
in  m a r m o  p e r  l ’in g lese  H o lltz , ma venuto a morte, l ’eseguì 
p e r  M a r ia  C r is t in a  di B o rb o n e , vedova del re Carlo Felice; 
la  q u a le  lo  d o n ò  a C arlo  A lb e rto . Prim a fu collocato nella 
s a la  d ’in g r e s s o  d e lla  R .  A rm e ria  a Torino; ora abbellisce 
i l  s e p o lc r e t o  d e ’ R e a l i  di S a v o ia  a Superga.

F e l i c e  R o m a n i, a lla  v is ta  di quel gruppo, preso dall’am
m ir a z io n e , s c r iv e v a : « V i  è riunito tutto il bello dell’ arte 
g r e c a  e  t u t t o  il su b lim e d e ll ’arte  cristiana. Vedete le forme 
d i q u e l l ’a r c a n g e lo ?  S o n  e sse  tutto ciò che di più perfetto 
p u ò  c r e a r e  n a tu ra , o im m ag in are  l ’ingegno che paragona 
e  c h e  s c e g l ie :  v i è la  g io v a n ile  bellezza di A pollo del Bel
v e d e r e ,  v i  è  la  sve ltezza  e la  potenza del Semidio, vi è la 
n o b ile  a lt e r e z z a  e la  fid an za  nella  sua forza del vincitore 
d e l t r e m e n d o  P ito n e ; m a v i  è pure ciò che manca al greco 
s c a lp e l lo ,  c iò  che m a n ca v a  eziandio a Lisippo ed a Fidia: 
i l  s e n t im e n t o  re lig io so , ch e  inform a le grandi opere degli 
a r t e f ic i  c r is t ia n i ,  q u e ll’a rcan a  nobiltà unita alla  grazia, quel 
n u o v o  t ip o  d i  ce lestia le  se ren ità , quel non che d’ intellet
t u a le  e  d ’ in d e fin ito  che som m inistrar non poteva la cre
d e n z a  p a g a n a ,  tutta , p e r  co sì dire, materiale, ma che ispira 
e  s o m m in is t r a  la  n o stra , tu tta  spirituale e d iv in a . . . .  Nè 
in fe r io r e  a l l ’A r c a n g e lo  v in c ito re  è l ’A rcan gelo  vinto. L ’ar
t e f ic e  n e  c r e ò  la  fig u ra  a  sublim e contrapposto di quello
in  s e m b ia n z e ,  in m ovim en to , in cara ttere ..........E i conserva
le  im p r o n t e  d e lla  su a  d iv in a  origine nella dispostezza della 
p e r s o n a , n e l la  rob u stezza  d e lle  membra, nella forza, sebben 
d o m a , c h e  m a n ife sta  n e lla  su a  sconfitta » (i) .

G i o v a n n i  S f o r z a .

—  3 9 3  —

M O N U M E N T I CELTICI IN VAL DI MAGRA

V e r s o  l a  fin e  d e ll ’ann o  18 2 7  , per uno scavo nel terri
t o r io  d i Z ig n a g o  p resso  il fium e V a r a , ven iva dissepolto 
u n  c ip p o  d i p ie tra  a re n a ria  scolpito in forma di una rozza 
f i g u r a  u m a n a , e p o rtan te  u n a breve scritta in caratteri e-

( 1)  C fr . G a z z e tta  P iem on tese , n° 250, sabato 2 novembre 1844. 
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truschi arcaici, incisi dall’ alto in basso, e d a  d r it ta  a  s in i
stra. La scoperta mise subito a ru m ore il c a m p o  d e g li  e- 
ruditi: era in fatto la prim a v o lta  che v e n iv a  a l la  lu c e  un 
monumento di quella form a, e che co m p a riv a  un isc r iz io n e
etnisca nell’antico agro lunense.

Ne dette subito notizia il P a d re  S p o to rn o  , a l q u a le  , 
prima che il cippo fosse trasportato  a G e n o v a , fu  m a n d a ta  
una copia dell’ iscrizione ; ed e g li v i a v e v a  fa t to  s o p r a  i 
suoi studi, e tentato una in terp retaz io n e , co m e a p p a re  d a  
questi cenni: « D egno argom en to  di una b e lla  d is se rta z io n e  
sarebbero i B rin ia tes ; tanto più  che il lo ro  p a e s e  c o m in c ia  
a far parlare di sè con m onum enti etruschi ; e sse n d o  s ta ta  
pur dianzi comunicata a chi scr iv e  una e p ig r a fe  e tru sc a , 
trovatasi ne’ monti sopra B ru g n a to ; la  qual d a re m m o  co n  la  
sua interpretazione (qual che sia) , se  non a sp e tta ss im o  un 
fa cs im ile  della iscrizione, onde to g lie rc i un d u b b io  so p ra  
una lettera, che sem bra mal rap p resen tata  n e lla  c o p ia , ch e  
ci fu spedita , non che in a ltro  esem plare  ch e  v e n n e  tra 
smesso al chiarissimo Professor V i  vian i » ( i) .

Ma l ’annunziata interpretazione d e ll’e p ig ra fe  n o n  v e n n e  
fuori, ch’ io sappia: forse lo Sp o to rn o  non si p e r itò  d i fa r la  
pubblica, dopo che eruditi di m ag g io r  co m p e te n z a  n e lla  
materia avevano g ià  emesso la  p rop ria  op in io n e  in to rn o  al 
monumento. In fa t to , se ne occupò subito  G ia m b a tt is ta  
Zannoni, il quale ne scrisse in una le ttera  d e l 6 d i a g o s to  
del 1828 a Francesco Inghiram i, che la  in serì f r a  le  L e t t e r e  
di etrusca erudizione (2). P rem esso  che il m o n u m e n to  a p 
partiene aH’E truria media, ed escluso che si p o s s a  t ra t ta re  
di una pietra terminale, lo Zannoni concluse p e r  r ite n e r lo  
rappresentazione di una divin ità, traendone s p e c ia le  a r g o 
mento dall’epigrafe, che le g g e v a  M e x u n e m u n iu s  in v e c e  ch e

— 3 9 4  —

( 1 ) Annotazioni al Discorso di G a e t a n o  L o r e n z o  M o n t i ,  D e  v i is  p u 
blicis ac militaribus Romanorum tem pore; in G iorn ale  L ig u s t ic o  d i  scien ze  
lettere ed arti, anno II, 1828, p. 38.

(2) Lettere di etrusca erudizione pubblicate dal Cav. F r a n c e s c o  I n 

g h i r a m i , Poligrafia Fiesolana, 1828, pp. 29-37, e tav. II. Q uesta , e Γ a ltra  
lettera dello Ζ. all’ I. in data del 2 luglio 1828, furono anche [p u bb licate  a 
parte con lo stesso titolo, Poligrafia Fiesolana, 1828, in-8, di pp. 17 , con 3 
tav. in rame.
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M ezzo?zevzztszcs com e v e ra m e n te  è scritto sulla pietra, dando 
c io è  e r r o n e a m e n te  il v a lo re  di X  alla terza lettera, e in
t e r p r e t a n d o  p e r N I  la  te rz ’ ultim a , che è invece una sola 
l e t t e r a  ( S ' ). E ,  d iv iso  il m otto in tre membri, cioè ME 
X V N E  M V N I V S ,  e p ro v a ta  1’ antichissima usanza di co
m in c ia r e  le  e p ig ra fi con M E  , in modo che la pietra par
la s s e  in  p r im a  p erso n a  , sp iegando X V N E  quale perfetto 
d e r iv a n t e  d a  ξυνέθ3? ξυνώ , tradusse M e consociavit [<àliis] 
M u n i t t s . U n  certo  M u n io , secondo 1’ opinione zannoniana, 
a v r e b b e  p o s t o  q u e ll’ e rm a in serie con altri simili.

A p p r o v ò  q u este  con clu sion i Gerolamo A m ati nel render 
c o n to  n e l  G io r n a le  A r c a d ic o  di quella lettera dello Zan- 
n o n i; s e  n o n  che, a r ig u a rd o  di quello X V N E ,  affacciava 
l ’ ip o t e s i  s e  n o n  d o ve sse  p iù  tosto derivarsi dal verbo ξίχο? 
sc z ilp o  ;  « co s ic c h é  », son  sue parole , « per quella N . . . ,  
X V N E  fo s s e  in v ece  di ξόε, ο ξυσε? che per ciò, con senso 
n a t u r a l is s im o  ed o v v io , d o v e sse  tradursi : vie sculpsit M u
ntz ts  » ( i ) .

L a  n o t iz ia  d e lla  sc o p e rta  era  giunta fra tanto anche al
l ’a b a t e  G e r in i  , il qu ale  s ta v a  allora imprimendo in Massa 
i l  p r im o  v o lu m e  delle  sue M em orie d i L u n ig ia n a ; ebbe 
a n c h e  u n  d is e g n o  della  p ie t r a ,  che fece incidere in rame, 
e p o s e  in  t e s t a  di quel vo lu m e, arrivando in tempo per di
s c o r r e r n e  n e lla  In tro d u z io n e , m a con assoluta incompetenza, 
e  s e n z a  c o n o sc e re  q u el ch e  prim a di lui n ’era stato scritto. 
T a c e n d o  d e l  sign ifica to  d e ll ’ epigrafe , suppone che quel 
c ip p o  s ia  s t a to  eretto  d a  un lucomone di Luni « o per di
n o t a r e  u n a  p a rte  di con fin e della provincia etrusca, o per 
s e g n o  d i co rr isp o n d e n z a  tra  Luni e T egulia  » (2). « Son 
p a r o le ,  e ,  p e r  g iu n ta , m ale  scritte », ha detto benissimo, 
r i f e r e n d o le ,  G io v a n n i S fo rz a  (3).

(1) G io r n a le  A rcadico  d i scienze, lettere ed a rti, Tomo XX XX, 1828 , 
p p . 2 18  sg .

(2) M e m o r ie  sto rich e  d ’ i l lu s t r i  sc?'ittori e d i nomini insigni dell'antica 
e m o d e r ila  L u ? iig ia n a  per l ’abate E m a n u e l e  G e r i n i  , Massa 1S29, vol. I, 
p p .  X I I - X V .

(3) G l i  s t u d i  arch eo lo g ic i su lla  L im ìgian a e i  suoi scavi dal 1801 al 1850, 
n o t iz ie  r a c c o lt e  da  G i o \^a n n i  S f o r z a , in A tti e Memorie della R. Deputa- 
z io7 ie  d i  S t o r ia  P a tr ia  p e r  le P ro v in c ie  Modenesi, Serie V , vol. I, p. 117 
d e ll ’ e s tr .
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Il Micali si servi anche di q uesto  m on u m en to  p e r  i l lu 
strare la sua Storia  degli a n tich i p o p o li i t a l ia n i  , e fu  il 
primo a supporre che l ’ iscrizione del cippo a ltro  n o n  in d i
casse che un nome proprio: « L e  le ttere  sono di fo rm a  a n 
tica in questa stele : il nome M e x u n e m u n iu s  p a r e  u n ico  
(oppure antinome e cog*nome M e x u  N e v in n iu s ) ;  c o n su e ta  
è la forma etrusca del m onum ento (M us. E t r .  1 . I l i ,  t a v . 
24, 26), che termina a guisa di sfera, d o ve  m a la m e n te  a ltr i  
ha creduto vedervi effigiato un v o lto  um ano, o s ia  l ’a n im a  
del sepolto, a causa di certi segn i di co rro sio n e  nel. sa sso  
non troppo duro » (1).

L ’opinione espressa dallo Zannoni n ella  s u a  le t te r a  al- 
1’ Inghirami non persuase q u est ’ u ltim o su lla  p r e te s a  d e s t i
nazione del m onum ento, che e g li -credette p iù  to sto  un 
cippo terminale agrario, e com e tale  lo p u b b lic ò  n e lla  su a  
Storia della Toscana  ad illustrazione delle l e g g i  a g r a r ie ,  e 
come saggio della prim itiva sco ltu ra  dei p o p o li t ir re n i (2). 
E  così poi lo descrisse : « R u st ic o  term ine c h e  s e r v ì  ad  
indicare 1’ estensione di qualche possesso  a g r a r io . I  la t in i 
chiamavano questi oggetti or la p id e s , ora  s t ip i t e s , n o n  a l
tro significando che puri term ini esegu iti o rd in a r ia m e n te  
in legno, e ta lv o lta , come il p resen te  , in p ie tra  , o se n za  
umana configurazione , come qui ne ha so ltan to  la  f a c c i a ,
o col significato di agreste num e; della  q u a l’u lt im a  su p p o 
sizione l ’antiquario Zannoni fece più  conto, a tte sa  l ’e tru sc a  
iscrizione che in esso monumento lesse M e x u n e m u n iu s  ed  
interpretò me consociavit M u n iu s . In  q u a lu n q u e  m o d o  si 
può sempre tenere per uno dei più  antichi m o n u m e n ti di 
pietra che abbiam o » (3).

La stele , trasportata a G e n o v a  , fu m u rata  p r e s s o  la

( 1 )  Storia deg li antichi popoli ita lia n i di G i u s e p p e  M i c a l i , F iren ze  , 
1832, Tomo III , pa£. 227, e tavola C X X , al n. 7. — Le sco ltu re  del sasso 
non sono altrimenti segni di corrosione, ma effettivamente l ’ im m agin e di un 
volto umano, come si può vedere dalla nostra figura, Tav. I, fig . 1 .

(2) Storia della Toscana compilata ed i?i sette epoche d is tr ib ?tila  d a l  C a v . 
F r a n c e s c o  I n g h i r a m i , Poligrafia F ieso lan a , 18 4 1, vol. I ,  pagg . 30 1, 368 
e 370.

(3) Monumenti p er  Vintelligenza della  S to ria  della Toscana co m p ila ta  
ecc., Poligrafia Fiesolana, 1845, pag. 9 e tav. V I, n. 3.
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p o r t a  d e l la  B ib lio te c a  di q u e ll ’U niversità, accompagnata da 
u n a  la p id e  e sp lic a t iv a  d e tta ta  dal canonico Luigi Grassi, il 
q u a le , s e g u e n d o  l ’op in ione d e ll’ In gh iram i, ritenne si trat
t a s s e  d i u n a  p ietra  term in a le ; anzi; nel breve motto etrusco 
v o l le  t r o v a r e  espresso  l ’u fficio del monumento, perchè, di
v id e n d o  la  s c r itta  così: M E  X V  N E  M V N IV S , la tradusse 
M e  h in c  n e  m oveas  ( i) . Interpretazione che il Grassi dette 
t u t t ’ a f fa t t o  a d  orecch io  , e invocando , forse , 1 ’ autorità di 
O v id io  in  q u e i v e rs i :

T e r m in e ,. . .  lev itas  tib i libera non est 
Q u a positus fueris in statione, mane (2).

N e l  1 8 5 3  il M om m sen  riprodusse l ’ ep igrafe , tenendo 
s e m p r e  p e r  g-uida la  lez ion e errata fin’allora conosciuta (3); 
s o p r a  la  q u a le  v o lle  d ire  la  propria opinione anche il prof. 
G .  B a r d e l l i  , il q u a le  , in u n a  lettera del 22 giugno dello 
s t e s s o  a n n o  a  S ilv e s tro  C entofanti, rigettava la spiegazione 
d i x u n e  d a t a  dallo  Z a n n o n i, derivandolo invece dal san
s c r i t o  s v a ? i  ( =  o rn a re ), che, acquistato il valore di fingere, 
d a r e b b e  a l la  scritta  il s ign ificato  di « Me Musus fìnxit », 
o v v e r o  « M e  M u su s e r e x it  » (4).

F r a n c e s c o  O rioli fu  il prim o che lesse esattamente l ’e
p ig r a f e ,  e  p u b b lic ò  u n a illustrazione del monumento nel- 
Γ A l b u m  d i  R o m a . L o  r iten n e  un cippo sepolcrale della più 
a n t ic a  m a n ie r a  tanto p e r  la  scrittura dell’ epigrafe quanto

(1) Il G ra s s i  non pubblicò, ch ’ io sappia, per le stampe la sua interpre
ta z io n e , d i c u i non rim ane altro documento che quell’epigrafe, la quale 
su o n a  co sì : Q u em  · vides  * h ic  · positum  · lapis | terminalis * in ' agro 
s p e d ie n s i  * | effossus  * est * an  · M D  C C C X X  V I I I  \ monet que * lingua · 
e lr u s c a  * | q u o d  * latin e  * s ic  * respondet * | me * hinc * ne * moveas. La 
s te le , r im o ssa  d a l primo luogo, fu posta nel loggiato superiore dell’Univer- 
s ità ; nel 1 8 9 2  ven n e tolta, e m urata nel Museo civico del Palazzo Bianco, 
n e l l ’a tr io , d o v e  cambiò, alm eno due vo lte , di posto. Ultimamente venne 
tra s p o r ta ta  n e lla  sala II  del-pianterreno; ma, siccome questa sala porta 1 in
se g n a  E p o c a  ro m a n a , evidentem ente il cippo non ha ancora la sua desti
n a z io n e  d e fin it iv a . M e hin c ne m oveas! povero Grassi, sembra glielo fac
c ian o  a p p o s ta !

(2) F a s t o r u m  I I , 673, sg.
( 3 )  M o m m s e n  T h .  D ie  nordetruskischen Alphabele a u f Inschriften und 

M iin s e n , s . 2 1 5 ,  in M itte ilu n g en  d e r  Antiquari schen Gesellschaft in Zu
r ic h ,  1 8 5 3 .

(4) C f. R i v i s t a  contem poranea, 1855, vol. I l i ,  p. 396.
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per la scoltura del sasso; e c irca  la  inscrizione: « so n  c e r to  » , 
scrisse, « che qui si tratta di due soli v o c a b o li: A dezu, N e -  
muzus, che è dire del prenom e e del nom e d e l d e fu n to  », 
come già aveva  congetturato il M icali. Mezze, s e c o n d o  l ’O- 
rioli, sarebbe il prenome, corrispon dente a l M e t iu s  o Atfettus 
italico, al caso nominativo o g e n itiv o ; N e m u z tts  , a s so lu ta -  
mente genitivo , un gentilizio « non ign o to  a ’ to sc a n i ». 
Sicché la epigrafe tradotta su on ereb b e così: « D i M e z io  o 
Metto N e muso, o N em isone  » (i) .

Il Fabretti illustrava con tem poran eam en te a l l ’ O r io li la  
stele, e giungeva a conclusioni an alo gh e , che e s p o n e v a  in 
una lettera a Luciano S carab e lli : « H o tra d o tto  M e ttu s  
Nemisius , ma sono ben lu n ge  d a ll’a sse rirv i la  m ia  in te r 
pretazione per assoluta e ineccezionab ile  , n e lla  d e fic ie n z a  
di confronti opportuni ». E  so tto scriv ev a  a lla  o p in io n e  del- 
lOrioli, che il cippo non fosse  a ltro  che la  s te le  fu n e ra r ia  
di Mezio Nemisio (2).

(1) Cippo sepolcrale murato presso a lla  p orta  della  B ib lio te c a  d e lla  (7— 
niversità di Genova, in L 'A lbu m , G io j nale le lle ra i'io  e d i  b e lle  a?'ti, anno 
X XI, n. 43, 16 die. 1854, pp. 341 sgg.

(2) Lettera ì/ ' A r i o d a n t e  F a b r e t t i  a l p r o f . Luciano S c a t 'a b e lli  so p ra  
due iscrizioni etrusche che s i conservano n e g li S tati Sa?-di, T  u n a in  G e
nova, l ’altra in Torino. In : R ivista  contempoi’a n e a , vol. I l i  , 1855, pp. 
392-401. — Tra i Mss. della Biblioteca Civica di Genova (D .b is  1 1 ,  6, 58) è 
una lettera di Luciano Scarabelli , in data del 10 giugno 1855 , d iretta  al 
Sindaco di Genova, con la quale intende constatare che prim a d e ll ’ O rio li
il Fabretti aveva interpretato la nostra iscrizione: « Perchè resti docum ento 
di questa priorità », così egli scrive, « prego il Sig. Sindaco a  consegnare 
tra i Mss. della Biblioteca Civica questo fascetto com posto: D ella  stam pa 
Fabretti a me diretta; della lettera 23 aprile 1854 del prof, a me col prim o 
saggio d’ interpretazione; della lettera 30 aprile 1854 ch e, av u ta  da me la 
risposta, modifica l ’ interpretazione; della lettera 14 maggio 1854 , che mi 
dà copia di una lettera dell’ abate Grassi a lu i, e della su a  risposta  (23 
aprile-4 maggio); della lettera 5 novembre 1854, che mi dice di a v e r  avuto 
la lettera d’Orioli (scritta al Cervetto Rossi), e un ’ altra del B ard elli (scritta 
a me), e mi dà nota dell’ iscrizione perpendicolare perugina ». S i noti che 
col nome di Cervetto-Rossi lo stesso Scarabelli (lo afferma in questa m ede
sima lettera al Sindaco) aveva scritto a llO rio li per provocare una sua inter
pretazione dell’ epigrafe, che è poi quella che comparve ne\V A lb u m  del 16 
dicembre 1854. Sostanzialmente queste lettere del F . allo S . n u lla  a gg iu n 
gono a quanto egli ha scritto nella lettera a stampa. Lo stesso F ab re tti r i
stampò l ’epigrafe, descrivendo brevemente il cippo e dandone una succinta 
bibliografia, nel Corpus inscriptionum ita lic a ru m , p. X X I I I ,  n. 10 1 ; e r i
produsse la figura del monumento nel G lossarium  ila lic u n i, s. v . N e n iu su s , 
col. 1226 sg.
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D i  p a r e r e  d iv erso  si m ostrò  il Padre Camillo larquinj 

d e l la  C . d . G . , e lo  e sp re sse  in una lettera del 1 8 febbraio 
1 8 5 8  e  L o r e n z o  C o sta , che g l i  aveva chiesto una sua spie
g a z io n e  d e l l ’ e p ig ra fe . E g l i  conviene nella lettura fattane 
d a l  F a b r e t t i ,  m a a g g iu n g e  : « In quanto però all’ interpre
t a r l a ,  è  c o s a  ben d iv e rsa . Im perocché le voci non sono 
d e t e r m in a t e  d a  in terp u n z io n e , e non possono determinarsi, 
p e r  la  e c c e s s iv a  b re v ità  d e ll ’ epigrafe, dal contesto. Inoltre 
n o n  p o s s o n o  a v e r  lu ce  d a l monumento, perchè e un sasso 
in fo r m e  ; n o n  dal lu o g o  d e l ritrovam en to , perchè fu alla 
c a m p a g n a .  P o s t o  ciò , sa re b b e  m eglio tacere ; ma perchè 
h o  d e s id e r io  di s e rv ir la  com e m eglio posso, dirò ciò che 
m i s e m b r a  m en o  im p ro b ab ile . A d u n q u e , tenendo 1 iscri
z io n e  p e r  fu n e b r e , e fo rse  appartenente a qualche soldato 
c h e , m o r t o  in  tem po di q u a lch e  spedizione militare, dovette 
e s s e r e  s e p p e l l it o  a lla  c a m p a g n a , così la interpreterei per 
s o la  e  p u r is s im a  c o n g e ttu ra  ». Esam inad quindi i membri 
d e l la  i s c r iz io n e  nel fa tto  filo lo g ic o , conchiude : « Tale po
t r e b b e  e s s e r e  Γ in tera  trad u zion e :

L e t t u r a  e tru sca  : A lez u  nevi u  su s , 
L e t t u r a  e b ra ic a : M ez a  nam  u  sus, 
T r a d u z io n e : M ez a  dorm iens ipse gaude, 

s e n t e n z a  c h e  i com m iliton i travagliati dalle fatiche e dai 
p e r ic o l i  a c c o n c ia m e n te  p otero n o  scrivere sul sasso del se
p o lc r o  , a  co n so la z io n e  d el defunto. Se  non che potè anche 
e s s e r e  u n o  sch erzo  m ilitare  , perciocché Μ ιζα  o M eza, se
c o n d o  la  p ro n u n z ia  d e lla  Volgata, significa P a u ra ;  ond è 
c h e  la  m e d e s im a  sen ten za  potrebbe eziandio valere : Messer 
P a u r a , o g g im a i d o r m e n d o , sta  contento » (1).

E m a n u e l e  C e lesia  in q u el suo studio, privo di ogni v a 
lo r e  s c ie n t if ic o , so p ra  la  lin g u a  degli antichi lig u ri, trovò 
m o d o  d i f a r  con o scere  u n a  spiegazione tutta sua della no
s t r a  e p ig r a f e .  L à  d o v e  p a r la  delle affinità tra 1 idioma li
g u r e  e  l ’e t r u s c o , p e r  p ro v a re  che le due lingue ebbero 
« c o m u n e  i l  m i, m e , in lu o g o  di 10 », cita « una iscrizione

(1)  Q u e sta  lettera non fu stam pata; si trova ms. in copia nella Biblio
te c a  C iv ic a  d i G enova in fine del citato cod. D.bis 1 1 , 6, 58, a cui venne 
a g g iu n ta  ev id en tem en te dopo il dono dello Scarabelli per ragione di affinità 
d e l l ’ a rg o m e n to .
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rinvenuta presso la Spezia » la  quale « dice m e z u n e  M u 
sus, cioè io sono M u su s  » (i). M a qualche an n o  p iù  ta rd i, 
descrivendo la stele nella continuazione che fe c e  a lla  S to - 
ria  dell* U niversità genovese  d e ll’ Isnard i , non o sò  p iù  di 
confermare con tanta d isinvo ltura quella  su a  in te rp re ta 
zione; ma solo, dopo di aver accennato ad a lcu n e  op in io n i 
già espresse dagli eruditi , appena di s fu g g ita  n o tò  com e 
altri avesse diversam ente inteso il senso della  sc r itta  (2).

Ultimo, credo , intervenne n ella  d isputa il C o r s s e n , il 
quale, ritornando al concetto che il m onum ento s ia  u n a 
pietra terminale , tenta d istru ggere  con m inuti a rg o m e n ti 
filologici e con prove archeologiche l ’ipotesi d e lla  s te le  fu 
neraria. « L ’asserire », egli incom incia, « che q u e sta  sc r itta  
significhi M ettius N em u su s  non è dare una sp ie g a z io n e  
fondata, perchè nè M ezu  come prenom e, nè N e m u s u s  com e 
nome di fam iglia si presentano mai nelle e tru sch e  in scr i
zioni, e perchè niun indizio di designazione di p e rso n a  com 
pare in quelle parole, e il cippo in discorso n e l q u a le  son 
scritte si scosta m anifestam ente dalle altre fo rm e d i p ie tre  
mortuarie etrusche. L a  form a adunque delle p a ro le  , com e 
quella del cippo dice che questa inscrizione non  è u n a  p ie 
tra mortuaria ». E  venendo ad esprim ere la p ro p r ia  o p i
nione a riguardo del significato d e ll’ ep ig ra fe  , r a g io n a  e 
conclude, in riassunto , così : « Io  sp iego  nem -zìs-u s  com e 
genitivo singolare dell’ etrusco n evi-u s  =  lat. n e m u s , con
lo stesso suffisso genitivo come il latino V en-er-u s  d a  Venzts, 
Cer-er-us, Caes-ar-us , ecc. D e v e  quindi anche il g e n it iv o  

nem us-us, =  lat. nem -or-is, dipendere dalla p a r o la  p re c e 
dente mez-zu. Questa forma v erb a le  p rovien e d a  m et-izi p e r  
l ’assimilazione del suono finale t i  con la  voca le  v e n ie n te  in
2 come A rn z-a , Larz-a , R ez -u . ecc., da ArntJz-ici, L a r t - ia ,  
R et-ius;  ed invero è me-t-iu nom inativo s in g o la re  m asch ile  
del radicale m e-t-is ecc. Quindi me-z-zc per vie-t-izc s ig n ifica  
cosa appartenente a confine; e siccom e ciò è sc r itto  so p ra

-— 400 —

(1) D ell’antichissimo idioma de* L ig u r i  p e r  E m a n u e l e  C e l e s i a  ,  G e 

n o v a ,  1863,  p a g .  36 .

(2) Storia della Università di Genova d e l  P .  L o r e n z o  I s n a r d i  co n tin u a la  
fino a’ dì nostri p e r  E m a n u e l e  C e l e s i a , G e n o v a ,  1867 ,  P .  I I ,  p p .  2 9 3  s g .
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u n a  p i e t r a  c h e  h a tu tta  l ’apparenza d ’ un cippo terminale, 
t e r m in e , s i  d e v e  trad u rre  Γ iscrizione così : M ezu nemusus 
=  la p is  n ie  t ie n s  n em o ris  =  term inus nem oris » (i).

N o n  d e b b o  om m ettere  d i notare a questo punto che 
g i à  il F a b r e t t i  v e n t ’ann i p r im a  aveva affacciala, senza farne 
g r a n  c o n to  p e rc h è  di sca rso  valore scientifico , una inter
p r e t a z io n e , s e  non d el tu tto  id e n tica , in gran parte con
fo r m e  a  q u e l la  sco p erta  d a l Corssen : « E  che penserebbe 
l ’a u t o r e  d i q u e lla  in terp retaz io n e  (2) se taluno sostenesse 
c h e  la  s u a  p ie t r a  n u ll’a ltro  d ica  che in  medio nemoris? Im
p e r o c c h é  a n c h e  a  q u esto  si potrebbe piegare , ragionando 
c o s ì: m e z u  =  (in) m edio  (sanscr. m a d h y a , gr. μέσος, osco 
Μ β β ο ι,  u m b r o  m e fa , ita l. ?nezzo); nem usus =  nemoris, genit, 
a r c a ic o  d i n e m u s , com e V e n e ru s , Castorus » ecc. (3).

*
*  *

H o  v o lu t o  r ife rire  in  succinto  le opinioni di coloro che 
h a n n o  s t u d ia to  il n o stro  m onum ento per mostrare la grande 
in c e r t e z z a  d e g l i  eru d iti tan to  nel determinare 1 ’ ufficio cui 
fu  d e s t in a t o ,  com e nel d are  una spiegazione dell’ epigrafe 
in s c r i t t a v i :  d u e  p ro b le m i intim am ente connessi fra loro, la 
c u i s o lu z io n e  è sta ta  fin o ra  p iù  difficile a trovare per il 
f a t t o  d e l la  m an can za  di opportu n i ra ffron ti, tanto per ciò 
c h e  r i g u a r d a  la  fo rm a d e lla  pietra, come gli elementi della 
in s c r iz io n e . A  q u este  d iffico ltà  intrinseche che presentava 
l a  s t e le  u n ’a lt r a  se ne a g g iu n g e v a  d ’ indole geografica : il 
lu o g o  d e l  t ro v a m e n to ; p e rc h è  la  pietra, dissotterrata in vai 
d i M a g r a ,  c io è  in q u e ll’a g ro  lunense il quale « Etruscorum 
a n t e  q u a m  L ig u r u m  fu e ra t » (4), e per giunta inscritta di 
c a r a t t e r i  e tr u s c h i, d o v e v a  necessariam ente essere ritenuta 
q u a le  m o n u m e n to  tu scan ico , e alla soluzione dei due pro
b le m i  d o v e a n  g u id a re  le  cognizioni che abbiamo dell’ arte, 
d e i  c o s t u m i e  d e lla  lin g u a  etrusca.

—  4 °  i —

( 1)  C o r s s e n  W . Ucber d ie  S p ra ch e der E tru sk er , Leipzig, Teubner,
18 7 4 , v o l . I , p p . 230 sgg.

(2) I l can .* G ra ss i, autore d e ll’epigrafe fantastica, sopra accennata.
(3) S o p r a  d u e  is c r iz . e tn is c h e , ecc., p. 400 sg.
(4) L i v i o , X L I ,  1 3 .
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In fatto, nessuno degli eruditi che si a ffa tica ro n o  in to rn o  
a quel sasso dubitò mai non si trattasse  di c o sa  a p p a rte 
nuta al popolo etrusco. So lo  1 O r io li, pur non  m e tte n d o  in  
forse l ’origine tuscanica della stele, in trav id e  nel n o m e N e 
musus un elemento straniero, « tratto  forse d a  o r ig in e  g a l 
lica o gallo-germ anica, la q u ale  diede i p o p o li N e m e t i,  N e 
metocenna, N em au sus, ecc. » (i). E  il F a b re tt i, ch e  t r o v a v a  
affatto nuovo il nome M ettu s  n e ll’E tru r ia  p ro p r ia , q u a si si 
mostrava proclive ad am m ettere « che la  le g g e n d a  in d isco rso  
rivelasse un piccolo avanzo del p arla re  di un p o p o lo  co n fin an te  
coll’ etrusco, e che da questo av esse  preso  1 ’ a lfa b e to  , che 
per verità è pretto tuscanico »; m a, fu o rv iato  d a l la  p o siz io n e  
geografica del ritrovam ento, finì p er ritenere il c o n tra r io  (2).

Attualm ente quel m onum ento è adu n qu e d a  tu tti c re 
duto una pietra terminale e tn isc a  ; non so lo  p e r  il fatto  
che, secondo il parere u n iv e rsa le , la  iscriz io n e  p a r la  in 
lingua e tru sca , ma ancora p erch è , com e se m p re  a v v ie n e , 
la ragione è di chi ultimo ha parlato . I l  q u a le  n e l caso  
nostro è il Corssen, che ha interpretato  M e ta  n e m o r is . In  
fatto, la stele fu d i'recen te, com e ho rico rd ato , r im e ssa  in 
onore in una delle sale del M useo C iv ico  d i G e n o v a , e 
sotto vi fu ricollocata l ’antica scritta  del G r a s s i :  Q u em  v i
des hic positum  lapis term in a lis . . . .

L a  difficoltà dei confronti v ien e  ora ad e s s e r  to lta  d al 
ritrovamento di altri quattro m onum enti s im ili, ch e  io  non 
esito a porre nella stessa fam ig lia  di quel p r im o  , e ch e  
pubblico per la prim a vo lta  nelle  tavo le  an n e sse  a  q u e sta  
memoria. Insiem e con i nuovi stam po anche la  f ig u ra , g ià  
nota, dell’antico, perchè appaia  sen z ’ altro l ’ e v id e n z a  d e lla  
parentela (3). M a questo non mi dispensa d a l c o m p le ta rn e  
la descrizione :

T a v . I. F i g . I. E  questa la stele  di Z i g n a g o , ch e  si 
trova in Genova. Mi servirò , p er la  descriz io n e , d e lle  pa-

--- 40 2  ---

(1) Op. cit.
(2) Cfr. F a b r e t t i , Sop?-a due isc riz io n i etrusche, ecc. p a g .  3 9 8 .

(3) Noto che questa è la prima volta che la stele di G en ova  viene r i 
prodotta mediante la fotografia. Me ne comunicò gentilm ente u n ’ ottim a 
prova l ’egregio avvocato Giuseppe Pessagno, che ringrazio v ivam en te.
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rô le  d e l l O r i o l i :  « E  della  più  antica maniera, si quanto alla 
s c r i t t u r a  d e l l ’e p ig ra fe , che quanto  alla scoltura del sasso.... 
H a  la  s o l i t a  f ig u r a  d e ’ c ip p i: convesso e rozzo posterior
m e n te ; t e r m in a t o  da una superficie piana anteriormente , 
c o l le  d u e  f a c c e  latera li u gu alm en te  piane, comprese tra spi
g o l i  s m u s s a t i  e  poco  ric isi. E s c e  superiormente in una te
s ta , d i s t i le  a rc a ic o , m asch ile , e sovrapposta a un mal ve
n u to  in d iz io  d i  collo . S c r itto  p e r  lo lungo è Γ epitafio di 
c a r a t t e r i  e t r u s c h i  » ( i) . L e  m isure sono date dallo Zannoni: 
« L a  s u a  lu n g h e z z a  è di tre  piedi parigini, quattro pollici 
e  q u a t t r o  l in e e ;  la  la rgh ezza  un piede, un pollice e due linee, 
e  l ’a lt e z z a  è  d i sei p o llic i ; nel fondo va gradatamente al
la r g a n d o  fin o  a  otto po llic i » (2). R idotta  la misura al si
s te m a  d e c im a le ,  l ’ altezza del cippo è poco più d ’un metro.

T a v .  I .  F ig - , 2. Q u esta  ste le  fu dissotterrata nella Selva  
d i  F i l e t t o , m a g n ific o  bo sco  di castagni in un gran piano 
s u lla  s in is t r a  d e lla  M a g ra , a  b re v e  distanza dal fiume, nel 
c o m u n e  d i V i l la fr a n c a  (3). E  scolpita in un blocco di pie
t r a  a r e n a r ia  d i g ra n a  p iu ttosto  grossa, preso dal letto della 
M a g r a ,  e  m is u r a  in a ltezza m. 0,90 senza la parte che do
v e v a  e s s e r e  c o n fic c a ta  n el terreno, che è di m. 0,40. R ap
p r e s e n t a  u n  u o m o  arm ato  , a  capo scoperto , tutto nudo, 
s a lv o  u n a  c in t u r a  a  dopp io  g iro  , che gli cinge la v ita , e 
r e g g e ,  a  d r i t t a ,  la  sp ad a . L a  testa m o stra , scolpiti di ri
l ie v o ,  il c o n to r n o  d e lla  faccia , le  sopracciglia, gli occhi, il 
n a s o , l a  b o c c a  e una p icco la  barba. L e  b ra cc ia , a tratti 
g e o m e t r ic i ,  s i  staccan o  dalle  spalle  q u ad rate , e terminano 
in  d u e  m a n i  e n o r m i, sim ili a  due grossi pettin i, sopra le 
q u a li  l ’a r t i s t a  h a  scolp ito  , sem pre di rilievo, due giavel
lo t t i  a  d e s t r a  e  u n ’ascia  a  sin istra. Le  gam be , fra cui si 
v e d o n o  i g e n it a l i ,  son p ie g a te  da una stessa p arte , e ter
m in a n o  c o n  d u e  p ied i p iù  p icco li delle mani. Nella parte 
p o s t e r io r e  i l  so lc o  d e lla  co lon n a verteb ra le , pronunziatis- 
s im o , m u o v e  d a l collo , t ra v e rs a  la doppia cintola, e arriva a

—  403 —

(1)  O p . c it .
(2) O p . c i t . ,  p a g . 29, n. i .
(3) J^a possiede ora il mio amico Cav. Luigi Bocconi di Pontremoli.
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terra. Un’epigrafe correva da sin istra a d iritta, in co m in cian d o  
sotto l ’ascella destra, e term inando alla  p ie g a tu r a  d e l g o 
mito sinistro. S i com poneva di c irca  una d e c in a  di le tte re , 
ora quasi del tutto indecifrabili per la poca p ro fo n d ità  del- 
Γ incavo e per l ’azione del tem po.

T a v . II. F i g . 3. Proviene questo m onum ento d a lla  s te ssa  
località del precedente, ed è pure scolpito in  u n  b lo cco  a l
luvionale di macigno, ma p iù  tenero e di g ra n a  p iù  fin e (1). 
Misura m. 1,04 com presa la  parte  che d o v e v a  e sse re  s o t 
terrata (la quale fu per altro da poco m ozzata), e a lla  cin
tura è largo m. 0,49. L a  testa  e il collo r ic o rd a n o  in tutto  
la figura N. 1 ; anche qui il contorno della fa c c ia , g li  occhi 
e il naso sono di rilievo, m a la b occa è in cisa . L e  b ra cc ia  
sono meno rigide che quelle della  F ig . 2; e le  m an i, p u re  
difettando, come in quella, d e ll’opposizione d e l p o llic e , m o
strano l ’intenzione di stringere il pu gn o . Q ui l ’a sc ia  è n ella  
destra, e nella sinistra sono i due g iav e llo tti. U n a  c in tu ra  
di un’unica lista gira tutto attorno al b locco, e r e g g e ,  sem 
pre a dritta, una spada. Sotto  l ’asce lla  d estra  è sco lp ita  la  
lettera

T a v . II . F ig . 4. Questa stele si trova  n e lla  v illa  di 
Càmpoli, frazione del comune di M ulazzo e d e lla  p a rro c 
chia di Lusuolo in V a l di M ag ra  , su lla d e stra  d e l fium e, 
in altura; ed è murata, ritta in pied i ed iso lata , p re sso  l ’an 
golo sinistro di quell’ oratorio della  M ad onna. P e r  essere  
da tempo in mezzo a ll’abitato, e quindi esp o sta  a g l i  in su lti 
degli uomini, è alquanto m altrattata : v i si v e d o n o  qua' e 
là scolpite lettere di maniera recente, e tutto il fian co  d e 
stro è corroso per 1 ’ uso di a rro tarv i i falcetti , ch e  hanno 
quei contadini. A nche questa è scolpita in un g ro s s o  fra m 
mento di arenaria fine, e molto più com patta d e lle  p re c e 
denti, e misura dalla linea in cui esce dal su o lo  m. 1 , 1 5  di 
altezza per una larghezza m edia di m. 0 ,5 5 . L a  te s ta  è 
scolpita di rilievo, ma in un solo piano, e g li o cch i, la  b o cca  
e il naso sono incisi, o almeno tali ora si m o stra n o , g ia c 
ché portano le traccie continuate di colpi e s fre g a m e n ti.

(1) Fa parte delle collezioni del Museo Civico della Spezia per dono fat
tone dal conte Carlo Noceti di Bagnone.
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L a  m a n o  d ir it t a  del g u e rr ie ro  stringe i due soliti giavel
lo t t i, m a  la  s in is tra  è sco m p arsa  per un colpo recente, e in
s ie m e  l ’a r m a  c h e  ten eva . U n  contadino del luogo mi disse di 
r ic o r d a r e  b e n is s im o  com e q u e lla  mano stringesse una scure; 
la  q u a le  p e r  a ltro  non p o te v a  aver avuto la posizione delle 
d u e  p r e c e d e n t i .  L a  so lita  c in tu ra  , di una sola lis ta , gira 
a t to r n o  a l  m o n u m en to , e d o v e v a  reggere, a dritta, il col
t e l lo ;  m a , c o m e  ho g ià  no tato , da questa parte la pietra è 
c o n s u n t a  p e r  l ’ usura, e d e ll’arm e non si scorge più alcuna 
t r a c c ia .  N e l  b ra c c io  e n e ll’avam braccio  sinistro, poco al di 
s o p r a  d e l g o m it o  e d el p o ls o , due in cision i, se non sono, 
c o m e  n o n  p a r m i , r e c e n t i , dovrebbero rappresentare due 
a r m ille .

T a v . I I .  L i g . 5. Q u est’ u ltim a stele s ’ incontra appena 
fu o r i  d e l  c a s t e l lo  di M a lg ra te , pure in V a l di Magra, sulla 
s in is t r a  d e l  fiu m e , in castra ta  n e l muro esterno d ’ una casa 
c o lo n ic a . I l  m a te r ia le  o n d ’è scolpita è lo stesso de’ prece
d e n ti: u n  g r o s s o  ciotto lo  di fium e di pietra arenaria gial
lo g n o la .  È  d i  d im en sion i un p o ’ più piccole delle già de
s c r it t e ,  e  m a n c a  di tu tta  la  p arte  inferiore, che doveva es
s e r e  c o n f it t a  n e l  suolo . F u  tro vata  scavando in un poggio 
l ì  p r e s s o , e  s i  co n se rv a  n el paese memoria del trova- 
m e n to  ( 1 ) .  L a  testa  è m o d ella ta  meglio che nelle prece
d e n ti, e  l a  fa c c ia  non è tra c c ia ta  a solo contorno 0 in un 
so l p ia n o , m a  a  m ezzo r i l ie v o ; g li occhi, le sopracciglia e 
la  b o c c a  s o n o  incisi, m entre  il naso aggetta. Qui si tratta 
e v id e n t e m e n t e  del m onum ento di una donna, che è nuda, 
e  m o s t r a  c h ia r is s im a  la  tra c c ia  della prominenza del seno 
( a s p o r t a t a  f o r s e  da poco  insiem e col rilievo delle mani e 
d e i d u e  a v a m b r a c c i)  e il sesso . Nessuna traccia di cintura, 
n è  d ’a l t r o  o rn a m e n to .

O r a  , s e  , o ltre  i ra ffro n ti che si possono fare circa la 
fo r m a , la  m a n ie r a , il m ateria le , le dimensioni di questi cin
q u e  m o n u m e n t i,  si con sid era  che essi furono trovati in una

(1) Si novella in paese che quando la pietra venne dissepolta vi fu tro
vato da presso un vaso pieno di monete; che uno degli inventori si allon
tanò dalla terra per il cambio del tesoretto, ma che non fu più veduto 
tornare.
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stessa regione, non più distanti i due più lo n ta n i di u n a  
ventina di chilometri, nelle va lli della  M a g ra  e d e l su o  m a g 
giore affluente, la V ara, non credo si possa m e tte re  in  d u b 
bio che si debbano raggru p p are  in una s te ssa  f a m ig l ia , 
tanto per Γ o r ig in e , come por lo scopo cu i fu ro n o  d e 
stinati.

E  per dire anzi tutto di q u est ’ultim o, non p a rm i s ia  da 
esitare a qualificare quei cippi p er m onum enti se p o lc ra li  , 
e a concludere conseguentem ente che tanto il C o rsse n  , 
quanto tutti coloro che lo preced ettero  in in te rp re ta z io n i 
analoghe alla sua, hanno errato , sia  che m o v e sse ro  d a  c r i
teri filologici od archeologici; m entre e il M ica li, e l ’O rio li, 
e il Fabretti hanno esattam ente interpretato l ’ u ffic io  d e lla  
pietra di Zignago. L e  figure 2, 3 e 4 mi p a re  d ican o  assa i 
chiaro come si tratti di m onum enti funebri e re tti so p ra  il 
sepolcro di guerrieri ; e chi vo lesse  sosten ere  an ch e  p er 
essi la tesi che siano pietre term inali , p ortan d o  a  con forto  
di tale interpretazione l ’autorità di testi che in se g n a n o  com e 
gli antichi personificassero il term ine in una d e ità  ch e  r a p 
presentavano arm ata a difesa del confine , s i t ro v e re b b e  ,
io credo, imbarazzato dinanzi a lla  stele  N . 5 , in  cu i è e ffi
giata, senza eccezione, una fem m ina.

Cadono quindi, o m ’ inganno, tutte quante le  a rg o m e n 
tazioni affacciate dai sostenitori d e ll’ ufficio te rm in a le  di 
quella pietra, e viene conferm ata l ’ opinione ch e  la  scritta  
nel monumento genovese altro  non in segn i ch e  il nom e 
del sepolto.

*
*  ❖

Per una serie di considerazioni, che verrò  q u i so tto  e- 
sponendo, io proporrei di riconoscere nelle c in q u e  ste le  di 
V al di M agra altrettanti m onum enti funebri g a llic i,  sp e c ie  
di « menhirs » antropomorfi.

Le rappresentazioni figurate che d e ’ G alli c i h a  la sc ia to  
l ’arte classica sono sempre di g u errieri s e lv a g g i  e  nu d i, 
dalla chioma abbondante e scom posta, tali com e ci fu ro n o  
descritti dagli storici, dai geo grafi , dai poeti an tich i. E  i

—  4°6  —
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n o s t r i  m o n u m e n ti, che sono senza dubbio opera di artefici 
u s c it i  d a l lo  s te sso  popolo  cui appartennero i defunti, e però 
im m u n i d a  o g n i influenza artistica o letteraria straniera, 
m e r a v ig l io s a m e n t e  si acco rd an o  con quelle testimonianze; e 
i r i t r a t t i  c h e  c i offrono dei guerrieri sono la riproduzione 
p e r fe t t a ,  s e b b e n e  resa  con  arte  del tutto primitiva, del tipo 
c la s s ic o  d e l  g u e rr ie ro  g a llo  , tanto nel costume come nel- 
Γ  a r m a m e n t o .

P r e n d ia m o  in esam e le  nostre stele nei loro particolari, 
e  fa c c ia m o  q u a lc h e  raffron to .

D io d o r o  ra c c o n ta  com e i G a lli usassero spesso di com
b a t t e r e  n u d i , γ υ μ ν ο ί μ α χό μ ενο ι ( i) ;  e che avean della morte 
c o s ì a lto  s p r e z z o  , che si s lan ciavano  nel pericolo γυμνους 
x a l  7Γ8ρ:εζωα|χενους (2). E  « nudi et praecincti » li vediamo 
s p e s s o  r a f f ig u r a t i  d a ll’ a rte  a n tic a , che ce ne offre esempi, 
p e r  t a c e r  d ’ a lt r i ,  n el g io v in e  g a llo  morto di Venezia, nella 
s t a t u e t t a  d e l la  n ecro p o li di M yrina, nel medaglione di 
C a p u a ,  n e i  s a r c o fa g h i del Cam posanto di P isa e del Museo 
d i M a n t o v a  (3). S a p p ia m o  inoltre da L iv io  che « Galli 
s u p e r  u m b il ic u m  eran t n udi » (4), e de’ Galli combattenti 
p r e s s o  R o m a  ch e « n udi p u g n a n t, et sunt fusa et candida 
c o r p o r a  u t  q u a e  n isi in p u g n a  nudentur » (5).

O r a  i g u e r r ie r i  d e lle  n o stre  stele sono appunto raffigu
r a t i  n u d i , e  so lo  hann o attorno al corpo una cintura, 
q u a le  s i  o s s e r v a  nei c ita ti m onumenti ; anzi nella nostra 
f ig u r a  N . 2 l a  c in tu ra  g ir a  d u e  volte attorno al corpo, tale 
q u a le  l a  v e d ia m o  n e l g a llo  caduto di sinistra nel ricordato 
s a r c o f a g o  d e l  C am p o san to  di P isa .

C h e  p o i  fo s s e  costu m e dei popoli celtici di far mostra 
d e l le  p r o p r ie  n u d ità , com e vediam o nei nostri monumenti 
a i  n u m e r i  2 e  5 ,  ci è p u re  attestato da D iodoro, il quale 
c i  f a  s a p e r e  d e ’ C im b ri com e la  cosa che desta maggior

(1) D i o d . B ìb lio t h .  H is io r .,  V . 30.
(2) V . 29.
( 3 )  C fr . S a l o m o n  R e i n a c h { L es  G aulois dans Γ art antique, in Revue 

A r c h é o lo g iq u e , 1888, II , pp. 275-284, 1889, I, pp. ii-22 , 187-205, 317-552.
(4) X I I ,  46.
(5) X X X V I I I ,  2 1 .
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meraviglia è la noncuranza che hanno d e lla  p r o p r ia  v e r e 
condia , τής ιδίας εύσχημοσύνης ά φ ρ οντιστουντες, e sse n d o  
loro costume di far mostra a ltru i delle  b e llezze  d e l co rp o , 
cosa che non reputano affatto v erg o g n o sa  ( i) .

La forma particolare della  testa , com e s i p r e s e n ta  in 
tutte le nostre stele, non è cosa certam en te  c a su a le  , n è  
dovuta alla forma originale della  pietra, che p o t e v a  e sse re  
ridotta, come lo fu di fatto nel N . 2. E  co sa  e v id e n te  che
lo scultore con quei due in grossam en ti ai la t i  d e l v is o  h a  
voluto rappresentare qualche cosa : non un t ip o  p a r t ic o la re  
di copricapo, che sarebbe fuori del suo p o s to , b e n s ì la  
massa dei capelli, irti e sp ioven ti su lla  nu ca e  d i q u a  e di 
là della faccia. E  anche p er q uesto  p artico la re  c i so c c o rre  
Diodoro, il quale, dopo a v e r  detto che i G a ll i  c o n  artifìc io  
si industriano di accrescere il n atu rale  co lo rito  ro ss ic c io  d e ’ 
loro capelli, e che li arricciano rivo ltan d o li d a l la  fro n te  
all’ indietro in guisa da rassom igliare  ai sa t ir i e d  a i fa n 
ciulli, aggiunge che hanno costum e di in g ro ssa re  in  m odo 
le loro capigliature da renderle  in tutto r a s s o m ig lia n t i  a  

criniere di ca v a lli: π α χ υ ο ντα ι.... α ι τρ ίχες  cctzo τ ή ς  κ α τ ερ 

γασίας, ώστε μηδέν τής των Τππων χ α ίτ η ς  Β ιαφ ερειν (2). 
Livio pure ci fa sapere dei G a lli che a v e v a n o  « p ro m issa e  
et rutilatae comae » (3).

Della barba sappiamo che alcuni d e ’ G a la t i u sa v a n o  di 
raderla, ed altri di parcam ente n u tr ir la : τα  c s  γ ε ν ε ια  τ ινες  

μεν ξυρώνται, τινες οε μετρίως ύποτρέφουσιν (4). E  dei tre  
guerrieri delle nostre figure 2 , 3 e 4 i due u lt im i h an n o 
raso il m ento, mentre il prim o p o rta  una b a r b a  p ic c o le tta  
scolpita di rilievo sotto la lin ea  del v iso .

Ma i ravvicinam enti fra le  nostre stele  e le  r a p p r e s e n 
tazioni artistiche, e i ricordi le tte rari che a b b ia m o  d e ’ G a ll i  
saranno m aggiorm ente p a lesi, se  ci facciam o a  c o n s id e ra re  
1’ armamento.

Il corpo dei nostri tre g u e rrie ri (fig g . 2, 3 , 4) è, co m e

—  4 ° S  —

( 0  V, 32.
(2) v , 28.
(3) X X X V III. 17.
(4) D io d ., V ,  2S.
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a b b ia m o  g i à  o sse rv a to , stre tto  alla vita da una cintura che 
r e ë ë e  a l f ia n c o  destro  una sp a d a  o grosso pugnale. O ra, 
è  n o to  c h e  i G a ll i  non p o rtav an o  la spada appesa ad un 
b a lt e u m  a  b a n d o l ie r a , a lla  fo g g ia  di altri popoli antichi, 
m a  a d  u n  c in tu ro n e  ( i) ;  ed  è n o ta  pure Γ altra caratteristica 
p e c u l ia r i s s im a  d el g u e rrie ro  g a llo  di portare Γ arma cinta 
a l la  d e s t r a  : Ά ν τ ί  δε του ξίφους σπάθ·ας εχουαι μακρας 

σ ίδ ε ρ α Ζς ή  χ α λ κ α ΐς  άλύσεσίν Ιξηρτημενας παρά τ ψ  οεξίαν 

λ α γ ό ν α  π α ρ α τ ε τ α μ έ ν α ς /  C o sì D iodoro (2) ; e Strabone : 

Μ ά χ α 'ρ α  μ α κ ρ α  π α ρ τ/ρ τη μ ενη  ~αρά το οεςίον πλευρόν (3). 
N e l lo  s t e s s o  m o d o  v ed iam o  ch e le due figurine di bronzo 
d e l  M u s e o  K L irc h e r ia n o , recentem ente riconosciute come 
g a l l i c h e  d a l  P a r ib e n i, p o rtan o  la  spada dal destro lato (4).

A n c h e  la  fo rm a  d e lle  sp ad e  scolpite nelle nostre stele è 
e s s e n z ia lm e n t e  g a llic a , q u e lla  in ispecial modo della figura 2, 
r a p p r e s e n t a t a  n e lla  fig . 6. E ’ lu n g a  m. 0,28, e si può calcolare,

F ig .  6 F ig . 7

( 1 )  C f r .  E .  B r i z i o , Tombe e n ecro p o li ga llich e della Provincia di Bo
lo g n a ,  in  A t t i  e  M e m o rie  d e lla  R .  D eputazione d i Storia Patria per le 
P r o v i j i c i e  d i  R c n n a g n a , I I I  Serie , V ol. V , 11887), pag. 466 e tav. VI. « Le 
p o ig n a rd  su sp e n d u  a u  ceinturon p ar d eu x  courroies, véritable arme de 
g u e rre , q u ’on  p o r ta it  parfois à  droite, ou bien à place de Tépée », Ca m i l l e  
J u l l i a x , H i s t o i r e  d e  la G a u le , Paris, Hacbette, 1908, T. II, pag. 194, n. 6, 
e tu tto  i l  p a r .  I l i  d e l capitolo V I per Γ  armamento dei Galli.

(2) V ,  28.
(5) G eo g rra p /i., I V ,  4, 5.
( 4 )  R . P a r i b e n i ,  S tatu in e  d i  bronzo  d i  g u e r r ie r i g a l l i , i n  Ausonia, 

r i v i s t a  d e l la  S o c ie t à  Ita lia n a  d i  A rc h eo lo g ia  e Storia d e ll'A rte, Anno II, 
1 9©7 r PP- 279-289 .

Giorn. Si. e Leti, della Liguria. 2g
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supponendo che Γ artista ab b ia  m antenuto le  p r o p o r z io n i , 
ridotta alla metà del v e ro , g iacch e la  fig u ra  u m a n a , sco l
pita sulla p ietra, che la p o rta  al f ia n c o , a lt a  m . 0,86 , è 
press’ a poco la metà di un uom o di sta tu ra  m ed ia . H a  
l ’ impugnatura ad antenne, ciascuna delle q u a li te rm in a  con 
un bottoncino; e meglio che a qualunque a ltro  t ip o  si a v 
vicina alle daghe celtiche del tipo di H a lls ta tt  ( 1) . L a  la m a  
è assai la rg a , e inguainata; e il fodero te rm in a  con  un 
puntale molto rilevato , e rip iegato  a ll ’ in sù  d a  am b e  le  
parti. La spada della figura 3 ,  riprodotta  n e lla  f ig . 7 , è 
press’ a poco della stessa m isura (m. 0.27), m a  n e lla  fo rm a  
diversifica alquanto dalla p recedente : la  la m a  è m olto  p iù  
stretta e non protetta, a quanto p a rre b b e , d a  fo d e ro , e a 
punta smussata. L ’ im pugnatura sem bra, an ch e  q u i, ad  an 
tenne , con le due branche superiorm ente r ip ie g a te  , non 
più in cu rva, ma ad angoli re tt i; se non c h e ,  m en tre  la  
linea interna è interrotta, accennando anzi a  r ic o n g iu n g e rs i  
ai due capi con 1’ esterna p er chiudere le a n t e n n e , q u esta  
non presenta discontinuità, form ando com e u n  q u ad rato  
leggermente smussato ai quattro  angoli. M a  fo rse  q u el 
tratto è dovuto ad un colpo involontario  d i sc a lp e llo ; e la  
spada, 0 pugnale che sia, con l ’ im p u gn atu ra  c o s ì fo g g ia ta , 
ricorda molto da vicino un esem plare  tro v a to  in  u n  tum u lo  
di A vezac (A lti Pirenei), appartenen te a l M u se o  d i S a in t-  
Germain, e riferito dal M ortillet al periodo h a lls ta tt ia n o  (2).

Due giavellotti (gaesa) p er o g n i g u e rr ie ro  fa n n o  p a rte  
dell’ armamento tutto proprio de ’ G alli. I l  g a e s u m , a ttr ib u ito  
dagli autori a diversi popoli an tich i, m a ^ p artico larm en te  
ai Galli (3), era una breve asta, tutta di ferro, oopu  ολοσίοηρον, 
secondo Esichio e Polluce (4), e il co m m en tatore  d i V ir g i l io
lo definisce ja cu lu m  longe f e r ie n s  p r o p r iu m  g a l lo r u m . O g n i

—  4 1 °  —

(1) Cfr. Sacken, Nekropole von H allstatt , tav. 5 e 6. — K e m l e , H o ra e
fera les , tav. IX , n. 3, e X V II, n. 2.

(2) A. d e  M o r t i l l e t ,  Classification p aletlin o lo g iq u e, P ar is , 1908, tav.

XI, fig. i. r
(3) Cfr. A. J .  R e i n a c h ,  L ’o rig in e  du « P ilum  » in R é v u e  a rc h éo lo g iq u e ,

1907, I, p. 425, nota 2; Paribeni, op. cit., pag. 286.
(4) H e s y c h i u s , s . v .  γαΐσος; P o l l u x ,  V II, 33» I 5^·
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g u e r r ie r o  n e  p o r ta v a  due; on d e V irgilio , parlando de’ Galli 
c h e  i n v a s e r o  R o m a :

duo q u isq u e  alpina coruscant 
G a e s a  m anu ( i) .

E  V a r r o n e :  « Qui g la d iis  c in cti sine scuto cum binis gaesis 
e s s e n t  » ( 2 ) ; e  C lau d ian o :

B in a q u e  g a e sa  te n e n s , anim oso pectore fatur (3).

S e  o s s e r v ia m o  d ’a ltro  can to  le opere d ’arte dell’impero 
c e lt ic o  p a d a n o ,  v ed iam o  so v e n te  il guerriero gallo armato 
d i d u e  la n c e  d a  g e tto : co sì n e l cinturone di bronzo del 
c im ite r o  g a l lo  di W a tsc h  (Carniola) (4) e nella situla Ar- 
n o a ld i  d i  B o lo g n a  (5). N e i tro fe i scolpiti sulle monete dei 
v in c i t o r i  d e ’ G a l l i  o g n i scu d o  è accom pagnato da due armi 
d a  g e t t o  (6), e  n elle  tom b e d i H allstatt molti scheletri di 
g u e r r ie r i  fu r o n  tro v a ti con du e giavellotti dalla banda si
n is t r a  (7).

P a r m i  d u n q u e  che non si p o ssa  non riconoscere i « bina 
g a e s a  » g a l l i c i  nei due g ia v e llo t t i  che impugnano tutti e 
t r e  i g u e r r i e r i  d e lle  ste le  di V a l  di M a g r a , ridotti forse 
a lq u a n t o  n e l le  d im en sion i p e r  la  ristrettezza dello spazio ; 
m a  r is p o n d e n t i  n e lla  fo rm a a l tipo costante dell’ asta da 
g e t t o  d e l  g u e r r ie r o  g a llo . M isu ran o  ciascuno circa m. 0,20 
e d  h a n n o  la  c u sp id e  in fo rm a  di foglia  allungata ; nel calcio 
s o n  l i s c i  , t r a n n e  q u elli d e lla  figu ra  2 , che terminano da 
q u e s t a  p a r t e  c o n  due p o m etti.

S e  p r e n d ia m o  fin alm en te  in esam e l ’arm a che, in forma 
d i u n a  s c u r e  , im p u g n an o  i g u e rrie ri delle nostre figure 2

(1)  A e n e id . j  V i l i ,  661 sg.
( 2 )  D e  v i t a  p o p . ro m ., I l i ,  1 4 .

( 3 )  D e  co7is. S t i l ic o n is , I I , 2 4 2 .  Per altre citazioni cfr. R e i n a c h ,  L ' o- 
r i g i n e  d u  P i l u m , p .  4 2 9 ,  η .  2 .

(4) C fr . A l e x a n d r e  B e r t r a n d , L'am entum  et la caleia sur une pla
q u e  d e  c e in t u r e  e n  bron ze, in R év u e  A r c h é o l ., 1884,1, pag. 105 e planche III.

(5) C fr . B r i z i o ,  N u o va  s itu la  tro vata  in Bologna , in A tti e Memorie 
d e l la  R .  D e p u t a z io n e  d i S to r ia  P a t r ia  p e r  le Provincie dell’Emilia, 1888, 
t a v v . V I  e V I I .

( 6 )  B a b e l o n ,  ΛTomi, de la  R ép u b liqu e, I I ,  p p .  1 2 ,  6 5 ,  1 1 7 .

( 7 )  S a c k e n ,  N ek?'op o le  von H a llsta tt, pag. 36. — C f r .  anche R e in a c h ,  
L ’o r i g i n e  d u  P i lu m ,  4 2 9 ,  η .  2 .
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e 3 , dobbiamo riconoscervi la  « cateia  » . E r a  la  cateia  
« genus gallici teli ex  m ateria quam  m a x im e  le n ta  , q u a e  
iactu quidem non longe p ro p ter g ra v ita te m  e v o la t  , sed  
quo pervenit, v i nimia p erfrin g it ; quod si a b  a rtific e  m it
ta tu r, rursum redit ad eum qui m isit » ( i ) ;  u n ’ a rm a  da 
getto anche questa ad u n q u e , che lascerem o  d e c id e re  a i 
competenti se si lanciasse lib e ra  o più to sto  a s s ic u ra ta  ad  
una correggia (2), a noi in teressan d o  so lta n to  d i sa p e re  
ch’era arma tutta propria d e ’ G a lli, anzi c h ’e ra  1 a rm a  g a l

lica per eccellenza (3).
Il ferro  della nostra arm a h a  la  form a c o m u n e  d e l tipo  

palstab, simile a molti fra i m oltissim i che h a  d a to  il r ip o 
stiglio della fonderia di B o lo g n a  (4) , ed è im m a n ica to  in 
un breve legno leggerm ente in cu rvato  (fig. 2); ta l  ch e  1 in 
sieme dell’ arma si mostra in tutto  sim ile  a lla  « c a te ia  » 
che lanciano il cavaliere e il fantaccin o  d e l c in tu ro n e  di 
W atsch (5), e a quella che ap p o g g ian o  a lla  s p a lla  i due 
cavalieri e i quattro ultimi fan ti di sin istra  d e lla  zo n a  su 
periore nella situ la  della C ertosa  (6).

*
He *

Un numero così grande di an a lo g ie  non  c re d o  ch e sia  
possibile di accum ulare, se raffrontiam o q u e sti n o str i m o
numenti con quanto sappiam o del costum e e  d e ll a rm a 
mento di altri popoli antichi ch ’ebbero  stan za  in  I ta lia , che 
non siano i Celti. D ’altra parte , siccom e è n o to  c h e  la  re 
gione del trovamento appartenne a g li E t r u s c h i e d  a i L i 
guri , o a ll’ una o a ll’ altra di q ueste nazion i b is o g n e r e b b e  
attribuire le nostre stele. O r a , sebb en e s c a r s e  n o tiz ie  c i

—  412  —

( r )  I s i d o r .  H i s p a l .  O rigin. X V I I I ,  7> 7·

(2) Cfr. per questa questione: B e r t r a r d ,  L ’am eniutn et la  ca te ia  c it ., 
pag. 105-108; G r e n i e r ,  L ’armement des populations viltanoT/iennes, in R éz\  
Arc h,, 1907, I, pag. 11-17.

(3 )  B e r t r a n d , o p .  c i t . ,  p a g ,  1 0 5 .

14) Cfr. Zannoki, L a foncfèfia d i B o logn a , iv i, 1SS8, t a w .  I I - X X I V .
(5) B e r t r a n d , L* amentum et la  cateia c i t , t a v .  I I I .
(6) G li scavi della Certosa di Bologna descritti ed i l lu s t r a t i  da A n t o n i o  

Z a n n o n i , B o l o g n a ,  1876, t a v .  X X X V , fig. 7.
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a b b ia n o  t ra m a n d a to  g li  s to ric i circa i costumi dei Liguri, 
e  n o n  f r e q u e n t i  siano i m onum enti superstiti di questo po 
p o lo  , p u r e  e  le  une e g li  a ltr i  sono sufficienti per esclu
d e r e  c h e  s i  t ra t t i  di essi.

I n  n u m e r o s i  punti d e lla  R iv ie r a  di Levante , della Lu- 
n ig ia n a ,  d e l la  s te ssa  V a lle  d i M agra , che ci ha dato queste 
s t e le ,  m o lt i  s e p o lc r i  di g e n te  ligu re  vennero in luce in di
v e r s i  t e m p i,  e  tu tti c i r iv e la n o  ch e , se quelle popolazioni, 
d u e  o  t r e  s e c o li  innanzi a l l ’ e ra  volgare , prim a di essere 
a t t r a t t e  n e l l ’ o r b ita  rom an a, avevan o  abbandonato Γ antica 
b a r b a r ie  d e ’ lo r o  tem pi p r e is to r ic i , partecipando in certa 
m is u r a  a l la  c iv i l t à  che fio r iv a  a  V illan o va , a Bologna, a 
G o la s e c c a  e  n e l  L az io  (i)  , non  ebbero però comuni con i 
C e lt i  i c o s t u m i e l ’a rm atu ra  (2). E  le nostre stele, sebbene 
s ia n o  s t a t e  t r o v a t e  tu tte  fu o ri del loro posto di origine, 
c io è  n o n  p iù  v ic in e  a i re la t iv i  sepolcri, e manchino perciò 
a l  n o s t r o  s t u d io  i p rez iosi e lem enti che ci offrirebbero il 
r it o  d i s e p p e llim e n to  e , se  v i  fu  , la suppellettile funebre ; 
p u r e  b a s t a n o  d i p e r  sè  stesse  a  provarci che non si pos
so n o  a t t r ib u ir e  a lla  stessa  g e n te  che ha lasciato i suoi resti 
e  le  s u e  a r m i  n e lla  n e cro p o li d i Cenisola, a brevissima di
s t a n z a  d a  e s s e ,  e n e lle  n u m ero se  tombe sparse nel terri
t o r io  c i r c o s t a n t e  (3).

(1) C fr. A r t u r o  I s s e l ,  L ig u r ia  P re isto rica , in A tti della Società L i
g u r e  d i  S t o r i a  P a t r i a , vo l. X L , 1908, pag. 594.

(2) V e d i  : P a o l o  P o d e s t à  , Sepo lcreto  lig u re  di C enisola, in Notizie 
d e g l i  s c a v i , 18 79 , PP* 295-309, tavv. V I I I - I X ;  Id. A m eglia , Tomba in ter
r e n o  d e l  p r o f .  P a c i , iv i, 1886, pp. 1 1 4 - 1 1 7 ;  Id. D i un sepolcro antichis
s im o  s c o p e r to  n e l  t e r r it o r io  d e l Com une di A m eglia, ivi, 1890. pp. 368-370; 
I d . ,  B o la n o , S e p o lc r e to , iv i, 1881 , pp. 559 sg.; Id., Ceparatia, Sepolcreto, 
iv i ,  1S 8 2 , p p . 406 s g .; Id . M onterosso a l  M a re , iv i ,  1882, pp. 405 sg.; Id. 
V e r n a z z c , S e p o lc r o  s u l M onte C roce , iv i, 1883, pp. 219 sg.; Id. Vi ara, Se

p o lc r o ,  iv i ,  18 8 3 , p p . 220 sg .; Id . T resan a} sepolcri in Barbarasco, ivi, 1884, 
p p . 95 s g . ;  I d .  D i  u n  m o n ile  d ’o ro  scoperto in  una tomba di Ameglia , in 
G io r n a le  L i g u s t i c o , X IV , pp. 395 -3 9 9 Î Id . Sepolcro lig u re  scoperto in A- 
m e g l ia ,  i v i ,  X V I I I ,  pp 139-146; A r s e n i o  C r e s p e l l a n i  , Tombe L igu ri di 
M a s s a  L u n e n s e ,  in  A t t i  e M em o rie  d e lla  R . Deputazione d i Storia Patria 
p e r  le  P r o z ’in c ie  M o den esi. Serie  IV , voi. Λ II, pp. 239-248, ta w . I, II, III; 
U b a l d o  M a z z i n i ,  Una nuova tomba lig u r e  in Giornale storico e lettera
r i o  d e l la  L i g u r i a , I X ,  1908, pp. 105-109.

(5) L e  to m b e  lig u r i di Cenisola, a cassetta, richiuse in una maceria di
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Repugna m aggiorm ente riferire  i nostri m o n u m en ti a l 
popolo etrusco, non offerendo alcun punto d i co n ta tto  con 
i costum i, le armi e , sop rattu tto , con 1 ’ a rte  tu sc a n ic a . E  
bensì vero che il M ica li, nel riconoscere p e r  il p rim o  nel 
cippo di Z ignago un m onum ento funerario  , e b b e  a  d ire 
che « consueta è la forma etru sca del m o n u m en to  » ( 1)  ; 
ma chi esamini le due pietre con le  quali e g l i  in te se  in - 
stituire il confronto (2), non p o trà  non r ic o n o sce re  le  e s
senziali differenze che corrono tra  esse ed il n o stro  m on u
mento, sia per la forma com e p e r l ’ufficio lo ro , n o n  e ssen d o  
in fatti monumenti iso la ti, m a lap id i poste a  ch iu d e re  in 
gressi di sepolcri. Con rag io n e  in vece  il C o rsse n  afferm ò 
che il nostro cippo « si scosta' m an ifestam ente d a lle  a ltre  
forme di pietre mortuarie etrusche » (3).

Nè può tenerci in dubbio il fatto che l ’e p ig ra fe  d e l c ip p o  
nostro è scritta di caratteri e tru sch i; g iacch é  a b b ia m o  v e 
duto non solo quale incertezza ab b ia  sem pre re g n a to  tra
i filologi a questo proposito , tanto che il su o  co n ten u to  
non ha permesso finora giud izi decisivi ; m a co m e  in  essa  
siano stati intraveduti dall’ O rioli elem enti ce lt ic i. C a s o , 
del resto, non nuovo nè s o lo , perdurando tu t ta v ia  g ra n d e  
incertezza a riguardo di a ltri m onum enti e p ig ra fic i  che 
furon da prim a ritenuti p er etruschi ; q u ali, a d  esem p io , 
alcune iscrizioni della V alte llin a  e d e ll’a lta L o m b a rd ia , che
il Pauli aveva  chiamato nord-etrusche, e che o ra  o sc illan o  
tra i liguri e i galli. Così pure nelle  ep ig ra fi rec e n te m e n te  
scoperte a Giubiasco e ritenute lig u ri per il lu o g o  d e l t r a 
vamento, l ’ H erb ig  trova in vece  « una co stru z io n e  g ra m 
maticale indo-germ anica, una rad ice spesso ce lt ic a , un te r
ritorio ligure », e si dom anda: « P erch è  m ai in  te r r e  lig u r i

—  4 1 4  —

pietre, erano sormontate da una rozza stele a piramide, o più tosto grosso 
ciottolo appuntito, senza alcuna traccia di lavorazione; m esso quindi unica
mente a segnare il sottoposto sepolcro, non a rappresentazione d e lla  figura 
del defunto. Cfr. P. P o d e s t à ,  Sep. l ig . d i Cenisola cit., ta v . V i l i ,  fig. 10.

( 1 )  Storia deg li antichi popoli ita lia n i, Tomo I I I ,  pag. 2 2 7 .

(2) Si può vederne le figure messe a  confronto con q u e lla  del nostro 
cippo anche in I n g h i r a m i ,  Storia della  Toscana, tav. V I , n. 2  e 4 .

(3) Op. e loc. cit.
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n o n  s i  p o s s o n o  tro v a re  inscrizion i celtiche o galliche, come 
s i t r o v a n o  in  terre  latin e ed  um bre? » (i).

E  n o to  c h e  i G a lli dopo  a v e r  occupato il versante me
r id io n a le  d e l la  g io g a ia  a lp in a  e tutta la valle del P o , at
t r a t t i  d a l la  fe r t i l it à  del su o lo  e dalla ricchezza dei popoli 
p iù  c iv i l i  c h e  o ccu p av an o  il paese al di qua dell’Appen- 
n in o , in v a s e r o  il territo rio  d e ll’ E truria e dell’ Umbria. Da 
t a le  in v a s io n e  non andò im m une il paese abitato dai Li
g u r i ,  e  a n c h e  le  due R iv ie r e  furono occupate dai Celti (2).

L e  v a l l i  d e lla  V a r a  e d e lla  M agra furono necessaria 
m e n te  le  v i e  p r in c ip a li p e r  cu i quei popoli calarono nel 
v e r s a n t e  t ir r e n ic o  d e lla  g io g a ia  appenninica, come quelle 
c h e  s e g n a n o  1 ’ and am ento  d i parecchie tra le più antiche 
v ie  d i c o m u n ic a z io n e  tra  l ’ Ita lia  superiore e la media , a 
t r a v e r s o  i  p iù  im p o rtan ti v a lic h i dell’Appennino ; sbocchi 
n a t u r a l i  d e l le  o rd e  b a rb a rich e  che dalla valle  padana si ri
v e r s a v a n o  s u g l i  u b erto si cam p i coltivati dai popoli civili 
d e l l ’ I t a l i a  c e n tr a le . I l  p a sso  d e lle  Cento Croci infatti (m. 1053 
s . 1. d . m .) , d a l la  v a lle  d e l T a ro  conduce per la Vara in 
V a l  d i M a g r a  ; il B r a t t e llo  (m. 9 5 1) ,  dalla stessa valle, e 
r is a le n d o  i l  T a ro d in e , m ette  a  Pontrem oli per il Verdesine 
e  i l  V e r d e  ; l a  C isa  (g ià  d e tta  M onte B a r d o n e , m. 1041), 
d a l la  v a l l e  d e l  B a g a n z a  co n d u ce  per la M agriola alla Ma
g r a ;  i l  L a g a s t r e l lo  (m. 1 2 0 0 ) ,  cui si accede per la valle 
d e l l ’ E n z a ,  p o r t a  p u re  a lla  M a g ra  per L inari e lunço il Ta- 
v a r o n e  ; e  f in a lm e n te  il p a sso  del Cerreto  (m. 1261) mette 
in  c o m u n ic a z io n e  la  v a lle  transappenninica della Secchia 
c o n  q u e l la  d e l l ’A u le l la  (3).

—  4 1 5

( 1 )  « K e lt o l ig u r is c l ie  s> In s c h r ifte n  aus Giubiasco von G u s t a v  H e r b ig ,  

in  A n z e i g e r  f ü r  S ch w eiz erisch e  A lteriu m sku n de , 1905-06, N. IV, pagine 
1S 7 -20 5  .

(2) C fr . I s s e l ,  L a  L ig t ir ia  p r e is t o r ic a , pag. 674. Opina 1* Issel che i 
G a ll i  n o n  fa c e s s e ro  < da principio > lunga dimora nel territorio ligure 
« p e rc h è  p o co  pro fitto  potevano sperare dalla conquista di un paese aspro 
e p o v e ro , c o n q u is ta  che l ’ indole degli abitanti rendeva assai laboriosa >. E 
v e ra  c o n q u is ta  g a llic a  forse non vi fu ; ma Γ elemento nuovo dovette paci
ficam en te  in s in u a r s i tra  gli indigeni.

(3) N o n  b is o g n a  dim enticare com e per queste valli appenniniche e per 
u n o  d i q u e s t i v a lic h i ligustici, o lunensi che dir si vogliano. Annibaie, gui-
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Ma, dopo tutto, queste n o stre  stele  non r ic o rd a n o  fo rse  
molto da vicino quei m onum enti ga llic i che fu ro n  t ro v a t i  
in alcune località della F ran cia  m erid io n ale , e ch e  so n  r i 
cordati dagli archeologi col nom e di statu es m e n h ir s ?  ( i)  
Basterà, per convincersene, le g g e rn e  una d e scriz io n e  : « C e 
sont des blocs de pierre de ta ille  in éga le  (la p lu s  g ra n d e  
a deux mètres d ix de hauteur, et les p lus p e tite s  e n v iro n  
un mètre), de forme ovale, ap latis  sur les  co tes et scu lp te s  
grossièrement sur les deux faces , ce qui m o n tre  q u  ils e- 
taient destinés à être placés debout com m e d e s  sta tu e s  ou 
plutôt plantés droits en terre com m e des m e n h irs , d ’où le 
nom qu’on leur a donné de statues-m enhirs. M . l ’a b b é  H er- 
met en a successivem ent d éco u vert et décrit u n e  d o uzain e, 
provenant toutes de l ’A v e y ro n  et du T arn , e t  a p p a rte n a n t 
à la même famille. E lles  sont tantôt en g rè s  r o u g e  p erm ien , 
tantôt en gré blanc b igarré du T rias. L a  p a rtie  in fé rie u re , 
destinée à être enfoncée en terre , est ir ré g u liè re  et n ’a 
point été taillée. L e  visage est ind iqu é en g é n é r a l  p a r  une 
raie verticale figurant le nez et p ar  d e u x  tro u s re p ré se n ta n t 
les yeux ; la bouche n ’existe  p as ; les b ras e t le s  ja m b e s  
sont des traits parallèles traces a la  su rface  d e  la  p ierre , 
et les cinq doigts sont presque tou jours in d iq u és p o u r  c h a 
que membre. Pour deux de ces statues le  s e x e  est très  
nettement marqué par deu x seins ronds en re lie f . L e s  a u 
tres sont supposées m asculines, m ais sans q u e r ie n  1 a ffirm e, 
et il serait perm is de les con sid erer , en 1 a b se n ce  d au tre  
indication, comme de sex  d o u teu x  ; pou rtan t le  fa it  q u  elle  
ont autour de la poitrine une sort de b au d rier p la c é  obli-

—  4 16 —

dato da scorte liguri e galliche , sia sceso in Etruria ai danni di Rom a. 
(Cfr. J u l i u s  J u n g ,  H a n n ib a l be i d en  L i g u r e m ,  s. 1. n. a . [ma P raga, 1903I, 
ediz". dell’A., tip. C. Gerold e figli ; cap. 2.°, H a n n ib a ls  IV e g  i i b e r  d e n  A -  

p en n in , pp. 32-43.
(1) Cfr. H e r m e t ,  S c u lp tu re s  p r é h is t o r iq u e s  d a n s  le s  d e u x  c a n t o n s  d e  

S a in t-À ffr iq u e  et de S a in t -S e r n in  ( A v e y r o n )  , ili M é m o ir e s  d e  la  S o c . d e s  
L ettres de l ’A v e y r o n ,  Rodez, 1892. — I d .  S t a t u e s - m e n h ir s  d e  Γ A v e y r o n  e t  
du T arn , in B u lle t in  A r c lié o l. P aris, 1898. — S . R e i n a c h ,  L a  s c u lp t u r e  
en E u ro p e a va n t les in flu en ces g r é c o -r o m a in e s ,  in A n t h r o p o l .  1894 , p. 26 
sgg. _  G. d e  M o r t i l l e t ,  L e s  sta tu es  a n c ie n n e s  d e  Γ A v e y r o n  , in R é v u e  

-de V Ecole d 'A n th r o p o l., 1893, p. 319  sgg. — Id . M e n h ir s  s c u lp t é s  d e  V H é 

ra u lt  in R évu e  cit. 1899, p. 325 sgg.
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q u e m e n t  , ta n d is  que les  statu es féminines n ’offrent jamais 
c e t  a t t r ib u t ,  sem b le  m on trer que les monuments où il n’y 
a  p a s  d e  s e in s  proém in en ts représentent des êtres mascu
l in s  » ( i ) .

L e  s t a t u e  del T a rn  , d e ll ’A v e y ro n  e dell’ Hérault pre
s e n ta n o  in c is io n i che si debbon o spiegare come ornamenti 
e  c o m e  t e n ta t iv i  di v e sti, ciò  che non accade per le nostre ; 
m a  n o n  p e r  q u esto  si p o trà  negare la strettissima paren
t e la  c h e  le  c o n g iu n g e  con queste , e che tutte siano pro
d o tto  d e l l ’ a r t e  p r im itiv a  di uno stesso popolo , e riprodu
z io n e  d i u n  u n ico  m odello  , sebbene ripetuto con qualche 
v a r ie t à  n e i  p a r t ic o la r i, im posto  senza dubbio da una tra
d iz io n e .

S u l l a  d e st in a z io n e  re lig io sa  di tali m enhirs  non verte 
q u e s t io n e  ; m a  p re v a le  l ’op in ione ch’essi siano rappresenta
z io n i d i d iv in ità , anzi che ste le  innalzate sopra dei sepolcri. 
Q u e sta  o p in io n e  si b a sa  su l fatto che g li scavi praticati nei 
luog-hi in  c u i furono sco p e rti non hanno dato alcun resul
ta to  ; g i o v a  p e r  a ltro  n o tare  che la m aggior parte di essi 
v e n n e r o  t r o v a t i ,  com e i n o stri, fuori del loro posto di ori
g in e .  M a  io  n o n  a v re i ra g io n e  di scostarmi dall’ipotesi che 
s i t r a t t i  d i m on u m en ti se p o lcra li; anzi in essa maggior
m e n te  m i c o n fe rm a  la  recen tissim a scoperta di una nuova 
s e r ie  d i  s im il i  stele , a v v e n u ta  quando g ià  questa memoria 
e r a  s c r i t t a  (2 ).

U b a l d o  M a z z i n i .

—  4 1 7 —

(1) C h . R e n e l ,  L es  re lig io n s  de la  Gaule avant le Christianisme, Paris, 
1906, p . 227 s g .
- (2) L ’a v e r  tro v a to  sparsi in vari punti della Lunigiana parecchi di questi 

m o n u m en ti m i h a  spinto a continuare nelle ricerche, che non sono riuscite 
sen za  re su lta t i ; anzi, hanno dato una messe più grande di materiale, e, per 
certi r isp e tt i, d i m aggiore im portanza. Il conservatore di questo Museo Ci
v ic o , s ig n o r  G . Podenzana, potè sapere che in una località del Fivizzanese 
eran o  s ta te  recentem ente scoperte alcune pietre, che da una sommaria de
scriz io n e  m i p a rv e ro  analoghe a quelle che abbiamo ora studiato; e recatici sul 
posto , le  n o stre  supposizioni furono pienamente confermate. Un proprietario 
d e l P o n te  V e c c h io  di Cècina, nel ridurre a coltivazione un poggio piantato 
a  ca sta g n i n e lla  località  denom inata i  B o c ia r i , sulla destra del rio di Nà- 
v o la , a fflu e n te  d e l Bàrdine, mise a llo  scoperto fino dal febbraio del 1905 
un « a llin e a m e n to  » di stele di d iversa dimensione. Erano ancora tutte in 
posto , p ia n ta te  r itte  l ’una appresso l ’altra, a brevissima distanza fra di loro,
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in una fila disposta da levante a ponente. Sopra di esse si e le vava  il ter
reno per un’altez2a di circa due metri, non saprei dire se per frana preci
pitata dal poggio soprastante, o per alluvione dell’ immediato torrente, o per 
mano dell’uomò, che abbia voluto occultare, come cose sa c re , quei sim u
lacri. Forse quest’ultima ipotesi è la più probabile, se si pensa che le prim e 
due cause, violente , avrebbero prodotto il rovesciamento , se non di tutte, 
certo di qualcuna delle pietre. Nessuna suppellettile funebre, secondo quanto 
mi venne asserito, fu trovata presso di esse, nè avanzi di ossa um ane, o di 
ceneri; ma chi le disseppellì ebbe a notare come la terra a l l ’ intorno fosse 
straordinariamente * grassa. Nessuna meraviglia, trattandosi di tombe
ad inumazione, può destare l ’assenza degli scheletri: il terreno del trova- 
mento è siliceo, e quindi privo di minerali calcarei; ed è noto che 1 acqua 
piovana, attraversando terreni di quella natura , scioglie facilm ente col fa
vore dell’acido carbonico dell’ammosfera e degli acidi della terra  vegetale, 
non solo le parti molli, ma anche il carbonato e il fosfato delle ossa. Se 
poi il terreno, come nel caso nostro, è penetrabile a ll ’aria ca lda n ella  sta.te 
ed ai geli nell’inverno, lo sgretolamento delle ossa viene generalm ente assai 
favorito.

Le stele trovate in posto sono nove , otto delle quali furono da me ve- 
dute e fotografate. Quattro di esse misurano un metro , o poco più , di a l
tezza ; le altre variano dai 40 ai 60 centimetri, e mi resulta che anche quella 
che manca era di piccole dimensioni. Non sono, tranne u n a , scolpite in 
blocchi pesanti , come le cinque che ho già descritte , ma in lastroni o in 
piccole lastre di arenaria tolte dal letto dell’ attiguo torrente. L e  figure ri
cordano subito il solito modello ; pure in alcunché variano : non hanno, ad 
esempio, indizio di collo, presentando, nel maggior numero , la  forma del 
capo come nella nostra fig. 4; la  forma del viso è in tutte quante rudim en
tale, e ricorda quella della fig. 1, senza la bocca come quella e come le sta- 
tues-menhirs dell’Aveyron e del Tarn , ma con gli occhi appena accennati 
con un incavo, anzi che a rilievo. Alcune mostrano un partico lare  nuovo: 
due scodelline ai lati della faccia, a raffigurare le orecchie. T u tte le figure 
hanno le braccia disposte nel modo consueto, ma nessuna stringe arnn od 
altri utensili nelle mani , che sono , in qualche individuo, congiunte ; sol
tanto due delle maggiori presentano nel davanti , al di sotto delle mani e 
scolpito in linea orizzontale, un grosso pugnale sul tipo di quello  rappre- 
sentato dalla nostra fig. 6, con l ’ impugnatura volta dal lato destro della fi
gura. La terza delle maggiori porta un cinturone attorno a lla  v ita  , senza 
traccia di armi; e la quarta ha due tondini di rilievo sul petto a rappre 
sentarne il sesso. Le quattro minori non hanno alcun attributo ; ma parm i 
lecito di riferirle ad individui giovani di sesso mascolino , sapendo che la 
quinta di queste pietre più piccole, che manca, portava scolpite le due prò-
minenze del seno. _ . m

Possono essere queste statue altrettante immagini di d iv in ità  . Non te
niamo conto, per un momento, degli avanzi organici trovati nel terreno so t
tostante, dimentichiamo il racconto circa il trovamento d e lla  stele di M al
grate , e supponiamolo. Ma come spiegheremo allora la ripetizione di un 
medesimo tipo nel gruppo? quale sarà la ragione della differenza di dim en
sione fra i diversi individui dello stesso gruppo? non certam ente la pe
nuria del materiale, perchè il letto del fiume, 11 a due passi, ne abbonda. 
È adunque più naturale supporre si tratti di individui di d iverso  sesso e 
di diversa età, sopra la tomba dei quali la pietà e la religione dei su p er-
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sfciti a b b ia  e re tto  dei sim ulacri. Me ne dà nuova conferma un altro fatto 
a rc h e o lo g ic o , n on  recente, ma che queste ultime scoperte mi autorizzano a 
r ic h ia m a re  p e r  collegarlo con esse. Nel 1886, per gli scavi dei bacini del- 
l ’ A rse n a le  m arittim o  della Spezia, a 800 m. dal limite dell’ antica spiaggia 
d e l G o lfo , e a  c irca  12 di profondità furono raccolti degli avanzi scheletrici 
um ani in s iem e con « due lastre di arenaria, una di forma ovato-ellittica con 
un p e d u n co lo , l ’a ltra  rettangolare con uno dei lati minori attondato e con 
un p icco lo  r i l ie v o  piuttosto rozzo sopra una delle facce il quale ricorda e- 
sa tta m e n te  la  lettera  U ». Ne diede notizia incidentalmente il senatore Ca
p e llin i, i l  q u a le  ritenne che « si può agevolmente supporre che tutto quel 
m a te r ia le  p ro v e n g a  da sepolcri che, situati forse sopra una ripa del vicino 
p ro m o n to rio  tra  Pegazzano e il vallone Balzano , precipitarono in mare ». 
{ G l i  a n t ic h i  co?iJÌ7ii d e l G o lfo  d i S pezia  , ?iola del socio G i o v a n n i  C a p e l 

l i n i ,  in R e n d ic o n t i  della  R . A ccadem ia dei L in cei, Cl. d i Se. fis. mal. e 
n a t .,  1889, v o l, V , 2 .0 sem ., fase. 9, pag. 186). Quelle due stele sono an
d a te  p e r d u t e , alm eno io non ne ho potuto ritrovare le traccie ; ma ne ho 
a v u to  , p e r  la  cortesia  del senatore Capellini, un buon disegno dal vero, a 
m età  d e lla  g ran d ezza  naturale, che mi permette di ravvicinarle a quelle che 
h an n o  fo rm ato  oggetto di questo studio, e ne rappresentano il tipo più ar
c a ic o  e ru d im e n ta le .
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V A R I E T À

M A N O S C R I T T I  D E L  C H I A B R E R A .

I l  G i o r n a l e  L ig u s t ic o  p u b b licava  nel 1827 un inno ed 
u n  s o n e t to  in e d it i d e l C h ia b r e r a , esemplandoli sugli auto
g r a f i  f a v o r i t i  a lla  d irezion e di quel periodico dal marchese 
L o r e n z o  N ic c o lò  P a re to , il q u a le  li aveva  ricevuti in dono 
d a l P .  C e le s t in o  M assu cco  d e lle  Scuole Pie (1). Tre anni più 
t a r d i  v e n n e r o  fu ori p e r  cu ra  di Paolo RebufFo i Sermoni alla 
lo r o  Ì 7i t e g r i t à  p r im ie ra m e ? ite  ridotti sopra Γ autografo (2), ap
p a r t e n e n t e  a n c h ’ esso  al P a re to . Or non è molto, con atto 
d i lo d e v o le  lib e r a lità  ch e  d o vreb b e  trovare molti imitatori,

(1) G io ? '7 ia le  L ig u stic o  d i scie?ize, lettere ed arti, Genova, Pagano, 1827, 
p a g . 34 e s g g . ;  p a g . 135  e sgg.

(2) G e n o v a , d a lla  tip. G esiniana, 1830. Dalla lettera di dedica indiriz
z a ta  ad  A n to n io  Bertoloni apparisce come editore il Rebuffo, ma la parte 
c r it ic a  , o s s ia  le  postille e le varian ti (pp. 105-123), sebbene non sia detto 
e sp re ssa m e n te , p u r si sa che appartengono rispettivamente a Giambattista 
S p o to rn o  (d e l q u a le  si veggono le sig le  in calce alle postille), e ad Antonio 
B a c ig a lu p o . N e l G io rn a le  L ig u s t ic o , anno 1829 (1830), pag. 596 e sgg. si 
le g g e  un a r t ic o le t to  bibliografico intorno a questa pubblicazione; si fanno 
a lc u n i r i l i e v i ,  e  s i correggono alcuni errori.
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