 448, 451, hix;

(pv. fn. it), 78; (pv. It. .M),

70; (gr. e. br), 439, 447, 475.
^80; (gr. sp. br), 420, 422,
423. 429, 433, 440, 442: vedi
anche Roccia.'

Mnter Malntn, 233, 251, 253,
274; (st. te), 253, 302 ss.

Tempio della: vedi .Satricu.M.

Materasso (st. te), 1 19, xxxii .>.

Mattoni: vedi Tempio italico.
Matiita Mnfrr: vedi Matkr \i.\-

TITA.
Mazza (f), 291.
Mean<lri 307; (r. o), 380, 38 1;

(r. te). 153, 172, 174; (tr. tri.

153, 215; (p. te), 129, 131,
142. 143, 153, 108, 170. 17.1,

XXXVI 2, 198, 218, 219, 250,
257, 271, 278; (pv. imp), 40,
330; (ine. v. imp), 40, 87.
237, 324, 329; (gr. br), 3 2(i;

(gr. V. imp), 40, 332, 351.
MEI). 80.
Medea {gr. sp. br), 431.
Mediterraneo, 33, 34, 307.
Medusa e ' Perseo (pv. fn), ('»(»;

(gr. e. br), 422, 448.
vedi GoRuoNE e Gorgone i(».\.

Melecotogne (te). 301.
Melegrane <tc), 301.
Membra votive: vedi Voti\i,
MEMBRA.

Membri votivi: vedi Votivi
MEMBRI.

Meninone (st. br), KM.
Menadi (st. te), 309; (r. te), l(i7.

408; (pv. fr. st. sev), 107:
(pv. fi', st. uob), 57, CO; (pv.
It.-M), 56; (pv. fai), 71, 74,
75, 109, 111; (gr. e. br), 450 s.,

473.
-Testa (a. te), 135, 137, 1 13,

149, 151, 173, 178, 179, ÌXi).

XXXVIII 1, 181, xxxviii -2.

182, 183, 185, 194, 195, 2(t3.

200, 209, 231, XLViii.
Menade e Dioniso (pv. fn), 51.

01, 106; (pv. fr. st. nob), 81,
80.

Menadi e Dioniso (pv. fn), 50.

Menade e Satiro (st. br), 405,
420, 422; (pv. fr. st. sev), 00:

(pv. fr. pass. st. nob), iì><\

(j)V. fai), 57, 68, 71, 73, 85,

104; (gr. sp. br), 440.
e. fSatiri (pv. fr. pass. st. nt)b),

02; (pv. fr. st. nob), 80, 351;
(pv. It. M), 76; (pv. fai). 00.

71, 72, 86, 108.
Menadi e Satiro (pv. fr. st. iioh),

107; (pv. fai), 80.
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Menadi e ScUiri (pv. fr, st. sev),
58; (pv. fr. pass. st. uob), 67;
(pv. fr. st. uob), OC, 98; (pv.
fr. 8t. fior), 6fi, 79; (pv. fai),

72, 85, 108.
Menade e Sileno (a. te), 135 s.,

138, 139, 140, 119, lai. 154,
170, XXXV, 177, 1S2 s., 185,
26-1 H., L ss.; (r. te). 173.
e Sileni {gr. sp. br), 418.
Amorini e Diati iso (pv. fai ) , 7 r».

Arianna e Satiro (pv. fai), 103.
Dioniso e Satiro (pv. fai), 69.
- e Satiri (pv. fr. st, uob), 58,
80, 86.

Menadi, Dioniso e Satiri (pv.
fr. st. uob), 54; (pv. fai), 69,
72.

Menade, Satiro e Sileno (>fr." e.

br), 421.
Menadi, Antorini, Dionigi e Sa-

tiri (pv. fai), 75.
Menade, Arianna, Dioniso e Sa-

tiro (pv. fn), 106 (pv. fai),

U)3.
Menelao (gr. S. br), 421.
e FAena (pv.. It. M), 56; {^v.
sp. br), 458.

Mkxkrva, 73, 478, LXiii.
^Icniskoi: vedi Teaipio italico.
Mkxlk, 458.
Mensolette (te), 298.
Mekcui, 167, 17 7.

Mercurio, 177; (st. te), 149, 167,
172, 191,' XLlli, 308.
Testa (te), 184, xxxix.
Tempio di: vedi Faleru \ io-

tkrp:.s.
vedi aiìehe Kk.viete.

Micenea arfc, 127, 359, 367.
Minerva, 216; (st. te), 161, 27(),

277; (r. te), 229; (^. sp. br),

478, LXlll.
Testa (te), 170, 222; (a. te), 149.
Vedi anehe Athena.

Miniatura, Maestri della, 59.
M inotoìiro e Tetiro (pv. fu), 54,

109.
Mirina, 164.
Mirtnidoni (j?r. e. br), 419, 435.
\ritol()ffici soggetti, 135 ss., 139,

149, 150 ss., 155, 156, .398, 403.
Mitra (r. br), 371; (r. te), 272.

Mobile, Rivestinicuto di piede
di (te), 70, 469 s.

Modio (a. te), 149, 190, 215,
220; (V. etr. e), 295.

Molesino: vedi Vigxaxello.
Mollette (br), 331, 137.
Monache, Poggio delle: vedi
Fa briga l.l IJOxMA.

Moneta Gituioue: vedi Giuno.nk
A10XETA.

Monete, 159.
-campane (br), 226, 297, 319.
- romane repubblicane (ai'g),

470; (br), 214. 222. 226, 297.
319, 340, 363,- 470.

--imperiali (br), 363, 470.
Montarano: vedi Falerii vi;-

TERE8.
MonticeJlo (gr. e. br), 483.
Morgi : vedi Xarce.
Morlupo: Lastie Campana, 205 s.

Morsi (br), 225; (f), 90.
Morta donua. Testa di (r. te).

272.
Morte, Demolli della, 130, 20S.
Morto guerriero. Testa ,di (r.

te), 272.
.Mulo (pv. fu). 106; (pv. fr. st

.

noi)), S(ì. 99, 107.
.Muiidus muliehris. 396.
Miuiicii)! italici, Templi dei.

157.

Mura: vedi Ca.s.v italica c

TE MPK) l TALIOO

.

Afusa (pv. fr. st. fior), 100; (gr.

SI), br), 427.
Mutoli: vedi Tempio italico,
Muudun (gr. e. br), 474, 484.

Naccheic (a. t.-), 1-35, 266, 2G7:
(pv. fr. st. sL'v), 63; (pv. fr.

st> uob), 79; (gr. sp. br), 414.
Nano (st. br), 448; (st. sm),

338; (pv. fai). 76.

Narce, 88.
- .Necropoli, ;> "2. .'^'i. ;u, :>7, ss >.— Tombe a pozzo, ss.

a fossa, 88.
a camera , ss.— Monte Cerreto, 88.
Tombe a fossa, 92 ss.

- M caiiKM'a (])er. oi'), 95 s.-,,

KM >.
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Narce: Ncci'OF><-»li. Monte Cer-
reto. Toiiibt* a oaniera (per.
or. " per. fai), 9(S hs.

Monte le Croci, 88.

Tombe a camera (per. ttr),

!t.') KS.

(por. or. - per, faJ), US s.s'.

Monte lo Greco, 88.
Tombe a fossa, 92 ss.

Monte in mezzo al prati, S8.

Tombe a camera (per. or),
!».') Hs.

- (per. or. - ]»er. fai), 98 ss.

Monte II Santi, 88.
Tombe a fossa, 92 sf,

- - - a camera (per.Y)r. - i)er,

fai), 98 «s.

Monte Sorlano, 88.

Tombe a camera (por. or),

!(.) ss.— (per, or. -per. fai), 98 ss.

Morgl, 88.- Tombe a camera (por. or),

9i> .ss.

(per. or. - i)or. fai), 98 ss.

Petrlna, 88,
Tombe a pozzo, 9(».

- a ziro, 102.
a fossa, 90 ss,, 92 ss.

Pizzo Piede, 88.
Tombe a pozzo, 90..

- a fossa, 92 ss.

- - a camera (per or), 9.5 ss.,

KM.
Tufi, 88.

Tombe a i>ozzo, 89.
- a fossa, 89.

Tcmino (fase are), 20ó.
.\uteflssa, 20;5.

Fregio, 20Ó.
.Nastro (st. te), 228,.:ì17, 318;

(a. te), 209, 2:n' XLViii, 259;
(tr. te). 218, 2.32, 25.5 s.; (r.

te), 154, 1()9, 174, XXXVII,
ISfi, 197, 21(>. 232; (p. te),

I7S.
Naturalismo, 140, 141, 143 s.,

1 16 K., 152, 155, 178, 188, 202. ^

Navi (pv. fu), 59.
Navicella, Fibule a: vedi Fi-

nt'LK A XAyiOELL.V.
N azzano, 355.
N(xroF)oli, 355 a.

N azzano: Necropoli. S. Lucia.
355.

-— Tomba a fossa, 355.
Oggetti sporadici, 35(5.

Xebrido (st. te), 309; (gr. sp.

br), 474.
Xecropoll: vedi Tombe.
Negro, Testa di (v. att), 111;

(r. V. etr. e), 336.
Nemi, Lago di, 222,
Giardino: Tcinijio, 161, 211.
222 ss,

Pianta, 222,
Elevato, 222,
Mura, 222,

- - - Celia, 222.
Vestibolo anteriore, 222.
posteriore, 222.

Colonne, 222.
Trabeazione, 223.
Docor. fittile (fase eli ). 1 Ou.

Antefìsse, 224, 227 s.

Docor, arcbitettonica (br).

120.
Cornice traforata, 22 t.

Fregio, 223 s.

Stipe votiva, 163, 22;*,

224 ss., 228 ss.

Tetto di tempio votivo (ti)

229 s.

Nemus: vedi Nkmi.
Neolitica, Età. 288.
- Ceran liea , 2 .3 7 , 238.
Xeottolemo, AHtianatte e. l'tianm

(pv, fr, st, sev), 65; (pv. It

.

M), 56.

Nepete, 106.
- Necropoli, Km; ss.- S. Feliziano, KH). -

--Gilastro, 106.

--La Massa, 106.- Vigna Pentriani, 106.
---Tombe a fossa, 106.- -a camera (per, or), lite.

(per, att), 106,
^-(per, fai), 106.

(per, rom), 106,
- Vasi, 34, 106 ss.

Nepl: vedi Nepetk,
NereUli (a. te), 149, 174, 187

(r, te), 174, 468; (pv. fu), (;o

(pv, fr, pass. st. nob), 99
(gr. e. br), 419, 445.
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\ereo (pv. fn), 60; (pv. fr. pass.
rst. 11 ob), 99.

Xesso, Erode e. Deianira (pv.
h\ì), 8fì.

Nettuno, 238.
Xettuno: vedi PosKiDox.
Ni/.r, «6, xxviii 2.

A'/Ar; vedi Vittoria.
Nimbo (a. te), 143, 104, 17;{.

178, 179, 181, XXXV1I12, 183,
194, 195, 202, 203, 209, 231.
XLVlll, 259, 260, 302.

Xutfe (gr. e. br), 453; -(pri-. sp.
1)1'), 475.

Xiobifli (st. te), 150.

Xoirio.^ f'iauflos (I), 409, 410,
4S5.

.\ul)i (pv. fai), 75; (^v. v. hr),

449, 457.

Ximieri, 171, 172, 174 s., 195 s.,

212, 218, 256, 257.
.\»/.sY/ (pv. fr. st. uoh), 71; (y:r.

sj). br), 475.

Oblique linee (r. av), 387, LVI 3,

389; (ine. av), 393.

Oca (st. .br), 319; (pv. fai), 336;
(F)v. etr. e), 336; (gv. sp. br),

480: vedi anche Anatri:.
Oca e contadino (st. te). Hi 5.

Occhi (p. te), 217.
- votivi: vedi Votivi occhi.
Occhioni (pv. fn), 49, 54, 55,

59, 61 , 109, 110; (pv. fn. pass,
fr. st. sev), 78, 107.

Offerenti (st. br), 227; (st. te),

302, 303, 304 ss.. 306 ss.,

310 ss., 313 ss.

Oinochoe (art?), 375; (br), 243.
247, 248, 320, 370; (imp), 83,
96, 282, 333, 339, 341, 342.
352; (b), 49, 61, 96, 109, 250,
286, 325, 330, 334, 339, 340,
342 s., 357; (it.8:),41, 83, 118,
238, 242, 243, 246, 248. 283 s.,

324, 333, 334, 339, 340, 341;
(ion), 250; (cor), 41, 87, 243,
246, 250, 285; (att), 41; (att.

hi), 100; (att. fr. st. fior), 100;
(fai), 68. 69, 71, 72, 74, 109,
111, 335, 336, 339. 344, 347:
(etr. e), 293, 294, 295, 325,

334, 335, 344, 345, 346. 347;
(te. imit. metallica), 72; (st.

te), 305; (pv. fr. st. sev), 63;
(pv. fr. pass. st. nob), 80;
(pv. fai), 72, 108, 112.

Olimpia: Templi, 126.
The.sanroi, 123.

Olimpo, 99, 107, 423; (|)v. fr.

st. sev), 108; (pv. fr. st. fior).

66, xxviii 2.

Olio, Fosso dell', 327.
OUvo (gr. e. br), 427.
Olle e ollette (imp), 44, 45. 47.

48, 49, 83, 90. 93 s., 103.
118, 237, 238, 241, 242, 245,
249, 293, 329.. 330, 332, 333,
338, 340, 341, 342, 347, 3;>0.

352; (b), 353; (it. g), 89, 284.
339, 342; (cor), 342; (etr. e).

319, 335, 344, 346, 347.
Olpe (br), 343, 357, 370; (Imj»),

282, 334, 339, 342, 350, 352:
(b), 243, 243, 248, 250, 283,
286, 325, 330, 333, 334, 339.
340, 342. 347; (it. g), 41. 324. .330,

334; (cor), 41; (etr. e), 293,
294, 325, 334. 335. 344, 345.
346, 347, 354.

Ombrellino (gr. e. l)r). 429; (gr.

sp. br). 426.
Omero, 33.
Oniphah', 4 20.
Omphalos (gr. e. hr), 446.
Onde marine (st. te), 309; (r. te).

187: (pv. fn), 59; (gr. e. br),
435, 448, 473.

Ondulate linee (r. hr), 399; (pv.
imp), 340; (pv. it. g). 284.
330; (pv. cor), 284; .(pv.' fai).

347; (ine. v. imp). 356; (gr.

e. br), 456, 473.
Oppi. ,C. res, 319.
Orcio (imp), 324, 329. 351: {vXv.

e). 335.
Ordine dorico: vedi Dorico

ORDINE.
- ionico: vedi Tonico oj{J)1.\k.
- tuscanico: vchIì TrsoA.N'ico

ORDIXK.
Orecchie votive: vedi Votivi:

ORECCHIE.
Orecchini (arg), 113; (o), 43.

289, 327, 335. 355. 379; (st.
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bi), 3:..): («t. pi), I 17; (.st. U).
118. '205. 2'20. .{02, J508, H04,
:ì17, .uh. MS), 46à; (a. te),
I7:{. 17.S. Iflù, 207, 20{), 231,
xr.viil, 200, 258. 259, 260:
(r. OS). 460; (p:r. e. br), 457.

(^Mcrtcei'ie, T.i, 42, 43, 49, 80,
101 H., 112 s., 359, 360, 368,
377 ss., 451.

Ort ithyin e Borfo (p\^ fai). 75.

Orientali (pv. It. M), 76.
e Greci (r. te). 271.

Orientalizzante arte, 33, 34, 42.
40, 47, 48, 49, 77, 78, 82, 83,
85, 88, 89, 90, XXIX, 91, 93.
95. 96, 97, 98, 101, 102, 105,
106, 118, 125, 200, 202, 234,
238, 239, 242, 243, 244. 246,
248. 280, 288, 290, 324, 325,
326, 330, 332, 333, 337, 338,
339, 340, 341, 342, 343, 345,
346, 347, 350, 352, 353, 354,
357, 359 s., 361, 362, 363,
36 1. 366 ss., 36» SS., LVSS., 398.

Oriente, 396.
Ornamento, Oggetti di, 162.

164: (arg), 289 s.; (o), 112 s.,

289, 379.
Orte, 37.
Ossuario: vedi Oinkuario.
Otre (st. te), 465: (a. t^^), 135,

170, XXXV, 268; (r. te), 207;
(pv. fr. st. sev), 60; (pv. fr.

jiiiss. st. nob), 58; (pv. fr. st.

nob). 83; (pv. fai), 69; (gr. e.

br), 484: (gr. sp. br), 420.
Otricoli, 37.
Ovoidi (tr. te), 153, 218, 256.
Ovolo (r. te), 153, 154, 156:219.
Oxvbajdion (fai), 68,

Paglietta, Monte: vedi F vj.i>

KII VKTERE8.
l'oidikoH (I), 111.
Ila"5, 63, 79, 86, 107, 110.

Pula (br), 91.

I^nlestra, Scene di, 4 2; (pv. fu),

59, 107: (pv. fr. st. sev). 57,
60, 86; (pv. fr. st. nob), 64,
65, 85; (pv. etr. e), 69.

Palestrina, 358: vedi Praene-
STE.

l'aletta (br). 52.
l'alma (r. arg), 376; (r. br), 3&2.

461; (pv. fr. st. nob), 100.
l 'Rimette (r. br), 223, 371; (r.

e. br), 399. 414, 415; (r. o.s),

449: (r. te), 127, 135, 143 s..

153 s., 154, 156, 167, 168.
169, 170, xxxvi, 171, 172.
XXXVI 2, 174, XXXVii, 175,
176, 185. 186, 187, 194, 197,
lt)8, 202, 203, 20», 206, 209.
210, 215, 216, 218, 219. 231 ,

XJ>vni. 232, 252, 256. 257, 258,

259, 273, 274, 294, 298, 334.
463: (tv. br), 224, 429, 430.
432; (tr. to), 142, 148, 153.
169, 176, 180, 197, 198, 215.
218. 220, 255, 274; (p. te).

130, 142 s., 143, -204, 205.
273; (pv. cor).' 284, 285; (pv.
fn), 344; (pv. fr. st. sev), 78
107; (pv. etr. e), 294, 334;
(pv. imit. metallica). 112:
(gr. av), 390; (gr. br), 78.
373; (gr. e. br), 400, 403,
419, 420, 422, 423, 424, 425,
428, 429, 432, 434, 435, 439,
441, 442,443, 444, 445, LXS.,
447, 448, 456, 457, 472, 474,
475, 477, 479, 480, 482. 483;
(gr. sp. br), 413, 414, 420,
422, 423, 425, 426, 428, 429,
433, 440, 442, 443, 480, 486;
(impresse su cuoio), 437, 461

.

-cipriote: vedi Cipriote pai.
METTE.

Palmipede, Zampa di (br), 417.
Pan (pv. fa]), 108.
-e Afrodite (st. te), 298.
-e Dioniso (st. br), 405, 4(i7

447, LXU.
Panatenaica anfora, .55.

Panneggiamenti (st. te), 221:
(r. br), 223 s.

Panno (st. br), 226; (gr. sp. br).

418, 426.
l'uniioccbic--(p. e r. te), 142.
J'antaloni (r. te), 217, 254, 27 J.

Pantere (.st. br), 405; (r. bi-).

382; (pv. cor), 285; (gr. e.

br), 473; (gr. sj». br), 474.
- Testa (av), 393; (pi), 201.
Paperta. 226.
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l'iil.iiu (r. te), 232. .

Pupljosileno (gì', sp. br), 419.
I'ì»raf?natidi (br), 451 h., Lviii l,-

(st. br), 202, 477, 478; (st. te),
•27(5, 317; (r. te), 271.

l'aralJcle linee (r. av), 3S(>, LVI 2,

3<.)0; (r. br). 369; (r. o), 374,
3 79, 38 1> (gr. av), 394; (ffr.

' br), 240, 287, 331; (gr. v. imp).
211, 249,352; (gr. v. b), 249b.,
340, 342; (gr. os), 449.

/'aride (gr. sp. br), 439.
ili Elena (gr. sp. br), 413.
(Giudizio di (pv. fu), 59, 7 7;

(gr. e. br), 446, LXi; (gr. sp.
br), 422, 433.

l'arietali pitture: vedi Tempio
ITALICO.

l'aHtore (pv. fr. pass. st. noi)),

67.
l'atcre (arg), 376; (imp), 350;

(te. Imit. metallica), 70; (etr.

e). 334; (st. br), 226, 227;
(st. te), 118, 303, 305, 306;
(a. te), 135; (pv. fr. st. sev),
101, 107, HO; (pv. fr. pass.
st. nob), 80; (pv. fr. st. nob).
71, 100; (pv. fai), 72, HI, 112.
baccellate (br),r243, 244, 248.
370; (imp), 248. 338, 339;
(st. pi), 115, 117; (r. te), 220:
(pv. fr. st. fior), 100; (gr. e.

br), 424 s., 446, LXi.
Paterno: vocìi Faleria.
/ '(/frodo e. Achille ())v. fi. >t

.

sev). 110.
l'ceore (st. te), 319; (gr. e. hi ).

434.
Pedine da givioeo (ve), 3(!1 . .ììm;,

450, 462.
l't'duni (pv. It. M), 5(i: (gr. e.

br), 447, 482.
/'('fjoso (pv. It. M), 55, "76; (gr.

e. br), 434, 472; (gr. sp. br),
4 28.

l't.leo e Atalante (st. br), 405,
434, 472.
e Tefide (pv. fn), 60; (pv. fr.

pass. st. nob), 99; (gr. e. ì)r),

423, 436, 440.
l'clike (att), 42; (att. fr. at. sev.).

62; (att. fr. st. nob), 71, 83,
338; (etr. e), 347.

Pelle (st. I)r;, 226; (st. Le;, 116:
(r. br), 440; (r. te), 469: vedi
auehe Felini, Leoni, IìItpo.

PELLE J)I.

Pelliccia, Monte, 355.
Pelte (tr. br), 4SI; (gr. e. br),

472.

Pendagli (ani), 91, 243, 246.
247, 290, 296, 326, 331; (ai'g).

2^9; (br). 90, 91, 224, 241 .

246, 250, 28,S, 292, 295, 326,
331, 339, 341, 356, 424, 430;
(f), 289; (OS). 291; (sm), 290.
327, 353; (ve), 2.90, 331, 338;
(st. te), 204, 231, XLViii: (a.

te), 209, 258, 259, 260; (gr.

sp. br), 4r5.
Penfloiie e fJlitise (gr. sp. br). 433.

Penna: vedi Falerii vetehes.
l'enfeo (i)v. fr. st. nob), 66.
Penttsiìea e Achille (r. br), 355

455, LViil.

Pentrianl, Vigna: vedi Nkpete.
Peplo (st. te), 465; (r. br), 461:

(r. te), 468; (gr. e. br), 4 28.
"'436; (gr. sp. br), 427, 439,

486.

IJepea-j?, 60.

Perizoma (st. br), 434, 472.
Perseo e Medusa (pv. fn), (50:

(gr. e. br). 422, 448.
Persiana Artemide: vedi Arte-
mide persiana.

Persiano morente. Testa di

(r. te), 272.
-- berretto (p\ . If. pass. st.

nob), 67.

Pescarella: Stipe votiva, 232 s.

Pe.sci (int. V. imp), 353; (pv.
imp), 40, 47; (pv. etr. e), 320;
(gr. V. imp), 40, 47, 78; (gr.

br), 326, 331; (gr. e. br), 445-

474; (gr. sp. br), 426, 458.
Peso (pio), 291.
Pestello (pr. fr. st. sev), 65.

Petaso (st. te), 184, xxxix; (r.

OS), 459, 460; (pv. fr. st. nob);
r)><, 99, 100, 354; (pv. fai), 84.
(gr. e. br), 421, 446, Lxr. 482;
(gr. sp. br), 431.

- alato (r. br), 482; (gr. e. br),

449. 453.
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Pttrina: vedi Nakce.
rKTKOxi . e. M. F. 345.
IN'tfiera (o). 38U.
l'ottine (av), 396, 454; (br), 42,

45, 47, 91, 326, 331, 336;
(l). 396, 450. 462; (os), 396,
450, 462.

P fi iIoni eia. Prokne e Tereiis (pv.
fr. st. sev), 64. ,,

J'fiolos e Kracle (py. fr. st. eev),
63.

Pianta: vedi Capanne, Ca.sa
ITALICA e Tempio italico.

JMHiire (gr. o. br), 4H2, 483.
l'iawtre (t>r), 417.
l'iatti e piatteJJi (iiup), 44, 45,

96, 283, 333, 334, 339, 341,
350; (b). 109: (cor), 87, 243;
(etr. e), 294, 320, 336, 339,
315, 347, 348 s.; (te. imit. me-
tallica), 70, 339; (ar), 320,
337; (pv. etr. e), 336; (gr. sp.
br), 423.
su piede (imp), 47, 83, 89, 90,
332, 333, 338, 339, 340, 341,
342, 347, 3.50, 352; (fai), 339,*

347.
su tre piedi (inip); 340.

Piceno: Tombe, 43.
Piedi (te), 221: vedi Votivi

PIEDI.
con sandalo (l), 455, 461.
di ci.sta: vedi (.'i.ste.

Pietre (pv. fu), 110; (gr. e. br),

420, 430.
Pigne funerarie (pi), 361, 395.
Pilastro (8t. te), 228. 308, 310.

311, 464; (gr. e. br), 426, 449,
457, 473; (gr. sp. br), 472,
486.

Pilos (8t. br), 296; (st. te), 193,
xLvn; (r. os), 460; (r. te),

212; (pv. fi-, st. nob), 58; (pv.
fai), 71; (gr. e. br), 482, 484;
(gr. sp. br), 421, 441.

Piiiz:ette (br), 224, 361, 396.
Piombatura: vedi Tempio ita-

lico.
Pirainidette: vedi Votive pi-

JIAMIDETTE, 297, 470.
Piritoo (r. br), 482.
JHrro, 349.
Piscine romane: vedi Satricfm.

Pisside (br), 330, 337, 454:
(imp), 342] (cor), 285, 342,

' 353; (fai), 347.
Pistrici (te), 70; (r. pi), 116; (ti.

te). 174, 187; (pv. fai). 75;
(gr. e. br), 402, 427, 432, 434.
435, 443, 445, 473, 474. 480.
Vedi anche Marini mohtri.

Pitlglìano: Tempio, 129.
-- Decor fittile (fase ion), 12!t.

Aeroterio, 1 30.
Fregio, 129.N
Sima, 130.

Pizzo Piede: vedi Narce.
rìaulios, Noì-ioH il), 409, 41(1,

485.
IMettro (pv. fai-), 73; (gr. e. br).

457.
Plinio, 120, 157, 159, 223, 235.
Plìdone e Proserpiun (st. te),

150, 194.

Po, 122.
Podio (pv. fr. et. fior). 100.
PoliCleto (S), 145.
Policropiia: vedi Tempio ita-

T.ICO.
- (st. te), 119, XXXII, 278, 3(A^.

465# 467, 469; (r. os), 459 ss.

Poiignotea arte, 485.
Polinice e Eteocle (r. te), 110.
Polipo (pv. fr. ,st. sev), 58.
Polittico (pv. fr. st. sev), 107.
Polluce (gr. sp. br), 438.
- e mimico (pv. fai), 85; (gr. v.

br), 474 s., 483 ss.; (gr. hv.
br), 486.

-e Castore (gr. sp. br), 441.
I'oloces, 486.
Pomo (av). 394; (br), 438; (pio),

470; (ve), 456.
- (frutto) (st. br), 448; (st. te).

301, 307, 310, 464; (r. os). 460.
Ponte Lepre: vedi Faijchii ve-
TERES.

Ponte delle Tavole: vedi Cor
cuiANO. Pop. Mar., 335:

Porcellino (a. te), 135. 13S, 170,
XXXV.

Porta: vedi Casa itaiica e

Tempio italico.
etrusca (r. pi), 117.

Poseidoìi e Anfltrite (pv. fai),

75, 111.
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Potorio t'oi'iio: vedi CoRxo po-
torio.

l*()/.zo, Toiii])e a: vedi Toa[BK
A l'oz/o, Capkxatk agko,
CORCHIAXO, FaLERII VETE-
RK.S, P'ALLSCO AGRO, XaRCK,
Trkvigxaxo.
romano: vedi Satricum.

Praeneste, 358, 411.
Xecropoli, 33, 358 ss.

Rito funebre, 358 8S,. 395 h.

Supi)t'lJettiIe, 358 ss.

Colombella: Tombe, 3(!l ss.,

391 HS., 470 ss., 179 s.

. - Tombe a fossa (per. or),

359 s., 360.
- - Tomba Barberini, 33, 4 8'

365 ss.

liernardini, 365.
- Tombe a sarcofago del

iv-iii sec. a. C, 360 ss., 364,
394 ss., 411, 471, 480.

a (U'emazione, 363.
romane, 363.

Collezione Barberini, 363 .ss.

C'iste, 35, 150, 395, 399 ss.

Specchi, 395, 397 s.

Tem.pio, 159.
Decor. fittile (fase ion), 159.
- Tearole dei frontone, 12S,

212.
Decer, .fittile (faso eli), 159.

Terrecotte architettoniche,
360, 364, ,463.
'l'empio della Fortuna, 358.

/'ra.ssìfeìe (.-J), 35. 145, 184. 190,
466, 468.

Prati, Monte in mezzo ai: vedi
.\ARCE.

presentatolo (br), 97, 373 s.

/'n'amo e Achille (])v. fn), 107.
Xeotfoleuio e Jstianatte (pv.
fr. st. Kcv), 65; (pv. It. M), 56.

J'rokne, Philotneln e Tereiis (pv.
fr. st. sev), 64.

l'roinac/ios Athena (st. te), 277.
Pronao: vedi Vestibolo.
IM-ora (r. br), 346.
Proserpina e Plutone (st. te).

150. 194.
Psykter (att), 42; (att. fr. st.

sev), 66, xxvii 2.

Puf?ilatori {Ht. br), 62; (i)V. fn).

59; (pv. fr. st. nob), 65; (pv.
fai), 85; (gr. e. br), 483, 484;
(gr.-sp. br), 438.

Pugnale (Ipr), 288, 331.
Pulviscolo; Ì)ecorazione a, 42,

102, 112, 379, 380, 381.
l'ungolo (pv. etr. e), 348.
l'unica, Prima guerra, 349.
Puntale (br), 291, 295, 438.
Punteruoli (br), 396; (os), 396,

437.
Punti (pv. cor), 284, 342, 353.

357.
Pupattole (st. te), 308-.

l'utti (r. av), 454; (pv. fai),

109.
-a cavallo (r. br), 461.

Quadrati (tr. te), 215; (p. te),

142, 258, 259, 271, 278; (pv.
it. g), 284; (pv. etr. e), 294;
(gr. V. imp), 87; (gr. v. b),
286: vedi anche Rettax-
(JOLI.

Quadrighe (st. te), 194; (r. te),

70, 130; (pv. fn), 55, 99, 106;
(pv. fr. st. nob), 100; (pv.
fai), 69, 75, 108; (gr. e. br),
125, 426, 442, 443, 445, LX;
(gr. .sp. br), 458.
Corsa di (i)v. fn), 60.

Quadrupedi (st. av), 242, 394;
(st. imi)), 04; (r. br), 90.
XXIX, 353. 372, Lkv, 374;
(r. V. imp), 94; (pv. etr. e),

344; (gr. br). 326, 331; (gr.

V. imp), 95, 249.
- Testa (v. cor), 286.
-alati (r. br), 113; (pv. imp).

351 s.; (gr. V. imp), 333, 334.

Raggiere (gr. arg), 376: iixv. \.

imp), 96, 248; (gr. v. h), P.).

286, 334, 350.
Ramaiuolo (br), 80, 81, 113:

vedi anche Attixgitoì.
Rami (r. arg), 290; (pv. ion),

250; (pv. fn), 106; (pv. fr.

st. sev), 86; (gr. e. br), 430,
432, 436, 447; (gr. sp. br),
423.

Rana (st. br), 445, LX, 481.
Ra.schiatoio (pi), 292.

84
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Rasoio lunato (br), 42, 44, 45,
82, 89, 90, 245, .'{20, TM^

,

[VM, IVÒS, 350.
1,'iitfo (felle Lencipjiidi, di Pro-

sertu'na, dì Tetidc: vedi Leu-
"cirpiDi, Phoskhpina. Tkti-
])K.

Healisiuo, 140, 141.
Kecipieuto a gabbia: vedi (ìam-

Bi.v, Kkcipikntk a.

Remo (}?r. e. br)-, 420, 421).

Restauri antichi, 110, 320.
Reticella (st. te), :U)2.

Rettaiìijoli (r. br),"51; (r. imi»).

237 s., 241, 243; (tr. te), 153;

(p. te), 256; (gr. av), 304.
Rhyton (cor), 286;. (att. fr. st.

.sev), 63, xxvii 1, 111; (otr.

e), 204.
Rìgnano Flaminio, 104.
Necropoli, 104.
- Monte Casale: Tombe a ca-
mera (per or), 104. '

-Croce e Miglio: Tombe a

fossa, 104.
Tombe a camera (T)ei'.

fai), 104.
romane, 104.

Rio Fratta: vedi Cohcitiano.
- Maggiore, 160.
Rito funebre 37 s., 322 s..

35S ss.

Rocca (br), 47, 50, 01, 326. 330,
331, 355.

Rocchetto (am), 24?; (br), 4.35:

(imp), 241, 283, 320; (te),

297.
lloccia- (st. te), 312: (r. br).

451, T.lX, 461, (r. te), 186:
(pv. tal), 71; (f?r. e. br), 448,

449, 453, 457, 473, 483, 484;
(gr. sp. br), 476, 480: vedi
anche Mas.so.

liogo (pv. fr. st. nob), 320;
(pv. fai), 71.

IIOM., 345. *

Roma, 346.
Roma, 358, 409, 410, 411.
Museo Kircheriano, 115.
- Preistorico, 32, 328.

- - delle Terme, 31.
-Templi italici, 120, 129, lls.

150.

Roma: Templi in pietra, 157.
Tempio Capitolino, 216.
-via Flaminia, 10 1, 321.
Ilo.MAC. 4 85.
Romana arte, 115. 404.
Romani, 42, 43, 101, 233, 327.
Pvombi (ini. av), 5590: (pv. imi>).

310; (gr. V. imp), 2s2; («:r. sp.

br), 441, 476.
Romilia, Tribij, 345.
Rosette (a. te), 143, 177. 17!».

180, XXXViii 1, 209, 217.
261; (r. br), 113, 371; (r. o), 51,

102; (r. te), 172, 174. 232, 334:
(pv. it. g), 284; (pv. etr. e),

294, 348; (gr. e. br), 430,

474; (gr. sj). br), 431, 175.
Rosolacci (r. te), 154, 195.
Rosoni (r. pi). 116; (gr. sp. biv).

441, 486.
Rosso colore per le figure ma

schili, 127, 212.
Roteile (br), 28S.
Ruote (br), 81.

Russia Meridionale, 115.

Sabini, 32, 321.
Sacchetto (r. br), 43S.
Sacrifici,- 164 s.

Saliera (imp), 329, 352.,
SaJiere, Le: vedi Cai-kn-aii;

A(1K().

Saltatore (st . br), 62, SI; (pv.

fr. st. sev), 86.

Sandalo (cuoio), 438, 161; (1).

455; (st. te), 204, 212: (r. <.s),

160.
Santi, Monte li: vedi N"ak<i:.

Sarcofagi, 115, 122; (1), 4S; {\ù\
52, 103, 116, 117, 360, 363.
394 s.; (te), 119, xxxii s.

-di Clazomene (te), 131.
- di Gabii (1), 118.
Sarijedoiie (st. br), 401.
Sassi (gr. sp. br), 421., 17s,

I.XIll.

Sassi caduti: vedi Fai.khti vi;-

TKKE.S.
Satiresco dramma (i)v. fai), 69.

108.
Satiri, 64; (st. br), 462; (r. br),

440; (pv. fu), 49, 61; (pv.

fr. st, sev'). 61. lOS; (pv. fr
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st. uob), OS, 91), 1(»7; (pv.
It. M), aó. ;")<>; (pv. fai). T.i.

Si, 101, 112, a3H, 33S; (^fr.

e. br), 432, -tófi, 457, 473:^
(gr. sp. br), 427.

Safiri: Maschera (te), 318.
Testa (r. te), 210; (pv. fai),

Ó7, 74, :U7: (pv. etr. e), .344:

(f?r, sp. br), 4S0.
Sdfìro e Amorino (pv. fai), 101.

e Dioniso (j)V. fu), 49: (pv
fr. st. iio]i), S3: ([)v. fai),

111.
f Menade (st. br), 40;'), 420,
422; (i)v. fr. st. scv), 00;

(pv. fr. pa.ss. wSt. uob), 5S;

(pv. fai), 57, (>8, 71, 73, 80,
104; (ffr. sp. br), 440.
e Menadi (pv. fr. st. noi)).

107: (pv. fai). 80.
siifiri e Menade (pv. fr. pans.

st. noi)), 02: (pv. fr. st. iiub),

80, 354; (pv. It. M), 70; (pv.
fai), 69, 71, 72, 80, 108.
e Menadi (pv. fr. st. sev), 58;
(pv. fi-, pass. st. uob), 07;
(pv. fr. st. nob), 00, 98; (pv.
fr. st. fior), 00, 79; (pv. fai).

7 2, 8.5, 108.
Salirò, Arianna e Dioìiiso (pv.

fai). 7'), 84; (yrr. sp. br), 429.
Satiri, Arianna e Dioniso

_
(pv.

fn), ò5.
Satiro, Arianna e Menade (pv.

fai), 103.
Dioniso e Menade (\ìv. fai), 09.

Satiri, Dioniso e Menade (pv.
fr. «t. nob>, .58, 80, 8(5.

e Mènadi (lìv. fr. st. n<)i>),

.")4; fpv. fai), 09, 72.
Satiro, Meiuide e Sileno (j^r. e.

br). 421.
Arianna, Dioniso e ^Menade
(pv. fn), 100; ())v. fai), 103.
Amorini, Ari(tnìui e Dioniso
(pv. fai), 109.

Satiri, Amorini, jyioni.no e Me-
nadi ({)v. fai), 75.
e Kracìe (])v. fai), 09.

Satiro e Genio fenivtinile (i>\.
fai), 111.

Safiri e Kore (pv. fr. st. nob),
354; (pv. fai), 103.

Satiri: vedi anche Sjlkn'o.
Satricum, 233 ss.

Campomorto, 234.
Conca, 233, 234, 243, 251.
Macchia Bottacci. 242, 318.
della Ciuffonara, 242 s.

di S. Lucia, 243.
.Xcropoli, 233, 234. -

Abitazioni, 233, 234, 235 s

("apanne, 235 ss.

circolari, 235, 230, 237
238, 240 s.

-ellittiche, 235, 230, 23,s

241 s.

- rettaimolari, 235, 230, 23s
242.
Case quadrate, 240.

- Necropoli, 33, 233, 234 , 23S .^.

242 ss.

- - TQnibe a« cienia/ionc, 243
24 1 s.

a inninazioiie, 243.
a po/zOi 243.

-a fossa, 243.
a tumulo. 213, 218 s.

249 ss.

a camera, 243, 249 ss.

romane, 234.
Tempio della Mater Ma tuta
34, 233, 234, 235, 239, 24 2

251 ss., 293, 318, 320.
Mura, 251.
Colla, 251.

Vestibolo ani nidir, 251
-Colonne, 27 4.

Basi (li, 251, 274.
Canali ilei columen, 274.
Tegole, 274.
Piombature, 274.
Decorazione fìttile (fase ion )

159, 251 s., 254 s.

- Tegole digronda , 252, 273
Fregio, 129, 239, 251 s.

254 s., 250.- Decorazione fittile (fase art)
1 59, 1 00 , 251 .

252' s. , 255 ss.

28 1.

Aci'otcrt, 137. -'.Vi, l'i;!»

Tegole del frontone, 252.
255, 256.
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Satricum : TeiDpio dclln Mater
MhIuìh. Dt'corazionc fittile

(fase are). Hivestimento del
eoJumen, 13."), 137. 2ó*2, 2fi9rt..

270.
- Antetìsse, 2ó2, 25ó, 2")S

ss.. 1. s., 270.
Tegole (li gronda, 2.52.

273 s.

Freerio, 2.')2, 2.57 s., 270 ss.

270 ss.

Cortinu pendala, 2.V2,

273, 274.
Simulacri (st. te), 252, 275 ss.

-di (ilove (st. te), IHl,
275 s., Lii.

-di Minerva (st. te), Itìl.

Stipi votive, 233, 234, 235,
239, 252, 253, 279 ss.— Stii)e votiva antica, 279 ss.,

293.
recente, 280 s., 292 ss.

minore, 281, 318 s.— Case votive (te), 298 ss.

-Cippo votivo (pi), 253, 274.
Templi votivi (te), 300 s.

— Kdieole reliitrio.se, 233.
Fabbrica (li statuette vo-
tive, 281, 320.
Villo romane,. 234.
Strade romane, ,234.

l'iscine romane, 234.
Pozzi romani, 234, 320.
Og-getti sporadici, 319 s.

Sbalzo, Decorazione a (br), 24 4,

245, 24(5. 249, 326. 330, 3<;5.

368, 371, LV, 399.
."^cac^hi: vedi yiJAi>RATr.
Scala (K»". e. br), 485.
.Scarabeo (aiu), 290: (sm ), 51 , 83.

91 , 245, 289, 290, 327. .343, 3.54.

^ ScAflBKNlO . Ov . C . L ., 227.
Scarpe (st. br), 416, 419. 420,

122, 423, 425, 4245, 433, 437,
145. i.X, 454, 456, 471, 473,
1X1; (r. te), 467: (gr. e. br),

456, 48:^; («yr. sp. br), 413.
426, 474. 480.

Scarsichicchio, Monte: romite
a fossa, 356.

Scasato: vedi Falerii vetekes.
Scatole (br). 396, 454. 461; (I).

361, 396, 455, 461, 479.

Scettro (pv. fr. pass. st. nob).
• 80; (pv. fr. st. nob), 79, 100;

(pv; fai), 71, 72, 73, 75; (ixv.

e. br), 446. r,xi; (gr. sp. hv).

420, 431, 440.
.Schinieri (st. br), 81, 292, 445.

LX, 4 78, 479; (.st. te), 466:
(r. br), 69; (r. os), 459, 460;
(r. te), 168, xxxìv, 187,205.
212, 270, 271; (pv. fr. st.

sev), 354; (gr. e. br), 419
4.24, 479, 480.

.Sciarpa {^r. e. br), 456.
Sfilla (^r. e. br), 420, 429, 430,

148, 477.
Srimmia (st. ain), 91, 247:

(V. cor), 286; (br), 287.
-con piccino (r. cor). 2S6.

354.
Scita costume (pv. fn), 60, 77,

78, 99; (pv. It. M), 56.
vScodellette (imp), 283; (sm),

456.
Scoglio (r. te), 186; (r. br), 415.
Sconfsriuro. Gesti di («r. e. bri.

448.
Seojjo (S), 35, 127, 145, 116,

172, 190, 211, 466.
Scorpione (ine. ani), 290.
Scudo (br), 90. xxix, 97. 101.

113, 369, 372; (r. br), 69.
45?, Lviii: (r. OS). 459, 460:
(r. te), 168, xxxiv 205, 206.
218, 270, 271, 273, 469; (pv.
fr. st. sev), 354; (gr. e. br),

41,9, 424, 432, 441, 443, 445.
447, 449. 472, 473. 475, 479.
480: (err.. h\k br), 431. 433,
441, 473.

- eiegnale di tomba (pi), 52.
~ da torre (pv. etr. e), 34 s.

- Emblema di, 138.
- Umbone di (f), 351.
Scuola, Scene di (pv. fr. st.

•sev), 107.
Secchiello (br), 245, 345; (imp).

47; (fai), 347; (otr. e), 334.
346); (st. te), 311 : vedi an
che SiTUì>.\.

Sfchì/iet (sra), tìì, 353.
Sedile (st. te), 312: (gr. sp. l)r),

486.
SEDULUà, 227.
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Segni : vedi s ionia.
Sei inunte: Templi, 120.
S.'IUi (pv. etr. e), :i4S.

Selva Grossa: vedi C'ami'Agna-
xo.

Sotuicerchi (tv. te), 1(59; (j-. av).
:586, LVl 2, 387, Lvi .S, ."ilMI;

(trr. V. iuip), li'M.

Seijolci'ì: vedi Tombe.
Serpente (br), 81; (a. te), ÌA,ì,

138, 261 s., 204, 265, L, 267;
(r. te), 176, 2.')5; (p. te), 273;
(pv. inip), 49; (pv. eor), 285;
(pv. fn), 60; (pv. fai), 72;
(pv. etr. e), 336; (gr. v. iiiip),

352; (ffv. e. br), 445; («:r.

sp, br), 433.
Testa (gr. e. br), 474.

Scsfu Tari/uinio e Lucrc~i(i (ki"-

sp. br), 433.
Sfinm, 367; (st. av.), 391; (.st. o),

378 s., 380; (st. te), 116, 137,
269; (a. te), 137; (r. av), 383,
386, 387, J-Vl 3, 388, l,vi 1.

389; (r. br), 249, 371, l.v,

3 82, 401. 406, 417 s., 420,
122, 426 s., 433, 438, 458,
4 75; (r. os), 461; (r. te), 206;
(r)v. cor), 284; (pv. ion), 250;
(pv. rodia), 98; (ine. sni),

245; (gr. br), 373; (gr. e. br).

174, 483: (gr. sp. br), 413.
Testa (pi), 54.

Sgabello (te), 298; (st. te), 116,
303.

SIcIMa: Templi, 12(5.

Signia: Chiesa di S. l'ietro, 212.
Tempio detto Capitolium, 211.
216 ss.

Mura, 216.
Cella, 216.
Trabeazione, 216.
Deeorazionc fìttile (fase are).

159.
-Cornice traforata, 21 s— Tegole terminali del fron-

tone, 218.— Kivestimeiito del eolii-

iiieìi, 135, 137, 217 s.. 270.
- Antefìssc, 217.

5 - Fregio, 218, 219.
^ Decorazione fittile (fui^c eli),

159.

Signia: Tejii|)in detto Capito-
lium. Decorazione fittilo (fase
eli), Tegole terminali del
frontone, 219.

- Antefìsse, 149, 219 s.

Decorazione fittile (fase
rom), 156, 160.

Cornice traforata, 220.
Tegole del frontone, 156.

220.
Fregio, 156, 220 , 221.— Simulacro di Giove (Hi. te),

161, 221.
Stipe votiva, 217, 221 ,s.

>^neno (st. br), 372; (st. te), 30.S,

465^ (a. te), 135 s., 207; (r. br).

4 14; (r. te), 207, 467; (r. o),

112: (p .te), 273; (pv. fr. .'^t.

iiob), 71; (gr. e. br), 429,
453, 484; (gr. sp. br), 225.
Maschera (I), 444; (te), 466 s;

(r. te), 210.
Testa 138, 195: (a. te), 135,
143, 149, 151, 152, 169, 173,
177, 178, 180, XXXVIII 1,

181, xxxviir 2, 182. 183,
185, 187, 194, 202 s. 205.
206, 207, 209, 217, 261: (r.

br), 406, 418, 472; (r. te),

148; (gr. e. br), 434.
-e Dioniso (r. te), 467.
~e Menade (a. te), 135 s..

138, 139, 140, 149, 151, 154,
170, XXxV, 177. 182 s., 185,
2(i4s.. Ls.;(r. te), 173.

Sileni e Menade {gl'i sp. br). 4ls.

Sileno, Menade e Satiro (gr. e.

br), 421.
- Vedi anche Satiki.
Sima: vedi Tp:,mpio italico.
Simpulum: vedi Attingitoi e

liAMAirOJ.O.
Simulacri di dèi: vedi Tempio

italico, Falerii veterks
(Tempio maggiore di Vi-
gnale), satkicum, Sigxia.

sirena, 367; (st. o), 379: (r. av).
387; (r. br), 249, 371, LV; (pv.
eor), 284: vedi anche Abpia.

Siria, 367.
Siringa (a. te), 207; (gr. sp. br).

418.
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Sitala (Hv), :W2 s.; (iiiip), 8:{;

(te), 70.

Manichi (bi). 4:5S, 450. 472.
.^kyphos (ai'K). ».'i, ^Wó: (br).

244, 249. .{70, 382: (imi»),
8.1, 24S. ;t:{;{, :ì:{s, :{4o, :ui,
.{.lO. :{;")2: (b), 24,3. 247, 2,50,

•28(5. 32.J, :i'M): (it. jr), 41, 9:{,

2.H8, 242. 248, 248, 284, :V.r.\,

;J40. ;i41; (cor). 41; (att). 41;

(att. fti). 59. 109; (alt. fr. st.

s»n-). 101; (att. fr. st. iiob),

79. 81, 85. 99; (fai), (58, T.i'),

:!47; (etr. e), 29H, 294 s., 295,
:125, 3.34, .345, .34(5, .347: (pv.
fr. st. scv), 79; (pv. fr. pass.
st. nob), 58; (pv. fr. s( . noi.).

.57, 80.

l(.)/.pa, «9.

SoU' (ixv. SI», br). 415. .

So ratte, .3 7, 104, 321.

Soriano, Monte; vedi N.vhck.
Sospifa Giunone: vedi Giltnoxe

H013PITA.
Sostegno di vaso (br), 21(J,

248, 371; (inip), 4(5. 47. 52;

83, 90, 91, 92, 103, 238, 241,
24«, 247, 332. 340, 341, 342,
347, 351; (te), 297.

SoaOienrs (kv- c. br), 4S4.

l(oT = tpa, 430.

Sjiada (br), 47, 91, 243. 245,
217. 250, 32G, 340, 35(5: (f).

19. 90, 92, 246, 248, 250,
295, 331, 335, 339, 343, 344,
350, 351. 357, 117, 438: («t.

(e), 278; (r. br). 355, 448;
(r. te), 1«58, xxxiv, 205, 210,
212, 270; (pv. fu. it), 78;

(pv. fr. st. sev), (54, 65, 111;

(pv. fr. st. nnb), 66; (s?r. v.

imp). 94; {nr. e. br), 421.
130, 432, 435, 440, 441, 443,
145, 447, 448. 475, 476, 479.
480, 485; (arr. sp. br), 431,
441, 458, 473.

Si)allacci (st. te), 27 8.

Spatole (br), 224, 361, 396,
437, 4.S0.

Speeehio (br), 43, 152. 224,
327, 335, 345, 361, 395, 403,

405.

^^pocehio etruseo (-iiooiare ii.scio

(br). 116, 418. 439. 442.
- r - con cerchi coneeiiti'iei (hv).

416.
- -errafflto (br), 80, 81. 81,

85, 113, 225, 360, 397. 39s.
409, .412, 413 s., 414, 439.
442, 449 s., 458 s., 472.
480.
prenestino (br), 362.

- - T>lriforme liscio (br). 397
416, 418. 439, 442.
-Kratlito (br), 363, 397 s.

410, 411, 415, 417,418, 419s.,
420, 421. 422, 423, 425, 426.
427, 428, 429, 430 s., 431 «..

433, 434, 438, 44(K 441, 442,
443, 473, 474, 475. 476. 47^,
J>XIII. 480, 481. 486.

- (piadriuiffolare (br), 337.
-a teca (br), 355, 451 s., ì.mii

s., 461.
- Manichi (av). 387; (br), 41 (i s.:

(OS), 436, 443.
- (pv. fai), 338; (gr. e. br). 421 .

436, 453, 457; (gr. sp. }>v).

434.
Speroni (br), 225.
Spiccili (pv. cor), 2S4.
Sf)ieai (br), 416; (gr. e. br),

457, 482; vedi anche L.vxc r;.

Spighe (V. etr. e), 295.
SpiTTe (o), 377 s. ,

Si.ina (r. av). 388. J.vi 1, 389,

390; (r. bv), 369; (pv. cor).

284; (gr. br), 371, i.v, 372.
Spirali (arg), 91. 93, 113, 289;

(br), 42. 44, 45, 47^ 83, 91,

326, 343, 351; (r. br), 223;
(r. o), 112; (r. te), 143, 215.
220; (p. te), 143: (gr. v. imp).
243, 248, 249, 282, 333, 357:
vedi anche VoLUTK.

-per capelli (br), 288, 331.
355, 356; (o), 48, 49, 51, !>3

289.
.><pugna, 358, 396, 455.
Srjuame (p. te), 129, 141 ^.

153, 180, 186, 254, 256; pv.
cor), 250, 284, 285, 357.

Stabia: vedi F.\t.eria.

stagjioia, I>ccorazione a, su

impasto, 45, xxvr, 1, 96.



TNDrr'E generali:

Sfiiiiilios (\)V). so, si; (iiiip;,

2U:ì, ròi, 311, 342, 352 s.,

•A.y.i; (it. g), 333, 342; (alt),

t2; (att), 42; (att. fr. st. scv),
(i3, 109, 110; (att. fr. pass.
st. noi)), (54, 99; (att. fr. st.

noi"»). 57, 1U7: (fi*, st. scv.
i(), 114; (fai), 57, 68, 71, 72,
73, 74. 75, 7f5, S3 s., ,S4, 85,
101, .103, 109, 112; (etr.c),
.5 17); (te. imitazione metal-
Jica), 70, 109, 112; (te), 344;

- (pv. etr. e), 33(5.

Stanza, La: vedi Aliìtriltm.
Steceatiue,' Decorazione a (v.

iinp), 282, 324. 329.
Stelo (r. av). 3S7, 389, 390.
Stellatina, Tribù, 327, 3:i5.

Siclla (r. te), 174, xxxvii, 219;
(p. te), 142, 171, 278; (pv.
etr. e), 294, 348; (st. sp.
l)r), 420, 422, 431. 438, 486.
marina (r. br), 3.53.

stilizzazione, 140, 141. 1 {3 >..

372.
siilliclilium, 230.
stif)i votive: vedi 'l'i;.\iPi<i ita-

lico.
stoffa, 45.
Stola (St. av), 384.
Strade romane: vedi .satki-
<UM.

.stridile (br), 43, 86, 113, 224,
327, 335, 337, 339, 345, 348,
:!61, 363, 396, 416, 418, 430,
437, 439. 442, 453 s., 454,
480; (f), 346, 357, 396; (r.

br), 44à, LX ti.; (pv. fi*, st.

nob), 64, 100: (pv. fai). 69;
(|)V. e.tr. e), 69; (g:r. e. br),.

439, 474,. 483, 485.
struzzi (r. br), 382.
Suola (st. te), 212.
Svastiche: vedi Croci gamma-

te.
.S////.S7.0.S (1), 63, XXvn 1.

Tanagra, 164.
Tarquinii: Cinerari ad elnio, 45.
Tartaruga ed Ermete (i»v. fr.

st. sev), 62.
Tavoletta da serittura (gr. e.

br), 453,

Tazze (av), 383 s., Lvii 1, 386;
(imp), 44, 45, 90, 92, 96, 241,
245, 246, 249, 283, 324, 329,
330, 332, 333, 334, 338, 339,
341, 342, 347, 350, 352; (b),

49, 59, 109, 243, 246, 248.
286, 342, 343, 350, 357; (it.

g), 284, 324, 330, 340, 342,
350; (cor), 87, 285, 333; (etr.

e), 293. 294, 295; (roin).
336 s.

— sij piede (imp), 83, 90, 91, 92,
93. 94,^5, 341, 357.

-riede (av), 386; (b), 98.
- doppie (imp), 341.
Tebani miti, 446.
Teca di specchio (br), 355,

451, T.ix. _ .

Tegole terminali del frontone:
vedi Tempio italico.

-di gronda: vedi Tempio ita-
lico.
del tetto: vedi Casa italica
e tempio italico.
sepolcrali, 70, 77, 87, 104,
113.

Tegoloni, Sarcofagi a, 363.
Tela, 437, 479.
Telamone: Frontoni, 148, 150,

160.
Tekniionio Aiace: vedi Aiace
TELAMOXIO.

TeìcnUxOS, 111.
Tempio greco, 121.
--Pianta, 121, 122.
-- Elevato, 121.
--Cella, 123.— Vestibolo anteriore, 123.
--Colonne, 123.

Trabeazione, 126.
--Decorazione, 121, 134, 401.

fìttile, 123, 126.
-italico, 120 ss.— Denominazione, 125.

Ricostruzione," 1 2 1, Lni, 122.
--Pianta, 121 s., 123, 125,

200, 222, 230.
--Elevato, 121, 122, s., 124,

125, 222.
--Mura, 123, 124, 157, 188.

216, 222, 251.
--Mattoni, 124.
-Pietra, 124, .
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'reiiipio italico: (rlla, 121, Ì22,
123 s., 124. 147. 161, 200,
213. 2in, 222, 2.01.— A^estibolo autoriorc. 121,
122, 133, 147, 148, 213, 222.
251.

posteriore. 121, 122, 123,
148. 213, 222.

--Colonne, 122, 123, 124,
206, 222, 274.

Capitello, 122, 199.
Base, 199, 251, 274.— Basamento, 221 .

^^

--Trabeazione, 122, 123, 124 s.,

126, 147, 158, 213, 216.
Colnmen, 124, 125.

---Mutuli, 124. 125.
Cantlierii, 125.
Terapia, 125.

-- Frontone, 124, 133.— Embrici del cavo frontonale,
133.— Tegole del cavo fronto-
nale, 133.

- - Sima, 130.
— -Tetto, 122, 124, 125.— Canali per il cohunen, 274,
— - Tegole del tetto, 125, 195 s.,

206, 274.
--Embrici del tetto, 130, 133,

176.
--Chiodatura, 129, 158, 171,

175.
--Piombatura, 128 s., 133,

158, 169, 170, 171, 274, 470,
--Meniskoi (br), 158, 224.— Pitture parietali, 205.— Antepagmenta, 122.— Cornice traforata, 127, 158.

Tegole teTminaìi del fron-
tone, 126, 127.

-- Antefisse, 158. 224.
--Fregio, 126, 127, 154, 155.
--Poliòromia, 121, 127, 128,

131. 132, 139, 146, 158, 160,
168, XXXIV, 169, 180, 188,
204, 213.— Decorazione fittile, 121, 125
8«., 163, 213 8S., 216 ss.,

230 ss., 251 ss., 397, 400.
403.— Fa.si, 127- ss., 157 ss.

.--Faso ionica, 128 ss., 139,

141, 143, 144, 1 ts, l.)l», Kii,
239, 251 ss., 254 s., 360.

Tempio italico: Decorazione fit-

tile. Fase ionica. Acroterì, 130.

Cornice traforata. 129 s.
-' Tegole terminali del fron-

tone, 128 s., 130 H., 212.
Anteftsse, 130, 135, 20^.

- Tegole di gronda ,• 1 3u.
252, 273.

Colatoi, 130.
. Fregio, 128, 129. 130

.s. 152, 206, 207, 239, 251 h..

254 s., 256.
Decorazione geometrica

,

128 s. •

figurata, 128, 129, 130.
131, 148.

Fase arcaica, 132 ss., ló.i.

154, 159, 161, 216 .ss., 230 s.,

251 ss., 255 ss.

Acroterì, 132, 134,137,
138, 142, 144, 168, xxxn ,

169, 180, 252, 269, 274.
CJornice figurata sul froii -

tone, 134, 135, 137, 139, 152,
187 g.

(fornice traforata , 132,
134, 142, 167, 169, 170, ISd.

218, 252, 255 s.

Tegole terminali d • I

frontone, 132, 134, 141 s., 14 L
169 s., 180, 186, 218, 252,
255, 256.

- . Rivestimento del coln-
men, 133, 134, 135, 137, 114.
148, 152, 217 s., 252, 269 s.,

270.- dei mutuli, 133, 131,
144, 148.

Anteflsse, 133, 134, 135
ss., 143, 144, 149, 151, 154.
169. 170, XXXV, 177,178.180,
XXXVIII 1, 181, 182 s., 185,
1S7, 202, 205, 207, 208, 217,
231, XLViii, 252, 255, 25>< .ss.,

Ls., 270.
Tegole di gronda, 133,

143, 109, 171, 252, 273 s.

Cortina pendula, 1 33,

143, 169, 171, 252, 273, 274.
-- - Fregio, 132 s,, 133 s,.

134, 139, 141, 142 s.; 152,
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154,.lf)7, 16S, J70 s., xx.vvi
1, 171 H., xxxvi 2, 20,3, 2 l,s,

219, 2;>2, 257 s., 270 ss., 4fi3'.

Tempio italico: Decorazione fit-

I ile. Fase arcaica. C'ornice di

porta, i;U, 143, 169, 171.
Decorazione geometrica,

i;U,141ss.
vegetale , 1 30 , 1 3 4 , 1 :5 .3

,

1 42 ss.

figurata, 134 ss. , 142, 154

,

148.
-Fase ellenistica, 139, 141,

144 ss., 161, 213, 214, ss., 219
s'<., 231 8.,

Acroterl, 1415, 147, 14 s.

149, 150, 151, 153, 167, 172,
182, 192 ss., 197, 205, 214.

Cornice traforata , 147,
153, 176, 198, 215, 220, 224. 232.— Tegole terminali del froji -

ione, 147, 148, 153, 155. 17(i,

178, 198, 214 s., 219, 220, 224,
232.

Rivestimento del colu-
men, 147, 148, 173, 192, 214.

dei mutuli, 147, 192.
Frontoni, 146, 147, 148,

150, 151, 189, 19Ò, XLll, 191,
XLlli s., 192, XLV, 195, 196,
201, 204, XLi, 211, 215.

Antefisse, 146 s., 147,
149, 150, 151, 152, 154, 155,
173. 174. 175, 178, 179, 181,
XXXVIII 2, 182, ;83, 1^5, 187,
189, 192 ss., -XLVi s., 194 s.,

196, 201,202,203 8., 206, 209,
210, 215, 219 s., 224, 227 s.,

231, 302.
Tegole di gronda, 117,

154, 179, 197, 199, 206.
Cortina pendula, 147.
154, 197.

Attico, 195.
Colatoi, 179, 195, 211.
Fregio, 147, 148, 153,

155, 167, 174, 176, 179, 185,
186, 187, 189, 195, 196, 197,
198, 203 s., 206,209,210,211,
215 s., 220, 221, 231 s., 463.

Ca.ssettone, 221

.

Cornice di porta , 148,
154, 174 s., XXXVII, 198.

Tempio Italico: Decorazione fll -

tile. Fase ellenistica. Deco-
razione geometrica, 154.

. vegetale, 148 1 54 , 1 55.

173, 175.
_ figurata, 148 ss.— Lastre Campana, 155 s., 175,
205 s., 210.— Cornice traforata (br), 22 4.

Fregio (br), 223 s.— Età romana, 156, 160, 167,
176.

Cornice traforata, 220.
Tegole terminali di frim-

tone, 156, 160, 167, 176.,
Antefisse, 156, 160, 167.
Fregio, 156, 223 s.— Forme di antetìsse (are), 182

s., (eli), 183, 187.
— — di acroterio o colatoio (eli).

184, 186.
.Simulacri 16(t s.; (are), 1 >;<»

s., 212, 275 ss., (eli), 221.
Stipi votive, 159, 162 sk..

176 s., 179, 184 s.. 199 s., 203.
213, 214, 217, 221 s., 223, 224
ss., 228 ss., 232 s., 233, 234,
235, 239. 252, 253, 279 ss.,

318 s., XI..
- votivo (te), 165, 213, 229 s..

298, 300 s.

-Pianta. 30(».

---Cella, 300.
Vestibolo, 300 s.

Porta, 300.
Pilastri, 300.
Colonne, 230, 300 s.

— - - Trabeazione, 230.
Tetto, 210, 229 s., 300.
Tegole, 230, 300.
Embrici, 210, 230, 300.
Frontone, 210, 229 s., 300,
Tegole terminali del fron-

tone, 229.
Colnmen, 229, 230, .SO(t.

Mutuli, 229, 23(1.

Cantherii. 300.
Antetìsge, 230, :^0.

— rojuano, 134.
-tuscanìco, 120 ss., 125, 21(i,

222.
Tempia, 125.
Templi dell'Agro Fali&co, l2(i



KALf.

sH.: vedi anche K.vi.KUii vktk-
HKt^, NARC'K.

r<Mupli dellu C'ampaiiia. 12.').

(lell'Ktnivia. 125: vedi aiiclie

I.r.M. Tki.amonk.
tlol I^azio, 120 ss.: vedi aiiclie

ALETKHM. LaNUVR-M, NkMI,
TRAENK^TK. fSlUNIA, SaTRI-
<;fM, V'KI.ITKAK.
ileirUmbria, 12;'): vvdi anche
ClVlTAl-HA.

1\' Il aglio (i)v. fr. si. noi»), 107.

Tenie (pv. fr. patìS. st. iiob), 07:

vedi anche Bkxde, Nahtko.
'l' rrus, Prokite e PhilomeXu (pv.

fr. st. sev), 61.
Tenoniorti esseri, 151, 359, 3H7,

(a. te), 2()9; (pv. ion). 250:

(Vr. e. bi), 474: vedi unelie
Ani.mali fantastici.-

l'errecotie architettoniche: vedi
Tempio italico: Decorazio-
ne FITTIJ-K.

Terreniare, Vasi delle, 237.
Terreno (gr. e. br), 449, 482, 4S:^.

Tc.'ieo (r. br), 482.
/• Antiope (r. br), 452, J.viii.

ed Epeo (r. te), 210.
e Minotauro (pv. hi). .'> t, loOis.

Tessuto. 341. 358.
Teste (o), 289; (gr. sp.br), 470:

vedi Donna, Uomo, Testa di.

votive: vedi Votive te.ste.

Testiera (st. av), 393 s.; (r. te),

272
'/'dlfle e ArhiUe (gr. e. br), 419.

r Pelea (pv. fu), «0; (])V. fr.

pass. st. nob), 99; (prr.'c. br),

123, 436. 440.
Tetto: vedi Casa italica <

Tempio italico.
Tkvcrux, 45<S.

Tevere, 37, 88. 321. 355.
7/ifinaios (r. br), 406. 418, 429, 432.

r Hiipiìos (st. br), 401.
Thernfìos: Tempio, 126.
Tliesauroi, 123.
Thymiateria (br), 43.

Tibicine: vedi Flautista.
Tibie: vedi Flauto.
Tifone, (a. te), 136 s., 138, 149,
151, 261 s.; (jrr. e. br). 430;
'irr. <i». hr). t7«, lmtt.

'ri'>.ap,/_o:, 63, xxvii 1.

'l'iìiione di carro (br), it7.

Timpano (st. te), 310; (r. te).

167: (py. It. M), 76; (pv. fai),

71, 73, 71, 76, 101, 103, 105,
109, 111, 112, 338.

Tirso (r. oh), 460; (r. te), 467:
(pv. fr. st. sev), 60, 61: (i)v.

fr. st. nob), 54, 57, 58. 80, 81,

83. 86, 98, 99, 107: (pv. li.

M), 76: (pv. fai), 69, 71, 73.

71,75,76,84, 85, 8(i, 1(L3, 105.
108, 109, 111. 112; (Kr. e. br).

432, 473; (s,'r. sp. br), 418, 429,
174.

TiTOi Mekcui, 17 7.

Todi: Bronzi e terreeott», LX>\

.

Tt)nibe a pozzo, 37 s., 43. 44 s..

82s.,83, 87, 88, 92, 105. 243, 322.

--Custodia di, 52, 87, 103.
- a ziro, 102.
- a fossa, 38, 82.

semplice, 15, 46 s., 17 ^..

83, 88, 89, 90' ss., 104, Ki-"..

106, 118, 243, 322, 323, 32.s

ss.. 340 ss., 351, 355 s.. 35(>.

357.
- (per. or), 359 s., 364, 365 ss.

con loculi, 38, 45, 46 s., 50
ss., .322, 323, 332 s., 337, 310
ss., 351 ss. '

- a tnninlo, 243, 248 s., 249 ss.

- a camera, 38 s., 39, 46, 82, 88,
322 s., 359.

- - (per. or), 46, 47 ss., 83, 87.
95 ss., 101, 104 243, 249 ,ss..

326, 328, 332. 333 s., 337.
342 s.. 349 s.. 357.
(per. att^, 42, 53, 58 s., GÌ

77, 80 s;, 85, 104 s.

(per etr. e), 68 ss., 71 .-^s.,

103 s., 104, 105, 334 ss., 344 s.

- (per. rom), 336 s., 34H), 351.- (per. or. - per. att), 48 s..

50, 337.
- - (per. or. - por. etr. e), 19,

S3 s., 98 ss., 114, 322 s., 325,
337, 345 ss., 353 s.

- - (per. att. - per. etr. e), 53
ss., 55 ss., 57 8., 58 s., 59 s..

61 s., 71, 76, 83, 84, 85 ^..

109 SS., 11? = -J" *
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'J'diabc a camera (per or. ixr.
ro7ii), 338.

il sarcofagro del iv-iii see. <• ( -.

.

3(50 ss., 395 ss., 411.
a cremazione dol iv-iii si( .

a. C, 363.
- romane, 234, 3(53.

- Vedi MOXTK S. AiNUKLO. ( AK-
HE , C AMPAG N A N* ( ) , (

'A IMOX A l'
h":

AGRO, CorchiANO, Este, K-
TRrRiA, Fabrica di IIoma,
Faleria. Falkru novi, Pa-
le Rii VKTERES, FaI.ISCU A-

uRO, Gallese,' T.azio, N ar-
ce, Naz'/jano, Nepete, l'I

cEXo, Prabneì^te, Riuxaxc
Flaminio! Satricum, Mon-
te scARsrcmccHio, Tkevi-
GXAXO, MOXTR TUITU.LO. Vl-
«:;XAXELLO.

Topo (l), 455.
Tornio, 39,' 40, 4(5, 23S, 240,

241, 2S2, 321, 330.
Toro (arcliitettura). (pi), 221:

(tc>, 128, 134, 141 s., 153, KSS,
170, XXXVI, 17l. 172, xxxvj
2, 174, XXXVII. 175, 17S. ISO,
ÌHCì, 198, 212, 215, 21S, 219,
220, 254, 256, 463.

Toro (st. te), 309: (r. av), 383,
387, LVi 3, 389; (r. br), 382:
(pv. fai), 75; (^r. arjr), 376:
(gr. c.br), 474.
Testa, (8:r. e. br), 483.
Vedi anche Buoi.
e Vittoria (r. te), 199, 29s.

marino, {'^v. br), 113.
Torre merlata (pv. otr. e), 348.
Torretta: vedi Aletrium.
Trabeazione: vedi Teaipio ita-

lico.
Tralcio (r. te), 197; 463: (trr. e.

br), 420, 422, 429: vedi anche
VriT-:, tralcio i>i.

Trapeza (pv. fn), 54, 110: (y:r.

sp. br), 413, 414, 418.
Traverse (gr. «p. br), 4 12.

Treccia (r. av), 383, LVii 1 . 38(5,

389; (r. br), 90, xxix, 369,
372, Liv; (]). te), 134. 142,
143, 153. 180. 218, 256, 257,
258, 274, 463; {^r. e. br), 443,
M5, LX»^.; (f?r. sp. br), 472.

Treia, ss.

T revignano, 105.
Xecro})o]i, 105.
Via della Macchia, Tomiìo

a pozzo, 105.— a fossa, 105.
Triade etrnsco-latinH: vedi K

TRU.s( "O-LATjxA Tri A DE.
Trianf?oli (int. av), 390; (int.

iu'ff), 386; (p. te), 218; (pv.
imp), 330. 340: (pv. it. jj),

284: (ine. v. imp), 40, 45,282.
224, 329. 356; (Rr. v. imp),
348, 282, 333, 340: (av. v. b),

286; (k'r. br), 326, 372; (ixv. sp.

I)r), 427, 438, 441, 458, 476.
Tridente (pv. fai), 111: ve<li

MeMS KOI,
Triffhe (r. te), 130, 212, 4 70:

(pv. fai), 68.

Triglifi <tc). 211.
Trina (o), 379, 381.
TrÌT>ode (br), 50, 55, 91. 243,

247, 248, 330, 353, 371, Lv;
(f), 369, 77, 372; (te), 91, 298:
(])v. fn), 106. 107; (])V. fai).

84: (}?r. e. br), 474.
(li Helfl, (pv. fn), 54.

Tiiquetri. (t.r. te), 153.
Triloni (r? br), 415: (jrr. e. bi').

420, 129. 430; (jrr. sp. br).

426. "

Trittoleiiio (])\ . fr. jmss. st . ikiÌ)).

80.

Troia, 113, 45S.
- Fresa di (i>v. fn ). òC: (pv. fi-,

st. sev), (!.').

Troiani. 73: (pv. l'i. .st. scv). 05.
Troiani miti, 110, 4 46.

Troììo (a-r. e. br), 432.
-e Achilìe (pv.fn.it), 99.

Tromentina, Tribù, 315.
Tronco d'albero (st. te), 27 7.

309: (pv. fr. st.sev), 63, 107.
Trono (br), 359, 372, Liv; (te),

165, 278, 298; (st. av), 393;
(st. te), 228, 253, 303, 306.
464; (gr. e. br), 434, 457: (trr.

sp. br), 426, 431, 442.
Tufello, Monte, 356 s,

- Necropoli, 35(5 s.

Tombe a fossn , 357.



t<l INDICE GENERALE

Tufi : vedi Nahck.
Tiimvilo. Tombe u: vedi Tombk

A TIMI LO.

Tiuiica (sf. br), 226, 29«, Ho,
ì.x, 454; (8t. te). 11(). 117, IIS,
119, XXXll s., 228, 3Ul, 30:{,

a07: (a. te), 173. 196, 259,
260: (r. OS). 4Ó9, 460; (r. te),

20Ó. 212, 46.7; («r. e. br), 421,
127, 453; (ifr. sp. br), 472:
vedi anehe Chitone.

TiKAN, 413, 458.
Turris lignea (pv. otr. e), 34S.
'l' lisca nico tempio: vedi Tkmpio

TUSCANK'O.
ordine. 199.
Capitello (te), 199.
Colonna (gr. e. br), 436, 453.
Base di eolonna (te.), 199.

Tutulo (st. br), 55; (st. te), 119,
xxxiis.; (r. te), 212,,222.

rbbriaco (pv. fr. st. sev), 78.

recelli, 367: (st. te), 169; (a. te),

137: (v. br), 337; (v. inip),

101: (v. cor), 286: (v. etr. e),

293, 295, 334, .345, 347: (v.

roni), 337: (st. te), 307; (r.

arjr), 376; (r. br), 353, 382,
414: (iut. V. inip), 353; (pv.
v. imp), 49, 339, 340, '351;
(])v. cor), 285: (pv. fai), 75;
(pv. etr. e), 348; (j?r. arj?),

375, 376; (gr. br), 326, 331,
(gr. v. ini])), 249, 283, 339,
340, 362; (grr. e. br), 430: (gr.

sp. br), 420, 426, 427, 4-73.

a testa tiniana (pv. cor), ÓYS,

285.
Ifisse (a. te), 193, XLVii; (gr.

sp. br), 426.
r Adianatte (i>v. fai), 83.
r Penelope, (gr. sp. br), 433.

Clivo (r)V."etr. e), 334.
Corona di (pv. etr. e), 348;
{ftr. sp. br), 423, 443.

Cniane figure (.st. br), 52, 55;
(Ht. OS), 437: (r. br), 353;
(iut. br), 291, 296, 424, 430.
479: (pv. etr. e), 334; (ine.

SUI), 290; (gr. br), 370: (gr. v,

inip), 52.
l 'mano riso^v. cor), 97.

Ciubone (arg), 289.
Umbri, 37, 321.
Umbria: Civiltà, 32.
Templi, 122.

- - Decorazione;, 125.
ITmorismo italico, 403.
Uomini (st. am), 243; (st. arg),

93; (st. br), 291 s., 292, 296:
(st. imp), 9 3, 94; (st. te). 190,
204; (a. te), 173; (r. br), 36!»,

372, ijv; (r. v. imp), 93 s,:

(pv. ion), 250: (pv. cor), 98;
(pv. fr. st. sev), 58; (pv. fr.

st. nob), ,">><, 100; (pv. It. M),
56: (pv. fai), 71; (gr. v.

imp), 94, 95; (gr. v. b), 61,
97; (gr. e. br), 422, 423. 429.
444. 448, 449, 476, 484; (gr.

sp. br), 440.
- nudi (st. br), 296 s.; (st. te),

308; (V. etr. e), 294: (r. br).

477; (pv. fn), 106, 107; (gr.

e. br). 430; (gr. sp. br), 438.
-ammantati (st. te), 190, 307.

464; (r. te), 117; (pv. fn), 77,
344: (pv. fi-, st. sev), 60; (pv.
fr. ]>ass. st. nob), 62; (pv.

fr. st. nob), 71, 79, 81: (pv.
etr. e), 344. ^

-seduti (gr. e. br), 457, 48.»:

(gr. sp. br), 476.
- distesi (r. br), 461.
-river.si (st. br), 399 s., 414

415, 452.
- Testa (av), 392; (o), 102, 380:

(sm), 290; (pi), 95; (te), 18 i.

185, XL, 232s.,275. i.il, 276 s.,

279, 318, 319, 463; (a. te).

193, XLVii, 209; (gr. e. br).

432.
con berretto frigio (r. te).

220: (r. v. etr. e), 336.
- Piedi (te), 161. 212 s.

- e donna (st. te). 228; vedi
anche Giovane <; donna.

-e leone (st. av), 385, iaii 2.

Upreciani. 104.
l'rne cinerarie, 115, 122; (l>r).

51, xxvi 2; (pi), 115, 363:
(te), 115 s., 116 s.. 117, US,
150.

I tensili, 162, 361: (f), 291,
357, 438-



INDICE GKNEKALK n

T/teri votivi: vedi Votivi r-
TKRI.

Valtelunga, Fosso di, H27.
Vallone: vedi Cokchiano.
Valsiarosa: vedi Fai.kkh vk-

l'ERKS.
Vasca (iiv. e. br), 422.
Vasi, 1(52, lfi;i s., 3(51.

(arpr), 41, 3:n, 375 ss.'

(av), 383 ss., TAii 1.

(br), 41, 80, 91, 113, 224,
23(), 242. 244, 21B, 248, 249.
291, '320, 327, 330, 335, 337,
345, 353, 357, 358, 3fJ4. 3fi5.

(pi), 470.
(ve), 29G, 361, 390, 449, 455 s.

- (neolitici), 237, 238.
(dell'età del bronzo), 237,
240, 242.

- (delie terremare), 237.
(imp), 39 s., 50, 77; 104, 1«>3,

. 297.
{roz7Ay imp), 30 ^., 42, 44, 4^5.

4(5, 82, 89, 90, 105, 237, 23S,
240, 241, 242, 243, 244, '245,

24(5, 248, 249, 282, 283, 293,
323 s., 32H, 329, 330, 332,
342, 346, 351, 355, 356, 359;

- (rozzo imp. con decor. ine),

40, 45, 87, 238, 241, 245,
351.
(rozzo imp. con docor. a
costolature), 237 s., 240,
241, 242, 243, 245, 295.
(rozzo imp. rossiccio), 238.
240, 241, 242, 245.

- (imp. raffinato), 40, 4(i s..

53, 90 s., 92, 93, 94, 95, 118.
238, 239, 246, 247, 280, 282,
283, 288, 324, 325, 330, 332,
333 s., 338, 339, 341, 317.
350, 351, 352, 356, 357.
(imi», raffinato con decor.
gr), 40, 46 8.. 48, 49. 50.

52, 78, 83, 92, 94 s., 96, 101,
242, ^48, 249, 282, 324, 330,
332, 339, 340, 341, 342, 347.
350, 357.

- (imp. raffinato con decor.
int), 48, 83, 324, 330, 339,
341, 350, 352 8.; 357.

- (imp. a. superf. rossa), 40',

44, 46 s., 50, 52, ,«fe, 89, 90.
105, 118, 321, 330, 332. 333,
338, 342, 346 s., 350, 356,
357.

Vasi (imp. con decor. a r), 92.
93 s.

- (imp. a snperf. ro.ssa con
decor. bianca), 40, 92, 332,
33 S, 339.
(imp. a superf. bianca con
decor. rossa), 40, 46, 48 s.,

50. 52. 83, 89, 90, 93, 324.
330, 340 s., 350, 351 s.

- (im]). con decor. a bottoni (ii

br), 46, 50, 91.
- (imi), con decor. a sliagnola).

45, xxvr 1, 96.
(bucchero), 40 s., 48, 49, 50.

52, 53, 59, 61, 77, 80, 95,
, 96, 97. 98, 101, 104, 105.

109, 112, 131, 163 s., 243.
246, 247, 248, 249 s., 283,
286, 288, 324, 330, 333. 334.
339, 340, 341 s., 342 s.. 316,
347, 350, 353. 356. 357. .

- (terra rossa), 131.
- (argilla figulina). 40 s.

" (italo-seometrìci), 40 s,, 49.

50, 83, 89, 93, 95, 97, 101.
105, 118, 163, 238. 239, 242.
243, 246, 248. 249, 283 s..

288, 324, 330, 333, 334. 339.
340, 341. 342, 35(K 356.

- (ionici), 250.
- rodi), 98..

(corinzi), 40 s., 49, 50, 77,
83, 87, 95. 97, 98. 101, 104,
112, 131, 163, 243, 245. 246.
248, 249, 2.>0, 284 ss., 28X,
319, 324, 330, 333, 334, 342.
345 s., 350, 353 s., 357.

- (corinzio -attici), 131.
- (attici), 34, 82, 88, 98. 10*!.

112, 164.
- (att. fu), JU, 41 s.. 46. 19, 50.

53, 54, 55 s., 56, 58, 59, 60, 61

.

77, 80, 99. 106 s., 1(^9 s..

110, 281. 325, 337. 343, 344.
360.

- (att. fn. .<ii fi.iido bianco),
100.

- (fn. it), 49; 78, 99.

-(att. fn. pass, tv), lf<. 107.
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Vasi (att.^fr). 34, 41 s.

(att. fr. st. sov), 53, ój, ós.

<5(>. (U, «2, (iS, xxvir l, (>1,

»;;>, 0(5. xxvn 2, (57, 7S, 7J>,

Srt. lui, 107, 108, 109, 110,
281. 325, li.'ii, :l()0, 4;>5>.

(fr. st. sev. it), 114.
(att. fr. pass. st. jiol)), r)S,

t)2, t)4, (>;). x.Wiii 1, <>7, SO,

i)9./401.
(att. fr. st. nob), òli, ó4, ó7,
.'.S, (54, (5;'», (5(5, 71, 79, 80,
81, 83. 8ó, 8(5, 98, 99, 100,
107, 108, 109, 184, 281, 320,
338, 3ÓI.
(att. fr. st. ^or), 42, 53, (5(5.

XXVTH 2. (58, 79, 100.
- (att. (Iella Crimea). 404.
(deiritalia Mer), ')T). 0(5, 7(5,

319, 404, 409.
(faJisci), 34 s., 42. 43, 53. ".7;

G8, (59. 71, 72, 73, 74, 7'),

7(5. 79, 82, 83 s., 84, 85, 8(5,

88, 89, 98, 101, 103 s., 105,
10(5, 108, 109, 111, 112, 113
1S5, 325, 335, 33tì. 338, 339,
341, 34 7, 404, 409.

- (t'trtiseo-caiiipani), J9, (59 s.,

104, 112. 113, 1(54, 1(57. 1.7(5,

185, 222, 280, 293 ss.. 297.
319, 320, 325, 327, 334, 335,
33(5, 337, 343, 344, 346, 347,
348 s., 354.
(imitazione metallica), 43, 70,

72. 73, 109, 112. 339.
(aretini), 115, 320, 337.
(romahi). 10(5, 325 s., 32(5,

33(5 H., 337.
- (r. te), 4(55; (pv. fr. st. sev),

108; (pv. fr. st. uob), 991

(pv. etr. e), 334; {v:r. si).

i>r), 414, 418. 423.
Vassoio (i»v. fai). 108.
Veefhio (pv. fn). 99; (pv. li', st.

>ev), I IO; (srr. e. br), 415.
e donna (a. te), 183.

Vegetale decorazione, 3(57; (l)r),

374; (i-. av), 383, LVll 1,

3R(), LVi 2, 387, J.VI 3, 388,
389, ;590; (r. br), 371, J.v,

399; (r. o), 374; (r. te), 178,
179, 1H6, 194. 195. 197.
232; (int. v. imp), 3ó2, 353;

(l)V. imp), 40, 340; (pv. cor).
41;' (V. ìmit. nietallioa), 7(i:

(pv. etr. e), 334, 347; {ixr-

av). 390; (kt. br), 373; (sr. e
br). 457; (irr. v. iinp), 9(5,

324, 340.
Vetietalcdecora/ionc: vedi.TKM-

PIO ITAMCO.
Veìenti, 10(5.

Veli, 117, 327.
- Cinerari ad elmo, I.).

Velltrae: Tempio (fase ion), l.'>H

.^ima. 130.
Fregio, 129.

-Casa votiva, 213.
Yklminei. 113.
Velo (st. te), 302; (r. te), 4()S:

(gr. e. br), 434.
Venere: vedi Afroditi:.
Ventaglio (br. e os), 94; (st

.

te), 117, 118; (pv. fai), lo:'..

- Manico (av)", 387.
- Decorazione a (r. te), 142.

186; (ine. v. imi»), 45: (gr.

arg), 375; (gr. V. t.). 49, !)C,

286, 334, 342, 350.
Vi-rUimno (st. br), 226.
W'stibolo: vedi C.\sa italica «'

TK.\ri'IO ITA1>[C().

S'estieciuola(st. av), 385, i.vii 2:

(r. te), 175. 207: (gr. e. bi).

444.

Vico, Lago di, 37.

Victoria, 478, lxiit.

Vignate: vedi Falf.kh vktk-
RKH.

Vignanello, 109.
- Necropòli, 109 ss.

Molesino: Tombe a eaiuna
(l)er. or. - per. etr. e), 113 s.

- (per. att. - per. etr. e),

109 ss.

Tegole sei)0lerali, 113.

Tcnujio : Decor. fìttile (fave

ion). 130. 206.

Antefissa, 13(i. 2(»(),

- - Pregio, 20(5.

Villanoviano tipo. Vasi di,

(imp). 40. 44, 83, 94 .s.; (br),

365.
Ville romane: vedi Satkicum.
Vis, 434.

Viscere (te). 165.



H (JKNKKAJ.E 54;i

\ isicra (st. te). 317.

Vite, Ti-alcio (li {pv..fM), .5i, 109.

110;(I)V.fr.st. sev), lOS: (r)V. fr.

8t. iiob),81;(T)v.t'ti.c).:W4, :ilS:

(UT. sp. l.r).42Ì, 41^0. 4:5]. HO.
Coro Da (li (il. (e). '20-i. •2(t0.

217.

Viterbo, :ii.

V.ticfi.. 4r)4: (r. te). 17.'). 2:r2:

(l)V. otr. e). 324; (KT. SI), br).

421, 426. VM). .

Vitruvio (A). 120. 121. 122, IJ:;

200, 2 IH, 222, 22:]. 229.

Vittoria (st. te), 20ó, 40H; (a

te), 208; (r. te), 70. 29S; (pv.

fu. it), 7S-; (pv. fr. pass. st.

iiob), óS; <pv. fr. st. iiob).

Ò8, 100; (pv. fr. st. fior), (WJ,

xxviiT 2; (pv. It. M), 5ó,

:.(); (pv. fai), 72, 75, 84, So,

108; («r. br), 81; (^r. e. br).

419, 422, 4:i(>, 444, 4I(>. 17:!,

48:ì; (Kr. sp. br), 12:?. 17 1,

478, rxjii.
- e ArcH (r. te), 70.

e Dioniso (i>v. fai), 70.

ed l'Jrarlp (r. te), .70.

- e t?iierriero morto (r. (e), 1 s I .

e toro (r. te), 199, 298.
Volpe e eieojJTtia (i)V. fai), si,

Volsci, 2:'.:ì.

Volto (i)V. fr. s(. sev), 7s,

Volute (te), 298: (a. te). 2t>9,

2.59, 2(]0; (r. arg), 289, 'M i'y,

(r. ai'), .HKH,- i.vi 2, :}87. i.vi :{,

\^Xì<, LVi 1, 389, ;i90; (r. br),

:i71, LV, 399, 414, 447; (r.

o), 102; (r. te), 14:^, 148,
1(;8, 1(59, 171. 17(h 197, 210.
218, 2:]2, 2Ó7, 273, 274, 403;
(tr. br), 481; (iiit. v. iinp),

352, 353; (p. te). 271, 273;
(<^'r. arff), 375; (gr. av), 390;
(j?v. br), 373; (ar. e. br),

419, 434, 435, 441, 442, 444,
445, LX s.. 448, 475, 4 77,
479, 482, 483: (j?r. ap. br), 414,
415, 475; (iiupre.ss(f .su e\ioio),

481 : redi aneho SPfKAi.i.
Votive fiffure, 1(52.

statue (br), ir.4. 22(5 s.. 2t<0;

(pi), 117, 118; (te), 1(54,- 185.

203. 222, 228 s., 252. 253,
275 «s.. 280. 281, 302 S.S.. .320.

Votive teste (te). 165. 179, 18 1.

185, 203, 214, 232 s.. 301 s.,

319, 320, 463.
(liuìidiate (te). 165, 184, 319.

Membra (te), 165, 185. 203,
214. 222. 280. 301, 319, 320.
Oeehi (te), 165, 185.
Oieeebie (te). 165, 185.

IJoeehe (te), 165.
Mani (te), 165, 185, 301. 31!i.

Dita (te). 165. 185.
Piedi (te). 165, 185. 203, 2M,
232. 301, 319, 320.
(Jambe (te), 165, 232. 301.
Membi-i (te), 165, 185, 318.
Mammelle (te), 1(55, 185, :^01,319.

- Vulve (te), U55, 185.
Iteri (te), 165, 222, 301. 319, :i20.

Animali (te), 1(54 S..214, :i01; 319,

Frutta (te), 165, 301.
l>'oeaece (te), 165.
.\rette (te), 176, 179, 185,
199. 222. 298.

("il)po (pi), 253, 27 I.

IMramidette (te), 176, 2(»3, 222,

Tavolette (te), 255.
Templi ed edifìei. 122, 165
213. 229 s.. 280, 298 sh.'

.-^tipi: vedi Tkmi'io italico.

l'ideano, Testa (te), 193, xi.viii.

Vedi anche Hkfh.vistos.
Vulve votive: vedi Votini:

vri.vK.

Zappa (^r. e. l.r). 4 83.

Zftc.s (gr. e. I)r), 484.
Zeus (pv. fr. st. tior). OC.

xxviii 2: (pv. fai), 72, 7:'..

108; (gr. e. bi), t:;i, 11^:

(irr. sp. br), r_'(),

- /lerk:eio.s, Altare di (i)\. fi',

st. sev), 65.
- finir inllo e. Corihanfi (r. tei,

205 8.

-r e (/(iniincde (pv. fai), 71 , 73.
- Vedi anche Giove.

/sjc, "66, xxvni, 2.

Ziro: vedi Doi.l.
Tombe a: Ve-di Tombe a ziro.





Tav. 1



Tav. lì



Tav. Ili



Tav. IV



Tav. V



Tav. vi



Tav. vii

Ninfeo.
{Anderson, 6264).



Tav. Vili



Tav. IX



Tav. X

(Anderson, 6262).

La Fortuna afferrata ^dalla Virtù.

Stucchi nel lato sinistro dell'ingresso alla loggia.



Tav. XI

{Brogi, 18657).

La Giustizia e la Pace.

Stucchi nel lato destro dell'ingresso alla loggia.



Tav. XII



Tav. XIII

(7?rof//, 17986).

Amore legato e punito.

Pittura di Taddeo Zucchero.

V^olta nella sala destra a pianterreno.



Tav. XIY



Tav. XV

{Alinari, 27237).

Baccanale.

Pittura di Taddeo Zucchero.

Volta nella sala sinistra a pianterreno.



Tav. XVI

{Anderson, 6252).

Pergolato con Amorini.

Volta all'estremità destra5del portico semicircolare.



Tav. XVII

'{Brogì, 17892).

Pergolato con Amorini.

Particolare.

Volta del portico semicircolare.



Tav. XVIII



Tav. XlX
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Tav. XX



Tav. XXI



Tav. XXII
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Tav. XXIII
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Tav. XXIV

pi

o

• s
$-1

^ -a

^ li

d c3



Tav. XXV



Tav. XXVI

{Anderson, 031!)).

1) Cinerario con coperchio a forma d'elmo.

Falerii Veteres (Civita Castellana), (vni-vii sec. a. C).

(Alhinrì, 27':i>})-

2) Cinerario a forma di casa.

Falerii Veteres (Civita Castellana), (viii-vii seo. C).



Tav. XXVII

nderson, G205).

1) Leone ed Amorino.
Yaso da bere a forma d'astragalo, opera di Syriskos.

Falerii Veteres (Civita Castellana). (Primi decenni del v seo. a. Ci.

{Anderson., 62.')7).

2) Céntauromaohia. — Psykter attico.

Falerii Veteres (Civita Castellana). (Primi decenni del v sec. a. C).



Tav. XXVIII

?
•to



Tav. XXIX

{Andersoìi, g:ì24).

Scudo di bronzo con decorazione di trecce, fiori ed animali.

Narce.

(vii sec. a. C).



Tav. XXX

(Anderson, 6323).

Testa di efebo con elmo

Cagli. (Seconda metà del v seo. a C).



Ta\. XXXI

a;



Tav. XXXII



Tav. XXXIII
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Tav. XXXIV

(Brocji, ISGtìG).

Lotta' (IL guerrieri.— Acroterio del tempio detto di Mercurio

in contrada Sassi Caduti.

Falerii Veteres (CivitaVCastellana).

(Principio del v sec. a. C.j.



Tav. XXXV
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Tav. XXXVI

{ih'ogi, 18670).

(lìrogi, 18GG9).

Lastre di rivestimento della trabeazione.

Dal tempio detto di Mercurio in contrada Sassi Caduti.

Falerii Veteres (Civita Castellana), (v sec. a. C).



Tav. XXXVII

{Brogi, 18667).

Lastre di rivestimento di una porta.

Dal tempio detto di Mercurio in contrada Sassi Caduti.

Falerii Vetei-es (Civita Castellana).

(ih - li sec. a. C).



tav. xxxvm

{Anderson, 6310).

(Anderson, 6308).

Teste di Satiri e di Menadi.

Antefisse del tempio detto maggiore in contrada Vignale.

Falerii Veteres (Civita' Castellana).

1) riMnoipio del v seo. a. C). — 2) (iv-iii seo. a. C.;.



Tav. XXXIX
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Tav. XL

(Fot. Sansaini).

Busto maschile.
Dalla stipe del tempio detto maggiore in contrada Vignale.

Falerii Veteres (Civita Castellana).

(hi - II seo. a. C).



Tav. XLI

{Alinari, 27250).

Figura femminile.
Dal frontone del tempio di Giunone Curite

in contrada Celle.
Falerii Veteres (Civita Castellana).

(iv sec. a. C).



tav. :xlii

(Alinari, 27261).

Apollo.

Dal frontone del tempio detto di Apollo in contrada lo Scasato.

Falerii Veteres (Civita Castellana).

(iv-Tii sec. a. C).



Tav. XLIII

(Brogi, 18661).

Figura mascliile.

Dal frontone del tempio detto di Apollo

in contrada lo Scasato.

Falerii Veteres (Civita Castellana),

(iv III sec. a. C.)-



Tav. XT.TV

Anderson, 0313).

Testa mascliile.

Dal frontone del tempio detto di Apollo in contrada lo Scasato.

Falerii Veteres (Civita Castellana).

(ìv - IH seo. a. C.)-



Tav. XLV

{Anderson, 6317).

Testa femminile.
Dal frontone del tempio detto di Apollo in contrada lo Scasato.

Falerii Veteres (Civita Castellana).

(iv -III seo. a. C).



Tav. XLVI

(Anderson, 6304).

Figura femminile.

Da nn'antefissa del tempio detto di Ap<.llo

in contrada lo Scasato.

Falerii Veteres (Civita Castellana).

Civ - HI sec. a. C.)



Tav. XLVII
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Tav. XLVITT

{Anderson, G307).

Testa femminile.

Antefissa.

Lanuvium (Civita Lavinia).

(Principio del v seo. a. C).



Tav. XLIX

Testa maschile.

Antemnae.
(iv-iii sec. a. C).

{Fot. Sansaìni).



Tav. L

{Fot. Faì>bri).

Satiro e Menade. — Antefissa.

Satrioum (Conca).

(Principio del v seo. a. C).



Tav. hi

(Fot. Fiiì>1>ri).

Satiro e Menade. — Antefissa.

Satrioum (Conca).

(Principio del v sec. a, C).



Tav. LII

{Fot. Sansaini).

Tnsta maschile. — Da un gruppo statuario.

Satricum (Conca).

(Principio del v seo. a. C).



Tav. liti



Tav. LIV

{AUnari, 20217).

Trono.

Da vina tomba arcaica di Praeneste (Palestrina).

Coli. Barberini, (vii sec. a. C).



Tav. LV

(Gab. fot. Min. Istr. PitbbL).

Tripode.

Da una tomba arcaica di Praeneste (Palestrina).

Col]. Barberini, (vii sec. a. C).



Tav. LVI

{Gab. fot. Min. Istr. Piihhl.).

Avambracci di avoiio.

Da una tomba arcaica di Praeueste (Palestrina).

Coli. Barberini, (vii sec. a. C).



TaV. lvii

1) Tazza d'avorio.

(Gab. fot. Min. Ist. Ptibbl.).

2) Leone e uomo ucciso — Gruppo in avorio.
Da una tomba arcaica di Praeneste (Palestrina).

Coli. Barberini, (vir sec. a. Ò.).



Tav. LYIII

{Gab. fot. Min. Jstr. Pubbl.).

Guerriero e Amazone. Placca di bronzo a rilievo.

Da una tomba di Praeneste (Palestrina).

Coli. Barberini, (iv - lu sec. a. C).



Tav. LIX

{(lab. fot. Min. Isti: Pubbl.).

Eracle in riposo. Placca di bronzo a rilievo.
Da una tomba di Praeneste (Palestrina).

Coli. Barberini, (iv - m sec. a. C).



Tav. T.X

iAlinari, 20228).

Eatto di Crisippo. — Cista in bronzo.

Da una tomba di Praeneste (Palestrina).

Coli. Barberini, (iv - ni seo. a. C).



Tav. LXI



Tav. LXti

{Gah. fot. Min. Mr. Piihld.).

Dioniso o Satiro. Manico di una cista in bron/.o.

Da una tomba di Praeneste (Pai estrina).

Coli. Barberini, (iv-iii sec. a. C).



Tav. LXIII

{Fot. Sansahìi).

Uiasone, Vittoria, Fortuna e Minerva.
Specoli io di bronzo graffito.

Da una tomba di Praeneste (Palestrina)
(III - II sec. a. C).



Tav. LXIV
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