
raecolte dal TANFANI CENTOFANTI, Not;z;e ,rartisti 
tratte dai documenti pisani, Pisa 1897, pagg. 34-40. II T. a 
pag. 35, ricordando ehe un Antonio di F rancesco Fiorentino i: 

matricolato fra i pittori di Firenze il 7 febbraio 1382 e ehe 
nelle carte pisane il nostro e detto ora di Venezia ora di Fi
renze, erede ineerto a chi si possano attribuire gli affresehi dei 
Camposanto. Ma la questione non ha ragione d'essere. II lungo 
soggiorno fiorentino de! nostro artista basta a giustifieare perchi: 
10 si chiami anehe di Firenze e non e dubbio ehe i dipinti di 
Pisa appartengono ad Antonio di Franeeseo da Venezia. In 
ca so contrario i doeumenti avrebbero dovuto sempre parlare 
di un Antonio da Firenze. - CA V ALCASELLE e CROWE, 
Storia del/a pittura italiana, vol. H, Firenze 1897, pag. '225 
n. I 3\"evano supposto ehe il eognome di Antonio fosse Longhi 
e 10 lessero nella tavoletta di San Nicola Reale a Palermo 
di eui mi appresto a dire; ma eia sembra esel uso dalla traseri
zione ehe delle parole dipinte nel quadretto palermitano feee 
il TESTI, La Storia della Pittura Veneziana, vol. I, Ber
gamo 1909, pag. 290. II T. suppone per gli ornati geometriei 
nella parte supe rio re della tavoletta siano derivati da quelli 
dei troni marmorei della Cappella Palatina, per concludere 
zione non ha valore perehe gli ornati sono di quelli diffusi 
in tutta la pittura trecentesca e mancano di ogni caratteristica 

loeale. Nulla dunque possiamo dire di positivo circa un even
tuale soggiorno a Palermo di Antonio Veneziano. 

(5) R. OFFNER, Studies in Florentine Puinters, New York 
1927, pag. 67 ss. L'attribuzione al Veneziano, affaeeiata, sia 
pure, in via ipotetiea, da CA V ALCASELLE e CROWE, 
op. eit., pag. 51, di una parte degli affresehi dei Cappellone 
degli Spagnuoli presoo Santa Maria Novella a Firenze, non ha 
consistenza e i piu recenti critici non la tennero in alcun conto. 

(6) SCHUBRING, A Itichiero u. seine Schule, Lipsia 1898, 
pag. 131; VENTURI, Storia deirArte, vol. V, Milano 1906, 
pag. 915 ss.; TESTI, op. eil., pag. 281 55. 

(7) Op. eil., vol. 11, pag. 210. 
(8) l. B . SUPINO, 11 Camposanto di Pisa, Firenze 1896, 

pag. 134; F. MOLMENTI, I primi pittori veneziani in Ras
segna d'Arte, sett . 1903, n. 9. 

(9) Storia del/a Pittura Vencziana, Venezia 1907, pag. 46. 

(10) rhe Devclopment 0/ the Italian Sehool 0/ Painting, 
vol. IlI, L'Aia 1924, pag. 433 os. 

111) Op. eil. pag. 77. 
(12) Le Vite, ediz. Milanesi, vol. I, pag. 166. L'OFFNER, 

op. eit. pag. 80, n. 2, eonsidera solo fuggevolmentc il taberna
eolo degli Agli e non 10 attribuisee interamente alla mano di 
Antonio. Per le altre opere rieordate dal Vaoari e oggi perdute, 
cfr. THIEME-BECKER, Allgem, Lexil,on, vol. 11, pag. 13. 

(13) f: pubblieato dalJ'OFFNER, op. eit., pag. 59 sS. 
(J 4) Op. eil., pag. 666. L'OFFNER, op. eil., pag. 80, n. 2, 

rieonobbe giustamente le parti ehe spetlano al nostro. 
(J 5) Colleetion Toscanclli, Album, pI. XXIIl. 
(16) Per la leggenda di San Ranieri cfr. SUPINO, 11 Cam

posanto di Pisa, pagg. 121-129 e 136-148. 

(17) II V ASARI, Le Vite, vol. I, pag. 663, rieorda di 
Antonio in Santo Stcfano al Ponte di Firenze una predel la con 
aleunc storie de! Santo, fatte « eon tante amorc ehe non si pua 
vedere ne le pi .. graziose ne le piu belle figure, quand'anehe 
fossero di minio >l . L'aceenno dei Vasari fa pensa re ehe egli 
alluda alle finissime tavolette eel,ebranti il Santo diaeono ora 
nella Pinaeoteca Valieana, sebbene esse, di un abile seguaee 
deI Daddi, non eonsentano di pronunziare il norne dcl nostro. 

(18) SIREN, Mae,tri primitivi, antichi dipinti ncl Museo 
Civico di Pisa, in Rassegna d'Arte 1914, pag. 234. Nei veeehi 
eata,loghi del Museo (1894 e 1906) il dipinto e attribuito a seuola 
di T addeo Gaddi . 

(19) VAN MARLE, op. eil., vol. V, L'Aia 1925, pag. 272. 

(20) Cfr. SUPINO, CatCllogo dcl Museo Civieo di Pisa, 
Pisa 1906, pag. 108 e SI REN, op. eil. 

(21) TANFANI CENTOFANTI, op. eit., pag. 424, 

(22) In quell'anno Ceceo di Pietro riparava le pitture del
l'Inferno guaste « per i garzoni». SUPI NO, 11 Camposanto, 
eil. pag. 89. Per i restauri posteriori cfr. C. LUPI, I restauri 
delle pitture de! Camposanto urbano di Pisa, in Riv . d'Arte, 
1909, pag. 55. 

(23) U. GNOLl, La quudreria civica di Rieti in Bollettino 
d'Arte 1911, pag. 328. 

(24) In TESTI, op. eil., val. 11, Bergamo 1915, pag. 90. 

(25) Op. cit., vol. IV, L'Aia 1924, pag. 70. II V. M . gli 
attribuisee una Craeefissione dei Museo Correr ehe erede pi .. 
areaiea, ma sulla quale non e possibile un giudizio dalla me
dioere riproduzione. 

A 

IL " BRACCIO 01 HUR" 
DEL MUSEO EGIZIO VATICANO 

11 Museo Egizio Vaticano conserva un ma

gnifico esemplare di incensiere, ehe e degno di 

essere ricordato non solo per la sua forma, ma 

anche per la sua conservazione. 

Einedito; percio mette conto di occuparsene, 

pur trovandosene qua e la qualche accenno (I). 

Rarissimo nei musei e l'incensiere deli' antica 

religione egiziana; ma non manca qua e la 
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qualche esemplare come nei Museo di Ber

lino (2), nel British Museum (3), nella Glypto
thek Ny Carlsberg (4), nel Kestnermuseum (5) 

di Hannover. 

11 Museo del Cairo possiede qualche esem

plare di incensiere non solo egizio, ma anche 
copto (6). 

Dei resto, dell'incensiere nell' antichita SI e 



occupato con mol ta competenza il Wiegand 17). 

Se pochi sono gli esemplari, il confronto con 

quelli che troviamo nelle pitture (8) 0 negli og

getti tl'asmessici giova molto; e ci danno pre

zioso elemento di comparazione non solo le pit

ture, ma anche i bassorilievi, i papiri e quanto 

porta, incise 0 comunque raffigurate, le scene 

deli' adorazione 0 dei rendimento di grazie. 

L'INCENSIERE VATICANO 

Si conserva nella Ia Stanza dei Monu

menti religiosi (Vetrina N. 7, Ripiano 111): 

ha la forma consueta dei braccio, che, se pre

senta la palma distesa, ha l'impugnatura for

mata dalla testa di Hur. 

Il braccio e destro. 

La testa dello sparviero e modellata con ac

curata ricercatezza: adunco e il becco, grandi 

sono gli occhi, bene espresse le forme zigoma

tiche; ma ne deriva un aspetto zoomorfico, che 

manca alquanto di vita. 11 capo ha la solita 

foggia individuata da piume e piumette, che, 

se davanti scendono, intorno ag li occhi, fin sot

to la regione orale, di dietro si spandono in lar

ga crinatura, scendendo fluenti fin sotto le zone 

scapolari e, spartite nel mezzo, lungo la re

gione toracica. N ella parte anteriore del torace 

numerose anellature orizzontali servono di or

namento, incorniciate, pero, a destra e a sini

stra, dalle zone della crinatura. 

Una serie di anellature fanno trascorrere, 

pressoche insensibilmente, dalla regione dei to

race a quella dei braccio propriamente detto; 

e anzi questo un espediente artistico, che si ri

pe te nel trapasso dal braccio al polso medesi

mo. 11 numero delle aneUature neUe due parti 

cerchiate non corrisponde. 

11 braccio sembra quasi un tubo, che, in 

modo insensibile, viene a mano a mano assot

tigliandosi. 

T ra le region i anulari esso e completamente 

liscio; ma superiormente porta una cassettina 

oblunga (incensiere in senso stretto, 0 vascula), 

che conteneva l'incenso. 

Essa ha la forma di un carteUo reale, su 

cui tende le mani il faraone genuflesso dietro 

il setto. 

L'incensiere, 0 vascula, e corredato di un cuc

chiaino, pur esso di bronzo, con lunga e appro

fondita lamella ; ma I' asta del manichino e spez

zata. 

Dopo la seconda zona anulare, dianzi ac

cennata, il braccio si espande in manica dalla 

forma apparente del {tor di iota .. e da essa, ben 

tesa, si protrae la palma, sulla quale s'innalza 

un co no (braciere), entro il quale si poneva il 

fuoco. 

Per quanta riguarda la nomenclatura dei vari 

organi, se tutto 10 strumento si dice incensiere, 

preferiamo chiamare vascuia la cassettina oblun

ga e braciere 0 campanula (per la forma di 

una campana rovesciata) il vaso del fuoco me

desimo. 

DIMENSIONI 

Del turibolo ecco le varie dimensioni: 

Lunghezza . m. 0,50 
Larghezza massima » 0,024 
Larghezza massima » 0,07 
Altezza media . » 0,025 
Altezza massima » 0,10 
Lunghezza della regione del capo » 0,075 
Lunghezza della regione del braccio » 0,295 
Lunghezza deUa regione della mano ) 0,13 
Lunghezza deUa palma » 0,54 
Larghezza della palma ) 0,04 
Altezza dei faraone . » 0,07 
Lunghezza della vascula . » 0,07 
Larghezza deUa vascula . ») 0,03 
Profondita della vascula . ») 0,02 
Lunghezza dei setto . » 0,035 
Altezza della campanula (braciere) » 0,057 
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Larghezza masslma di essa » 0,07 

Larghezza minima di essa » 0,035 

Larghezza della manica . » 0,07 

Lunghezza dei cucchiaino » 0,08 

Lunghezza della lamella . » 0,04 

Larghezza massima deIla medesima » 0,015 

La lunghezza dell'incensiere e qudla dei tu

riboli di Berlino, del British Museum, della 

Glyptothek Ny Carlsberg, deI Kestnerrnuseum 

di Hannover; essi, come il nostro, sono tutti di 

bronzo e lunghi 50 c. circa (9). 

LA V ASCULA PER L'INCENSO 

Giova soffermarsi su questa parte deI turi

bolo, perehe essa ci pone sulla buona via per 

la determinazione cronologica de! ßraccio di 

454 

Hur. Naturalmente, eben questa la parte ehe 

merita il norne di « incensiere », perehe essa 

serviva a contenere l'incenso; ma l'uso comune 

e quello di chiamare cosi tutto il turibolo: per 

tale ragione chiamiamo vascula il vero incensie

re. Quest'ultimo e, dunque, un termine pura

mente convenzionale per i nos tri studio 

Singolare e la forma deIIa vascula, perehe 

essa, eIIissoide col setto posteriore, ripete quella 

dei noti cartelli reali. 

11 carattere religioso de! reame faraonico (10) 

trova ancora qui una tarda conferma; e, difatti, 

il Re e li presso dietro la vescula in ginocchio, 

eretto il busto e alta la testa, ornato di corona 

e di ureo, con le mani sulla cassettina, pronto a 

presentare l'incenso. 

L' atto dell' incensamento si fara in norne suo; 

ed egli da ra non solo il favore, ma anche i gra

nuli profumati: nota e la formula compen

diata (I I) « Divenga pago e dia il Re ... ». 
Genuflesso e il F araone su una pedana ehe 

s'innesta sul braccio; egli si appoggia sulle tibie 

e sui talloni. 

La vascula e corredata da un cucchiaino con 

lamella oblunga e discretamente incavata; il 

manichino, pero, e spezzato. 

Ora, il Braccio di Hur non e l'incensiere 

piu antico degli egiziani, perehe esso compare 

con il Medio Impero, continua nel Nuovo e si 

trova anche piu tardi (12); prima si usa un vaso, 
ehe pub variare leggermente di forma, tal volta 

armato di coperchio, ma ehe e sempre riducibile 

al medesimo tipo: dentro vi si metteva il fuo

co, indicato con fiamma sui monurnenti, sul 

quale bruciava l'incenso. 

Con l'Impero Medio compare il Braccio, in

dubbiamente quello di Hur, senza ehe per 

questo scompaia il precedente: le nostre nu

me rose ricerche confermano la coesistenza non 

solo nel medio e ne! nuovo Regno, ma anche 

nei tempi tolemaici e tardi. 

Si e fatta questione. senza risolverla, se il 



Prima del re. lauro (Lalo deslrol, 

Prima dcl reslauro (Lalo sinislro ), 

Braccio sia stata una importazione 0 Ulla pro

duzione spontanea; noi riteniamo che il Braccio 

Sla una trasformazione di Zusso deZ vaso sugge

rita da ragioni estetiche, religiose e di oppor

tunita; ma non ci e possibile entrare in una 

disamina di queste genere, che ci condurrebbe 

troppo in lungo. Bastera solo osservare che gli 

af/umicalori delle altre popolazioni mediterra

nee sono tutti morfoZogicamente diversi dal 

Braccio degli Egiziani, i quali sviluppano oriz

zontaZmente il caratteristico oggetto religioso. 

Fin dalla XXX Dinastia (13 ), la vascula deI 

Braccio di Hur viene trasformandosi e toma 

a presentare la forma di un cestello, come nei 

tempi del Medio Impero; ma adesso e piit 

bassa. Se talvolta, ass ai raramente, il Braccio 

in quei tempi era stato curvo, ora non piit, per

che nell' epoca tolemaica e sempre orizzontale. 

Gia nei tempi etiopici si trova al posto deI 

Re un timone con testa di sciacallo (14); ma i 

monumenti etioplcl, se appartengono al tempo 

dopo la decadenza della cultura egiziana (15), 

ci danno la riprova dei particolari deI nostro 

oggetto. 

N eil' epoca tolemaica il cestello presenta la 

forma di un cartello reale, specialmente se ve

duto dall' alto, accompagnato quasi sempre dal 

Re genuflesso: il rilievo di Deir eI Bahari (16', 

nel quale il secondo personaggio della proces

sione porta I'immagine dei F araone incedente, 

dimostra, come osserva il Wiegand (17), che 

presso la vascula si poneva il Re perche egli, 

secondo le credenze egiziane, rendeva piu vali

da la cerimonia. 

Se nell' epoca tolemaica cominciasse quest'u

so noi, pur riconoscendo che esso e carattere di 

tale tempo, non sapremmo affermare che vada 

circoscritto in modo che nessun accenno se ne 
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Lato destro . 

trovi preeedentemente. Aeeenno, abbiamo det

to, perehe esso deve intendersi, seeondo la no

stra opinione, eome il primo apparire di un 

earatteristieo uso tolemaieo; e eiteremo il Brae

eio di Hur notato dal Priee (I8!, giudieato del

la XXVI Dinastia, eome pure quello raffigu

rato nel Papiro Vatieano N. XXXV, eonser

vato nella Ia Sala dei Papiri (19). Nel Papiro, 

ehe indubbiamente e del 1° seeolo d. Cr. (ri

ghe traeeiate), ci si mostra il dio H ur neB' atto 

di ineensare. 

Avuto riguardo a eio, sembra criterio di sana 

critica archeologica assegnare I'ineensiere vati

eano aB' epoc.a tolemaiea. 

Come e stato gia avvertito, versa la fine deI 

tempo dinastieo la eassettina va meritando tale 

norne, perehe realmente va diminuendo di al

tezza, ehe nei seeoli preeedenti era stata di

sereta, come vediamo nelle pitture e nei basso

rijievi. DeI resto, per eitare qualche esemplare 

veduto dal nostro Sehiaparelli (20), bastera ri

cordare gli incensieri rappresentati neUe tombe 

dei figli di Ramesse III (XX Dinastia). 

Non si ereda, tuttavia, ehe gli ineensieri tole

maiei debbano tutti portare la vaseula suaeeen

nata, perehe se ne trovano anehe senza vaseula 

( avasculi). 

Finalmente, anehe il eueehiaino, ehe, pur

troppo, non troviamo qui integro entro la vaseu

la dell'ineensiere, non sempre ha avuto questa 
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forma sneBa e leggera: si eonfronti un po co qua

le morfologia di immanieamento presenta nel

l'esemplare di Begeranik della Dinastia XXV. 

Profondamente diverso, poi, e il ti po d'in

censiere piu frequente neU' epoca copta: pur 

essendovi un qualche lontano rieordo, esso si 

sviluppa nel senso delI' altezza anziehe in quello 

della lunghezza (21). Notererno, infine, ehe il 

tipo areaieo di incensiere non seompare eon 

I'apparire deI Braeeio di Hur; ma questo e 

quello eoesistono eon storiea persistenza deI 

vaso dell'Antieo Impero fin nei tempi tolemaiei 
e romani (22). 

L'IMPUGNATURA 

Essa e formata dal eapo di Hur, finemente 

rappresentato nell' esemplare vatieano: la bel

lezza deIIa testa basta da sola a darei un indi

zio della squisitezza artistiea delI' offieina, ehe 

10 formo. II Capo del falcone forma l'impu

gnatura, areuata 0 diritta, di tutti i Braeei, sal

vo qualche eeeezione; il tipo e sempre il me

desimo: eollo fortemente ripiegato in avanti, 

beeeo aduneo, penne assai prolungate. 

La testa, se non e esclusiva di Hur nella 

personifieazione delle divinita, e, pero, earat

teristica piu frequente del dio, ehe rappresento 

il Sole (23). Certo e ehe la figura del falco raf

figura, anehe nella serittura geroglifiea, questa 



Lato sinistro. 

divinita: negli edifiei huriani si eustodivano i 

falchi, ehe se ne stavano, malineoniei nella loro 

dura prigionia, appollaiati sulle stanghe bec~ 

eando il mangiare nei reeipienti per essi pre~ 

parati dai provvidi eustodi (24). 

Come I' oeehio del falco, ehe e vivido e pe

netrante, eosl era, seeondo la mentalita egizia, 

I' oeehio di H ur: il dio neHa titaniea lot ta eon 

Set perdette il suo oeehio, ehe, diee la leggen~ 

da dei eic!o, dato da mangiare al padre, 10 feee 

tom are animato e potente (25); ma non solo la 

mitologia rieorda Hur e i suoi Servi (26), ehe 

anehe nei tempi storiei i F araoni, sueeessori di 
lui, seggono sul suo trono (27). 

Se Hur e il tipo primitivo di tutti i doni, 

se e rappresentato perfino sulle Stele magi~ 

ehe (28), e i faraoni sono sueeessori suoi, e faeile 

pensare ehe I' offerta deli' ineenso si faeesse me

diante il suo braeeio possente. 

Il eulto verso una divinita eotanta continuo 

traverso i seeoli, fin nell' evo greeo, ehe eele

brava a Edfu la festa di lui (29). Erodoto 10 

seambia eon Apollo. 

Il Museo di Berlino eonserva aneora una 

delle quattro lanee (0), ehe si portavano pub

blieamente nella festa di Edfu. Nessuna ma

raviglia, pereio, per I' oblazione in suo norne, se 

si rieorda ehe I'Hur di Edfu si poneva anehe 

eome preservativo dai mali sulle porte dei tem

pi: la figura dei giovane vineitore di Set si 

ripeteva ovunque. 

Del cerimoniale della festa era parte pro

grammatiea il volo delle quattro oehe ai quat~ 

tro venti, ehe dovevano annunziare agli dei ehe 

il re H oro di Edfu, il gran dio, il sovrano del 

cielo, ha preso la corona bianca e vi ha aggiunto 
la rossa (1). 

Di lui e ripiena la letteratura egiziana dai te

sti delle Piramidi (2) fino alle piu tarde mani

festazioni artistiehe e letter arie. 

E noto, d' altra parte, ehe il dio e il fakone 

hanno onomastieamente una radiee uguale (33) ; 

ma l'idea fulgente deli' oeehio era eosl eolle~ 

ga ta eon quella della divinita ehe ad Jmwn~r] 

si dira « Tu sei come H orus che con i suoi 
due occhi illumina le due Terre (4). A Letopoli 

I' emblema era un falco, eui si die eva « H oro, 
che presiede ai due occhi OS) »; e si aggiunge 

ehe figli di lui furono detti dai sacerdoti di 

Eliopoli (6) i noti quattro Huri dei eielo. 

Gli oeehi di Hur so no appunto nella im

pugnatura dei turibolo vatieano: un Papiro, 

N. XXXV, nel Museo Egizio Vatieano, ci 

mostra appunto Hur in persona, ehe sta fa

eendo I' atto di ineensare (37). 

IL BRACIERE (campanula) 

Come si e gia avvertito, il braeiere ha la 

forma di un troneo di eono, 0, meglio, di una 
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piccola campagna rovesciata, donde il nome che 

ad esso abbiamo dato; ma si chiama comune

mente braciere, perche effettivamente serviva 

a contenere il fuoco fumante d'incenso. 

Varia e, per<>, la forma di questa parte del 

Braceio di Hur: spesso il braeiere e stato spo

stato; talvolta 10 vediamo solo, senza la va

scula (incensiere): neU' epoca etiopica ha la 

forma consueta, ehe, in qualche caso assai raro, 

si presenta ass ai trasformata. 
Certo e, ad ogni modo, ehe il braciere sub! 

delle trasformazioni, ehe andarono dal tipo di 

tazza, bassa peraltro, a quello di una campa

nula, come e appunto il easo deU'incensiere 0 

turibolo vaticano. Crediamo, anzi, ehe il bra

ciere rappresenti storicamente la parte piu im

portante dell'incensiere; ma qui converrebbe 

esporre la nostra teoria suUa genesi di questo 

arnese, che preferiamo eontrollare ancora con 

le nostre ricerche. Questo braciere era, dun

que, la regione piu importante dei turibolo, 

perche su di esso brueiava l'ineenso, svolgendo 

nubi di fumo, ehe venivano eosparse intorno 

alle statue: e noto, difatti. che si faceva la pri
ma (38), l'ultima purificazione (39) di esse, eon 

I' ineenso, e I' offerta deU' incenso medesimo (40\. 

IL RESTAURO 

Recentemente, l'ineensiere vaticano ha su

bito importanti restauri, ehe ne assieurano mag

giormente la eonservazione: essi so no stati ese

guiti per iniziativa provvida del Comm. Prof. 

Orazio Marueehi, illustre Direttore deI nostro 

Museo Egizio, eui presiede con eura amorevole 

e premurosa solerzia. N oi, anzi, ehe da lui ab

biamo avuto I' onorifieo inearieo della presente 

illustrazione, siamo lieti di manifestargliene la 

nostra pubbliea gratitudine; e non solo per lui 

esprimiamo il nostro ringraziamento, ma anehe 

per l'illustre Direttore Generale dei Musei Va

ticani, il Comm. Prof. Bartolomeo Nogara. 



Il restauro e stato eseguito dal Restauratore 

dei Musei, il sig. Ignazio F ongoIi, un provetto 

riparatore, ehe alla sagaeia dell' arte sa eongiun~ 

gere un aeuto fiuto nella rieerea dei metalli in 

Iega. 

L'ineensiere si era avariato in varie region i : 

I'impugnatura, ove a destra e a sinistra si erano 

sviluppati due eaneri di ossido, ehe si protu~ 

beravano per circa un eentimetro; il braeiere, 

sull' orlo deI quale un' altra effioreseenza di os~ 

sido raggiungeva i 7 mm.; Ia statuetta farao~ 

niea andava forandosi speeialmente negli arti 
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