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Tachnical and Bibliographic Notaa/Noto* tachniquaa at bihiiographiquaa

Th« Inatituta haa attamptad to obtain tha b«at

originai copy avaiiabia for fllming. Faaturaa of thia

copy which may ba bibliographicaily uniquo,

which may aitar any of tha imagoa in tha

raproduction. or which may significantly changa
tha uauai mathod of fiiming, ara chacKad baiow.

HColourad covara/
Couvartura da couiour

I I

Covara damagad/

D

D
D

D

Couvartura «indommagéa

Covara raatorad and/or laminatad/
Couvartura raatauréa at/ou paliicuiéa

I I

Covar titla mlasing/
La titra da couvartura manqua

Colourad maps/
Cartaa géographiquas an coulaur

Coiourad inic (i.a. othar than biua or biacic)/

Encra da coulaur (i.a. autra qua blaua ou noira)

Colourad plataa and/or illuatrationa/

Planchas at/ou illuatrationa on coulaur

D

Bound with othar matarial/

Ralle avac d'autraa documanta

Tight binding may cauta shadows or dlatortion

along intarior margin/
La re liure serróe pout causar da l'ombra ou da la

dlatortion la long da la marga intériaura

Blank laavas addad during rastoration may
appaar within tha taxt. Whanavar poaaibla, thasa
bava baan omittad from filming/

Il sa paut qua cartaines pagaa blanchas ajoutéas

lors d'una rastauration apparaissant dans la taxta,

mais, lorsqua cala était poaaibla, cas pagas n'ont

pas été filméas.

Additional commants:/
Commantairas supplémentairas:

L'Inatltut a microfiimé la maillaur axamplaira
qu'ii lui a été possibla da sa procurar. Las détails

da cat axamplaira qui sont paut-étra uniquaa du
point da vua bibliographiqua. qui pauvant modifiar

una imaga raproduita, ou qui pauvant axigar una
modiflcation dans la méthoda normala da filmaga

sont indiquéa cl-dassous.

I I

Colourad pagas/

D
D

D

n

Pagas da coulaur

Pagas damagad/
Pagas andommagéas

Pagas raatorad and/or laminatad/
Pagas roatauréaa at/ou palliculéas

Pagas discolourad, stainad oir foxad/
Pagas décoloréas, tachatéas ou piquéaa

Pagas datachad/
Pagas détachéas

Showthrough/
Transparanca

F~| Quality of print varias/

Qualité inégala da l'imprassion

Includaa supplamantary matarial/

Comprand du matérial supplémantaira

Only adition avaiiabia/

Saula édition disponibla

Pagas wholly or partially obscurad by arrata

slips, tissuas, atc, bava baan rafilmad to

ansura tha bast possibla imaga/
Las pagas totalamant ou partiallament

obscurcias par un fauiliat d'arrata, una palura,

atc, ont été filméas è nouvaau d« fapon è

obtanir la maiilaura >maga possibla.

Th
to

Th
PO
of

fili

Or
ba
th(

sic

oti

fir

sic

or

Th
sh
TU
wt

Mi
Jif

an
bai

rig

rac

me

Thia itari is filmad at tha radaction ratio chacicad baiow/
Ca documant ast filmé au taux da réduction indiqué ci-daasous.



TlM copy filfn«d hmn has bMn r«produc«d thank*
to tha ganarosity of :

Library Division

Provincial Archivcs of British Columbia

L'axamplaira fllmé fut raproduit grica é la

généroalté da:

Library Division

Provincial Archives of British Columbia

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quallty
poaaibla conaldaring tha condition and lagibillty

of tha originai copy and in kaaping with tha
fiiming contract apacificationt.

Originai copia* in printad papar covars ara fiimad
baginning with tha front covar and anding on
tha 'aat paga with a printad or illuttratad imprat-
•ion, or tha back covar whan appropriata. AH
othar originai copias ara fiimad baginning on tha
first paga with a printad or illustratad imprat-
Sion, and anding on tha latt paga with a printad
or illuitratad impraation.

Tha laat racordad frama on aach microficha
shall contain tha symbol —^- (maaning "CON-
TINUED"). or tha symbol Y (maaning "END"),
whichavar applias.

Maps. platas. charts, atc. may ba fiimad at

Jiffarant raduction ratios. Thosa too larga to ba
antiraly includad in ona axposura ara fiimad
baginning in tha uppar laft band cornar, laft to
right and top to bottom, as many framas as
raquirad. Tha following diagrams illustrata tha
mathod:

Las imagaa suivantaa ont été raproduitas avac la

plus grand soin, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axamplaira filmé. at an
conformiti avac las conditions du contrat da
filmaga.

Las axamplairas originaux dont la couvartura 9n
papiar ast impriméa sont filmés an commanpant
par la pramiar piat at an tarminant soit par la

damiera paga qui comporta una amprainta
d'imprassion ou d'illustration, soit par la sacond
plat. salon la cas. Tous las autras axamplairas
originaux sont filmés an commanpant par la

pramièra paga qui comporta una amprainta
d'imprassion ou d'illustration at an tarminant par
la damiera paga qui comporta una talla

amprainta.

Un das symbolas suivants apparaitra sur la

darniòra imaga da chaqua microficha. salar, ia

cas: la symbola -^ signifia "A SUIVRE ", la

symbola V signifia "FIN".

Las cartas. planchas. tablaaux. atc. pauvant ftra
filmés A das taux da réduction différants.

Lorsqua la documant ast trop grand pour ètra
raproduit on un saul cliché, il ast filmé é partir

da l'angla supériaur gaucha. da gaucha é droita.
at da haut an bas. un pranant la nombra
d'imagas nécassaira. Las diagrammas suivants
iilustront la méthoda.

1



/

APPI NT] rr
JNTOIINM»

AD UNA COLLEZIONE ETNOGRAFICA

FATTA DURANTE IL TERZO VIAGGIO DI COOK

conservata sin dalla One del secolo scorso nei R. Museo di Fisica e Storia Naturale
^

l
Studio dei, I>rok. !»ott. ENRICO HILLVER (HGLIOLI

Vino-I'r«HÌ<l<)iili' difilli Snrictik Aiitropologicii Italiana c-y^
(Con ciiii|UG tavole in eliutipia;

FIRENZE
TIPO(iRAFIA ni SALVADORE LANl)I

4 - Via delle Seff^iole - 1

'A-.

Archives

of

British Columbia

NCvVCOMBE
COLLECTION







* «

t

è é,



APIM NTI
INTOUNO

AD UNA COLLEZIONE ETNOGRAFICA

FAm DURANTE IL TERZO VIAGGIO DI COOK

conservata sin dalla One del secolo scorso nel R. Museo di Fisica e Storia Naturale

Ul

FIRElJTZE

Studio DKi, Prof. Don. KNKlCt) IIILLVKR (iKlLlULl

Vico-I'roHÌ<l«iiti' (Ittlltt SooleIJt Aiitropolocivii Ualiaiiii

*!f

d'un ciii<|Uo tavole in ollotipia)

FIRENZE
TIPOGRAFIA DI SALVADOHK LANDI

4 - Via delle Segó'iole - •!

189H

^F ^P



1

RHlralto ,\nlVAreMvto per PAntropologi» e PEtnologia
Volume XXIII, Fascicolo L^" - fK'iM



1

M^T »* —fc-*-

ArnxTi
IMOUNd Ah l NA iOLLll/lONI-: KTNdiiHAi ICA

FATTA DURANTE IL TEHZO VIAGGIO DI COOK

e conservala sin dalla fine del secolo scorso nel R, Musco di Fisica e Storia Nalnralc

(li Fireiizo

STtl.I.M.KI.l'HoK. DoTT. K.NRK'O IIILI.VKK (iKil.mi.l

Viri-rr'"iiiliiiiii' tl"lln Sciri.-tii .\iiU'(>iMplu(;ii:tt llaliiimi

(Con .iii'iiin livnl- ili cU'iUpli)

Qiian.l.) visitai l'.'i- la piima volta il li. Museo <li i'isica • Storia

Natiii-alc .li i''ii'<'ii/<' uri ^cKciiiln-i' iSd.-). iK.tai in ima sala, 1' iilliina

rlw la s(«^iiit<» a quelli' nella splcmliila collc/ioiio anatomica in ('('l'a.

lina piccola raccolla .'tii.v-M-ali.a .lisposta in alcnni scallalntl o a -nisa

,li Icolei siili.' pareli. Mi ricor.l.« die sin .F allora mi colpi il latto

rli,. non pochi .li .pie;:!! o^i^elii orano polinesiani e rapprescnlavaiM.

i pro.lolti .Ielle arti primitive .li .pi.'i p<»p.«li non aiiora mutati .lai

coniano oiiropeo. Fui sorpreso alquanto .li ve.l.'rli c-posii più come

oi-.'lii .l'ornamento .-h.' non .uslo.liti come lo m.M'itavano .piali re

li.piie .li un'/'i'a passala , L'Ila storia .lell' umanità : ma allora la Kiiio-

lo-ia. sel.hone av.'ssc un vivo int.'i'.'ss.' per in.', non era ol-joIIo <Um

miei "studi, l'oche s.'ttiman.' d..]»., partivo pel ini., via^-io int.M-iio al

Hjoho: ti fu .luraiite .piello. n.'l passare .la un (•..i.Uiient.' all'altro, .'

pei coiilVonli che l.en naturalmonte s,,r:j:evano alla m.'iite .lei .Natu-

ralista al cospetto .li paesi e -li i...p..li .liversi, .-h.' nac.|ue e cr.'hhe in

me r amore per di slu.li etiK.l.v-'ici. e.l iiic..iiiinciai a racco^iero p.-r

essi niatt'riali . not.-.

loniat ' in Italia, rivi. li la rac.'o la etn.i^iralica .lei Musco . li l'i-

reii/.e ; e e. iii (esperienza m;i:

iinpr.'ssioiic su

-jiore ili materia, conlermai la mia prima

Ila sua special.! iinporlaii/a, riser!ian.lomi un ,-ioriio .li

i .li chi .l.>vc l'arsi strada (^ crearsi
si II. Ilaria. Ma le vi(;en.le e.l i coiial

<;ó
Bl'



(1 AITI Nll INIi'|;\u ,\l' IN\ lOl.l.l /IhM; hi (iiii|\ lil

UHM |i(isizinii(' iiiili|ii'ii'li'iil<'. ikHicIh' la I>t'l.i/.iniH' ilrl min \ ia'jjiii, mi

(i,ii,|ii-«-('n) per allrt- \ \r <> in lavori per In |iiii Imh iIìnci'^ì :
uiiilc .jucl

jiiiriM» M'IilH' i|iia-i MMiIdltn aiilii Ai>\i<i la Mila [irima vi'^ila ai Miim'm ili

l'i-jca e Storia Naiiiralc di h'ii'iiizc 1

Ini iiiio l'i'a (•ivsciiito il iio-lro iMiiiiio di Studi mi|i(M'ÌoI'Ì ; <. sin

(lui isi'p'.i, sorjcva in t'-<o per npcra del iiostni illii^ti-i' u fai'i<simo

l'aoln Malito.'M/'a. la i-atlcdra di .\tili'opo|o|j;ia. Accaiilo a (|U('lla cai

1,'dia nasceva il Masro .\ii:i', utile ili Anlrniinlniiin ,• ili /•:i,iniiiifiii .

IH'iiiiM del siid -.'iii'i'o ili Italia, di l'iii Cu tnadod rniidatiKMitalc ap

piiaiii la racculta ctno-raiica idio -i rmi^aTvava md vcccdiio Mi;--"'" di

fisica >• ili Sto.-ia Naiiifalt' in \ ia Koiii."ia, la (inaici vimwk' poi tra-

sportala iH'i Incali did iiiinvo .\Iii<('o in via «'.ino <'aii|i()iii mv(m'' attuai

mciiK^ custodita.

c.iuiito iìiialuKMilo il -inriin in cui mi Hi postillile dcdicaro malc'ic

KMiipn allo studio di (|U(dla rat colta clic da lauti anni a\('\a eccitato d

mìo iiiKM'i'ssc. dilli ijiiasi suliitn l'iiituizioiu! sicura di un fallo dtdla ina^-

-iiiia iiiiportaii/.a, il filale aveva lialciiato alla mia incide liii ilalla prima

volta, o cii(> lro\ó poi, M'i mici studi successivi, conrcrma comiilcta :

il (;,(t,, ci,,, — ad ecc. zinne (li itnclii o/;j-('1ti, l'clat 1 vaiiiciilc aiiliclii,

lirnvonicnii dall" Africa, dal Canada e dalle Hiiiaiic, e di una colleziotic

(alla U'd ISr.d circa, da <'ailo l'ia-iiia ned Sudan — l"/fi uii o-.:ciii

fiiruianti la raccolta (^ttiouraiica del Musco di Fisica C Slnria Naliiral(^

di l'ireiiz(*, provoiiivaiio dai Inolili \isitati ilal caiiitaiio «'ook ned suo

niemoraliile terze via^uio: i iiuali luoj_'lu, in ordine al mio iiinei-ario,

-clic: la .Xiiorii /rhiH'Iii. le isole Taiii/n, Tnliili. llinriiU^ \:\fii,slii S. '>

ilcW Anicricii hnri'dli' ''';//« isiilr ririm' e (ini'lhi .\\iiillrn ilirinun'llu. <'i(i

Unii pcieva ('svi'i'c nn moro caso; e sorse in me l'idea (die ellctti\a-

iiicnle liue-ii c::.:elti dc\ es-erc es^ei'e c(di(|UÌe p!'(>ziose did terzo vi.au-.uio

il(d -l'ande csploratcre didl'i icoano l'aidlico; idea confortala d;iirosaine

fallo di curvili polinesiani e,niemporaiici nei divGi'si .Musei l-Uiioeiralici

dell" l-airopa ira il iSMi ed il INST (1).

Sellante liei Mu-ei di Lcndca. di \ icana. di Sioccclma e di l'.erna

I in\cnni o--c'ili raccnlti diiraiile i viaiiui di «'ock. A Lctidra. sclilieiie

iii,ilii>~sinic sia andate disperso t; jierduio merct' la incoiicepilule di

imperdciialiile nciicuraiiza did lempi [lassati per le cclli'ziciii (diic-

uraliclie, csistoiic cl:-ì -li a\aiizi iiiau^iiori di ((uullc raccolle; eppoi

il) Ksi.acn li. i;ii,i,|e|.i. Ainioliu-i'iiii latti in nlmhi Mn^i-i iihIi;,j,iiIii;iìi'Ì

r,ì rtin,hi,liri. K-W. pa':. !'.•. iAnlnrin p. , IWlilmi,. r hi Klllnliiil., X 1 |. Vì-

nai/c. Issi.



i: AI'ITN'II INI'i'l;N" Ah l'NA r(i|.|,K/Ii iNI' hi ( ' m iK

v" cr.i r iiii|i<'ilaiiii' Mii- Icll.i ì,nulli 1,1 MixsiiiiHiril Sucif/it, ii|,i ui

ji:\ì\ \<: rie liM-l'crihi al l)i|iail iiiiiiit" cliKiLiralicn il''l 'j-iainir Mii^ru

r.l'itailllii'c, 'VC craiin millli'ni-i e IM'<VÌnvi cilllfll ilrll' c'Inica liiil'rlih'

• li'lli' 'j-iMiti l'nlilicsiaiii'. fa. ('Itili >iilla lini' ilei ^l'citio ••cn|'>ii e al plMli

«•i|ii<' (li (jiicstd. I,a rccctitt' iiill'iirlaiitc |i;iM.lica/ii'li(' di •!. Ivluf l'.ir

liii-:(l(>ii ,1) ci li.i In"" p"i f(iiiu-c(M'c non iioclii (i.^iictii laccttlti diii'aiiic

i via'."_'i (li <'ii(iK e conservati in in'jliili rra : e le li-'niv d'i Im dai"

mi sono stale di uMMiidi^-^inia utilità nella mia ideiitilicn/.ietie d dia ^ii|.

|ioll»'ltÌI<' csisleiile a l'iren/e. Ih. notate ali-fa che li(d Muscd l'.fi-

laiiiiicd L'Ii (i;:.;citi raccelli diifatilo i \ ia^-'i di < nok noli eiai. e filmiti

a pafte; ma eie dnxcvasi -cii/a diiMdo a mancaii;'.a di -pa/JM

Nella l'Npnvjj/ioiie Indiana . l'uloniale icniita a !,( udrà m

vidi india sezione .\il<lfaliana (.V, >'. \\i''i''<) una \ctiiiia ('-|Mi-^ta da

.1. Maid\f(dl celi nix \ i •«CI ilio ' l;i'>iiiii>'' i/r' Cni'itiDH) dn'l' : » ('"^^a coli-

leiicva la spada del Lrfande navijaterc • : alenni |ii(vi.\(di o-jctti

cliiolo.Mci dalla l'olinosia clic dicesan-i da lui raccnlti, tra cui am-

mirai un |.en(l(>nie ricurvo di ncl'ritc dalla N. /(damla di eccc/ieiiali

(linietisioni : ma eie chi' aitira\a maLiiiioi-iiieiite .;li sjiiaid: eia una

1 ss( ;

iVeceia con punta di l'eirc e cnliliostcde di esse, eli

alle is(i|(> llawai con una

e dice\a^l latta

liliela di ('(iiiK ' Iure Miltaiild (die ii(dle i--(de

treccie n(»ii •si u<a\ano (inali armi e (die lale

iVeecia, di as|iKtlt) inoilerno all'atte, seuiiuliava Ireppn a (iiudl'- in uso

in alcune isole d(dla Mcdaiiesia ; 1' o-^n poi non cM-a cerio una Illuda

-iiddelte r arco e

umana.

Io lieti

( 'ooK (die si C(insei'\a

ho potulo esaminare il materiale pre\ciiieiiie dai viau.:! .li

india se/iniio liinoi^ralica (l(d A'. A'. Su'i'rlii-

slnrisclii:^ irof-^lnxi'>'iii di Menna: ma |ier la cnriesia (hi hiretiere

di (|ii.dla s(!ZÌoiie. Iloti. I'". Ileiicr, ho potuto a\erne un (deiico. ha

es>o risulta che (pnd materiale (' ricco ed importante, e (dn» |iro\ iene

dai ti'c via'j-i di <'o(d\. la parte ma'j-iofe dal terzo. .\ me pere im

Mollava s[)ecialmunte sap^M'e come (pudla collezione tosse \ entità a

\ ieiiiia. "iac(di(' i .Miis(d di <'.»rte di l'ireiize e di \'ieiiiia erano nati

conlemporaneamoiile e sino ad un certo tempo crelihero di coiiserv

1 'lai Ilei
jior rai.MOi)i di lamiirlia (> di politica note ad oLiiiuno. Sepp

toi- ili'irei' (die era stata con. Iterata a Londi-a lud l,^i'<'>. da I.eopoM \oti

l'"iclit(d p(M' ordine es|(ress.) dell' IiniKTalore iM-ancosco li. n<dl

1) .1. Mr(ir-l'Al!llMil>(iX, Al) Alludi: iif tilt' irri(i,i,ilK. tdois tir un me II

\en-

/>. II,-

liclrs II/ lìii'ss ..'ti-. './' //'(• Xa'irr.-i if the l'iirl/ìr T<liniils. lUMVli ali.l dcsilili.

l-(,iil .xaliilil.'s in liunli.' lUi.l iiriv^il.' (..ll.-ctin:,-^ in Kii,i.'l;iii.l. M'Hirlir-ln. Hno.
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S AITIMI INroUNO Al» I SA COT.I.K/IONK HI l'OOK 1T<i

,lii,-,|(>|lM rarcnlia l'arkinsoiif .Ifl Miisco l.(>voriaii('. Svdiirx l'afkiii-^.'ii

pi'c-^c parte al ìiiìiim Nia-Lii.i <Ii t'ook coinè ilis(>;.'tiati>i't> ili Sir .loscpli

n.mk'^. (> iiuiri iiriiiia ile. l'ileriie ; e le sii(> ineinorie. eh" ax rè jiiii \olte

,„va>i(>iH> (li eilare. Hii'eiie |uilililieai.' dal iVahMl.' ^iio, il Mik.'o l.e

\,'riaiie a l.oiidia. nel i|Uale erane i>nr.' nielli animali raecnlii dii-

rantr il leive xia-:;!" di ('e^k, MMiiie a|i|>iiiitn dis|icr>e per vendile

IK'I ISdf. ; anelli' alcuni raià ueeelli delle is(.|(> llawai Ine. ne in .[iiella

.H'casiene ae((iiistali pel Museo di Vienna (l). Tua pan.' .le-li e:^-elli

.Miiclouiei di .|nesia raeeelia sono -^lati liuiirali dal Kai/el. e (iii.dli

UL^iiali a taluni neutri -araniio rauimentaii a loinpe e lueje. \ edi-enin

|, in,, lire .-he la eolie/ione eookiana di iMfen/c era -i;'i in .(n.-te MiKce

ludl'iiltinia deea<l<' il.d secolo scor-o e si tro\a l'e-olaniicnte ealalo^iala

ni'l isir.'. duiKiue non poie\a a\ere eenteinperiiu-o aei|uisie con ([uella

coiiserxaia nell" 1. e K". Musco di \ ienna.

A Sieeeolnia. nel scilemlM'o 1SS7, \ i^tai il Mii-co Paiio-ralice. che

,'. annesM. a (piello /oolo-ico doli'Acia.ìeinia dello Scien/e : non posso

dii'c che sia tenute come inenieivlilie, icu'sc p. rehè non ha un direl-

loce s|),'cialista. schliene viva alla sua portata uno dei più delti Icilio-

Io-i. \i notai peehi. ma iitcres-^anii .--etii riportati dalle Svedese

Sparrm.inn, il quale lìi i'oiupa-no di l'ook durante parte <Iel sue se-

condo vi.a-Liio: liMC-si i-anniienleiV' due ascio ed un l.elli'-simo scal-

pello, immanieati. di iiasalio. provoiiicnii dadaliiti, ed un'ascia di ui.ida

, Iella \no\a /elanda leuMia con corde di l'/i(,rn</i'n' sopra un luanieo

roA/(> e I oriiiinale.

A r.eriia nd .ì/'',v/r Ilislin-iifC è una piei'ola, ma importante raccolta

elnolo-u-a. specialmenle iniere^saiiie per iu)i. uiacch."' è l'ormala in

•:ran parte di 0--VIII rai'colli dal l'.erncse WCher (non W ehhoi'ì, che

fu il div(vnalore di Cook appunto iliiraiile il ^uo terze via,L;,i:io. Ni-itai

,,uel Mn^eo iioirotiolire ISST.e nella collezione riportata dal Wehei'

vidi o.:-elti dalla Nuo\a /.elanda, dalle isole ri>n,i:a, da 'i'ahiti. dalle

'

isole llauai e dalla costa N. •>. dell'America horeale. Notai special-

mente ii-a -li o-:eti i riferili alle I ile della Società una si>lendnla e

Li'rossa ;iMaa di 'n .'io -oaii-li.inir assai alle iio>lre due dalle isole

Saniwieh: .' inmianicala iptasi in modo idenlico : -oliaiito la pieira e

a'-<icniMta al in.iaico con cord.' e non .ain una .'i.amh.'lla :
.piesia pi.'tra

uiisniM circa ::.Mi inni, in lutiuh.'/./a .' SU mm. in lar-he/./a e.l .'• j.er-

l('ttaiiien;e l.'\i.:aia. N.uai tra i:li o,U'.:.'lii liaw aiani un nia-nili.a. elmo

delta nt)la lorma ollenica, iH'rieUaiiH'nl.' conservato e operi.
>
di penne

; i

(^1) VcMi Ni;\\i-eN, m .Vi(/(OY. v,d. I."., r-^U'. h''i- l."n'l..ii. 17 Vhuvli Js'.'-J.

% è
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r,>^s(> .'Civili' liiiiu^> la crc-^la o\c smi.. -iallc: ci una cappa i-o\>oyU\

,|i p(>mii' r.wsc e -iallc. Tra -li ii-u'.lli alalia cc-la Ncr.l(>\csi .lei

r AiiuM'ica licicalc .pi. -11.) jiiù ii,>l(>\ ..l.' . una clava aiiir.'i""""''';'

e.. Il liii-iia pNit.>-a (li picira; e <niulc alla ii.«-ira. ma la pi. 'tra

.' i>iii orla e pili 'UiM-^a. i,Mic-^t,i rie. 'ella sarà, creilo, illustrala Ira

|,iv\e lial l».itl.»r.' ililniuinl x.'ii iM'llenher^' che ha la .lirezioiie ili

.pici Mus.'i».

Ii.ipo .(ii.>sla luii-ia. ma ne.'e^-aria. .Ii;_'iv'>><iiiiie. leni. > all' OLiLrelte di

ipiesii miiM stilali, .i.x' alla cnlUvimi.' .'iniijrali.M c.>iis.'r\aia nel Muse.»

(li l'iteiixe e clic i" riten-ii C'>iu.' iiiiliililiiaiiu'iil.' iiruMMiicntc ilal tei'/.d

via^-ie ilei rapitali.» (''.. Iv. Selilu'iie persua-.' che tale l'esse la sua ei'i-

•^in.' v.'lli ax.'C' .pialche il...aimeiii.> i oiU.Miii .U'aiien per conipivvare

.|ii(»lla mia persuasi. me. ma \\o .creai" invali.» nel M'ia'hi.» AccIiìnì.»

.1,>1 Mus.'.» .'il in ipiell.i.li i'ov\i> .he <i c.msei'\a in pala//e l'itti: iie-li

e.v|e-i iiicariamniti ilei primi \enii.'iiitpi(> anni .li \ita .lei /.'. Mii,wt

ili l-)s>r,i f S/nr/'i .\<ih'r(nr. liei ipiali la pelatile minu/ia hiir.H'catica

era 'limila neii ^nl.' a rcLiistrare i nomi .h'i \i>ilai.»ri ilei K. Museo,

ma aii.'era r.»ra ilei loro arrivo e .luella il. 'Ila l..r.» parlcnza. hen .li

rail.) II'.. valisi in. li. 'azioni ano sommarie sulla si, .ria e sulla prove

!iieii/,a ilei mal. 'rial.' s.-i.-niilico umi'i ri.'c.» e svariai.» ivi riiiniio. Non

h.» ponilo irovare alcun .l.-.iniimlo iinlicaiite T arrivo i' la proveiii(>ii/a

.i.'lla ra.'colta elnolo'iica cho va. lo a.l illustrari> : .lo\ .'Iti ilumiUi' pn»

e.'.ler." nella iii.la,L:iiie in crt.» iiio.lo l'cr esi-liisioiie.

1> lutto come l'i. MI'.' I.i.tp.»!.!.» il.M'i'.'Iasse la fonna/ione ilei U. Museo

,li |.'i-ica e Stni'ia Naiurale in l'"ireii/«>, iiell" iiltim.» .piarlo «l.-l s.'c. «lo

scorso, i; aliate l'elice l'.mtana el.l'e 1' iiu'arico .li riunirne i mat.'-

riali c.xi pieni pot.'ri e.l ampi mtv./i : e. tra .alliv .'..ve, e:ili -'lil'C ia.'olta

.li so-li.'i'c e trasportar.' n.'i locali ilei nui»\o Muse.» in via Ki»maiia.

tutto ciò che poteva par.'ri:li utile ali.» s...] .», .lalle .•(»ll.'/i(»iii svariai.'

esisteiili nei K.';^i pala/./i, tra 1.' .piali .pi.'Ha ricchissima .' sin.-.»lar-

mcMile int.'ressani.' riunita sin .lai i.'inpi nie.li..'i ii. 'Ila i^alleria .letta

« ilcll.' Nicchie. » c..llczi.>iie eh.' .lue -ccoli prima a\e\a .lato ii<»ii iii-

.liU'.'reiili .•.>ntrihii/i.»iii al Muse.» rornialo .la rii-^se .Milrovaii.li in l!o-

l.)-na. Nel ITSiiil l''.)tiiana iillima\a il primi» .»r.liiiameiil.» .lei A'. M"-

sni '/' AVv/.v/ e s/nrin Snlnrii'c n.'i li»i'ali ili \ ia Komaiia. l''ra le prime

sue .airi' fu quella .li .•.impilare un l.irr, itemi t;c,\,'ri'!c .lei copi.>s..

!• svariai.» materiale riunii.» ; ipie-l" hiir.il"riii \a sino a tuli.» il IT'.'l

,> |„ uliMiiai.» alla line .lei -eiinaio IT'.rJ. In csm» ho .a>rcat.. invano

un .'leiico «lilla ra.a'oha .Mn.»L;ralica che e' ini. 'l'essa :
solo ii.-l \ o-

lume ?:. in cui .' r.'-isirata la molulia. alla |»a.j-. l:!- si |.>--.'
:

<- Sian-

% é
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ZIN(» (;IIK KKSTA I.HMMI'KTTo AM," ISCM 1,K|, ('LsTmIii:. >, « \,'/ drlh, sl,i„-

ziito ri Rdiio ilirc, -se ,()!>,• IiHliaur, iian i-inixìilcrnlc in i/i/cs/t,.... » (.Micslc

« rohn Indinne » ,.i-;uio apiuintn |;, raccolia in (luislion,', (•(.mo ^i vrdi-à

liii'i oltre: e ciò prova eli.' noi !7'.»i (m-ii.o -ià nel l^ .Musi'o. A cnn-
l'cnna ili (nu'sto «joiiho a;j:^:iiiii-civ clic (nialniiio do-li o^irdii ,ii ,ksi
Irovaiisj (Icsvi'ilti iK'i volumi iUAV hnrnlurio (icnrniU', in^s\ iiniiicilo

intitolalo « iv'iMNo Animali:. STANzoNK DI ANIMALI (ìkossi, olio saivl.l.o

il voi. XI.X, a jia-. 1, n. l'^^s, ti-„v(. iiionzioiiafa la hcjli.sima collana
'Il lasii'inc (li Tri<l(irn<i, clic ivputo liawaiana. i\i ij. ;(a « Monili' hir-
ni)'ìin> rdoili' Ti-ii'liCi'hi rosnniri nnifcrhini. » A queir ('jioca il l'itii-

taiia aveva ini- coa.iiiivaloiv nella dii-e/ioiie del Iv'. .Museo, special-

monte aildcllo alla sezione della Hotaiiica. il Doli. Attilio /licca-ni,

l'rolotto deiroi'to IJotanico del \{. .Muse,, e più i.inli PiNHomcdico
dolla Ke-iiia di Kiniria

: a lui incMinheva la c(.ntiniia/i(.iie doli' ///-

roninrio e colla data del IT-.vj, sci-ina di mito pii-no del I.oif. Zuc-
cae-iii, al)l)iain() iMy>//C/?^//rY' I tilf hirrnldi'io acne, -ale del h'vnl Mn^co.
Questo Appendici, indie , piali il maienale (dio -iiiii^'-ova veniva ro-i-
slrato alla l'iiilìisa con solo ci'iiei'io croiKtloiiico, si succossoro (ranno
in anno sino al Iso!) e ipiindi con sistema poco div(M-so sino al 1<S:M.

(liiando si lecoi'o i primi mtì l'aialo^'lii speciali.

y^QWApixmdice II dio va a tutto il (. lu-lio ITD.i. trovo ro-istpaii

.•vi N."-' 102r)-l()2S alcuni o^^jetti oiiiolouMci. ma Ira essi duo romi s(d-

tantolarolihei'opai'te (lolla l'accolla <'ook. K soltanto ii(dl'.lyv/C/?^//VcA7/

I)or -li anni I.somsh.!. puro lima scritta di [.u-iio del i)oii. a. Zuc-
ca-ni. (die trovasi (piasi al completo la lista di (piolla raccolta impor-
tante tra i

.\..i •jiiDS-'j'Jl:!: in , piolla .ly//;c/^.//rc. d,.po rujiimo numero
citato, si h.-.je la so-iioiit(> interossaiito dicliiarazioiie (hd Dotl.Ziic-

c;uiii:« Tifili i desi-rUli nt(Ui,yili, mobili, e j,o/-:.ion.' di res/innio. '>;>-

linrlcnCiìti iv/li (d,iln„li ,lclì' Isole ilei liiane del Sud, .sono s/nh lem/i
dldlo ST.\y/ASi> CIIK KIMANK I\ I'ACcIa .U,!," IN(;UIvSSo I>KI, (^IA" riRKK
i)i:i, <'rsToi)K: e poiché N(ìn ksi.stkva dri inciicsirni m.cvs Invkntahio.
jicr cssrre sinlo consàfcriilo il dello .sltnc-ino co,ne nn nìn;/n:.:.i,,(, , \\ \s

VHNT.MUO (iKNKI!.\I,K, Voi.. 'JT
,

|ia,Lr. \:V.',), .sono .siali lie,;'io ijiii, ,-eild<li-nli

nel Cnlnloiin delle Cosi-: AodirxTK, ii/nllo.slo clic in quello delle TkasI'o-
sizioNi.» Au-,u'iiin,w che r.l/^;/C//'//.y A7/ ( inlestalo -w^/.s-Zv/^o/' r,7o. Fnl,

ii,-oni^ xoUo-ilb-eiUn-c e si,}i,'iiinleiìilenle-ei-on(,,,,o del M»i.sen ,-e,de e
di, -Clio, r della Ucf/ia Zecca, didic sl,in:-e delVOiio ììolanico quello
di II' ijen lidio ISO /. »

("Olile risulta da IMI olenco di lolioro in un antico incarlamento (dio

ho trovalo noll'Arcliivio del K. .Museo, il Iiir(dlor(. F(.iilana ora ind i:;i,',
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hi coiTisiioiMlcii/a «'(111 sir .l()s(>|ili Haiik^, coiiiicijjik» <ii <'onk nel |iriiti<i

siKi \i;i--!Ì(i e l">i l'''''^''!''"'*' '''"'''' ''^"''''''' ''''*''' '" •""11"'''
:

lalto clic

|iMii-t'l)l)(' luniii't' indizi sul in, .di» e sul luD^n dt'll' acquisii! delia im-

portante collczicjiic otii()lo;iica iKil \\. Musco di l-'irciizc. aciinisto cliC

ilrvi' essere stato l'atto a Londra tra il ITSO (ciioca del i-iloi'iio delle

navi di <"ook) ed il IT'.M, anno in cui qucuii oggetti erano dà iiiiina-

ua/zinali ind l;. Musco. Non [ni/) |ioi essei'e escluso il caso clnUa col-

le/ioiit^ suddeita l'osse stata donata al «iraiidiica: iieirAfcliiv io dcd Mu-

seo iro\ai un solo volume di incartamenli coiiceriieiiti ac(iuisti di ma-

teriale scieiitilico |ier il li. Museo jirinia d(d 17i»L^:.'' anche grosso,

ma non vi trovai la menoma traccia di oggetti etnologici o « roiie

Indiane. »

Ilo latto notare (die ludi' elenco dato ii(dr.i;///('>*'//V'(; A7/, non tutti

gli o^i'/eiti di (|U(dla ra<'colta >ono menzionati: nel l,S-j:.Meniic com-

pilato un [irinio Catalogo >i>i'cialc di essa col titolo: « Kicktto ooi-o

i,.\ STANZA i)i;i Ko.ssii.i — ri.i'iislli dì Xaziohi burbdi-e. » (Questo Catalogo

comiirendc l:;r. numeri, ma vi erano inclusi oggetti estranei alla col-

lezione (die e' interessa, p. e. : (lualche oggetto etnologico dalla ("ina,

dall' Inilia, ilall' Kgilio, .lall'AlVica occidentale, dal Madagascar e dalla

(luiaiia: una 'grande statua in l(».;iio di un l'ai agone (che è ancora nel

Mii-eo)e diversi i(uadri dijiiiiti a olio e rapiircseiitanti liori, l'n.tti, ecc.

Alla racc.dta etnolo-ica dall'Oceano l'.udlico ivi registrala t.'ovo ag-

giunti alcuni capi omessi \nAV Ai>iinì<'i<v XII, ma noto pure alcune

mancanze di cui darò cenno piti oltre. Verso il ISKI i locali del 1^ Mu-

se,, vennero ri(U-dinati ed ampliati, e la piccola ma preziosa colle-

zione (^inolo-ica, venne allora tra>iiortata ludla stanza -JT^ qtirdla ap-

punto (die la s(>guit(- alle stanze ove è la grande raccolta di Anatomia

in cera ed ove iiuella collezione l'iiiiasc sino al suo delinitiNo trasporto

;il iiiioNo Musco di Antropologia ed l'Unologia lud ISTd. In (piella occa-

sidur, e |ireci-ameiite colla data d(d (i a'jroslo ISl:!, il signor Federigo

l;riiscoli allora ('(Miservatorc dtdl" I. e U. Museo di Vi-^H-d e Storia Na-

iiirale. compilò un nuo\(i ('ataloLi'o s|ieciale dcili « ricusili ifì niciiuii

hiirlii'/'c: .. esso ò una semplice cojiia did Catalogo (l(d IS-J-J senza alcun

t, Illativo di una classazieiic degli oggetti registrali: ma siccome (piesti

nel iiiioV'i locale a\i'\ano necessariamente una diversa di>trilHizioiie.

co-I i numen vennero (aiiiltiali. notando pero in iMai'-iiic quelli did Ca-

lalo::!) pivccdcntc; i|uesti numeri snnn K. i. cssrndoNi alcuir' ag-iunte

di n-getli eiiiolo'.;ici d(d Canada e dtdla c-uiaiia avuti dal canonico l'.i-

jeschi iii«| 1S;'S, ,. i|ual(die ri|iario diverso di i|uelli d(dr aiit'ca rac-

coll.i. Nel ISCpI a (piesio Cal;do'-;(i venne [loi ag-iuiita lina estesa colle-
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. „.,.,.. MUh ro'-iouc niliaca) celata al

K. Museo .lai luccheso Caylo
';;;;;; •,^^^.,,,,„ ,,K>,.alinMU4 K. Mn-

,eo ai Fisica e stona >atmaU cu
^ ^^^

^^^^^^^^^^^.^_ ^^^^^^^^^.^, ,„

,,,na ael nuovo titolaì-o .1. Autroi .lo, a U
^^^ ^^^^^.^^

:.,H.aoUot.n.avaU,..^^^^^^^^^

,ei nuovi locali nella ^'=^'--';'
^„^;^

'

«uovan.mo n.l Talalo.o .ii

,.,ti vennero di eonse.uenza e M a^
.

^^,^^^^. ,,,,, ^,,, , ,,,u.

uuol Mnsoo, e .i tn.vano !.. -^^^

parla sccon<ìa, r.TNOi.oo.A. l^e • 1
_^^^^^^^^ .^^ ^^^^^

^..,„,,„,i,.

saranno n.cilmente
^'^^'^l'i';^^^^,,,,. ,e.uilo n-i .a.alo.hi au-

sonia alcuna classa..one ^'^-l>^;^
j
J'

! ,,,,^,,,,,0, le etichotte. che

,e.,.n. l>ol».o inoltre ^^^^^^^^^^^^,, L.. non .Tano attac-

. ,,a aepUnvvolo
-'''-'«^"f

"^^;';,:^; ,

V,,,,,,. np.auti i
numeri,

Lae ai pexzi, mentre su ,uest. no e, .1
^^^^^^^^.

.^^^^.^,^^^,,,
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^ ;,!::^;;; ,,, „cevano parie -lol-

,e,ni.o n.m breve nel ruUraeuau _
n -.

,,,,1 l'esto nel più

r antica collezione cooKiana che -
•

j^^^
-^.

, .,^„, • ..alle -le-

,,i casi uuelle etichette valevam. ;-; ^,^,^^„ ,,,, ., ,oehi

nomiìiazioni spess.) .n-om.^ :u. 1

^^_^
.

.^ ^ .^^^^^.^, ,; ^
„.

oggetti, come .Uro -^-.;^';. .lese con caratteri n.lto .i-

vonire le etichette -'•"'"
;';^':,,, .,,,,,a,ìa certamente di uucl-

n.ili a nuelli del Capitano CooK ce
,^_ ^^^^.^^^^ ^.^^^^^^^

,,,^.,,,, ^,nun.o tempo d^..W^^

,tnoh..ica rnnasero a! 1-.^'"^
;.^^.,^ .ji secolo le splend.de stuoie

„,,„„ ,i . Filistoi. « 1>..' ^'''^'^ '

.

;^ 1^, „e coperte di penne prc.-

,Unnate di Ton.a, .1. olnn -^
-'^^^ ,,^^ ;,,„, ,a arnesi diversi, ri-

luse di Uawa, 1-. ed. s.-^

,nas(>ro appesi ai muri nel >^'
,,,. ^ un vero nn-

a,U insetti ed alle vicende ^ ^^^^^ ;:;.,^ „.. in misera con-

,acoloselial.hianu>anco.a.Mapn II
.,,,,^,., .n o,.etti cnn-

.li-''-.-'>>^'r^V^^Vr:'ltn nervati co>i iu.. che s...nhran.

t-mporanei a Londra ed a He na

l>resi ien.esi len.
,

.

,,„>.^aro alla descrizione de-li o,-

,,,„a di entrare i,. --'--"^"
.^^.^^ ;„,,„.tanti>>ima, sar:> hen-

.etiche costituiscono questa ^

f \^ .

.^j,,,, ., ,;iac..mo <-ooK. .>u.-t"

.U..e.,Kacl. cosa sul. erzov.^^^^

iasi',neesplorator.'Sieia._uu

/
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(lenti .lai quali tornò l'ioco <li scoperti', fatto specialiiioiito tra U'. torro

ha^'iiato dal vasto Oceano Paci lieo (1). Moii poteva la Società Reale «li

l.ondra lar coniare una medaglia specialo pel suo illustre soci(. colla

1,(311 meritata iscrizione « J"<: VaoU, Ormrii hnrs(Ì!/alnr xccrrhuxs. »

Il terzo via-'io, pure sotto -li auspici li dior-io 111, aveva per scopo .

speciale lo studio della part.' settentrionale dell'oceano l'acilico, la

determinazione della ostensione . della posizione relativa delle coste

deir.Vnierica e delKAsi ; per^picienli in quel marr, la s..luzi(me in.dtre

della f,Ma fami.sa .luistione del passaL;-;io nord-ovesl. Anche per (iuest(.

via^'-io ("ooK ehi).- al suo comando due navi, la « liosolnlion » e la « />'-

.sTonv»/, » (luesla capitanata dal Clrrke. La spedizione sali-ò dall' In-liil-

terrail Vi luuli.. ITTC : approdava a Ton.'rile il \ a-osto, al Caiio di

iJuona Speranza i! 17 otu.l-r.', alla Terra di Ker-uelen il "Jl dicem-

bre, alla Terra di Van Diemen (Tasmania) il '.r, -ennaio 1777, alla

Nuòva Zelanda il 10 febbraio: scopri b- isole llervey tra il l e Caprile,

oiunse alle isole Ton-a il l>S ap.-ile, a Tahiti il V2 a-osb., a lluaheme \\

V2 otb,brc, a T'iietea e l'.o'.abola il :'. e X novembre. Il 'il dicembro sco-

priva l' iso'la Christ mas ed il is-ennaio 177S O.ok faceva la scoperta

ben più importante delle isole Hawai, che e^4i chiamò Sandwich, ap-

prodando ad Ab.oi. Il :{() marzo toccava le coste americane a Nootka,

il 20 maj--io scopi-iva il bordo del Principe (lu-lielmo, il :{0 quello

eh" el>b.^"[.oi il nome di Cook: il T, .iriu^Mio era a o.uialashka, in

a-osb, nella liaia dei Tschulsky (Asia), in settembre nel (ionio di Nor-

ton (America): il J ottoi,re di ritorno a Oonalashka, ed il ','0 novem-

bre imovaniente alle isole llawai. Fu «lui, nella Paia Karakakooji^^a

Ùwhvhee (Ilawai), che Oook venne assassinato, il U febbraio 1770.

Sotto il comando diClerke la spedizione tornò a settentrione, -iunse

al Kamtschatka nel mag-io, espbn-ò lo Stretto di Perin- nv\ -iu-no

e lu-lio, oltrepassandolo e facendo tentativi inutili per penetrare i

-hiacci in ,lirezi(me di nord-ovi^st. Al ritorno, nel mare .li lierin- il

2-1 aiiosto 1770, m.>rl il Capitano Clerke : il coman.lo passava ai Capi-

tani Tiore e Kin-. Popò un secon.lo so-,iiiorno al Kamtschatka le .lue

navi iniziar.)no il via:-i.. .li ritorno, ap|.rodando a Macao nel .licem-

bi-o 1770, a Pulo <\)nd<)re nel 1,'ennai.. 17S0, al Cap.. .li Puona Speranza

neir aprib', ^nun^'endo in ln,i,4iiUerra il 22 a;i.)sto.

(1) Cook parti pel suo primo viagtjio ,xx\V Kndcawiir, nelf aprilo l.«..^, fa-

,-omlo ritorno nel insello 1771: nel secondo «uo via-io, dirotto alla esploram-nc

dei .nari Australi più speoiahnonto, obbc duo navi, la mmìnUon . 1
Adrcn-

tarc, salpò nel lu-Uu 1772 e foco ritorno alla lino di b.-bo del 1.....

3



« •

1 1 Al'l'INTI INTORNO AH I NA COI.LKZIONK 1)1 CooK IS-J

l'asso ora alla (losci'i/.ionocomim'nlata fiolla raccolta (;tiiolo--Mca l'atta

(liifaiilc (HH'l via).'^MO e rimasta da oltrii \in secolo a Kirciizo iij;norata:

in ([iiosla (Icscri/ioiuì s(!;j;iiiró 1" ordino dcH' itiiiorai'io di Cook. ccct'tlo

noi caso di località visitato a duo riprese. Naturalinento il mio lavoro

viciio a dividersi in capitoli intitolati col noniedel paese di pro\enion/a

(le^'li ()}z:.M'tli in esso desci'itti. Nel cliiiider(M|nesto proemio debbio o vo-

UMitieri t'sjirimo sentita .uraliludine al collejj:a ed amico diletto Paolo

.Mante^:azza [lor lo ainiiio facilitazioni datemi per uno studio che doveva

naluraliueiito in gran [ìarto farsi nel Museo da lui fondato e dirotto.
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I

NUOVA ZELANDA

Passo della Regina Carlotta, isolotto Motuara

(12-15 febbraio 1777)

Quosjii località elio cm stata visitata dal Caiiitano CooK noi suo ppiiiK»

via^'^NO (novcmhro 17<>'>, ^('linaio 177(1), ed ancora noi secondo (otto-

i)i'o 1771); ò proiiriamiMito nn (lordo [trofondo che s' inoltra nella parto

settentrionale doli' isola sud (7V'W/" Vìmtimu) della Nuova Zelanda e

(;h(.' sltocca nella parte più alienista e orientalo dolio Stretto diCook, elio

divide le duo grandi isoUf della Terra dei Maori. O^gi bagna le ul>ert(»so

pianure delle contee di « Soìouls » e « Maiihoi'owjh, » o vi sorge* la

cittadina di Picton, capo-linea di una ferro\ la checonducea lUonhoim,

contro importante.

15611 diverse erano le condizioni e l'aspetto di (luel paese allorquando

(!ook vi giunse per la terza volta: sull' isola Motuara sorgeva un vil-

laggio l'ortincato {pà), ma le sponde del fiordo erano deserte e coperte

»Ia una ricca vegetazione spontanea :
'ù\ quei pressi ebbe luogo nel di-

cemitre 177;} il massacro di <lieci persone dell' eipiipaggio doU' « A<locn-

Inre » comandata dal Capitano Furneaux, compagno di CooU nel suo

secondo viaggio ; ondo (luosti prese tutte le precauzioni pei- preveiiin!

ostilità od insidie per parte dogli indigeni. Poco dopo l'arrivo delle

duo navi di Cook, i Maori giunsero in buon nuinoro accami)ando nei

dintorni. « Inilèj'endamiìU'nt tfeceiw //cs Naturds qui fi^clablircnl prcs

de nous, nona rernntes la l'isite d'une mulUtvde d'antrcs-, doni l" rèsi-

denee n'ètoit pas èloirinèe, et de qitelquns-uns qui Imbiloient Vinlèricvr

dupays: ils apporicrent à mire rnarché des outils et dea ÌHfitrìOiwnts,

du jmv.w/i et des femmcs » (l). Erano probabilmente della tribù {hapv)

dei N(ja-ti-(i)'a.

(1) Troisihue voynye de Cool; trad. ile Tangluis par M. D. .

.

Paris, 1785.

. . voi. I, 1):»!,'. 157.
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(Hi ()->i.'Ui iMccolli nel (ìoi-do (l«>llii Ko^ina (':ii'l(.ltacclio luimo [m-W

.lolla (•(.ll("/i<iii(> <;li<' slo illustraiMlo non sono inolti, ma alcuni «li «'ssi

s(.n(. -li -rancio intcìvss.' e rari anche nei Musoi ni.-iio romiti -li sup

l.elk"Uili nuioi'i. l'asso ii «lescrivei'li iieironliiio elio mi sono pi-olìsso.

A. VKS'I'IAKlo

1. Kaitala (1), tojxii virilo ili un Capo; ò un p.-z/.o (luadraiiKolaic

,11 lossnio foltissimo o compallo dolio mi^'lioi'i (ìl)ro ricavate dallo

io-li,. ,lol IVtormlmn h-mrr {-2). Misura m. \:M) por m. ().!)()(i: .'• di

C(Iìor l»runo chiai-o: uno doi lati ina--iori ha ui. Lordo scuro lai-,-(.

SO mni. c(m striscia centralo noni lar^a IT min. ornata di 11, K», Il

o IO solchi sottili pai-alloli trasversali a dophio an.-olo rotto: o due

striscio laterali o. marginali lar-ho \> mm. (inolia interna e -JO mm.

(iu(dla esterna: (pioste duo sti-iscio mostrano sbiadito dal tempo un

oi-nato ;' colori che consta di trian-oli 0(iuilatori opposti ed alternanti,

neri o rossi o bianchi e ner'i : questi ultimi sono latti da piccoli trian-

goli iiori e <l bianchi, alternativamonie disposti in modo di riompiro

porlettamento il trian<iolo magj,Moro. Questo ai)ilo (• orlato con un cor-

,lone tutto intorno; e poco sotto i due lati corti v" è una doppia serie

parallela di cuciture ocure.

(Onesto abito non (' menzionato, evidentemente per dimenticanza,

noWApp. XIT, ma all' S b n-istrato nel Cai. del IS-J-,', comò « .l//?f

o numldìo ila remo delta Nuora Zelanda: » e nel Cai. did lSi:i al Ul.

Nel Museo Nazionale d'Antrop. ed Etnologia t'M'Ogistrato al 211. Ad

uno de.; li an-oli ò ancora attaccato un pezzo dell' antica (ìtichotta

,)ve si loK^^ie « M'inlcr.... » (dress) « from.... » (New ZoalaiKl).

(Questa Jiaitaha è senza dui)bio uno dei migliori sa-gi dell' antica

arto tessile dei Maori che conosco : V arte è ora decaduta e decadde

'
sin dai primi anni del commercio cogli Europei o della introduzione

(1) Con fatica ii^^n làtcula lio SL'Uii.rc corcato .li .lare i numi in.li}?cni conteni-

novanei, .letali n--etti eitali e descritti, cercan.loli a prolerenza nei voraL.dar.

pubblicati (la Cook, LabiUar.lière, Vancouver ed altri esploratori .li quell epoca.

(2) Non poche varietà .li questa utilissima pianta erano note ai Maori; le più

usate erano .loignate coi nomi: harakelce, vhnramii, whararild e tihorc. I

Maori facevano pure abiti colle iibre cavate .lalla Corfhjline indivisu, .lalla Frcy-

rinetia BanksH e iWVAf^telvi Banlsii ; anticamente essi coltivavano anclic la

lh-oni<sonctia ixqvjrifera .letta ante, fabljricando stoffa dalla sua corteccia bat-

tuta, in ultimo questa era unicamente usata per fare a<iuiloni.
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doli' uso .li 1.01-tai' copt'i-tc (li li'.iiii. O'A'A'ì :iiic(. noi Musi-i più lorniti

simili c:iuii»iniii sono l.on scai-sl. Ho ci-oduto bcno di (i^mi'ai'la (tJi-

volii III, li«. <i) i.iej,'atii, ma roliolii.ia v slata [mk-o IMIco in tiucsi.. caso.

Il (lolenso {TrnHH. anrl rrnc. X. ZcnUuni IndUulc, I, pa-. :tr.l,

Wellington, IHr.i») ci dà notizie assai intonssanti sui tessuti di Konnic)

dei Maoi'i, e^rli dic(! che una bella htiWika esijieva almeno duo anni

di lavoi-o ;
1' arte tessile ci'a esclusivamente esei'citata dallo donne.

(Vedi pure Lì., Ih>''., XXIV. Wellin^^ton, ÌH\)-2).

Nel suo primo viajj^rio CooU menziona (iu( sti al)iti dei Maori: « Pln-

sifHrKnomoffrirent h-nrs thincs etninii'ou' une pièce iji'Mrròetròlo/l'e

(ivf fan ìinrlie ila lew //ahilleiDent, et qa'ils appeUenl IIaa-how » (1).

2. iHiujaii, lai'^'a cintura latta con striscio intessuto di un ^'iunco,

con col-doni tenniiiali a triplice attacco di un'altra [\hvA{rh(>rnrno,if).

(.»uesta cintura v pietrata a metà in senso hm-itudinale, e voltate in-

dentro e nascoste in (luesta picf^atura sono le estrcmitìi lilH'rc dtdle

sti-iscie tessute. Misura, coi coi-doni, m. l.<.»70 in lunghezza, e, pie-

Liata, è larga Dò mni.

NellMyvv^ A7/ al -ilWi è citata come « Centurwne o ciarpa a ftloia

ili Talli; V nei Cai. 1H22 e lHl:i è registrata ai n." 57, 110: nel Cai.

Mus. Etnei, al 258.

Non ho alcun dubbio che (luesta cintura sia dei Maori ;
giacché non

solo trovasi nel Museo Nazionale di Antropol-gia ed Ktnologia di Fi-

renze una larga fascia di un tessuto allatto identico raccolta dal

Comm. (i. Biagi alla Nuova Zelanda; ma il Wood figura una cintura

di uguale forma come (luella di un guerriero Maori (2). Cook nel suo

terzo viaggio ne parla incidentalmente, citando dal suo medico An-

derson, nddescrivere il vestiario dei Maori: « Uneceinluredcwdlc.

lient le ceiemenl assnietti aulour da venire » (:i). I>aHa interessante

memoria del Colenso so[.ra citata, apprendo che queste cintoh; erano

tessute colle foglie del pinuau, noto ai Botanici col nome di Desmo-

sclKcmis sinralis, d'onde il nome maori.

3. Frammento di un abito o di una cintola di un tessuto non i.iù

a stuoia, ma a cordoni ;
qui le striscio sembrano ossero di Phormima,

(1) J H.wVKESWOKTii. Uehdion ,ks vnnagei^ entrepri^ par ordre de Sa Majcstr

hritnnnhme, ecc. Paris, 1771, voi. Ili, pag. lU. - Civ. Ibid., pa^g- 272, 273.

(2) J. G. Wood, The Naturai llMory of Mav, lì, pag. 118. London, 1.S70.

(3) Op. cif., I, pag. 197.
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iiUmiiic ili (;<)lor iiiiliiralct nitcrniiiio con alti-c tinte <li n*'ro : hìì\)viì un lato

It; striHcic hanno li' «'stremila lilicro. ('roilo sia ini jxv.zn di una nielli

tli una ciarpa siniilu in t'orma alla |it'ece(lenlo. Misura :{.'>() inni, in

luni,'hezza, 70 min. in laiv'ln'zza.

.SuUMy///. Xfl è ro^isli'ato al i?l<iS « CimUirkiììC n ciffrjm ih'lln Xmirn

Zrhindd ; » mii Cai. IS-J-J .• lHi;;ai imnKM'i r>U o l(».S: Cai. Miis. Ktiin-

loirico al ISl.

//. ORNA.MKN'I'I

4 e 5. lletuit pettini; (juosli orano usati in passato non por li-

sciavo o }tollinare i capelli, ma s(»llanlo (laj.'li uomini di un corto rancio

i (piali port-naiio i capelli lunjjlii, lo^'ali o riiinili in un nodo n « «'///-

i/tiotì, » dello //(' J'K 'Uhi. Kra il itunlo più sacro del corpo di un i-an-

ijdlird e usavano appunto sostenerlo con un pettine; i |iiiì caralloristici

sono latti in un sol pozzo di osso o di lodino duro, altri orano slocclie

riunito con una le^'alura ad intreccio secondo 1' uso di altri l'oline-

siani e di Melanesiani; i primi orano talvolta ornati con scolturo od

intarsii di madreperla iMVIfaliotis. L' uso di portare i capelli lincili

ed il Ile Pi' Tiliì cessò nei primi anni di ((uesto secolo o con esso

cessò il coslunu! di adoiterare il /icrii : [lerciò (juesti pettini sono oo;:i

assai rari ed in pochi Musei so no vedono. Nelle lij.nire rappres(Mi-

lanti uomini Maori di alto ceto nelle relazioni dei via^'uiatori i quali

visitarono la Nuova Zelanda sullo scorcio del secolo passato (I) voi

viidete sempre il hcrii (i^^urato; invano lo cerchereste nei ritratti iiiìi

odierni o nelle foto^iralie di Maori attuali.

Il primo di questi lìettini è d'osso, ta^^liato nella branca destra della

mandibola di un grosso Delfino; è loggierincnte convesso sul lato

esterno e concavo su quello interno: misura L^">S mm. in lunghezza,

71 limi, nella massima larghezza. 1 denti sono sei, separati da strette

fessun» e lunghi l'O mm. Il margine superiore è tondeggiante con una

piccola appendice jture tondeggiante divisa da un .solco od un foro sul

lato più basso. K un esemplare caratteristico dell' antico /iC/'ìt dei

Maori, i quali distinguevano ([uelli d'osso col nome di ìiaìii-o : uno

(1) <'00K, Relation d'iiìi voìjagc aiitour da mondi: 11 ('>7-l} 71, voi. Ili, pa-

gine 271, pi. It. Paris, 1771, — S. I'aiìkin.sox, Journal afa voiiayc io the South

Seas. pi. XV, XIX, XXlII. London. 1773.

r
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simili-, iH'l Miix'o |{i'it;iimi('(.. .'• (i^:ni';i(n .lai i'ai-lin-f.loii (I), « p<'iV'

pili coi-Ki ci Ila .I.hIìcì ih-nti. NcH". !;'/'• -V// '1 "-'l'»' '' ro-Mstraln coiiu'

« frilitii- ti' iissii ilflld Siiorti /linin/d, > i- sui fV^/. Is;'".' r IS|:tai mi-

mori l<»r. e -J'.»: su (inolio (lei Mu>. lilliol. l^H'la il l<'il. K i'i|i|(M'otlo

sulla tiiv. Ili, l\</. :..

Il S(M'(»II(1() iM'ttilli' •''
il ><n|() dir III) \<'i|utl) ili'l Siili iil'lH'l'O, OSSOIlllli

lit^iniato in un l'aiiniit' <li H ili'iia, prohabiliiKMito V l'Uihiilirmi iniliii/x/ti-

,-iiiit vel iiisi-injciis-is, elio ora una volta iVoiiiionti' sullo costo della

Nuova Zolaiiila. Ma la Conila carattoi-istica ilei vi-cclii /icrn iloi Maori l'd

ò ili color olivastro scuro. Misui-a l(i:ì min. in Innuhoz/a por 7(1 inni, in

lai^'liozza, clioi' uiiilbi-mo; i ilonli sono iliciannovo o misni'ano TA) min.

ili lnii;,'liozza. 11 iiiar^j;inc suporioiv' ili (|nosto pi-ttino i' puro l)asso da

un lato, ove prcsonla una |iior<)nila intaccatura sul cui lato esloriio

ora la piccola appiMidico toiiiloj.'iiiaiit(', disti-utta dai tarli ;
essa ora in

apparenza unit:i al niari^Mnc superiore convoi-londo l' inlaccatura in

loro: il mai'irino siiporioiv ( ornalo di tro [lircoli» spor/i'iizo con in-

tacco trasversale. NellM;*;/. A7/ <"' ro-istrato in-ienie con altri pet-

tini di lejjiio dalla costa N. O. ilollWmerica, al V?1T:{, come « l\'llini(iì

Icf/m/h'lld yifoiyi /A'Imìilo : » nei C'if. 1S-Jl> e ISIM è notato ai n."' in?

e -'<>; nel Mns. Etnol. al ir)H. Vedasi sulla tav. Ili, liji. :ì.

Il Capitano Oook non menziona in modo particolare pettini latti coi

lanoni di l'.alena, ma nel suo iirimo viairj-no i)arlando di Maori incon-

trati presso il Capi) Urei, dice: « Ilsannenl nu.s.si 'Ics /Uhoìis (/e liiilcuic

scHlttU's et (h-nh ne lonlleu de poU tle c/iicn, doni not's aritm.s ni fnijia-

,-amnl des inìUalions cu hoLs. >,{(Ji>. ril., Ili, pa-. 1 U\). Nella relazione

del terzo via^r.uno ili Cook il Dott. Anderson i)arlaiido deiruso di i»ettini

tra i Maori dice: « //-v novent levrs chtirciw de pluntcx oh de jieii/nes

f/'ofi el de /lois. » (Op. (it., I, pa^'. U>S).

6. ÌVa.h-<ih-<ih orecchino: è un pendente iiiriforme fatto in un dente

di ('apiilo^dio(/V///.st'/c/'), con un piccolo Ibi-o attraverso la estremità

minore; misura IS min. per ;>~^ mm. circa md diametro trasversale mi-

nore; il l'oro è a sezione hiconica ed ha una scanmdlatura circolare da

un lato, l'orse seminata dal trapano. NeUMyy*. XII, è iv^nstrato al .'Il I

come « Oi-ùvliìnd della Saura ZelamUi ; » nei Cut. \>^t^ e ISi:! è citato

(1) ,1. EiirK-l'AKTlNOiioN', FAhhohiiiimì Album nf the l'acilic, ])\. '.VM), f. 1.

Mauclioster, 1890. liiifbto ste^iso lìottinu Vfiino :ui1oL'cilciitcineiite IÌL,'iirut) ilul

Watzcl (Viill.crluwle, II, paj,'. 111. Leiiizi^', ISSH).
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,.,i „„„i(.ri m o'2\ 0.1 in mu.-IIo -I.-I Miis.-o Ktiinl. al -.'(U. KVcoiiI.mim'IiI.'

.1,1 .|iialclu' ptiioUun cIk- Io vi.lo v.«nii(' .mtoii.'ìuikm.I.' rilcmilo \>rv una

• li .inolio curioso l»d>i s|.<riali a^Mi isolani -li Nawo.io, usato i.oi'ralln-

rarc T nocolio l'Yo-ala: ma (jucsto s..no pi.", m-an.ii ni hainio un fon.

liiìi lai'^'o. K i-ai prosoiitato sulla tav. Ili, 111.'.
•,'.

Conosco oi'occhini <loi Mnori in forma simili a .(uost.., ma s.mo .li

nolVilo ; il Whilo (1) n«" li;:nra uno mollo similo o lo .hiama l;»r>'l;vri',

ma non .lieo .li elio .-osa .• fatto: socomlo Dioir.'ni.ach (•,') Imm vuol dnv

« pu;.'no » allude forso alla forma.

I„ non ho veduto altri (U-ocohini Maori di avori... Kra iVo.in.mle.

,,,.1 non universale tra i M.wi Tus.. .li forar.- le nn-cchie, sporial-

mento tra «li u.miini .lei cto allo; talvolta no foravan... sempre nel

1..I.0, uno solo. Il p.'n.l.'nte più Htimatoclieviattaecavanoc.mcor.il-

cella ora di n.'frito, por lo più cilindrico o spatnliiorme; ma -li ..t.'-

.rotti più eterogenei erano così apposi allo ..rocchio: .lenti o.l unj:hie

umani (ricor.li di .lofunti cari), denti di Cane e .li Siiualo, ossa, conci,

pezzi di metallo ed anche di carta, penne, test.- diss.'ccate di uccelli

specialmente del Ki>ri o .lolla Ilnin, uccelletti intori secchi, Irosclii

e talvolta ancora vivi o sanLMiinaiiti ! Tra l." .l.mne T us.. .li portar

orocchini paro esser stato mono connine.

7-9. Ali-rei, tre a<.'hi .l'osso. Uno, as.sai più i.-rando, è diritt.., curvo

solo verso la punta :
." lungo -^15 mm., spesso al massimo 1» mm. ;

alla

sua estremità superiore cmprossa e con marjxino incavato ì> un lai-(.

foro; è fatto con una schej:-ia .11 osso cmpatto, proi.al.ilmento l.dta

dalla mandibola .li un Cai-ido-lio. (Hi altri .lue, assai più piccoli, sono

di avorio, tolti .la un dento del luodesinio cetaceo; soim curvi o. la

cruna è alla estremità più dirilta: il primo misura <.»:! mm. in Inn-

•rhezza, il secondo (oi-a nella mia raccolta) sr. mm., hanno un .lia-

metro ma-iore di I mm ^eWApp. XII, al 2117 sono citati come

« Tre iio/U >r f)sm rfdla Nmi-f Zolawln » e noi Cut. 1S22 e 1H1:{ poi-

t:ino i iuimeri IH <• 2r.; in .piello del Mus. Etnol. il 20:..

Questi a-hi, oltre all' essere adoperati come tali .lai Ma..ri, si p..i'-

tavano come pen.lenti all' orecchio, ed i più -rossi si usavano ancora

per assicurare sul .hivanti il mantell.. .li Ph<>,'HHUW,\n ^xuisa di lilmla:

in .luesto caso si chiamavano più specialmente, cre.k., au-rci, o hovcu

(1) J. WiiiTK, The inicient hisiory of the Mauri, 111, pajjinc \W.. Wel-

liimtoii, hS87.

{•1) E. DiEFi-EMiAcii, Traveìs in New Zealand, II, pu-. OH". Lun.loii, l«l...

»
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H(! ili lOl'IlUl llUCillHl.l. «'"MÌ Hi VCllollO lilJlllMti ilu S\ .ill«\V 1 ';U'KÌIIS(>II

{(>l>. ril., \y.VA'A- ><«, '>'-'. l'«. l:«>: P'- •^^'. >^^'". -^'-^ *' •^•'^^ '' ''^'- "-'') ''

(Li .1. K(l^o-i'iirlili;.'(l()ii. (^0/>, (•il., |)l. ;!T0, liji. :.).

10-12. Ti'e l)raccial('lli, «li cdclii^lic liiaiiclk' (Slr(inii>ns.'\ '•..ut'

laloi'ulmoiito o It'^iato curi strisoio di ima lll)ra vv;;,Mal(' Iciiacc, Ini-si-

P/iormitiìii. DiK' sono iiitoi'i t! con-^laiM» ili 17 o is ciiiiclii^iliif; ilt'l

terzo rlinaiijioiin '.> coiiclii^'iic con un avanzo ilul li';.'accio pi'lniilixo.

(,)ut'st,i liracciahitti sono i'(';,'islrati ni'U'.l/'y^. A7/ al •Jk'ti conio «* y>/«i'

„innÌ!ili(Mhi SHm-(( Oiledoniii; » con altri monili consimili sono ci-

tali nei Cai. \X'ì-i i\ IH|:{ ai N.'* 71», :«»; nd ('ni. ilei Mus. Ktiiol. poe-

tano i N.'i 71», 7'.»'"'' (> -,'11.

l'ali (»fnamunli sai'cbiK'cu ili tipo arcaico e cortamcnto non comuni

tra i Maori; anzi io non sai'oi senza tiua'chi' ilul)liio sulla loro pro-

vonionza cssomlo cosa notoria che 1' uso ili liraccialolii oil armilUì Ira

irli inili;j;eni della Nuova /olanda è caso raro ed eccezionale. Nella de-

tcruiinaziono a cui sono venuto a rijruardo di iiuesti liraccialotti sono

stato però conlbrtato dal passo si'j.niente di «'ooK, il <iuale parlando

dei costumi dei .Maori nella ndazione del suo primn viai-'^io dice:

« Af.v fcmmoi jiorlcnl mts.si dcs hrdssdels H (Ics rolUcrx comiiosrs iro.'<

il'oisi'inu-, ili' <'()(inillii!i('.s tm il'anlrcs .siihsUnircK, nn'cUcH inruticiil ci

(IH'cIÌC.s Cn/U.Cut cu f/l(lJ)Clcl. » (<;UUK (llAWKliSVVoRTll), Oit. vii., HI,

pag. -.^75).

C. ARNESI

13. Ifoi'f remo; bellissimo, latto con un solo jiczzo di un le^no

scuro, compatto, ma le^r^fiero ; la lama i- di torma lanceolata con or-

nato fantastico ed irrej,'olare di carattere indubbiameiile mauri al

punto in cui si unisce al manico cilindrico; (lueslo è pure ornato alla

sua estremità su|Wi'ioi'e con scolturc caratteristiche a tralbi'o. Questo

i-emo misura l'.»:'.<» mm. in lun^^hezza e 110 mm. nella ma^rj^ioro lar-

t^hozza della lama. NeUMy>/>. A7/ è citato al -nsi come * Renio hmf/o

(Iella Nuom Zelanda; » nei Od. IS-J:.» e ISi.i ai N.-' 7 e IH»; md Cai.

Mus. Ktuol. al -ilS.

Sydney Parkinson (Op.cU., pa-i". V2K pi. XXVI, 11^'. 2) fi-ui-a un

remo maoi-i molto simile al nostro. (.>uest() (> l)onissimo rappi'esentato

sulla tav. Ili, li}.'. 1.

»
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14, 15. .ìfdfau, Mattiti o .}f(iti/,-(tf ami dii pesca; sono duo. Il

pi'imo (' iiicoiiiplcto cil ;ilil)i;iiiio soUaiito il pozzo oslcriio doli' iiiioiiio, il

(pialo, loiiato ad un iiamlto di louno duid, rivostiio iiitornaincnlo con

una lastra di ;/^o/Yf, I inadroiiorla ir'idescentodeir7/ff//o//.v, complotava

ipioUa varietà di amo detta dai Muori luOitncai {\), secondo Wliite (Oy/.

(•il., W
, i)au. '.V.Ì, li;4'. ;'.)• Il pozzo olio abbiamo ò d'osso: dice sia (jiiosto

l'iiiiiai'do elio i Maori adoperassoro a tale uso un frainniento di osso

umano, od era ptM' ossi l'insulto ma.u'^Moi'e che si poteva laro aiili

avanzi di un nemico: in una dolio vorsioiii della loijj^onda di Mani,

trasmessa tra i Xf/d-li-fd/m (Wiiitk, Op. cil., pu.iiy. 7."), 7(1), si rac-

conta però che (piosto dio ti'asse dallo profondità del muro il mitico

pesce Te ilia n Mani (che ora poi l' isola boreale della Nuova Zelanda),

con un amo fatto colla mandilxtla di una sua antenata Murirant^a-

whenua (il vento elio circola intorno la terra). Tornando al nostro

jiozzo dobl)o notare elio per la sua struttura e comi)attozza somi^ilia

[ìiìi ad un osso di (Capidoglio; ha la i)Uiita barbellata od alla sua estre-

mità o[)posta sono due solchi per la legatura; misura 1^ mm. in lun-

ghezza, yeir Api). XII al lMII, noi Cat. del IS'i'J o 1SI:5 ai N." IM'.

o 17, e in quello del .Mus. Ktnol. al lOS. (piesto amo è registrato con

altri e con diversi arnesi da pesca «li varia itrovenienza. Por ligure

di ([uosta forma di amo, oltre il W'hite citato, vedansi: Aiigas (',>) e

Partingdon {Op. eìf., \A. M'.il, lig. '.»).

Il secondo amo è completo, o quasi, non mancando, paro, che l'ostroma

punta dell' uncino che [ìoteva essere d" os.so o di madreperla, seppure

la punta, che è un poco rotta, non terminasse senza alcuna aggiunta;

(piesto amo è latto in un sol [lozzo di un legno scuro e durissimo;

là ove s' inseriva l'orso la punta, è rozzamente scolpito un ornato

maori; sulla (estremità opposta è ancora a\ volta parto della cordi

originale clu pare ossero di PìiornUuìii . Kra por la pesca urossa,

giacché misura ;{()0 nini, di giro all'esterno. NoH'.i ?>7>, A7/ al :.Ul<S

ò registrato come « Un (duo da lu'sca dello Slrctlo del Re Giorijio;»

noi Cai. lì^'ì'i e ISI;!, è notato con altri ordigni <la pesca ai N.'' iMi

e 17; noi Cat. del .Mus. Ktnol. porta il N." ;!(1, ma ò imre incliLso con

altri sotto il 1*.»!^. - (<>tiesta vai'ietà di amo sarebbe quella dot ta/y(<<//,v"(;>),

(1) 8ecoiulo DiEFKKMiAeii. Op. cit., li, pag. ;]IÌ5, kahatvai ù il nume di un

pesce tonnine e stiniatu tra i Mauri.

(2) (i. F...\nijas, The Xcir Zcnìanders, \>. ... \i\. .">') lig. A. I.omlun, 1<S.|7.

(;5) (incsto è jìiire il nume di un pesee, e ììudkjo e luatu. suno numi di Se-

laclii. (DiKF"i;MiArii, Op. dt., iiatig. .371. :'ù2, 389).
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SO poro (M-ii comi.lotata con una punta <li .>ss.) sai'ol)l.e la variotà .lotta

hialini (Wi.lTK, Op. ril., IV. pau. :',-, lì^^ 1 <><;): anolu' il l'ai'kiiis.m

li-ura j,M'(issi ami di le,i.MU) con punta <li osso odi niadroporla elio so-

nii-liano al nostro {Op. rit., pa^'. US, pi. XXVI, li-. :ì, C, K»); '"a

quello a mio pai'.>ro che somiglia di più al nostro .' un -rosso amo

intovamento di lojjno osistcntc n.d lìrilisìi Mmi'inu e lipurato dal

l'ai-tin-don {Op. cif., pi. :«>1, lì^'- !)• H »<>^"'^ ^' i';ippi'<'>^entato sulla

tav. Ili, li^'. 1.

/>. AKMI

16. .l/f.'iv onvu'th clava di l)asalt,o; (picsto gonoi'o di clava, ln'ovo,

spiitulil'onno, tai?li(>nio intorno, coli' impu;j;iia(ui'a forata por passarvi

l;i c(n'dicella che lo assicura al polso, M' arma più caratteristica che

avessero i Maori. Ojilìì da molti aiuii non è più in uso, ma spesso ò

gelosamente conservata nello famiglio come i-icordo dei vecchi o couu'

inse-na di ran^o; i Maori le lacevaro di pieti-a, d'osso di Capido^'lio

di le^Mio duro e pesante; cpieste ultime orano per l'> più ornate con

sc(dture ed intarsi; lo più rare e stimate tra quelle di pietra erano

(lu.dle fatte, doi>o un lungo e faticoso lavoiào, colla nefrite :
tale."' il

valore di questo che ne ho ve.luto pagare una la bella sonnna di

r.00 lire! I.a nostra non è per.', .lei prezioso punahiu,, ma bensì .li

una i-occia basaltica a pasta v.M'dastra con granulazioni .' venalur.'

biancastre e nere; amica sarebbe il termine maori per tali roccie.

Ila la forma più comune, con impugnatura leggermente allargata .m1

ornata alla estremità con .luattr.) s.)lchi concentrici: il foro ('• a sta-

ziono largamente biconica; in esso passa ancora la n.busta cr.la .li

l<'onnio legata, o, i)er esser più esatti, introceiata a cappio, che ser-

viva a.l assicui-are l'arme al polso. Questa />/e/-e .' benissim.» levigata

(> condizi..nata e mostra soltanto qualche piccola ^rheggiatura al niar-

gine superiore; misura ;ì-J() mm. in lunghezza, sr. n mi. nella massima

sua larghezza e pesa '.KM) grammi.

Neirjy^iJ. XII < menzionata al l'-JO;^ omo « Palta-palii' (l) n "rma

(la (lucra della Xaora /damla ; » cosi nei Cat. .lei IS-i'J ;- ISi:', ai

i\) Dovrobbesi airo soinpliccmeiit.> palii, nome ^bito \>eyo iiiii siR'ciHlnii'ut.' aJ

una lun.M clava .li b.-iriu. duro e i.osante a lur..ia .li accetta, .letta anche »«/.«-

il.;i >na>a-n<joln (bocea .li pesco), l'atu, oltre a . clava > significa n. n.aun

« battere > .< amma/./are, >> è il n-mie .lato .la C..uk, il .inale lo intnHlussc ...
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N." 117 .')!
; nel Col. Miis. Etnei, porta il 111. È riprodotto sulla

tav. IH, fijA-. 7.

La mere ò senza dubbio la moglio nota dello armi che avevano i

Maori, (! una «Ielle migliori ligure che ne al)l)iamo e che rappresenta

appunto la vai'i(^t;i sopra descritta, ò ancora (luella ilata «la Cook nella

relazione del suo primo viaggio (Cook, Hawkkswouth, Op. ci/., HI,

pag. :IS7, tab. 15, lig. a destra). Neil' ottobre 1761» in Povort.v Day

(JouK ne vide, pare, per la prima volta, e dice: « //,s^ v'acoient qiie

(feti.v cifines faites- fh' tdlc verri {neiì'iie), i/'iine /brmc mi ih'u appro-

c/iante f/'un linlloìr, arce un maìtcZ/c cimrl et ffcs bor//s IrniìchnnK: iìs

ìes rtppelloient Tatou-patou; ellcs soni trcn-proprcx potir coniìtattre tic

près, car ellcs fcmh-nlcnt ccrtninertìcni. (/'un scì'J foiij> le errine le plus

dur. » Più oltre aggiunge in proposito: « //*' [nn-oissent mettrc leur

princlpule eonfìance <lans le patou-patou, (pù estnIUichè à leur pnifinet

(wec une forte coicrt'oie, de petir qu'on ne le leur arracìie par force:

les priìicìpaux persnnnaf/es du pays le pendent ordinnirewent à leur

ceinture, comme ornement iiulitaire, et il fait partìe de leur hnlnlle-

ìiteni, cornwe le poir/HCu-d c/ie: les Asùttiques el l'èpèe cliez ics Kuro-

pèens » {Op. cit., Ili, pagg. C>:\, 2SS). Nella relazione del tei-zo viaggio

di Cook, il Dott. Anderson, trattando degli indigeni della Nuova Ze-

landa, menziona e descrive naturalmente la ^>atoo al quale dà inolti'e

il nome di tmeetè, a mio parere una cattiva irascrizione di « E nude, »

la morte {Op. rit., I, pag. "Jl ».">).

Olire gli oggetti sopi-a enumerati e desci-itti il Museo di Firenze pos-

sedeva alcuni altri interessanti e preziosi strumenti dei Maoi'i che fa-

cevano pure parte della collezione proveniente dal terzo viaggio di

Cook. Questi capi sono registrati nellM^yj). AT/dell' Inventario, e sono:

2207. S<:alpelln <il giada, die si porta per orecdnno alla Nuov((

Zelanda.

2208. Scure di /fiada, della Nuora Zelanda.

2200. Coltello di giada, della Nuova Zelanda.

2210. Scure di pìelra jicfri/ica, della Nuova Zelanda.

Ciò basta per dimostrare il valore di questi oggetti, tutti foggiati

colla \\ve7Àosi\ jìimaiiìu: (juello che è designato come colt<dlo era a mio

credere una dello iiregiate ìnere. Kssi sarebbero scomparsi tra i S(i;!

ed il 1822, data del primo CaUdof/o speciale della raccolta etnologica

Mm-opa; la ripetizione si spiega facilmente. 1 Moriori Jelle isole Chatham ave-

vano una rozzissima clava di pietra più o meno spatuliforme che cliiamavano xmtu.
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(lei Museo di Firenze, nel qiial(! non figurano punto ; sulle in'ime pensai

che potessero essere ^tati trasferiti nelle collezioni niineralogicht;, ma
le ricerch(( ivi fatte diedero risultato negativo. Il primo lustro di questo

s(>colo fu epoca disastrosa pei Musei (lorontini dai quali scomparvero

non pochi oggetti rai'i e pivziosi.

Xcl tentare di rintracciare i so[)ra citati strumenti di nefrite mi

recai pure alla R. (ìalleria delle pietre dure, giacche sajìevo che ai

primi del secolo roba scartata dal R. Museo vi ora stata mandata;

così la famosa maschera di mosaico Azteca, ora a Roma. Il Direttoi'o

Cav. INIarchionni fu meco gentilissimo e volle accompagnai'mi ovunque,

anch<^ noi magazzini ; ivi mi fec(> vedere alcuni frammenti di giada,

ma tra essi uno solo pot(na essere un avanzo della [lorzione pi'ossi-

male di un mere.

Altri capi di minoi'o importanza che appartenevano alla collezione

Cook e di cui ho dovuto constatare la mancanza, sono cosi registrati

neWApp. XII:

'2\:\'.\. Un mazzo di canapa della Nuova Zelanda.

•*\ {*. Ornamenlo cJie si usa nelle danze alla Nuoca Zelanda.

210 1. Una ììezza dì panno scuro della Nuova Zelanda.

Il primo era senza dul)bio un campione di fibre del noto P/ionrrium

lena.r; i duo alti'i potevano benissimo essere di altra provenienza, giac-

ché non conosco ornamenti per danza in uso tra i Maori, i ([Mali nei loro

l)alli guerreschi usavano brandire ai'mi e non ornamenti ; e il lorzo capo,

che è anche registrato nei CaUdotjìù [lostei'iori, IH22 e lSi;i, ai N.'' 01

100, |)uò benissimo essere uno dei diversi pozzi di tapa colorato di

fattui'a hawaiana e dei (juali parlerò più olti'o trattando degli oggetti

dello isole Sandwich.
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II

ISOLE ^rONGA O « DE(iLI AMICI »

Komango, Annamooka (NotnuUa, Roilerdain), Happaee (ll.i:il.:ii), Le-

fooga (Lolukii), Hoelaiva (IloUna, Tlalova), Kotoo (Kotu), Tongata-

boo (Tonjralabu, Amstordam), Eoaa (Eiia, Middleburji).

(28 iipiilt' - 17 liiglii) 1777)

Partendo dalla Nuova Zelanda il Capitano Cools si era diretto a Tahiti,

ma avversato da venti contrarli dovette perder(^ molto tempo lìoroe.i?-

giando per div(M'si ronild. In queste corse fece il 2l> marzo 1777 la

scoperta dell'isola di Mam/cca (Man;jaia), ma non potè sbarcarvi;

l'indomani scopriva ]V(deeoo (Atiu o Katutia), altra isola dell' arci-

pelago Ilervey ;
qui alcuni dei compagni di Cook scesero a terra, ma

per poch(^ ore: nei giorni successivi altre isole di quel gruppo ven-

nero avvistate visitate: Olahoolaia (Takutea), Tlercev (Manuae) e

Pnlrnersinn. Ma perdurando i venti contrari! ed essendo difllcile lo

sl)arco sulle isole Ilervey, Cook decise di dirigersi suU'Arcii.elagc)

degli Amici o Tonga, ove sapeva di trovare in abbondanza i viveri

fre'schi di cui aveva ora pressante i)isogno. Approdò a Komango il

28 aprile 1777, ebbe accoglienza entusiastica, ed in mezzo a feste, non

però sempre sincere e che pare coprissero un' insidia di cui egli mai

non seppe, vi rimase ben ottanta giorni visitando le diverse isole ram-

mentate sopi'a, ma con sosta maggiore a Tongatabu, l'Amsterdam di

Tasman, ove Cook ed i suoi vennero festeggiati da Poulaho, l'inau

ed altri grandi Capi od Igi.

È dunque proliabile che gli oggetti clie vado a descrivere fossei-o

raccolti in diverso delle isole Tonga, sopra rammentate, ma per la

maggior parte a Tongatabu.

N(m era la prima Aolta che ('ook visitava ([ueste isole
;
egli aveva

approdato a Faui (Middleburg) ed a Ton<ialahu (Amsterdam) nell' ot-

tobre 177M, durante il suo memorabile secondo viaggio ;
e allora, doi.o
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la Ibstosu acco.iilienza avuta, aveva .lato all'ai-cipela-o il nome .li Isole

(lenii Amici {FriCitdlij I.'Mis).

(ili o-g(^ai provuiiieiili .lalle l.soK' Tuii-a in .luesia raccolta soii»)

raimoi'osi e rappi-osontaiio assai bene lo stato .Ielle inaiiirattiu'e di quei

Polinesiani sullo scoi-cio del secolo passato, l'asso a desci'ivei-li s«i-

«uendo r ordino ^rià adottato.

A. VESTIARIO

1. Abito grembiule di jiala, detto, pan-, Jinffatootra irooK)(l):

consisto in una riunione di dischi, circoli, lo.sanjilR' e.l altn; ligure

geometriche riunite fra loro con sti'iscic disposte a raggi : (lucsti nu-

merosi pezzi son.) sostenuti poi .la due Cascie larghe ( T) mm.) e varie

strette ('JO mni.) .lisposte in senso trasversale; la più lunga delle [irin.j,

che sembra intera, misura 1 m. l.tn mm. Il tutto .'> Catto con lil)re dì

cocco d.)ppie, rivestite per traverso di fibre uguali. Una .Ielle l'ascie

larghe, forse quella superiore, fatta di do.lici cor.l.mi paralleli riu-

niti, mostra sopra un lato ad intervalli delle losanghe tinte di nero.

Vengo ora alla descrizione dei singoli pezzi che la meritano.

I dischi sono fatti con orditura a raggi rivestita di fìl)re in serie

concentriche ed a contatto; i dischi sono riuniti fra loro da sei raggi

ad uguali intervalli e sono disitosti in linea retta a distanze poco mi-

nori del loro .lianietro sopi'a una striscia comune che passa dietro e

atti-averso. Una serie unita di cinque dischi misura coi quattro in-

tervalli -iTO mm. ; i dischi sono uguali o presso a poco, con diametro

(li ;{5 mm. I raggi che li riuniscono sono lunghi 'JT lum. e larghi mm.

Ogni disco è oi'nat.) come seguo: un circol.) sui)marginale di sezioni cir-

colari di conchiglia bianca, oppure .li sezioni di ugual forma di una

sostanza nera che .' poi, api)arontemente, guscio «li noce di C(Jcco.

Queste sezioni di conchiglia e ili cocco, sono inlilate, per il loro foro

centrale, nelle lil)re a raggi che formai\o Torditiira del disco. Nel centro

del disco si trova quando una lastrina di ma.lrei)erla, .[uando una con-

chiglia intera o sezionata, (piando un dente. (Questi .lenti variano, e

sono: canini o.l incisivi .li Cane, un incisiv.) di Maiale, eppoi altri, e

(1) Noi iài'culo vucab'ihirio toiiirano miii.'ssi» alia h'olaziunc .lei suo terzo via.s,'gio

Cuok .là voiMmeuto al vuoabuf. AiiKjatooeea il >ii];nilicatu s(.'^'iRMitL'
:

.< Jones

(siuoiu) peinis cu njihie 'inUIs [loiicnt aiitottr de ìcur ccintiire » {Op. ciL, IV,

pag. 52'1).
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sono i più, che sono incisivi, ni;i di un niainniiCt'i'o cho non ò nò l'omo,

nò ('ano, nò l'orco, almeno in condizioni normali, o meriterebbero di

essere studiati; vi sono ancoi-a dei pezzi (denti?) appuntati e ruvidi

cho paiono nuclei di osteodentina di un Cetaceo.

I circoli, in j^enerale elissoidi, variano in diametro da IK» a SO min.

circa; sono l'ormati da un perimeti'o del solito dopiiio cordone piatto

lar^'o da r» ad S nim. Internamente (piesti circoli sono divisi in modo

svariato; alcuni da tre, (piattro o cinque cordoncini piatti e stretti

paralleli fra loro; altri dai medesimi cordoni, uno sejjnante il dia-

metro e tre in senso op|)Osto, ad angolo retto con esso; altri simili

con un cordoncino in diametro, più quattro disposti ad angoli acuti,

due per parte, col primo. L'ornato di questi diversi circoli, varia,

tranne nella circonferenza sempre adorna di sezioni circolari di con-

chiglia bianca legate in modo da sporgere; numerose e vicine sul con-

torno. Varia, come dissi, l'ornato delle strisele interne: ove sono pa-

rallele consta delle solite sezioni di conchiglia bianca, disposte isolate

ad intervalli regolari, ed abiìraccianti il cordone; ove le striscio in-

terne s(mo raggianti, talvolta trovasi una coppia di sezioni di con-

chiglie addossate per ciascuno dei due fasci di fibre di Cocco di cui

la striscia è formata; talvolta, a vece delle sezioni accoppiate, havvi

una conchiglietta intera {lìttccinum o Natica) ovvero un dente.

Questi circoli erano, pare, riuniti tra loro da semplici punti di cu-

citura in modo da sovrapporsi alquanto; e così pure alle fascio tra-

sver.sali larghe; su una di (lueste sono però attaccati in serie, da un

largo e corto peduncolo che esce in senso ti-asversale a metà dell'or-

dito della fiiscia stessa.

Le losanghe sono vuote, hanno un diametro verticale di »S() nini, e

sono collocate du(.' a due entro un rettangolo di 80 inni, per 1 10 nini,

formato da striscio verticali ed orizzontali più robuste; (pieste ultime

sono poi le fascio trasversali strette. Queste losanghe sono ornate a

regolari intervalli da sezioni di conchiglie l)ianche, talvolta su metà

del cordoncino e talvolta alternanti.

È davvero dilllcile immaginare un oggetto più complicato di un tale

altito o grembiule di gala. L' esemi»lare che fa parte di (piesta rac-

colta, per incuria imperdonabile e lunga esposizione alla polvere, ò in

istato lagrimevole, ridotto in frammenti ed incotto dalla polvere, onde

anche i frammenti sono fragilissimi. Cooi\ non ci ha dato alcuna figura

di esso, nò lo descrive ; nella Relazione dt.'l suo terzo viaggio ne parla

in mo. generico: « Ils ontiHmrs ìiaìdls povr Icws (ji-mvJs Ilaivas nv

l'ètes; mais la I'oì-ìhc est loujoui's la incnic; et Ics fclonenis Ics plus ri-
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clii'H soìit jilns OH moitis (/(D'ìììx ih' iihDiics rovi/es » (1). Nella I\'olazioiio

(iol suo secondo via^'zio il j^i'aiide navifiatore dice qualche cosa di più:

« Tltcìj ÌKireaLso (i l'Ui-ioiis (tiirnii lìutdti of tlic nulaidc l'ilircs of Ilio cn-

coa-)in/ s/k'II, unti coriìiìospiì of II wi'iiìlier nf siiKiìì jiicccs scirci/ foi/c-

tìicr ili sìtvh (I ìiìdììììCi' UK li) form s/ars-, liiiìf-ìììfxma^ lUHc. siiiuo'cs, ecc.

It ift sfiiiMed iriffi iieaffs o[ ì^liell, tinti coiieret! ii'Hìi reti l'etiUiej'K, fto tis

lo Imre ti plrtdiintj efTe-ct » {-).

Nessnn altro d(M vai'ì csiiloralori del Pacifico più o mono contempo-

l'aiioi di Hook pai'la di ((uosto gonnelli' ornati* dei 'Pon)_'ani, (* neppure

il Mariner, il (piale fece si luniio soiroioi-no in (pielle isole, l'oro il

l'ilttiien Lahillai'dit'i'c, il simiìatico e migliore cronista del via.ii^tio nic-

inoi'ahile di D'Kntrec'i teaux, seWhcno nmi d(>scriva tali abiti, la me-

;;lio ; e nell'Atlante ( he accompaf^Mia la sua Kelazione dà una lì^'ura

di (jueste ;,'onnelle che 1.1 [ìorniotte di avoi-e un' idea iiei'letta dell' in-

sieme di quel comidicato intreccio di dischi, circoli e losaiifiho ; e<:li

la chiama s(>mpliconu>nte « ttiìilicr ile ììovt'rt' tic cdcos » (3). Ben [)iù

tardi .1. Ivli-'e PartinLrdon nel suo utilissimo Albo ctiioloi^ico del Pa-

cifico figura alcuni [ny/.y.i di tre di ipn'ste fj;onnelit', ahpianto simili

alla nostra, consei'vate nel Musco Hritannico che danno un' idea abba-

stanza esatta del dcttajrlio di questi conijìlicati indumenti {Op. c77.,pl. !>1,

fig. 1,2,3). TTn frammento della nostra è riprodotto sulla tav. IV, (i^-. :^().

(tiudicando dalla liuura d" insieme che ha dato Labillardière di una

ili (jucste Aiìiijntueti (la sola che abbiamo), jìarrebbe che i pezzi che

fan parte della raccolta che vado di sci'ivendo, [lotessero anco essere

,1,'li avanzi di due (li cpiellc singolari gonnelle, ma non saprei decidere

con sicurezza. Nell'^ly^jv. A7/ (1S02-18():{) all' Inventai'io del Museo di

Firenze l'esemplare, ali esemplari, di cui ho desci-itto gli avanzi

(" registrato al ìWW come * (yrnfnnento imìi iva/yheritc ifelle coste di

AiiWì'ica ni Nt))-tl-a-est: ^ e nei Ctitalùtiln speciali del 1822 1843 è

registrato ai N.""' 18 e 112; nel (kit. Mus. Etnol. al .'Ui2.

2. Altro abito di gala, sp.'cio di uonnella, detta, pare, Aiuffatoocea

(Gook): consta di una specie di telaio formato di striscio strette (circa

(1) Troiìiihne Vmjdgc de Cool:, trad. ile raiiirlois. ])iu- M. I) vul. II,

pa.Lr. G:ì. Paris, 1785.

(•-') J.L'iiOK, A vuìjaijc tuii-drds tìie iSoiiiìi l'ole ami liound tiic World ];i:>-i5.

I, i)aft. 219. lioudon, 1777.

(:j) liAHiia.AKDiKifK, Uchition du Voiinijc n la rccìierrhr de La rnonuc

,

]7'.tl-170l. Paris, aii Vili (I8(in), voi. lì. pa.ir. PH. Atla^, tal.. XXXII. Iìlt. 15.
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10 limi, in lai'}.;hczza) costituile <lai soliti (lo|)pi cordoncini di libro di

(•()C(.'(), l'iiinitc da un introccio di lit)ro idcniiche ti'asvcrsali ; (iiicslo

sti'is(!Ì(' sono disposto li'c a liv in senso ti'asvcrsalo, a disianza di

ciira ")<» nini., o poi con un intorvallo di circa KMI nim.; osse sono

l'iiinitc da striscio simili in senso vorticale, cioè ad aii^^olo rotto collo

prime, collocato puro a distanza di circa .">() nini. Su «piostit telaio

sono lissato dolio lastre quadraimolari ol»hinj,Mie, misuranti 1(»0 mm.

per -^Tt min., tutte di dimensioni u^niali. Queste lastre sono disposto

sul telaii) come siiuammo, cioè ad embrico; prima una serio unirormo

in senso vtM'ticale, [m una serie di quatti'O lastr(> per (ila in senso

trasversale. (»>iioste serio alternanti, nei pezzi apparentemente più

completi, formano dolio >trisoie lunghe 520 mm., nello quali si con-

tano viMitidue lastre nelle serio verticali (^ venti lasti'o disposte quat-

tro a (piattro nelle serio trasversali. Naturalmente queste striscio iior

le dimensioni uniformi delle lastre hanno la medesima altezza.

Cliascuna lastra è fatta di un tessuto compatto di fibre di cocco, ed

o^ruuna è ornata sul niariiine lilioro più lunjio, di 11 o 15 sezioni di

conchi}.'lia bianca, d(d diametro di circa 2 mm. con foro centrale;

(pieste sezioni sporgono sul margine, assicurate da un cappio del tes-

suto che passa nel ))uco. La superfìcie esterna di (inasto lastre ora

evidentemente coperta in gran parte, se non tutta, collo piccole penne

rosso di un Pappagallo {Pì/rr/ndopsif! tabuensis {(.im.); molte di queste

penne rimangono ancora i; colla lente si vede l)eiiissinio corno erano

saldamente infilate nel tessuto della lastra a gru[)pGtti di tre o ciuattro

in sei'ie lineari nel senso longitudinale della lastra stessa. L'elfotto di

un tale abito non 4u:^^to dal tempo, dalla polvere e da vergogno a in-

curia, doveva essere bellissimo; rivaleggiava certo coi noti e s[)lendidi

prodotti della migliore « arte plumaria » degli Hawaiani (\\

(Jltre molte lasti'o staccate, l'esemplare, o gli esemplari, in questa

raccolta (giacche anche in (luesto caso inclino a credei'o che abbiamo

gli avanzi <li più di un abito), consta di venti serie di lastre più o meno

(1) Oltre la pecie citata, un altru i)aiipa,i,'allu, Vini aiistralis (Gin.), vive nelle

'l'unga: ma entrambi suno scarsi, e quostcj ultimo ha ben puclie penne russe da

(lare, onde l'abito sopra descritto doveva essere di grande valore. Del resto è

noto die nelle isole 'i'onga, a Talliti e nelle isole Ilawa'i, penne rosse e oggetti

urnati u cojierti con esse erano preziosi e quasi esclusivo appannaggio dei C'ajd

siiiireini; tra i doni più jìi-egiaii fatti da Cook durante il ' j terzo viaggio a

Otoo, re di Tahiti, erano appunto penne rosse e un berretto fatto colle mede-

sime, avuto a Tenga (Op. cit., TI, pag. 130).

«ti
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complete 0(1 uiiilH ancora iiUc^laiooi-i^iiiiiili', che v. poi-ò rotto in più

[u}Z'/.\. Del resto questo prezioso o^j^tetto, che a me l'isultoi'eblìo ossorc

unico og^-i, è in istato assai nialeoncio per limerà incuria e l)arl)ai'a espo-

sizione alla polvere ed aiili insetli sulle pareli di una sala del veccliio

Museo. Non ho trovato alcuna descrizione o IlLiura di (|uesta specie di

abito di Liala dei vecchi Toni^'ani; luaCook, nel para^-i'alb ripm-lato so-

Itra, intende (Ridentemente rannnenlarll (juando menziona al)iti l'e-

stivi ornati o copei'ti di penne rosse.

NellMiJV'- A7/, (! descritto al -MT):! come « Sloja a npi'i-ti itclìn Xnoni

Awslcrthim ; » nei Od. \X-J'l e lSt:{ li re.^istrato ai N.'^ "Jn e c.s
: in

(luello del Mus. Etnol. i!l)l)e il N." ^T.. Uno dei mi^iliori pezzi ( rap-

[iresenlato sulla tav. IV, (ij,'. 11».

3-5, Tre abili cerimoniali detti l']{/iai o rnffa {('ook), I\h'{\ùi-

billardière); sono fatti a stuoia dì un bel tessuto di strisele ve^'etali,

forse dalle foglie di un P^a?y/^/>*y«.s; sono disgi'aziatan\ente incolti per

lunga esposizione alla polvei-e, vai'iano ahpianto, ondo debbo descri-

verli separatamente.

Il primo alto 520 mni., e lungo 11:^0 mm., (' orlato sopra e liscio

all'atto pei' una zona alta lOi) mm., sotto a (luesta, sul lato (>sieriio

beninteso, (> oi-nato da una (juantità di singolari appendici e lacinie^

che pendono prese nel tessuto dal lato superiore soltanto, in otto se-

rie longitudinali; sono più o meno alternanti: ([uadrilunghe termi-

nanti tronche obli(iuamente con traforo a forma di piccole fessure

verticali e margine inferiore crenellato; opi)Ufe un:i striscia larga

formata da tre o (luattro (juadri con buca grande e ({uadrala nel mezzo

e terminante a punta frastagliata; oi)pure nastri api.aiali a zig-zag.

(,)ueste ap[)endici misurano da S,") a !)<) min. in lunghezza. Questo al)ilo

singolare (' menzionato neir.li>^. XII al 2\:io, insieme al seguente,

come « Due stoje à lalixUn delia Nuora AmMer/lam; » nei Cat. W22

.t 1S1;{ sono l'ogistrati ai numeri 51 e VM>, 13S; nel Cat. Mus. Etnol.

;il :ìOO. Questo E{/i(fi è i-iprodotto sulla tav. IV, fig. 21.

Il secondo esemplare, ora ricordato, ha la stessa fattura, ma ha

perduto l'orlatura superion^ : misura in altezza 110 mni., in lunghezza

Uì. 1.080. Lo spazio liscio superiore ò allo circa SO nini., il l'imanente

del lato esterno i) ornato da appendici (iuadrang(dari disposte in do-

dici iute serie longitudinali; sono tutte uguali, eccetto (pielle del-

l'ultima serie in basso, fatte a forma di squadro; misurano :}0 min.

in lunghezza e 18 mni. in larghezza e sono meri leml)i del tessuto a

stuoia, che in (luesto caso è alquanto più grossolano e meno fitto che

ts
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non in (inolio procMMlonlc. Sn nm» ilci^li ;in;,'oli di (piosto aliilo •' ;in-

coi'ji nn iiviinzo iloU'oticlictta oi-i^^inalc ovo si lo^'^'o : (Ami <- slcrthnn ;
»

porta il \." '2'M <lol Ctil. Mns. Ktnol.

il Ifi'zo (li (inosti abili (lilioi'iscc al(|uanlo dai duo primi, occolto nei

lossnto cho ò idontico, ma assai i)iii compatto. Misura in altezza

7S<l nun., in lun;jh('zza 1 CHI mm. ; sopra o sotto ha un'orlatura cu-

cita, formala (la ;;i'andi pozzi trianpdavi <> (juasi 0(iuilaloi'i dio sono

uniti su una stiiscia e sp()r;i:ono con una punta liioci, niisui-ano da !•,'(>

ti I.'O min. \)v\' lato od hanno al travei'so una sorio di tro ;ii'os,si Imchi

(juadrati. Tutto il rimancnto del tessuto tra le duo oi-laturo (> hucalo

da un ^M'an inimei'o di l'ori (luadrati disposti in (iuaranla(iuatti'o serio:

(|uosti t'oi'i misurano circa ."> min. jier luio e sono tutti uguali. N(d-

VAlip. XII al •Jl.'Ji; (juosto aitilo ("' ricordato come « Slftja //•n/ora/ti

iicllii Suora Aui^lcnlam : » nei Oit. 1S?-J o ISIH ('• ro).'istrato ai N.'^ l'i

o '.».")
; noi Cai. Mus. Ktnol. al :*!Ki. Sopra un an!,'olo trovai ancora l' eti-

chetta oriiiinale con scritto assai chiaro « .1 cÌH'uiieird Mfff, NCìr Aììi-

sl('i-(i<ini : » la calli^rralia (* l'orto^iralia sono [ti'oprio doU'opoca di CooU.

Non conosco descrizioni siìocialio lii^uro di «piosti al)iti a stuoia de^li

antichi 'l'oujiaiii, eccetto una inoschina lìgura di un frammonto consoi'-

vato n(d .Museo l-ltiio^rralico di Vionna, data dal K'atzol (1). Oook noi suo

' secondo viaggilo (O;^ cit., I, pa,u, JV.h dice somplicomonto: « Thcij luakc

i-drious f<()/-ts of hU(//in{/ : Sfiuicofo rcnj /hw Iciiurt', n-ldrh i.s i/rnc-

ralli/ nml for <io(/nwj.... » Nella Relaziono del suo terzo via^'gio si

lo^r^e : <• Las Iiisii.liii,vt<, iI'hh rnìxj iiiKluiiiuè, iiorlcnl ,v(;*«/.v f/c (iniìuIcK

liicccs <rr/()/lc, ci '/,' iiclh'n uiitics » [Op. cit., II, [m.s. ('..•u
;
più oltre (////>/.,

\);xix. r»7) a.l:^;iun^^e : « /y .seconde '/e ìei(rs niamifnclHres qui est aussi

coti/ice (iH.c feunnes, est celle //e.s Ktdte.s, doni l" Iccturc et lo hcovté

surpits.senl tonlea le,s ttalte.s iiiiej'ai nuùlleurs. (jueliiaes'-utwsen pnr-

llcuUer soid si si'jiériec.res d ceVes d-O-To'iti, qiie les Nocit/aleiirs peu-

rent cìi jiortcr comme itrlicl.es de couunerce a lo Métropole des ìles de

In Sociètè. J'en oi diidinunè .septoa Inùt sofles <ii.i.i leur sercent de re-

Icments oh. de lits, et on .;;.' trouee heoucoiip ti.'untres destinès à des

iihjels d'aiirénicid (^11. de hi.c. Il.s Ihrtd sufdoiit ces dernièi-es de lo

partie nieiidiratieuse et coz-ioce de la t/t/eda haannoi- ; les nalfes (/u'ils

jiorlent se foni aree le Tandanus, iiu'ils cn.llicent jiow cela, et avApfel

ìls ve jierrnelleid Janiais rie se foriner en tronc: les plìi,s ijrossicressnr

Icsiiaelles ils iionnent, riennent d'aìw jilanteappellée Kwarra. » Il l'an-

dano coltivato a tale scoi)o chiamavasi Keeai.

(1) F. llATZia, Vaìkcrkunde, li, pu-,'. 140. Lcipzit,', 188(j.
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Martin iit'lla sua Unla/ioiio «lol sdii^ionio <li Mai'int'i'allo isdlo 'hm^'a,

ilivio cho vi orano puro impoi-tatc li' Htimic» pei' aititi ilallf isole Samoa,

ove (iiicsta industria era assai pci-l'otla : più oltro Mariiii'i- t'oiirt'i'uia lo

iiolizif flato dal Cook sulla faMiricazioiK' di sludic p» . ;'.!»ili, ina non

entra in niay^'ioii particolai'i (1).

6. l*o/zo di stoM'a latta con corteccia hattuta, delta Uviujatoo

((!ooU), (Innton ([.abillardière), usata pei- fare }.'li aliiti più coniu-

nomeiito portali delti l\n/oo M'ook). I,a coi'tcccia usala in (|Uos|o

caso è quella dolla lirouNximctin intinirifcra ; ai tempi di <'ook Tai-to

di convei'lirla in stoll'a por abiti avova i'ai.'^iiunto la massima porl'o-

ziono a Tallii i o nelle isole Sandwich, olirle ne pacloi'ó più ilill'usa-

UKUite più oltro; og^ri pai'(> che nello isole Viti riuosta industria sia

più innanzi o moglio praticata.

Il pozzo in esame non è (^ertamente uno iloi miulioi'i sa}.').'!
;
è di

C(doi' bruno, torca d' ombra, in corto parti sombra voi-nicialo avendo

rasp<>lto di tela incerata; ha un'apparonza di struttura a striscio

pai-allole ili senso loii^ritudinale, larghe circa S min., luiij^o le (piali

la frattura è più Cacilo; tali strisele sono tatto dal battitoio di lesino

a laccio solcate usato nolla fabiiricazione iMXmjiìdlon. È molto Incoro,

assai fragrilo pie<:ato, non ho voluto stenderlo por niisui-arlo: ma

n(m è :^M'ando od ha una larj,'liozza di circa r.OO min. Noll'.l/^/^. A7/

lo troviamo menzionato al -JlòC come « Una jiczza hnvra (fi letti hii/iti

(Iella Suoni Zel<miln;y> \w\ Oli. ISt.'-,' (( lSi:< è registrata ai N.--' <ii

e KKh iKd Cut. Mus. Ktnol. al 'i.'»?.

Cook nolla Kolaziono del suo terzo viani/io non dà particolari sulla

faiìbricaziono della //>?/7/oH iioUo Isolo do^'li Amici; rammonta soltanto

cho è lavoro delle donno, che il prodotto ha diversi ;:radi di finezza

o cho tra lo qualità mi^'liori vodonsi [lozzi con disegni svariati, a lineo

a quadretti e di colori diversi (Oy/. rit., II, pag. r.7). Nel suo socoiido

viaggio dice un poco i)iù: « Tlieirinahe the mine liiniì of dotti, inni

oftìie suine innteriat.s, n.s ut Ota/icitc ; tlioufjìi thcy hace noi sudi a m-

rìelii, noi- ito llieii malie iiinj so fine: imi, iis tìiey lunr n metlioil of ijlii-

zìnii il, il is more ifurnhle, nnd irlU resisi l'iiiu f'or soiue lime, irlii<h

Otiilieite rlot/i l'-iU noi. T/icir coloars are Idrici;, hroirn, iivriite, ijettim-,

anit reti: alt mmie from i-cijctntdes {Op. rit., I, pag. :.M1>)-

(1) J. Martin et. W. Marinkk, Ifisloire des Natureh dei> ;/r,« Tonga ou des

Amis, I, ]>iv^. 1 11». 11, pag. :ì4;?. Paris, 1817.
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7-8. DiK' (!ÌtiUii'0 lUtle con lihrc <li coi-co iiitrccoiati' dotlc l']noo

^^(^tol^), .Voo([)'KiiHrc!isU'aii\) (l); |>i'(.l»;iliilmt'nt<' usalo per sosloiioic

jfli abiti sopiM ilosci'itli.

La [irima ('• una treccia s{Miii»lie(? di lil>rc naturali <• tinto di nero

a l'asci allornanti; »'• urossa o tondt'jiniantc, o va a Icrminarr assai

assottigliala allo du(( ostivniità, una didlo (|uali v rotta, l'alti-a, colla

parto stretta assai più lun,:ia, tonnina in un cap|iio. Questa cinlui-a mi-

sura l".>.jOnnn. in lunj;hozza, •J^nini. nella inan^iore lai-ghozzac irìinm.

n<!l massimo suo sjiessoi'e.

i,a seconda »'• una treccia lai-^ia o piatta l'ormata di tre o (piatirò caid

che sono alla loro volta ti'occie iiiù piccole, pure piatto ed alternanti

di libro naturali e tinte di nero. Audio (luosta cintura si assottijilia

allo due estremila, ove le treccioline che la coinpou'iono sono le^rate.

Misura in lun^;hoz/a liCìO nun., nella ma^'^'iore sua lari-Miezza iì'i mm.,

od ha uno spessore di circa ."> mm. (!ooU menziona (putstc» cinturo nel

suo terzo via;4^'io (Oy/. cil., Il, pa^'. (.-,>), ove dico: « L'/iah/llciiwnl (k:s

/'cmnìfit ed le ménte fine celui den hnmniex; il e,sl cowimè tfmw pièce

t/'élo/l'e, OH d'une natie {phts ordiniiireìiientiie In jiremière), Itnye d'en-

l'iron den.r irrfjes, et de fiei'.i' et demie de lonf/iienr, et tonjortrs assez

lotH/ jiour faire un tour et denti sur les reins, où il est arrètè par une

eeititure ou une corde. »

NoHM;>^>. A7/(|ueste cinture trovansi notate al lM 17 come: « Tre

centurioni ù ciarpe della Suora Amsler<i(iiii ; » nei Cai. speciali IX-.'-j

e 1S|:{ sono re^iistrato ai N.'^ i>l o 15, lt»S, ma passati alla Nuova

/(«lamia; nel Cut. del Mus. Ktmd. portano i N." I'.»('. e -JIM. lina terza

somlìra essere stata perduta o l'orse contusa sotto altra denomina-

zione come din') poi.

B. ORNAMKNTI

9-12. l'ettini, detti nailon (D'Kntrecasteuix), sono (piatirò, l'alti

di hiii.Lihe e sottili schoj^yie di loglio di lalnr.i diversamente loiiate

insieme.

1 dee primi, che si soinij^liano perfettamente nella fattura, sono

assai moijlio l'atti: hanno (piindici denti, scheji-iio u.uuali di legno di

l'alma chiaro, sporj,'ono n:_niali dalla lejiatura S.") o '.hi mm. La lega-

tura è lìnissima e consta di un intreccio Mito e bellissimo di lilirc no-

li) Voìjage de Dentrecasteau.r, rc'iligt' par xM. UK Rosskl, 1. Vocuhulairc des

iles deit Amis. l'aris, 1808.
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cisli'f clic ciioproriM iiit(M";mi( iitc! la p.iftc siipci-iorc del [icliiiic ili

lortiia Iriiiii^'dliirc cdii aiiicc ali|iiaiih) |ii'(iliiiij.'iil(), Mpocliiliiitìiilc in iiiii»;

i line iii!ll'^,MliÌ latcìali, cccclln nel iiDan iiircriurc della lord liliij,'lie//a,

som» oi'lati (la mi fint'oi-zo di lilicc intrecciato in sonso loii^^itiidiiiale.

Vììn ili questi pettini misura Um inni, in luii;,'liezza e M7 min. di mas-

sima laivlie/za; 1" altro 1.") mm. in liinirliezz.'i e ."ìV min. di ma^i'iziorc^

larjjfliezza. Kiitramlii sono piatti, e^ili, di [loeo spossor»^ e pcM-l'etlamenU^

iiuiiali sulle dii(> t'accie. Fì;j:uimii() al •.MS.'! noUMyjy. MI come « /V7-

/hil (li 'Duli » i'{\ erano Ire, iiotorù soltanto clic a l'aiti non pare che

l'ossero in nso pettini ornamciitali ( I) ; nei Cui. 1X*JV e ISl:! sono re-

gistrati ai N.''' inse ','7; nel ('al. Museo jstiiol. portano i .\.'' KIT, Kis. —
l'n pettine di (piesta speiiie, all'atto simile ad uno dei nosti'i, e liy;ui'ato

dat^ooK md suo secondo via;j',L!Ìo (Oy>. vii., I, pa^. -.'V-'O, [il. XXI); ni'i

suo terzo viajj^io troviamo (picsti pettini menzionati soltanto: « /./'.v

fimimcs rmjiloioìl lon-s ìnomcnls ile loi.sir, ù ilcs oi'rrtn/c.s nioith'i ini-

jiortans; t'Ilcft /bui. par crc/iipìe uìw nnillihali' ile jicif/ìu'.s. tic pcHlx ini-

nicrK, arce in ttialirrc jìrcmicre ilcs nafles-, m'ca In t/oni^'.'^c lìhroixi' de

Idìioi.f ile coi-fis, t/tf'rllc.s trcswnl .sùnplc/ih'ìit, ot» ipi't'llcs oiltrldccnl

(le (jrain.s de rcrre : et ee (/ui sot-f de levrs nxdus a Inyil (i'iié(/(()iee el

de f/()i'(l, (in" un ètrdìxjef ne peut x'cnilìeeher d'((dìiii/-er lenr eorisldìiee

el lenr (idrexxc t> {0}). eil., Il, pa.L;. (>S). Pettini olc^iraiiti di (|iiesto tipo

vennero rej^Mlati dalle li.tjrlie del j:raii Cajio Touhau a I.aldllardière ed

i suoi comiiagni {Oji. eil., II, pag. l."M. .l//^^v, pi. :rj, lig. -Jl). .Mtri si-

mili dalle isole 'l'on.L^a, ora nel Museo iJritannico, sono lì^rurati da l'ar-

tingdon (07>. e//., [il. S7). II più completo dcù nostri è rapiirest'iituto

sulla tav. IV, fi,u^ '.i-.i.

I due altri iieltiiii, pure )ij,Miali Ica loro mdla Iattura, sono as.sai

più rozzi; essendo in uno 1',*, ncU' altro S luiidii denti di un lesino

iKM'o durissimo, direi di cocco, uniti semplicemente insieme in cima

a distanza u;,'ualc da una IcLiatui'a che t'orma un cordone trasversale.

Il ]trimo misura 2-*(i mm. in lun.uliezza, il secondo, evidentemente in-

completo, ne misura •,*!)() mm. (^>uesti due pettini sono rc^^islrali nel-

VAjqì. XII al iM.'ll , come : « Une jteUini lunula e neri della Naora Ze-

landa ; »\n'[ Od. Is-J',> e ISCiaiN.'i K") e •-?«; nel nd. Mus. Ktnol.

al l'Oti" p
''. Dehho notare che (juesti liue pettini somiii-liano assai a

(1) A (|uestu prnjinsitu KUis ci illi'c uhc )ier )iottiiiaisi i 'l'aitiiiiii usiivaiio un

ro//.ii iiuttiiie (li baiiibii : << Tlicir cuinh ints k naie iin-cidian <if Ihcir uìi-h, fiir-

iitcìl 1)1/ fiiiii;i liiijelhcr Ihiii tlriits oj lite hmiiboo-cunc. » (1'(.)].vxi:sian I.'kskai;-

cuKS, I, piig. 13tl). Loiuluii. 1S;J1.
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.l,„.ll.. <lato coiiu- dulia Nuova ('al.Mloiiia, .loscriUo o lì-uralo .la CocK

nella Relaziono del suo secondo via.ii^iio {<)]>. cit., II, pa^'. IIS, |il. \X,

(1-. 1); in (iiu^l via-^io, corno -ià sai-piamo, il Mirande csploi'aloi'O lece

pure sou'jiiorno alle isole Toii-a o pnlivhhe darsi honissiino che (luel

pettino provenisse voranu>nte da (lueste isole, e per ori-oro confuso

coj,'li o^?^'etti raccolti a Balade; certo i pettini hon noti dei Neo Ca-

ledonosi, fatti col Bambù, hanno tutt" altro tipo.

13. Braccialetto, mnammniCoo]^), .!/«»*// (Labillardiòre); fatto

in una sezione .li una ^M'ossa couc\VvjMn{TrodmsniloticHs) molto usata

anche o^i^'i nella Melanesia per simili monili. Questo esemplare o rotto

mostra^un' intaccatura levi-ata presso ui.a .lell.ì rotture; ò ai-ro-

tondato e l.ni-ato in parto. Misura l»0 mm. .li .liamotro del vuoto, o.l

ha uno spessore .li circa 15 mm. ^dVApp. XII al -2115 .'M'Ogi strato

come « Un frawìnento di bmcciaìdto (iella Nuova Amsterdam ; ^ nei

Coi. lS-,>-,> e 18 in è notato ai N." 8S, 'X',: n.d Caf. Mus. Ktiiol. al 212.

Cook nella Relazione .lei suo terzo viajr-io {Op. cit., 11, pajxti. («-61)

menziona soltanto questi hraccialetti dei Ton-ani usati .la ambo i sessi :

« lls portent sonmnt, à la parità svpi'ricure dn hras, nnc nacrc de

r-rlo bieapoìie, ou un nmmiu de la vnnae srd.slance sculplv; ils oì>t

d'aiireurs des baques d'i'caillc de tortues, et des hracelets. » Nella Rela-

ziono del suo secondo viaggio {Op. cit., I, pag. 211») si logge in i.ropo-

sito: « Thcirornaraenfsare<nmiìels,nccliiaccs, and hracelets of bo-

nes, s/iells, and beads of collier nfpcari, and lortoise-s/ieìl. n-ìnch are

a'orn by botli sexes. »

14-19. Sei collane diverso, dotte gonericamente KnJttilfo {C'Oo\^),

CV///OW (Labillanlière).

La prima è fatta con ra.lì .li uccelli (Slernw •) Lari^), riuniti a

fasci e formanti otto st"gmenti, tro di ossa più lunghe di una specie

più grossa, e cinque di ossa corto appartenenti a.l una specie i)iìi pic-

cola" tra un segmento e l'altro sono grappoli di piccole conchiglie

di color bruno {Ihircinum sp.^). Nel cavo dello ossa passano altret-

tante coi-.licelU* sottilissime, le .luali poi riuniscono a grappoli lo

concliigliotto che s.m tutte bucate. I segmenti di ossa più lunghe, ec-

cetto uno dimezzato, sono costituiti ciascuno .li sei ossa uniti in fascio

e perfettamente ugual! ; misurano '.IO mm. in lunghezza: i sogmonii

di ossa corte constano di un numero almeno .lopi)io .li pezzi che mi-

surano IO mm. in lunghezza; la lunghezza totale «lolla coUnna v. di

m) mm. : circa una ventina .li con.-higliotto costituisce ciascun grap-



205 AI'lMJNTl INTORNO AD INA i;OI-I,K/CIONI': DI OooK lì?

polo, iiiiosli sono olio. Tua collana t'ormata di ossa alari d' uccello

iiitcnne/.zali con coiichi^'liclte, ma i-iiinito sopra un solo lilo, ò li^Mi-

i-aUi dal Lai)lllanlii'iv (0/y. rit. Alias, [il. :',>, tijr. IS)
;
collane |'<^M'lct-

lainiMite u.miali alla nostra, forse contemporanee e che si conservano

nel Museo Britannico, sono slate recentemente Usurate da .1. Kd),'e-

l»artiiigdoii {Oli. rif., pi. IH), li.^. -> e 1 . La nostra è riprodotta sulla

tav. IV, lig. 23.

[.a seconda collana, rotta in più pe/zi, consta interamente delle pic-

cole conclii^rlie brune {Uiurmfnn sp.^) ricordate sopra; le quali, l»u-

cato sul davanti, sono riunite dalla cordicella in posizione aìternantt',

in modo da presentare l'apice ora in dentro, ora in fuori con hel-

lissinu) efìetto. La cordicella a treccia che le riunisce è iiiuttosto i^rossa :

in cimine punti sono intercalate, forse in origine ad uiiuali distanze,

altrettante conchiglie più grosse di color bianco: una lìn/la, un Co-

nusL'd una Xaliat. Questa collana misura circa i:<80mni. in lunghezza;

una molto simile, ma con pezzi d'osso intercalati, è figurata da .1. Edge-

Partingdon {Oj). cil., pi. '-Xì, (ìg. 5) e si conserva nel Mu-;eo britannico.

Lo due collane ora descritte sono registrate \w\\'Ai)i>. XII al ^ins,

come : « Lnie vezzi o colkn-i della Xnoctt Zdaìida; » nei Cut. 1S:.>-J e IS 'li

sono ancora riunite ai N.-' K»! e :'.S ; nel Q(t. Mus. Etnei, portano i

numeri 2U7 e t'>5. l)el)bo notare cb; Cook parla di collane fatto con ossa

di uccelli e di conchiglie portate da indigeni d«dla Nuova Zelanda nella

Relazione del suo primo viaggio, paragrafo che io ho già riportato so-

pra; io però non ho mai veduto simili ornamenti di fattura dei Maori,

u nessuno dei molti che hanno scritto su quella gente ne parla: in (|ue-

sto caso, del resto, è fuori di dui)l)io che i vezzi sopra descritti sono

di provenienza to'>gana.

La terza collana è formala da molte sezioni circolari di uguale dia-

metro <> spessore, regolarmente alternanti, di una conchiglia lùaiica e

di [.ezzv del guscio d "O e nerastro dtdla noce di cocco; ([uesle sezioni

assai ben lavorate, sono rianite da una cordic<'lla linissima che passa

pel loro foro centrale. Misura circa -JlSO mm. in lunghcv.za eil v un

bellissimo ornamejilo che somiglia assai a collane consimili in uso

pi'esso gli indigeni ili alcune ilelle Isole Caroline nella Micronesia. E

rammentata iwWAjij.. XII al 211'.». come: « f'n rolla, ),)',.-iella Xanra

A-aa<icrilan, ; » nei Cai. IS-^l' e 18!;", porta i
X.'i 78 e :} I :

nel Cai. Mus.

Etnol. il 21:;.

La (luai'ta ('..liana è molto simile alla [(recedente, ma di fattura [liù

-i-ossolana ;

'

ilischi sono più grossi e meno ben lavorali: vi sono pure

alternati i bianchi e<l i neri, ma meno regolarmente, sulla coi'dicella

fi
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che li riunisce ; l<! «Ilio sostanze adoperati' sono le medesimo. Misura

7(t() min. in lunghezza. Kssa è rappresentata sulla tav. IV, l\'^. Sk
lui (pània collana è assai originalo essendo lo.niata con molti esem-

plari di una jjfigantosca ForaininiCera, uno dei ?aiminuliti vi voliti i Orbito-

lilc.s complmiaki, Lain.)di forma irroL-olar-.nente discoidale coi margini

più (I meno ondulati; essi sono forati al centro e riuniti su una cordi-

cella insieme a pezzi di una Tubipora ros ni i ({iiali in (piattro punti in-

terrompono la serie
;
gli Orbitoliti esse':, io di color biancastro o l)ianclii ;

misura ;}()() min. in lunghezza. Non ho veduto ancora collane simili a

(luesta, ma raminenterò che il compianto amico mio Prof. II. N. Mose-

ley, durante il viaggio del « Chullenaer » tro\ò questo Orbitolitcs assai

comune sui banchi madre[)orici intorno a Tongatabu(l). Questa collana

è figurata sulla tav. IV, fig. 2r».

La sesta collana è puro sing(dare, essendo formata da un numero

grandissimo di anelli di varie dimensioni che sono il contorno delle con-

chiglie di una piccola specie di r-uleli<( biaiica a striscio raggian'i

scure, dalle quali è stato tolto il pezzo centralo. Questi anelli sono poi

riuniti in grup[d in modo da costituire un cordone irregolare, ma di

bollissimo efletto; misura S 10 min. in lunghezza. Una collana tongana

di questo tipo si conserva nel Museo Hriiaiuiico, ed è stata figuiata da

.1. Kdge-Partiiigdoii {Op. cU., pi. 1»0, f. 7). Le tre collane in ultimo de-

scritte sono registrate \\{}\VApp. XII àX '2\-l{, come: « Tre vezzi o col-

lari della Nuor/i Zelan(l<(; » nei Cai. IS'Z-* e 18i;5 esse sono colla mede-

sima dicitura uniti! a collane di altra provenienza sotto i N." M',* e S.").

Nel Cai. Mns. Etnol. la prima è il 7:}'"'», la seconda il ól e la terza l'Sl.

(Quest'ultima è ralligurata sulla tav. I\', lìg. -Jl.

Ilo riportato sopra un brano di Cook, ove si fa menzione in modo
molto generico di queste collane dei Tongani; eccoiie un secondo tolto

appunto dalla Relazione del suo terzo viaggio (O7/. cil., Il, jtag. Ci.T) :.

« Les ornamenis les phus comiìmns, soìit iies eoiliers du fruii du Pan-

danus, ou dediccises lìen.rs odoriferanles; on leiir donne, dcms lepays,

le Jto)iì f/(hh' -al de ìvdhuWn. Les tudurel.s- nnspemient quelquefois sur

leitr pnili-ine, de jielites coqiulles, l'dile ei (ea os de la caisaedes oisecuw,

des d.enls de requins ecc. »

(1) li. N. JIoriKiiKY, Notes bij a Xaturalisl an the « ChalleiKjcr » jut^,'. 292.

Lomlon, 1879.

^



•,'07 Al'IMNTI INT(JRXO AD UNA COLl^KZIONE DI COOK 3U

C. MOBILI ED UTENSILI

20-21. iMic appofif^ia-cnpo o g'ianciali (]. le^no, (Io((i.|/,7.vfi'/(CooU),

Kàfi (Lal)illai'(li('re), Coè-CaJi (D'Entrecasleaux); sono oiitrainlii di

un sol pezzo «li un legn^» :.ciir() e duro, levigato e liscio, simile a ([uello

usato per fare alcune delle clave.

il pi'imo, che (' conii)leto, desci'ivo un arco, toccando terra con (|uat-

tro piedi, due a due; la sua parte supei'iore è, naturalmente, jiian.-i ; ossa

misura :'>20 mm. in lunghezza e ."> nini, in larghezza; la corda dell'arco

l'ormato da (picsto ru()l)ilo misura 700 min. I piedi sono quadrangolari,

separati da un vuoto largo 'V.i mm. circa; sotto 1; parte centralo ò

una carena ornamentale. Questo appoggia-capo ramn^enta assai (pud lo

pure tongano figurato dal Labi]lai'di("'re {Op. cit. Ailtis, pi. 3;i, (ig. :r)).

Vi\ appoggia-capo molto simile al nostro è figurato dal Ratzel (0;>. clt.,

II, p.ig. '2T^)\ egli però lo dà come dalla Nuova Caledonia; si conserva

nel Museo Etnografico di Vienna. Ho fatto rappresentare il nostro sulla

tav. Ili, fig. (S.

Il secondo è dilettoso, giacché uno dei suoi tre piedi è rotto; è fog-

giato ingegnosamente in un grosso ramo, del quale si sono utilizzat(>

due diramazioni minori per far due piedi, il terzo essondo fornito <lalla

continuazione del l'amo maggiore; ha perciò forma irregolare. Il piede

sinistro parte quasi ad angolo retto dal corpo del mo1)ile e quindi si

curva all' insù; il [ìiede destro è una continuazione oel cor]»), (luello

mediano parte disotto, ad angolo acuto dalla parte prossimale di (piidlo

desti'o. La parto piana è lunga 270 mm., larga ."ìO mm. ; il mollile in-

tero misui'a, dal piede sinistro a quello destro, ir linea retta, S20 mm.

I piedi sono tondeggianti, il corpo è carenato sotto.

Questi due appoggia-capo sono registrati neir.l;jj>. A7/ al 2171,

come : « Due apì)0(i[ii(i1oj ilegli isolani di Tniti; » nei Cai. 1S22 e ISl;!

ai X.'i 15 e 122, ISM; nel Cut. Mus. Etnol. ai N." 'IWA, 2('»L Ecco cosa

ne dice Cnok nella I^lazione del suo tei'zo viaggio: « La lixteilc leurs

iiiciih/cs n'ef!f jjds lo/if/i'C : Hs ont un hn\y\ ou r/eit.r, /i/nin Imiucla ils

l'oiil 1(1 k.iva, vn fieli/, hoinh/'c de (jnui-des, des C'>q>fef< de coeos, de jie-

///(>.v esc/ihedes de hois, qm' leìir set'vent de coussins, et Que/quefois une

escdlH'/le plu.'i (/r/iHde sì(r Idqvel'e s'assied le Chef oii le nKidre de la

'iiuiixon. » Più oltre aggiunge: « Ixs excahelles ont à-peu-jrri's deìi.e

pied.'i de knuj, qvtdre ou cinq pouces d'èlecalion, et cnciron quatrepou-
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ces (le Idi-fieur; ellos .^e eovi'ìietìt d/ms le milieu, et e/lef< porlcul sìtr

(jif.ab'e fortsjamìxiucs, qui ont ties i)ieiìs cìrculaircn: clles soni, ii'iiu

sevi moivcdìi, de hois noir ou brun, ìneu poli el ineruslè lì'iroirc. »

{f)p. cii., lì, pa^'g. 71, 7-,», 7.")^ K cosa ben noia come ai>p(»f,'gìa-('ai»(>

più o mono simili, il cui uso poi- un lùn-opoo sarebbe una vera lor-

lui-n, sono adoperati, non soltanto in indilo parti della Polinesia, ma

in tutta la Melanesia e la Papuasia, tra moltissimi popoli africani, e

(Inanco al (iiappone. 11 Martin n(>lle memorie di Mariner {Op. cit., I,

pa.u. VA), nota) descrive colle [ìarole se;;uenti i j^uanciali dei Tongani :

« fri oveilier, fiani^ Ics iles Towja, n'est nutre cfiose qu'un rouìean de

bois d'eneiron unpouee de niamètre sur un pied et derni de loìujv.our.

Il est i'icrè n erii'iran vìi demi-pied de tei'repar le rnoyen dedev.x nmr-

ceau.v debois direir/emiK, qui lui donnent à peu près la l'orrue d'un

pupitre à ècrire. »

22-23. luie striscio di sin. (ine, lunghe e strette, Idffié (Labil-

lardiòre); non v escluso che (pii'sle slriscie, che sono M un bollis-

simo tessuto e l'atte con loglio, pare, di una siiocio di giunco, (ossero

parte di vestiario, o, in altre parole, cinture: ma è più probabile che

servissero secondo V uso tongano a seimrare i riparti nella casa <li

un Cai)o; a tale proposito troviamo nella Relazione del terzo viaggio

di Cook : « Uue mitre natte grossière el forte, d'eninron deu.v pie<ls et

derni ou trois pieds de largeur, courl.ièe cnderni cervie etposèeile cìiarup,

dont Ics cHrémitès tòvcheut le còlè de la riuiì^on, renfenue un capace

où cou.cìient le ruu/fre el la ruaihrs.se du luènuf/e. » (Op. cit., II, pa-

gina 71). Labillardière (igura una di (lueste striscio di stuoia che con-

torna il luogo ove è seduta la Regina di 'l'onga Tino, guardando un

balletto eseguito dallo sue donzello {(Jji. cit., Alias, pi. 27); il Wood

parimente ne ligura una in una veduta dell'interno di una casa ton-

gana(l). 11 dubbio che n. ' resta proviene dalla lìnezza del tessuto e

dalla scarsa larghezza di queste due strisele. La prima è lunga<i;iOO mm.,

larga "i.")») mm., è orlata ed ha una frangia alle due estremità. La se-

conda è lunga .'ìc.riO mm. e larga 20(1 mm.; è orlata, ma non ha frangio;

è assai più fine della prima, una mei'aviglia di tessitura nel suo genere.

'SgìVAj)]). XII una sola di (lueste stuoie è registrata al ^'158, come:

« Sloja f/'anf/iala di Taili, » sarebbe la prima; la seconda potrebbe be-

nissimo essere il « Centurione ò ciarpa della Suora Awslei darà, » man-

canto conio ho già notato, e registrato al 2117. Nei Cai. 1S22 e 18i:i

(1) ,1. <j. Woon, The Natund Ilistory of Mav, li, pag. 312. London, 187i'.
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(luoslo (Ilio strisele di stiioiu s;ii'eljl)ero rogistrato ai N,'' IMÌ, 51>?e7

(pai'tim); nel Cat. Mus. Etnol. la prima ha il N." ISi;" , la socomla

sarebbe il ISC'-.

24-26. Tre ceste piatte o sporte, Kato (Cook e I.al)illai'(lière), Caio
e Cdflo (D'Kntrecasteanx); fatte con intrecci di libre di cocco di

varia fattura.

La [ìrinia è (piadrani^olare con due piccole ^^nse mediane, una delle

(piali (' sconiitarsa : ò un fitto tessuto a rete di trontacin(iue serie lon-

jiitudinali di nodi d'alto in basso; sopra vi si nota un allarfianicnto di

maglie e poi un orlo ingrossato. Sui due lati son disposti con un cei'to

ordine dei jiiccoli dischi, sezioni di conchiglia bianca e di guscio di

cocco nerastro (quelle che sei'vono per le collane) e anche un piccolo

Jhiccinum ? intoro. Vi sono traccie evidenti che fosso anche ornata

di penne, alcune delle quali rosse e gialle, sono ancora attaccate alla

trama. Le lil)re di cocco sono del loro color naturale. Questa cesta

o sporta misura ;<.")(» luin. alla bocca nella maggiore larghezza, e I>ì0 mm.

nel fondo ; l'altezza nel mezzo è ^2'^•2 mm. Essa (• menzionata néWApp. XII

al 21S0, come « Cestella <U Taiti: » nei Cat. 1822 e IHi.S ai N.'i 2, i:«):

nel Cat. Mus. Etnol. al 2n(». Rammenta assai la sporta tongana figu-

rata da Labillardière {Op. cit. Atlas, pi. '51, llg. 7). Essa è riprodotta

sulla tav. IV, fig. 28.

La seconda (' a contorno tondeggiante, più lai'ga nel mezzo che alla

bocca e al fondo; ("; fatta con una trama di fibre verticali accoppiate,

su cui sono intessute fibre più sottili di Cocco di color naturale e tinte

di nero, com1)inate in modo da produrre? triangoli alternanti dei due

colori ; ciascun triangolo è contornato da sezioni di conchiglia bianca

e di guscio di cocco forate (in minor numero) simili a quello colle

(jiiali si fanno le collane. Queste sezioni sono infilate cadauna in una

coppia delle fibre verticali della trama, ma alternativamente, in modo

da lasciare tra una sezione e 1' altra una coi)pia di fibre a scoperto.

Questa sporta, che b abbastanza in cattivo stato, h affatto imile a

quella figurata dal Labillai'dière iOp. cit., Atlas, pi. :U, fìg. n) salvochè

("; meno rettangolare, e mostra ancora traccie di un'ansa centrale che

era assicurata su ciascun lato nuMliante quattro treccioline di cocco.

(Vm simili treccioline piatte (' ricoperto 1' orlo dell' apertura della

cesta. Questa misura 410 mm. alla massima larghezza nel mezzo:

;}30 mm. alla bocca; ed è alta 850 mm. Essa (! menzionata insieme

colla seguente woWApìi. XII al 21."')l come « Due cestelle di Taiti: ^ e

nei Cat. 1S22 e ISl.'i ai N." 2 e 75; nel Cai. Etnol. porta il N." 251.
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È l'ipi-odoitii .sullii tiiY. IV, (i.iì. 27. — Questo cosi»' oinato di contei'io

(li conchijilia e di sozioni di )j;uscio di cocco, carattcristicho in (luoi

tcrnid alle Isole Tonga, erano designate col nome di Mnijihaha:

Cook no fa menzione nel suo secondo viaggio: « Arnond ol/tcr ìise/ul

nfensUs, thcy have mrious sorls of bushets; some iiwde of lite .same

rnaierials as their mats; (ind others nf Ifte hristed /ihres ofthe cocna-

mits. Thesenrenot onlij dumhle bui benatifid : beiur/ 'J^neraìly com-

imed o/'difl'ererU colours, and studded iclUi beads niade of s/tells or

bones. » {Op. cil., I, pag. 217, i>l. XXI, lig. due).

La tei'za sporta o cesta è assai idii rol)usta; è fatta di 2S cordoni

orizzontali sovrapposti, che constano di un vimine ricoperto dallo so-

lito trocciuline di libre di cocco, le (juali tra un cordone e 1' altro

sono assicurate da nodi, pi-ohahiluieiitc formato da treccioline longi-

tudinali. La metà supcriore di questa spor'ta è del color naturalo delle

(il)ro di cocco, (luella inferiore è a scacchiera di grandi rettangoli

naturali e neri alternanti. 1/ orlo è formato da un conhme più grosso

e variato con tratti tinti «li nero: mancano le anse, ma pare che fos-

sero due. Misura alla hocca ;i5() mm., nel quai'to inferiore i:C) mm.,

e al fondo 110 mm. ; è alta nel mezzo 2ir)mm. Su (luesta sporta trovai

ancora attaccata una etichoita originale con scrittavi « lìashet, New

ZeaìaMl,»iì al rovescio il N." 59. NellMjjp. XII porta il 2151 in-

sieme alla precedente ; nei Cat. 1822 e ISlli è sognata ai N.'' ."iT. e 7i>,

in quello Etnol. al 250.

27. Scacciamosche, Fottùn/h (D'Kntrecastoaux), consta di sedici

ti'occiolino di libre di cocco oìegantemente legate intorno alla estre-

mità di un liastoncino cilindrico di legno duro di color rossiccio che

si allarga leggermente alla imt»ugnatura : (lueste treccioline essendo

sciolte alla loro estremità foi'mano insieme un pennacchio lungo 270 mm.

Tali scacciamosche si usavano nelle isole Tonga e Samoa ed a Tahiti,

non solo per scacciare insetti molesti, ma ancora come insegne d'au-

torità e di comando; inoltre il Capo o Notabile, arringando la sua gente,

gestiva con uno di ({uesti Fouicafa in mano; precisamente come il

/•(lììi/alira Maori brandiva il suo Ilanl ed il Capo di Xuka lliva (Isolo

Marchesi) il grande ventaglio immanicato con un osso di nemico, scol-

pito a uso Tihi: è perciò che il Fouicafa tengano viene spesso desi-

gnato da scrittori inglesi come « (he oraior's ffap. » Ksso può essere

pure paragonato ai ìia/dli o pennacchi C(;rinioniali degli Hawaiani, e

ricordoi'ò in ultimo che il bastone di comando di un condottiei'o (liap-

ponese sino al 18(i8 era una specie di scacciamosche fatto di striscio
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(li ('Mi'tii. 'roniaiido ili iiosti-o /'onica/'n (oiiuain», posso i'aiiimi'iil;ir(! elio

uno aH'atlo simile ó (i.mirato dal Lahillanllóro (O//. cil. A/las, pi. ;!.'{,

(i;i-. ;{•,'). Nella i*acc(jlla di <'ooU (ìsisienic nel .Mii>eo i'itiio^a'adco <li

Vienna si conserva uno di iiuesti Scaccianiosche t()n;jani, ma (lucsto

ha il manico liiiamenti^ inciso come le clave nijiilioii: è lÌLiui'ato da!

!ialzel(0/^r//.,II,pa^'. ITr.). Il nostroé re)j:is|i-;itoal -JH'-^Ui'W Aijjk XII

come « Sr(icc((iiii<M-/i(' /fella Suoni Zclmida, » e nei Caf. IS'i? e ISi:?

ai N.'i Ti!), 1:ì; nel Cai. Ktiiol. al 111:..

18. Kaspa o lima. Gnifi e Kifi (I>'Kiitrecasteaux) : consta di un

pezzo (k'ila pelle l'uvida e ui'aiuilosa del dorso di una liazza (molto

Itrolmbilmente V Uroffyiitnus asperrimusi (HI.) ora tanto adoperata per

lare astucci e per coprire mobili elo.iranti), attaccato sopi-a un pezzo di

le.L-no legf^lei'o irregolarmente (riangol:ii-e e terminante in un ma-

nico l'orato. Misura KH) mm. nella massima lunghezza e lU) min. nella

maggiore larghezza; la ix'lle, che cuoiun' soltanto la porzione allar-

gata e che è piegata in modo dacuoprii-e uno dei bordi taglienti, mi-

sura 215 nuii. in lunghezza e circa 200 mm. nella maggioro larghezza ;

essa era evidentemente assicui-ata al legno con cordicelle, per le quali

vedonsi ancora, lungo i margini, i buchi : qualcuna soltanto ne è rimasta.

Raspe simili erano in uso in tutta la Polinesia inter-tropicah^, e nella

Micronesia per levigai-e e limai-e oggetti di legno; a proposito di quelle

(li Tenga il Oook nella Relazione del suo terzo viaggio dice :«.... c/c.v

liiDCS coii'posccs 'le la peau uro^sière d'une espèee de 2)Oisso)i (dtaehècx

(ì des ìnorccau.r applalLs rie boLs, plus miuces tl'un còlè (pie de l'aulrc,

el oarnis av.ssl d'iui namche.... » {Op. cit., II, pag. 72). Una, afìatto

simile alla nostra, presa a Tongatabu, è ligurata dal Labillardièi-o

(Oj). ed., jiag. 170. Alias, [>\. '.V2, (ig. 21): un'altra uguale, ora nel Rrl-

lisli Masean), è (igui-ata da Kdge-Partingdon {Op. ed., {A. SS, (Ig. (>).

NeUMji>y/. XII la nostra porta il N." 2110 e vi è detta « Lbixi di,

TaUi; » nei C(d. IS22 e ISK}, (;ra registrata ai N.'' .'..5 e SI ; su (luello

del Mus. Ktnol. porta il N." 255. Essa è rappresentata sulla tav. Ili,

(ig. 10.

D. ARMI

29-35. Sette clave o mazze di legno duro e pesante, di varia l'orma

e dimensioni, semiilici od ornal(! con intagli. (v»uest(^ clave, dette gene-

ricamente /'Jro^*/ (Cook) e J/,(io (Lal)illardiere), si possono classare

in tre gi'upjii.
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(O/). ril., I, i>l. XXI) fi^rm'a una clava intaL'liuta di ([uosto tipo. I.a no-

stra ò rapproscntata sulla tav. Ili, (ìg. IS.

La terza mazza di questa soriu è l'atta col medesimo lo^'iio (T^.v?'^^-

riìKt*) delle duo precedenti od è intau'Iiata nello stesso modo: ma ù

più }>fande, più piatta e troncala all'apice. Misura 1110 imn. in lun-

j,'liozza, con un diametro di .">() mm. all' imi)U!,'natura o di V2() mm.

atlravorso alla lesta, ove è però non del tutto integra. 11 manico è

(piasi cilindrico, pi'esenta la solila lin^rueltu spocuento sotto nel mezzo,

non foratii : sopra si allarjiia conservando uno spi^'olo nel mozzo: alla

baso della porzione allar^'ata sono dm' cercini spor^jjenti, cioè scolpiti

in rilievo, 1' inferiore semplice, il superiore doppio. Sino al i)rimo

cercine sporfjonte, l'ornato è assai stmiplice, costituito da sei'ie lon-

^,'itudinali di punt(^; sopra, diventa bollissimo e variato formando lo-

sanghe linee a ziji:-za,i.; (! stelle. Su un lato vi sono due ligure umane,

una noli' anij:olo supi'i'iore a sinistra in senso orizzontale, l'altra assai

più sotto verticale. Come nelle altre clave le due estremità, sotto e

sopra, sono all'atto liscie. Questa mazza nei Cat. W2'2 e IHI.M portai

N.'i 71 e V27y. in quello d(d Mus. l'Uiiol. il -^Mr». K benissimo ripro-

dotta sulla tav. Ili, fìg. IT). Una (!lava molto simile a questa per la

foiMua e per l'ornalo, ma l'atta con osso di Capidoglio, si conserva

nel .Mns(H) Britannico ove l'ho esaminata; essa è ligurata da Kdge-

l'artingdon nel suo utilissimo Albo etnografico {Op. cìt., pi. SI, lig. 1).

Labillardière nella sua Relazione dice di aver veduto mazze di osso

lunghe poco più del metro a 'rongatabu {Op. cit., II, pag. 07); più

olti'e dice che lo clave sono incise con uno strumento fatto con un

dente di Squalo immanicato, elio egli figura, e levigate con pomice:

x. Les vatui'eh naus aroient rendti (ìì'jà ini (ivaìi ìKmibre >ìe mas-

siics- de ffinerses fnn/n's et t/-arailìèes cnìmne oh peìit le roh- (pi. lì'.i).

Xo»s en ì'bnes pìtmeurs qui étoient ocrupès à en ciseìer (Vauh'es avec

iie.H (icnts de r&iuin fìrhèe.fì d l\\rt)'èmUé d'un nìorceau (fé boi.s. S'ouìì

f'ùìiies ètonnès de les >'0>i' eniaiUer vapidement avec cetle espèce de ci-

senìi le hnis de V-A-^wàv'mh nutìgt'è san e.vtrènìe dwetè.... Ces oun-iers

acoienl tous dnns tm pedi sac de niitte dcs pierrcft ponces aree lesquel-

ie.i ils poUssoient leurs ouwatjes. » {Op. cìL, II, pag. Il l. Alias, pi. ;i".',

lig. 2:<). Il Mariner nel suo interessante racconto ci dà altri ragguagli

su (piestc (dave ornate ed incise : « Ils ne mettent d'ornement qii'aiu-

inassves qH'lls estiment povT leuy forme, OH pour la qualitè de bois

doni elles soni failes, el à celles qui onl hiè bcancovp d'emteiiiis dans

les coììdìuls. Vs donnent ot'dinairementun nom partiadier ù ccs der-

nièi-es. »....« La sciilplure des ìdassues les couvi-ait Jadis enliòì-e-

7
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ntcnt. Elle -ve homo rnijour/r/nti an mmvhc -» {\). Alcuno liollissimo

cliivo toni^'iuio l'icciimoiilt' scolitito, i-accoltci paro duranto il socomlo

viag^'io (li CooK, si conservano nel Museo Ktiio^'ralico di Violina:

osso vennero fÌAUi'al^! dal Ratzel {Op. cif., II, pa;,'. 15r.).

Nel secondo i^ruppo pon<i;o altro tre clave affatto prive di ornato

inciso. La prima, por la forma e le dimensioni, somi.nlia molto a ([uella

(loscritta in ultimo; è perù <li un loj^no più scuro, ha forma ([uadranjio-

lare codili spigoli smussati nella sua pai'to stretta, cioò circa duo terzi

dell'intera lunjxliozza, marcati ovo la testa si allar-ra; qui sono due

sottili cercini in rilievo che fanno il s^iro della mazza, poi sui lati a

distanze nomali, tre grupi)i di intaccature, il primo di (luattro, il se-

condo di ciiKiue, il terzo presso la estremità tronca della clava, di

tre. La estremità inferiore di questa mazza ha la solita lin}.'uetta spor-

l^ente, che è forata ; tali lin^^uetto forate vedonsi spesso anco sulle clave

dalle isolo Samoa, e va notato che questa ricorda ahiuanto un tipo sa-

moanodi clava. Misura in lunghezza IlùO mm. ; nel diametro mat?-

giore, sopra, 110 mm. ; nel niinoi-e, sotto, '^'t mm. Essa non si trova

registrata nell\-l;>i). A7/, ma nel Cai. ISt?-.' ("' notata come « Clam in-

lagllatu (iella Xiioca Zelanda » al N." 71 : in quello del 18 IM (' registrata

al N," 152 e nel Cat. del Mus. Etnol. al '^^tl). Essa ò rappresentata sulla

tav. Ili, lìg IH.

Le altre lue clave di questa categoria sono entramhe a forma di

remo, molto simili tra loro e ancora a certe clave samoane; rammento

che una mazza tongana di questo tipo è figurata da Partingdon {Ov. eìt.,

1)1. S2, lìg. H). La prima è più grossa, itresenta alla base della porzione

spatuliforme due marcate sporgenze laterali costituite da due cercini

staccati che circondano la clava che è inoltre carenata longitudinal-

mente nel mezzo, in (luesta sua parte allargata ; iilla immanicatura ha

la solita linguetta forata. Misura, 1380 mm. in lunghezza; 187 mm.

nel maggiore diametro; 82 mm. in quello minore. 'NeWAiìp. XII è

registrata al 218.") come « Remo e clam della Nuora Zelanda; » nei

Cat. 1822 e 18 1;^ porta i N." 10 e 88: in quello del Mus. ?:tnol. il 28().

Vedesi rappresentata sulla tav. Ili, lig. 12. La seconda di queste

mazze è meno spatulata e più spessa; ha inoltre una sola sporgenza

laterale formata da due cercini i (inali circuiscono pure la porzione

allargata, e che sono avvicinati; all' immanicatura manca la linguetta

sporgente e forata. Misura 11 10 mm. in lunghezza ; 00 mm. nel diametro

(1) W. Marinku, Histoire des Naturels des ilcs 'longa ou des Ainis; icdigóe

par J. Martin, voi. II, p.igg. 32f>, 832. Paris, 1817.
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in;i;;';;ioi'o sopra; o .'{<> mm. noi diainotro minoro, sotto. NoUM/v- A7/,

qucstii mu/.zii ò rej,'istrata al lMTI conio: « (]l(n'<i scfiìnccifiln //i 'Dn'H: »

nei CnL \^'2'J o ISIM [oi-ta i N.'' Il o l'-iH; in (|ii('llo del Miis. Ktnol.

il ISO. Kssa (' l'ipi'odotta sulla tav. MI, fi}.'. lÒ.

I,' ultima clava »'• da mo posta in c.atoj.'oria a parto; osso ò di ti|io

piiramonlo samoaiio o poireltl)0 lionissimo pi'ovonii'o dallo isol(* Samoa:

il caso non saroMu' poi tanto strano j^iaccliò ai tempi di CooK, o pro-

haliilmontc anche (ìrima, vi erano rapporti o commerci tra Toiina o

Samoa, come no sussistevano certamont*^ tra (luelle isole e le Viti.

Por tale tatto il carattere dell'ornato inciso anche su antiche mazzo

toni^ano può essere vitiano; il buon Lahillardière scriveva noi 171»;{:

«• Lcmu'ls soni bc(iucoui> pina anoicrs a Fii/Ji qn'mu' iics des Amis,

OH les liabilnnts ne munqìmmtjariìals de nmis aminncer quo re iiu'ils

mnis vendolent ih' iihis lieau ticnnil de FidJL » {Op. cìt., II, pau'. HKl).

La clava in esame è cilimlrica, o (jnasi, all' immanicatura: quindi si

allarfsM o por mezzo di sei lar^^he intaccature por parte, simmctricho,

ma non u^ruali, presenta una testa segmentata con sotte spi<,'oli spoi'-

;Aenti per lato; (luesti sono inoltre carenati noi mezzo in senso lon-

^Mtudinalo e trasversale; la clava termina poi a punta. 1/ idea di una

tale mazza sombra essere tolta da una colonna vertobi-alo di pesce.

Misura rj:<() mm. in lunghezza; KM) uim. nel diametro maggioro; e

circa lì,') lum. in quello minore. La parte del manico porta una la-

sciatura di treccia piatta di libre di cocco, costume vitiano, e termina

con una larga linguetta forata; la impugnatura è leggiermente in-

grossata. MtìWApi). XII è registrata al -JlTT come: « Clam qnadrnfa

della Nuoi'a Ainderdaw; » nei Cai. ÌH-^'l e ÌHi:\, portai N.'' 11 e 101:

in quello del xMuseo Etnol. sarebbe il 207. Tina clava simile a (juesta

('• figurata dal Pariingdon {Op. cìt., pi. 71, fig. ;i). La nostra è rappre-

sentata sulla tav. Ili, lìg. 11.

36-38. Arco, Fana (Lahillardière), (Mi faiia (D'Entrecasteaux),

con due freccie, hnlnmatn (Lahillardière). L' arco è diabolo o sot-

tile, e segna la decadenza di quest'arme che avveniva non soltanto

allo Tonga, ma che ora avvenuta, come vedremo, anco a Tahiti ai

tempi di Cook: l'arco essendo divenuto uno strumento di caccia o di

divertimento e anco cerimoniale e sacro, ma non più armo da guerra.

Ai nostri giorni abbiamo assistito al medesimo caso presso i Vitiani,

i cui archi, oggi rarissimi, somigliano assai a quelli antichi dei Ton-

gani e non servono che per la caccia ; mentre oggi ancora nelle Nuove

Ebridi e nelle isole Salomone l'arco è una potente arma da guerra.
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Nella licliizionc del suo socomlo viajjrgio «"ook, pai-lamio d.^'U archi

(l«!llo lì'oocio (loi TdiiKaiii dic-o: « T/icir hoirs cui armirs tirr hnl

mliircrent: the fomu-r behiii irrij slh/hl, inni Ihr KtlWr oiihj inaile o/'

a slcnilcr reni imitiM iritli hard imoil '>" //"' '"•^''''" ("ntsi.lr) uf

the hoir is II !/ruove, in irhir/i is init Un' armir: fmin irliich il ^honlii

secM thfit tlicti me Old (oie. » (0)1. eit., I, pa;.'. -J-il, 1>1. XXI, ll|X.... )•

Nella iian-a/iono ilei suo toi'/o via-^io a^^Mutij^'c : « //.v mìI ile.'< ares el

ik'ft (lèe/ies qui sernhletil iie.slinèn seiilonenl à leurf! pliii.sirs, ii la chasse

iles oiseaiu' pus exewt'lt', el non pus à tiier lews ennemis. « [Oi>. cit.,

II, pa^'. 7r>).

I/ai'co in esame misura ISSO nmi. in lunj:hez/a: a meta ha una

lai'^rhezza massima di circa 'i'i mm., ed uno spessore di circa 15 nim.:

ò poco curvo ed itilo due esti-eniità vi sono due sporgenze an^n)lari

per lato, per assicurare la corda in (juesto caso mancante. I,a super-

licie dorsahf dell' arco iiresenta un solco profondo nel (luale è perlet-

taiuonte ricoverata una delle due freccio di complemento ad archi di

questo t-enere. La freccia che sta noi solco ò senza punta; l'altra,

completa, ("• pure di canna od ha una punta ottusa hen levij,'ata di

lei,'noduro, assicurai i con sottile ed ehyante le^jatura di libre di cocco.

Questa punta misura W^ min. in lun'-hezza, Tintei-a freccia l(»70 mm.

La sua esti-emità inferiore, i)riva ben inteso di [ìcnne, non offro nep-

pure una intaccatura iter la corda, ed è semplicemente rinforzata da

una le^^atura. Tali freccio erano anco dette Imhoo e hooiHja (CooK).

Quest'arco collo suo due freccio è registrato ueWApp. XII al -ilOÓ,

come : « Due ilarili o frecce con suo arco o scaglia (lardi della Nuova

Aìnsterdam, à for.se di Taili: » nei Cai. lS2-,> e 1S13 portano i N." 12

e Ili); in quello del Mus. Etnol. il-iC. Quest'arco collo sue due frec-

cio è rappresentato sulla tav. Ili, lìg. U.

Nella interessantissima relazione del Mariner è lun^iamente descritta

una partita di caccia ai toi»i nelle isole T(mga, dalla versione fran-

cese tolgo il seguente l)rano che qui calza bene: « Les fìèc/ies ijii'ils

ernploicnt paia- celle chasse ont près de si.v pieds de lonijucur, lan-

dis que celie.'i de guerre nen onl que irois. iaie.s soni de rosemi, ci

armèes de hois de fer. <)n ne les i/arnit pas de plimies, etleur lon-

(ivenr esl indispensable pour qìCelles imissent voler assez droit pan

r

frapper de petils objels. et Ics alleindre à tracers d'èpais hnissons.

C/iaque chasseur n'a que deu.c /lèchcs, pance ijuc, dès qu'H cn a de-

cochè %ine, un des svlmterncs qui soni à la suite va la ramasser,

et la lui reporte. Les arcs doni ils se servent pour celle chasse soni
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fius.si iiht.s l»n{/s line Irurs ihr\ i/r i/iw, •>(•: ils (mt curi, •od si.r l'in/s.

(IH Uen lino (vs tli'riiicrs n'r„ u,il i/i>hv 'l'ic iiiia/re ri i/cuii. Lr hois

CI i'kI ìiioiiiK l'iifi/s ri plus Nhiipir, 'Ir rniintc quo In yhixlaniv qn'il

oppiiscroil ìi'nirdsiniiiH'l i(ii Iri/rr hrinhlriurut ih', iitnin, ri vr rriiilil

Ir r/iiissriir iiiriins sur ile soìi ronj». » (Oli. rit., I, pJi^i'. '-"•••)• •'• l''"'-<'-

raniii^iiloii lijiirii uno tli (|iifsli atrhi colla siiii frowla, die cons.-r-

vaiisi nel Musco iii-iluniiico (0/y. ril., pi. SS, li;^'. I).

K. MUSK'A K HALLI

39, 40. l>u(> sisifi (li canne, Fnètffoo-fn n{/oo (CooK e Lal»illar-

(li('.|'o); il D'Kiiti-ocasloaux ai)iilica (juol noni. > invece al llauto iiasalo.

In (|u<'s(i (iscuiplai'i di uno «lenii sttMimciili musicali a flato làii pi'i-

milivi i>iìi laiyament" (lifVusi, le cannuccic sono disut-'uali nella lun-

ghezza non collocati it> oi-dine iillo loi-o dimensioni : hanno sollbi'to

nella le|.'atura poi'ò, ondo sono alipianto sconnesse.

11 più },M-ande consta di dieci cannuccie, dello quali la più lunga

misura .'Or. min., la più coi-ta •,",'(» mm. La estremità aporta di codesto

cannuccio, che sono di u-ual spessoi'o, ò in tutto ta;-liata a doppia

concavità; due le^'ature semplici di libre di cocco le uniscono insieme

sotto e sopra. 11 secondo di questi sisti-i constadi otto cannuccie più

sottili, ma di calil)ro uguale e tagliate similmente alle sopi'a deacritti-;

la i.iù' lunga misui-a -jm mm., la più corta 100 mm. In questa la le-

gatura originale è stata perduta, varie delle cannuccie son rotte e non

l dillicile che (pialcuna sia stata smarrita. NeHM//i^. AV/ s(m() l'Ogi-

strati al '^MiiO, come « Due si^^fri ili artimurie, ili Talli: » nei OH.

LS-,>2 e ISi:! ai N." .'ìO e si, 8l' : nel Cai. Mus. Ktnol. erano citati ai

N." :.W, 203.

Cook figura e descrive questo sislro dei 'longani nella Relazione

del suo secondo viaggio: « T/ie odia- (Mute) iras couijmeil oflrnov

demi small rmìs of nnequal leuf/lJis, Immil logcUicr .si'lr hy sUIr, as

lite norie pipe nf ine am'ienls is siiifi lo fm-e bcrn: and the open enii!<

of the reeils inlo ichieh thev Oìoir idlk Iheir mouths, are of eqval

heiiiht or in a line. * {<>p. cH., I, pag. 220, pi. XXI, fig....). Nella

Relazione del terzo viaggio d-ce di |)iù: « Les /!iitei< eowjmees onl

ìndi, neufoic >/i.v rommx placès paralièkment, mais dans ime pro-

gression qui n'esl pas rrinaii're : car les plus lonijs soni quelqvelois

au wiliev, et H y'rn a plusieurs de la mèìne longuear. Je n'en ai ru
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aiwun (/ni donna t jìIus de sì.r nott's; ils pavomonl incapahlcs d'en Hrcr

une musique doni nos orelUes puissenl distltìijue)- les dii'C/S .sons. »

{Op. cit., II, iiag. 71).

Labillardiòpe {Op. cit., II, p:i^-. 10-J) descrìve 1 sistrl di Tonjxatabu

nelle parole seguenti: « Ces peuples ont ìnmntè une sorte de pdtede

Pan qui ne diffère de celle d'Kwope, (/uè par la proporlion des s'ms;

lous les Itajau.v rendent des tons pleins et peu ètendus, et le plus èlevè

fornìe une quarte avec le plus bas ; nous achetàmes plusieurx de ces

flùfes. » Il Partingdon ne ligura uno simile ai nostri e che si conserva

nel Museo lii'itannico {Op. cit., pi. 88, 11^-. 5).

41, 42. Due pngf/i (Cook), porjnl (Labillardière)
;
pagaie corte,

larghe e leggiere usato nei 'talli: sono di un legno rosso-bruno, ben

lavorate e levigato. La parte str-etta è piatta e cosi il pomo che ter-

mina il manico; la lama allargata teraina con contorno semicirco-

lare; alla sua base, sulle r" le faccie. La un listello trasversalo in

rialzo, curvo leggiermente colla convessità verso la esti'emità della

lama. Una ha sopra un lato della parte allargata una profonda intac-

catura che segna evidentemente un' antica rottura che era stata ri-

parata, giacche vedonsi ancora 5 fori che servivano per la legatura

della toppa perduta. Sono uguali in lunghezza, 12'2 mm,, ma una ha

una larghezza massima della lama di 157 mm., l'altra di 117 mm.

Neil >l;>2>- ^11 sono segnato al 21 1.") e dette «Due remi corti della

Nuora Zekwfla ; » mi Cat. 1822 e 181:5 portano i N." .S5 e •.)8, 10.'J;

in quello del Mus. Etnol. i N." 210, 211. Quella i)iù completa è rap-

presentata sulla tav. III, fig. 9.

It 18 maggio 1777, a llappaee, Cook assistette ad uno lei grandi

balli detti mectoobiajdt nel (piale (jueste « paoui » erano usate ; ecco

le sue proprie parole, tolte dalla Relazione del terzo viaggio: « C'ètoit

une espèce de danse, si diffé/ente de celle que j'avois vue jusqu'alors,

queje crains de ne pouvoir la d-'crire à ines Lecteurs. Elle fui e.vècut'e

par des homines, et nous y comptàmes cent cinq actcurs. Chacun d'eu.v

lenoit à la main unjoli instrunieni à-peu-près de la forme d'une pa-

gaie, de deuoc pieds et dcnn de lon/jucur, qui awìt un petit manclte, et

une paline de peu d'épaisseur, et qui ctait très-byère. Ils l'agitèrent

d'un nombì'e infini de manières; toutes ces itositioì i . lurent accornpa-

giu'es de dioerses altitudes, ou de dirers ntouvemenls du corps. » {Op.

cit., I, pag. .'UO). Più oltre Anderson, il medico di Cook, dà ragguagli

ancora più estesi e minuziosi su (piel ballo e sull' uso in esso dello
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paooi illnd., \\;vx. liO.")). Il laliillardii'i'O no fu puro meuzion»! (0^>. cit.,

11, [tajr. IT)!), nieiili'o il D'Kiilroca.sU^aux iiolla sua Relaziono postuma

(0/>. fil., I, pag. ::".»;{) cosi no parla: « i)cs iiatiscuì's (woicnt toius uno

polite paf/dye, (ji'i ^cniìilcroU annoncev quo le sv/jd fin ballet òloit relc-

lil n (juclqne cn'neìiìenl de mc)\ »

Posso ;ig<;iuiii,'oi'o olio un arneso siuMle ora usato poi halli nello isole

Viti anche l'econtemoiito, dalle raj^azzo ; uno di essi ó (ì;^urato dal

Partingdon nel suo bollissimo Albo etnogralico {Oli. cit., pi. 115).
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III

ISOLE GIOIIGIANI-: Il DKLLA SOCHyPÀ

Otaheite (Taiti, Tahiti), Eimeo (Mo-iroaì, Huaheine (Huahine)

Ulietea (liaiatea) e Bolabola (lioi-abora)

(12 agosto - 8 (lioemlìri! 1777)

Lasciando Eiia, la Resolution e la Discorery, diressero nuovamente

la prora ad oriente, in rotta pei Tahiti, la perla della Polinesia o ca-

poluogo delle lsol(! Giorgiane e « della Società, » eouie le aveva poi

chiamate Cook in onia-gio alla Società Heale di Londra (1). Per la

via, il 1» agosto 1777, si fece la scojierta di Tooboorn (Tubuai) una delle

isole dell' arcipelago omonimo od Australe, ciunto finalmente a Tahiti

Cook vi rimase, principalmente alla fonda di Matavai, sino al .'ìO set-

tembre; andò iioi ad Kimeo restandovi sino al V2 ottobi-e, (luindi a

Huaheine sino al 2 novembre, a Ulietea sino al 7 dicembre ed a 15o-

labola r 8 dicembre.

È noto come il Capitano Cook ap[)rodasse a Tahiti nei due suoi viaggi

lìi'ocedenti, mentre Wallis (17(;7) e BougainvlUe (17(iSi vi furono prima

di lui. Durante questo suo terzo soggiorno in (pielle isole incantevoli,

Cook fu, comò nelle due visite preced(>nti, in eccellenti rapporti cogli

indigeni; soltanto ad Eimeo vi fu un episodio ostile per cagione di

furto. A Tahiti regnava allora O-too, e gli Inglesi i»arteciparoMo nuo-

vamente alle feste ed alle ebbrezze che hanno reso celebre la Citerà

del Pacifico. 11 Capitano Cook riportava a Tahiti Omai che aveva con-

dotto seco in Inghilterra nel suo secondo viaggio: Omai imbevuto delle

maraviglie dell' Europa e carico di doni si stabili poi a Huahine.

(1) A diro il vero nel 1769 il Capitano Cook applicò più spccialnioiite il nome

ai « J.s-o?»! della Società » al frrnppo situato a X.-O. di Tahiti, e composto (ialio

isolo di iliiahoino, l'Iiotoa, Otaha, l!olal)ola, Mauriia e Tubai; ma dopo vi ven-

nero incluso anco lo isole di (.)talioitc ed Kimco, dette più specialmente « Gior-

(jiane. »

\
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Nolla lii'liizione del suo tei-zo via-gio il Cook dico poco iiiloi-no ai

tnamilalti .lei Tahitiaiii, avendone iiià dato ampio notizie nelle Kela-

/ioni dei ^iioi due via-',M pi-ecodenli, dallo quali dovrò lo-liei'o alcuni

particolai-i ri-uai'danti gli oggetti ohe vado a descrivere.

A. VESTIARIO

.

I

ì

1-3. Tre grandi pezze di nhn bianca, ossia stolTa fatta dalla scorza

battuta AaW^ Bronssonelia papyrifem, detta dai Tahitiani miti. I capi

ed i notabili conservavano enormi pezze di ahu (1) bianca in rotoli,

e all'occorrenza ne tagliavano il necessario per fare vestiti
;
(juesto

pezzo di stomi erano pure uno dei doni cbe usavp-.o fare ad ospiti

graditi ; nel giugno r7(>7, dopo le ostilità delle qt.ali fu oggetto la spe-

dizione del Wallis, la regina Oberea gli fece dono di rotoli iìiahu come

pegno di pace (IIawkeswokth, Op. cH., II, pag. 111). Le tre pezze

in"esame sono della qualità più fine, essendo prodotte nella miglior

(.poca di tale industria a Tabiti; sono di spessore ovunque uniforme,

che è quello della buona carta per avvolgere, hanno apparenza unita

con (ìl)i'e longitudinali fitte e parallele, e non mostrano traccia del-

l' attacco dei pezzi. Erano evidentemente in origine di un bianco ni-

veo, ma col tempo e colla polvere si sono macchiate ed hanno perduto

molto della n^bustezza primitiva.

La prima pezza
i
>)rta ancora ad un angolo legata con un antico

nastro verde, l'etichetta originale inglese, su cui si legge « Clotìt,

Ote//«<"te;» essi misura t metri lir.d in lunghezza, r -^ m. e IHO in

larghezza. La seconda pezza misi; in lunghezza :J metri, ed in lar-

ghezza I m. 050. Queste due pezze di n/m sono registrate neWApp MI

Til -il IO, come « Due pezze sopralììne di tela di Tniti; » nei Cat. iH-s2

e 18i;5 portano i N." r,, m e 70, li:!; nel Cat. dfl Mus. Etnol. hanno

i N." -J;}:'., 2:n. La terza [ìozza, che non è rammentata neirj///>. XII

e che ha però in un angolo una legatura dello stesso nastro vedilo

disila prima, misura 2 m. 100 in larghezza e 7 m. ;itO u; lun-hezza,

essendo la maggiore di tutte. Nel Cat. 18:>L> è registra, ,
al :!7, ed in

quello 1843 al (Hi; nel Cat. Mus. Etnol. porta il N." 2L

buono stato.

CooU nella narrazione del suo primo viaggio descrive

la manifattura di queste stode a Tahiti {Op. cit., II, pag. 178 e se-

Noii è in

iinente

(1) Questa parola vaio aiicliu v^ abito, » <.< vestito, » in Tahitianu (Cool-
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«mito): ma la doscrizione più completa ò quella dataci <lii Kliis nel

pivzioso SUO repei'torio sull' Etnoio-ia della Polinesia (1). A Tahiti por

lai-e (lueste stoff." la corteccia di tre alhci-i era adopiM-ata: Vcvli, -iìi

rammentata, più comunemente; quindi l'albero a i-ane (.\>-locari>vs

incisa) ed infine un Fims. Nei due primi casi il pi-ocesso usato e

identico. Scelte le piante iiiovani più diritte ven^^ono svelte, e, tagliati

i rami e le radici, la scoi'za è spaccata longitudinalmente, e (luiiidi

facilmente staccata: cosi preparati, i pezzi di corteccia si pon-ono in

acqua correnti» assicurati con pietre, e dopo una suflìciente macera-

zione le donne, alle quali è assolutamente devoluta l' intera lavora-

zione di queste stoffe, scendono nude nel!' acqua, e, appogjiiando quei

pezzi (li scorza sopra un pezzo di legno piatto e levigato, separano lo

strato interno da quello esterno servendosi di una valva di Tellina

come raschiatoio: l'operazione è compiuta con ripetuti lavacri sinché

lo strato interno e bianco sia perfettamente pulito. Le corteccie cosi

preparate sono stese a terra l'una accanto all' altra su foglie di Uà-

nano per la estensione che si vuol dare alla pezza (Ellis ne rammenta

una che misurava 200 yarrìs per quattro di altezza, tutta d'un pezzo):

poscia due altri strati di corteccie vengono adagiati sul primo, e que-

sta operazione va fatta con molta cura se si vuol ottenere poi uno

spessore uniforme nella stoffa. Sino all' indomani le corteccie riman-

.veno così :
1' acqua superflua scola, tutti i pezzi dei tre strati aderi-

scono insieme i^er ogni verso, e la pezza forma un tutto compatto ed

omogeneo. In tal modo preparata, si leva allora da terra e si porta

verso una grande trave di legno squadrata e levi-ata al dison-u, e

solcata al disotto, e vi si passa sopra regolarmente, spianandola con

battitoi quadrangolari di legno duro, diversamente solcati sulle quattro

faccio (Cook in IIawkesworth, Op. rJL, li. pi. :U, fig. f, pag. 181):

naturalmente durante questa operazione la pozza si mantiene bagnata;

talvolta, ma di rado, vi si aggiunge gomma tolta dall'Albero a pane,

por incollarla meglio. È questa battitura ch.> dà alla stolla la coesione

finale, la finezza voluta e quell'aspetto che hi fa parere quasi un tes-

suto. Dopo ciò non resta che l'asciugatura . l'imbiancatura della

pezza al sole e la eventuale sua colorazione con succhi vegetali.

Nel Museo Britannico si ccmserva un vivace schizzo originale fatto

da Weber, il disegnatore di Cook ap|.unto nel suo terzo viaggio: esso

rappresenta alcune ragazze Tahitiane che battono una pezza di rt^if,;

quel disegno è stato ora pubblicato dal Partiiigdon (0^^ <-i(., pi. :n).

(1) AViLMAM Ellis, l'ohjnexian Researches, 1, pag. 170. T-un.l n, 1S3t.
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A Tahiti si .Klopt'i'ava usualinente V nhu bianca pel vestiai'io; questo

noi notabili era pilli abbondanti* e di stolla più (ìnt>, dotta /lohu: per

-^li uomini consisteva noi /uaro, >pecio di lascia cho passava intorno 1

lombi e tra lo j^ambe, ed in una o due pezze (luadrilun^rhe con una aper-

tura nel mezzo [ter passarvi la tosta e che si porta' ino procisamente

conic il poncfio de.:,^li Amei-icani ; (luosto chiamavansi telnita o tijmla.

Lo donne oltre alla tebuta, assicurata alla cintura da hin^^a fascia che

faceva i)iù giri intorno al corpo (e surrogata qualche volta da una specie

di scialle quadrato detto ahafam, ahupu o ahutiapono) si drappeggia-

vano intorno al corpo e assicuravano, occorrendo, colla cintui-a, una

due pezze dotte pm-u o pareu che le coprivano sino a mezza gamba

(; l'ammontavano il mronrj dei Malesi ; nelle donne di alto i-ango la

parìi era assai grande e fticeva molti giri intorno al corpo. Una lascia

di a/m era talvolta usata a guisa di turbante intorno alla testa.

ITahitiani sapevano pure tingere V ahu; ottenevano un bel rosso

scarlatto dal succo del frutto del Ficus prolixa e dalle foglie di una

Cordia ; un giallo vivace dalla corteccia interna delle radici della Mo-

rinda cUril'ulia ; mi hvnno scuvo dalla scorza di una Casuarina e da

quollr ìaWAleurites. Per disegnare ornati usavano come stampo la fo-

glia di una Felce. Come ai tempi nostri sapevano pure rifare stella

nuova con quella usata. In qualche caso rinforzavano V ahu durante

l'operazione dell' impasto aggiungendovi pezzi della corteccia mace-

rata e battuta dell'Albero a pane. La stolla ottenuta dalla scorza del

Ficus era assai più ruvida e ordinaria, ma aveva il vantaggio non pic-

colo di essere impermeabile all'acqua; essa chiamavasi ore (1).

4. Pezza di oroiif stolla robusta od ordinaria fatta colla corteccia

interna o libro dell'Albero a pane [Artocarpus incisa) ; è in condizioni

abbastanza buone, misura 5120 mm. di giro, essendo unita alle due

estremità, od ha una larghezza (altezza) di L'«0 mm. Nell'JjJi?. A7/

non ò nuMizionata, nò la trovo nei Cataloghi posteriori ;
nel Cat. Mus.

Ktnol. portali N.":iOL Ritengo che sia un pezzo di vestiario, proba-

bilmente una pareu femminile ; è interessante il caso che le due estre-

mità siano riunite.

(1) Parkinson dà i nomi di diverse qualitii di stuft'a di corteccia fatta dai Talii-

tiani, cos'i: hobuhoo stotì'a bianca, ttiorloo stoffa bianca jrrossa, ahno aimii stoffa

bruna line, hahcin la stessa con macchie rosse, poohiree stoffa rossiccia, aìiao

ora la stessa fine, hmwarnia stoffa infjjominata, eihon stoffa rifatta con quella

usala {Olì. cit., pag. 50).
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5 Tipnta o poncho tahiliano fatta di órou ancora morbidissimo di

color bianco Giallastro. Doveva essere per un giovanetto oiacchò l'aper-

tura per la testa è piccola; piegata i^el mezzo com.) si porta, misura

CnO mm <li largo e 900 mm. in lungo. mVApp. AT/non è menzionata,

„ri nei Cai 18-,>--> e 18i:5 la troviamo re»4strata come : « Una specie di

mantello » ai N.^ 60 e 111 ; nel Cai. Mus. Etnol. porta il N.° 277.

6 Pezzo quadrangolare di ahn finissimo figurato ; è lungo 1500 mm.,

lar"0 500 mm., ridotto in cattive condizioni e.l in parte lacero; era in

ori^nne bianco, ora è insudiciato assai. Potrebbe essere un piccolo

ahupu, forse di uso festivo o cerimoniale; anzi risulterà non impro-

babile da .luanto vado a <lire e dalle notizie che darò poi sul! arceria

sacra dei Tahitiani, che questo ahu figurato servisse nelle hewa te-a,

forse per avvolgere l'arco e la faretra colle freccio. In ogni mod() e un

(>..getto altamenle interessante e di non comune valore, giacche non

conosco alcun altro esempio di stoffa figurata da Taiti, ne ne ho ve.lute

menzionato o descritto da altri. Questo pezzo di ahu mi tenne lunga-

mente peri.lesso, giacché manca qualsiasi indicazione della sua prove-

nienza e non era notato sui vecchi cataloghi essendo stato evidente-

mente confuso coi molti pezzi di tapa colorata provenienti dalle isole

IlaNvai <lei quali dirò più oltre. Furono le figure su esso disegnate che

mi fecero conoscere la sua vera provenienza, essendo esse identiche ad

altre disegnate su due faretre da treccie, indubbiamente Tah.tiane, che

•anno pure parte di questa raccolta. Le figure disegnate in nero e rosso

(ora assai sbiadito) su questo pezzo di alm sono: macchie tond.ggianti

circoli cou altri concentrici con o senza raggi (questi sono anco in rosso),

tratti semplici e doppi, a croce o a spina di pesce, triangoli, archi, una

lucertola e finalmente figuro umane. Queste sono di un genere molto

primitivo col corpo triangolare ;
qualcuna di esse è sparsa tra le altre

lì-ure, ma 13 sono poste in fila sopra una linea longitudinale presso

uno de<^li orli. Sulla faretra sopra citata e che descriverò poi, vi sono

fi.n,re umane molto simili pure col corpo triangolare, e ancora cir-

coli con raggi, linee a spina di pesce ed archi; questi pero coli a^^-

-nunta di piedi si palesano ivi come raffiguranti uccelli. Ritengo che

tutte queste figure abbiano un carattere simbolico e probabilmen e

sacro, ma chi può ora decifrarle? È nota la origine sacra di una parte

non piccola della ornamentazione dei Polinesiani, e quanto grande fosso

la possibile trasformazione tra essi di un antico simbolo
;
rammenterò

il caso notevolissimo della ornamentazione ricchissima delle immani-

cature scolpite delle ascio di pietra di Mangaia, dette cerimomaU,
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ma cho in realtà sai'ol)l)Gi'o mommi entali , cioè ricordi od « Iti we-

ìiìO'ùnn » di dduiiti.

Rocentcmente Stolpe e Read hanno pul)l)licato studi importanti su

•luosto ar-omonto intoressantissim(» (0; e in quo! lavori ti-cvianu. non

pochi c'sompì della primitiva lì'^nnx umana do-radaia ad una espivs-

sioMO così semplice e diversa, che la vei'a ori-ine di questa sarrhbo

appena credibile so non vi fossero .esemplificati in o^',Mitti tutti },'li

stadi successivi della graduale modilicazionc

7. romofi famoih «l'ossa matassa di cordicella; questa è in

sran parte fatta con capelli umani ; ma ve ne è formata di una fibra ve-

n-otale di color chiaro che non ho saputo altrimenti determinar.-: sono

trecciolino piatte miraliilmento ese-uite, del diametro di 1 mm., in cat-

tivo stato incotto dal tempo e ai-rulTate. ^eWApp. A'// questa matassa

ò notata al 201K), come « Un mezzo di cordelline di capelli numni di

Tditi; » nei C<d. IS^'i e 18 IM porta i N." K^O o 10; in quello del Mus.

Ktnol. il 100.

Queste tomou sono menzionate per la [.rima volta dal Wallis, al

(piale ne donò la regina Oberea nel luglio 1707, dicendo-li che erano

fatte coi suoi propri capitili (Hawkkswortii, Op. cit., li, pag. 1:55).

Cook nella Relazione del suo primo viaggio, ne parla; dice che r.anks

ne ebbe alcune le quali misuravano più di un miglio in lunghezza,

s' intende la trecciolina svolta, senza un nodo. Lo donno e ragazze

le portavano a guisa di turl)ante e le ornavano coii fiori. <i L'iwc

d'eux ctoit nne petUe /ìlle d'enmron sicc ans; elle avoit une espcre

de robe roiu/e ci autonr de sa lète une grande quantità de cliereux

tressvs, ornenumt qu'ils appellenl Tamou. » - « Le.s femmes portoieni

sur leurs tèics une urande quantité de Tamou ou chemuo' Iressés, ornes

cn plvsieurs crdmils de /leurs dejasmin da Gap, et arranim avec tant

de doat qtie cede cor/lare t'toit trés-cléf/ante. » (llAWKicsvvorTii, Op. cit.,

IH pag" '*0 -n pi. 38). Il modo con cui era portata la tomou e pero

me'-lio rappi-ese'ntato da (]ook nelle tav. -8 e -9 della Relazione del

suo" terzo viauuio, ove sono figurate ragazze tahitiane danzanti. Anche

il Wilson descrive la totnou mdla Relazione del viaggio della nave

(1)H Stolim'. Utvecldvxjsforeteehey i naturfoUens ornamentile, v^ « Ymer»

1800, Stockhohn. - II)., lùiUricklHugscr^cheinungen in der (hmamniUk derjsa-

turvolhcr, ex Mitth. Anthrop. Geselìsch. Wien, XII, pag. 10. Wi.n, 18J2.

C. H. Kkai), On the origin and sacmi character of certam ornamcnts of

the S.-E. Pacific. {Journ. Anthrop. Inst., XXI). London, 1891.
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/)?</7'cho porlo i iii'ìmi inissioiiiui iii^losi a Talliti: « Tliciy licadu are

firnariìcnict/ trilli llic t;imoii, oi' r/i.sl hraids o/' hiiuxtn linir wrnjiiK'd

rovììd nix (( liirhdìK mx! shn-l; full of fra;ir<iìil (imi hCdvIififl /Inirow,

hilCì-riiii'Cjl ii-ilìi licnilft (Old sl/rirl;s- hrlli » (1). K^li poro agi;iiui}i(' elio

1(1 donne la portano soltanto nolU' l'osto o lieii-d ed in tali occasioni

chiamasi ludo oopo: pari'ohijo poi-ò che si trattasse di alti'a specie di

loiiiou. latta coi capelli di i)aronti dclunti, ^tiacclu" ci dice inoltro eli»'

le donne portano puro nel lutto j,'hirlando di libro di cocco ornate con

pezzi di madre|ierla o le vtvjliic del loro iiWiil, considerate (luali rc-

licpiie prezioso {Op. di., pagg. 33S, :ì:U)).

B. UTENSII>I

8. Tonrn, corda usata per la pesca con grossi ami ; è in cattivo

stato, ha un diametro di circa 10 mm., è raccolta in una matassa e

misura ciira 20 metri in lunghezza. È latta con una corda di libro

di cocco, coiìorta di nliu bianca assicurata con una striscia di cor-

teccia larga circa 1 mm. avvolta a spire a regolari intervalli; nuova

d(.^-eva essei'e di bellissimo aspetto. Un [ìGzzo di coi'da all'atto simile

alla nostra, pure da Tahiti, si conserva nel Museo Britannico ed è

stato figurato da Edge-Partingdon (O;/. ci/., pi. :«, (ig. 10). Neiryl7>i). SII

la nostra è rammentata al N." 2105 come « Un wazzo di corda da pe-

scare della Nuova Zelaw.la: » nei Cai. 1H22 e IS 13 è registrata ai N." 21

e 07; in quello del Mus. Etnei, al 202. Cook nella Relazione del suo

primo viaggio ci dico: « lls foni axec l'écorce du Poerou (2) des cordes

ci des liffnesy doni les plus tji-osses ani un ponce d'ópaisseur » {Op. eli.,

Ili, pag. 488).

9-12. Matau {3latton', Cook), ami <la pesca, di madreperla e di

due specie; son<j appunto quelli descritti dal Cook nella Uelazione del

suo primo viaggio {Op. eli., II, pag. 180),

Gli ami della prima specie sono senza dubbio tra i ]»iù belli ed ele-

ganti che si conoscano, Cook dà loro il nome di Wiliee-ioillee, ma Ellis

(1) A missionary Voyage to the Southern Pacific Ocean, 1790-1708, in ihc

ship « Duff, » pag. 370. London, 1799.

(2) Il Por'rou pooròu o parau è VHihiscm tiliaceus, di cui si usava la cor-

teccia come pure quella del Fictis tinctoria o niàttec o del Phaseolus aiìurnuft o

eperpee. Cordo più gros.se eran fatto col C'yperns ahitus, detto emòhoo.

I
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(f)li. cil., \, pi^i'. iK'i l'oi'so con m;i^j;i,Mni'c (>s;ui('z/,a, scrive il iioiiic

(iihiliiiiio in-i/L CoiistaiK. di <iii«' pc/.zi ili iiia.lreiu'rla tolta dalla coii-

(!hi;Jilia delia Mi'h-nnriiin iHihi/iirHil'rrd, |M'i'tellainonle levifiati
;

il

pezzo pili j,'i'i'.iide, che juniia lo si. do dell'amo, imita al(iiianto la sa-

goma di un pesco: in lusso »' laminaiv e U'rmiiia tronco, sopra è

assai iiiii spesso e arrotondato: ipiivi ha un l'oro trasversale pei- as-

sicurare una corda a treccia elio serve al disoi.ra all' attacco della

lenza {e-ìm(), o al disotto ò lofjata solidamento alla parto postorioi-o

sui)orioro dell' unciiKì, in modo cho corre luii-:o il mozzo della faccia

anterioi'e dell'amo. TI secondo pezzo «! ai^punto l'uncino elo;-antis-

simo, a punta acuta; per la sua branca posteriore osso è assicurato

alla foccia antm'iore ìM primo pezzo con olo-?anti o solido lej,'aturo cho

passano per l'ori noi ^'amho posteriore doli' uncino o sono assicurate ad

intaccature del medesimo. La i>unta dell' uncino può ossero puro ad in-

taccatura o dentello; dietro di esso ò attaccato in senso ti-asvorsalo

un fascio di piccole penne, o di liltre traiislucido che paiono tondini

e anco di setolo di porco; (luesto fascio le-:ato n<d mezzo e collo libre

libere allo due estremità, imita benissimo la coda di un pesco o com-

pleta l' illusione dello stelo pisciforme di (luesti ami i (luali non hanno

bisogno di essere innescati. Questo amo è (igui-ato sulla tav. V, fi^'. :!<».

Um) di (luesti ami con fascio di penne dietro, misura 1(»S mm. nella

lunghezza <lello stelo, che è largo in basso 1 1 mm. e spesso ivi :'> mm.;

il suo uncino non è forato, ma assicurato allo stelo da tre legature

delle (iuali la suiH'rioro e la inferiore sono fermate ad intaccature;

la mediana è tenuto dal fondo della curva dell" uncino elegantissimo ed

è conlluente colla legatura posteriore ;
questo amo è ora, per camliio

fatto, nella mia raccolta privata. [/ alti-o, con fascio di tendini dietro,

misura 101 mm. nella lunghez/.a dolio stelo, cho è largo in basso <•» mm.

e sposso ivi 2 mm. ; il suo uncino fa un angolo acuto col suo gambo

posteriore cho ha duo fori per la legatura allo stelo. Nel ITCS il 15ou-

-ainville scrivov.a degli amidi Tahiti: « 0» csf rionnr (ìe l'art avcc

Icqucl .soni t'aits leurs hislruwcnts pour la prclie: leur.s ltn,ncro,iS

fiont de nacrc aas.si délicatemod tramllUe qne s'ils amient le secoars

(le tios oatils » (1).

Questi ami sono registrati no\VAi>p. XU al 21»)r. come « Due «mi

da pescare (li Tnili; » noi Cai. IS-J-J e ISi:'. insii-me ad altri di diversa

provenienza sono registrati ai N." KU e 18; cos'i nel Cai. del Mus.

(1) BouGAiNViLLiv, Volitine anionr da Monde cu 170(i-17i>'J, ^)a^^ 2'JI. Pa-

ris, 1771.
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Ktnol. son<Mv.taU al N.M.. co.uat.i anco... impMnson n^^^^^^

,H cinosli .riti {Op. CU., pa,. 7:., pi. MI
, ';^-

^^ ^ ;^^^,.,i,,,, j,. „„,

.luv.uetio t asuisau_
come « 7)hc ^///i ^/« K^''"''^'

sono .;3,.straU
JU

iU- mU^ ./. X^,
^

^ ^^^^ ^^^^ ,,^j ,,„^

Ktnol. alio., .nsionìo '^'^ •^'^':: '
'^!^ ^'^ ,.. "i,). \, ,en.. «li qu..sU

o t'roò^^ o rontalm.

13 r;^m>a (E*/J>^'« Cook, Oopeia Parkinson), fole .la pesca: è

.rtioionii sii'obbero circa nn centinaio, laui umi

!;:::;„;. pe"l" ,„».; ,on„ ...Uost,, pe.a„tì. e circa „„ cent,,,.,,.,.
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(»>ii('sl;i iijH'd [\ i-t'jisti'ata Wi'WApp. .\[[ al T2V^, conio « lirlr ila /x'-

M'tirc ili Tdili; » Ilei ('(U. IH'J-J o ISI.'! ì' l'icoi'data ai N."' iScT.'t; ir'I

l'ili. Miis. lOiiiol. al v?o;ì. K ancora in iaioiio stato; ò ra|i|ii'osp|itata

sulla lav. V, li^. US.

KUis ci la saiioi'o (Oy>. cit., l, [va'^. 1 IO) che i Taliiliani avevano di-

verse s|)(»cie ili reti da [lesca, clie la lattiii'a di osse era stMiipre ini-

ziata (^ concliiusa con cerimonie s|iociali, che infine i capi o notal)ili

non solo lavoravano a far reti, ma orano fanatici di (jnel modo di \n\-

scai'o. W'ailis menziona le ^M'andi reti dei 'laliitiani, cosi puro ("ook

il (|iialo cosi coniduile : « L(\s- Ohilùlkvs lìiovlrcìd une mridclU' ri une

iiiihislrie cvlrrines ilans loux Ir.s c.rjii'ilicnls qu'ifs emplo/mt ponr /ircìt-

ihv iies poissoHS. » tìì.wyKv.swoiiTu, Op. cit., U, pa;,'. IS'.»). Il Wilson

nella Interessante sua Relazione sul viau^io del TJvIfMx esatte ed estoso

notizie sulla pesca d(M 'l'aliitiani {Ojt. cit., pag. MSH).

14. IJattitoio pi'r tatuare; è un fdej?ant(! arnesino di le^Mio duro,

sciii'o e pesante, accuratamente levijj:ato, a tbi'ma di paletta. Il ma-

nico (' tondo e tfi'mina a punta, iissottiglianilosi poi prima di allar-

garsi nella paletta: (piesta misura 120 mm. in lunghezza e 50 nim.

nella maggiore larghezza, è ovaio e ha contorno terminale ingi'os-

sato. La lunghezza totale di questo arnese è di IS.") mm. ; esso era

parto cai'atteristica dell' armamentario del tatuatore Tahitiano della

huona epoca e serviva a hattere il piccolo strumento denticolato col

(jualo si bucava la pelle. È accui-atamente fìgui'ato da ("ook nella Re-

lazione del suo primo viaggio (IIavvkkswohtii, Oì>. cìL, II, pag. l~i',i,

pi. ."IO, lìg. il) : e ancora da Parkinson (Op. cit., pag. Tó, pi. XII, fìg. v?),

e da Edgo-1'artingdon (O7). r«7., pi. .'Ì2, (ìg. 17). (Questo arnese è regi-

strato ludlMyy^^ XII al •.*171'"'*. come « Mc.s'tolino ili Talli, » nei Caf.

\S-^-2 e 1S1;ì ai N." i-i.") e 5:?; in quello del Mus. Etnol. al '22:\. È raii-

presentato sulla tav. \, (ìg. '.'>'^.

15. ì*cnii, Pai-noo (Cook), pestello di basalto, adoperato per tri-

turare il frutto dell'Albero a pane; è uno degli strumenti litici più ca-

ratteristici dei Polinesiani ori(Mitali e dei Mici'onesiani, e strano a dirsi,

si ritrova identico nella (brina, ma l)i'n diverso nell'uso tra i Tlinìut

della costa N.-O. deirAmerica boreale, ai (piali serve di martello.

L'esemplare in esame è di basalto scuro, durissimo e compatto; è

assai ben lavorato levigato; consta di un fusto cilindrico che si al-

larga rapidamente in tondo a superlìcie C(jnvessa al disotto, mentre so-

pra si allarga pure in una immanicatura a T, trasversale, a sezione

9
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ti'iiin!4(>lai'e con duo piccoli rialzi divisi dii un solco al contro e «nac^-iiii

poco rialzati allo duo osti-oiuilà: in csomplan tipici i iiiart,'ini doU'ini-

manicatura sono laminari o alzati da •'. ad Scontiinctri (IIawkkswoktii,

Op. cit., II, pa;^. 181, |>1. :n, li^i'. e) ; Parkinson puro no liijura uno(0;*.

cit., pa','. 75, pi. XIII, ll«. 10). Il nostro esomplaro ò alto 150 nini., la

suporlìcie inferiore, irrcjjidarinento circolaro, ha un diainotro di

100 inni., r iinniaiiicatura misura in senso trasversalo SO nini.
;

pes;i

01)5 },'rammi. È re^ristrata iioir.ly>/>. A7/ al l»L>OI, come « listello <hi

wnciìmrc il (D'nno (sic) th'lf isoìa <li Tnili: » nei Caf. 18-,>2 e 1S1:{,

porta i N."-' \'2\ e 0; in ((uollo dol Mus. Ktnol. il 115. I frutti dd-

l'Alhero a pane, banano, laro od altro che si voleva ridurrò in polpa

col pcnu venivano posti sopra una specie di mortaio fatto con un blocco

solido di let,'no duro e levigato, sostenuto da quattro piedi (( detto pd-

pahìa. (Kmjs, Op. cit., I, pag. 100). 11 nocivo pom è llj^nirato sulla

tav. V, (Ig. :r).

C. AIU'.I

16. Te-a, Erhnhana (Parkinsim), Wfauna (Conkr xw^'Au^),

arco; semplice in forma, robusto, a seziono ovoide, collo due estremità

gradatamente assottigliate, ma troncate e prive di (lualsiasi solco od in-

taccatura per assicurare la corda ;
questa ora mancante, era detta /nva-

hooa e fatta di ì-omaha, detta anche /-oara; mentre Parco ò fatto col

legno tenace del parmi, non pesante e di color chiaro. Misura 1 100 mm.

in lunghezza; il diametro maggioro, nel mezzo è di :i7 mm.

NellM/;;^. A7/ è registrato al 2101, come « Arco ni Taili;» nei Cai.

1822 e 18i:{, porta i N.^' l'i e l.*^! ; in quello del Mus Ktnol. il 205.

L' arco non era già più arma da guerra pei Tahitiani (piando i primi

Europei li visitarono con Wallis nel luglio 1707 : quel navigatore ci

dico : « Ils ont de.^ arcs et des pì>r/ies: la pòche ti'esl pas pointiie, mais

seulemc.nl tenimv'e par une pierrc ronde (1), et ils no s'en serrenl quc

pour luer des oiseaux. » (IIawkkswohtii, Op. cit, 11, pagg. 100, 101).

Cook pure ne fa menzione nella Relazione del suo primo viaggio, di-

cendo che se ne vedevano pochi ; egli aggiunge poi : « Leurs flècfies ne

sontjamais empennées et leirr ìnan/i'rc de lireresl sinijiaière, ils s'ar/e-

nouillenl, et au moment oh la flèche pari, ils laissent loudier l'are. »

(Hawkeswortii, Op. cit., II, pag. ;i90). Ellis {Op. eli., I, pag. 217) parla

(1) Evidentemente un errore, come vedremo tra poco le froocie dei faliiliivni

avevano cuspidi ottuse di un legno duro, non davvero di pietra!
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ili disteso dot tiro lul arco dei 'rahiliaiii: per ossi ora (juesto un «iuoeo

con aloiiiichr di mistico o di sacro: la «ara consisteva nel lancianì la

{Veccia a iiian^'iore distanza, non mai nel crrcare di co^iliero un so^no;

\ erano cerimonie |ire|)aratoi'i(^ a (iiirsle jj;are, «li arcieri vestivano un

aitilo speciale, il re ed i capi le presenziavano o si tacevano in recinti

speciali detti ra/ii It'-a : le ^'are stesse essendo considerate teste col

nome di /it'ini fr-a. Kllis dice che j,'li archi, lo treccie, la faretra e il

pezzo di ft/tu in cui ei'aiio (asciati, nonché t,'li al»iti de-,di arcieri erano

considerati sacri, e tenuti in consej^na da persona specialmente inca-

ricata. Il Dio de^-li arcieri era Paruatelavae. Il i)unto dal (piah* si ti-

rava era seminato da un monolito prismatico; uomini con baiideruolo

bianche indicavano il risultato <lol tiro. Terminata la «ara, gli archi

e le faretre colle Treccie erano riconse^iuiti al loro custode speciale,

j,'li arcieri entravano nell' attiguo marne (recinto sacro) e i tii-atori

dovevano cambiare abiti e lavar.si prima di poter prendere alcun riii-

IVesco l'ientrare nelle loro case. Anche Kllis dice che al momento

in cui la freccia era scoccata 1" arco spesso cadeva, ma spiega ciò col

«i-andissimo sforzo fatto per la incomoda postura del tiratore ingi-

nocchiato.

17-27. J*eehfif faretra, contenente dieci (reccie, delle iiuali una

rotta e un'altra spuntata; alla faretra manca il coperchio ed è spac-

cata. È una sezione di l)ambù lunga '.KM) mm., con un diametro di

:!:) mm.
;
presso la estremità aperta è ornata con nove giri della bel-

lissima trecciolina inatta di libre di cocco; a circa '2:^ centimetri di

sotto è un foro tondo, in origine chiuso da un disco ornamentale:

nella porzione cosi segnata la superlicie della faretra è ornata di linee

ligure simboliche fatte col fuoco ; alcuni* di queste figure sembrano

Scolopendre : tutte sono uguali nel genere a quelle disegnate sul i)ezz()

di (tfnt descritto al N." 5.

I.e treccie, co/h' {e*oont('^ Cook). sono cannuccie con intacco in-

feriore per la corda, e nessuna traccia d'impennatura; le punte {Io-ai)

sono l)revi, coniche ed ottuse, fatte con un legno duro levigato, quello

della toa, ed assicurate alla cannuccia {oa-lta) da una lieve legatura

e da una gomma nerastra tolta dairAlbero a pane. Presso la punta <li

ciascuna treccia ho notato piccole linee intagliate, sono evidentemente

segni di riconoscimento. Le punte sono tutte uguali e sporgono dalla

cannuccia di 25 mm.; queste variano ahiuanto, alcune essendo più

esili e più corte, esse misurano 780 mm. in lunghezza, le altre 810 mm. ;

il loro diametro è di .5 a (5 mm.
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Questa faretra è notata mWApp. XJI ìì\ ~nn:.\ come « lùiri.'ra con

frcccie (Iella Nuova Zelanda; » (!) m-i Cai. \H-32 e lSi:i ^oi-ta i N." 10

e 121 ; in quello del Mus. Etnol. il 2 15.

28. Altra faretra o jìechff completa col suo coper-chio che è pure

fli bambù, ma senza freccio. È più corta della prima: misura, senza

il coperchio, 010 umi., questo misurandone Dd, con un .liam.'ti-o di

55 mm., mentre quello della faretra è di 15 mm. Questa r jiure si)ac--

cata e pr' -;enta sei buchi tondi, più uno nel coperchio, lasciati dai

dischi ornamentali caduti e che sono ancoi-a al posto in tre altri lui-

chi ; tutti hanno un diametm di circa S mm. Fu senza dulibio la piv-

senza di tali buchi che fece credere a persone evidentemente i
oio

[ìratiche, che questa faretra fosse un flauto ! Sul copei-cliio e nella metà

.superiore della faretra sono incisi a fuoco oriv.+i e curiose li;jui-e sim-

l)()llche simili a quelle che ornano 1' altra faretra ed il gi;i ricoi-dato

pezzo di ahu; tra queste ligure sono quelle di due omini con corpo

triangolare, una corona di penne sul capo ed una specie di clava spa-

tuliforme in mano; vi sono inoltre nove ligure; di uccelli che stanno

in una zona oi'nata intorno la metà superiore della faretra, sopra cui

è uiui legatura ornamentale di sette gii'i della solita trecciolina piatta

di fibre di cocco; EUis dice esplicitamente che le ligure incise sulle

faretre sono di uccelli sacri. Aggiungo che l'orlo dei buchi circolari

è segnato con raggi, onde essi, ed i dischi che li cl\iudevano, rappre-

sentavano i circoli con raggi disegnati sul citato pezzo di a/iu. (Questa

faretra è registrata ueWApp. XII al 2100, come « Un ,kmto della

Nuova Zelanda » (sic !) ; nei Cat. 1822 e 18 1;3 è iscritta ai N.'' 55 e 71 ;

in quello del Mus. Etnol. al 237. Essa è figurata sulla tav. V, lig. 'M,

con entro tre freccio tolte dalla faretra descritta prima.

EUis {Op. cìt., I, pag. 210) ci dice che le freccio dei Tahitiani ave-

vano talvolta lo stelo ornato e macchiettato; (! che le faretre erano

pure ornate con legature fatie con treccioline di capelli umani ed il

loro coperchio era anco fatto con un guscio di cocco levigato. Ratzel

{Volile,. ..-mdc, II, pag. i50) l'gura una faretra ed jnn freccia dalle

isole .iella S cietà, dquanto più sempiici di quelle da me descritte;

si conservano nel ]\juseo Britannico e vennero poi meglio llgurate da

Partingdon {Op. ciL, pi. 31, lig. 0).

29. AeìO-fai, il pungiglione caudale di una razza ( 7Vy-7orO ;
mi-

sura 125 mm. in lunghezza ed è j^.untato. Serviva come cu-i ide ad

una lancia da gotto o giavellotto, (ietta Itolo ; oppui'o, avvolto all.c baso
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con (oi'dicolla, costituiva un iiìsidi^so e pericoloso im^nalc. Uno di

((Mesti pugnali, iletti appunto acro-fni, conservato nel Museo 15i'itan-

nico, • stalo lì^ui-ato .la E(l,uv-I>artin;:(loii {Op. ril., \)\. :iL^ lig. lOj ;

un altro nella mia l'accolta privata misura l'.'O nini, e conserva la le-

gatura Mi'igitiale. l'arkinsoii (Op. ciL, pa-. 70, pi. XIII, fi;,'. 27) no

tlise^na uint >eini»lice che serviva per appuntare un iJ:iavellotlo. Il no-

stro ;• registrato iieUM/>//. A7/ al ^lOO'"'"-, come* Osso >/i irizza che

M'ì'ir. Ili jninla di lancia a Taili: » nei Cut. 1S22 e 1<S1;! è ricordato

;ui N.'i 1(11 e 1.".; in uuello del Mus. Etuol. al 21".».

30, 31. W<i, lynifi (Cdok), lioiule; sono due ed alquanto diverse.

In una il tessui-. è tutto uguale, od è di liluv vegetali di color chiaro

<ho somi.iilian.) molto alla cauajia; sono molto prohaliilinente di ro-

,iHfh>', che sarebl,3 VI', -Uva a,-gcntea. Nell'altra il reciiiiente per la

pietra è di un tessuto fittissimo e robusto che rammenta (luello della

prima lion«ia, mentre le due corde sono trecci(; di fibre di cocco. En-

lraml>e questo ma sono miraliilmente fatte. Xella prima le due cordo

sono .un-osse trecce (luadranjiolari e ciucila da tenersi ha un capi)io al-

largato (li un tessuto liellissiiiio Uguale a (juello del recipiente per la

pietra; questo ò grande e ovale e misura HiO mm. in lunghezza o

()() mm. nella maggior larghezza; [lieguta in due (questa fionda misura

'.tilò min., la coi'da da lasciarsi, ahiuanto guasta, oltrepassa l'altra col

caiipio (li (iO min. (Juesta lioiida i' notata neWA/ip. XII al 2l;5'.>, come

« rmifrcimìiola iH Tc'H : » nei Cut. 1S22 e lSi:i è registrata ai N.»' K52

e If. : in ([uello del Mus. Ktiiol. al 151. Essa è rapi)resentata sulla

tav. V. lig. .•5;!.

La siM'onda ma. i. oerfetto stalo, misura, piegata in due, 1:^25 mm.;

la corda da tenersi ha pure un capjiio, ma oltrepassa l'altra, che ter-

mina con un fiocco senza nodo, di circa (iOmm.: il recipiente per la

pietra ('. lungo 125 mm., largo .ì:! mm.. ha la solita forma ovoide ed

è unii i colla [H'opria te>situra alle due corde. Questa fionda è regi-

strata neir.l/>/*. XII al 2l:!S, conu; « Uiìa frùiiìbola della Xiwva Zc-

laiìdaiy'v cosa lien nota che i Maoi'i non usavano fionde e parlando

di loro nella llelazione del suo primo viaggio, CooK dice: « J'ai rc-

inarquè aassi que ccs peuplts n'unì ni fronde, ni arcs. » (IIawke-

.swoinii, Op. rit. 111. pag. 2<S7). Nei Cai. 1S22 o ISl.", e notata ai

N.ó 127 e t>-j; in (|uello del Mus. Etnol. al 101.

Le pietre da getio colla fionda erano dette genericamente uriti;

erano per lo più ciottoli nat'M-ali arrotondali e lisci della grossezza

(li un uovo di gallina, ma si usavano pure ruvidi e con spigoli ed
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erano alloi-a detti ofai ara. Por i Talutiaiii la ma era l'arma pro-

ferita ed erano abilissimi noli' adoperarla ; si teneva un'estremità

colla destra e l' altra, armata colla lùetra, si glassava sopra la spalla

destra, tendendola coU'alIra mano vciso sinistra atti'averso il dorso:

abltandonata (piesta dalla mano sinistra, la destra, girava rapida-

mente la fionda intorno e al disopra del capo, e la pietra scari-

cata partiva con k'I'ìi'k'o l«»'^''i- ^'^'' ^'i"y"<> 1~<^~ ''^ "^^^'^^ '•' '^^'^iH'" ^'"

circondata dai canotti tahitiani e attaccata da continaia di fronibo-

liei'i: « Cltaque pierre pcsoit envirou tìenx Ui'res, et plusieurs bìcs-

sèrent nos i/cns qui en awoient sou/ìcrt dacantage, sani, ime toilo

clemlm mr le iillac. » (IIawkksworth, Op. cil., II, pag. 107).

32. E-teiuiìf borsa per pietre da (ionda ; è una bisaccia elegante

di un bellissimo tessuto di fibre di /Y);;^^?//^^, (orto, ma morbido e pie-

ghevole; ramuienta il tessuto dei cappelli «letti di Panama. E piatta

e misura '2-2i^ mm. in larghezza e l-'5 mm. in altezza: gli angoli in-

feriori sono arrotondati ; a (pielli superiori a livello della bocca che

prende 1' intera larghezza, sono attaccate (luattro treccie piatte delle

medesime libre ; larghe 5 mm., hanno una lunghezza di circa oOO mm.,

ma non sembrano intere : servivano per appendere la borsa alla spalla

sinistra del fromboliore. NeU'.ly^y^ A7/ è menzionata al -,'1 IO, come

« Uisaccia da jiietre per la froiabola <ll Taili; » nei Cat. 1S22 e 1S1:{ ha

i N.'i l-iO e 0;{; in quello del Mus. Etnol. il lo:5. È rappresentata

sulla (av. V, fig. :M.

D. STRUMENTI MUSICALI

33. I*(f/in, Pah n-va, Toac o IJ-jìttitìi, tambui'o: è certa-

mente uno dogli oggetti [tiù rari <'d interessanti di questa pi'oziosa

l'accolta. È scavato in una sezione del tronco di un grosso albero, i)ro-

baltilmente un Arlncarpas {\): ha forma ([uasi cilindrica, lìiisiira ;!i

mm. in altezza, con un diametro, sopra, di 280 mm., sotto, di 250 mm.

Sul vuoto super-iore è fortemente teso un pozzo di pelle di un grosso

Pesce-cane (A'o/?V/m/?(,s\^), tenuto da un" elegante legatura a zig-zag in-

torno, di cordicella di romaha; (piesta legatura è tesa alla sua volta

(\) l'arkin.-uu dice l'Ih! il ii\!;nn AcAV R-dcni o c-rnva era iuloiiorato per faro

i tamburi, f!:;li dnaiiia la pianta Giila.ru .^ixiiia (Op. cit., pag. 158).
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(la bello treccie di cocco, le ([uali, raddopiiiate, scendono venticinque

volte limilo la parte esterna dello slriinicnto, lenute da duo h\u'ature

trasversali e circolari, insunle in un >,m'osso cordone in fondo, ed as-

sicurate col passare intorno alla prima serie dei piedritti della base

iniatj;liata del tanibui'o. Questa pelle do[io oltre un secolo ha consor-

\ata (juasi tutta la sua sonorità. La parte esterna laterale di questo

tainbur'o è levigata e di culoi' nero: come |jia dissi, la jiarte inferioi'e

dello strumento, scavalo di circa si mm., ha una base intorno dello

spessore di 15 mm. eleuanteniente intauliata a ;4ÌoriìO con due serie

di grandi aperture semilunari con piedritti in mezzo. (,>uesto paini è

.-epnato neirj/>2;. AT/al^MUS, come « Un Irnnbnro di Ttiili;» nei Caf.

lS-,»2 e 181:ì trovasi ai N.'' K; e 11."): in (piello del Mus. Ktnol. al SA).

Ksso è rappresentato sulla tav. VI, lig. :«).

Secondo ?:ilis(Oj>. ci/., I, pag. lui) il termine toc/'e è specialmente

applicato ai tamburi più piccoli come è (quello che ho desci'itto: essi

erano battuti colle mani e servivano come strumento marziale o per

accompagnane 1»! nenie <li cantoi'i o 1(> mosse di danzatori. 1 tambui'i

sacri tenuti nei temiiii (» marno, talvolta enoi-mi, ei-ano più special-

mente designati come jìa/ii'-ra. Non ho veduto in alcun Museo un

taml)nro tahitiano simile al ìiostro : si vede figurato sulla tavola ,^8

della Relazione del terzo viaggio di ("ook, usato per un ballo a quattro.

E. OaGF/l'l'I TER CULTO, l^KSTE E Cl'lRlMONIK

34. Simulacro di ^Iftfa o divo; (' un curioso fagotto fatto con un

pezzo di óroH (stoffa fatta colla scorza deirAliiero a pane) lungo circa

1 metro e largo lt?()0 mm.: sopi'a è legato e avvolge una pallottola

fatta di sostanze vegetali etemgenee, pezzi di stuoia, di corde e anche

(li treccioline fatte con capelli umani. Questa jialla che contiene la

sostanza sacra e raliigui-a Vafiat /. irregolare (mì ha un diametro di

circa SO min. : la stella die forma qu<'sto simulacro è fortemente le-

gata sotto la palla suddetta da più giri di varie corde: una ('> di ca-

pelli umani, un'altra dì libre di cocco con nodi e pezzetti uniti in

modo da somigliare uno dei lieii noti iinimnix dell'antico l'erù. La

stoffa (' raddoppiata ed ha sollerto del lempo e della polviM-e; sulla

superfìcie (istei-na vedonsi in rosso sidadilo s(3gnate sette doi)i>ie linee

[larallele in senso trasvei-sale. Nell'.l/v^ A7/ è registrato al 221:ì,

come « Una picco/a ik':-:-a ''Uc/a (la remo l'orinal/i colla scor:-" f'cl-

r albero del fi'i'lla a liane dell'isola dlTailì;» noi Cai. iX'^'^ e lSl;t
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porta i N." -22 e 112; in riuello del Mus. Ktiiol. il
277i'i«. È rappre-

sentato sulla tav. V, lìg. H7.

Intorno al sigiiiiicato generico di questo singolare oggetto io non

credo possa cader dubbio; ò noto come gli idoli o simulacri di divi-

nità orano a Tahiti spesso i'agotti informi avvolgenti sostanze varie

di reputata sacra origine o valntati' corno amuleti; di IVeiiuente era

un pezzo di legno anche [irivo di alcun carattere antropomorCo. 11 Ca-

pitano Cook nella Relazione del suo terzo viaggio racccmta a lungo

una cerimonia r(digiosa con sacrifizio umano per propiziai'e gli liei

in occasione di una guerra decisa da 0-too re di Tahiti contro l'isola

di Kiiueo ; cerimonia che ebbe luogo nel gi'ande mamc o iiìorai, l'o-

cinto sacro, a Tahiti il 1° settembre 1777 ; da quella interessantissima

narrazione tolgo il brano seguente che si connotte al nostro argo-

mento: « On ouLV'it rautrep((quct^ avqueì j'ai donne le noni rf'arche
;

mais on ne nous peì-mil pas cVen approcher assez jiouf cxaminev Ics

clioses mi/stérìeuscs (jn'il contenoit. On noìis dìt seidcìnenl que VVax-

tooa, mcquel on t'cnoH d'offrir l'.n sacrifice, et qui s'apiielle Doro, &•'//

trnui'oU cachi-; on iiltdòt qne l'arche renfermoil le signe rcìtrisenlalil

dii Dieu. Ce Tabernacle est composv de fllrres cnirelacées de la (jonsse

de cocos, qui prèsentenl la forme d'un pain de su.cre, cest-à-dire,

qui soni arrondies, et heaucoup plus ('paisses à une extrénnt'' qii'à

l'auire. Diff'renles personnes nous acoienl rendu de ces cones, mais

nous n'en aiiprìrncs l'usage qu'ici. » [Op. cit., II, pag. 1 19).

Edge-Partingdon nel suo utilissimo Albo figura uno di (piesti simu-

lacri conici conservato nel Museo Britannico [Op. cit., pi. 21, lig. 'A),

ove si conserva una splendida serie di immagini di Dei tahitiani, nes-

suna però di quelle da me vedute è perfettamente uguale a ijuella del

Museo di Firenze e che eoiisidero uno dei cimelii più importanti della

preziosa raccolta che sto illustrando.

35. Hèva{\), abito cerimoniale funebre o di lutto, portato dal sa-

cerdote o da un congiunto durante le esequie di persone cosiàcue.

Questo singolarissimo e splendido costume, che ho avuto la fortuna

di poter rimettere insieme con non poca fatica, è senza dubbio l'og-

getto più importante e note\ ole della raccidta Cookiana esistente nel

lujstro Museo ; consta di vari pezzi che descriverò inconiinciaiido

dalla testa:

(1) 11 teniiinc hlra u hciva vale ancora in taliitiauu « festa » o « cerimonia »

in senso generico.
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a) Elmo ita-ieèu, ò sul davanti la porzione suponort! di una

••rande valva di Pinna, levijiata e scorticata; al disopra essa con-

serva [iresso a iioco il contorno londe^iLiiante naturale, al disotto è

troncata. Misura :.':'.:) mm. in alt.'zzn, lU.") mm. nella ma^j^iore lar-

ghezza sopra e 150 min. nella lari-hezza minore sotto; ò irre^'olar-

mentc convesso in fuori e di un bel colore hi'uno-ametistino. K rotto

in più pezzi, ina alcune delle rotture sono antiche ed i pezzi sono

uniti da treccia di libre di cocco passata in buchi fatti appositamente.

Tutto intorno presso i margini sono 2V, fori
;
quelli sul contorno del

lato 8U|ierior.' della placca, S(m() a distanza uguale e servono al i)as-

iiiX'^'^ìo di una trecciolina di cocco che assicura, dietro la valva, un

nastro largci .'^S mm. fatto di treccie di libre di cocco intrecciate e

piejxato a ferro di cavallo; esso serve a sostenere le lunghe e sottili

timoniere del Manu-roa od Uccello del Tropico {l'ìufUm a-thereus),

hi (juali unite insiemi; da una cordicella, che ne attraversa gii steli,

costituiscono un pennacchio raggiante che dà una singolare imi)0nenza

a questo elmo curioso. Tali timoniere di P/z^rton, che per i Tahitiani

(come certe pentii' rosse) erano sacre e davano prerogative sopran-

naturali (Ellis, ()ì>. ciL, l, pag. .•i;!8), hanno alquanto solferto; ne

ho perì) contate in questo pn-leca l:i<), e siccome ogni uccello ne

possiede due soltanto, 05 di essi sono stati spogliati per guernire

questo elmo; farò notare che sono uccelli non abbondanti e di cat-

tura non facile il). Le più lunghe di uaeste timoniere misurano

l.-W mm. circa; in molte la parte forata del calamo è rinfoi'zata da

una fasciatura di siriscioline delln foglia di un giunco. Il pa-leca era

fissato sul davanti di un berretto conico detto Ui-oòiio fatto con libre

vegetali e strisric di ahu tinte in rosso e biutio e l)iaiiche, ed ornato

delle pimne nere a cangiante verde cupo dell" Uccello fregata (7'«c7///-

(U Wilson {Misfiionnrii Voii. S. Pacific, joig. 3S2\ racoonta die a Talliti gli

Uccelli (lei Tropico ni.lilù'ano in buchi su roroie precipitu>e a picco sul i.iaro

e olio !,'li in.li!,'eni si facevano calare scinti su un bastono con prave ri^cliio della

vita ccM-candn .li s-irproniloro l'uccello sul nido; prosolo ne strappavano le due

timoniere lunghe e (luindi l» lasciavano andare; ci voleva una corda assai forte

e molta resistenza nell'individuo per durare in una caccia cosi faticosa e pe-

ricolosa, ntuha è un altro nome tahitiano por r|uesti uccelli.

L'Uccello fregata, le cui penilo erano puro iu grande pregio, pare ossero solo

di passo a Tahiti: lo attiravano con un'esca galleggi:inte sul mare e con una

lunghissima pertica tentavano colpirlo dalla baa-a in cui stavano. K uuto come

gli "isolani di Nawodo (Caroline) catturano la Fregata culi una curio.,a ^< boia ^

fatta in un dente di Capidoglio.

10
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pelea aijuUus). I soi huchi che stanno liinjj:o l'orlo inferiore del

pa-teèa servono ;i colle<,'arlo col pezzo sejj;uente.

b) Maschoi'ii o pa-raè; consta di due valve levigate, scortecciate!

e tronche alla base della bellissima Ostrica perlifera {Meleog>ina rnar-

f)a>'/'fife>'((), unite alle basi con tre legatniHì che passano per appositi

fori e che sono ddla solita treccia di cocco; la valva che sta a si-

nistra porta inoltre, nel terzo superiore, un foro ovale lungo It min.

e largo t min. che corrisponde all'occhio sinistro di chi porta la ma-

schera. Tutto intorno, ad intervalli uguali, sono 2Ì buchi che assi-

curano intoi'no, sul lato interno, un bel cordone di cocco che è il so-

stegno di due gi'andi cappi di cordone uguale che servivano eviden-

tenienlo ad assicurare la pa-r<ic allo orecchie di chi la portava; (questi

cappi misurano 270 inm. di giro e da essi partiva un altro cordone

che probabilmente era legato dietro la ti^sta. I-a po-raò a contorno

regolarmente oA'ale e superficie convessa infuori, misura 230 mm. nel

diametro ti-asversale e 135 mm. in quello verticale; la sua superficie

di nuidi'eperla levigata e iridescente la rende singolarmente bella.

Come ho già detto, la ]m-r«e è legata al pa-teèn da trecciolina di

cocco che passa per fori corrispondenti a quelli che stanno nel mar-

gine posteriore dell' elmo.

e) Pettoi'ale o goletto, pa-oòlo; r una tavola semilunare di legno

leggiero tinta di nero sulla superficie esterna, che passando sul da-

vanti della gola, andava a rialzare le spalle del portatore al cui collo

era appeso. Misura TmO mm. da una punta esterna all'altra, e 175 mm.
in altezza nel punto più largo, in mezzo. Fissate su esso a distanze

uguali sono tre splendide valve levigate e scortecciato della Mcìea-

Orina rnargarilìfera, di magnifico efTetto; hanno il margine esterno

in giù e sono fissate sulla tavola da una trecciolina dì cocco che

passa in due lìuchi laterali e per fori col-rispondenti, nella tavola sot-

tostante. La valva mediana è assai più grande; (piella a destra ha

due grandi fori sopra, e si ved(! che aveva precedentemente servito

ad altro. Alle due estremità tronche della tavola semilunare, larghe

circa 100 mm., sono attaccate pel lato tronco mediante tre fori, due

altre bellissime valve di Mcleagi'ìna, levigate e scortecciate; ciascuna

di esse ha una ventina di l'ori marginali che servono ad assicurare

sulla superficie intei'na un nastro di treccie di cocco simile a quello

neir interno del pa-leèa e che ugualmente serve ad assicurare un con-

torno sporgente di piume, che sono questa volta quelle del Tachypeies

aquilu^s, di color nero a rillessi verde-cupo. Tutto il margine inferioi'e

del pa-oòto è forato pc^r causa di un cordone che sostiene la splen-

«

hi
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(liilu franj^iii (lotta Itoojià, la (jiialt' in (luosto caso consiste in sci soi'io

trasversali di iaminett»^ (iuadriliiiif^'lic di madrcperla, lar;^lie ."{ nini, e

di varia liin^rhezza, le piii Innj^he inisnranor)!) nini., leiiiìi corte 10 mni.,

sono ibi'ato sopra e sotto pel passai-'j^io del (ilo che lo sostiene. La

hooiià (M-a scii/a dnlihio 1' ornamento piii ricco e più costoso che aves-

sero i Taliitiani; basta considerare il lavoro (fiionne necessario jiiT

(are e per l'orare quelle laniiiielte di inadreiierla che combaciano nelle

serie trasversali colla precisione dei tasselli di un (ine mosaico, a chi

non aveva per arnesi che pietre, ossa, denii, od altn; conchiglie. Nella

ìioojià aiipartenente alla Uova che sto descrivendo molte delle laminette

sono slate perdute, onde riman;:ono (orse appena "
;ì di (pielle che vi

dovevano essere : ho (atto il calcolo che ne rimangono circa 700. Nella

Uefa conservata nel Museo Hritannico la hoopà è quasi perletta od

ha (piattordici serie trasversali di hiniinette di madreiierla. Forster,

compagno di ('ook nel suo secondo viaggio descrive molto accurata-

mente la Ilh'd, e iiarlando della hoopà dice che le laminette erano

in qualche esemplare più di :.^000, che i Tahitiani la consideravano

insieme al jiaoòlo, alla jja-nti' ed al jia-iei'a, come il più prezioso

dei loro manufatti e ben ditlicilmente e solo a carissimo [)rezzo la ce-

devano (1). Kllis {Op. lùt., I, |iag. il-l) chiama la /loopà invece ahu-

nua e dice che terminava con una Crangia di penne.

d) Ahu-aiboo, o lipuùi cerimoniale, [lortata come un [loncho lungo

e stretto pendente davanti e dietro. K un pezzo (quadrangolare che,

piegato a metà dello spacco mediano ove passa la testa, pende mag-

giormente sul davanti. Misura 1800 mm. in lunghezza e 100 mm. in

larghezza; lo spacco misura ;U»0 mm. Questa alm-aihoo *'; costituita

internamente da una stuoia (io[ipia che fa da ripieno; ed esternamente,

sulle due (accie di quella, da due pezze di stella fatte colla corteccia

dell'Albero a pane, e assicurata da larghi; cuciture di cordicella in

senso longitudinale. La parte che pende davanti è ornata in basso di

olio serie longitudinali di 1!) piastre o bottoni cadauna; queste pia-

stre, fatte con un pezzo del guscio levigato della noce di cocco, sono

cucite wW aliìi-aiboo jìor due buchi che hanno, uno sopra e l'altro sotto;

sono quasi tutte di forma circolare e misurano circa oO mm. in dia-

metro; alcune peri') sono oblunghe, una è triangolare, un'altra fra-

stagliata e due piriformi.

(1) .T. lì. FoiìSTKR, Observationx maile iluviìn/ « vniffif/c rotind ihc World,

pag. '152. London, 1778.

«
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Il Forster (Op. cif., pa^'. \'>-'>) ci dico elio V /(/in-/tihoo era passiita

sopra duo altro Hiìufa ; (niella sotlostanto ora la più lar^a ed ora hiaiica

() rossa, quella in mezzo un poco più stretta o di color bruno, Va/in-

aihoo essendo la più strotta di tutto. (v>uosto tre UinUa erano assicu-

rate intorno alla cintura dal pezzo che seliuo.

f?ì I.arira fusciacca bianca dotta v(mù-naoi>, fatta di a!nt fìiiissiina:

il nostro esemplare misura 21)00 mm. in hnij-hozza e 21 IO mm. in lar-

^'hozza; questa fusciacca cingeva il corpo e pendeva ai duo lati dei

(ìanchi e delle gambe.

/•) Nacchera o tetti-, fatta con due valve di Meleaurinn scorloc-

ciate, levigate e con tre fori; legate insieme da cor<licella di cocco

orano tenute nella destra e battute insieme avvertivano della |ire-

senza del personaggio vestilo colla Ilcra. l.e iiostiv sono disuguali

misurando 175 e 112 min. nel risiieltivo diametro maggiore, l'arkin-

son {Op. cit., pagg. 21, 'ù), dà paramo come il nome di queste nac-

chere e dice che si usavano luiro nei balli ; Cook lo scrive y)co'7^^?0f>.

Por completare questo abito cerimoniale di lutto, occorrono: due

lunghi (iocclii di penne della Fregata detti òn-o-òrro, che pendono

dalle due estremità del pa-oòto; le duo tiiaita sottostanti alla ahu-

aihoo, già menzionati' : il berretto ta-oùpo, pure ricordato ;
un grande

mantello fatto a rete e coperto colle penne lucenti di un piccione

{Carpophaga Forsteri ?) : questo mantello era detto ahu-roòpe. In-

iìne una lunga clava armata sur un lato coi denti di un grosso pesce-

cane {Galeocerdo Ranneri), (luesta clava è detta paiho e serviva a

collare coloro i quali non si scansavano all'avvertimento dato colla

nacchera.

L' esame della Ili'ca «lei vecchi Tahitiani porta naturalmente ad un

confronto cogli abiti cerimoniali molto svariati ancora in uso tra le genti

Negroidi del Pacifico occidentale, e generalmente portati con maschera

sul viso in balli sacri o mìstici : cosi nelle Nuove Ebridi, nella Nuova

Caledonia, alla Nuova Guinea e nei balli duli-duh e /o&err«n alla Nuova

Brettagna e Nuova Irlanda. Sarebbe assai interessante, se è ancora

possibile, fare uno studio comparativo completo sull' uso di maschere

con strani e complicati abiti ceriiiKmiali nella Polinesia, Micronesia

e Papuasia, ed indagarne le origini. Il dio che a Tahiti presiedeva

alle processioni funebri era Tuihèva.

Le diverse parti della nostra Ilèca erano staccate da lungo tempo

e separatamente registrate; nessuno aveva trovato che andassero riu-

nite, e qualche pezzo era anche omesso dai registri. Così neìVApp. XII

troviamo al 2107 « Un ornamento che si porla dal Capo dell' limola

^
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Smv/H-Hi, » rii>etuto sui ral. ls-,>-j o 18i:j ai N." SM e JS, od in (luello

(lol Mus. Ktnol. al •,",*! : «mesto era il jxi Ica' e liaie anche la iia-rai:

Ancora n('\VAp)>. A7/ al 2l!?:{ trovo* T((Oì)n o pcttnrale di mi saccr-

lìote fìi Taili, » ripetuto noi Cnt. lS-,>2 e 181:! ai N.'"' 81 .* IO, od in

(|Uollo del Mus. Ktn(d. al '2-rZ\ ([uesto «• il iia-aùlo colla sua fraiit^'ia

o ìiDopii. A Tahiti in ([uei teiupi v'era pure il ttinun o ta-òiDee ed ei-a

un vero pettorale portato dai guerrieri per difesa del petto; coiisi-

slova ili una larj,'a placca seniilunaie fi'.tta di un intreccio di vimini,

copcjrta di larghi nastri di treccie di libre di cocco, oi-nata con penne

e due tre serie semicircolari di denti di pesce-cane con frangia di

penne o ciulll di pelo di cane(l); alle due estremità, come nel pa-

oùlo v' erano talvolta valve di Mi'lea/jrina con frangia di penne (Haw-

KKswouTii, Oi). vii., II, pag. 115, 1)1. 28. — Foksteh, Op. eli., pag. 155).

Ancora ne\VAin>- A7/ al L'I'iS sono registrate « Tre l'alce di iinidre-

perla che si mano al collo dai Taitlani, » ripetuto nei Cai. 1822

e 18i:{ ai N." 81 e 12 ed in «luello del Mus. Ktnol. al (U ; una, ù una

dello placche terminali del pa-oòlo sopracitato, le altre duo sono la

nacchera o Ielle che appartiene alla nostra Ilèva. Infine mU'Ap]). XII

al 2101 troviamo « Diic Pianele .sacerdolali, di Taiti; » registrato sui

Cat. 1822 e 181:? ai N.'i (52 e 107, 11:5, ed in quello del Mus. Etnol.

ai N.i-' 257 e 2511 sono V ahu-aiboo già descritto ed un'altra apparte-

nente ad una seconda Ilèca della (luale è l'unico [lezzo in «luesta rac-

colta, che descriverò [liù oltre.

(Concludendo dirò che sono convìnto che la Ilèmi quasi completa

l.osseduia dal Museo Nazionale di Antropologia e di Etnologia del

li. Istituto di Studi Superiori di Firenze, che ho avuto la fortuna dì

rimetten; insieme, non solo fa parte di oggetti raccolti durante il terzo

ed ultimo viaggio di Cook, ma che è proprio quella figurata dal Weber

disegnatore di quella spedizione; (luel disegno rimase inedito sino

al 1800 tra i manoscritti e disegni del Museo Britannico {Drit. Mus.,
.

add. MS 15,5l:i) e allora servi a Kdge-Partingdon per una figura che

dà nel suo prezioso Albo etnografico (Oj;. cit., [A. 27). Or bene: nello

forme e proporzioni delle varie parti e nel numero di esse e delle

serie delle placche <li guscio di cocco che ornano il davanti della «//««-

citi

(1) Il carattere sacro tlol cane e del suo pelo si rintraccia attraverso il Pa-

„Hco, dalla Nuova Guinea aila Nuova Zelanda e da questa a Tahiti. È noto come

alla Nuova Zelanda il manto dei Capi era fatto con pelli di cane e come il ba-

stone cerimoniale o ta-haia che brandivano era ornato di penne rosse e ciudi

di pelo di cane, e così le ascio sacre di nefrite con manico scolpito.

^
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aitino, lii Ilcrti (liso^;iiiit;i dal \\ oltoi' o l'ipi'odottu da l'arliiiplon e la

nostra corrisiioiidoiio o si soiiiii^liano pei-l'oltainonlo. Mollo siiiiilo an-

cora alla nostra v la Ixdla e iiorfolta Hì'm die si aiiiinira uri Musco

Mritamiicct, della quale ebbi dall'amico ('. 11. Head una lotonralìa;

ma ha una hoòixi assai più ricca o le placdie dcdla sua (i/in-ail/oo

sono più fitte pili numerose. Per (juanto mi consta iiiiesla JJùi'd a

Londra e quella di Firenze, sono le solo comiìlolc, o (juasi, che esi-

stono oggi. La nostra è ligiirata insieme, come l'ho montata in una

custodia siKJciale, sulla tav. V, fig. 2i).

Lo Ilcm non erano tutto assolutamont(ì ideiiliclie, ciò si vedo da

({uelle (Igurato dal Cook e riprodotte [m (IIawkkswoktii, Op. cìt., IL

pag. .MI), pi. :c*. — (JooK, Voij. loicards lite SouUi l'ole, I, pag. 18L

pi. XLIV).

36. Ahii-niboo, simile a quella già descritta, ma più piccola, mi-

sura lòOO min. in lunghezza e ;{0() mm. in larghezza. Le [)iastre di

guscio di cocco sono al completo <! formano sette serie longitudinali

di 10 jtezzi cadauna; 5 piastre sono a contorno frastagliato, alcune

sono subquadrangolari, la più parte sono tondeggianti. Questa c/iit-

aiboo come ho già detto è registrata coli' altra nelL..; y>. XII al 2ir»l ;

nel Cut. lS-,>-i al i)2, in quello 18 tU al \Vò e del Mus. Etnol. al :ir)*.).
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Tavola III

Nl'OVA /KLANDA

I. Iloo, ri'iiio (l;l).

'J. Wakiiknl, orecchino (fi).

;!. Ileni, licitine, fiiiioiie (li Uiiloiiiiir)).

1. Miitiin iiinn|i;à, limo ili le<,Mio (15),

r>. Il^ni, iiettinc, di osso l'I).

(!. Kaitakiu iniinto di Formio (I).

7. Moro onowajciiivaili biisiiltu(l»>).

ISOLE TONdA

8. Kàli, iipiioggiiv-capo (20).

<,• l'agf;i, iia^aiii da ))allii (11),

in. Kiii, ra.-^pa di iiolii' di ilii/za (liS).

1 1. Fatta, arco, e due hnluiiiutn, ircu-

,'io (ii(;-;i8).

12. Erovi, clava remiforme (33).

13. Erovi, dava (32).

ti. Erovi, clava remiforme (34).

IT). Erovi, clava di tipo samoauo (35).

16. .Vkao, clava intagliata, sacra? (31).

17. Akao, clava intaf,'liata, sacra? (20).

18. .\k«0, clava intaffliata (30).

Tavola IV

LSOLE TUNGA

IH,

'JU.

21,

22.

9:5

Aliigatooeoa, framm. di abito cc-

rimon.coiicrtodi iiennerosse(2).

Aliif^atooooa, frammento di com-

jilicato abito cerimoniale (I).

E^lai, abito cerimon. a .stuoia (3).

nailon, pettine (l>).

Kaliiillfl; collana di ossa e con-

chiglie (11)

21. Kalinlla, collana di sezioni di

l'atella (19).

2.-I. Kaihnlla, collana di conchiglia

e cocco (17).

2(J. Kuìinlla, collana di Orlnloli-

ten (18).

27. Kalo militi kaka, sporta ornata

(25).

28. Kato iiingikaka, sporta ornata

(24).

Tavola V

TAHITI

211,

:iO.

31.

32.

N.

Uova, abito cerimon. funebre (35).

Aviti, amo complesso di madrc-

perla {ù).

Matan, amo semplice di madrc-

perla (11).

battitoio per tatuare (\4).

i\. - L' abito funerario o Hòvn, venne

dott. prof. E. Calducci.

33. Ma, fionda (30).

34. E-tevai, borsa per pietre da fion-

da (32).

35. Ponn, pestello di basalto (15).

3(ì. Pcclia, faretra, e tre callo, frec-

cio (25-28).

37. Alila, simulacro di divo (34).

38. Upòa, rete da pesca (13).

gentilmente fotografato per me dal

(') I uumeii tra parentesi iu (imi sono (|iiolli della ouumornzione noi testo.
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