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Di un vaso etrusco trovato a Chiusi. 

I l vaso che pubblico per la prima volta, (fig. A, e tav. 
Ili, 8) si conserva nel Museo Preistorico del Collegio 
Romano, ove porta il numero d' inventario 23,786. Quan
tunque sia, a quanto sappia, unico nel suo genere, è ri
masto finora affatto inosservato, nella vetrina degli scavi 
del lago di Chiusi. Debbo alla nota maestria del signor 
Enrico Stefani il disegno esattissimo, del quale il professore 
Pigorini volle permettermi la pubblicazione. Egl i mi ha 
pure fornito preziosi particolari intorno al trovamento 
del vaso, e colgo con piacere l'occasione d'esprimergli 
qui la mia viva riconoscenza. 

I l nostro vaso fu acquistato dal prof. Pigorini nel 
1882, insieme a parecchi altri oggetti, specialmente fit
tili, provenienti da diverse tombe a ziro del territorio di 
Chiusi. I l compianto canonico Brogi, i l quale aveva riunito 
questi oggetti, ignorava ed il nome preciso della località 
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Originalveröffentlichung in: Bullettino di Paleontologia Italiana 36, 1900, S. 33-47
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d o n d e p r o v e n i s s e i l n o s t r o v a s o , e q u a l e f o s s e l a s u p p e l 
l e t t i l e t r o v a t a n e l l o s t e s s o s e p o l c r o : p o t è s o l o a s s i c u r a r e 
i l p r o f . P i g o r i n i c h e q u e s t o s e p o l c r o e r a r e a l m e n t e u n 
z i r o . E q u e s t a s u a a f f e r m a z i o n e , s u l l a q u a l e n e s s u n d u b b i o 
è l e c i t o , v i e n e c o n f e r m a t a d a l l ' i n s i e m e d e g l i o g g e t t i , i 
q u a l i s i r i p o r t a n o t u t t i a l l a m e d e s i m a e p o c a , e p r e c i s a 
m e n t e a q u e l l a c h e n e l t e r r i t o r i o d i C h i u s i c o r r i s p o n d e 
a l l e t o m b e a ziro, c i o è a l l o s c o r c i o d e l s e c o l o V I I e d a i 
p r i m i a n n i d e l V I (1 ) . 

P r e c i s a t i c o s ì l ' a m b i e n t e e l ' e p o c a a l l e q u a l i s i r i f e 
r i s c e q u e s t o v a s o , d ' u o p o è e s a m i n a r l o p i ù m i n u t a m e n t e . 
E u n o r c i o o d oinochoe a b e c c o t r i l o b a t o , a l t o cen t . 29 , 
c o n u n a c i r c o n f e r e n z a m a s s i m a d i c e n t . 5 1 . L a c o n s e r 
v a z i o n e n è è o t t i m a , a l l ' e c c e z i o n e d e l b e c c o l e g g e r m e n t e 
f r a m m e n t a t o . L a f o r m a è q u e l l a s p e c i a l e d e l l e oinochoe 
d e t t e italo-geometriche, l a q u a l e , p u r r a v v i c i n a n d o s i a s s a i 
a l l ' oinochoe d e l D i p y l o n a t e n i e s e , s e n e d i s t i n g u e p e r ò 
p e r le s u e p r o p o r z i o n i p i ù s v e l t e , e d i l c o l l o p i ù a l t o e 
p i ù l a r g o : f o r m a r i p e t u t a , c o n l e g g e r e v a r i a z i o n i , d a t u t t a 
l a r i c c a s e r i e d i q u e s t a c e r a m i c a i t a l o - g e o m e t r i c a , t r o v a t a 
s o p r a t u t t o n e l l e t o m b e a f o s s a d e l l ' E t r u r i a , e l a c u i o r i 
g i n e c r e d o p o s s a r i f e r i r s i c o n c e r t e z z a a l l ' I t a l i a m e r i d i o 
n a l e , p r o b a b i l m e n t e a C u m a e . N o n p o s s o e n t r a r e q u i i n 
q u e s t a q u i s t i o n e , c h e s p e r o d i s v o l g e r e p i ù a m p i a m e n t e 
a l t r o v e ; i n t a n t o m i l i m i t o a d a c c e n n a r e a g l i e s e m p l a r i 
d i q u e s t a c e r a m i c a t r o v a t i a C u m a e , e d o r a c o n s e r v a t i a 
N a p o l i e d a C a p u a , c o m e p u r e a q u e l l i d e l l a C o l l e z i o n e 
S p i n e l l i a S u e s s u l a (2 ) . N è c r e d o e s s e r e f o r t u i t o che , f u o r i 
d e l l ' E t r u r i a , l e u n i c h e a n a l o g i e e s a t t e d i q u e s t a f o r m a 
de l l 'o inochoe ( i l v a s o p r e f e r i t o d e l l a c e r a m i c a i t a l o - g e o m e -

( l i V . la descrizione di questi oggetti neW appendice a pag. 44 
(2) Nelle relazioni fatte di questi scavi non si d i s t ingueva tra 

il vasellame italo-geometrico ed i vasetti protocorinzì a decorazione 
geometrica. V. DUHN, Bull. d. Inst. 1878, 159; 1879, 146. Roem. Mitth. 
1887, 247. cf. Rivista di Storia antica dir. da Tropea I 3, 31 segg. 
e specialmente p. 52-53. 
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trica) siansi trovate per l'appunto in Sicilia (3), le cui 
città erano in relazioni commerciali strettissime con Cumae. 

Fig . A - 1 : 3. 

Ma se la forma dell'oinochoe di Chiusi riproduce fe
delmente il tipo italo-geometrico, la sua tecnica invece 
è del tutto diversa. Invece della creta fine e depurata, 
sia giallognola, sia verdastra, caratteristica di quella 
classe di vasi, il nostro è fatto d'argilla rosea chiara, 
piuttosto pesante ed ordinaria, e piena di minutissimi 

(3) L ' e sempio p i ù importante è il bel vaso d i Megara H y b l a e a 
(Mon. ant. d. Lincei I, 810), impor tant i ss imo per la combinazione d 'or 
nament i pret tamente geometr ic i con figure d i sti le or iental izzante. 
Del resto la medes ima forma dell 'oinoclwe si t rova pure tra i buc 
cher i sott i l i graffiti, p. es. Mon. ant. IV 305, cf. KABO, De arte 
vascul. antiqu. 13-14. 
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f ramment i , probabi lmente di mica ; la superficie è lev i 
gata, senza alcuna t inta o coperta a colore. Questa terra 
r ich iama subito la ceramica etrusca nota sotto i l nome 
di red ware. Vero è che i grandi pithoi e bacini a zone 
d i piccol i r i l iev i , che sono i t ip i caratteristici e meg l io 
conosciuti di questa classe, hanno u n a terra assai p iù 
rozza, mescolata a t r i tumi si l icei, per dare u n a magg iore 
resistenza ai loro recipienti p iù vast i . Ma t rov iamo invece 
un 'arg i l la identica a quel la del la nostra oinochoe, i n una 
piccola serie di vas i etruschi che r iproducono esattamente 
le forme ed i r i l iev i dei buccheri ch ius in i d'arte p iù sv i 
luppata : essi sono certamente uscit i dal le medes ime of 
ficine di quei buccheri, sostituendo soltanto la terra rossa 
alla nera (4). Si not i che anche questi vasi , come i l nostro, 
hanno la creta soltanto lev igata al la superficie, mentre 
che la ceramica rossa p iù antica (contemporanea de l l ' im
pasto bruno e nero, e caratteristica dell ' E t rur ia mer id io 
nale, mass ime del territorio fal isco) è ricoperta d 'una 
t inta o engobe rossa un i forme e bri l lante. B i s o g n a tener 
ben dist inta da questa ceramica, imi tata da mode l l i an
t ich iss imi del la Grecia orientale (BAHNABEI, Mon. ant. I V 
235 segg.), la red ware contemporanea del bucchero, che 
si i sp ira essa pure dal l 'arte greca oriental izzante, m a di 
u n periodo alquanto p iù recente. E che Voinochoe di Ch ius i 
debba considerarsi come affine della red ware, ossia come 
una sua var iaz ione, lo provano, meg l i o ancora che la 
tecnica, i l s istema ed i t ip i della sua decorazione. 

I l vaso è pr ivo d 'ornamento, ad eccezione di u n a zona 
ohe ne c inge i l ventre, sotto all 'attaccatura del l 'ansa : è 
questo un sistema decorativo affatto diverso dal la cera

c i Di questa serie poco conosciuta mi limito ad additare un'an
fora del Museo Faina a Orvieto, con protomi di leoni alternanti 
con tori pascenti ; un' idria del Museo di Perugia, con guerriero 
sull'ansa verticale, oche e cavalli alati sul corpo; un'altra anfora, 
a Firenze, proveniente da Chiusi, con maschere sull'orlo, spalla bac-
cellata, cervi pascenti e teste di leone sul corpo; un focolare, pure 
a Firenze, con due donne sdraiate ed un ariete sull'orlo. 
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m i c a i t a l o - g e o m e t r i c a , d a l l a q u a l e i l n o s t r o figulo h a p r e s o 
l a f o r m a so l a . È e v i d e n t e i n v e c e q u a n t o q u e s t a u n i c a z o n a , 
a p p l i c a t a s e n z a v e r u n a r e l a z i o n e a d a l t r i o r n a t i , c o r r i s p o n d a 
a q u e l l e l u n g h e e s t r e t t e z o n e d i r i l i e v i i m p r e s s i a c i l i n 
d r e t t i , c h e s o n o l a d e c o r a z i o n e c a r a t t e r i s t i c a d e l l a red icare. 
P e r ò l a n o s t r a oinochoe h a l e figure d e l l a s u a z o n a n o n 
i m p r e s s e a r i l i e v o , b e n s ì g r a n i t e n e l l a c re ta a n c o r a m o r 
b i d a . L e l i n e e g r a f f i t e s o n o p o i r i e m p i t e d ' u n c o l o r e r o s s o 
s i m i l e a q u e l l o c h e s i a d o p e r a v a p e i d i s e g n i g r a f f i t i d e i 
b u c c h e r i a r c a i c i . 

N e l l a d i s p o s i z i o n e d e l l e figure n e l l a z o n a (tuv. I l i fig. 8) 
i l figulo h a o s s e r v a t o u n a s e v e r a s i m m e t r i a . I l c e n t r o d e l l a 
c o m p o s i z i o n e v i e n f o r m a t o d a u n m o t i v o florale, a l q u a l e d a 
a m b e d u e i l a t i a c c e d o n o t r e a n i m a l i f a n t a s t i c i , u n c a v a l l o 
a l a t o , u n c e n t a u r o e d u n g r i f o . S u l l a p a r t e p o s t e r i o r e d e l 
v e n t r e , s o t t o l ' a t t a c c a t u r a d e l l ' a n s a , t r o v a s i u n a p a l m e t t a 
a d u e v o l u t e , i m i t a t a d a q u e l l e p a l m e t t e a r i l i e v o c h e 
s u i v a s i m e t a l l i c i n a s c o n d o n o l ' a t t a c c a t u r a d e l m a n i c o 
s a l d a t o a l c o r p o d e l v a s o . Q u e s t a p a l m e t t a o c c u p a l a p a r t e 
s u p e r i o r e d e l l a z o n a , e s o t t o a d e s s a è r a f f i g u r a t o u n 
l e o n e c o l l a t e s t a r i v o l t a i n d i e t r o , d i d i m e n s i o n i p i ù p i c 
c o l e c h e g l i a l t r i a n i m a l i . M a n c a n o a f f a t t o i m o t i v i o r 
n a m e n t a l i , c h e s o g l i o n o r i e m p i r e g l i s p a z i v u o t i s u i v a s i 
d i p i n t i d i q u e l l ' e p o c a . 

Q u a n t o p o i a i t i p i r a p p r e s e n t a t i s u l n o s t r o v a s o , c i 
t r o v i a m o i n q u e l p e r i o d o d e l l ' a r t e e t n i s c a c h e d ipende? 
d a l l a g r e c a o r i e n t a l i z z a n t e . L ' a l b e r o s t i l i z z a t o p o s t o n e l 
c e n t r o d e l l a c o m p o s i z i o n e , t r a d u e a n i m a l i o m o s t r i a r a l 
d i c a m e n t e s i m m e t r i c i , è u n m o t i v o o r i e n t a l e a n t i c h i s s i m o 
c h e d a l l ' a r t e a s s i r a , f e n i c i a , c i p r i o t a è p a s s a t o n e l l a G r e c i a 
o r i e n t a l e , v e r s o l a fine d e l p e r i o d o g e o m e t r i c o . D i f a t t i n e 
t r o v i a m o q u a l c h e e s e m p i o s o p r a v a s i d i s t i l e g e o m e t r i c o 
t a r d o (5 ) . I t i p i d i q u e s t i a l b e r i e m o t i v i florali s t i l i z z a t i 

(5) « Stamnos > geometrico del Brit. Mus. ( A 460) con due 
stambecchi separati da un albero a palmette. Un altro del Louvre 
( A 286, POTTIBR Vases ant. d Louvre 10) con due cavalli affrontati 
e palmette ridotte ad uno schema geometrico. Questi vasi, che non 
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sono assai var ia t i , e mer i terebbero u n o s tud io speciale. 
Q u i bast i c i tare poch i esemp ì tra i p i ù impor tan t i : u n a 
p icco la lekythos p ro tocor inz ia (Br i t . Mus . A . 1053 : KAHO, 
Sfrena Helbigiana 147) con u n o rnamento di pa lmette d i s t i le 
or ientale , tra due gr i f i ; i l b e l l i s s i m o f reg io d i terra cotta, 
ion ico , pubb l i ca to da l FUKTWAENGLER (Neue Denkm. ani. 
Kunst, Mùnch. Sitz.-Ber. 1897 I I 109) con u n a lbero s t i 
l i zzato tra due g r i f i ; xm'oinochoe del Museo d i Monaco 
(948 Jahn), d i st i le ionico, la quale , oltre u n a lbero 
s t i l i zzato , offre pure l ' ana log ia r a r i s s i m a d 'una pa lmet ta 
( terminata da due teste d i c igno ) sotto l 'a t taccatura del 
l 'ansa (KA.RO, Sirena Helbigiana 148); u n liantharos d i buc 
chero graff i to a B e r l i n o (Arch. Anz. 1893, 82) con pa lmet te 
st i l izzate t ra s f ing i , gr i f i e s truzz i ; del le l a m i n e d 'oro 
d i R o d i (ora a l L o u v r e ) , d ' an t i ch i s s imo st i le ionico , con 
alberi s t i l i zzat i d i t ipo or ientale , che d i v i d o n o leoni , s f ing i 
e s tambecchi . I m p o r t a n t i s s i m o po i è i l confronto col fa 
m o s o slcyphos d i V e t u l o n i a {Not. d. Se. 1887, tav . 16) 
su l qua le s i m i l i pa lmet te si t rovano ne l la g rande zona 
d ' a n i m a l i . C o n t i n u o a considerare questo sJcyphos, e l a 
c i s ta de l la stessa t omba , come prodot t i d ' u n a colonia 
greca, sebbene stabi l i ta i n Or iente , e sottoposta a for t i s 
s i m a in f luenza or ienta le (6). 

P a s s i a m o a l l ' esame deg l i a n i m a l i f an tas t i c i che ador 
n a n o i l nostro vaso. I l cava l l o alato è u n o dei p i ù an 
t ich i tra i t i p i de l l 'arte or ienta l i zzante , men t re m a n c a 
ne l l o st i le geometr ico puro , s ia greco, s ia i ta l ico , ne l 

m i paiono attici, dimostrano l ' inf luenza dello stile orientalizzante 
sull 'arte geometrica decadente. 

(6) Questa mia opinione si basa sopra un insieme di conside
razioni cronologiche e stilistiche, tra le quali le p iù important i 
sono la forma puramente greca dello skyphos, tanto diversa nella 
sua finezza dai rozzi prodotti locali, e la piccola zona d 'an imal i , 
imitata certamente da geroglifici egiziani. Insisto su questa imi ta 
zione unica e troppo poco osservata, perchè questa trasformazione 
di elementi sti l izzati ed irrigidit i i n esseri nuovi e v i ven t i m i 
pare oaratteristioa del genio creatore greco, che non hanno mai 
posseduto nè Fenici , nè Etruschi . 

http://Ka.ro
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quale è frequente i l caval lo senz'al i . L 'a la to invece lo 
t rov iamo g ià preferito sui vasi d ' impasto ant ichiss imi 
del l 'Etruria meridionale, nei qual i si scorge la p r ima 
inf luenza oriental izzante in Ital ia (7). 

Un prezioso confronto ci v iene offerto da un'anfora 
d i bronzo laminata trovata ad Orvieto, ed ora conservata 
nel Museo d i F i renze (MILANI, MUS. topograf. d. Etr. 47) : 
è contemporanea, o poco meno antica, di quei vas i d ' im 
pasto, ed ornata di u n fregio d 'an imal i lavorati a sbalzo, 
fra i qual i spiccano i caval l i alati. Quasi contemporanee 
anch'esse sono due grandi anfore a quattro anse, di fab
brica locale, con cava l l i alati d ip int i i n rosso sul la creta 
chiara, trovate l 'una a Fa ler i i (Museo di V i l l a G i u l i a 
Sala I vetr. 8), l 'altra a Corneto [Not. d. Se. 1893, 113). 
I l caval lo alato entra così nel la t ipologia etrusca antichis
s ima, come f u pure accolto da altre fabbriche ital iche (8), 
e si mantenne durante l ' intero sv i luppo del bucchero (9). 
E r a dunque u n t ipo ben noto al figlilo della nostra oino-
choe, i l quale v i v e v a nell 'epoca la p iù fiorente del la fab
bricazione dei buccheri arcaici. 

L o stesso va le pei centauri. Questo tipo, colle gambe 
u m a n e , appare anch'esso cogl i albori dell'arte greca orien
tal izzante (10), la quale ha trasformato e perfezionato un 

(7) P . es. due kantharoi (uno con pa lmet ta tra due caval l i a lat i ) 
nel Pa lazzo dei Conservator i a R o m a ; u n gran sostegno dello stesso 
Museo ('nr. 331), con zone d i cava l l i a lat i d i v i s i da pa lmet te ; due 
" olle „ ed un 'anforet ta di Fa ler i i , nel Museo d i V i l l a G i u l i a (Sala 
I , vetr . 9, 62, 8). 

(8) Un'oinochoe ionico- i ta l ica a P a r i g i (Cab. d. Méd. 4871); un 'a l 
t ra a Bos ton (53 Robinson} ; due orci di Pescia R o m a n a a F i renze 
(KARO, De arte vascul. t a v . I I 5), con zone d ' an ima l i graffit i sul la 
vernice nera. U n kantharos della stessa tecnica, m a probab i lmente 
beozio, Bos ton 78. 

(9) È p iut tos to raro su i buccheri graffiti ed a c i l indret t i , f re 
quente su quel l i a r i l i ev i model lat i . 

( 10) Cito , t r a g l i esempi numeros i s s im i dei sec. V U I - V 1 I , le fi 
g u r i n e arcaiche di bronzo d ' A t e n e (430 de Rìdder, fig. 98; Cab. d. 
Méd. 514) e d i Dodona CCARAPANOS Dodone, 19, 5), i fregi a c i l i n -
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antichissimo tipo orientale. Si noti però che il centauro 
a gambe umane non sembra più antico di quello all'intero 
corpo equino : sulle lamine d'oro di Corinto, ora conser
vate a Berlino (Arch. Zeitg. 1884, tav. 8), le quali sono 
fra gli esempì i più antichi del centauro, i due tipi ap
paiono uno accanto all'altro (of. anche i l frammento di 
vaso rodiese antichissimo, SALZMANN, Nécrop. de Camir. 
39). Però i l centauro a gambe umane può considerarsi 
come più arcaico in quanto che sparisce affatto poco dopo 
i l principio del sec. V I , almeno in Grecia (11). Nell'Etruria 
questo tipo è quasi l'unico che si trova sia sui bronzi 
arcaici (12), sia sui buccheri graffiti ed a cilindretti (13), 
sulla red ware (14), sui vasi ionico-etruschi a figure 
nere (Roem. Mitth. I l i 180). In quasi tutti questi esempì 
i centauri portano un ramo od un albero sulla spalla, 
mentre s' incontra di rado il solo ramoscello che tengono 
sul nostro vaso. Del resto il disegno primitivo e goffo 
richiama del tutto i centauri dei buccheri graffiti. 

Il leoncino sotto l'ansa è degno anch'esso d'attenzione 
per la sua testa rivolta indietro, tipo raro nella ceramica, 
mentre appare su certe opere metalliche d'antico stile 
orientalizzante (p. es. la lamina di bronzo Mus. Gregor. 
I (A) 16 ; una delle lamine d'oro di Rodi, citate sopra 
p., 38 ecc.). Ma il tipo il più importante del nostro vaso è 
il grifo; quello a sinistra dell'albero centrale, disegnato 

dretti dei grandi pithoi di R o d i (SALZMANN Nécrop. de Camir. 26), 
la bella lekythos, protocorinzia d i Ber l ino (Arch. Zeit. 1883 tav. 10). 
cf. anche Voinochoe d i Megara Hyblaea , sopra p. 35. 

(11) I l t ipo di Ohirone è un'eccezione che prova questa regola. 
(12) P . ea. sul la c ista di Preneste , Archeologia X L I 1, tav . 6. 

Per la la tun ica del centauro cf. KARO, De arte vasc. ant. 13, 18. 
(13) Graffiti: L o u v r e G. 562 (kantharos), MICALI, Mon. in. 27, 4 

(calice), Ber l ino (KARO, De arte vascul. antiqu. t av . I , kantharos) 
cilindretti: Ch ius i (calice, Annali 1887 TJV : centauro alato), Cortona 
(anfora, ora a F i renze ; MILANI, MUS. Bai. I 290, nr . 10) ecc. Sono 
t r a i c i l i n d r e t t i i p i ù a r c a i c i c f . R O S C H E R , Lex. d. Myth. 1 0 5 6 / 7 . 

(14) p. es. L o u v r e C 264 (POTTIER, Vas. ant. 36), V i e n n a 207 
Masner, Arch. Zeitg. 1884, 107. 
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•con m a g g i o r e accuratezza, h a u n a tes ta d i . sparv ie ro , a 
becco aperto e l u n g a c h i o m a , i l co l lo c i n to da u n a fasc ia . 
Ques to t ipo, carat ter is t ico de l l 'ar te f en i c i a (15), è r a p 
presentato i n G r e c i a da poch i e semp ì , i m b e v u t i anch 'ess i 
de l l ' i n f luenza or ienta le . I l p i ù i m p o r t a n t e che conosca è 
u n a l a m i n a d 'oro del L o u v r e , t r ova ta a C a m i r o , d i v i s a 
i n quat t ro scompar t i da zone o r n a m e n t a l i ; o g n i s c o m 
par to cont iene u n g r i f o a testa d i sparv ie ro , m a a becco 
ch iuso , v a r i a z i o n e che de l resto n o n è d i g r a n d e i m p o r 
tanza. Ques ta l a m i n a è tan to p i ù in teressante che i l suo 
s i s tema d i decoraz ione a s compar t i è i den t i co a q u e l l o 
de l le porte d i t o m b e cornetane, le q u a l i sono cer tamente 
i m i t a t e da l a m i n e m e t a l l i c h e l avora te a sba lzo , ed o f f rono 
esse pure u n t i po ana logo del g r i f o . 

L ' a r t e greca ha scartato p o i q u a s i del t u t t o qxiesto 
g r i f o sparv iero , creando invece i l g r i f o aqu i l a , i l t i p o 
p i ù nob i l e e p i ù decora t i vo d i questo mos t ro . R i p r o d o t t o 
a l l ' i n f i n i t o su l l e opere m e t a l l i c h e come ne l l a ceramica , 
questo g r i f o , col becco d ' a q u i l a aperto o ch iuso , ed i 
l u n g h i orecchi caratter is t ic i (16), è entrato anche ne l l ' a r te 
etrusca i sp i ra ta da l l a greca. L o r i t r o v i a m o s u l l a red ware 

(15) p. es. avor i a i N i m r u d nel Br i t . Mus . N . C. 61, 111, 115 
(PBRROT-CHIPIBZ I I 535) ; pa ragna t id i c ipr io te con i scr iz ione fen ic ia , 
Cab. d. Méd. 2026, 2027 : i l becco ch iuso del gr i fo è sormonta to q u i 
da u n globo solare egiz iano. L e p r o t o m i d ' avo r i o del la t o m b a B e r 
na rd in i a Preneste possono essere greche, non fenicie. 

(16) I l becco por ta i n generale u n a o due b u l l e ; m a queste 
mancano a parecchi esempì dei p i ù arcaici , come a l la lekythos 
protocor inz ia B r i t . Mus . A . 1053, a l l 'orcio cor inz io L o u v r e E 425 
(POTTIER, Vases 41), al r i l i evo d i bronzo, Olympia I V 38, a l la 
classe ionica descritta dal DììMMLER, Roem. Mitth. I I 171. I l segno 
costante e caratter ist ico del gr i fo greco sono invece g l i a l t i orecchi 
a p u n t a , che m a n c a n o al gr i fo sparv iero . L a c h i o m a si m a n t i e n e 
ancora su qua lche esempio p i ù arcaico ed accurato del gr i fo greco. 
U n esempio d i t rans iz ione ci v i e n e ora offerto da un'oinochoe t r o 
v a t a a Conca (Not. d. se. 1898, 170), i m p o r t a n t i s s i m a per i suo i 
t i p i r a r i ; la credo ionica od i ta lo - ion ica , m a n o n conoscendo l ' o r i 
g inale , non posso p r o n u n z i a r m i con certezza. 11 gr i fo q u i si r a v v i c i n a 
ancora assai dello sparv iero , m a ha u n p icco l i ss imo orecchio. 



(p . es . L o u v r e C 2 6 4 = POTTIEH Vases ant. 3 6 ; 3 0 5 = 
POTTIER 37 ; p r o t o m e s u l t i m o n e d ' u n car ro C 296 =r 
POTTIER 37) , s u i b u c c h e r i a r ca i c i (17) , s u v a s i i t a l o - c o r i n z i 
e d i t a l o - i o n i c i (18) . 

P e r ò accanto a ques to t i po , e p r i m a d i esso, l ' a r t e 
e t rusca a d o p e r a v a i l g r i f o s p a r v i e r o , che a p p a r e s u i p i ù 
a n t i c h i m o n u m e n t i e t r u s c h i . B a s t i a n n o v e r a r e i l c i p p o 
sepo lcra le d i V e t u l o n i a a F i r e n z e (Nat. d. se. 1893, 154) , 
u n vase t to d ' i m p a s t o gra f f i to d i F a l e r i i ( V i l l a G i u l i a 
S a l a I , L X ) ecc. N è m a n c a n o i m o d e l l i m e t a l l i c i de i 
q u a l i queste opere e t rusche f u r o n o i m i t a t e : l a c i s t a e l o 
sJcyphos de l l a t o m b a de l D u c e (Not. d. se. 1887, t a v . 16 r 

18), u n a del le s p l e n d i d e fibule t r o v a t e d i recente a V e t u 
l o n i a (Not. d. se. 1898 , 148 segg . ) , i b r o n z i l a m i n a t i 
de l la t o m b a R e g u l i n i - G a l a s s i (Mus. Gregor. I ( A ) 19, 11 ; 
senz 'a l i ) . Q u e s t i m o d e l l i r i s a l g o n o ad u n ' e t à anter iore 
al l ' i m p o r t a z i o n e de i v a s i g rec i a z o n e d ' a n i m a l i , e pe rc i ò 
s i s p i e g a f a c i l m e n t e i l f a t t o che i n E t r u r i a i l g r i f o s p a r 
v i e r o abb ia p recedu to i l t i p o greco. N è g l i cedette m a i 
i n t e r a m e n t e i l c a m p o , e l o t r o v i a m o ancora s u q u a l c h e 
v a s o a f i g u r e n e r e d i f a b b r i c a e t rusca (19). N o n è d u n q u e 
s t rano che a n c h e Voinochoe n o s t r a r i p r o d u c a ques to t i p o 
arca ico s ì , m a n o n ancora d i m e n t i c a t o . 

(17) Graffiti : L o u v r e C. 559 (senz'ali), 563 (POTTIER, Vas. ant. 25) 
571 (oinochoe), 556 (« gutto »). Cab. d. Méd. 5065 (oinochoe, Milliet-
Giraud. 17 ; senz'ali) , Ber l ino (kantharos, Arch. Anz. 1893, 82;. Cilin
dretti : L o u v r e C 590 folla ; MABTHA, Art Etr. 459 ), Coli. F a i n a 
(anfora; Ann. d. Inst. 1884 t a v . C ) . Modellati: L o u v r e C 660-663 
(calici), 566 (anfora nicostenica). 

(18) Grand i anfore a zone d i squame graffite e d 'an imal i (LOE-
SCHCKE, Aten. Mitth. X I X 510 nota 2), p. es. L o u v r e E 653, 655, 657, 
658. Un'o l la ed un'oinochoe della stessa classe, E 652 e Cab. d. Méd. 
4755 {Milliet-Giraudon 15). 

(19) An fo ra con si leno a gambe di cavallo, e grifo sparviero a 
becco chiuso, V i e n n a , Ho fmus . 402. A n f o r a a colonnetta con gr i fo 
s imi le , ibid. 407; cf. anche i l bronzetto etrusco Cab. d. Méd. 773, 
senz'ali , come il cippo vetuloniese ed i buccheri c i tat i sopra. Questa, 
mancanza d'ali pare, per i l gri fo e la sfinge, speciale dell 'arte 
etrusca, la quale però in generale preferisce gli an ima l i a lat i . 
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E d è a p p u n t o questo m i s c u g l i o d ' e l e m e n t i d i f o n t i e 
d ' epoche d i ve r se que l l o che f a del v a s o d i C h i u s i u n m o 
n u m e n t o interessante de l l a ceramica e t rusca . C h i g u a r d a l a 
m o d e s t a sua apparenza , l a tecn ica c o m u n e ed i l d i s e g n o 
go f fo e t rascurato de l le sue poche m o n o t o n e figure, t r o v e r à 
f a c i l m e n t e che n o n m e r i t a v a u n a si m i n u t a i l l u s t r a z i o n e . 
P e r ò credo che ques t i p rodo t t i i b r i d i d 'epoche d i t r a n s i 
z i one sono s e m p r e degne d ' a t t enz i one accurata , e spec ia l 
m e n t e d e g n e d i no ta i n que l l ' a r te e t r u s c a ancora p i e n a 
d i e n i m m i , n e l l a qua le c o n v e r g o n o , c o m e t o r r e n t i i n u n 
to rb ido bacino, le in f luenze de l l 'O r i en te , d e l l ' E g i t t o e de l la 
Grec ia , d i t an t i s t i l i e d i t an t i t e m p i l ' u n o d a l l ' a l t r o 
l on tan i . I l fìgulo del nos t ro v a s o h a preso la creta de l la 
red ware p i ù fine, ne h a fa t to u n a f o r m a che g l i s u g g e 
r i v a n o g l i an t i ch i m o d e l l i i t a l o - g e o m e t r i c i che forse 
conservava n e l l a sua of f ic ina ; ed h a decorato q u e s t a 
f o r m a d ' u n a zona d ' a n i m a l i graf f i t i c o m e le figure dei 
buccher i graf f i t i (20), ed i m i t a t i s ia d a que i buccher i , s ia 
da a l tr i m o d e l l i i m p o r t a t i o i n d i g e n i , i q u a l i a b b o n d a v a n o 
i n E t r u r i a . E così la sua modes ta o p e r a d i v e n t a u n c a m 
p ione caratter ist ico d i tu t ta 1' i n d u s t r i a e t rusca che c o m b i n a 
t a n t i e l ement i d i sparat i . 

E d è pure u n esemp io in teressante , e n e l s u o genere 
un ico , d i que l p a r a l l e l i s m o cos tan te t ra i l v a s e l l a m e 
monocromo nero e rosso, p a r a l l e l i s m o che p o s s i a m o r i n 
tracciare i n tu t to lo s v i l u p p o de l l ' a r te an t i ca , d a l l e cera
m i c h e pre is tor iche d e l l ' E g i t t o e dei p i ù an t i ch i s t ra t i d i 
T ro i a , fino al la terra nigra r o m a n a e d a l v a s e l l a m e are t ino . 
P e r i buccher i ner i le para l le le d i t e r r a rossa s o n o rare 
e poco osservate, a l l 'eccez ione de l la red ware. T a n t o p i ù 
m i sembrano d e g n i d 'a t tenz ione ed i v a s i m o d e l l a t i ross i 
c i tat i ( p . 3 6 ) , e l a nos t ra oinochoe, ohe po t rebbe d i rs i 
l ' un ico esempio finora conosc iuto d i b u c c h e r o gra f f i to rosso. 

(20) Si not i ohe su l le oinochoe d i bucchero graff i to, o l t re la zona 
d 'an ima l i , c 'è sempre u n calice di ragg i a dopp io contorno, cl ie par te 
dal p iede e completa la decorazione t e t t o n i c a del vaso : m e n t r e la 
nostra oinochoe h a per un ico ornato la z o n a d ' a n i m a l i . 
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APPENDICE. 

Credo non inutile i l dare un breve elenco degli oggetti 
che furono venduti al Museo Preistorico insieme alYoino-
choe testé illustrata. Quantunque disgraziatamente non si 
possa constatare quali di questi oggetti provengano dalla 
stessa tomba, però i l loro insieme serve d'appoggio a quanto 
ho detto dell'età del nostro vaso e della sua parentela 
con altre serie etrusche. Mancano affatto, in quell'insieme, 
i vasi greci importati ed i buccheri neri, ma le cera
miche locali, par riproducendo forme antichissime nella 
rozza tecnica primitiva, dimostrano già delle modificazioni 
prodotte, nel lento sviluppo dell'industria locale, dall'in
fluenza crescente dell'importazione straniera. Gl i esemplari 
più importanti di questo vasellame sono riprodotti dalla 
fig- B e sulla tav. Ili fig. 1-7 

N 

Fig. B — 2 :3 . 

Spicca tra questi vasi, che sono tutti lavorati a mano, 
e d'impasto artificiale, non di bucchero nero, un'os-
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suario del noto tipo di V i l lanova (Inv. nr. 23,870: tav. I l i 
fig. la b): però la sua forma e alquanto più snella, i l pro
filo del labbro più sviluppato ; e sopratutto 1' impasto non 
ne è nero, ma rosso scuro, a copertura brillante, come la 
ricca serie falisea, alla quale abbiamo accennato (sopra 
p. 36). I l coperchio poi, di forma affatto diversa dalla 
ciotola di Vil lanova, è ornato d'una fascia e d'un grosso 
meandro, dipinti in quel color bianco opaco che si ritrova 
spesso sui vasi di quella classe. L'origine di questa deco
razione a due colori, e le influenze reciproche per le 
quali le due grandi serie di impasto rosso e nero si 
modificano a vicenda, sono spiegate benissimo nella pub
blicazione di Narce (Mon. aut. I V 235 segg. ). Ne è un 
ottimo esempio i l nostro ossuario rosso che riproduce la 
forma più caratteristica del vasellame nero; gli si può 
comparare un ossuario simile di Narce (ma con due ma-
niohi,Mon. ant. I V 263), lavorato in argilla chiara con 
ornati bruni. 

Dello stesso impasto rosso scuro sono fatti, tra i nostri 
vasi, una piccola olla senza anse nè piede (nr. 23,785. A . 
0,15), di forma analoga a GSELL, Fouilles de Vulci pi. A -
B 23 (un'altra, d' impasto bruno, nr. 23,784; una terza 
più grande, pure bruna, con due anse, 23,782); un bocca-
letto col labbro leggermente scannellato (23,801. A 0,07: 
forma GSELL C 125; un'altro, bruno, 23,800. A . 0.095); 
un orcio a bocca tonda, col piede appena accennato, ed 
una piccola ansa verticale sulla spalla (23,788. A 0,12). 

U n altro orcio, d'impasto più scuro (23,787 : tav. Ili 
fig. 6) è importante per la sua doppia ansa verticale, 
cornuta, che pare quasi un lontano ricordo dell'ansa delle 
terremare; se ne trova qualche altro esempio anche in 
Etruria, p. es. nel Museo di Corneto (Not. d. Se. 1882, 
tav. X I I I bis, 17) Cf. anche il Jcyathos di bucchero, GSELL 
tav. I l i 9. 

Abbiamo già citato qualche vaso del solito impasto 
bruno scuro. L'esempio più importante di questa tecnica 
è una grande olla a due manichi e due sporgenze a punta 
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(23,783: tav. Ili fig. 5). Due profonde scannellature parallele, 
listate da linee impresse a spago, cingono i l corpo in 
larghe ondulazioni. I l coperchio è decorato da grandi 
triangoli impressi a spago, sormontati da piccoli triangoli 
che potrebbero essere le impronte dell'estremità d' uno 
spago. Questi stessi triangoli li ritroviamo sull'orcio a 
larga bocca tonda riprodotto nella tav. Ili fig. 7 (23,789); 
i l collo scannellato è ricoperto di colore bianco. Intera
mente dipinti in bianco erano due piccoli Jcantharoi, a 
largo corpo profondamente baccellató (23,790. A . 0,145: 
tav. III fig. 3 : con due piccole sporgenze sul corpo ; 23,791. 
A . 0,085; tre altri esemplari, senza bianco, 23,792-94): il 
collo solo è lasciato nero e decorato poi d 'un meandro 
bianco. Questa tecnica, rappresentata nel Museo Preistorico 
da altri esempì importantissimi, merita uno studio parti
colare. I suoi primordi risalgono alle urne a capanna, e 
trova il suo massimo sviluppo appunto nell'ultimo periodo 
della ceramica d'impasto artificiale, al quale apparten
gono i nostri vasi. Coli' impasto sparisce anche il color 
bianco, che non si trova sul bucchero, tranne una piccola 
serie isolata e speciale (KAHO, De arte vascul. antiqu. 21) 

Notevoli per la forma delle anse sono : la tazza 23,795 
{tav. Ili fig. 4), col manico a corda, innestata in un baston
cello (cf. l'anfora di Poggio alla Sala, Ann. d. Inst. 1878 tav. 
R , ed i l Tcantharos di Vetulonia PALCHI, Vetul. tav. X 20), 
e l a t a z z i n a 2 3 , 7 9 6 (fig. B e tav. I l i fig. 2. A . 0 , 0 7 5 ) a d u e 
anse che imitano rozzamente le corna ed il muso d 'un 
ariete: la spalla è ornata di piccole costole a ril ievo 
con spina di pesce, divise da strie granite. 

Aggiungansi a questi vasi una scodella (23,799. GSHLL 
A B 103) ed u n calice (23,797. GSELL C 126) d ' i m p a s t o 
bruno liscio, e quattro piccoli vasetti del più rozzo im
pasto grigiastro, appena cotto e tutto screpolato (23,8 
2-805). Oltre la ceramica descritta, il gruppo d'oggetti 
acquistati dal can. Brogi non conteneva che pochi bronzi, 
cioè un piccolo cultro curvo (23,812. L . 0,095) e varie 
fibule: ad arco semplice (23,813-14. MONTEMUS, Civilis, 
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prim. en Italie A 41), ad arco tondo con dischetti d'ambra, 
ora quasi tutti perduti (23 ,815-18. MONTELIUS A 70), e le 
forme più complicate ad arco piatto ed a navicella con 
bottoni (23,819-24. MONTELIUS A 21, 101, 102, 105). 

Gr. K A E O . 


