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3 
'PUERI Mlcl, QtJOS DEDIT MIHI SOJUNUS 

1) SIGNUM, ET IURTEN~W&. I c m u  s. o". W. ii. 

Geminis Hispana Gentis Principibus 
CAROLO & PMILIPPO Borbo&s 

E C c ~ l o  in Terram delaplis, 
U t  Terra par esset C a l o  ; 
Et ut Zodiacus terrestris 
Hoc duplicis sideris ornatus signo 
Nihil h k e t  caelesti invidendum , 

A v o  PotentiiFimo , 
Cujus ditionibus Sol nunquarn occidit : 

PARE~VTI O timo, 
Cujus virtutibus O r  is resplerrdet : 

MATRI Facundissimz , 
Raro inter Augustas Faminas exampio : 

Hispanorum fortunatissimz Genti , 
Cuius antiquissimi gloria Imperii 

Ad summum usque fastigiuth nunc prtingit  : 
Christiano Populo 

In Gthalicis Principibus spem reponenti : 
Mortalibus denique omnibus 

Comunem vita felicitatem optantibus ; 
In SIGNNM, & PORTENTUM datis. 

I n  S~GNUM 
Honorificentissimz , ac przstantissima 

Post illustres partas viaorias 
Ab A v o  inclito compositz pacis , 

Necnon & compressa: ad Africa oram 
f s a  Te 



Temerari* ì v h ~ t ~ r ~ ' ? i  ?iirdxIz 
In PORTENTUM 

Purgandi a Piratis , & Pradonibus maris 
Geminis , inquam , Regiis PRINCXPIBU~ , 

E quorum in hanc lucem auspicatissimo advento 
&hil infaustum: 

Omnia Chrifliana: Reipublicz Izta: 
Pupuiis longe, lateque per Qrbem diffusio 

Pacem , tranquillitatemgue summam 
Licet ominarl , 

Hunc qualemcumque laborsm 
In testimonium 

Obervantia , & servitutis 
O. D. C. 

b e n 2  W. idus Aug-ìsti : 
A-O MDCCLXXXXV. 



I N D I C E  
DEL CATALOGO DELLE LINGUE CONOSCIUTE. 

Le lingue scritte con carattere corsivo sono di nazioni de' dominj 
Spagnuoli . 

C hpitole r .  Lingue Americane : loro numero : lingue matrici Europe: lingue 
esticte nell' Italia: concorso di 300. nazioni in Dioscura .... pag. io. 

Articolo I. Lingue dell' Isola del Fuoco, della terra de' Patagoni , e del Chi- 
le : le lingue ciok Lcrbel, Ickinabwcr , Calcil , Iai jataf, Csucaburr , Cbonr , Ckilc- 
ma, o Araucaiu: ( ed i suoi dialetti Cbiloe-o , Iwnco , Huilicbr , Pnekbr , PrLurrc- 
cbr , Pirnncbc , I(.ngnrlrbc, Molucbe , Yilimulwcbc 1 Pompa , &uramdi , Tncl- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rbr vag. 14. 

Articolo a. Lingue del Paraguai, e del Brasile. Lingue del Paraguat, Gua- 
rud c o  suoi dialetti Guarayo, Cbirignmo, Cirjano pag. zr. ( i seguenti sono nel 
regno del @uito pag. 61. ) Omagno , Jwrimqwo , Paya no , r e u o  , Coca- 
n o ,  Coramillo, Hudo ,  Trtc : i reg*enti sono nel Brasile ) ' f u p \ ,  Cariyo, Ta- 
rr.ayo,, Tupinaki , Tiinimino. Tobayaro , Tupinambo , Tupinrense , hmoipi- 
i o ,  Ibiriyrro , Potiguari , Apanto , Tupigoa , Arabo aro, Rarigoaro, Tocantino. 
Cpnftonto di parole Gwrcini , Tupì , ed Onrrigwb . l i  oorrno $8. lingue poco co- 
nosciute del Brasile. Confronto di parole Tamanab, t Kirirf . . . . .  pag. 24. 

LinguuCbikita, e i dialetti Tao, Pihoco, Mama;;, Penokj. Lingue diverse #a- 
tajb , Corabè , Cubrrè , CwrucMZ , C u r u i r i ~  . Eccborr , O t n b  , Paiconè, Pardd ,  Pa- 
z d ,  Pnitdca, Qwitcma, Tap j ,  Taphr i ,  Xaràbe pag. )O. Liofue Zarnuca ( co' 
dialetti Caipoipotoridc . Morotoco ) Matsguaya , L u l r  , Kokama: Yi lcla , cd Omwnpa 
affini: confronto dj  parole L u l i ,  e Yi l r l c .  Lingua Mitlbalae estinta . . prg. 30. 

Lingue atiìni Toba , Abipotra , Mocobi , I n p i t t l q a  . e Mbaya poco tempo fa #o- 
nosciu ta . I~~~ur~rc  conosciuta nel 1 7 ~ 8 .  Lingue diverse Lcmgmas, Pa,yag~d, Guancr 
( conosciuta neli766. ) Guacbib,  t<cnaga, Ecbibrc, G Y ~ M U ,  Gnayaki, Caaigua , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gunwà. ..-. pag. 39. 

Artic. 3 .  Lingue delle nazioni dell' Orinoco, de' pcesi detti I c r r a - F r ~ m a ,  e 
deli' isole Antille. Lingua Caribe con a f .  dialetti ( che si nominano ) ne' paese 
de' domini Spagnuoli, e eou 19. ( che ancora si notninano ) ne' paesi di T e r -  
ra-Ferma. Lingue Saliva co' dialctti Ature , Piarw , Cwaca ) Maipwrc f co" 
dialetti A v m r  ,iUcqùre, Cavcrc , Paremr , Guipukivr , Kirrùpr , Ature ) Otomr- 
kr  ( col diletto Taparita) G w ~ r a u ~  , Brroi ( co' dialei t i  j i ra ra  , Elr  , Ai r i c r  , Si; 
tn,ja ) Wn>Mrr ( Guama, e Cu~ruora diz!erti forse della Caribr ) Guaiva, echi- 
ricua ( queste sono i f f i n ~  ) rarura,  .Mrrzcr, e Quinimaquc. Vi si notano altre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i o .  l i n w  cs'inte. f.O. 

Artic. 4. Lingue, che si pat lario nel Pctù . euicbua, oQrubua,  o Y c r r a ~ . c o  di* 
letti ChimcbaNuyo, Lmaao,  Quiteiia, Tucuma~r ,  elurceao.  Paese, onde discende. 
la fam?glia loca . Lingur A i n r a / r ,  Puq*ino, Mocbica, Moxs ( -m' dialotii Bau- 
ri., e Ticorèr i  ) Maxièna , Mobiraal> , Cavubabr , I t w i r a ,  Sapibu~dna : Cbiriba , 0 
Cbu& rffioi ~lierircbocdiu , Orocotd~a , c Rocotd.~ raini .. Murr : e CmiJidiu. 

Cair ! - 



Cairìnr , Capimgrf#, Calr'sÌan#, e3 Uioifia poco iososc'iutt . Vi s i  parlano ancora . . . . . . . . . . . . . . . . .  dialetti drlla Gaarani prg 13. 
Artic. 9. Lingue del regdo del Qttito da i  Per& sino allo srret to di Panrrni , 

ove incomincia la Nuova-Spag~zis , Nel goserno di Mainas . e del Marahn so- 
nole lingaeAnJo.2, Campa, Chayauita , Cumdba , Csu ik  , Encabelldda. Ginòri , jrb2ra . 
Maina, Munirhr . P a w ,  Pira , Sinrigarcurarai, Sircumbia Qilitefia, Uratina e Ya- 
mea con 63. rirpettivi dialetti, che vi si nominano. Dippiù si  notano altri 16. 
Linguaggj diversi, 22. cstintt , e lo.  conosciuti . Erit«'ma, ed Ikikc: Prua , e T ic i -  
W: Mrpaarina, e Chanrickra sono rispettivamente affini. Dispersione delia gen- 
te  Guaranl per mig1,aja di leghe, e d iak t t i  della Omagua -dialetto della Gua- - 
rari> . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 58. 

Ne' everni  di Quito, Atacames, Guayaquil, Cwnca , Macas, Jaen, e Qui-  
ros si notano i 17. lingunggj antichi, e dtalctti farse delle liiigue p l t i t ~ ~ ,  e Sci- 
v a ,  le qua!r probabilmente erano aftini alla fiu~uichua, o Peruanrr. Lingua Cofana. I 

, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~a'orada di Angamaiu afini P ? ~ s .  67 
Nelle provincie di' I'upayan, Darien, e Veraguas si notano yz. nariont dr o!#- 

rj linguagj poco conosciuti, e .  24. villaggi di Darieni rubelti. Porse. in Da- . . . . . . . . .  rien, e Veraguas si parlano diatfrti ~ a r i b i  p?& 69. 
Artic. ,6. Lingue del Continente della Nuova-Spagna, Mesrirana, Oton,i~a ( col 

suo dialetto Mazahui ) Tararca; Pii inda, Cara , Maya ( o Yuca tana ) Mirfcrsj . 
Tofanaca, Hiaki , Tarahunara , Tubar ,  Opats, Eudcvc , Pimr , Guaima, Tepchua- 
n o ,  H ~ i r f r c a  , Pamr , Ma:lazinga, Mazahua . Cuitlatrca , Z#poteca , Cbinang~ca, 
Papoluca, Chomtal, Chocbona, Mazatrca , M i x c ,  Cbiapaneca, M a m i  , Lacandona , 
Zab, Crldala, Kichr , Cakchikrl, ed Ut/a:eLa. Si annoverano altre etto lingue l . . . . . . . . . . . . . . .  sconosciute del Nuovo Messico pag. 72. 

Catalogo di akuni nomi Tolteki , e Chicliimeki, co' quali d prova , cliepar. . . . . . .  hrono il Mssicano queste due antichissime nazioni pag. 77. 
Artic. 7. Lingue della California , e de' paesi settentrionali dell' America. 

Nella Californir lingue Prricù estinta, Guai~'ura ( co' dialetti Lorrtano , Cara. 
Usbiric, ed I r i p r  ) e Cocbimi con 4. dialetti. Colonia Cinese al nord dclla G. 
,lifornii . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d, . . .  pag. 81. 

Groedandse, ed Eskinese lingue affini : ling~aggio La~~onico-Teuionico 
nella Groenlandia: Huron e ,  ed Irokese affini : Algonkino con qg. dialetti , che 
vi s i  nominono. Si notano 17. limgraggj della Florida Spagnuola . . prg. 8 $ .  

Capitolo S. Ling~?e di parecchie isole del Mare Pacifico dail' .~meric;i  sino 
-all'isole Filippine . Lingue del1 isole Pascua , (i Davis , de' Marchesi , di T a  iti , 
della Societì , di Amsietdarn , della. Nuova-Zihiida, di Mrlliiolo , 'Farina &a. 
della Nuova Calcdonia, della Nuova Olanda, della Nuova Guiner sono dia- 
letti Malayi , e d  affini alle lingue delle Mariannr, Palaos, d b a ~  , o c a p d :  
ed alle Ijngw Tali i la ( ck ha 7. dia l r t t i  ) e Dirara i che ha 14 .  dialetti ) del1 
isole Filippine, i sui primi popolatori erano Maiayi. Negri Filippini : la iore 
lingua. Confronto di alcune parole di quasi tutte le lin ue nominatt . pag. 92.  

Capimlo 3. Lingue dell'dsia. Articolo 1. Lingue dalk Cina sino alla sboc- 
crturi  del t i any .  Lingua Cinese letteraria, e Vo'gan con 1 3 .  dialetti di que- 
.sta, ed i scgwnti dirletti:Ton&inese , Chcincinesc , Campa, Laos , Jìnkomr , 
Camboya ,,syarnese BalL,, e Volgare, Peguese, Arakano, ed Ashem. L i n ~ ~  
Maiayr urli n s i i ,  e nel1 Africa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 108. 

Art. r. Lingue dalla sbaccitura del Gange sifio al seno Yersim. Lin iicDa- 
cana , T m u l  , Malabare, tienroves, &diga, Maleyanr , Cnnarina , .&lenga, 
e. Maidiva dkktu, o rttini ella Malaya. ~ ~ r o m a n d e l e ,  Kunkan , e Kalinga 

dir- 



1 dialetti Cinesi. Hindua co'àialetti Padtano, Telugico, ed Indostano. Sciln , 
Behepdina &C. dialetti della Persiana,che 2 di:!ettaTertam bnrO1o. p. ILS. 

Art. 3. Lingue dell' Arabi*, Palestina, Siria, Cildea , ~ r m e a i c  Natolia , e 
d i  altri paesi Asiatici dell'lmperio Turco: l ' E h  co'dialetti Arabo, C a l d d  
Siriaco, Samaritaw, Cananeo, o Fenicio, ed Eriopico : se n@ notano altri dia- 
ietti subalterni : confronto delle dette lingue ,e  dellaCoptica ,ed Armena . p. la!. 

Art. 4. Lingue de' Tartari Cinesi , Indrpendenti ,e Riissiani : due IingucTar- 
tgre, Ma,icheii cioè, e Mongola. A I. Lingue Tartare Cinesi. La Mancheu 
eo' dialetti Yupi , Fiatta, Solon , Quela , e Koteese : breve idea di detta lingua. 
Kalkr . e S'RIni dialetti Mongoli. . . . . . . . . . . . .  P%. f34. 

S. a. Lingue de'lartari indipendenti . Dialetti Mongoli sono la lingue Giap- 
r n e s e ,  Kurile, Eluta , o Kalmuka, Biireta, Bratschia , Choschotr, Torgota , 

ukara , Kitgis (co's~ioi dialeiti) Tibetai~r , Turca .Usbeka, Sarta, Poruta, Ka- 
sata , Mankata , e Turkomana . Confronto del calendario Eluto, Tibctano, e 
Giappoiicse, e di parole Elute, Turche, c Tibetane. . . . . . .  pag. i4or 

0. 3. Linguede Tartari Russi , e di altre nazioni Asiatiche Russiane. Dialec- 
ti Mongoli sono le lingue Kurile, Kamtschatka ( co'dialerri ) Tschuktscha , 
Jukagira, Swchi, Burata, Soieta, Tonguz ( con otto dialetti ) Jeraschnie, Ba- 
rabinza. Beltriza con altri S. tinguaggi affini, Tural .  Assnna, Kanska, Kama- 
schinza, Ar in~a ,  B~shkira , Cos?kr , Kirgis-Sosaka , Torgot , Kaltnuka, Nogaja, 
Taula, Avara, Alanz , Zicha , Circa~sa , Kubrna , Krimea, e Lesgr . Vi sono 
ancora dialerri M ,nclipii, Iiliric' . e Sci tici . Lingue Giorgiane . I nomi antichi 
delle cittb della Otonia sono Bascuenzi . o Cantabri . . . . . .  pag. r+g. 

Capit. 4. Lingiie Europee. Artic. 1. Lingua Illirica Matrice de'dialerti Rus- 
s i a ~ ~ ~ ,  Arciecelo, Siberio, Cosako, Ukranio, Lituanio ,Polacco, Lusazio. Cnr* 
lando, Morivo, .Boemo, Raguseo, e Schiavono, o Dalmata. C;oo$onto d i  
parole Russiane , edchiavone. Discendenza della gsntelllirka , ed I k r a  . p" sy8 

Art. a. Lingua Scitica matric- de'daletti Ungaro, Livonese, Estonio, Fin. 
aico, Lpponico, Permiano, Tscliermisso, Tschuwasko, Wotizko , Wogulo, o 
h m o y d o ,  Unno, Gotico, Getico, ed Alano. Discendenza della gente Sci- 
tica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 16s. 

Art. 3. Lingue Turca,  e Greca letteraria ( co'dialrtti Comuac. Attico, )o- 
aico,  Dorico , ed Eolico ), e Volgare, Calabrese. e Siciliana, Lingua Teuto- 
nica co'dialetti D a n t r  , Svedese, Inglese, Olandese, e Tcddco: c disceriden- . . . . . . . . . . . . . .  m delli gente Teutonica pag. 166. 

Art. 4. Lingua (3clrica matrice de' dialetti Gallo , Bretono , Armorico , W r L  
kp, Anglesei, Ma?, ( I'lrlindesc forse è lingua matriae )Erse, s Galato: c 
discendenu delCclti. . . . . .  . . . . . .  F . p. 170. 

Ari. 9. Lingua Latina matrice dc'diil;ti; &lako, Italiano , Spalnudo , Fmn- . . . . . . .  ocre, e Porto~hese : e confronto di queste lingue. pag. i 79 
% i. Lingua Latina: sua prima formazione. ).a. L i n p r  Francese de'secolilX., 
m XI1. S. 3. Lingua Italiana de'wcdi XII. ,  e XIV. S. 4. Lingua S p ~ g ~ o l i l  de 
m l i  VILI., XJi.. e XIlI. Lingua Spagnuola del secolo XII. in Sardegna,. Si 
mettono dosumenti in queste lingue con tradunione in Portoghese , Cotalano , e 
Y J d m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  prg. ~ 8 2 .  & c i  

Art. 6. Liogui Br~cycmzr, o C r d r a ,  suoi dialetti: fu  idiomn degli antichi 
Spagauali t suo mirabileartificio : coltura degli inlichi Spi nuoli :fu idioma del- 
l' Itatia : si pro ponlono moltissimi nomi della lingua, e h i l e  città delle Italia 
rignikativi in Ba~cunizc, e dimostranti vera l'antica storia Spagnuola, e lo 
btabilimgnro di coionic Spagnuolt nclr Italia pochi secoli dcpo la disgrsionr del- * . le 
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le g e d .  L6 lingue Latina, haliana, S p a p d a ,  Prancere, Greu , ed altre Eu. 
iom haniieprclcmoltc parole dalBascuem ,ia cui cogniztoiic 2 naeesatia p e r  . . h s t 6  . . . . . . . . . . . .  dalla pag. LOO. si110 alla pag. 233. 
. Art. y. Lingue Opsca , Sabina . Sabrllr , Volsca , ed Etrusca estinte nell' lta- . lia . . . . .  . . - . . . . . . . . . . : .  ; pag.834. 

O p .  1. Lingue Affricane': Araba, Bedevina , Coptica ( Nubiese , Etiopica ,ed 
Amhrrica affini ) Galas con 84. diatetti: Malakina,e Madagascar dialetti Ma- 
hyi  :. Monomotopa : Orertota con 16. dialetti : Conga co' dialetti: Mandinga 
con, a7.. e pib dialetti: Gialofa con r r e c c h j  dialetti : confronto di parole Gia- 
lofe, e Fuli: parecchie lingue affini ella Guinea, ed altre diverse. Barabra, e 
Malfm dialetei Punicc, o Penicj. Confronto di parole Maltrsi, Spqiualc, E- 
braiche, Arabichc, Egizie. Etmche,  etknicie . Linyaggio Cawrio, Tcwrife , 
Guriirlo &C. dialetti Fcnicj: parole Gwmcbr. Lingue matrici Atnericane; con- 
fronto di parole ruca#au, o- Mayr, e Tonkinesi affini : lingue matrici Asia ti- 
che, Europee, ed Africane: ortografia Spagnuola usata in. queR' Opera ; dalla 
pag. y6 .  aino allr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag zfs. 

l 

i l  h, del Indice ,. 

1, 

r idir  pro, UC~flrissima. ,, ac Aeverendisslmo~ Da Vicario Generdi 
Casenk . 

Bruno Canonicws DanieCi Reziisor.. 

É M P i , R  X M . A  T U R. 

J. B. Bartolucci Vicarius.Gencra1.. 

- r p r r e C z ! i ! i ? ' i -  
* 

Vidit pr~. ,Wev. P. Y. S. O&cj Cgsens 

Jo: Frrim;scu.r Comcs F ~ t t i b o n i  Conswltor ,. 

r M P - R I M A T  u & .  
F; A. G ~ t t i  Vic.. S. Ofic. -nz... 



C A T A L O G O  
Delle Lingue conosc;ute , e dc'paesi , 

W C  esse si parlano 

Y .  A storia defle iinpue addimostra i cere bri sue- 
cessi della confusione degl' Idiomi , c della di- 
spersione delle genti ,cd addita meglio di altra 
documento la successiva d i tc tndni  , che dal- 
le prime senti disperse traggono le nazioni, 
cd i regni poi formati. Questa discendenza al- 
quanto oscurata a cagione delle lingue rimiti- 

ve smanite colla trasmigrazione di $ecchic a 
nazioni ,* e colle conquiste fatte d'altre si anderi v iep t i  illustran- 
do a proporzione della maggior perfezione ,che acquisterh la sto- 
ria delle lingue, della quale si contiene un saggio in questo ? 
tal o, che ho formato appoggia4omi in gran parte all'autosit& 
di %ti , e rispettabili tndmonj oculari, I' cui le@ew cito. 
Tali iono moltissimi miei compagni Exgauitk i quali dispersi 

la pi l  rimote, e scooosciute nazioni , ove sono .vis- 
invecchiatisi, piesmtcmentc si trovano radunati in que- 

$ti Stati Ecclesiastici. Con questa vantaggiosa occasione [ cui 
aoa & stqto, nL facihnente sari un' altra sokimile ) ho potuto 
in pochi mesi conniltare comodamenhe i miei dubbi a persone 
dottissime, e protiche , e  h r  loro le dovute objezioni a migliore 
rischiaramento della storia delle lingue, che presento in questa ca- 
talogo, nel qu* la loro relazione incomincio dal]' America, pds- 
undo poi succasivamente aU. Isole del Mare pacifico, alls Asia, 
.Il' E u r ~  , ed a11' Africa. Occorre spesso di citare i gradi di 
longitudlae ,la quale si suppone incominciare dall' Isola del Ferro . 
La differenza grande, che passa ndia parok, e mll'artificio del. 
le lingue, chiuaque la ravvkri  Iewado gli clementi gramatica- 
li, ed il dizionario, che di parecchj idiomi pubblicherò, e l'O- 
razione Doinenicale , che csporrb in moltissimo iiogue letto. 
r8imuue tradotto. 



America feconda di rarith naturali piìi di nessiin' a1tr.z yarre 
del moi jdo ,6  ancora sì feconda di  1ii)gic not.+hilmentr<lif.' 

f e r ~ i ~ r i ,  che il loro numcro sembreicbbe iricre~fihile , se non \ * r e  

nissc autorizzato da tcs:imotii~nze, e docurncnti certi.  11 Sig. Ah.  
Cldvigero, che singolari notizie sugl' i(lionii del!' America Ser. 
terltrionale mi  Iic mandare, ne l  t cmo 4. dr\!a sua storia antirn 
del Mcssico alla dissirtazinrie r .  Q. 2 .  confessa di avere ravvi- 
sati t rent~cioque differenti idionfi inellc nazioni conosriute , chc 

e 
appartengono alla giurisdizione del Messicn . Il Sig. Ah. Cil i ;  , 
che scelti documrnti di  ,parecchie lingue dcll' Ame ira Meiic'il- 
nale, e di  alcune dell' Europa nii ha ni.;ndati, nel tomo 3. della 
sua storia drll' Orinoco appendice z. rapitolo 7. dice: io  non 
pretendo sih d i  noverare ad una ad una le lingite tutte del!' A - 
merica: nb: i o  non sono a portata d i  sì grand 'opera.  M a  secii 
quplle, che in ogni regno Americaiio si parlano, un cata:ogo si 
facesse non esagerato, sarebbe di  un prò incredibile alla lettera- 
tu ra .  lo di quelle l 'ho fa t to ,  che partansi nell 'orinoco ; ed a!- 
t r i  pochi pure I'han.fatto delle pro\lincie loro note. .  . Quel di -  
re  le lingue Americane non sono molte mr>ltissime, ma .infin:tc, 
innrtmerabili &C: a me pajon termini insopportabili. . . non sareb- 
besi mai rotanto spropositato, se gli Autori distinte avessero le 
lingue chiamate matrici da' loro dialetti ,, . - , L e  lingue diverse Americane in vero sono molte; ma per- 
chè parecchi Autori soltanto attesero alla loro diversith senza 

. esaminarne la relazione, ed affinith , e3linn neli' asserire, che ncll' 
America erano molte rnigiiaja di  lingue, intesern parlare d i  liti- 
gue differenti, o piuttosto d i  t a t t i  i garbugli di favellare. Tn 
q??td senso i l  P. Kircher uomo si v y s a t o  nelle lingue, che 
n nntcriah venticinque, scrivendo in Roma nel 1676. dopo &.a-  

N~~~~~ d; vere consultati i Gesuiti radunativi per fare una generale congre- 
lioguediver- gazione disse nel libro 3. della T o r r e  di B ~ b e l e  alla sezione I. 

capitolo I .  ,, iiell' America C s ì  grande la diversità delle Iin?ue, 
.C. 

chc i nostri Padri giudicano trovarsene, cinqi~ecento ,. . Scriura- 
domi su questo proposito il Sig. Ab. D. Giovanni Stanislao Ro. 
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YO, che ha dimorato ne! Perù, e n'& stato diligente osservato- 
r e ,  mi dice: ,, io sospettai , che ricll' America quasi due mila lin- 
gue difirenti fossero, e volendo sopra di cio sentire il dottissi- 
m o  Sig. D. Giovanili Francesco Lopez ( morto in Ferrara nel 
Gennaro dell' anno scorso 1783. ) uomo pratico dell' America 
meridionale, ove era nato, e della settentrionale, che da Gesui- 
ta in gran parte avea trascorsa, introdussi discorso sulle lingue 
Americane, ed il venerando Anziano mi d 'sse,  che secondo la 
cogni~ione pratica , che dell' America avea , non seinbravali teme- 
raria la proposizione di chi asserisse p.arlarvisi mi!le cinquecento 
idiomi notabilmcnte diversi; sebbene una Iiiigua sia in molti pae- 
s i  matrice di parecch~ 1iiigu.1gg~ ,,. 

3: l o  non accor(icro t t  iin-terite , llie le lingue mairici dell' A- ~ i ~ d ; , ; ,  
tnerica si contiito a migliaja; ma bcnsi dirò, che 1.1 grand'osser- ' ~ 1 1 '  e ~ p ~ s f o  

numero di varione, e studio, che di esse h.) fdtto, mi costr tng~no a con- l inguc.  
getturare il loro iigmxn csstre magjir~re di  ourll!i, che comu- 
nemente si crede da' Letterat i .  Prevegg.), che parccrhj di questi 
nel leggere il r ~ g g u ~ g l i o  delic lingue Amcricanc ammireranno, e . 
forse sospetteraiirio essere stato esaggerato soverchi,imente i1 loro 
numero: ma una tale ammirazione, e sos;wtto sembrano prove- 
nire dali'idee poco giuste, che si hanno delle Lingue, ed alla 
mancanza $i storie d i  esse. .+ppcig;iansi queste idee o ad opi- 
nioni di  Autori ,  cht  il nrimsro de,:e lingw: matrici stabilir pre- 
tendono colle sacre Scritture, o aila cc-risiderarioiie dello starnat-  
ruale delle lingue ne'paesi civili con3tctutr: ma le drt te  opinioni 
soiro arbitrarie, e dallo st.ito attua12 delle liiigue ne' paesi civili 
iiebsu:i fondamento grave scorgcsi ,neppure per cr>ng:trurare ,quan- 
ro sia grande il iiiiinero delle liiigue marrici nrl mniido. Nell' 
Eurnpa, per esempio, io  non isr:.opro se non le seguenti lingue 
matrici , 1a Cantabra , la Celtica . l a  Teumnica , 1' Illirica , F,'~f",'~~i>& 
la  Scirica , la Greca, la Tar ta ra ,  C fqrsc la Latina, se per av- uropa. 
ventura' esso non C piuttosto un miscuglio della Cantabra, Cel- 
t i ra ,  Greca, e di altre lingue. Ma s e b b e ~ c  a qrieste lingue ma- 
trici riduco tutti i linguaggi Europei, non wrò mi arzarderò a 
dire,  che nelllEuropa non sieno stati altri idiomi originarj , estin- 
ri. g i i  coll' introduzione de'ling~iaggj delle nazioni dominanti : poi- 
cht nella stessa Italia vestigi chiari trovansi d i  altri idiomi ,che 11 cantibro 
in ,  essa si parlavano, ed ormai sono periti. Nrll' Italia , come fi h ,  parlato 
pro-verb pni , si 1 parlata i l  C a n t ~ b r o  , idioma universale degli an- "l1 '""a. 
tichi Spagnitoli : si k'parlata la lingua CrJtica, e si parlavano le 
liiigue Osca , Tusca , e forse al tre ,  de' nomi delle quali si conservano 

B t con- 
\ 
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confuse memorie. Quintiliano prlando dcl!e parole f o r e r t i e ~ ~  fa 
menzione de' linguag J Twsco jrj , Jabino , e Prencsrino dell' ItalB. t ringuc  ti. L a  lingua OSCP, C e alcuni credono essere la stessa Sabina , si 

i'aut estin- parlava l'tempi di Ennio (6)  , il quale la sapeva, ed a'tempi di ' Tiberio (C) Cesare usavasi ancora ne' teatri . Queste lingue erano 
ossaicomuninell' 1ta:iaoello stesso secoln di oro della Latina, e 
però gli Scrittori Latini usavano nel Latino idiotismi de' loro 
linguaggi .nativi, e Plauto usò non poche parole di essi, le qua. 
P certamente non sono Latine, o sono state rifiutate poi digli 
Autori del sewlo di oro della loro lingua. 

Ma a formare qualche idea della moltitudine di lingue,'che 
anticamente c'erano, non poco lume da Plinio nel capitolo 5. 
del Libra 6., ove leggesi : ,, Timosteno idicea, che in Dioscu- 

c a w m  Qi ,,,, ria nella Colchidc concorreano trecento nazioni di diverse lingue, 
a. t che i Romani v i  tentano ceototrenta Interpreti per intender- 

le,,. Non dubito, che moltissime di queste l i n p e  saranno stati 
diaktti di una stessa matrice, e che Forse troppo se ne sia esag- 
gerato il loro numero: ma quantunque per questi riflessi restrin- 
giamo il numero di quelle lingue , sempre esso restcri :assai 
grado.  

*i Queste osservazioni io non adduco col fine di aggranbirc i t  
numero. delle lingue, principalmente nelCY America , ma per arter- 
rare lo comuni, e filse idee, che si L n n o  sul m e r o  deHe lin- 
gue nutrici. Riguardo able Americane potrò dire,. cht dopo d i  
avere usata !a maggiore sollecitudine per sentire l'opinione de" - .. nuisienarjr pratici, dotti, e critici, ho da per me fatto il con- 

*, liyuc fiorito con elementi granaticali, che ho radunati, e formati d i  
h a i -  E$. i i n p  Americane, co8dizionarj di più di trenta, e ho tto- 

pata quasi xmprc vera C' opinione de' Missionari. In virtù di que- 
sta esperienza non d o v h  credere il sentimento di questi sulle al& 
tre lingue, che io non ho potuto confrontare? Eglino sopra norr 
po&i idiomi pariane con cognizione pratica, e sopra altri par- 

lano 

(a) ~iibtik h). O r a  L. r. c. 9. Taceo di. Tusci*, Sablnis, 6 
Ptznefinis quoque: nam ut eo h r m n e  uteatem ie&ium Luciliw 
Inrétacrt ,  qirrmadnodam Pallio deprendit in Livio Prtavinitatern . 

(b) , b ì b  Gr l l i~  L. r 7. c. I 7. dice . Q. Ennius t ~ i a  coda hakre  fa. 
clScebat, quod G r q ,  & Orce, & Latine acimt. .a+ 

(C) # r 4 k  W/ &O. 5. &lla W'. Quum Oscorum p n s  interie- 
Pit , fermo eoram ipud Romanw relht,  ita ut carmina qurdam, ac 
mimi ceno quodim cmimins, quod inffituto Maprum celebratrir . 
h ktnu~~ grodwnnu. 
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lano appg@ati rllsinformoziom degli stessi Indiani, la quale po- 
che volte inganna. GI' Indiani chiamano p a m t i  tutte quel!e n e  
=ioni, che parlano dia@ di una stessa linga Matrice, ed iMis- 
nonari sanno per ispcricnza , che rare volte sbagliane gl' Indiani , 
che dicono ta:e, e tale nazione non fino :t parrnri no/trr. 

!h, che le trasmigrazioni , la rozzezza delle nazioni, la va- 
ictì  delle loro pronunzie, ed altre cagioni ,che espongo nel trar- 

L o  deUiorigir ,  nemnesimo, ed artificiosa armonia ddle l i r  
gue, non poco concorrono a sfigurarle, e però Don poche lingue, 
che a prima svista si credono diffcrea~ivjiiii, saranno afini .  So 
ancora, che ognuno de'Missionarj, che io ho aonsultati, non sa- 
pcnb  comunemente senon due, o tre lingue barbare, chiama di- 
verse tutte quellc , che non a n o  afhni , o dialetti di esse, e però po- 
t r a  succedere, che sieno afini ad altre lingue, chiamate diverse r narlnp 
d'altri Missionirj. Ma i* questo caso i o  non mi azzardo a da- deile lineru 
re il nome di matrici a tutte queste lingue, che co' Missionarj matrici 
chiamo diuerrr , e che in alcmi paesi, come nel Quito ( n. 81. 
&C. ) trovo numerolistime . 

Appoeiato a queste, ed altre iustt osservazioni nells esa- 8 me &lle lingue, principalmente - d d l  America, ho procurato d i  
procedere colla maggiar critica , e non mai col Roe d' aggran- 
d i ~ e  il numero delle lingue matrici, anzi piuttosto con quello d i  
scunprirc i linguaggi affini, ed indi rilevare la reiazione Jellena- 
rioni : cosi mi lusingo di avere scoperro, che i dialetti Cinrfisi 
parlano ( I 7 8  ) per I' estesione di 42. gradbdi longitudine , i  M a S i  

im- probab i l~n tc  ( r 27 ) per quella di 208. gradi di longitudiiie ,ed ,,,,, , .,, 
i Turrari Mungoli dal Giappone ( 208, e 225. ) sino alla Dali r l i n s i  dia- 
moria. Nella stessa Arnerica scuopro, che la Mefficana ( 103. ) 
si parlb da' Toltcki , e Chichimeki primi popolatori %Il' Ameri- TartUi . 
ce Settentrionale, e che nel!'Bmerica Meridionale i dialetti del- 
la Guaran'r si stendono per immensi pacjf dei Paraguai ( r q )  dei ~ ~ ~ i ~ h i ~ ~  
Brasile (r7) dek PerL (75) del Quito , e forse (87) d i  Terra- della linsu. 
ferma. E' ben d' dervarsi  , che tra i Guarant ( sono nel Para. m eJ ICd-c4~  

puai 3 e f r i  gli Omugua ( sono nel Quito ) frammnza un caos C 

Immenso di nazioni, e pure i lore- linguaggj ancora si ravvifa- 
no chiaramente dialetti d i  una stessa lingua matrice. Questa 0s- 
servazione addimostra trovarsi nelta nazioni barbare Jell' Americr 
quelli tcnaaità, che a tutte dee nscre comuns per conavare  2 
natio linguaggio. L a  g p n  duraaione della lingua Wefficamgro- 
VP l o  stesso. 
, L'ispostc ragioni ~cuviraano per isbuidice qualunque preoc- 

=v'? 
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cupazione sulle lingue, c per meglio f;)rmare giudizio della coli. 
fusa storia, che fo delle moltissime, che nomino nell*dimerica, 
ovce ognuno degl' idiomi, come ne' primi secoli dopo la disper- 
sione d$le genti, si ristringe comunemente a un piccslo pane,  ed 
a poche famiglie. Serviranno ancora a far vedere, che i o  ho pro- 
curato di ce1 care la verith sopra questo affunto di gran momento per 
la storia della Terra , e dell'Uomo, e se non l 'ha trovata, sol- 
tanto ad ignoranza mia attribuirsi dovranno gli sbaglj, che 1'0s- 
curino, e che scorsi sieno in questa Opera, la quale non è fa- 
cile riesca perfetta nel suo primo nascere. Saranno <;C' Letterati, 
che di nuovi lumi prevalendosi , e scrivendo in citth di co- 
piose librcrie daranno perfezione a questa vasta idea della storia 
delle lingi? : . 

A R T I C O L O  I. 

P Lingue, cbr si parkno nell' Isola dzl Fzroco , nella terra 
de' Patagon; , e nel Chile. 

Ncomincio il ragguaglio delle lingue da' paesi più australi 
dell' America , dr'quali accomodand<jmi alla situazione geo- 

grafica delle nazioni seguiterò sino alle regioni più boreali so- 
pra la California; da qurate regioni ( che appartengono alla co. 
sta Occidentale dell'Ainerica ) passerb verso l'oriente alla Gro- 
enlandia ( che appartiene alla costa Orientale, e più borealedtll' 
America, ) e dalla Groenlandia discenderò siiio :I capo pih au- 
strale della Florida, ricorrendo le Nazioni, che sono fra questo 
capo, e la Groenlandia . 

dcll, 5 "  L' Isola del Fuoco. siccome tuttr  le Isole circonvicine , che 
I S O I ~   CI sono dentro e fuori dello stretto di Magallanei, sono sì poco 

note che appena si hr idea de' loro abi3:liti. Non ostante tanta 
sFarsezza di notizie si pub asserire, che in tuttr: le dette Isole 
sia una sola lingua, come s i  rileva da ciò, ch.: su'loro abitato- 
li si legge ne' viaggi &l Cook , e di Bwgainville, che hanno 
discorso con loro . ,, Si videro ( s i  legge (a) ne' viaggj del 
Cook ) venire gl'Isolani del canale Noel in nove barchette sen- 
za p u r a ,  c con coltelli di ferro; cib che ci fece conoscere, che 
cglino aveano trattato cogli Europei. Nel giorno feguente,(cioh 

- a 24 
C - - - - - - - - -  

( I )  Voyage drns i' Emisphrre riistral , & autour du  Mondc- ecrit 
par jacgues Cwk. tom. S. lib. 3. chap. I. 
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a' 24. Deccmbre 1774.) m' accorsi. ch' calino erano della stes- 
sa Nazione, che io  veduta aveva nella Baja del Buon S»cerso, e 

distingue col nome di Pecbrrur's; poichè gl.1- , 

momento ripeteano questa parola. Qucsti Indiani 
neri con pochissimi peli in barba. I o  osservai, che 

due bambini diceano parsriuy, L-qua l  parola credemmo,che fos- 
se  di carezza. Alcuni Isolani oltre la parola passrruy dissero al- 
t r e  parole, cd in esse osservai molte consonanti, e 'gutturali,  e 
particnlarmente seiitiva;i la particola i l .  Sembrano balbutire, e 
pcrb non s'intendea cib che dicevano. T u t t i  quegli che vide- 
r o  qucsri Isolani, e che aveano (a)  veduti quelli della Bajadel ictti di una 

Baon Jucerso giudicarono che gli al'itatori di  questa erano pih ci- "CsU 'ln- 

vili di  quelli.  In un altro sbarco, che si fece sulle coste dell' 
Isole del Fuoco, si senti ancora la stessa parnla posseray detta con 
tuono pietoso, che indicava domanclarsi qualche cosa . . . . Paf i -  
t o  il capo d i  Horn hlcnsieur l'ickersgill a' 30. Decembre sbarcò 
nell' istessa Isnla , e vide alcuni Isolani, che sembravano par. 
lare la lingua di qiielli del canale Nocl, poichk ad ogni momen- 
t0 ripeteann la parola prssevny,,. Sembra dunque che nell' Isola 
dcl Fuoco sia una sola lingua, della quale soltanto s i  sa ,  clte B 
assai gutturale, e perh forse dialerro d'un altra lingua gutturale, 
chc come in appresso esporrh, si P trovata dal Sig. D. Giuscp- 
pe Garcla Mar t i  nella rosta Occidentalt de' Patzgoni vicina al- 
l o  stretto d i  M:gallones. 

6 .  Questo sttxtro frarnmezza tra I' Isola del Fuoco, e la pun- 
ta della terra, che chiornasi cmunemcnte  de' Paragoni nell'estre- 
mitb australe del continente dell' Anwi-ica. Saltirmo durqiie dall' Terra 

' 

Pat.gOm. 
Isola del Fuoco in questa estremith , ,n punta dell' America, e 
ricorriamo le l ing~ie,  o nazioni dt l l 'una,  e deil'aitra costa per 
parecchi gradi .  Pel ragguaglio di queste liiigiie mi srrvirh dcll* 

I autorirh . ed informazione di  alcuni Exgtsuiti .che col fine di Cn-  
darvi nuove Missioni hanno osservata diligcnt<mente la cnsta 0- 

i rientole dallo stretto di Magallanes sino a Euenosaires nel Para- 
guay a 34. gradi ,  e mezzo d i  latitudine Australe, e la Costa 
Occidentale dallo stesso s t ret to  sino all' l s d a  di  ('hiloe , il cu i  
centro corrisponde a 47. gradi della detta Iatitudine. 
. 7. L a  rosta Occidentale dell' America dal det to s t ret to  di Ma- 
~ a l l a a r s  sino al C hile & assai popolata secondo i l  ragguaglio, 

che 

W------ --------L-.-- 

(a) Veggasi Ir collezione d i  Havvksvvorh tom. z. 
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::;,i, O%; che spesse volte mi ha fatto il Sig. Ab. D. Giuseppe Garc\a Mar: 

i be. ti, il quale colla sala rnmpqnia di p c h i  rozzi Chilcni io um , 
piccola barca si azardb ( non avendo ancora p. aniii ) ad os- 
servare le coste piìt australi del Chile, o diciamo I' occidentali 

1 
de' Patagoni , ed arrivb di l i  dei 48. grado di latitudine ( la 
quale intendesi a ~ r a l t ,  quando non vi si dica boreale ) ove ab. 
bandonato dagli Indiani, che 1' acu>mp~giavano per paura, e ti- 
more delle nazioni barbare, fu costretto a ritornare in dietro, non 
potendo arrivare al principio dello strettc di Mmgallanes. 

I1 Sig. Ab. Garcia domandata da me sulle lingue delle na- 
zioni, di cui ebbe notizia, mi risponde colla seguente lettera da 
Bologna con data di 31. Ottobre i7Sj. Rispondo alte Tue ricer- 
che fupponendo, che Eiia abbia potuto trovare la Catta gmgrafi- 
ca da me fatta, e perduta, e che 1' abbia sotto la vista:Arrivai 
più in IS del grado 48. di iatitudine, ove sono stabilite le nazio- 
M Calcn, e Taijataf: e vi seppi, che dopo queste nazioni verso 

Licbw lo strct:o di Magallanes sono due Nazioni ; cioè la Lccbe~cl, e 
Lcchcl- la rehinabwer, le quali secondo il mio computo debbono essere 

nella costa del detto stretto. Della lingua di queste due nazioni 
Yekiorhuer io soltanto le posso dire,  che essa non t Araucana, o Chilena. 

Le n a z i o ~  Calen , e Taijutaf usano una lingua, che ha as 
C.ki Ti-sai dei gutturale, enon C nieote simile all' -4rni:ina . S' intendo- gf.ii:~ue n& fra loro le dette naz i~n i ,  sebbene qnuna sembra a v a  un 

proprio dialetto, che non s' intende in maniera nessuna dagli A- 
raucani . 

Dopo le nazioni CaIen, e Taijataf seguono verso i l  Chile 
k. le nazioni Caucrbwes, e C6onor. Ognuaa di  queste ha lingua pio- 

2C.b~ p i a ,  r wbben sa, che le Iingt-e di queste nazioni non snan 
didetti dell' Araucana, ma non posso asserire ,se le dette lingue 
sicno dialetti di una lingua madre ,o se sienn lingue madri. Gl' 
Indiani Cknos  ne' tempi anteriori viveano nel paese, che ionel- 
h Carta gccgrafica chiamo Terra ferma di Ofki, e presentemen- 
h tutti oao vesuti ad abitare I' Isole vicine a detta terra, le 

D;,M *,- quali sono nella parte austrak deii' Arcipelago di Chiloe . Nell' 
i. i ~ n g u i  Isola di Chilae incomincia I' Araucana, che i Chiloeni parlano 

assai corrotto a cagione d:lle moltissime voci Spagnuolc intro- 
Chi- . dottevi, che inflettono totalmente secondo il fare della lingua 

Araucana. Per J t r o  se si eccettua questa corruziow, o intro- 
duzione di parole Spagnuole si troverh, che la lingua delhiloeni 
C pura Araucana. 

Dopo Chiloe sono &la &sta vicina del Continente $'In- 
diani 
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l iani  chiamati ~uncos ,  i quali si stendi;% sino al parto di Vul- 
divir, e parlano l' Araucano . Dopo $ indiani juncos seguono 
Arauuni barbari, de' cuidialetti, come antora del dialetto . 
usasi in tutto il Chilc ella porri informarsi a voce da' Signori 
D. Agostino Alava, D. lgnazio Ferrer, e D. Giovanni Luque, 
che sono stati Missionarj degli Araucani , e si sono internati nel- 
le loro terre : potrP itfotmarsi anchea voce dal Sig. Ab. D. An- 
tonio Guillcn, che è stato a Copiapb, ove termina il Chile , ; 
comincia il PerL , cosiccht porri decidere sopra il numerodevdia- 
letti della lingua Araucana ,,. 

8. Io prima, e dopo di avere ricevuta io citata lettera Eon 
poche volte ho discorso co' mentovati Missionarj Exgesuiti, i 
quali mi hanno confermato cib, che ultimamente ha stampato i l  
loro compagno Sig. Ab. Don Giovanni Molina nella storigdel Chile, 
neHa quale al Lib. I. diccsi in sostanza. ,, Il Chile, ove sono gli 
Spagnuoli , si stende &a i gradi 24., e 37. di latitudiiie, cd in 
questa stensiane erano anticamente le tribù chiamate Copiapina , 
Cogwimbanu , Quillotana , Mlipochina , Pronraucai , Curi, Cauqui , e 
Pmcmu, delle quali non rimangono senon alcuni piccoli avanzi 
I l  paese posseduto da' Barbari Chilcni comprende Ic contrade , 
che giacciono tra il fiume Biobio, e l' Arcipelago di Chiloe , ov- 
vero tra i gradi 36., c 41. incirca di latitudine. Questi Chile- 
a i  formano tre nazioni dette J~UUCI~~OS, J U ~ C O S  ( JW#ICO significa 
grappok ) e Huilicbcr , le quali nel secolo scorso si unirono a' Puclcbi Chileno. 
abitanti di alcune montagne delfa cordigliera , che distano qza. mi- i,";;;. 
glir dal mare del sud ,, . 1 utte queste nazioni intendono vicrn- ~ucichc. 
dcvolmente le loro lin ue, ed il dialetto Puelcbr t pih guturale 
%li altri linguaggj . ~wrlcbe significa orientale. l o  lingua Arau. 
c ~ i a  1 '~ imte  dicesi puclplc ; e ucnto ortentale dicesi r !cerh  . fi i l iche 
( composto di builli austro , e cbe uomo ) signi ca in ~raucaai<r%- 
me del [id. I Pwelcbi sono dl'oricrite degli Araucrni , e $i Hui- 
lichi ronn al sud, e perb rilevasi, che tali nomi dagli Araucani 
sono stati imposti, e da questi provengono. C' t un' altra na- 
rione di Puclchi ( di cui discorrcrb n. 9. c I 1. j la quale par: 
k un dialetto Chilcno, o Araurano. 

g Vmghiamo alle nidzioni , che sono nella costa orientale del- , ~ ~ ? ~ i ~  
la T e m  Magallanica , e si stendono sino al C hile, facendo alcu- , i , , ~ , ,  h- 
ne di csst grandi scorrerie per i p~es i  mediterranei, nvc sacche@ yizfgs.d . 
giam i @ri degli Spagnuoli di Buenosairu , T'ucuman , e Culo, 
C, spesso attaccano le carovane, che da Buennsaires passano aCor- 
dova, ed-rl"Ghile. I PP. Muttia Strobel, Giuseppe ,Quiroga, 

Hervh.  Cutrrl. d~1Ic Linp. C Giu- 
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gi del Cuyo,  i quali sali Spagnuoli di queste r i t t i  non poche 
volte hanno fatto pc r r a  l e comunemente servono per i lavori 
della campagna.. I Pampi sono stati creduti di lingua differente dell'al. 
te nazioni conosciute , secondo che si rileva e dal 9. Techo Stori- 
co del Ps~aguai,  e dal P. Ovale Storico del Chile: e non sisa, 
se i pampi tidS Cuyo , e di Cordova convengano nella lingua co' 
Pampi dl Bi~enosaires , siccome convengono ne' costumi . Il Sig. 
Ab. Don Giuseppe Guevara ne' suoi manoscritti, che ho l e t ~ i , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
fa discendere tutti i Pampi dagl' Indiani del fiume della Plata, p, 
che i primi Co~quis ta tnr j  chiamarono Querandls , o Ksrandis . 1111 QUC~IP 

Questa opinione senibra assai prnbabile , poichè oltre la confor- di.  
m i t i  de' costumi abbiamo dal ragguardevole Autore del]' Argen- 
tina ( antica Storia MS. del Paraguai ) che i ecrandis  andava- 
no vagando par le campagne, per cui presentemenre errano i Pam- 
p!. Io congetturo', che il fondo del lingtia io Pampa siaQueran- 
di  corroto con parole dell' idioma de' Pul%, e di altre nazio- 
ni unite a' Pampi per far guerra agii Spagnuoli . Nel 1740. i 
Gesuiti formarono una Missione de' Pampi di Buenosaires , chiama. 
ta  Concqione de' Panpi lontana 40. leghe al sud da Buenosaires: 
c ncl!r detta missione si radunarono i Pampi detti Magklenistas , per. 
chC si erano stlbiliti nella contrada k Mqdalena; ed i Matan~zros , cosL 
detti , perche si erano stabiliti nella rootradr Matanca . Nella relaaio- 
ne MS. della Missione legso ,che fu fatto ca t tcbi t io  nella loro lingua . 

i I .  1 Pltelcbes, o Puelcbi, detti Srrranor ( ci& montanari ) a  ~ ~ ' $ ~ ~ ~ ~  
Bue::aCaircs, percht abitano le montagne Bolcan, Caruati, e Cui- A ~ ~ ~ ~ ~ ~ . .  
ru alla distanza d i  cento ledhc da Buenosaire~ al sud, e verso il 8 .  

1 grado 282 di latitudine, sono Chileni , e parlanp 1' Araucàno (8) . 
i Faa %vittoria. che sopra i Puelchi portb nel 1739. il Sig. Don Mi- 

chele Salcedo, fu cagione della formazione della mentovata mis- 
Cmdé de' Pampi. Ne1'1;lqb. si formb un' altra di Puelrhi chb- 
mata N. Signora del Pilar , che durh soltanto 5.  anni. Nel Chile C' 

una nazione detta Purlcbes, de' quali parla il Si . Ab. (8) &- 
lina nella sua storia del Chi le i  ma questi Puelch d i s t a ~  dal 
mire del sud 420. miglia, e quelli di Buenosaires ne distano pih 
di mille mi&. Puelcbz nella lingua dc' Buafcbi di Buenosaircs - 
significo ai&talc (8). 

Oltre i Puclchi verso il Chile sono altre nazioni compre- ~ ~ u ~ ~ ~ *  
se dagli Spagnuoli rotto il nome di ducaes che C Perua- Rinquclche, 
m, o Qliechur , e siyifica weinic; ; d i  auca oemico t differenti da. $2::;:; 

li stessi Puelchi coi nomi Pebuczrbe , PicuncQe , Runguekbr . Mo- d;',,,,; t, e l i l i n i l u r b .  Tut te  queste nazioni secondo il sentimento rui . 
C z de' 
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ck' Missionarj parlano dialetti Araucani, de' quali probabilmente 
esatta notizia troverassi nefia descrizione della Patagonia ultima- 
mrnte pubblicata r Londra in lingua Inglcse dal Sig. Ab. 'Fom- 
maso Falkner Missionario de' Pudchi , il quale loda sinplarmen- 
te 1' idioma de' Moluchi. 

xz. ! Tmclcbi , comunemente chiamati Tuelchcr , sebbene han- 
no nome Araucono imposto da' Puelchi della mentovata mis- 
sione del Pildr, che i primi furono a darne a' Gesuiti notizia 
distinta, parlano un linguaggio totalmente diverso dail' Arauca- 

T E ; ~ ? R . I ~  in una relazione M+ trovo, che fra i Tuelchi Sokbusigni- 
due diiicrti . 'O. fica l' Essere supremo: soichuct ( ciot! uomini con Dio ) i mor- 

ti: balicbw spirito maligno: clcl principe de' diavoli, o piutosto 
( al mio parere ) certa maschera da diavolo usata da chi regola 
i balli : nra gletcr mio padre : mir m m t  mia madre. Trovo nclla 
stessa relazione, che ancora i Puelchi usano la parola bul;cl,u (a) ed 
rlcl. 1 Tuelchi sono divisi in due principali, r numerosi tribu 
con due dialetti si differenti, che fra loro dii5cilmrnte si arri- 
v a ~ >  ad intendere. L a  tribu più vicina abita non lungi. di!le fo- 
c i  del fiume Saludo a' 41. gradi di latittdine, e fa uso continuo 
de' cavalli., come ne fanno i Puelchi . L' altra triSu va errante 
a piedi, e si divide in altre tribu subalterne, che sino Jlostret-  
t o  di Magallanes distendnnsi ; e però sembra, che i Tuelchi sie- 
no usa delle nazioni d+te Putugr,nc. Alcune famiglie delle sud- 
dette principali tribìi iiel 1750. visitarono i Missionarj dcliPiJdr, 

" ed ollora,il P. Cardiel , come Ella dalla sua bocca avra inteso, il 
Sig. Ab. h l h e r , ,  c<l altri Missionarj formarono k.,riduzione chiamata 
~c$rr~*pdrddar a'38. gradi di latitudine, 3 kghe discosta dal mare, e 
4. dalla missione del Pildr . Ma nel seguente anno perirono le due 
Missioni. Ella avrh ben letto nella storia MS. del Sig. D. Giu- 
seppe Sanchn Labracior, che i Patagoni sono ~uc lcb i ,  e nella Sto- 
ri? Chilena devig.  Ab. Molina , che i Patagoni sono Pmckbi di lin- 
guqggio Araucono . Non si uò sapere, se furono Tue~shi  , o Puel- E chi i primi Indiani, che c bcro il nome di  f'atogoni . 

Non so, che oltre queste nazioni sieno nella terra orien- 
t ak  de' Patagoni altre, se non se quelle due de' Poyar , e Cau- LEzi U U ,  che il mentovoto Sig. Ab. Me~lina nomina nell' ultima pagi- 

& * n t m i . n a  del tomo I. della sua storia. Nessuno pub asserire con cer ta-  
ZP , che non vi sia qualchedhn* altra nazione, poichb quelli paezi 
finora non sono stati veduti da persone, che ne possano= farc giusto 

rag- 
_ . - - - - - - - - -  

(1) In  A~IUCIPO J ~ K C  significa spirito maligno. 



nggisaglio : e pcrb non sappiaine se i PWUJ ed i Cmcau sieno ns. 
rioni distinte, od originarie di alt&onosciute ,, Fin qui la lettera . 

I l  Sig~ Ab. Mnlina wl fine del Libro 4. della sua storia di- 
ce: la descrizione, che fanno de' Putugai i moderni Viaggi'atm& 
Biron , Wallls , Cartmet , Bougainville , Duclos , e Girau- 

I dio, che ultimamente gli hanno veduti, corris ade benissimo 
al carattere degli accennati Mantanari ( riokde' &eni ddid Cm- 
digliera) : ma cib che d i  alla mia opinione ua-ccrto grado di mi- 4 
denu,  si t ,  che il loro linguag@r, è diverso dal Chileno ( o 
&raucano ) loccht~educesi dalle @le citate dagli stessi V i a ~ i r .  
tori ,, . Srmbn dunque , che qualche tribù Chilena si sia 
internata sino alla Terra de' Patagoni : ma i Chileni , m e  notai 
oel num. 7. non si trovanu nella costa occidentale de' Patagoni. t 
pcrb non tutti i Patagoni sono Chilcni . 

Lingue, cbe J parlano nel Paraguai, ed in d;f'crcnti 
Pmsi del Brasile. 

'3' p Er fare il ragguaglio delle lingue del Paraguai debbo in. 
trodurmi nel cunrc dcll' America Mcridionaie, ove tan- 

ta moltitudine d'idiomi si scuopre, che al Lcggitoae nell'os?:r- 
varli sembreri ttmvarsi in mezzo alk famiglie, che concorsero h 
Babele a'tempi delia confusione delle lingti~.Sotto il  nome delle 
lingue del Paraguai comprendo gl' idiomi delle nazioni, o mlssio- 
ni che si trovad nell'immenso tratto di patse, che bagnano i 
humi, che scaricano nel gran fiume della Plata, ed t compreso 
tra i l i d t i  da'Re Cattolici assegnati sul principio della conqui- 
sta a'Cìovernatori del distretto del fiume dellu Pluta, sebbene 
alcune di queste nazioni apprtmgano alla Diocesi di qualcheve. 
scovo del Perù, e pcrb occorrcri forse parlare due volte di ui.16 
stessa liaguar 

Ecco dunque il catalogo delle lingue Paraguaye, che colla 
maior csattnza ho procorato d' indagare. Incominoio il  raggua- 
glio dalla Pingw Guaran) (a) mirabile pcl suo artificio, cclcbm Li,,gurGuI. 

per -id. - -  
(a) La voce P a r p a i  in Guaralil non significa mare gtandr ,come 

alcuni brnoo scrittoj poich) aliora in Ginrrnl direbbesi 'Pu.riguazw 
( composto di para mare,e gruzu grande ) ed aggiungendovi in fi- 
ne la vocale i gut:urale-nasale direbbesi prrriguazui , che significa 
&v, o acqua di mare gran&. Paraguai dunque cignifica fiume 

di 
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per le missioni d{(;raranl ( di cui lungamente ha scrittaiiMu. 
ratori neIl'Opera intitolata CM;anesinro felice del Pavaguai ) & 
&conda de'dialetti . Questa lingua indubitatamente b matrice, e 
'c\i qn artificio sl bello, che iiw senza meraviglia hoietta la gra- 
n)?tùa;, ed il dipio-nario, che di essa pubblicb il V. P,, Antonio 
I+$p di Montoya nativo di Gima, uomo veramente Apostolico, 
il quale a ragione per la sua esimia virtù,  e sapere dal F. Te- 

a cQo,nella Storia del Paraguai, e W Dott. Xarque negli Uomini 
illustri del Panguai viene eruomiato, come uno de' illustri 
uomini, che abbia dati il Perù. Della detta gramatica mi sono 
kevaluto per, formare gli elementi della lingua Girarun), che pub- 
Mirherb. Questa lingua, che dal principio i Gesuiti trovarono 
comune ad uni gran nazione, si t fatta poi pih universale, 
perchè gl' istessi Gesuiti aggregaron alle Miss io~~i  de' Guarani non 
poche nazioni poi convertite, che I' impararono. 

3*.Vi'1*- 14. 11 Cuarani parlasi 'ne' 30. grandi Villaggj delle missioni gj della na- 
zione G"~. dette de8G:daroni ( ove erano 87. mila anime, quando i Gesuiti 
r a l  nel 1767. furono costretti ad abbandonarle) appartenenti alla dio- 

cesi di Buenosairts, e di Paraguai, e situate ira i z20. e 
Puri,pve 225. di  longitudine, e fra i gradi zq. ,  e 30. di  litimdine. Paflasi an- 

fl cora il Girarunì in altri due Villzggj modernamente formati da' 
Missionarj , discosti &sai verso il Nord dalle dette missioni ,ma 
ad ebse aggregati.. Patlasi parimente nella vastissiiha diocesi del 
Paraguai , non solameste da' Paraguayi stessi, ma anccra &;!i 
Spagnuoli ivi dimoranti'. 

L a  lingua Guararì ( come ben osssrsn il S i 9  Abb. Gili) ,  
che fu #issionario nell' Orinoco, ed ben informato delle mis- 
sipai dcll' America meridionale. nel tomo 3.della sua storia dell' 

l'mi. ?ve Orinoco pubblicata nel ~ 7 8 2 .  ) parlcssi nelle Provincie Tapd, 
si parlò 11 
GUIIal. Gnaird, ed Itatin abitate d-'Guacanl, i quali furono dz! patrio 

suoln scacciati da' Portoghesi ,che vi s'internarono colle armi al- 
la mano, e fecero degli schiavi, e amimazzarono centinaia di mi- 

iaja à' Indiani, sl de' Barbari, che di quelli, che si erano ri- 
otri in popplazioni adle  Missioni de'(ìesuiti. Qucgl' Indiani duri- 81 

que, che poterono slampare dalla persecuzione, che durò per al- 
cuni anni, abbandonarono i loro paesi, siccome ancora gli Spa- 

gnuo- 
- - - ~ - I u .  

di corone di piume, come nota il V. P, Ruiz nel suo mirabile Di- 
zionario Gnrtanl, e si compone della detti finale i ( fiume, o ic- 
qua ) e del14 voce paragw ( corone di piume ) compofla di para va- 
rieti, e g ~ g  ~rnamento. GI' Indiani del1 fiume Pa/agrrai usavano le 
ghirlande di piume di  colori diversi. 
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gnuoli , che nella gran Provincia di  ' OairO ~pnl?rvonn Cbdnd- 
real, e Villa-rica, ed in Ztatin la citth di Santiago dc Xevq. 

1 5 .  Della lingua Gtcarani sono diletti ad essa assai afini due Didetti /,h 
liogueggj d' Indiani, che da' tempi anteriori al. scuoprimento LfmRua 

drll' America dimoravano in parsi poco discosti da quelli de' GU'r'"'' 

Guaranl, r sono i Grraravi, ed i Chiuiquan;. T Citaravi da' Gc- 
suiti furono aggregati alle loro celebri missioni de' Chiquiti, o GU"ayO. 
CbikNi ( so ) , e però presentemente avendo tutti imparata la lin- 

Chiriguano, gus Chiquita so!tanto fra di loro usano la Guaraya. Ne% se!ve, , 
che sono fra i Chiquiti, ed i Noxi  ( 66 ) C' è un: altra nazione, (7s). 
o tribii di Guarayi pagani . Alla missione de' Chiquiti furono ezian- 
dio aggrc ati da'giesuiti i Cb:r:gtrani nazione barbara del Chaco 
( 2 3 )  con i mnte al Perb, c situata tra i gradi 18., e ZZ. di 11- 

titudinc, e tra i 3 1 4 . ~  e 316. di longitudioe. ,, I Gesuiti, mi G ~ ~ ~ . ~ ~  , 
scrive il Sig. Ab. Camaiio con data de' io .  Aprile 1784. aveano Chlrleuani 
ancora atssictcnti ( non parlo dell'antiche dist..,:t0) due missio. 
mi de'Cbiriguai, l'una chiamata S. Rosa nclla diocesi di Santa- 
cruz (7s ) distante dalla citth zz. leghe a' 17. gradi, e r 1. mi- 
nuti d i  latinidine. e 0'3x3. gradi, e 40. minuti di longitudine; 
e l1a1*~a chiamata il Rolario nella diocesi :di Charcas, distante 
30. i q h c  incirca da Tarixa a 'z r .  gradi , e  zo. minuti di latitu. 
dine, c j:+ gradi, e 19. minuti di longitudine. C'h un altro 
viìlagsio a5 Cbir;~um; distante q. leghe da Santacruz, il quale 
essendo stato alcuni anni sotto la cura de'Religiosi Mercenarj , fu 
poi trasferito sotto quella de' Preti secolari ,, . Il Sig. Ab. Gilij 
nella sua citata Opera dice: ,, parlasi bene il Guaraiii dalla notissi- 
ara nazione dc'chiriguani , che si asserisce abitare in centoseessanta 
villaggj tra il fiumr grande dcl Chaco, e quello del Mapayo d i  
bntacruz nelle valli, che formano i monti d i d i .  Cotrsti C hiri- N,,;,,, 
guani sono bellicosi, e dicrsi, che arrivino s i ~ o  a 1 5 . .  o zomila merosa di 
quelli, che sono atti al maneggio dell' armi ,, . Gran vantaggio rcn- ;,!'$;f.uzni 
derebbt alla Spagna la nuova riduzione di questi Chiriguani , in  
gran parte originrrj da quelii, che formavano le missioni anti- 
che de' Gesuiti, che perirono. I'arlano dialetto Chiriguano E 
Ciriondr , di cui discorrcrb altrove, ( 75 ) percht appartengono al- Omlsua n-  
Ic missioni de'Gesuiti del Per$. 87. 

16. La lingua Omagua, ed altri liiiguaggj affini ad essa, che si 
parlano nel Regno del Quito,  sono dialetti della Guarank , come 
lo noterò in altro luogo ( n. 87. ) Sebbene i Guaranl distano dagli 
Omagua molte centinaia di  leghe, tuttavia si ravvisa chiaramente 
l'affinità delle loro lingue, come si vede nella nota del numero se- 
guente. La 
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r7. La lingua generala del 'Brasile chiamata l u p i  dal nome. de' 

primi Indiani, che alla santa Fede furono convertiti . è dialetto 

alla Barra di Santos, ed il paese mediterraneo della provincia di  
S. Vincenzo, oggi chiamata di S. Paolo di Piiatininga. C' erano 

;f~~"&d$~ molte nazioni, o tribù, che prlovano, o parlano il Tupi con pic- 
ciolissimo divario. Eccorne quelle, chc mi sono note. I Cariyi , la 

c ~ r i r o .  miglior gente del Brasile, confinano co' r u p i  dalla parte del Sud, 
Tamoyo - 
Tuplnului. e si stendono sino alle foci del fiume Grande del Sud, n porto di  
Trmimtno. S. Pietro verso il grado 32. di latitudine: i Tnmoyi, o Tamoi, 
%$". che sono al nord de Tupi,, abitano nella costa, che si prolunaa fra 
Tupinaenw. la detta Burro, ed il capo di S. Toinmaso verso il grado 2%. di 
fimoipira- latitudine : i Tupinaqui, o Tupinnki , che dal fiume Guiricord si 

stendcam sino al fiume Camamu : i Timimini, i Tobayar;, ed i Tu- 
piwmbi, che o c c ~ v a n o  la costa, che è tra il detto fiume, e 

quello 

(rj I#aliano. Guared . i ,  e i !  Oma61u. 

a n e .  ...... yagua ...... yaguara ..... yahuarr. 
u r n e  ..#.... zoo . . . . . . .  cm.  . . . . . . .  zu.. . . . . . . .  .... . . .  fieliuolo , t i%, e tayY t r i t i  teigra. 
aice 11 P+. 
6gliuolo 
dice la  adr re! . membi ..... mcmbira. . . . .  mcmuera. 
1ur.w. ...... hend8 . . . . . .  cendi . . . . . .  cana. ..... . .  (a) aghara-guaru yagua-rucu . . .  yahurra-puana. 
marito ..... , me. . . . . . . .  mena . . . . . .  m e y .  
mogiis. ..... tembirecb .... !emincb. .... mericui. 
ubbia ...... ibiyujtj. .... ibi-cui. . . . . .  itini. 
tabacco . . . . .  p t )  . . . . . .  pitima . . . . . .  pctema. 

<a) Lupe io .tutte I< i i o g u d c e a i  i a , m . p r L .  Nel p i a o h  Dizioouio &I* 
l i q w  metto piB prmle comuni 410 m lingue. 
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qticllo di  S. Francesco de, sord : i Tgpleacns;, g!i &zii*:-; r r V - ,  t-1 I-I 1 h i n ~ i m .  
gl' lbiwyui , ed altr i ,  che abitavano I' interno del paefe bagnato 
dal fiume Grande: i Caetei ( il cui linguaggio alcuni fanno no- 2z;. 
tabilmente diverso dal Tupi ) distesi dalla foce del suddetto fiu- 
me  sino 31 capo di S. Agostino: i Potig~avi ( detti ancora T;- Potiguarì. 
p a r i ,  e Psrribaz, pwcht erano sul fiume Paraiba ) che daque. 
sto capo seguivano sino al fiume Grande drl nord : i Tupinambi T ~ a n t o -  
della costa, che si stende sino a1 Pard ,  e quei del fiume Ama- C:";,,. 
zone , o Maraiion: gli dpaat i  di  questo fiume : i Tupigoai, gli Rarigoaro . 
Jraboyavi. i Rurigoarai, ed altre nazinai, o piuttosto tribù del- 
Ir Tupi distinte con vari nomi. I Tocantini ( barbari feroci, e TOc"tinb 
nemicissimi de' Portoghesi ,così chiamati dal nome del fiurne,ove 
abitano ) parlano un liiiguaggio crediito forse diverso da1 Tupi , 
poicht si accosta notabilmente all' Omagua (87). 
- 18. Giacche ho discorso delle lingue di quella parte del Bra- 
sile, ove sono situate tutte le mentovare nazioni, piacmi aggiungere 
qualche hotizia degli altri liiiguaggl ,che i11 esso si parlano. Non 
poche ricSrche sopra di essi ho fatto fra gli Esgesuiii Portoghe- 
N , .ma senza nessun frutto, poicht i travagli, le disastrose navi- 
gazioni , i sequestri delle persone, ed i sotterranei di Lisbona, 
ove ccntinaja restarono incarcerati, hanno fatto disparire i p p -  
chi anni quasi tutti i Missionari. Fortunatamente ho potuto in 
qualche maniera supplire il difetto di notizie del Brasile con 
quclle, che mi hanno comunicate . Ab. Camafio, ed il Sig. 
Ab. D.Giovrnni de Velasco. I Gesuiti e1 rcgnodel Quito ( sopra 
l e  cui lingue mi ha dati grandi lumi il lodato Sig. Ab. Velascn ) 
accrebbero notabilmente ncl secolo scorso sul Marafion le loro mis- 
sioni ; poich* il P, Samuele Fritr. giunse fino a fondarne alcune 
nell'imboccatura del rurum, o rurua , che dista sedici gradi dal- &diti pi 
le foci del Marafion; e inoltre si fece amiche le nazioni confi- *lcunc mi* 
moti  sino a11' imboccatura del fiume Negro ( ciot  per cinguegro- 2:; $4: 
di dopo quella del Yurua ! e le preparb a ricevere i Missionarj. mie. 
L a  Spagna presentemente ( 8 ~ )  vi avrebbe immensa popolazione, 
se avesse validamente protette le nazioni allora co~ivertite, e yi 
disturbate, e disperse colle scorrerie di  alcuni Portoghesi inquie- 
t i ,  contro i quali lo stesso Padre prcscntb personalrnentsdoglian- 

Heruìs . C a t ~ l .  delle L iy .  C zc 

- - - . . - - - . -  .- 
(a) Gli Amipiras chiamansi ancora Imoigpiras, ed Iwoipigrar; 

ma il loro vem nome & Amboipiri voce Cìuaranì, che tignifica gente 
dcll'altra bada: forse cglino dimoravano nella rettentrionrle del fiw 
?e di S. F~ORCCJCO del 4. 
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r e  m1 Pari al Generale Portoghese: e poi in Lima al Vice-Re 
Conte de la Moncloa. La conservazione pacifica delle nazioni 
Americane interessa in sommo grado le Monarchie Spagnuola , e 
Portoghese: ed a questo fine csse hanno spedito giusti, e varj 
regolamenti, e leggi; ma la sperienza insegna, che essi non han- 
ho sempre la migliore riuscita a cagioce dell'avarizia, e prepo. 
tenza degli Europei nell' America. La  Religione, la quale in gran 
parte ha conquistati i paesi Americani .è quella sol?, che lipub 
conservare; e però la Politica vuole, che i Vescovi sieno i prin- 

~ , ~ , i , , , ~  cipali esecutori delle savic leggi, che sono state istituite a favo- 
certa per In re degli Americani Spagnuoli, e Pnrtoghesi . Questa digressione 
stcurczza ho  creduto dover fare a prcvenire la mente del Leggitore, che 
ni . non poche missioni leggeri perite in questo ragguaglio delle lin- 

. p,ue, e forse, come il fanno molti mal intenzionati, attribuirh 
rl Governo, o all'intera nazione i disordini, che non prorengo- 
no, se non d' alcuni particolari . 

19. Vengo ormai a dare idea delle diverse lingue dcl 
Brasile, secondo che ho  potuto forniarla coll'ajuto di alcune no. 
tizie del Sig. Ab. D. Francesco Gomez Esgesuita Portoghese, c 
con altre scelte, e singolari , che il Sig. A b. C:amaiio ha ricava- 
te  da parecchj MS., che egTi ha sul Brasile, e principalmente 
da'MS. dell'qrudito Sig. Ab. Antonio Fonseca morto poco tem- 
po fa ; da una Storia MS. del Bratile, da una copia MS. della 
Storia del P. Vasconcrllos; d' altra copia della relazione della 
missione d' lbiapaba scritta dal P. Vieira, e d'una eccellente car- 
t a  geografica MS. del Brasile. Secondo questi documenti e se- 
condo le notizie, che si Iggono nel P. AcuBa, ed in altri Sto- 
rici-Americani , le 5 I . nazioni seguenti hanno lingue differenti 
dalla Tupi.  Non diibito, che parecchie di queste lingue sieno tra 
se affini, ma io non ho documento a!cuno, onde ricawar porsa la 
loro affinjti. Ecco 1' indice delle 5 I .  lingue, o nazìoni , che met- 
t o  co'nomi, che leggonsi ne'MS. di Autori I'ortclghesi. 

L;,,~,,, d~ I. Le tre tribir Goaitacawopi , Goaitaca,q.uassii, e Goa;taca~a- 
vfrsr d: ori- cor;to della nazione Goaitacace , O  Gooitaca abitanti nc'fertili pae- 
grnr scooo- 
,,,,t,. si Coa;tactses nella costa marittima fra i gradi 2 I . ,  c t%. d i  la- 
Goaiticr . titudine. 
Aimore. 
Guayanr . Il. Gli Aniorrs pacificati nel 1628. da'Gesuiti. 
Connaie . 111. I Guayangs confinanti colTupi, c Cariyi (17) , e  con- 
Yuguarumr. vertiti da' Gesuiti . 

IV. e V. I Goanascs, e ì'u~uaruamus due nazioni nemiche, 
e poi pacificate dal P. Antonio Ribciro. 

v I. 
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VI. 1 Cararius, o .&aririus, o Cera?&, 9 T~'ce-irn, che Cua~ iu .  

~1 169. ammazzarono il P. Francesca Pinta nellamiuione d'L 
biapaba . 

VII. c YIII. Gli dnaces, o ulipaciz , e gli dcangrssus nr- -. 
zi0ni tra se differenti, e dall'antecedente , e aggregate da' Gcsui- 
t i  alla riduzione d' Ib iapaba , oggi Yilla-vi+ora-reale di 8mila ani- 
me. V i  sono ancora Tobayari, che parlano il Tupi (17). 

IX. Gli d(oas,  o ,,froans abitanti della bocca del Pari,che A,, 
ammazzarono nel 1643. il P. Figueira con altri Missionarj: un- 
dici almciia - 

X. I Teremembrzs, o Trcntembres abitanti della costa tra i ~ ~ ~ ~ ~ c p ~ .  

fiumi Yarnaibo, e Seari, o Siari. brc . 
X1. I Payacus, che abitavano nella Capitania del Seari, e pilrco. 

furono convertiti nel 17co. dal P. Filippo Bourel Tedesco, che 
di essi formò la missione di  Podi. I 

XII. I Gvens della missione Grens formata da' Gesuiti nel c,,,. 
1755. abitavano ne'pacsi interiori della provincia d'llheos. 

XIII. I Kiriris, che inquietavano la capitania della Baia , Kiriri. 
e furo?ro pacificati dal P. Giovanni de Barros, il quale dopo la 
meti del secob scorso d i  essi formò le grandi missioni panabra- 
v a ,  Saco , Nauba, e Jtiru . Ho un piccolo dizionario della lingua 
Kiriri formatn da un Esgesuita Portop,hex, ed avendo confronta- 
t o  le prole Kiriri con quelle di altri idiomi, soltanto vi ho 
ravvisato. qualche ombra di affiniti (a) tra il Ksriri, ed il Ta- 
minaco, (47) che è un dialetto corrottissin)(l della lingua Ca- 
ribc . I. dialetti di questa. lingua si parlano da parecchie nazioni 
aila banda settentrionale del Maraiion; e forse sono affini al lin- 

uaggio Kiriri la lingua dc'K;r;kiripas ( o Quiriqwiripar ) situati 
&a i H-poym, degli Aruacas (q) , e  deBCaribi mediterranei nel 
paese Coropa, o Dorado, C le lingue de' Kiriguges, e de3K;rabas 
nazione barbara, che discende d i  Curirias, e perpetuamente fa l a  a 

guerra agli dguas  (87). 
XIV. I Curunrares, che abitavano in un'isolz. dei fiume d- Cur-'~. 

C 7. 
, rugua- - - -  --I_--.--- 

(a) Ip.lirrno.. lomamaco .. Krriri .. 

Carne . . . . chararù . . . . . cradzò.. 
Dimane . . . . coronare . . . . crrantzl. 
Figliuolo . . . emuru . . . . . inura. 
Ungua . . . . nuru . . . . . . niinù. 
Nero . . . . . kinèrne . . . . . kotkb. 
Nmte . . . . kuko . . . . . . kayit.. 
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uAraguavd, che sbocca nel fiume Tocanrins (17) a' I Z. gradi di !e- 
titudine, C 326. di loiigittùdiiii,~ eoor~:I:i di'G-i:i m! 1750 
furom da qiiesti collocati nella missione d i  S. Anna ne' confini 
australi del governo di  Goyaces. d i n i m  voce Curuinare significa 
Ente supremo, che viene nominato con rispetto. 

, .  XV. e XVI. I Tupirapq. e gli dcreirs abitanti del Goya- 
krw ccs, e convertiti nel 1750. La nlentovata carta geografica MS. 

inette i Tapirapez ocll'isola druguaya, che ha 60. l q h e  di liin- 
ghezea . 

&cura . XVII. I Bucuter, o Guacuver abitanti verso Matogroso nc' 
confini aust~oli del Brasile: molti di 4 furono convertiti da' 
Gesuiti nel 1751. 

si. XVIII. I Putisis, o Pares;~,  o ParocU, che abitavano fra 
Cuyaba, Matogroso, e Chiquitos (zo), e nel 1740. furono dis- 
fatti da' Portnghai , dopo che avendo i Parisis accordato colGe. 
suiti Spagnuoti Missionari dc'chiquiti la loro conversione ,si pre- 
paravara i Gesuiti a stabilire la missione ne' paesi degli stessi 
Paririr . Alcuni di questi fuggendo da' Portoghesi si  cercarono un 
asilo nella missione S. Rafaekde' Chiquiti ;onde si rileva la buo- 
na disposizione, che avcano per ricevere Missionarj Spagnudi. 

hbudo.  XIX. I Barbudos verso il nordcstc d i  Cuyaba ; de' quali i 
Portoghesi hanno fatti alcuni schiavi. 

b r o .  XX. I Bororos all' oriente di Cuyaba di ottima indole. I 
Portoghesi ne hanno fatti molti schiavi per Ic loro miniere. 

p~..i.,. XXI. I Pocertus , XXII. I Marumomir , o Guarammiis , XXIII. 
M ~ ~ ~ i .  I Payayar. XXIV. I Curaris delle montagne d' Ibiapaba. 

P.P?. 
C U I ~ ~ I .  XXV. I Cururus c d n a n t i  co'Curum~rrs(XIV) e forse della 
Cururu- stessa lingua. 
u. XXVI. I Barbados della Cnpitania del. Maraiion, che erano 

in due missioni de' Gesuiti al sud, ed a DO. leghe dalla Capitale. , XXVII .  I C a r u v a r , ~  Cararus SUI fiume Pindare nella Capi- 
t a n i ~  del Maraiion, c ridotti a missione. 

g-b. XXVIII. I Yacaraibas, o rucaray~bas sbimnti ne'confini del 
&est del governo d i  Goyaces, de'ytali sembra, che i Gesuiti 

3720. abbirno brmato  la maggior parte delle riduzioni, o 
missioni di  S. Giux ,e S. Sovcrio nel detto gnvernoall'orien- 8" W, ed a 30. leghe al villaggio la Natividud. Queste missioni 
e r o n o  r'1.s. Aprile 1757. dandone motivo i soldati, c 1'Am- 
ministratore secolarc . 

&afe. XXTX. C l i  Arayw , o druyas al sud dc' Yacaraibas . XXX. I 
Gayapi al sud del Governo d i  Goyzccs. 

*xxr. 



, 
XXXI. e XXXII .  I Caualeires , e gl' Zmaws sul fiume Ta -  C.viei- 

quori , ch' imbocca nel Paraguai. Si congetrura , che l'una di  
queste due nazioni sia tribu de' Mbayas, o Cuaicurw (30), e 
1 alna dc'Cuacbicos, o Gu.cbics (31). 

i XXXII I .  I Coroados ( o Coroq~dos ) all' occidente de'iioai- &do. 1 tacaccs ( I) dietro la montagna della costa del mare. XXXIV. 
I c XXXV. I Macbacaris , cd i Comunuchos vicini alla detta Machacari . 

montagna fra i gradi 18.. e zo. di latitudine. XXXVI. I Pa- z ~ r . ~ '  
1 a c b  ( Q Paracior ) verso la stessa montagna, e pih al nord. 

1 Queste q. nazioni in oggi sommamente diminuite sono situate 
fra il governo di Minas (&nerakes, e le Capitanic della costa ( di 

I Porto-sicuro, dello Spirito Santo, e di Guaitaeaces. ) 
i XXXV 11. &C. e XLI I .  i Cueguer , i Timbivar , gli d c m m ~ i -  G" C. 

~im%ir?:  t r m ,  i Paracatir , i Ge'cos, c gli A~apu*us, o Jfmaprorrrr abitan- A ,,a,,r,, 
l t i  nel pese del Piagui del governo del Maraiion. I'atakati . 

X L I  ,I. XLIV.  e XLV. l Gunnares , gli h n h i s ,  o d r m -  I;~.':P;~,, . 
d i r ,  ed i Ca;caites, o Ca:cai appartene~iti alle missioni dc'lir- Giranarc. 
suiti nel governo del Maranon. Ananhi. 

calcai XLVI .  e XLVI I .  Gli Aura r i s ,  ed i Mmharis ( o Mefia- A,,arj- 
ris ) abitanti de! fiume Grande del nmte. Si sospetta , che ne Meahari. 
sieno t r i h  degli Aimores ( 11.) Goaregoari Jes~arussu. . 

1 XLVII 1. &C LI. 1. Goaregoares , i Jessarussus , gii d m a r i -  Amuipu- 
puqurs, ed i P y v a r c r .  ~ U C  . 

Payayacc. / l i  n. che non ( dialetto dclla Guaiad.  n& del l iTuoi  n e r  
i sun lingua&o delle 51.  mentovate nazioni, 'sebbene il nime d i  
1 alcune, come 1' ho osservato nel dizionario Quarani, sembra ts- 
: sere significativo nel Guaranf , e  nel Tupk : ma questo soltanto pr'b 
h rciò. che i Tupi hanno messo al modo loro i nomi ad dcu- 

ne nazioni, che con essi confinano. Nelle storie delle missioni de' 
Gesuiti si notano le dette 51. lingue come diverse dalla Tupk ; 
ma non si d i  notizia della loro affiniti, nè pure non L poffibile 
1' averia, fin che non si faccia confronto de' dizionarj delle der- 
t e  lingue. E* credibile, che parecchie di  esse sieno affini tra se, e 
ad alcune del Paraguai, e di Terra-ferma . Oltre le mentovate na- 
%ioni trovoancoro notate ne' MS. de'Gesuiti sessanta nazioni in circa N-O&' 
m a  dirsi niente sulla loro lingua, e perbnon ne fo il catalago. ling%i 
Mi sono parimente sconosciute le lingue di  parecchie ~ & i ,  che &l Btdi lc.  

appartcngoao alle Missioni de' Religiosi di altri 
Ie quali lingue unite a 
ti , prrhbabil mente faranno i l  numero di 
che rlcuniatrcriscono della 

30 
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Linguachi- 20. Esposta una breve idea delle lingue del Brasile ritorno ar 

ragguaglio d i  quelle del Paraguai , ed in primo luogo occorre di. 
scorrere dell' idioma Cbiquito , o Cbikita celebre per 1' artificio ( co- 

Di.lirriCbi.me s i  vedrà ne' suoi elementi ) e più ancora per le famose mis- 
rusrr. sioni chiamate. de' Chiquiti. La  lingua Chiquita haalmeno quattro 

dialetti conosciuti , e s i  dubita del quinto. I. I1 primo dialetto, 
che n' t il più comuiic, ed usasi ne'villaggi, o missioni di S. 

T,, Rafaek, S. Michele, S. Ignazio, S. Ana, S. Giovanni, SPntia- 
go , Santo-Cuore, e la Concezione, dicesi Tuo;  e parlasi dalle tri- 
Fu Chiquite nominate in Ispagnuolo Taos , Boros , Tabt;cas , Taie- 
picas , Xuberccas , Zamanucas , Buqorocas p Punax;cas , Quibiquicas , 
Prqurca.r, Boocas , Tubaciras , &uporecus ,e P;ococas, I Chiquiti ncl la 
loro lingua danno a queste tribù i nomi ma Tnuca, ma Boroca, 
ma Tabica 6 c .  i l  ma vale I ; ,  e la sillaba finale ca fa plurale . 

Pihco. Il. Il secondo dialetto chiamasi Pliioco, e pariasi da' Piiiocas , 
Piococas ( di S. Saverio : i Piococas del dialetto Tuo sono in S. 
Ana , e S. Ignazio ) ~uiniecas , Guapacas , Qu;iaxicas, Poxisccas , 
Motaquicas , .Zrmuquicas, e Taunitocas. I l  dialetto PiTioco parlasi 
ne' villa!gj, o riduzioni di S. Saverio, e S. Giuseppe della Mis- 
sione de Chiquiti, e nel villaggio S. Giuseppe di  Buena-vista , 
o Drspororios nella missione de' Moxi (66) . 

W. 111. I1 terzo dialetto chiamasi M a n a ~ i  , e parlasi da' M a n ~ i -  
cas, Sibacas , Cuqicas , euirnomecas , Tapacuracas , ruracarrcas , e 
riritucas. Tutte queste tribù erano state ridotte da' Gecuiti nel- 
l a  loro missione de Concezione, ovc parlasi il dialetto Tuo, P e però questo era iventato lingua comune de' giovani, e soltan?~ 
i Vecchi ancora persistrano in conservare il loro dialetto Manayi . 

penq,,, o IV. I1 qparto dialetto chiamato Penoqri,. o Penoli si usava 
Penoki. anticamente da' Penoquis tribù Chiquita numerosi~sima , eguerrie- 

ra., che sul principio non poca biiga diede a' Conquistatori, e 
ed a' Portnghesi di S. Paolo, e presentemente convertita si tro- 
va stabilita nella mentovata Missione di S. Giuseppe del diaktto 
Piiioco . ilquale oggi èdivenuto proprio de' Penoqui. 11 dialetto Peno- 
qui si scoflava notabilmentc dagli altri tre dialetti; e perb il P. 
Filippo Suarez , il' quale formò la prima giamntica della lin- 
sua Chiquita, fece ancora un dizionario del dialetto Penoqui, e 
zf i  esso scrisse alcuni trattati di dottrina Cristiana .. 

V. Nella relazione storica de' Chiquiti falsamente attribuita a1 
xdi"ma~ P. Ratrizio Fernandez dircsi al capitolo 8. che sia dialetto Chi- Ltmguas 

n. 31 .  quito I' idioma, che parla lanazione detta Lrnguas del Chaco (3 3 )  ; 
ma pcrchè la detta relazione t tutta piena di Cdv0le , e perche 

no& 
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non C' k memoria, che a!rum essendo stato fatto schiavo dalla 
nozione Lmguas siasi liberato dalle mani di  gùri Biiberl, i qiiali 
ammazzano tutti gli schiavi eccettuati i ragazzi piccolini, i Mis- 
rionarj Esgesuiti perciò non si azzardano a contare l'idioma Len- 
guar fra i Dialetti Chiquiti. 

21. Ne' mcntovati villaggj della missione de' Chiquiti era- Lingue di- 
no, mi scrive il diligenticsimo osservatore Sig. Ab. Camaiio, le V ~ ~ ~ & .  

lingue Batajr , Corabd , CuberC , Cuvucflnt, Cuvurnind , EcoborC , Coraba . 
Otugue ( Otuke ) PaiconZ , Yarabd , Pauid , Pu  j o c a  , Quitenta ( o E:!:',;, . 
Kitenra ) Tapt , Tapuri , Xarabè , e Rauve . Tut te  yue(te lingue Curumini . 
erano differentissime dalla Guarant , dalla Chiquita, dalla Zamu- : ca ( z z ) ,  da' loro dialetti, e d' altre lingue assai conosciute nel- 11a1con&(66). 

l e  missio~i de' Gesuiti. Le quattro prime tra lenominate nazio- ParaM . 
m i  vivono in S. Rafacle ( zo. n. I. j . I Curuminar , gli Ecobores , ~ ~ ~ ~ ~ ; .  
ed i Xauabrs nella mia missione, o villaggio detto Sant' Anna. Quitema. 

Gli Otuqurs nclla missione del Santo.Cuorc . I Paiconts nella Con- 
cczione, ed in S. Savcrio, I Paraibas in S. Michele. I Paunas, Xnribc . 
o Paunacas, i Paipcns,  i @itemas, ed i Napecas i quali tutti 
par!ano lingua Quircma, nella Concezione. I Tapis , o Tapies 
in S. Giuseppe, ed alc~ini in Santiago. I Tapuris in S. Tgnazio. 
Non fo menzione de' ~ I I U ~ P S ,  perchk questi appartengono (66) Bgz!,f,b) ' 
alle missioni de' Moxi ,  che avcano i Gesuiti del Perb; ma ben- Moro.. 
si debbo dirlc,chc sebbene si trovi stampato essere affini le lin- 
gue Pairone, e Baure , ,non perb asserisca Ella una tale affinità, 
che n' b assolutamente falsa, e supposta. l o  per levarnele i dub- 
bj ho consultata il Sig. Ab. Christoforo Rodrinun di  grave autorith , e P d i  memoria portcntosa, il quale per venti anni con Apostolico ze- 
lo  fu Missionario de' Baures, e de' P~iconrs i quali crnno sotto 
la s.11 cura nella missione, e rillagio d i  S.Saverio (20) a mi h a  
detto, che non trovò ombra-alcuna di affinith tra le lingue de' Bau- 
res, e Paicones, nb mai sentt egli dire, che vi fosse neppure u-  
na parola comune alle due lingue; e pcrb nel cominciare a cate* 
chizzare i Paicones, sebbrne sapva perfettamente la l i  ua Baure, 
g!i fu necessario prevalersi d' interpreti, i quali alla "a nedovette 

' abbandonare, perchb si vide da essi burlata. Neppure, conchiude 
i l  Sig. Ab. Camaiio , fo menzione delle lingue @;e, C w r a  , E- 
rebe, ed altre, percht di  essealtra notizia non h o ,  senon st quel- 
la, che leggesi nella favolosa relazione attribuita al P. Fernandrr 
( %'o ) e non voglio confondere il certo col dubbioso ,, . 

22. Well' anzidetta missione de' f hiquiti sono i Villaggi , O 

missioni di Suitiago, e di S. Qiovmni , ove stbbenc la lingua domi- muu . 
nan- 
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nante sia la thiquita ,fpuire parlasi la lingua 7aniuca f che matrice f 
in Santiago dalle tribh Zamuche dette UqataGos, Tunachos , e  Cui- 
potorades; ed in S. Giovanni dalle tribh Zamuche nominate Mo- 
rotocos , Cucurater , e Tom~enos . In S. Giovanni nel ~767. quasi 
tutti iZamuchi parlavano ancora i l l h iqu i to ,  ed in Santiagncoll' 
indufiriosa fatica del Sig. Ab. D. Narciso Patzi la maggior parte de* 
Zamuchi parlava cziandio il Chiquito . Nella missione del Santo- 
Cuore sono le tribù dette Zan~uca, e Zatieiia. 

%i dialrt- I dialetti dzl!a lingua Zamuca sono tre conosciuti, e si dubi- 
t t  . ta  del quarto. II primo dialetto si chiama Zattium , e pailasi 
Zamuco . dalle tribù dette Zammos, Satienos, UgaraZos secondo il Sig. Ab. 

Rovorcdo; ma il Sig. Ab. Patri dice, che gli Ugaraiios hanno 
linguaggio alquanto differente da qiiello de' Zamuchi. 11 secondo 

Caipatoradc. dialetto dicesi Ca;potorade, e lo parlano i Caiputo,ndes, i iirna- 
cbor , 81' Imonos, ed i Tinrinabas. Il terzo dialetto t il Moroto. 

~ O ~ O ~ O C O .  co , usatopa' Mmotocas , da' Tomoenos , da' Cucurates ,n Cucutade.r , da* 
Panonas, e forse ancora da' Careras, e dagli Oro>ebatn, confusi 
i n  oggi coll' altre tribu. T1 quarto dialetto dubbioso C I'Uqa- 
runo per la ragione esposta. 11 Sig. Ab. Patzi nel 1757. visitò 
gli UgaraZas, Znt;rnos, ed i Tunachos, i qiiali presentemente so- 
i o  convertiti, come ancora tutte l* altre tribh nominate eccet- 
ta la tribù Timinabg, ed alcuni Imor.:s ( che parlano Zamuco ) 
ancora infedeli, e dimoranti nelle selve. La  prima trihu conver- 
tita ( collo quale fu forinata 1' antica missione, o villaggio d i  
S. Ignazio de' Zamuki ) fu la Zaniecu, e però fu appropriato 
questo nome alla lingua. 

~ i m g u ,  23 L a  lingua Mataguaya parlasi da una nazione assai numero. 
r w a v i .  sa,  e la più vile del Chaco , situata fra i gradi z 1. e 24. d i  

latitudine, fra 3 1s.. e 3 17. gradi di longitudine, confinante co' 
Chiripani ( r ~ )  ,e  conosciuta generalmente dagli Spagniioli colnr~. 
me Mntupavos preso da quello, che avea la Tiibti , che Inro ser- 
ve nella coltura della cam?agna, e comniercia con loro. Le altre 
ne* *empi andati furono conosciute co' oomi di dgovus, Trutes, 
Ta;nous, o Tainuyes , Palomaos , Oxotas , TaZis ( si duhita , se que- 
sta ultima tribù era di un' altra nazione ): in oggi nan si sentono 
tali nomi, ma soltanto i seguenti Matakos , Huerhuos , Pesatupor, 
Jbucbetar, Imakor @C. Tutte le tribù parlano uno stessn linguag- 
gio con qualche piccola differenza, come dice il Sig Ah. D. Gim 
vianni Araoz dimorante in Faenza , il quale fu Missionifio de' Ma. 
taguayi , ed ormai saranno 40. anni che fece una gramatica della 
loro lingua, c un dizionario : ma a cagione del lungo tempo tra- 
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s o r s o  , e  della sua avanzata eth nulla pih ricordasi di una lingua, che 
egli non ha procuratodi conservare, perche inutile nelle circostanze 
presenti, in cui l' adorabile Providcnza ci ha collocati. Pose egli 
gran fatica con altri Missionarj nella conversione de' Mataguayi , 
che in numero di cento aggregati furono alla missione del Rosakio 
de' Chiriguani . Perecchj Gesuiti nello scorso, e presente secolo si so. 
no impiegati nella conversione de' Mataguayi , ma con nessun altro 
esito, che con quello àel g!orioso martirio, crme si dice ne' libri 
p, e z t . ,  e 24. della Storia del Rraguai del P. Charlevoix. 

24. La lingua Lulc di artificio semplice , e diversa dall' altre lingua L u l s  
lingue Americane ( gli elementi gramaticali delle quali abbia io 
let t i)  parlasi in c ' ~ e  villaggi delle miscioni delGesuiti nel Cha- 
ro chiamati Mirafires, e Va'albuena della diocesi del Tucrtmnn si- Paesi, avc 
tuati sul fiume Salado verso il grado 25 .  di latitudine, e tra i " P ~ ~ ~ ~ .  
gradi 31 3. e 3 14. di longitudine. Vfilbuena .t all' oriente di Mi- 
va$ores, e ne dista t 2. leghe. I1 P. Machoni nella sua grama- 
tica Lirle stampata nel 1732. ( dalla quale ho estratto in i l  
compendio, che pubblicherò ) premette un ragguaglio delle na- 
%ioni, che parlavano dialetti Lui;: ma perchk ie notizie in esse 
contenute non convengono con quelle, che leggonsi nelle storie 

.de' PP. Techo, Lozano, e Charlevoix, ed in alcune lettere'de- 
gli,Antichi Missionarj, ho creduto dover pregare il Sig. Ab. Ca. 
maiio a ricercare sopra ledette w t i ~ i e  il pareredi quei Missionarj 
de' LUI!, cbe aiicora sQno viventi, e si ritrovano in Faenza, e o 
espormr poi la sua critica' decisione per conf~ontnrla col sen* 
timento L 1  Sig. Ab. D. Giuseppe Ferragut dimorante in Raven. 
a a ,  i! quale fu Missionario de veri Tonocoti creduti dal P. Ma- 
chone Luli di origine. A questi documenti appoggiato ho po* 
%te riievare alcune equivocazioni del P. Machoni; ed accioechk 
asse pib chiaramente si scuoprano, premetterò alle loro,irnpugna- 
zioni la notizia, chede* ~ u l i  si legge nella citata gramatica. 

I. La  lingua Luls. dice egli, t propria di cinqiie numerose Storia dew 
nazioni chiamate Lola, Isistinè , Tokist;nè, OristonZ , e Tonocutè, L~li '  9 e de' 
le quali sono pih di cento anni ( ciot nel 1600. incirca ) abita- 
vano ridotte ia viI!:ggj. 2 

11. La Tonocotè constava di  sessanta mila anime incirca, ed era 
vicina alla citth 1a Conc~ioue situata sopra un lago non lun- 

dal fiume grande del Chaco chiamato Vern~ejo, e le altrequat- 
tro nazioni erano in villaggj popolatisimi vicino alla cit t l  d i r# -  
lmera d i  Madrid, chiamata ancora Esteco, la quale era stata fon- 
data sul fiume Salado a 6o.leghe dal sito, in cui poi per la terza 
Xmh. Catal. del18 Ling. E volta 
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volt i  edificata peri in un treffiiioio iiell' anno i P p .  inghiottita 
dalla terra .  L a  citth Concctione è perita ancora. 

111. I Gesuiti Alonso Barccna, Hernando, o Ferdinatido Mon. 
r o i ,  e Giovanni Viana nel i 589. annunziaroiio il santo Vangelo 
a' Luli, agl' Isisteni , a' Tok;stlni ,ed agli Ovistini , i ridotti gih 
i n  ppolazionesentirono parecchie volte S. Fiancesco Solano . 

IV. I venerabili Missionarj P. Pietro Aiiasco, ed il nientova. 
t o  P. Barcenr redicarono il Vangelo a' Toliocoti, e questo ulti- 
m o  in e t l  d i  t' 5 .  anni compose una gramatica, e dizionarj della 
lingua Tonocutk . 

V. L e  quat t ro nazioni ( I l . ,  e 11'1. ), che erano presso I' in- 
felice Esteco,fuggirono nelle stlve della banda opposta del Sal,rdo, 
e vi dimorarono, senzacht niente d i  loro si sapesse sino al 17io., 
i n  cui ne uscirono spontaneamente, e furono consegnate a' Gesui- 
ti dal Sig. D. Stefano Urizar Governatore del Tuccman.  

VI. L a  nazione Matard, ed altre del C hacn intendono il L:c* 
le  a cagione del commercio. 

Lcuopronri ECCO dunque sopra 1' espost,o ragguaglio le seguenti osservazio- 
alcuni sbaglj ni  approvate dal Sig. A b. Camafio. 
nelle detta VII, C' era una ant ica,  ma poco fondata tradizione, che ncll' 
Storia. interiore del Chaco sulle sponde del Pilcomayo ( paese finora non 

conosciuto ) dimoravano numerose T r i b ù  della nazinne Tonojote 
(i.), della quale il  P. Lorano fa  menzione nella descrizione del 
Chaco rapportando le  lettcrc del V. i'. Gaspare Osorio celebre 
Missionaiio del Chaco scritte nel 1630. incirca. In  queste lette- 
re  si descrive il  Chaco,  e dassi distinta notizia deile sue nazio- 
n i ,  e vi s i  fa menzione de' Tonocot; dcl Pilcrirnayo, che fuggi- 

Tonqcori rono dal Tucuman,  quando vi  entrarono i Conq~iistatori ( ncl 
sconosciuti 

frvoiori 1549. incirca ) ; e si aggiunge, che secondo la relazione degli 
abitatori di Gundalca7ar citth del Chaco s i  avea notizia certissi- 
m a  de' Tonocoti, in traccia de' quali disponeasi ad andare il  sud- 
detto P. Osorio.  

VIII, I l  P. Machoni dunque credette, che i Lirli erano Tono- 
coti, e che questa nazione era quella stesza, che si era riftiggi* 
t a  nelle selve, e sapendoEgli dalle storie dei Gesuiti , che i PP. 
Monro i ,  e Viana avevano convertiti i LuLi , e che B:;rcena, 
cd ABasco avevano convertiti  i Tonocoti, unendi 7i!c0?e ? i z k  
alla tradizione dell' antica fuga de' Tonocoti s' imrnaginb, chr i 
Tonocoti del Pilcomayo ( d i  cui fin ora niente si sa ) fossero 
quelli convertiti da' Gcbuiti , c da S. Francesco S o h o  ,che ancora 
fu Apostolo -de Tonocoti . 
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1 1%. I Tonocoti, di cui fu 1' Apostolo il P. Barcena, furono i 
I progenitori dcgl' Indiani di  Maravd , ( V I . )  voce della lingua Pe- ~ m c c o r i  veri 
C 

ruano , che significa un' eiba ( chiamiha ETpadana in Spagnwb, 'One ' M* 
i C , :bly" in ltrliano ) di cui abbonda il Paese d e ' ~ a m r ~ . ~ u e - ' ~ '  " 

sti Indiani parlavano i1 T~noccir, ( la cui Gramaticacornpse il P. ~,.,,,,~. i Barcena comr si rileva chiaramrnte dalla lettera, che il P. Bar. 
1 cena stesso scricse da Mntnvd 11 P. Giovanni de Atienza Provin. 

cia!e de' Gesuiti dcl Perù, al qva:e dice: ,. colla lingua Tono- / ro t r ,  e colla diligirza, che al P. !'ii>io de Afiesco Iddio d i ,  
credo, cl;t rallegrerassi il Cielo, e V. R. esulterebbe,. . se ve- 
desse co' propil occhj il fervore, e la ci;ia, con cui piccoli, e 
grandi a sentir vcngono l a  Dottiina nella loro lingua. ,, &C. I l  
Villaggio di M n r m r  , il quale aveva ottomila anime ed era nel- 
la giurisdizione della Citih 1s Concp;. une ( I  1.). a cagion~ delle in- 
cursioni dcgl' Abiponi , Mocohi , Tobi ( 26. &C. ), Afocosni, e 
~ a k ~ z ~ u ' c \  fii trasferito alla giurisdirione di Sunt;azo del Estr- 
vo sul fiume Saldo a' 28. gradi di latitudine , e 312. gra- 

1 di , C 12. minuti di  longitudine all' oriente , ed a 30. leghe 

I d a F ~ ; : : ~ i a n i  dunque detti Mntrrar sono i veri Tonocoti ( in nume- 
f ro di sr$sunta mila nella giui isdizione della Concezione, ccme dice il 
t P. Machnni n. 11.) Y quali S. Fcancesco Solano, ed i Geqtiri evan- 
i gcliriarom ,cd erano in tanto numero. che i Tonocoti tlibutarj 
i della sola giiirisdirione di Eraco (TI.) ascrndevano a trenta mila. Era. 

Numerosa 1 no ancora Tonocnti nella ConceT;one, in S,znt;ago, in S. Michele, e pc- n,,,,,, 
rb dovevano essere almeno centomila i Tonocoti di Esteco; ,poi- Tosocsrr. 
chk non pagano tributo n& ic donne, n& i ragazzi. Queha nume- 

[ rosa nazionr si h ridotta orniai a tin piciofissimo numero d i  persone 
1 a cagione delle pesti, e de' scrvigj personali, che gli Spagnuoli 
i gli costringono a fare contro. il divieto delle leggi Americane ,e de' 
: Gequenti , e pressanti Ordini de' Re Cattolici. Ad ogni passo nell" 
i America trovansi fatti , che addimostrano l a '  necessiti di a&. 

dare ,.come dissi altrove ([S.), a' Missionari , e 1! Vescovi I'as- ~ ~ i , , , ~  
saluta cura delle missioni, se prestar s i  vuol servizio alla Reli- su1ic missio- 
@ne, ed allo Stato. Se i Principi, che nell' America dominano, {~,,$~e'I" 

f in qualche tempo a' Vescovi la scelta lascieraano de' ~ove rna t~ed r i io~ ta&.  
ri de' pe s i  dcgl' Indiani , dentro a pochi anni vi 'goderannoen- 
trate mrggiori , Ir tranquilliti vi sari stabile scma spese militari, 
e la pqolazinne cresrcrh senza misura. 

81. Rilevasi dunque, che la nazione Mdtard (VI.) era la stes- 
sa de' Tonocoti (11.). Esaminiamo ora, se lequattro tribh , o?a- 

D z. ziont 
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zioni de' Luli &C. (III . ,  e V. ! ciiscrndeano da' Luli convertiti, 
e se aveano origine comune co' Tonocoti. 

XII. I1 P. Techo nella storia del Faraguai discorrendo della 
missione de' PP. (Il[.) Fcrdinando Monroi , e Giovanni Viana nel 

Lulr antichi. ~607. dice, che i Lui; antichi parlavano la) diverse iingue , ciok la 
fiaecbua, la Tonocote , e la Kohana . Dnvevano parlare In Qurcbua , 
~ e r c h k  (61.) erano stati soggetti agl' Incas, e la Tonorotè, perchè era- 

LP 110 vissuti colTonocoti : e la loro propria lingua sariistata la Kahar?n , 
sua K . ~ . M .  nome , che in Q&ua significa montanara dalla voce kaha montagna. 

Non ri sa la natura dell' idiomz Kahano , che era propriode' Luli : ma 
LC lingue rilevasi dalla_relazione del P. Techq , ch' era diverso dal Tonocotr . Lr: 

Kakan2* e parole Tonocor , e Tonoc~è  noi1 significano niente in Lulc secondo i 
Tonocore e- Missionari, i quali asgiungono non avere mai sentito nk da' Lulr , 

nt da' Matard ( che solio i veri Tonocoti n. XI. ) che que- 
ste nazioni sieno paventi, nome, che gl' Iiidiani danno a tutte le 
tribu , e nazioni, c h 5  sono del loro propria linguaggio. Un Mis- 
sioiiario di Matarà dice, che egli sentì qualche volta i suoi IG- 
diani parlpre una lingua a lui  sconosciuta, e che informatosene 
seppe essere la loro antica lingua: ma perclii il Missionario sol- 
tanto sii la  Qurchua, e non la Lirle, non si pub rilevare, se la  
lingua Matard, O Tonocote è affite, o diversa della Lule. 

t Luiimo- XIII._Neppure sapersi può, se la lingua Kakma drgli antichi 
~ ~ ~ c ~ , Q ' n L ~ l i  t quella stessa de' moderni Luli ; poichè qucsti propabilis- 
dlrcesdono simamente non provengono da' Luli  convertiti (XII.) come dice 
&!i onticlii i l  P. Machuni (V.1- I Lul i  moderni sono pacifici ; gli antichi era- 
' "". no feroci : nella lingua de' Moderiii non si trova neppure una paro- 

l a  Spagnuola, ne segno alcuno di religione CI k ravvisato fra loro.  
I Luli ,moderni si danno il nome di peb, cioò uomo, e la parola 
Luie non ba significazione nella loro lingua. Ultimametitele storie 
antichedc' Gesuiti , nelle quali trattasi della conversionc degli antichi 
Lul i  , non fanno memionedell'altre loro tribù Isistinè &C. ( n. 111.) 

XIV. Su' Luli moderni trovo soltanto c e r k  le seguenti notizie. 
smri. dc* .L' invitto Si& Urizar (V.) perseguitando ne2 1710 le nazioni 

E d  modcr- gyerrùrc degli Abiponi ; mi &C. invitb i Luli. che trovb pa- 
.L. ~ i f i e i ,  a ricevere Missionari. Con,wgiiati i Luli aWesuit i ,  cfon- 

data loro missione, colle nuove incursioni de' Barbari la nazione 
Lu- 

-----v----.--- 

(a) Pruflur expeditiais fuit Lullorum pigoi omnes lustrasse ; re- 
siJuos Ethoicos Christiinis addidisse ... Neophytos omnes a6 tot 
rnnis Confessariorum copiam non habentrs, Quicbor , &Tonocota~ , ,  
fiagur beneficio espiasse, WiPì loquentes . Tcrbo citato. 
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le andò errante ~ e r  i paesi degli Spayu+!i sine s!!' z n ~ c  I - -*  / > - - s  

quale fu ristabilita nel suo antico sito di Mnrafires, chiamato 
ra S. Stefano,ove sono 550. Luli . L e  tribtu isirtine, e Tolti- 

(111, iiscirono d .Il: selve nel 175 I. , e si stabilirono in Vhl- 
o S. Ginvaiini B,i:tista (questi due nomi ha il villaggio) o. 

no 740. pelsone delle due mentovate tribu. Dcila tribìì Ori- 
nè del suo .nome non C' & più memoria: e congetturasi, 

uel nome sarh forse stato proprie della tr ibì  chiamataLule, la 
l' avri perduto nelle sue pellegrinazioni. 
La lingua Vilel.1, la quale secondo il sentimento degli 

Lingua Vi$. ti Missionari del Paraguai t diversa da tutte le lingue 1,. 
ute del 'medesimo Paraguai, parlasi in tre Villagl delle 
ate missioni del Chaco nella diocesi del Tuciirnan. Que- 
aggj , chiamati O~tega ,  Macapillo, t S. Giuseppe, sono si- 

sul mentovnto fiume Salado. Ortega è fia Miraflores, t 
uena ( missioni de' Luli n. 27. ) :  Macapillo n'è un poco Paesi, e y  
orientale a' 25. gradi, e pochi minuti d i  latitudine, ed a' ?aria* 

4. g r d i  , e 40. minuti di longitudine : e S. Giuseppe è vicino 
o 26. di latitudine, ed a ' ~  15 .  gradi, IO. minuti di langi- 

tudine. La missione, o villaggio di S. Giuseppe per 1' addietro 
era stata situata a' 28. gradi di latitudine in circa, ed a'zg. leghe 
dalla cittl di Santiago sotto la cirezione de' Preti Secolari: ma 
Mons. Pietro di Ar*ndl~Ba Vescovo del Tucuman ( che fatto, 
poi Arcivescovo di Charcas è 'morto non p a r i  ) ve0 endo che pg  difficilmente si trovavano Preti Secolati per fare da Missionari 
d' Indiani barbari, poveri, e gnudi , consegnò nel 1757. i Vi- 
Ieli di S. Ciilseppe a Gesuiti, che li condussero dopo 1' anno 
1761. al si to,  rlve prtsentemente si trova il loro villaggio a' z6. 
gradi di latitudine alla banda orientale del fiume Salado. In guc- 
sto villagio di S. Giuseppe 1' anno 1767. erano 656. Vileli, de' 
quali soltanto cento erano catecumeni. Della stessa tr ibì  Vilela 
sono gli abitatori del piccolo villaggio chiamato Cbiprona all'oc- 
cidente di  Cordoia, e distante da essa 4. leghe, il quale 8 
sotto la cura de' \PP. Francescani Osservanti. 

Della tribù Vilela nei 1767. erano 200. persone incirca va- Tribl vile. 
p n t i  per le bnscagiie del fiume Veimcjo, o Grande del Chaco. le crnnct 

Parimente m1 detto anno erano infedeli, e vagavano ancora *'lve * 

per le boscaglie del fiume CTcr~ncjo le t r ib ì  chiamate Chunupies, 
roocr, Yeco~n;tm, O~olrs , Varaur , J tu la las  , e .Sivin;pir. Le  arri- 
me di tutte queste tribìu erano in assai piccolo numero. r Mis- 
sionari credono, chc tutte insieme non ascendano a mille per- 
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I. Nel Villagio Ortega ( chiamato ancora N. S. dei Bud. 

ronsigiio ) sono le tribù chiamate Omoampas, ?éconoampas, ed 
IPUE , che costavano di 200. persone incirca, tutte ridotte alla 
santa Fede. 

11. L a  tribu detta Palaines, la quale nel 1767. avea zoo. persone in. 
circa quasi tutte catecumene, 2 nel villaggio, o missione di 
Macaprik chiamata ancora N. S. del Pliar .  

111. Nelle Storie si fa menzione delle tribù chiamate Grramnl- 
gas, e Tzqrretes, che parlavano Vilelo: ma queste tribù sono pc- 
rite colle pesti, e guerre, o si sono mischiate con altre tribu , 
o si sono ritirate neiie selve, p i c h è  presentemente non trovo,  
che nessun Missonario abbia notizia delI' esistenza loro. 

Dirlctti Vi- IV.  Nellr mentqvatc tr ibù,  le quali possono essere intese sotto il 
l e i i .  nome generale di Vilele, sono due dialetti, de' quali 1' uno dice:: Vtlclo, 
o . e 1' altro Omoantpo. Questo parlasi dalle tribu , che sono in Ortega 1 T.) , 
~mauapo .  ed il primo da quelle, che propriamente si &cono Vi /c /e .  I1 Sig. 

Ab. D. Francesco Almiron, che fu Missionario in Macapillo(I1.) 
dice, che le  tiibù di  Ortesa non pronunziano la W ,  e che ne 
sogliono sostituire il D. 

A S n i t i  del- V. H o  notatzta qualjhe affinith fra alcune paro]? Vilele, e L u -  
le llnsuc le (24) che sono di uso comune,come quelle delle parti note del Lula, C Vi- 
kh . corpo; e questa osservazione mi aveva fatro congetturare, che fos- 

sero affini le lingue Vilela, e Lule: ma i Missionarj le credono 
diverse, e giudicano, che l' alhnith delle dette parole provenga 
dal commercio fra le due nazioni. Nel mio piccolo Dizionario 
delle lingue potrassi osservare 1' ~lfini th grande delle dette paro- 
le: e q u i  sotto ia) noto altre alquanto affini. 

ticRuiMol- 36. L a  lingua Malbalae, che era propria della nazione dello 
hirc. stesso. nome, t ormai quasi perita. Della nazione Malbalae, la 

quale era poco numerosa, e troppo guerriera. sono rimaste po- 
che famiglie disperse fra i Mocobi (29) i Vileli ( 2 5 )  ed i Ma- 
toguayi [ a ? ) ,  c parlano i linguaggr di queste nazioni .Se la mis- 
rione dc'Ma!balai principiata nel I 75 i. dai Sig. Abb. Ferragut 
(24.) non fosse. stata disfatta a cagione di  un infausto accidente, 

avrem- - - - - - - -  
e) Italiano -- Lule -- Yileh . . . Italiano -- Lulr --- Vilcla. 

U ~ n i .  . . . islù .. . . valìtp. . pentola .... kapò . . . Japè.. 
r-O~ecchio. . c u s ~  . . maslup. cera . , . . mapa . . . laph.. 

erba .. , . . nalhh . . ane. fieliuolo, e 
' Qgisli .. . poioto . . poroto. figliuola,. .' kuè . . . . inakZ, 

albero . . . C . . . . . kirP. - 
e- 
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avremmo ostizia distinta del loro linguaggio. il quale non sap- 
piamo, s'era abne ad alcuna lingua delle altre nazioni , fra le 
quali alcuni Maibalai vivono frammischiati. 

27. La lingua Toba ( la quale semSra essere matrice di  alcu- 
Te ni linguaggj ad essa affini ) parlasi nella missione di S. [ g n q i o  h. 

dr Ledesma appartenente alle faticose missioni , che i Gesuiti avea- 
no nel Gran Chaco nella diocesi del Tucuman, e situata a' t 3 .  

rpopona affine alla T o b a .  o forse suo dialetto, 
ssioni, o villaggj chiamati Concqione,  S. n l a i i i r o k  
ndo ,  e N. S. del Rosario del T ; m b o .  La Con- 

29. gradi, %q. minuti di lati- Ab'ponr. 
ne nella diocesi del Tucuman. S. pari, 

o. anime, k a' 19. gradi, 6. minuti ri paria. 
gitudine . S. Ferd nando , che ha . minuti di latitudine, ed 

i i o ,  che ha 350. anime, appartiene 
,ed C situato a' 26. gradi 24 minuti di  

gradi, e SO. minuti di longitudine. Neli' 
Sig. Ab. D. Francesco Navalon ( al qua- 

une notizie della lingua A b i p n a )  era Mis- 
sionario di S. Girolamo, vi erano seicento Cristiani incirca, ma 
negli altri paesi nominati quasi tutti gli Abiponi erano ancora ottima si- 
Catecumeni. La  varia, e ben proporzionata situazione de' villag- ":; 2 
gj Abiponi giova non poco ed alla difesa delle cii.convicine co- biponi pci 
lonie Spa nuole dall' incursioni de' barbari del Chaco, ed a p o - d r d e r e I c  IsSlOnl . 
tere sten%lrri per piU parti per la riduzione delle naiioni barha- 
re vicine. Con questi due fini i detti villaggi sono s a t i  situati 
i n  luoghi opportuni, ed ancora collo stesso fine sono state fonda- 
t e  alcune missioni di a!trc nazioni attorno del Chaco. Le  tribu 
degli Abiponi erano t re ,  cioè la N a g u ~ ~ t g a g u e b e e ,  la Riicahee, 
e Ia Jaconriiga . 

ap. La lingua M i d i  parlasi in due missioni, o villaggi della 
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banda occidentale del Parank appartenti alle mentovate missioni 
del Chaco nella diocesi di Buonosaires. L,' uno di qriclti villaggj. 
chiamato S. Saverio, che consta di mille anime iiicirca, P stato 
fondato dal Sig. Ab. D. Francesco Burges ( passato ormai a miglio- 

?mi* re vita ) il quale mi favorì di diverse notizie dclla lingua Mo- n parli. 
cobi; e I' altro, che si chiama S. P:rtro, nel 1767. solca avere 
150. persone permanenti, la maggior parte delle qcali non era 
battezzata. H o  detto perJonc peirt~anenti, perchè a questo villag- 
gio soleano venire Mocobi pagani del Chaco, vi,dimoravano qual- 
che tempo, e poi se ne andavano. L e  due dette missioni sono 
a' 3 0 .  gradi, e mezzo di latitudine, e fra i 3 17. , 3 18 gradi 
di  longitudine. S. Pietro rz. leghe più occidentale, che il Villag- 
gio S. Saverio. 

L' erudito Sig. Ab. D. RaimondndeTermeyer, che fu Mis- 
sionario de' Mocobi. mi scrive da Milano in data de' IO. Gen- 
naio 1784. ,, le mando i documenti, che con grande stento ho 
formati, e che Ella richiede per birmare gli elementi della lin- 
ua Mocobì . Sembrami , che essa sia mari ice , o dialetto dcll' A- 

%ipnna, che ne sarl stata matrice, poicht fra questa lingua, e la 
Mocob) si ravvisa grand' affiniti ,, . Di qLiesto stesso parere sono 
i Missionari pratici di quei paesi , ( mi scrive il Sig. Ab. Camaiin) , 
e negli scritti della buona mem- del Sig. Ab.Burges Ieggesi, che gli 
Abiponi , ed i Mocobi in due mesi intendono vicendevolmenre i 
b r o  linauaggi . 

Yqiuhgr. 30. La  lingua rapitalaxa , che parlasi da una nazione dello stes. 
so nome, la quale sta nel Chaco, non ditfcrisce piL dagl' idiomi 
db;pono, e Mocobi , che la Spagnuola dall' Italiana : onde rilevasi , 
cl.e tutte e tre le suddette lingue sieno affini. Fra gl' Indiani della 
lingua Tobd 127), che il Sig. Ab. D. Giuseppe Yolis ( diinnrantr 
r Faenza ) ridusse nel 1762. formando con essi il villaggio di S. 
Ciwanrzi Nepomuceno del fiume Dorado del Chaco, erano alcuni 
t;rpitaln~i; ma non si poterono avere notiziedistinte della lorolin- 
gua , perchk l'antica nemicizia de' Tob; colla tribu Isist'n) 24. XIV. ) 
del villaggio Yalbuma cagionò la rovina del villaggio di S. Giovan- 
ni Nepomuceno . 

M l f r i ,  o 3 I .  L3 lingua Mbaya , chiimata ancora Giiaicuru , ed Evi- 
GYUeud. gl iaye~i ,  parlasi nel nuovo vil!aa$o di N. S. di Bclén delle men- 

tovate missioni del Chaco nella diocesi di Paraguai, situato a' a3. 
?eri * gradi, e mezzo di latitudine, ed a' 220. gradi, e mezzo di lon- 
s i  puu. 

gitudine , e fondato dal rispettabile Missionario Sig. D. Giuseppe Sait- 
c h n  Labrador, il quale mi ha favorito degli clemeati gramatica- 

li 
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Ii deila Nngua Mbuya, ed in letrera da Ravenna con data de' 21; 
Giugno 1783..mi dice. ,, (31' Indiani chiamati Mbayaz , o Guai- 
cwrus della sponda occidentale del fiume Paraguai anticamente eb- 
bero Missionari Qesuiri , come ella pub legge110 nella storia del 
Paraguai scritta dal P. Cliarlevoix . Quelli della sponda orientale 
di  detto fiume ebbero Missionarj in questi ultimi tempi, in cui 
fu formata la missione chiamata Belen , ove era un Cac'cato ( cioh 
un C a c i b ,  o Capo co' suoi sudditi ) d i  p i l  di dugento anime. 
V' erano altri Cacicati, che dimandavano Missionari. I Cacicati 
de-etti Ind ian i  erano nbve , de' quali ot to ne restarono 
selle selve. L a  lingua di tut t i  i Cacicati era la stessa con nota- 
bile diversitb ne' termini, e nella pronunzia. Se ne possono di- 
stinguere due dialetti notabilmente diversi; 1' uno è quello, che 

qramaticale d i  queste due lingue; e secondo la miaopinione non 
I affinità delle parole, m a  quella dell' arti6cio gramaticalc pro- 
va, che due,  Q pili lingue da una stessa rnati icc provengano. ~ e '  
dialetti Teutonici sono innumerabili parole affini a quelle dy'diab 
letti Latini ;  ma ognuno de' dialetti le accomoda e1 siin rispet- 
tivo artificio gramaticale. Gli  Araucani d i  < hilor ; T )  hanno rnol- 
tissime p r o t e  Spagngole , che inflrttono srcondo I' indole della loro 
Jingua Araucano. Sembra dunque, che la li1 gua de' Mhayar sia sta- 
ta p e r a  di  parole , e che i' abbiano arricchita con quelle della Mo- 

H m à s  . Catal. delle Lin8 F cobi, 
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cobi, d p o n d  &C. Secondo la situazione delle nazioni , dovevssi 
trattare della lingua Mbaya dopo rl numero 34. collocandola fra 
la Paya,yud, e Gitana, ma io ho creduto dover di  essa discorrere' 
dopo i dialetti Tubi, perchè ad essi k norahilniente affine. 

Lingua 32. Dell' Idioma Yacururè ( mi scrive il Sig. Ab. Camafio ) non C'& 
Yicururb. altra notizia, senon quella di esiere di fferentis4m? da tutti i linguag- 

gi conos~iuti nel Tucuman , ciok da' lingiiaggi &ecbsa (62.) Mata- 
guago ( 23. &C. ) , Lulr , V~lelo , Toba , e da' Dialetti Tobi , e che 
C peculiare di una nazione abitante fra il Vermrjo, ed il Pilconta- 
yo fiumi del Chacn. Verso i l  1738. gli Spsgnuoli delle niilizie 
'della giurisdizione, di Santineo trovarono tra i fiumi Salado , e 
Ve'erme~o tre Indiani Yacururi, che erravano smarriti. L i  condus- 
sero in Sant:ago, ed una persona, che vi era allora, mi dice , 

Notizia de. che il nome proprio della loro nazione era Yacurcrc. Questi tre 
Yucururi a- Indiani sul principio parlavniro con srciii toccando il loro petto: 
vuta nel poi impararono lo Spagnuolo ,furono catechizzati , battezzati , e  chia- 

mati Pvtro ,  I p a ~ i o ,  e Cr;Jtiano. L' Indiano Pietro nella sua lin- 
gua chiamavasi Iiaricà. Il celebre Missonario P. Agostino Ca- 
stafiares nel]' ffdua, ed infruttuosa intrapresa dellaconquista spi- 
rituale del Pilcomayo ( dal P. Chotlevoix riferita nel libro zo. 
della storia del Paraguai verso i l  1740. ) condusse seco i tre 
dett i  racururi, i quali raccontavano, che la Inro t r ib l  era stata 
ammazzata da' loro nemici, e che cglinn fuggendo da uesti er- 
ravano smarriti, quando dagli Spagnuoli furono trovati .%l det- 
t o  racconto si rilevb,che i loro nemici erano gl' Indiani dbipo. 
t r i ,  e Mocobi , nemici ancora di quelli, che si rhiamano Leiguas. 
Queste guerre, 1' indole de' Yacurur;, ed altre circostanze danno 

*I fondamento a congetturare, che i racururi sieno di  nazione, c 
lingua diversa . 

Idioma 33. L' idioma della mzione chiamata Lenptas I scguita il 
h n 8 u u .  Sig. Ab. Canafio ) cRs t delle più niimerose , e  guerriere del 

Chact-, e domina i paesi, che sono tra il Pilcomayo , ,ed il Pa- 
paesi. ovc 

Pari,. rrguai dal grado 22. d i  latitudine sino al]' unione de' due det- 
t i  fiumi, C affine al Chiq~iito secondo la relazioiie de' Chiquiti 
attribuita al P. Giovanni Patrizio Fcrnandez ( t ~ .  V. ): ma i 
Missionarj credono, che sia diverso dal Ch;quito, e Cuaranl , e 
dagli altri idiomi mnosciuti del fhaco.  La stessa nemicizia, 
che gl' Indiani i.enguas hannu contro gli Spagnuoli , conservano 
contro tutte le altre nazioni conosciute dcl Chaco ; e y r b  si cre- 
de,  che eglino sieno una nazione diversa. Se la loro lingua fos- 
se affine a qualunque altra delle nazioni circoavicine, da queste 
si .avrebbe avuta notizia certa dell' affiniti. 3 4- 
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34. Della lingua Payagur) ( seguita il Sig. Ab. CamaEo)'altri Lingua Pa- 
documenti non ho senon l' atto di  contrizione, che Ic mandaj, yagui. 

ed un breve catechismo tradotto nell' idioma Guavan). I Pya. 
p;, i pib finti, e traditori Indiani, di quantinell* Americ? Me. 
ridionole &no stati conosciuti finorll, sebbene commerciaso col. 
la CittL dell' d s s u t ~ z i o n ~ ,  che del Paraguai & la Capitale, pure 
non hanno voluto mai ricevere Missionari : e perh Ella non dee 
maravigliarsi , che fra questi Esgesuiti del Paraguai nessunp si ritrovi 
intendente della loro lingua. Tuttavia si sa, che essa t diversa da 
tutte le altre in quei paesi fonosciute; paichè fra le nazioni d i  
questi paesi non si è conosciuta una, che intenda I' idioma Pa- 
y.agud. L o  stesso addimostrano i mentovati documenti, ed asse- 
riscono l i  antichi Scrittori. La  nazionepavaguà è divisa indue P, tribù : l una chiamasi Payagud , e I' altra Zav;~ue,  o Zaraguye. 
Alcuni pretendono, che la Zarigue parli un dialetto diverso da 
quelì' altra. 

35. Sulla lingua Guana, o Chono ho avuti riscontri da1 Sig. D. 
Giuseppe Sanchez, e dal Sig. Ab. Carnaiio, il quale mi scrive co- .,, o ch, 
sì. ,, La  nazione Guuna una delle più numerose del Chaco sulla a i .  

b a d a  occidentale del fiume Rrsguai verso il grado 320. d i  lon- 
situdine , c fra i gradi ZO., e zz. di latitudine, t divisa in 4. tri- ?$ia o' 
bì dagli Spagnuoli chiamate Cbana, Eterrno , Ecboala- 
d i  , cd Eq~iniqu;nao, che suddivise sono stabilite in sette villaggi, 
dC quali il più piccolc nel 1767- avea stimila persone incirca, 
Questa na'tione, che è pacifica, docile, e laboriosa ,dagliAntichi fu 
conoseiuta col nome d i  Chanas , che t quella della loro tribu piL 
.australe. l o  credo, che la conversione di questi Cbanas fosse sta- N~~~~~~ 
t a  intrapresa verso la me t i  dello scorso secola dal V- P. Pietro G,,,, atti, 
Romero , che nell' intrapenderla fu da altre nazioni barbare confi- m a .  nu- 

nanti martirizzato insieme col suo compagna coadjutore Gesuita merosa ' 
Matteo Fcrnandez, e con un neofito. Allora distrutte la città, 
e provincia di Jerez, e l? missioni Gesuitiche dell' Itatin (14.) 
col$* incursioni de' Portoghesi di S. Paolo i poveri Clanus restaro- 
no iwlatlrtf , nascosti nella loro selve , e da nazioni barbare circondati 
finchi: i l  Sig. Q. Giuseppe Sanchez ( come egli. stesso le avrà giò 
scritte ) per m c a o  d i  queste nazioni cnn belle m a ~ i e r e  penetrb , z;i,$:~ 
sd apri: strada per portare loro i l  lume del santo. Vangelo Qwsta nel ~74'. 
felice scoperta, che ci  riempk d i  alleggrczza, e di  speranze certe 
di vedere presto in! mezzo a que' folti boschi una fiorentissima 
Cristianith , succedette poto prima della nostra espiilsione , e perb 
appena si pott formare qualche idea della lingua Guana 

F ., EWa 
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Ella dubita, che la lingua Guana sia differente dall* altre 

lingue conosciute del Paraguai: e io per levarie i dubbj soltan- 
to Ic darò le prove seguenti. 11 Sig. D. Giuseppe Sanchez ne' suoi 
MS dice , che h differente. H o  voluto senrirc il Sig. Ab. Duran , 
ehe era stato destinato alla missione de' Gvanas, ed incominciava 
a fondarne un villaggio, quando accadde ia nostra,espulsione da' 
dominj Spagnuoli, ed egli asserisce, che la lingua Grfana non è 
affine 111' altre Paraguaye conosciute: Io stesso dicono gli Autori 
parlando dell' idionia de' Chanas, che in credo essere i Guanas: 
a lo stesto fanno vedere alcune poche parole, che della lingua 
Guand si suino. Bocbard era il nome, che i Guani davano aHo 
Spagnuolo : ChinLa sigt~i fica Cnrobo : ed Oro~egapat i  legno in croce. 

Tra le quattro mentovate tribù soltanto trattarono i G2- 
suiti colla Cbana, che dagl'lndiani Mbayas si chiama Layana, e 
per relazinne de' Mbavas , e di CBanas si sa. che le tribù più set- 
tentrionali parlano un dialetto alquanto differente. ,, 

Lingua 36. La lingua Guachi4a parlasi da una nazione dello stesso 
e~*~lka- nome, la quale probabilmente da' primi ConquiRatori del Yara- 

guai fu conosciuta con quello de' Guati. 1 Gesuiti Missionarj 
dcll' Itatin (14.) nelio scorso secolo tentarnno la conversioiie de' Gia- 
chili senza frutto a cagione delle scorrerie de' Portoghesi di S. 
Paolo. Per relazione di alcune tribù de' Mbayas ( ? I . ) ,  colle 
quali dalla banda del nordest confina la nazione Guacbib,  si sa., 
che essa h divisa io diverse tribb chiamare (iuachicn, Guachir, 
Guagie , Gunginie, e Guaichage , le quali parlano un linguaggio di- 
verso dal Mbrrya , P a y a p d  , Grranà , Cuaranì , e d' altt i  conosciuti^. 
f l  nome Guacbico si usa da' Mbayas. I Pbrtoghcsi di  Cuyaba ( a 
quel che essi dicono ) ebbero un tempo amicizia coi Grtrcbiki, 
i quali dicesi sicno nemici irreconciliabili de' Pava~uas  (34.) . Si 
congettura , che sia la Guachika quella nazione, che i Portozhesi 
chiamano Imare. 

~ i n g c  37.- Delle lingue Inewtaga , ed Ech;lir, che parlano due nazioni 
hemqased degli stessi nomi, niente si sa senon s t  quello, che i iifbavas rae- 
lkhbii 

contarono P' mcntovato Sig. Ah. Sanchez . I Mbavasdunque, della cui  
lingua sono i nomi delie suddette nazioni, diceano, che la lin- 
gua di queste nazioni era diversa dalla Guacbika: ma non sa- 
pendo %lino la Cuacbila, niente di certo può ricavar& dalla loro 
rclaziane . Gli% stessi Mbavas aggiungeano, che per I' addietro 
sveano fatte inoursioni nelle terre di queste due nazioni , che erano lo. 
n> nemiche , le quali sono stabilite all'orientc del fiume. Paraguai 
-o il Cuyaba, ed. il !%g. Ab. CamaPo congettura, che siena t i -  

bh, 
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bh diquelia nazione, che i Portoghesi chiamano Porrudos , e che dh 
il nome ad un gran fiume, che dopo di avere ricevuto quello di Cus , 
yaba sboca nei Paraguai vicino al grado 18 di-latitudine. 

38. La lingua Cum7mra si parla da una nazione dello ?tessono. 
me, che abita, od erra per le boscaglie, che verso l'oriente del Lingua 
fiume Paronà sono fra questo fiume , e  1' Urugai al nord delle mis- Gu'haa'l 
sionidelGuam> (q.) co' quali avea comunirazione, e pcrb era aG $?da- 
sai nota a' Gcraranf neofiti, e a' loro Missionarj. La nazioneGua. 

eGuarai,  e dalle altre, che 

-&y~& a motivo del loto tratto con quelli Gu'trani, che erra- 
no 
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no :ncora pcr le selve, intendono anche essi la Grrnran) . Altri 
Missil>nari danno a' Guuvahi i1 nome di Gun%nas, o Gltrryanao 
( come il Sig a b .  Muriel l o  racconta nel L. 25.  della Storia 
del Paraguai del P. CharJevoix ): ma io non so, se un tal no- 
me fu loro imposto pcr isbaglio, o piuttasto perche la nazione 
Guayaki sia stata creduta una tribù della GuaGanu. ,, Si sono 
fatti de' tentativi per unirli nelle loro foreste, e formarvi qual. 

Nazione 
in che villaggio, come lcggesi nella Storia del Chartevoix, essen- 

rrtiombrori dosi sperimentato, che subito ct\e delle loro foltissirne , ed im. 
praticabili selve erana usciti , morivano quasi tutti. In fatti i 
duaphi  da piccoli sono avvezzi a stare sempre all' om- 
bra, e pcrb facilmente si ammalano, se passano ad abitare siti 
aperti. Net 1767. erano alcuni Cuayaki convertiti nel detto Vil- 
laggio de' Guarani . 

~i~~~~ 1. L a  lingua Capigud ,che parla lo nazione Caaigud stabilita all' 
oriente del fiume Urr<~uai verso la sua sorgeilte, ed al nord d d  
Villaggio Sant+elo della Missione Cuuranì , è un idioma parti- 
colare di aspra, e difficile pronunzia, come si legge nelle storie 
de' PP. Tccho , e Charlevoix , e come lo afferniano alcuni Mis- 
sionarj. Gl' Indiani Caa;Rud si ostinano a non parlare nien- 

' t e ,  quando sono stati fatti prigionieri, o levatidelia loro nazio- 
ne; .e perb finorp non si t potuto formare idea fondata della lo- 
r o  Iiogua. Il nome Casigrri è Guaranl, che significa S;lvestve: 
e pcrcht alcuni Guarant erranti, e selvatici, si chiamano Caa;. 
gud d i  Guaranì convertiti, quindi in alcuni Autori si legge, che 
1 Caaigud parlano Guarani: ma questi Caaiguà sona veri Guara- , 
d, e sono Caaigud, pcrcht sono selvatici. 

Liagu+ IL L a  lingua Cueroa parlasi dalla nazione Guenoa , la qua- 
G'cnoak le. erra per quelle campagne, che sono 111' oriente del fiume U- 

ruguai . ed all' austro delle missioni Guaranì . Sul fine dello scor- 
so secolo si ,fondò una missione della nazione Guenoa ,, che durb 
poco,ma poi alcuni indiani si sonoconvertiti, e vivono coYGua- 
rari). 11 Sig- Ab. Sanchez mi scrive, che alcuni M.. S. dellalin. 
gua Gucnoa restarono nella Missionc S. Borgia a comune utiliti 
de' Missionarj. I l  Sig. Ab. &maiio. mi ha mandato un breve 
Catechismo i n  Guenoa. ed in esso non ho potuto. ravvisare paro- 
la alcuna alline a quelle degli altri idiomi Paragtiayi. 

Alcun6 tri- G1' Indiani chiamati raros sono tribit! della nazione Gucnou; 
e si crede, che sieno oncora da questa originarj i M;nltanez , i 

zione Guc- 
,, Wbarer,  ed i Cbarrudt ,, i quali errano per le campagne, che si  

stendono tra i fiumi P a n n i ,  ed Uruguai . I Minaamr, ed i Cbnv- 

"""/ 
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was' hanno linguaggio alqupnto diverso da quello del]' altre tri. 
bu de' Guenoas. 

40. Nell' esposto ragguaglio delle lingue del Paraguai, e del 
Brasile il Leggitore avri notato, che di  non p t h e  lingue si dan- 
no notizie poco precise, e distinte, e che però della loro natura 
non può formarsi giusta idea. li confesso anche io ,  e percib non 
mi  sono azzardato ad esporre giudizio assoluto*sulla foro diker- 
si&, n aanitk con altre lingue conosciute del Paraguai , e del 
Brasile. Sulla natura di queste non pochi lumi ho dati ritratti 
dal loro confronto, e dal sentimento de' Missinnarj pratici , fra 
i quali io debbo in particolare nominar la huona memoria del 
P. Ignazio Chome riputato per uamo arricchito di particolar ta- 
lento per le lingue, mentre non solo seppe quasi tutte le lingue 
Europee, ma eziandio alcune Orientali ( e  fra esse la Cinese 1 due 
lingue Africane, e quattro dell' America, la Crrurani ciol (163 
la Quecbua (62.) la Ch;Rita (20.) e la Zamiica (21.)  , e di que- 
ste due ultime composr gramatica, dizionario, e fece qlcune tra- 
duzioni di orazioni pie. Questo grand' uomo riconob"L nel Pa- 
faguai non poche lingue matrici'; e credettc essere notabilmente 
tfi se diverse molte lingue delle .nazioni (%I.) mescolate co* 

-Chikiti. 
I l  Sig. Ab. Camaiin ( di cui tante volte menzione ho fd t -  Toelchu. r. 

ta ) il quale oltre le nostre lingue scientifiche sa pe r fe t t amen te~~ :p~  ::: 
le lingue Qwcbua, e Cbiquita, ed intende alcune altre del Para z,,,,, 
guai; giudica, che sieno matrici le dieci lingue notate in mare Mataguaya. 

@ne. Egli dippih riconosce si diverse le lingue delle varie na. . ,,. 
zioni, che erano ne' dieci villaggi delle missiarii Gesuitiche de' vtieia. zr. 
Chikiti  (21.). che non gli scmbrercbbe ztrana la proposizione d i  yiblae- 
chi asserisse trovarvisi sei lingue matrici al meno . Nemmeno ~ ~ h ~ .  ,,. 
non si meraviglierebùe , se &uno gli dicesse, che eransi trovate, LC~~UPI.II. 
e scoperte matrici alcune lingue di quelle, che sono state nomi- 
nate di1 num. 34. innanzi. 
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L i n ~ u e ,  che si parlano ne'parri Arnericdri; detti Terra-Ferma, 
4 principalr»ente delle n.z-(ioni d z ' f i u ~ u i  Orinoco, Cafana. 

r e ,  e Meta del Nmvo-Regno di GrannAa. Si 
da noti.(ia del/' idionza dell' ijole Jnt i l l t .  . 

E1 fag~uaglio Celle lingue Americane fin qui esposto ho 
osservato in primo h o g o  i Iitiguagyj cnmsciuti dall' 

esrremith australe dell' America sino al Pora!qiai , ed il Chi- 
le , e poi sdtando da questo, o soirnontanrlo 1.1 gian rordiglie- 
ra A&, che traversa tut ta  I' America nieridionaie, ho scorso 

1' idiomi delle nazioni Paraguaya , e Brasiliana, dalle quali nra 
fo a l a  a quelle, che al nord del Brasiie. o p i u t t o s t ~  del 6u- 
m e  MrraiPon sono ne' paesi detti Tei.v.r-fernla dell' America. Nel 
discorso delle lingue del regno del (79.1 Quito si noteranno i 
linguaggi delle nazioni, che sono nel M a r ~ i i o n  , e ne' fiumi col- 
laterali, che in esso imboccano. 

42. Attorno all' Orinnco ( che & uno de' maggiori fiumi d e l ,  
mondo ) , e de' fiumi collaterali , che in esso scaricano, sono le 
principali nazioni di Terra-ferma, e però da esse incominciar 
debbo prevalendomi dell' eccetlente storia dcll' Orinoco , che ha 
pubblicata, e seguita q pubblicare il chiarissimo Sig. Ab. D. Fi- 
lippo Gilij,  che 6 stato Missionario dclte nazioni Oiinochesi . f o  
non contentodi avere osservato quinto sulle lin~cce in detta Opera 
si contiene, ed ha meritato I' aprtauso universale de' Letterat i ,  
pregai il Sig. Ab. Gilij , che freque~itenleiite mi bvorisce cnll: 
sue erudite lettere, a rivedere tutto ciò, che lungamente scritto 
egli avta sulle lingue, ed a comdnicarrni cib,  che credesse utile 
al mio assunto, ed a sciogtiere i miei duhbj. Corrispose egli su- 
bito alle mie premiire colla seguente letterr. da Roma con data 
de' 2s. Marzo 1784. 

43. ,, Sebbene, mi scrive, la cotinuazione dflla miaOpcra,  e 
1' attenziorr: necessaria alla stampa poco tempo libero per uscire 
di casa mi lasciano, tuttavia non ho  mancato di fate,suhitn io 
Propaganda, ed in altri .iti tut te  le pntsibili i i r c i t h ~  per pro- 
vederla delle gramatiche, che Ella desidera: ma indarno le ho 
fatto, poichk in questa C i t t l  , che università di l ing~ie,  sono 
a h t t o  sconosciute quelle, che le sono pih nere.carie. L e  mando 
soltanto le notizie, che fra gli Fsgesuiti Spagiiuoli ho trovato co' 
piccoli indici d i  alcuni nomi in Cayrbabo , Mdimab , Sapibocono ,i 

ed 
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1 ed Ilbnamo (68). Queste, ed altre carte , che le accludo, aveva 
i io destinato d i  stampare insieme colla gramatica Tmra dei no* 

stro comune Amico i1 Sig. Ab. RGiuscp$eForneri in un appen. 
dice a1 tomo IV. della storia dell'Orinoco; ma volentieri ne tra. 
lascio I' impegno, sapeiido che Ella sia per pbblicarla nella va. 
sta opera delle Ijiigue . 

44. Ho ben riveduto ciò che sulle lingue Orinochesi pubblicai 
m1 tomo 3. L. 3. C. r S., e secondo I'ulteriori notizie, che ho 

Di~lsrti Caribi . 
Z. Akerecoto . 5. Avaricoto . p Guamcrn. Vmticia+e 
t. Akiricoto . 6. Cumanacoto. IO. Kirikiripo. dial"" C'- 

7. Guakirid. ribi nelle n, .3. Arcveriano . I I. Macuroto . ,ioni delp 
4. Ariaacoto. Q 8. Guaikirit . J 3. Makiritari . oriioce. 

HeruJs. ddh Ling. Q Sd* 
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13. Mapoye. 17. Pareko . 22. Uara-mùcuru . 
14. Nacion de mu- I 8. Pariacoto. 23. Uaraka-pachili, . 

geres . 19. Paudacoto . zq. Uarinacoto . 
15. Oya.  zo. Payure. 25. Uokeari. (a) 
16. Palenke. ,z I. Tamanaco . 

. Queste lingue, dice i t  Sig. Abate Gilij,  seno dialetti Ca. 
ribi , e so, che con piccola differenza lì parlano altri dialetti della 
medesima lingua nella'costa di Paria nelle vicinanze,di Caracas , e for- 
se aitrove ,, (56). Effettivamente parla un dialetto Caribe la  
nazione drrrakd,  che è numerosissiina , e vive tra la bocca oricn- 
tale dell' Orinoco ( a '3 1 8  gradi di longitudine ) ed i l  fiume 

'Aruiko dir- Surinam , che n' t a' 323. gradi. Alcune t r ib t  Aruokc errano per 
IcttoCaribe. le  sclve, e quelle, che nella costa sono stabilite, e ne 'pesi  ad 

essa vicini, sono amiche degli Olandesi. Probabilrnent~ alcune 
nazioni, che s i  stendono al nord del Marafion, e sino alla sua 
imboccatura a.329- gradi di  longitudine ( 19. 86. 94. ) parlano 
ancora dialetti Caribi , 

47. I1 Sig. Busching nel tomo 21: della sua Geografia: intro- 
duzione all' America Q. IO. mette. l i  seguenti dialetti Caribi in 
Terraferma. 

~ c i t i n a v c  I. Arako.  I I. Cateko. 21. Mukikero.  
dialetti Ca- 2. Arivari 
ribi in Ter- 

I 2. Catsipagoto. 22. Murako . 
rP-grmP. 3. Arenopuepno . 13.  Eparacoto , 23. Parasoto . 

4. Aricari. 14. Epuremeo . 24. Saimaou. 
5.  Arvako. 15. Evaiponomo. 25. Samagoto. 
6. Avakiari. I 6. Gotoquanchano . 26. Shebago . 
7. Avarav~@o.  17. Gujano. 27. Taoyo.  
8. Calibo,bCaribo. I 8. w a y o  . 28. Vazevako 4 
9.. Canga. 19. Maranshuaco . 29. Urabo . 
I o. Catapaturo . 20. Maraono. ' 

~ i a l e t &  CP- Parecchj di  quelli nomi certamente sono Caribi .  I1 P. Lo- 
i:b~itf;!F leti nel suo dizionario Americano alle voce Ansi l l i  dice, che 

nell' ' 
I 

-. -- 

*e (a) Le nazioni Tamanaca, Maipure,.ed altre deli' Orinoco usano 
con piccolo divario i nomi'espoffi,'eccettuhti giieili delle nazioni 7. 
11. 9. 33. 14. rile quali danqu i nomi d i  Uukrrr. Uarkirii, Uaneri, 

, Mapoi ed Aikeam-benano. I Maipuri dicono Caripuna in  luogo di 
~auibc! gli Otornaki dicono,Crrripim; e gli stessi Caribi diconc Cari- 
na.  Il neme della nazione iz.~signitica sorella ded' orso: ed il nome 
della.nazione tg. significa figlinoia dcila palma. 

4 ,  
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_ <... - aell' isole Antille chiamate Domenica, S. Vinccnqs . e Becoya su$; I ,e 

sistoao ancora Caribi, i quali sono avanzo della nazione Caribe, 
che secondo la comune opinione popola ra l' isole Antille. Uagur Sali. 

48. La  linsua Sa&, che sembra essere matrice, ha questi V* * 

tre dialetti conosciuti , I' Jlturc , ilBiarda , ed il Qu~uaquu , o Curlcrcn . 
49. La  lingua de' Maipuri ( convertiti alla Saiita Fede dal pre- Pi~roa.  

lodato Sig. Ab. Gilij ) ha i seguenti dialetti J ~ ~ a n e ,  Meephre, cuaca. 
Cavere, o Cabre , Pa~nvène, Guipundve , Krrvicpa ,O Kiruuba ,e mol- Linguafii.  
ti altri di  nazioni nascoste nell'alto Orinoco, nel Rio-negm , e pure. 

Dialetti. nel Maraiion . Cost il P. Jumilla nel suo Orinoco iilustrato cre- A,,,, 
dette essere dialetto Maipure la lingua .,4cAcALuapa, ciocchè iii o g ~ i  Meepbrc. 
è cosa dimostrata, come dice i l  Sig. Ab. Gilij : e ne'nuovi sco- Fz~c.. 
pimenti , che nella provincia dell'Orinoco si sono fatti nel 1766. duipunivc, 
si è trovata netl'isnla, che fa il fiume Padamo, una nazione , :C;,";;-- 
che parla dialettd Maipure, e chiamaci Ature. Aturc . 
so. La  lingua Oromaka, che sembra essere matrice ,ha i l  dia- 

O- 
letto Taparita . * tomaka:su* 

5 x. La  lingua Guarattna sembra essere matrite, e parlasi dalla ~ ~ I P I ~ O -  
naione  barbara Guarauna Orinochese, della quaie alcune tribù vi- ~;U:I;",~~ 
vono disperse nell' isole delle foci dell' Orinoco. Queste foci ot- raùnu . 
cupaiio i' estensione di 75. leghe; e ci  sono l' isolette degliHo- 
rorwekas , o Pa/amos originarj probabiknente da9Guarauni, o da' 
Cara bi . 

5%. Sulle lingue delle nazioni, che abitano nelle vicinanze de' 
fiumi dppure , o Casanare , e Metu, che imboccano ncll' 
Orinoco, ho avute particolari notizie dal Sig. Ab. Gilij , alle 
q u ~ l i  ho aggiunte quelle, che mi hanno comunicata i Signori 
D. Giuseppe Padilla, e D. Giuseppe Forneri, chesona statiMis- 
sionarj delle nazioni de' detti fiumi. 

11 rispettabile Anziana Sig. Ab. Padilla, che per ventitre an- Lingua Bc* 
ni k stato Missionario nel fiume Casanare, con gran fa:ica ha ra- t$.:r:$. 
dunato a mia istanza l e  necessarie notizie per formaregli elèmen- lirara. 
ti gramaticali della lingua Betoi ( che in altra occasione pub- 
blicherò ) ed in una delle sue pregiatissim: lettere dalla Pergu- situia. 

la in data de' 17. Luglio dell' anno scorsw783.  mi dice. ,, Nel 
Casanare C" e la nazipnc Betoi, che parla la lingua detta Bctoi, 
ed ad essa ano affini la e 1' Ele,  le quali comparate >:t<{*; r 
colja Betoi hanno la differenza, che s i  osserva fra 1' Italiana, la 
Spagnyola, e la Francese, che sono dialetti d i  una stessa inatri- - 
ce. To noq posso dirle, quale di queste tre liiigue sia la matri- 
cc.. Mi pare ancora, che sieno ,as a i  affini alla lingua Beroi i 

- J o r  iio, . 
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---> linguaggi +h, e Sirr,iu 2 che tra se sono somigliantissimi . 

Lingue. 53. L e  lingue Tunebu , G u a n & ~ ,  ed uPCbugua sono tra se, r 
Tuneh.  dalf altre del Casanare differentissime: e non ho difficoltl di Ouuiwr c4,. kchr. persuadermi, che come Ella dice, la Guanerasia dialetto Caribe (47) . 
w.~w.> e r dcbdgua .a (49.) dialetto Maipure. (a) 

54. Sulla lingua Mauare non posso dirle cosa sicura, perche 
trattai pochissimo colla nazione Manme , e non potei formare concetto 
della natura della sua lingua. Credo, che tutta la nazione Betoi fos- 
se ridotta nelle nostre missioni appartenenti all' Arcivescovo di 
Santa-Fe, e nei civile soggette al Gnverno di Llanos ,, . Finquì 
I1 Sig. Ab. Padilla. Da' documenti, che Egli mi mandb suila 
lingua Betoi, rilevo essa essere matrice, e di bella regolare ar- 
tificio. 

3s. Alle missioni, che i Gesuiti averno nel fiume Meta , e 
nelle pianure fra il Meta, ed il Casanare, appartengono le lin- 

ue Yauura ( della quale il Sig. Ab. Forneri mi ha mandate lesof- 
$cienti notizie per formarne gli elementi gramiticaii , che p u b  
blichcrò ) la Guaiwa, la Chrricoa, la Guama, e la Cttucharu, o 
Qaqudra . Ecco ciò , che sulla correlazione, ed affinitl di  queste 
lingue ho potuto rilevare. 

LingnrGua. 56. L e  lingue Guamu, e Cuncudra sono affini, e forse sono 
m* 9 cui- dialetti della Caribe , (46.) poichk le nazioni barbare, che le '*' .lhni 'p:rlano, sono confinanti colla Palrnhe, 46. al n. 16. ) na- 

zione nume-, che parla dialetto Caribe. Confinano ancora co' 
Puos , o Pucs , ramo forse de' Paletale. I Guami furono abitanti del 
fiume Apure . 

cX80pt'*m4 --_- - - --- ,,j i ~, , . i -  - 5,. L e  linaue Guaivu , o Guurt'bu, e la 66riricoa sono ancora 
v?. e.1' chi- &oi tra se , c le nazioni , che le p a r l a n ~ v a n n o  sempre errando 
Ilma. - insieme per le stlve. 

58. L; lingua rururu b matrice, e di buon :rtificio: sono in 
=.pci. e s a  voci OIonake; ('o.) ma non però si credono affini queste rum. 

dw lingue, cib provenendo dal commercio de' Ynruri cogli Oto- 
m*. L a  nazione Yarura t sul Meta ,  che sbocca a' 4. gradi 
di latitudine boreale mll' Orinoco . L' Apure sopraccitato vi sboe- 
ea a' 5. gradi. 

. a i n g o c ~ u -  ~p Ne' paesi mediterranei del Nuovo Regno d i  Granada, e 
'b*i~~+~ChlbprincipaImente nel paese dcgli Zippas ( o Sovrani di  Bogotd, in 

"bi;oggj .i'u~tu-Fe 6 Bogotà) il naturale idioma Mrisca,o Muiqca9 o 
Quimiain- M o p  , detto anticamente CLibcbu t quasi perito; poichk la nazio- 
quo . nc 

--.--v---.--.-.- 

(a) Forse la li~gua Tnn:k $ dialetto deUa Saliva (482. 
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ne Muitca ( che era la pili numerosa det detto Regno ) parlain 
oggi lo Spagnuolo. Ii paese de' Jidmiqr6 chiamavasi Cunàirdmoci. 
C'. il Sig. Ab. Gilij (a) dice, che suo tempo esisteano anca. 
ra alcuni libri ,io lingua Miripa fatt i  da' Gesuiti, e gentilmente , tbt t  
mi ha notato in una sua lettera scrittami da Roma in questo muovo *g in  
anno 1789. alcuni nomi di  detta lingua, che mettodi sot?o. (6) di Q"*' 

60. Nel detto regno di Granada si parlava ancora un'altralin- 
gua detta Kiminqake, perchè era idioma degl' Indiani della pro- 
vincia KiminyaRe, il cui Sovrano chiamato Zake residea in Tun- 
ja . Si sa , che sono perite ancora ie seguenti lingue, dgnala , cui- 
vana, Chimica, Cbiaiqake ( affine forse alla Kiminquke ) Kum* 
mene, C orronc , Gumepoana , Cicarica, Naragaimu , c Cuccu , o 
gueca . 

A R T I C O L O I V .  

Lingue, rbe si  parlano nel PwL . 
L' Incas Imperatori del Perh, impropriamente c h i m e  
ti Ingas, giacchb nella loro lingua manca la IetteraG, 

al pari del loro dominio distesero ancora il loro l i n g ~ a ~ o  ne' , 
paesi, che andavano conquistando, obbligando i conquistati a par. 
k r lo  : ¶tiindi questa lingua, intesa co' nomi di guerhua , o Ke- 
chim , Quicbrra , bca , Inga , e Peruana , allorchè gli Spagnuoli 
entrardno nel Per t ,  si parlava non solamente nello stesso Perh, i, 
ma nel Regno di Qi i to  ancora, in gran parte del Tucuman, ed cui ,, ari* 
in non piccola del Chile ( come gii si notb al n. 8. ) r n e n t r e ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  
$1' Incas dominavaiio allora la stensione di paese, che v' i da p,,,,,, ,,,,p 
PUSZO ( o sia Citth S. Giovanni, o di Villaviciosa alle 54. le- entrar gp 

Spagnuoli. ghe da Quito ndla latitudine boreale di I. grado, e I z. minu- ,,l I,crh. 
t i  ) sino a Maule fiume del Chile ( a' 35. gradi di latitudine 
australe ) e buona parte ancora dela Cordigliora A d e s ,  ( nome 

tra% 
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tratto dalla voce: Penianr & t i ,  (a) inguisa tale t h e  dal Sud 
a1 Nord la lungbezzi del&' Imperio degi" incas era cii miile leghc 
incirca, ma la langhezza era varia, stendendosi in alcuni siti a 60. 
leghe, in altri a xoo., c in alici fino 150.  

LinsUaQu~- 6t .  Essendo divenuta la lingua Quechuadominante ,-e comune a 
chur , o Kc- molte nazioni, le quali furono da' Dominanti costrette a parlarla, 

quindi ne risultaiono diversi dialetti, de' quali i principali , sc- 
i srtoi dir- condo il sentimento del Si . Ab. Camalio, sono il Cbinrhfi;~u~o, C{/;chs. che p a r l d  nclla Diacesi f i  Lima, il Lamnno, che parlrsi in La- 

f ~ p .  mas provincia della Diocesi d i  T r u j i l l ~ ,  il @;teno , che comu- 
Lamano. nemente si usa 'nel Regno del Q t i t o  , il Cdchfiqui , o Tucrrrnano , Qui tefio Calchaquì ;,che parlasi in gran parte del Tucuman , e il Cu-(coano , che parlasi 
Tucumrno. nella cittb del Cuzco, e in gran parte della sua Diocesi, e que- 
C u z w " ~ *  Osto e il legittinio Quechua. Della differenza tra tutti questi din- *vera Q«c. 
<hua, letti discorrerb , allorchè pubblicherò gli ottimi clementi della 

lingua Quechua formati dal prelodato Sig. Ab. Camalio. 
Discendenza Per la pulitezza , con cui in tutti i tempi si è parlara, e presen- 

rncir. temente si parla la lingua dQuechua ne! Cuzco, e principalm.cn. 
te  dalla nazione detta Kecbud, oQuecb14,z vicina al Cuzco( dal 
nome della quale c i  veiiuto quello, che si dà alla lingua Kecbrrs, 

F o @ e c k a  ) : e perchl la nazione @~uechida godea particolari privi- 
legi , 

- d - - - -  

(a) I Peruani comprendevano molte nazioni sotto alcuni Gi; 
aerali allusivi a' paesi. o a' cli~iii. Chiamavansi n n c ~  ( non rutr- 
gu, come comunemente scrivono gli Autori ) le nazioni d~ paesi, e 
di valli calide, o in parlicolare quelle, che occupavano le coste ma- 
rittime ( ove noa piove mai ) dal porto di Atacamz a' 23. gradi, e 
39. minuti di latitudine australe fino agli ulri!ni confini del distretto 
di I'jyp, o sia città di S. Michele siruata a' 5 .  gradi , e I 3,  minii- 
ti della medesima latitudine. rnnca nella lingua Qrrtchua signitica 
Ecalic calida. Alle nazioni, che abitavano s ille falde della Cordiglie- 
ra Peruana detta comunemente Andcs .iavana,*l nome di h n t t ,  
o Anti-runa , ci06 uomo di CI ima sempre calido , e piovoso, e dal 
nome &ti si è dciivata quello d i  Andcr ,  che si dà  alla catena di 
monti. che traverfa I' America meridionale dallo stretto di Magalla- 
nes sino ali' Istmo d i  Panamh. 4IIe nazioni, che abitavano ne'pae- 
sj temperati ,ove piove ,@inai non nevica, davano il nomerli Cbaupi-Yuncr 

ciod mzzo Yunca ) di S a i l c ~  ( di clima temperato) e di Salca-rum 
( uomo di clima temperato, o nè freddo, n& calido ). Orko-rum, e 
g n y r m a  erano nomi equivalenti aE nome uomo montanaro. Gli abi- 
tanti di Valli temparatesidiceano Kechua-ruart. o Qncchua-rina. IPe- 
iuani'distingueano le provincie con nomi relativi a' climi, ed allalc 
m situazione: così i nomi cochapata ( costa del mare ) Orko ( morii 

papa Rab ( alpe ) &cc. si adoperavano per distinguere ~arccchil 
Q C O W ~ C ~ .  



iegj , e distinz4oni neil' impero Peruano, pruden~mei!te ci con. 
gettura, che gl' Incas provenivano da questa , e  colle conquisteda 
esci fatte la lingua Quecbua diventò comu* a*' conquistati. In 
oggi e divenuta ancora comunissima in moltiss~me missioni del Lingua 
Perh . AimAra . 
63. La lingua Amdra , la quale parlssi nella Diocesi della Pap,  

e i n ~ ~ a r t e  della Diocesi di Cbuquisaca ( detta ancora Cbarcaz, e 
cittb della Plata ) t diversa dalla Qucchua, siccome lo rilevo da! 
confronto'di questa coll' Aim'ara, della quale ho alcune notizie 
gramaticali , e parecchie voci comunicatemi dal Sig. Ab. D. Giovac- 
chino Montes . Convengono bene l' Aimara, e la Quechua nel 

, distinguere i casi de' nomi, e le persone de' verbi col mer~r ,  d i  
diverse terminazioni ; ma queste in verith sono affatto differenti, 
r stmbra, che non ne abbiano una stessa origine. Che se nelledue 
suddete lingue sono molte voci comuni, ciò proviene dal gran com- 
mercio i ra  gli Aimari, c i Quechui . 
. 64. Per parecchj anni dopo 1' ingresso degli Spagnuoli nel Perù fu- 
ronvi assai universali due lingue nominate Puquina , e Jtrnca-Lochi- 
na ,  come 1' insinua Monsig. Luigi Girolamo Ore, Vescovo d i  
Guamanga, e figliuolo di un Conquistatore nel suo Rituale, o 
Manuale Peruano stampato in Napoli nel 1602., nel cui 
go  e ~ l i  dice, che la mancanza, che v' era nelle provincie &?L: 
rh di buone traduzioni, necessarie per altro per amministrare i 
Santi Sacramenti agl' Indiani nelle lingue generali di quel paese la 
Quecbua , -Mocbicu, Amàva , Puquina , e G~laranf, 1' aveva co- 
stretto a scrivere l i  sua Opera, nella quale mette orazioni , e 
istruzioni fatte in gran parte dall' Apostolico P. Aionso Barce- 
na ( n. 23. ). Della lingua Puquina non ho potuto procacciarmi 
altra, che i l  Pndre NoJfro, il quale anche in lingua Mochica mi 
b stato mandato dal Sig. Ab. D. Raimondo Diosdado, alla cui 
perfetta cognizione delle lingue Greca , Ebraica, Siriaca , e Ara- 
ba debbo lo  scioglimento di molti dubbj sulle lingue. La lingua 
Pyuins adungue parlaai in una missione appartenente a' PP. Mer- '; 

cenar;, che b vicina a' Pucarani : parlasi ancora ne'rillaggj , che 
so? nellB isolette del Iago'Chuquito ( tutti questi Puquini sono Paesi. ovr. 
a l l a  diocesi della Paz ) e in a!cuni della diocesi di Lima. So- si p"la 
m i Puquini gelosissimi della propria lingua non volendo, che 

fuor d i  loro 1' imparino. 1 Missionarj non -pensano neppy- 
m id apprenderla, percht intendendo i Yuqtiini la Quechua , in 
questa amministrano loro i Sacramenti. Scmbta, che la Puqui- 
m rin lingua matrice. 

65. 
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M,,. 65. Conservasi ancora la lingua Mochica . o Tunca-Mocbic#, fa 
chica, a quale sembra non avere affinità co? alcan' altra lingua. 
Yunca.Mo- 66. Molte altre liaguc si usano nel Perù notab;lmeate tra ss 
ahica . 
Lingua differenti. Ecco il ragguaglio di quelle, chc si conosceavano nei. 
r a , o  Moia, le missioni, che i Gesuiti Periiini reggevano. 

paesi, La  lingua Moxa parlasi nelle missioni di N. Signora di Lore. 
ri parla t o ,  SS. Tr in i t l  , S. Ignazio, e S. Saverio, e nella gran prnvin- 
1 suoi dir- cia Moxor, la quale si stende da' 15.  fino a' 20. gradi di  lati- 
1e"i- tudine australe. Questa lingua, della quale darh un saggio al suo 

luogo, C matrice, e i suoi conosciuti didetti sono il Baure , ed il Ti- 
cen1er1 . 

11 Baure. 11 Baurr si parla nelle missioni di N. Signora della Concezio. 
ne, S. Giovacchino , e S. Niccola . 

~icomrr i  . 11 Ticomcui si parla nella missione di S. Francesco di Borgia . Del 
dialetto Paicone discorsi nel numero LI. 

Lfigue Ma- 67. Parlasi ancora nella suddetta missione di  S. Francesco d i  
XIC91 Borgia la lingua Maxiena, o Majirna, la quale sembra notabil. 

mente differente dalle a l t re  l i n p e  conosciute. 
~ , b ; , , h .  68. Parimente in questa missione, e in quella di Sant' Anna si 

parla la lingua Mdimab . 
Cayubrb.. 69. La lingua Cayrbàbs par!asi nelle Missioni L' EraLta~.ions 
Itonama. della S. Croce , e S. Pietvo : I' Itonama nella missione La Mad- 
~apibocona. dalena : e la Sapibocona , o Znpiboconn nc!la missione detta Santi Re.  

Di queste quattro lingue ho alcuna notizia, poicht ii Sig. Ab. 
D. Alonso Blanco mi ha favorito di  un plccoi indice di voci 
Mobimab , il Sig. Abbate D. Alberto Quintana di un altro in- 
dice di  voci Cayububc: il Sig. Ab. D. Emrnanuel Lcon di al- 
cune parole, ed orazioni nell'idioma Itoramo : e il Sig. Ab. D. Nic- 
cola Sarmiento di un altro pitcol -indice d i  parole Supibocone: ed 
avendo io fatto il confronto di questi indici, non ritrovo., che 

L;v*r&;. queste quattro lingue sieno affini tra se, n t  pure con altri lin- 
GL,';;;. C guaggi conosciuti. 
Lingueaffini 70. Le lingue Cbiriba, e Cbumana si parlano nella missione 
HerischO* I santi Re,  e sembra, che sieno affini tra loro. 

na . 
orocetona. 71. La  lingua Herisebcconr, la quale si parla nella missione 

R ~ o ~ a .  S. Igrqio,  sembra essere alquanto affine coli' OrocMona, e forse 
ancora colla Rocotona, la auale si parla nelle missioni S. 1Mavti . . 
no, e S. Rosa. 

Lingua 72. La lingua Murc, o Muris parlasi nelle missioniS. Miche- 
M w .  le ,  S. Simevne, e S. C;uda-. Questo P ancora il linguaggio de' 

Mfdri, lndiani feroci confinanti col-Moxi . Questa lingua sembra 
essere matrice. 73. 



C A F I T O L O  I. A R T .  IV. 57 

73. San+ ancora, che sia matrice la lingua Canisircna , la Cinirim, 
quale parlasi nella missione S. P i e t r o .  

74. La lingua Chiquita ( delia quale si &fatta menzioneal n. 
so. ) prlasi nella missione Los D~.sposorios distante IZ. Icghedac,hi't",~* 
S a n t a - C r u ~  della S iewa . Chiriguino, 
75. La lingua C b i r i g u a r a  ( dialetto della Guaranl n. 15. ) e Cirl~nb- 

prlosi nel nuovo Villaggio S. Rosa lontano 1%. leghe dal Los fialctti a Guarani . 
Dcsposorios , e fondata nel 1765. dal P. Gabriele Diaz , e dal n. xs. 
Sig. Ab. D. Gio: Stanislao Royo. 

I l  Venerando Anziano Sig. Don Diego Jurado facendo 
da Missionaria nei Villaggio L o s  Desposorios chiamato an- 
cora S. +ppe d e  buena-wrsta (74.) intese, che al nord della 
ua missione errava una nazione. Gli diede questa notizia un 

della sua missione, il quale essendo stoto alcuni anni 
aesc de' Moxi (66.) e aven$~vi forse veduto gl' Indiani 

( di cui si fa menzione nella vita del P. Barace)uomi- 
i, e vaganti, credendo, che la detta nazione fosse tribb 
onòs, la chiami> Cirionb; e con questo nome è stata poi 
a. Usci il Sig. D. Diego Jurado per cercare questa nuo- 
anc, e avendole parlato in Chiquito, ed in Chiriguano, 
, che quella gente intendea qualche parola del Chirigua- 
che il suo linguaggio era un dialetto della lingua. (15) 
k, siccome ancora 1' è illhiriguano GI' Indiani Cttronbs 
she-qerl  io, chè in Guaranf dicesi cbe-ziri ( n ~ i a . p a l m a ,  

di cui si fanno le freccie ) ; e I' espressione she-qer) 
;:ma, che il Sig. Jurado send da* C ~ r i m h r .  Egli ne con- 
seco alcuni, e li collocb fra i Chiriguani, il cui linguag- 

gio presto incominciarono a ben intendere. 
76. Oltre le enunziate lingue si parlano nel Perb gl' idiomi caiSini.. 

Cais ino,  Capingel ,  Ca!iciono, e Uco'tlo: ma non ho trovato per- Cipingela . 
sona alcuna pratica,, che somministrarmi possa alcun lume sopro U.g';:y- 
la loro natqra, .n& sopra le nszioni, che gli parlano. 

77. Le notizie qui esposte sopra le lingue Peruane sono state 
approvate da' Signori Abbati D. Giuseppe Rioscco, D. Giusep- 
pe Quintana, D. Giovarchinr Bargas, D. Gio. Stanislao Royo, - 
e , Giovanni Borrcgo, i qu,li tutti furono un tempo Missio. 
mrj nel Per&. / 
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A R T I 'C O E O V. 

Lingue, cb s i  p*vlu#o nel regno del Quiro da' confin; del PerP 
sino allo stretto di Panantà, olve incomminria il Continente 

della ntiova Spagna . 
L Regno d i  Q i i t o  ci  presenta un vero Caos di lingue, 
e di Nazioni differenti, ,trovandosi ogni villaggio delle 

missioni composto di nazioni diverse, come si vede nclla lista, 
che metto (a) qui  sotto dei villaggj delle sole missioni del Mi- 

rfifion. - - - - - - - - - - - - - - -  
(4 Missione alta del Marafion. 

M$&. Lingue, o Nazioni. LatituJine me- ~ofi~itudine. 
ridionale. 

S. Ignazio . . . .  Maina ,Andoa,e Peva. S. gr. 3o.min. 301.gr. . . . . . . . .  . . . . . .  ... S. Giovanni Maina 3 .  309.gr.30 min. . .  . . . . . .  . S. Botgia . . . .  Parecchie nozioni. 3 .  301. 30. 
Santiagodella Iogu- 

na . . . . . .  Cocarna ,Cacornilla , e  
Pana . . . . . . .  f .  . 30.. . .  30s. . 30. . , La Concezione.. lebera Aunaia, e Cu- . . .  . . . . . . .  tinana 5. 40. 302. 

LaConcezione... Cahu3pana.eConcl1a. 5 .  . . . . . .  301. 
La Presentazione.Chapavita , e Parana- . . . . . . .  . . . . . .  . pura I .  301. 30. 
N.S.delle Nevi. Yurirnagua,ed Aisuari. 6. . 17 .  . . .  30%.  . . . .  . . . . .  S. Reds Lamista , o  Motilona. 6. 30. 30%. 
S. ~ s o n i o . .  . .  Muniiha . . . . . . .  6. . 30. . . .  301. . 30. 
S. Saverio . . . .  Ag~ana,eCharniciira. 5. . 30. . . .  30s.  . 30. .. . . . . .  S. Tommaso, Andoa, e Semigae. i. 40. 301; 
S. Giuseppe. . . .  Pava . Pinche , e  Roa- . - . . . . . .  . . . .  maina a. SO. 301. . .  . . . .  N. S. de1l>o1ori. Jibara , e Munta  a. 30. 360. . . . . . . .  . . . . . .  . . . .  S. Ahdrea Cornicori i. 299. 

Missione di Larnas. 

. ... . S. Croce di Lamas. Motilona , e Suchichi. 7. io. 301. 30. . . . . .  Cumbaza. Cascaosoa ed Amasi- 
fùine . . . . . . .  . 7. . . . . .  30s. 

S. Michele del Por- . . . . . .  to Cascaos?a, ed altre na- 
zioni. . . . . . . .  7. . 20. . . .  30% . 90. . . .  . . . . . . . .  : . . . .  Tabalosos. Tabalosa 7. 3c. 301. 70. 

Missio- 
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raiion. Per d u e  un' idea alquanta esatta dcllc lingue del sito 
ho consultato parecchi Missionarj, e principalmente in voce, ed 
in ibcrit~o il dotto Sig. Ab.. Lti Giovanni* di Vclasm , la cui ca- 
gionevole salute impedisce la pubblicaziooe di un' eccellente 

, storia del Quito. Divido il discorso secondo il numero de' 80- 
verni del Quito; ed incomincio da quello di Mainas , c del 
Maniion co' suoi fiumi collaterali, ove noto soltamtole lingue, 
o le nazioni in tutto, o in parte convertite dai Gesuiti, .po!,ht 
non ho notizia esatta d i  quelle,che apartengono alle missionidi 
PP. Fnnscescani osservanti, che v i  sono ancora. 

H z Go- 

, - - I _ -  --W------ 

Missione bassa del Maraiion. 

S. Giovacchino. . Omagua, Y ~rimagua, 
Masamie, Yamea, e 
Ma yorunr . . . . . . .  

S. Saverio . . . .  Urarina, edItucale. . I. ...... 303. 
Pucblo nuero .. Hurnurana . . . . . .  4. ... , .. 304. .... S. hekis .-Yamea, Malamie, ed 

lkita ....... 4. . 30. ... 307. . p. . ... . .... . . . . . . . . .  S. Barbara lkit i  3. 30. 309. 30. . . . . . .  ..... ..... . . 5. Paolo Napeana 4. 306. 30. . . . . . . . . .  S. Maria . . . . .  Ikitr 3.. 30. ... 315. .... S. Ignario Peua,Guhurnare,Cau- 
huache ,eYagua. 3. . 3p. ... 308. . ........ ... . N. S. di Loreto. Ticuna 3. 40. 308. 30. 

N.S.delCarinine. Mayoruiia ...... 3. . $0. ... 308. 

Missione del fiume Napo, che h c c a  nel Maraiion. 

Archidona. ... Archidona. . , .... I .  ...... s99. . $o. 
gragdrbi .... Archidbnr. ...... I- . IO. ... 300. . . .  . . . . . .  . ....... Archidona.. i .  ao. 299. $0. .. . .. ........... Buerto Napo Oa i. 30. -300. 
Trinitii d i  Capu- ,.... . . . . .  . ... . cui Encabellada. S.  30. 30% 4 6  
S. N. di Gesù. . Encabellada, e Guen- 

mya . . . . . . .  r .  . 40. ... 30%. . so. . . . . . . . . .  . . . . . .  . S. Mtcbeie. ... Ziecoya 2. 303. 40. 
N. d i  Maria . Guajoya ,eNeocoya ?. . io. . . .  30% . io. 

S. Soverio .... ical~uate . . . . . . .  i. . jo. . . .  304. . 40. 
S. Pietro ..... Payagua ....... 3. . . . . . .  306. . ro. 

I n  tutte queste missioni composte di tpnte nazioni, e I i n ~ u e  
diverse i Gesuiti aveano tatto coinuar la lingua ,Quccburi (62) domi- 
naete iel  Perù, c Qtiieo. 
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Qowmo di Winas  , e del Màrakn , o Maragnon . 

Missionari 79. Le missioni di q~iesto governo (nelle quali dal I 637. sino al 
1767. sono stati impiegati I 57. Missioi.~:, de' Gesuiti del Quito , 

Saoriti. otto da' quali ottenneio la palma di glorioso martiiio, e più di 
30. fiorirono in Santitb , come costa dalle loro vite stampate, e ma- 
noseritte archiviate del Collegio di Quito ) sul priiicipio cbbe- 
ro felice successo, poiche i Gesuiti nello spazio di 129. anni vi 
piantarono i 5 z. villaggj; ma poi 1' ebbero iiifelicissimo . Nel- 
la ribellione di 30. Nazioni nel 169s. dopodi essere stati mar- 
tirizzati il Chierico Vazquez, ed il P. Errico RiEter, cht !e pa- 
cificavano, si perdettero piu di venticinque mila Christiani degl' 
Ucay..hi, i q~iali ultimamente nel 1765. pacificati co' soli Ge- 
suiti pcimiseio, cht uno di questi ricorresse i loro paesi, e 
villaggj. I Piri ,  Cunibi, Pani, Campa, Comavi, ed altre Na- 
zioni ribellate del fiume Ucayale sono fia il 6 , e il p. grado 
di latitudiiir meridionale, ed a' 303. gradi di longitudine presso a . 

80. La cagione principale della rovina, e disperdone d e l p i -  
merose nazinni, che erano sotto il dominio della Spagna nel Ma- 
rafion, attribuirsi dee alle scorrerie de' Porto hesi .I Gesuiti Spa- 8 gnuoli aveano penetrato nel Maraiion sino a confini della pro- 

os~r- vincia (allora piccola) del gran Parà , vi aveano annunziato il Vangelo 
przlonlfatte a di* mezzo milione di Anime, ed arrivarono a fondarne 
da' Pottoghc- arr- 152. missioni i ma i Portoghesi separati dalla Spagna nel 
gnon. 1640. incominciarono a penetrare nel Maraiion, e a farvi delle 

stragi. Soltanto nelle scorreriedtl 1 6 8 t a ,  1 6 9 0 . ~  1709. , 1710., 
strascinarono seco pih di cinquanta mila schiavi Indiani , e  degli Orna- 
gurrs, che loro fatta avcano gran resistenza , ne fecero schiavi più 
di sedici mila, de'quali moltissimi perirono, ed alcuni fuggirono 

. cercando l' asilo presso gli Spagnuoii, e si stabilirono nella mca- 
tovala missione di S. Giovachino. Allora moltissime nazioni ti- 
timorite fuggirono nelle selve, ove più contente trovavansi, che 
non sotto la dominazione di  quei Portoghesi, che trascuroindo 
1' esecuzione Ll la  pia, e Cristianiaima volonti de' Re del Por- 
togailo, Ic vessavano infimemente . Queste notizie ho premesse, 
yrchè non sembri esagerato il numero di nazioni, e dc'linguag- 
81, che si riconoscono nel Waraiiw, e si leggono nei q c n m  
Cat Jogo . 
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) Aciunaorj. 
) Camacori. 

G i d .  ) Ikcconeja~i. 
) Panajori. 
) Trcmojori. 

1 Missionari dicono, che sono notabilmentr d iv i rx  tutte le 
lingue chiamate M a t r i c i .  Potrà essere, che non tutte sieno ma- 
trici. 

82. Lingue nrtubilmrnte diverse. 

Acuana . Chipca . Jibara , o ~ i b n r i  . 
Alabona . Choncha . Macavina . 
Ahunala. Cutinana . Mochova , 
Aisaiari. Icahuate . Panddwke , 
Cahuachi . Iluru . 
Cahu-mari . Ikita- Nanai . 

A tutte quei?e liiiguc ho dato i l  nome di diverse, perchk i 
Miffionorj bor ia  non hanno scoperta la loro affinità. 

AmlsiEuim . 
Archidona. 
At?hllP~&. 
Aturr i  . 
A i m .  
Bitoairu . 
C a l z ~ . ~ k c a .  
Corcors~.. 

Eritcine Rema. 
Eycyc. Singacuchusca . 
Ibanoma . Suchichi. 
Kirivina . Tabalosa . 
=livita. Unihuesa . 
Motiiona , o Lamis- Uspà . 

ta . Y apua . 
Musima . 

%. Lingue sc~asciuts . 
Cuiels. Junisrne . Pativa. 
Frastavini. Mighiana . Zapa . 
Himuetri. Napotoa . 
W. Pontoa . 



\ 
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85. L a  lingua Er;teina messa nel numero de1;linauaggi - eRinti L ; ~ R J ~  #finì 

Erire~na , ed (83.) era affine alla lingua U i k e  del rigrc differente dall' Ihita- I~~~~ del 
Nanai, che si mette fra le lingue diverse (82.) L e  lingue P m a ,  tigre. : e Ticuna esistono, e sono affini, ed ancora sono affini le lingue 

i Mapaavina , e Chan~icuva . Ma?aarina, 

i 86. Congetturo, che sieno state amni alla.Kirirz' ( n. 19. n. XIIL ) e Chrmicu- 
Ic lingue K i r h i n a  , e  Kilivita messe nel catalogo de' linguaggi (83 .) 

j estinti, e pzrb che desse furono dialetti Caribi ( n. 47. ) Ki~ivita . 
i ?7. Della lingtia Omagua, di cui promisi notizia nel num. 16., ~~~~~d~ 1 L d ciapo fare discorso separato, perchk in essa trovasi pruova chia- letto dcllr 

ra  della tenacith delle nazioni Americane nel coaservare il loro GumanL 
naturale idioma. Riconoscendo i o  nel confronta delle parole Gua- '' 16' 

! ranl, Omagua, e Tupl  proposto nel num. i,. che queste nazioni 
, abbiano una stessa origine, ho fatto delie ricerche per iscuopri- 
t r e ,  quale di essa sia lo  'stipite. I l  Sig. Ab. Vtlasco giudica, (a) 

che 1 - -  7 - - -  - -. - * - - . - 
(a) Il prelodato Sig. Ab. Velifco da Faenza in data di 14. Febbra- 

jo 2784. mi scrive,, Glr Omagua credono sesrrrsi si~periori agli altri. 
distinti , e Nobili , e come ,tali dalle altre Nazioni del Maraiion 
sono riconosciuti. Il loro Idioma de'migliori della America Meri- 
dionale, nella quale sono poche Nazioni tanto numerose come 1' 0- 
magua. Si s a ,  che ne' costumi, e forse nell'ldionia convengono co' 
Guaranl ( a ' z 7  gradi di latitudine meridionale, e a' 323. di lonsi- 
tudine ) con certa Nazione chiamata Agua (88)  del nuovo Regno 
di  Granadc dispersa nelle pianure dell'Orinocn (a'9. gradi di Iati- 
tudine settentrionale, e a'3xq. di longitudine ) e nella provincia di 
Venezuele ( a'io. gradi latitudine settentrionale ,ea130y. di longitu- 
dine ) e convengono ancora co'Tupi nazione numerosa (17) nel Pa- 
r i ,  ed in varj siti del Brasile, e principalmente colla Nazione ( 1 7 )  
del fiume Tocintin a' I. gmdi di 1atiti:dine rneridionale7,a a' 32s. d i  
longitudine. In una delle parti del Marafion appartenenti alle Mis- 
sioni de'Gesuiti, cioè a'+. gradi di latitudine merid,ionale, e 1 ' 3 0 ~ .  
di lon~itudine era un'forinicaio di Omagua; poiche il P. Gasparo 
c u x i n n e l  1641.. in cui con loro stabill la pace, vi trovò quindici 
mila nel!'Isole del Maranoii senza contare q ~ e l l i  delfiume Yurrnr o 
Yurua, ove sono li rurimagua. Il P. Szmuele Fritz potè fondare fino 
33. V i l l a a j  di Omagua. ed i  Yuriinagua. Tanto era numerosa que- 
sta nazione. Ma dove si troveri la loro origine? Gli Omagua del 
Quito dicono, che essa dee trovarsi nel Marafion, e che moltissime 
loro tribì~ nel vedere le  barche de'primi Spgnuoli  mandate da Gon- 
zalo Piearro fuggirono nelle patti inferiori del Marahon, nei fiumi 
Negro,  e Focantin verso I 'Orinoco, ed in altri siti del nuovo Ae- 
Rno di  Qransda. Il Sig. Condamine, che osservb attentainente la 
nazione Omagua nel suo Viaggio pel Marafion , concettura ,che es- 
sa un tempo componer una qualche Monarchia vicino ali' Orinoco, 

e che 
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che lo  stipite di  queste nazioni, e di altre, che trovansi difperse 
nel nuovo Regno di Granad?, ed in altri siti per l o  spazio d i  
1500. leghe, e parlano dialetti affini alle lingue Guarati), ed O- 
mag .a, provengano dagli Omagua. Il Sig. A b. Camafio giudica 
pcl contrario, che gli Omagua provengano da' Guaranl; poicht 

Rotabile. sebbene fra gli Omagua , ed i veri Guaranl ( cioè i t'aracciayi, 
dispersione Parcasi , T u p i  , Uruguayi , i Guarani &C. ) frammnza 

della nrzio- , Guarml un caos di nazioni di differenti lingue ; ma trovandosi i Guaranl 
distesi sulle coste del Brasile fino alla Cayena , sembra , che da' 
Guarank del Brasile provengano gli Omagua ,che trovavansi nel Ma* 
rafian fra i fiumi N*, e Yurua , o  Turum . Nella storia del Mdrafion 
illustrata dal P. Emmanuele Rodriguez si trova ottimamente de- 
scritta la provincia degli Omagua confinanti alle nazioni del Bra- 
sile, c'he parlavano i dialetti del Guaraai. 

Sembra dunque probabilissinio , c l e  t u t ~ e  le nazioni , che 
parlano dialetti della lingua Guaranl, sieno provenienti o dai Gua- 
ranl del Paraguai , o da' Guaranl, o Tupi del Brasile . L a  lingua 
Guarani, e l a  Brasile sono tra se tanto simili, quanto l' è k Spa- 
gnuola colla Portoghese, come lo notai nel n. 17 .  , ove per non mo- 
lestare propongo so!tanto alcune poche adrole . L e  Cette due lingue han- 

crrn no i l  carrattere della maggior antithith; poicht una sxessa parola 
occupati da' con vari accenti ( come accade nell' idioma Cinese, ed in altri 

Gy""'. , ) ha diverse significationi : cib che non accade nella lin- 
• KJa Omagur . In questa lingua manca ancora quella perfezione di 

artificio g - a ~ a t i c a l e ,  che trovasi nclli Guarani , in guisa tale ch t  
la lingua Qmagua pub dirsi uno schelrtro della Guaranl. L e  na- 
zioni, che parlano il Guarani , occupano immensi paesi nelle cnste 
del Brasile, e ne' paesi mediterranei, e sono state, e sono pre- 
sentemente più numerose di quelle, che parlano il dialetto Onia- 
gua; ma gli Omagua si sono trovati soltanto nell' Isole d 3  Ma. 
raiion, c sulle sponde de' fiumi : e cih certamente da. a divede. 
n ,  che essi sono tribù distaccate da' Guarani, e che per mezzo 
della navigazione si sorio stabiliti,  chi in questo, e chi in queli' 
altro fito. Gl i  
- - - - - - -_ I -  ----- 
eche nell' intrarvi di Spagnuoli sia fugei'a, e dispersa per diversi paesi. 
Io non saprb approvare questa ronu,etfiira , che 2 tutta arbitraria. Il 
fatto si è ,  che fra i G'uaranl , i ocanrini, e gli Oma211a del P a r i ,  
del!' O r i i w a ,  di Venezueia , e d M a r i l h M  del Quito si trova I'c 
stensine di 70. gradi al meno ., . Il P. Colcti, che fu Missionario &l 
Qu t a l ,  e aell' I t a l i a  dopo il siio arrivo co' Gesuiti Spagnuoli stampb 
un dizionario dell' America meridionale , suppone in esw, che v i  
sieno molti dialetti della lingua Omrgua . 
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Gli 0rna~;ua fono i Fcnicj dell' America Meridionale, poi. 

che secondo le .storie de'Gesuiti , e la testimonianza de'lllis'sio- 
narj viventi sempre sono stat i  riomini (li gran destrezza nel e r te  
di navigare. 

88. Sono affiiii alla iii1;uo Oinagua i linguaggj Jurimng!ro,Pn- Dibk";&lr 
Olllb#u. , p g u o ,  Yazrto, Cocanio (a) ( ed i iiioi dialetti Cocnmil!o, e H!,ebo )', ,i,,gu;+ yuf,;rr d a l a  , 

f i t e  ( di  una nazione barbara Li1 fiume .Napo nel paete degli En- r m w ,  . T 

cabellndor ) e forfe altri lincuaggj d i  altre nazioni poco nate.  A l -  z;',": * 
cuni di essi furono notati ( I 7) iicl ragguaglio delle lingue dc.1 M a -  cocama, C,,. 
rafion Portoghefe. Gli Omngur, dice il P. Acufia nel suo viag- camilia, 
%io del Marafion , o dell' Amazone , si chiamavano antica- ~ ~ ~ , & ~  
mentes d y u a s ;  e quesro nome sembra provenire dalla voce @e- Pnragumi. 
chua, o Pcruana Yabita, che sionifica di fuori,. pcrchh cglino a- 
bitavano fuori della provincia & Mainas; ma io credo, mi fcri- 
ve il Sig. Ab. Camaiio,  che 01t~a;trn proviene dalla voce Que- 
chua Urna, che sigiiificu t & ,  e della voce Omagua ava  ( h ) ,  o 

Hervàr . C6tal. delle Ling. I abrrn , 
L - - - - - - - - _ -  

(a) Il P. Kodriguez citato dice nella Storia del Marafion , che gli Uca- 
yali nel 1680. fuggendo dalla pes-e se ne andarono nelle Sclve , e 
disstro al P. Giovanni Lucero nell'abbandonarlo -- Caqui,.~ Tanu Pa- 
p!: Caqucvc ura Dio ica totanarc -- cioè Uomo coruggioro, a Dio; cbr 
tr dra lunga vi ta .  [P queste espressione osservo alcune parole Lila- 
rari\, che ho trovate nel dizionario Guarani del P. Ruiz. Papa l>a- 
dre ,  Ura andare, Ico vita. Tanir significa nostro in Omaffua . 1,s 
nazione Cbcamn è nel fiiiine.Ucayalc. Con questa mia osservazione 
conviene il Sig. Ab. Caiiiano, il qtiale da Faenza a' zo. Aprile ini 
scrive cosi: ,, sebhne i l  big. Ab. Gilij nella sua eccellente storia 
dell'Orinoco dubita, che 1s lingiia Cocama sia d ia l~ t to  della Guara- 
n);  in oggi non W ne può dubitare, ipercliè dal Sig. Ab. Ullauri, 
che è vissuto coi Cocamar nel paese detto Laguna capitale delle mis- 
sipni de'Gesuiti di .  Maitrrrs, senti, che i Cocarnar,e gli Orna uar prr; 
lavano una stesso lingua con differenza poco notabile,,. dusso da 
riscontri, che ho avuto dal Sig. Ab. Velasco (87)ho fatto per ricer- 
care nell'orinocl) una nazione detta Aguar . ma con questo nome , 
mi scrive il Sig. Ab.. Gilij da Aoma a' 3.  Aprile 178 io non co- 
noscp tale nazione in Terra ferina : tuttavia io credo, %ire vi furono 
~moguar  , e forse ramo di questi è la nazione Paraguama dal Si . Don 
Pmrnamuele Cenrurione scopertavi dopo la inia partenza da l lb r ino-  
-,.e notata oell'appendice al mio Tomo I.,, Gli Spagnuoli hanno 
dato ad  una stessa nazione i noiai di Agua , O.rnagita, Paragua ( ro- . 
vinienti dalle voci uva ,  a p a  Dc: ) e per* è credibile, che in +e,- 

ferma si parli qualche dialetto Omagiia, o Guaranl . 
, (b) )n lingua Guorani J w a  significa uomo. Gli Indiani d i  iinr 
Ressa Nazione s o ~ l i o a ~ )  per difiinriiersi dagli iltri.cbiamarsi 
cosl i Chiattici si chiamano uzo~mki noflro fratello, ed a '  k%$ 
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abua ,  che fignifica Uomo: poi&& $i Ciiiierirani miminemente si 
appropriano la voce .significante Uomo : cosk i Chiquiti si danno i l  
nome naqui GoGeis ( Uomo ) : i Luli si dbnno quello di Pe14 ( uomo ) : 
ed i Peruani si chiamano Runa ( Uomo ), Gli Omagua ol tre  
questa usanza hanno ancora quella di prolungarsi la testa, onde 
s i  chimavano Uma-ma, e corrottamente Omagua. Fra gli Esge- 
sciti del Qui to  era una gramatica ( n )  Omaguafatta da un Gesui. 
t a  morto in questi paesi d' Italia : I' ho cercata, e finora non 
l'hotrovata, come desiderava per iscuoprire la differenza di  arti. 

' ficio fra la lingua Omagua, e la Guaranl sua matrice. 

(a) Fullc gramatiche delle lingue del regno deI Quito mi scrive i l  
Sig. Ab. Velasco in questi termici:,, Essendosi fatta comune d'or- 
dine de' Siiperiori Secolari la lingua Quechua nelle Missioni del Qui- 
t o ,  ed essendo molti'ssimi , e divers~ssimi i dialetti delle Nazioni 
Quitefie, qualunque Missionario componea la gramatica ;e  Catechib- 
mo nella lingua di quella Nazione, che incominciava a ridurre , e 
queste carte coinunemente restavano a' Successori Missionarj colla 
piccola libreria, che vi era. S o ,  che fra tali carte erano ottimi i 
manoscritti del P. Giovanni Lucero, che enirb nelle missioni i'an- 
n o  1661., e perfezionb le grainrtiche, e i Carechismi di parechie 
lingue, e principalmente della Paramapura, e Cocaina: che il V. P. 
Errico RiCter, che entrh nelle missioni I'anno'168y., scrisse diziona- 
rj, e Catechismi delle difficili linguecampa, Pira,  Cuniva, e Coma- 
s a ,  ene  notb i dialetti : che il P. Samuele Fritz (che entrb nelle mis- 
sioni l'anno r687., e fu i l  primo a ricorrere tutto i l  Maraiion, ed 
i suoi fiumi collaterali ,ed a fwe di esso una Carta gcogratica) sciise 
se gramatiche, e dizionarj di alcune lingue, e principalmente àell' 
Omagua, e jcbrra. Che il P. Bernardo Ziiinillen ,che entrb nellemis- 
sionineli~z~.lasciò~ccellentimanoscritti sulle lingue: che i! P. Mat- 
tia Lazo ( che entrb nelle missioni nel 1700. ) fu il primo a forrni- 
re la gramatica della lingua Jurimagua: e ch? il P. Guglielmo G r r  
bmer ( clie entrb aelle missioni nel 1700. ) 1asc:b molti manoscritti 
sulle lingue, 'e principtlmente sull' Oma~ua.  e Cocama. Il P. Adamo 
Widman ( che entrb nelle missioni nel 17a8. e vi rcsrb sino al  1765. 
della nostra Espulsione, emorl  arrestato in Lisbona ) perfezionò pa- 
recchie gramatiche di diverse lingue, e ne Iiicib ottimimanoscri:ti. 
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I Goucrni della Cittd di Quito , di Jtacames , GuayaquiC , 

Cucnca , M a ~ a s  , Jaen , e Quixos . 
89. I n  quelti sette Governi maggiori su! p~incipio d d  corrcn. 

t e  secolo si conosceano, e si distingueano le infrascritte 117. 
Nazioni (a)  ( situate dal grado 2. d i  latitudine meridionale sino 

1 2  a l  
- _ I - - - - - - -  

(a) Nazi~lli dr'drtti  rrttr Governi, cbe anticamente aveano lingnaggj 
,diurrri, da4er:i forse delle lintue &uitnr, r Scrra (91). 

Abalicos. XL. Colimbes Peguas 
Aca neos Cotacaches LXXX. ~ichunsis 
Ancuteres Cubtgios Pimanes 
Achupallas Cungies Yiaampaguasra 
Apichiquies Daules Pima mpiros 
Ardas Esmeraldas YI*reros 
Aicores Cìasuntos Pomdllactas 
Atacames Gages Yorianas 
Baduaques Cìuacas P o r ~ t a c ~ s  

X. Becavas Huamboyas Pueihuayes 
Cahusquies L. Huamotes Qsilcai ,o Kilcas 
Catuayes Huancabambas XC. Qiius, o Kirus 
Cafiaris Irnacrs Qulsoas,o Kisnas 
Canaribambas Inuris Qu~xos , o Kixon 
Canilloas Ipapuisas Sakisileis 
Caras Iscuand*~ Sefios ,o  Zehos 
Carrnquis Izapiles Siguanchrs 
Carrques Lagoas Silus 
G x a s  Langasies Succumbios 

XX. Cayambes t p u n a e s  Suyas 
Cayampas LX. Machas T a  bacundor 
Chanchines Manavi8 C. Taccngas 
Chanduyss Mantas Tdnibas 
Chapatras Mdspas Teoxacas 
Chavelos Mayaskerer Tik!sa~nbis. 
Chctinss Mindos Tixanes . 
Chillos M iscuaras Tosaguas 
Chitnbos Mochas Tungas 
C b n e s  Mulabalas Tusas 

1(XX. Chongones Mulliambatos Urcuxies 
Chotrs LXX.Nausas Xdgurs 
Chufias Ogibls CX. Xaraguaua 
Chunanas Oca balos Xaramrxos - Cinubos Pdcamt ~rcs Xibdtos 
Cofanes Pachaiilicas Yacuales 
Cdimas Pinzaleos Yagurrzcbgos 
Coltaguazos Passaos Yarrikirs 
Coloachcs Pechuwmekei Yumbos - Colorrdo, Pezionser CXVI1. Yangai. 
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a1 5. e mezzo, ed attorno a1 grado 302. di longitudine ) delIe 
quali la maggior partc parlava ia lingua Quechua , introdotta 
dall' Inca , che le c~nquistò , e presentemente non poche parlano 
le lingue Spagnuola, e Quechua. Parecchie delle dette Nazioni 
hanno perduto il loro nome, o perchè, si sono miscliiate con al- 
tre,  o perchb sono state aggregate ad alcuni villaggi gii  formati. 

90. La Nazione Cofanr ( situata a IO. minuti di latitudine 
meyidionale, e a' 301. C mezzo di longitudine nel Governo di Qui- 
to  ) era al meno di 1s. mila persone nell'anno 16oz.nel qua- 
le ir suo primo Missionario il V. P. Rafaello Ferrer s' in- 
ternò iie'suoi parsi, battezzh 4800. Cofani in sette anni ioll'a- 
juto di altri due G ~ s u i t i ,  foridb i Villaggj S. Pietro, S. Maria, 
e S. Croce, e vi mori martirizwto nel 1 6 1 ~  .In qucsto anno i 
Cofani, che martirizzarono il P. Ferrei, pervertirono i Neofiti , e 
mossero una ribellione generale, che finora dura. Hanno i C,of.i. 

Lingue. ni lingua propria , nella qudle il l'. F w e r  compose utCompeii- 
dio db dottrina Cristiana, che P nell' Archivio del Collegio, ch: 

cofane fu delGesuiti di  Quito. La  nazione Xrba~a,  e la Hicnmboia s i  
ribellarono sul principio dello-scorso secolo. e 13 Xibava passo a 

Xibara* o [il di spada tutti gli abitanti della cittb <li Logrofio . ESSA ha 
Jibarr . 

lingua propria piena di  parole Spagnuole, ed t sì numerosa, che 
s i  stende per i Governi di Cuenca , Macas , e Mdinas , e però la 
ho notata nrl Governo di Mainas. La  nazione Pomallatfa si ii- 

Lingue affr bellb in questo secolo, ficcomc ancora la runga, o Trrnca ( no- 
DI , m Peruano n. 61. ) la quale, dopo che i Gesuiti nel 1706.la- 
O Y u n g i ,  sciarono a' Parrochi Secolari le missioni da loro fondate, si ri- ~ ~ ~ : ~ : ~  bcllb, e li uni m parte dcll- aazione Colorada, il cui lingua&- 

+ & afhne al Ysnca, o runga. Allora si perdettero olmcrii> se- 
dici rniia Cristiani. La detta Nazione Colorada sì chiama d i d n -  
gansavcr a distiiizione l i  un ramo della stessa ndzi.one, che trova- 
si vicina a'fiumi Toacbi, c Quit~indi, ovc hanno Ic loro rnissio- 
ni i PP. Domenicani. 

Lingua Qui- 91. L a  lingua deila Nazione @;tuo, o f&uiros, o Q u r m ,  che 
t u s  il nome diede al Regno di e ~ i t o ,  seinbra un composto di  diver- 
sclrzdialatosi linguaggi. Si sh, che i Quitus non arcano la vocale o :  e che 
della Que- ,~c,.,,_~ ( seaondo la tradizione loro ) gli Scir; abitanti delle coste 

marittime l i  conquistarono dopo 1 anno mille dell' Era Cristiana , 
ed allora v'introdusscro la loro lingua, la quale si C trovata esse- 
cc dialetto corrotto della Quechua , o Peruana. ( 62 ) @asioch& cs- 
~ n d o s i  impadroniti del Regno del Quito i Pcruani nel 1470.. gli 
Spagpuolindl' intrare v i  trwarooo comune la lingua, Quechua . L'af- 

fin& 
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i h i t a  de' linguaggj Quecbuu, c Scivi indusse forse gl' Inca o stender 

verso il Quito le loro conquiste, sebbene itfQuito, dove era iin Re, 
doveano temere maggicr resistenza, che non verso 1' opposta bari. 
da del Chile, ove non era Monarchia alcuna. Probabilmente erano 
dialetri delle lingue @;tu$ ,e  Scira le lingue delle I 17. nazioni no. 
tate sotto i l  D. 89. 

L i n ~ u c  &/le Ptau;ncie di Popayan , Darien , e Veragum . 
92.  I1 prelodato Sig. Ab. Velasco in lettera da Facnza scritta$ 

m i  a'4. Marzo 1784. sulle lingue, che parlansi da Popayan ( ci t t i  
situata a' 2. gradi e 31.  minuti di latitudiiie boreale ),sino a' con- 
fini della giurisdizione del Vicc-Re Messicano sotto lo stretto di  
Panami, ove & la provincia di Vcragua, mi da le seguenti notizie: 
,, Ea piccola provincia Gesuitica del Quito,  che nel suo maggior 
aumento al tempo della nostra espulsione dagli Spagnuoli domlnj 
appena contava dugento Sacerdoti, avea distesi in parecchj tempi& 
sue missioni per lo spazio di 19. gradi di latitudine ( ciok per i 
dieci della boreale sino allo stretto di Panaml , c per 
i duovi primi della meridionale ) e per nuove gradi di longi- 
tudine dalle caste del Qiiito verso il gran Parh. A queste ntissioni 
appartengonole notizie, che suile lingue le ho mandate, e che ul- 
teriormente ella ricerca. Nella distesissima provincia di  Popayan 
si conosceano anticamente 5 2 .  N ~ z i o n i  ( natate qui cotto ( a )  ). 

Quel- --- - - - - - _ I - - -  

(a) AI Nord AlI'Piirnte - Al sud 

Abades 
Amursas 

i Anaposmas 
Anrbalis 

V. Auyames 
Chocoes V. 
Ciiarees, o Zitarees 
Ciircas, oQuaquas 

i Daguas V!L 1 X.  Mreipos 
Mostelco 
Noanas, 
Novitas. 
Panche* 

XV, Pijaoo 
Quinchias 
QUircubiae 

AnLkies . o Anda- 
quics 

Coconucoo 
Gumaca:, 
Malvasaes. V. 
Neivas 
Pdes, o Paesea, o 

Paos 
Timanars 

X. 

XV. 

Almagueres 
Ba rbacoas 

C W  
Chirambiraos 
Coliinbao 
Cumbalec 
Punes 
Guachucalac 
Gur mes 
Ipiales 
Malhmir 
Mocoas 
Mullonea 
Patias 
Pupirles 
Puree Su- 



Linquc 
Cuanucr. 
CQcmuc.. 
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Quelle del sud furono soggiogate coll'armi, ed ancora alcune dei 
Nord,  e del]' Oriente, e 1' altre sono stateconquistate d='Missio- 
narj. Le missioni più rinomate erano quelle delle nazioni più nu- 
merose, cioè degli y4ndakics, de' Citnrats , Cbocor , Cracuar (48) 
Guanacar , Neivar , Paes (56) , e Tirnanaer , le qt ali essendo sta - 
te istruite da quattordici Missionari &!l' anno 1629. nel piccolo 
spazio di 36. anni si trovarono in istato di essere consegnate al?ar- 
rochi Secolari. La  lingua Guanuca ( come ancora la Cocanuca ) t 
sommamente gutturale, e difficile. Forse desse b n o  dialetto di 
qualche alrra, ma qui non v' t Persona, che nc dia notizia. 
11 P. Giovanni di  Ribera, che nel 1640. entrb nella missione 
Guanuca, formb un Catechismo in questa difficile lingua. La na- 
zione Paes ( n. 56. ) si mantiene rubclle , e  parla un linguaggio assai 
diverso d i  quello delle Nazioni circonvicioe . Delle Nazioni dclNord , 
che parlavano idiomi notabilrnente differenti , molte sono perite 
nella fatica immensa delle miniere, e moltissime' sono fuggite 
nelle MIVC : cosicchb presentemente clppena n'& vestigio . Delle 
Nazioni del]' Oriente resta gran parte, e la maggior ancora d i  
quelle .del Sud, le quali hanno abbandonato la loro lingua, e par- 
lano la Spagnuols. Le  Nazioni del Nord,  e dell'Oricnte appar- 
tengono alla Diocesi d i  Popayan, ed o quella di Quito le nazio- 
ni delSud,e tutte le dette nazioni stanno dal primo grado di la- 
titudine boreale sino al settimo. 

93. Nel Darien , o Dariel ( che si stende dal 7. fino 9. grado del- 
la latitudine detta ) sono le tre provincie Dariel del Nord. Da- 
ricC .Medio, e Dariel del Sud, che appartengono alla. Diocesi di 
Panamh . Nelia prima provincia entrarono due Gesuiti nel n y80., 
ed avendo ridotto alla santa Fede in tre anni migliaia d i  Darle- 
li, furono scacciati da q u a t i ,  perchb !gli Spagnuoli impiegavano 
nelle miniere 3 Neofiti, c tanto v i  s i  radicb una tale ribellione, 
che sino al I 7qo., ,nel quale cg!ino stessi dimandarono Mis- 

siona- 
-Y- -------------.-- 

AI Nord Al S~ud . 
Supias Qua;qi~ews . O 
Tatiùes Cuaikcres 

Xx. Timbar Quiilrsinga,~ Kit- 
Yalcoue~ lasing. 

XX. Sapuycs 
Scbondoyes 
Tulcanes 
Yacurnkersr 

.'\--\'l ;a' - W - Y a s c w l t i  . 
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sionarj, non poterono entrare i Gesuiti nelle loro terre per la 
secanda volta. Allora ve ne furono mandati cpstr~e, e;= ?e'q%~. 
li era il P. Ignazio Franciscis , che pacificamente osservb tutte 
ic tre provincie, e formò una gramatica, dizionario, e Cate- 
chismo nella lingua Dariel, la quale si parla uniformemente da 
tutti i Darieli. I l  P. Franciscis morì in Vitcrbo nel nostro pr- 
rivo in Italia, e rion ho potuto sapere, se avesse ritenuto seco 
qualche carta sul!a detta lingua, la quale semt.4 essere matrice. 
La prima provincie di Dariel t sotto un Principe detto Playon, 
e l'&re due (a) provincie hanno governo repubblicano. Gli  Ura. 
baes, o Idibacs sono gli stessi Darieli cod diversi nomi. 

94. Nella provincia di Veraguas, fituata a.9. gradi di Iatitu- 
dine boreale , C' C la Nazione de' Guainiier , O Huain~ies, che an- o nuarmie . 
ticarnente costava di  12.  mila persone, e chr ricevette un Mis- 
sionario Gesuita nel 1586.; ma dopo che fu civilizzata, e ri- 
dotta in 9. Villa~gj , si ribeub, e nsn v i  entrb alcun altro Gcstiita 

; sino ai 171 3.. nel qual anno uno poi& fondarne I 2. Villaggi, ma poco 
temno vijiurò ia p::. Nel I 745. un altro Gesuita fu bene accolto 
da'Guaimies, ed ebbe la sorte di civilizzarli un' altra volta. I Guai- 

: mics appartrrngono alla Diocesi di Panarni, e parlano una lingua 
notabiimentc diversa dalla Dariela. Non C'& neil' Italia Persona 

i alcuna, che ci possa dare idea vera di tale, (b) lingua. ,, Fi.i, i qu: 

p ,-- - - - -  - -  - . -  - 
(a) Nella I,  provincia sono questi 7. Villaggi-- Srn Ùc. Surn~unti, / ~ I I ~ U O ,  &ioreti, Jgraznrqra ,VlrraQajunti, ed Vraba -- della i. sono -- 

S. Girolamo di Tubiva, S. Errito di Capcrr , S. Croce dcl Porto, S. Gio- 
di lhrucuna, I. Giovanni di Matenati, S. Gin[~ppe di %tic. 

i. gmti, e" N. S. del Rornrio -- E nella provincia del Sud sono -- Rd- 
I Urcn, Tapanacnr , Zabalor , Pnero , Payu , Pqaror , Tupiza , rabi- 
q, c Cbepigaw --. 
(b) Nel proposto ragriaglio delle lingue, e nazioni notarsi dcbbono 

i Ie rose segaenti, le quali sono ancora comuni ad altte Nazioni [della t America. I. l nomi di  gran parte delle Nazioni sono allusivi a' 
fiumi , laghi , e slti , ove esse abitano.. Qualche volta la somi~lianza.de' 

i- nomialludeall'offinità d e l i  idiomi. e delle Nazioni, che hanno tali 
L somi  eqiialchevolta i noGi non' provano tale effinith: cosk snnu diffe- 
i renti gIìIWi del tigre), edel Na >ai , e l i  Scmigaer dr Boboniza , edel F Curai (81. aia. 8+ ) r.  Alcuni pochi nomi sono della lingua Spa- 
i gmiol&,, n>me Bmcabcllado~ ( capilllti ) Pelador ( pelati, che non si 
C lrsciavano~oeppi~re un pelo ) Barbudor ( birb.~ti , che aveano barba 

contro il solito degli  americani^ Coronador ( perchè gli conquistb I; 
Padre b n a d o )  Colza~llancar ( Cal tte- bianche, che di scorza di 
albero uortavr una tale nazione ). ~&indacirchn/ca ( voceQuechua . 
che significa 40 tacliato ) t nazione feroce, che per distinguersi 
dall'altn si tagliava interamonte il naso. 



qui i l  Sig. Ab. Velaico. Io  Congetturo, clie ~ I ' i d i o m ~  G"aimir, 
come ancora i l  D a r i e n , ~  Dariel, e gli altri linguaggi delle jNa- 
z?oni vicine ailo stretto di Panamh sarto dialetti del!a lingua C r  - 
t ibc,  che si parlb nell' [sole Antiile', ed e dominante in im- 
mensi pzesi dallo stretto d i  Panarnh sino* alle feci del Mariiion 
(46. 47. ). ' 

Lingue,  che s i a p ~ d a n o  nel Continente del/.* A;iiovs .Sp.$nn. 

95. p Er c ~ n * ~ t e  della nuova Spagna intend,, i aesi deli' 
America ettentrionale Spagnuola , che si sten!ono dailo 

stret tr~ di Panamà verso il Nord sino all'ultime terre scoperte 
dagli Spagnuoli , e che si comp~rndnno sotto il governo del Vicert 
di nuova Spagna, o dcl Messico. Della California paese apparte- 
nente al detio go8erno c&nrerò p 4  separatamente. Prima <:i es- 
por il numero, d' b * 

che si pariaro nella Nuova Spagna, a 
confermazione, e a maggiore spirgaz:«ne di quanto dirò,  pre- 
met toda  lettera di un Esgesuita Mtssicano, al quale io non ri. 
conmco alcuno siiperiore nella cognizione di tutti gli assunti, 
che interessano l' attenzione, e curosith sull' America Scttentiio. 
nale. Egli dunque consultato da m- s >;rJ diversi articeli in let- 
tera da Bdogna con ilata de'zo. D.c:mbi.e 1783. mi risponde 
cosi . - -  

96. Con somma attenzione, Riveri tirsimo mio Amico,  ho let-  
to. e riletrd i l  catalogo, che ella hi formato d:lle linguc della 
Nuova Spagna, e de' paesi, in cui esse si pailaiio, e colla mia 
solita sinceritk as~icurarlr debbo, clie levatine alcuni piccolissi- 
mi sbagli, che ella qui vedrà corretti,  mente vi trovo da nota- 
r e ,  nk criticare: Eosicchè senza timore di qualunque Censo- 
r e  Europeo, o Americano p a t r i  stamparlo nella sua Opera, in 
cui ha prevenute le mie idee di puklrcare un saggio d,elle lin- 
gue Americane, il quale ormai pieveggo iiiiitile. 
y7: Su'dubbi, c dimande, che Ella mi f a ,  rispondo colic se- 

guenti pscervazloni. I. Non mi azzardo ad asserire, che fra le 
lingue conosciute della Nuova Spagna sieno sedici lelingue matri- 
ci,  come Ella preteiide: ma le accordo vo!ontieri ,che ve ne sa- 
no dodiri almeno, ci00 le dodici lingue notate in margine. Nes-  
suno de' Missionwj dubita, t h e  nqn sieno matrici coteste I z. 
lingue, e sopra I' a l t t ~  i l  loro sentimento è, ch; prubabiimente so- 

no 



i u, d- ~.hKi. m1 maamm i fa6dmti documcati per deter- II;i-!?: 
W COP q d  Se la r q x c m t P J O n e ,  che M,,;,,, 
il p. F m  cII.dh Roouilk #&ano fece al Vice-Re ~ o m i a .  
& - oorm L di Rm &i w t c  le missioni, che zs: - in froi<oaa di maimi hobur, e di mandare a queste Cori .  
Q&I& CDDO~ M i s i m q  Ccniih f- St.h accettata, non dubi- l. 

to, che pmtamact  a arrrbbero  ti per conoscere la Tot-, - 
mama dl S ~ W  l i  h misai ~ J O O S ~ U W .  Hiaki ; 
91. 11. Le l+ , gbc Ella nei isw, anlogo mette, certamena 2$,,':7* 

te n LIDD d i a  k a  S p p a ,  e vi s i  p o r l a  parecchi dia- 10s. 
M L L'@ i mi r +bile f ~ l e d i n i a t o n g g u a ~ l i o  iCochimi 

W -18- "L-- - , W m i Gcsaiti Messicani. 'O9' 

& m i 4  di q d  comasoreo ccohja di migiiaja di anime, p d r r  rdo. c k  in ui stasa missione erano pa- 
ulai di una uasr. iiiigu matrice. 

98. 118. Nei& pmvkch dei A'9rn.1 ( la piìu vicina al Messi- h,,i , ,, 
a, ) awm sette {a] m i d  cea dicci villaggj di Neofiti : in si pariano 
daini di q t ~ &  prlirid la iiqpi. Cor., d i n  altri un dialetto 
aia lingua m i - .  Ndb p v i a c i a  di Cb~ripar erano undi- Meriicana, 
6 muricnti 600 wmtLCttc v i h l .  In nove di quelle parlavasi T a ~ a h ~ m -  

liiigua T m a k u r r ,  e aii'darc due si p i a v a  la lingua Tu. &'h,. 
&m. La racon T e d b u r u  si puliva coo varia differcn- 

&'didati adk di t iunme m9orioai &h Tmrrbumara d i t a ,  
le  quaii coatrmaa S+ rillqgj. NeIJi 40. villaggi delle zo. 
mkitxi ddb provi& di CI& n parlavano il Mrrricaso, e 
f H ( n W v i  ) um gmadc rar iah  nq i i  accenti, e nelle 
-mie &le maltisime mMi coogqatevi ,  nelle quali l'anno 

Ben&. Cad. lci'le I I D ~ .  . K 1767. 
- - - - *  --_.--W 

(a) HO fatto cklk rXzrcfY i+: =pere 1. popdazione ,ed altre par- 
t i d a t i t i  Bclk ~ r i c k ,  ore k m i u m i .  e soltanto ho tro- 
vare Ie segmtait nwerir mrnsl.iai da w n a  dill'erudito Sig. Ab. 
D. Emmrtwt Cdl iu .  d qwl. mc dice. ,. Non ho presso di me 
8 k o ~  oopa M atri* ddlc i a ~ n > a i ,  che nd 1731 stampai,e,pc- 
tb wi p10 sadd!if.n a;k me i r b m e .  In qurrt' anno, come l av - 
rertii MI pralre di &no cas. . m se erano firoati ancora i si- 
ti de' r l ~ j ,  0 *C m s i u i i % e  n o r e  nazaoni . che erano sia- 

; te r r ~ o c r e  al Nirrd M a  Yimrm. c non pO(ci numerarli. Le 
miuiooi crur, in 9. prck.m~ie: e dcl Naprit  , e della CIlifor- C;" aia awar tewaw alia ~ a ~ n c  I Gurdabxasi: e I' altre a qudla 
*dì e r o g o .  ìa n a t n  uscita da'hminj S p r p 1 1 4  sono srat ì  "so creta tm nwvi  armadi (u14 Nuora Siugea. ed uno diessi nella 

So-; a d e  suora K i o ~ ~ i  di Soriar dee comprendere alcune 
r n S i O a i ~ o o t p r i ( I i ~ , , .  
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1767. mano ciquantadue mila Neofiti. Nelle zs. missioni del. 
la Smdrr, che avcano pih di cinquanta \illaggj, si parlavano le 
lingue Opata, Escdcu, Pìwa , e Glcaimu. Nelle provincie di To. 
pia,  e Tepckana erano ventiquattro missioni, deiie quali prima 

z:, àeil 'mm 1760. si consegnarono ventidue al Vescovo della Nuo- 
, , rtu Bijcagliu, pcnhk w n d o  giA interamente ridotte, c civiliz. 
G w u .  u t e  , le ficcssc goverwe da' Preti Secolari : l'altre due missioni 

furono aggregate alle missioni di Cbiripas;ed in esse si pulava- 
Tcpcht~am. oo i l  Messicare, ed i l  Tepebuam, e credo, che questi due idio. 

mi  si parlassero ancora neilc dette missiorii cedute al Vescovo. 
Nella Pinrcrb erano ancora delle missioni, delle quali alcune si 
fuuktrem d 1751- & rrrndizionc de' Neofiti, ed in altre, 
& rcstaroco, e fumno aggregate alla Sonora, sembrami, che si 
p r l a s e m  le lingue s tese ,  che ho detto parIarsi nella Smora, 
delle cui lingue non le do distinta ragguaglio, percht io in A- 
mefica non vidi i Missionari della Sonoru, e neppure essi sono 
venuti io Italia essendo stati fermati tutti in Ispagnr . In Mi. 
churcin era la missione di S n r  Luis de la 9.7, e parlavavisi Io 
lingua Otoaaita, come I'avrh informato il Sig. Ab. Sandoval Mis- 
&nario Chmi ta  negli elementi, che di questa lingua le ha man- 
dati. 

99. Sutk lingue delle missioni della California niente le dico, 
essedomi noto, cht urtcggia con lei il Sig. Ab. Barco, che vi 

stato 20. anni, e ha fatto da Visitatore, 
Sullr lingua Muvu tiente aggiunger possa a ciò, chc avrb 

inteso &l Sig. Don Savcrio Gomez, il quale contando 83. anni 
di  ai non può soddisfire peifettameate alle sue premure: ed El- 
la si cnnte~ti  dtgl'elementi gramaticali, che della detta lingua 
hr potuto formare con somma fatica, e coll'ajuto del nostro co- 
mune Aniico Sig. Ab. D. Dornrnico Rodriguez, il quale sapeva 
t l i w ~ a  Miva nell'arriv~rc in Italia, come Ella ta laSpagnuola. 

roo. Solle altre lingue non pnsso rispo-drre distintamente alle , ricerche. che Ella mi fa ;  perchè ormai non si trovano Missio. 
m], che intendano il Padrenortro in esse. l o  r,e ho fatto la tra- 
duzione in tre lingue appoggiato a congetture fondatissime. At. 
t e d o  il riscontro, ed il suo sentimento,, . Fin quì la Iettera,la 
quilc dA non poco lume per mrglio iiitendere il catalogo delle 
l i q u c ,  che metterò in appresso. Nel detto catalogo mancano 
moltiaimi dialrtti, che non ho potuto determinare, perch) sono 
morti quelli Missionari intendenti, che poteano segnarmi i limi. 
ti accerurj per fissare i n  qnuna  delle lingue i veri dialetti. 

Ca- 
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Catalogo d e l ~ ~ ~ r i a c i ~ r l i  l i ~ ~ r e  della # m a  Sgagna. 

1 0 9 .  Linguc. 
Mcxicana , . . . parlasi nelle diocesi di Messico, Puebla de lom 
o Messicaiia . Angeles ( u4n~elopolis ) Mechoacan , Muova Oa- 

licia , Nuova B i rcap  , Oaxaca , e Guatemela. 
Otomita . . . . parlasi nelle diocesi di Messico, Puebla dc lo$ 
Mazahui dia- Angeles , Mechoacan , e Nuova Galicia . L a  l i i r  
letto &o. Rua Mazahui L dialetto dell' Otomita. 

I Yirinda. '1  ) . . , Pr1an.i nella diocesi di Mechoacan. 

Cora . . . . . . parlasi nel Nayarit della nuova Galicia. 
Mava . . . . . varlasi nel Yucatan, e Tabasco, diocesi di M- 

&da di Yucatan. 
M i x t e a ,  . . . prJa~ i  nelk diocesi di Puebla de 10s Angeles, e 
o Miztcca. di Oaxaca. 
Totanaca. . . . parlasi nella diocesi di Puebla dc 10s Angeles 
Hiak i  . . . . . . parlasi nelle Missioni del fiume Hiahidella Num 
o H iaqoi. ;a Bizcaya . 
Tarahumara. ) . . parlansi nelle missioni di Tarahumara della Nuo. 
Tuhr. j - va Bizcaya. 
Opata. ). . . . parlansi nelle missioni di Sonòra, e Pimaia  del* 
Eudeve. 1 la di ocesi della Nuova Bizcaya . 
Pini . j 
Ouafka. . . . . patjasi nel!. Cinaloa, diocesi della nuova Biz. 

caya . 
Tepehuana. . . parlasi nella Tepehuana , diocesi della Nuova 

Bizcaya . 
Huastcca . ) . . . . parlansi ncll' Huasteco diocesi d i  Messico. 
Porne. j 
Matluinga. ) . . . parìansi nella Valle di Toluca , diocesi di Me* 
Mazohua. ) sico, cd in Mcchoacan. 
Cuitlateca . . . parlasi nella dioctsi di Messico. 
Zapoteca . ) . . prlansi nella diocesi d i  Oaxaca . 
Chinantcca. ) . f 

Popolua. ) 
Chonbl. 1 
Chachdm. ) 
Mazat~ca.  ) 
Mue. ) 
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Chiapansca. ) . . parlansi nella diocesi di C h i a p  . 
Mame. ) 
Lacandona. ) 
zokc .  ) 
Ccldala ) 
Kichh . ) . . parlansi nella dioasi  di Guatemala . 
Cakrhikcl. ) 
Utlateca. ) 
Pira . ) . . . parlansi nel Nuovo Messico queste otto lingue, 
Xumana, ) o dialetii, i quali finora sono poco conosciuti. 
Lana. ) Delle lingue, che si parlano al Nord, Nordest, 
Zura . ) e Nordovest del Nuovo Messico niente si sa : e 
kZoki. ) parimente non sono conosciute bene le l i n  cie del- P, Tigua . ) la dioccdl di Nicaragua , d i  Honduras , de paesi d i  
Pccuri . ) Vera z , dclla Nuova Santander , &l Nuovo Re- 
K e n .  ) I  no i Leon, della Coahuila, di Texas, degli 

Apachcs, e &l Fiume Coiorado. 
p,i, ere SO%. Di tutte queste lingue la Messicana n'& la più univrrsa- 
6 P]. li le, p~ichk si parlava, c si parla in pes i  molto distanti dal Mes- ?seMe sico, ed ovc .non arrivb mai h dominazione de' Messicani , ciob 

in molti paesi non continuati, che si ritrovano dal grado i I. fi- 
DO al 26. di latitudine borcale, e congetturasi, chc ancoro si  
p r l a  a' 38.,  e pih gradi deHa medesima latitudine, mzntre de' 
paesi di questa latitudine probabilmente sortirono quelle genti, 
&e portuono in Messico la lingua Messicanq. In fatti il mo- 
derno chiarissimo Storico del Messico Si+ Ab. Clavigero nel 
Tomo IV. Disscrt. I. Q. 3. della sua Storia antica del Mcssico 
osserva, che gli Spagnuoli giusta il racconto del Torquemada , e 
del Bentacurt giunti al fiume Ti ren  600. miglia distantcdal nuo- 
vo Messico si abbatterono in alcuni hdiani ,  che parlavanoMcs- 
sicano. e da essi intesero, che alcune giornate lungi da 
go verso Tramontana v* era il regno di T d l a i ,  d' onl;!!: 
usciti quelli, che popolato avevano I'lmpcrio Messicano. Queste 
notizie m'inducnno a congetturare, che la lingua del Mcssico 
sia stata ancor propria di nazioni anteriori alla Messicana. Io 
osservava, che i nomi di quei paesi d'onde alcune nazioni sorti- 
rono, e de'iom Capi, o Re sembtit-aria Messicani: C però fatta 

Li di essi una noto, xcondocAt si ritrovano notati nella iodatasto- 
Tolicki, ria antica del Messico, pregai il suo chiarissimo Autore a voler 

r : h c $  farmene I'intcrpretazioae secondo ii valore della lingua Messicane 
Egli ~entilmcntc mi h compiaciuto, c acll'intcrprctdonc ( 1. 

qu== 
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quale aggiungerh immediatamente ) mi ha somministrato una as: 
sai efficace prova da perfuadermi la !Ii;pr % 5 s ~ ~ i ~ ~ i f i  esse?* s:;b 
un tempo l'idioma prqprio de'Tolteki . n Toltcchi, de'chichi. 
meki, o Chichimechi, e forfe ancora di altre nazioni, che ab- 
biano occupata, ed abitata I'Ameri,ca srttentiionale piima della 
fondazione dcll' lmperio Messicano . Ecco ora il catalogo delle 
voci Tolteke,  e Chichimeke rapportate dal Sig. Ab. Clavi ero, 
e accioccY non ne riesca arida h lezione. r n g ~ i i i n g ~  una f r c r e  
-tizia deUe persone, e de'paesi indicati in tali voci. 

103. Catalogo di alcuni nomi Tolteki, e Cbicbimdi 
colla loro intnpretap;one . 

1. Tollan (a) luogo de'giunchi. Qiindi si deriva Tolturtl no. 
me razionale, che significa natio di Tollan, siccomeTlaqcaltecatC 
natio d i  Tlascalla. 

11. Huebuetlupallan l. antica Tlapailan . Tlapallan significa luo= 
go di colori, o abbondante di colori. 

111. Tollant~ineo . Nel fine della giuncaja . 
IV. Zacat! Fieno. 
V. Cbalcatqin nome riverenziale di Cbafcatl, abitante di  

, Cbaico, che significa nello gemma. 
t VI. Ebicmqin nome riverenziale di rblcatl Vento. 

V11. Cobnoqin nome riveremi& di Cobuatl Scrpe. 
* 

VIII. Tqibuocoart: coatl significa lerpe. 
t IX .  Metpe;n  , e Tkapalmet.(ott~in sembrano nomi d i  particoIari / piante dette Naguri  , o pita, o aloe Americano, che in McrsL 

cann dicefi mctl. 
X. Jlhabuac presso I'acqua: nome sul principio dato alla sola 

valL di Messico, percht le sue principali c i t t i  erano nelle Iso- 
Jcttc, e sulle rive de' laghi, e poi adoperato ,per significare q!+ ' 

SI 
- d - - - i - -  

(a) La nazione de' Tolteki (1) sembra essere stata una delle prC 
mc che occuparono i resi . w e  poi fu strhil~to I '  Impeti0 Mersicana 
I Talteki al dir loro Ciavicero Storia antica &C. L. S .  S. i. ) esi- 
mati dalla loro patria (Il.) Huebuctbpalrrn, Icogo, per quanto cJa- 
geitntianio nel regno di Tollm ( onde presero il nome ) dopo io+. 
anni di via io arrivarono al luogo cui il nome imposem di 1111.) 
f d l a n t x k ~ o n t a n o  piìt di 50% miglia verso il Nordert dal tiio ovo 
poi. M~wico fu fondato. Fecero i Tolteki tutto il loro viaggio sot- 
to 11 coinando di certi Capitani, i quali erano setre nel loro arrim 
r Tdlrotzinco. Ecco i loro nomi (LV) Zartl (V) Cbdcanin (VI) 

lik- 
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ai tutte le nazioni del paese, che oggi d i cn i  Nuova Spagna. Di. 
dnabrac si derivb probabilmente il nome dclla tribh di Nabua- 
daca. 
XI. Chalcb;utlancty;n ... nomc riverenziale , che significa scina 

tillamento d i  fmeraldi . 
XII. Huetpin ... forse si chiamerebbe Hueityin gracde. 
XIII. Totepcuh ... noflro monte. 
XIV. Topilt.(in ... nome riverenziale di topilli verga. 
XV. Tlaloc nome del Dio dell'acqua, il quale ancora cfiiama- 

vasi Tlalocatcuctli Signore del paradiso. 
XVI. Quet7alcoatl ... Scrpe armata di penne. 
XVII . Chicbimecatl ... nomc di etimologia dubbiosa. Torque- 

mada lo deriva da rccbicbinani ( succiatore ) percht i Chichi. 
meki succiavano il sangue umano. Betancurt lo deriva da cbicbi- 

me 
----p p 

Ehccatzfn (V11) Cohuarxin (V111) Tzihnacoatl IX. Mttzozin,~ Tlapal- 
IIICtZOiZlr) . 

hglino ( Clavigero citato) dopo venti anni di dimora in Tol- 
lantzinco si ritirarono 40 miglia loniano vciso ponente. e vi fonda- 
rono la Città di Tollan dal nome del loro regnp. Questa G t t i  IapiÙ 
antica, per quanto si ciede, della terra di (X )  Anahwac fu la Corte 
de' Re Tolteki . i uali furono I seguenti : (X l) Cbalcbiutlalirtzim , 
Ixtlilcurlb~buac , (311) Huctzin (X111) Tatepruh, Macaxoc , Ximtzaltzrn, 
c (XIVI Z'.ipiltxin. 

I XV) Tlaloc era Idolo (famoso de 'Tolteki , i quali al Dio (XVI) 
~ u c ? x a l c ~ t L  fabbricarono Ir celebre piramide di Cholulla. 

Rovinati i Toltcki ( Clavigero citato I. q.) l i  terra di Anahurrc 
si popolò dalla nazione chiamata Chichincca (XVII )  originaria di 
(XVIII.) Amkrmccan, la cui siruaziones' ignora, sebbene secondo la 
tradizione era paese del Settentrione. Dicesi ( Clavigero I. 3 .  )che 
I'ulrimo Re di J4makeiaccan lascib il Regno div  so tra i suoi due figliue 
li (XIX) Jlcbtambtli, e (XX) Xoloil, il quale forse poco contentodel- 
la divisione abbandonb la sua patria, e con un grosso esercito venne 
verso I' Austro, e si stabill in Te~yuca  ( distante sei miglia dal si- 
to  di Messico ) col suo figliuolo (XXI) No altzin, i1 quale sposb 
(XXII) &axo~bitldonzella discendente da (4x111) Pocbotl, uno de' 
due Principi dalla casa reale de' r o l r r~ i ,  che roppravisscroalla rovi- 
nr della loro nazione. 

Orto anni dopo l'arrivo di Xolotl a Tenayuca vi arrivarono sei 
gersonaggj ( rhiamati Tccuatrin, Trontcbmqotl , Zacatitccbcocbi , Hvib- 

otccw ed Itzcuincuo) con unseguiroc~nsiderabiieiii en- 
~?az!%sanaggj mano di un paese settentriona~e ricino a f R -  
naknnccan, e sebbene gli Scrittori non mettono il nome del paese, 
si crede, che essi erano della Tribù Mcsricana Nabuatlaca . 

Non metto la sigaibcazione de' nomi de' ~ e i  detti persona;- 
gj, parche questi sona di Nazione Messicanr . 



C A P I T O L O  l. A R T .  VI. 79 
nic  nome di un quadnipedo simile al cane. I l  Signor CIavigcro 
nella sua storia citata Q. S. diibita d i  queste etimologie. 

XVI I I .  y/*akmre~an ... luogo di  coloro, che vestono carta. 
XIX. Jcbcaubrli ... Capo, o Capitano. 
XX. Xolotl ... s' interpreta fiera d' alcuni . 
XXI. Nopalqni ... Nopal, o fico dell' Indie. 
XXIT. d~caxachit l  ... fiore delle formiche. 
XXII I .  Pocbotl... spezie di albero grandissimo dagli Spgnuoli 

XXIV. Jcolhua ... coraggioso : proviene di ylcolli omero . 
XXV. Tcoacolbuacan ... composto di  t w t l  divino, e di rcolbua; 

can', che signihca luogo degli dc9!6ua: e pctb Tcoacolbuacan va* 
le luogn de' divini Acolhua . 

XXVI. yIcolbuatqin ... nome riverenziale d i  dcol61ra. 
XXVII. Cbicmrquaubtli ... sette Aquile. 
XXVIIL. T~ontecomatl ... testa. 
XXIX. Tlot+n ... nome riverenziale di tlotl;,  che significa lo 

XXX. Maxtla ... gatto Montese . 
XXXI. Ne~ahalcoyot l  ... Coyote famrlico : si compone di Za- 

digiunare, e di cavoti nome dcll'aniinale, che in Ispa luolo 

ed alla volpe ntli' aRuzia . 
a dicesi Coyote, ed t somigliante a1 lupo nella voracitl, c gura , 

XXXJI. Nc~abualpi l l i  ... Ragazzo famelico, O figliuolo del di- 

ome riveremiale di Cacamac, che si- 

t+ ... nome tivcrenziale di Cu;cu;xcatl la 

XXXV. Coana~ot~ in  ... sembra composto di Coatl serpe, e d i  

l e ,  cioè nel luogo abbondante 
, che si fanno dalla scorza del 
da' Messicani. Da Xicura viene 

nuolo Jicara') che si  dà a1 vaso , 
'antecedente catalogo ho dato il ti- I 

! perchh i Messirani, come esporrb nella gra- ,d i ~ h , ~ h ; .  
ingua, fanno di r i f~e t to ,  o riverenza tutte le meki primi 
endo loro la sillaba finale tqin , la quale qualche & ~ ' a ~ ~ V L  

ora compassione, e fa diminutivi i nomi . Spagna. 
Chiun- 
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Chiunque nel catalogn esposta ravviscrì uno prova cficace , , e 
convinccntc , onde rilevare, che il linguaggio Messicano fu usato 
dalk ;.-tichissime nazioni de' Tolteki , e Chirhimeki primi popo- 
latori della nuova Spagna, e quindi che esso fu il primitivoidio- 
ma Messicano . 

104. Riguardo alle altre nazioni, che arrivarono alla terra 
di  Anahuac, o di Messico, e delle quali si fa menzione dagli 
Storici Americani, a cagione della coiifusione della .storia, e del: 
la diversith de'sentimcnti degli Storici, soltanto si puh ricavare, 
che alcune di loro, come l' Olnieca , e ( XXXV l ) la X;callanca, ( o 
fossero una nazione, o due dive:se sempre alleate ) da parecch] 
Autori si fanno più a+he de' Toltcki.  -F Repubblicani di Tla- 

Olmeki, Xi- scalla parlavano il Messicano, e perchè eglino si chiamavano an- 
::$'''pnf;: cora Teochicb~meki, (.cioe divini C hichimeki ) si fa credibile , 
chipopollt* che i Chichimcki abbiano parlato ancora il Mcssicano. La na- 
ridclla Nuti. zione Otomha situata al Nordovest dell' Impero Messicano, v' è 
va Spagna. una delle più antiche: vero & che s' ignora la sua origine; ma 

la sila lingua, che matrice, e notabilsimamente di.&rentedalla 
Messicana , come ;l farb vedere negli elementi gramaticali di que- 
ste due lingue: provz, che gli Otomiti discendono da qualche 

, tribu separatasi dalle altre a'tempi della confusione delle lingue. 
Mirtcki, L o  stesso dee dirsi de' Tsras4; , M:?teki ; Chiapaneki , o Chinpa- 
Chiapineai resi &C. che hanno le loro lingue matrici, ciok la Tarazcrr , 13 
popolatori 

della M;7tcca, Cbiapancse CFG. Nel tomo XV. dell' Idea dell' Universo . 
Nuova Spa- al Q. 4. del capitolo I. messi alcuni nomi del Calendario Chia- 
e" panesc, i quali certamente non sono della lingua de' Meaicani , 

con cui i Chiapanesi convengono nel Calendario. 
Convengono ancora co' Messicani nel calendario gì' Isolani 

Nuova p di Ulietea, e dell'altre isole della Societh come si esporrà nel 
Va e1 P? num. 144. Trovasi parimente qualche somiglianza fra i calenda- 
g",":I',.$perri Messicano, e Tartaro, come insiiiuerh nel niimero 228. Le  
io rtretto di somiglianza dunque di tutti giiesti calendarj addimostra , .che i 
A"aa' Messicani, o piuttosto i Tolteki loro progenitori pararono in 

America per lo  stretto di Anisn dali' Asia, come !a stabilii nel 
c a p i t o l ~  2. de! tomo XV. citato, e nell'ultimo articolo del to- 
mo XVI. 

ART- 
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A R T I C O L O  V.11. 

Lingue, cbe si  parlano nelk California , e ne' passi Settsntriondi 
dell' dnierica . 

Ugl'idiomi, che si parlano dalle nazioni conosciute del- 
la Californaa , ia quale appartiene a! Governo della Nuo- 

Spagna, ho ricevuto dal Sig. Don Michele del Barco, ( che 
zo. anni ha fatto il Missionario nella California ) una lette- 

a compita, ove mi fa distinto ragguaglio delle lingue, che vi 
s i  conoscono. L4 lettera scrittami da Bolopa dice cosl = 

Sebbene mi trovo' nell' avanzata er i  di 77. anni compiti, 
e con viita dal tr6ppo leggere %sì debole, e stracm, che stento a 
scrivere senza spesso chiudere, o raggricchiare gli occhj per rac- 
coglie$: o mantenere il lume, che ne vicne dagli obbietti , pu- 
re non ho mancato di secondare la premura de'S.gi~ori D. Fran- 
cesco Saverio Clavigero, e D. Pietro Canton rer formare il 

' 

piccolo saggio del carattere della lingua Cochimi , :che a lei 
C stato mandato. Io credeva aver soddisfatto pienamente alle 
sue ricerche.; ed ecco che Ella scrivendomi direttamente perave- 

altre notizie della detta lingua, mi mette nel nuovo impegno 
i violentare la mie stanca memoria per ricordarmi <Liuna lingua 

ai 16. anni sono abbandonata, e dimenticati come inutile, e 
non imparai ron regole gramaticali. A questo suo desiderio 

procurato di soddisfare ancpa facendo con gran faticadimen- 
e di vista la traduzione letterale dell'orazione devopa Coclim2, 
le accludo, e rispondo eziandlo in questa lettera alle ricer- 
, che Ella mi fa sulle lingue della miscrnbile California. Ec- 
le rifposte ordinate secondo le sue dimande. 1 
106. Soltanto si conosceano da' Gesuiti tre lingue matrici in 

tutte le nazioni Californie da essi ridotte alla nostra santa Fe- $3: 
de. L a  prima lingua matrice C la Pericù, la quale si parlava 
da1 capo d i  San Lucas I che si frova a' 22. gradi d i  latitudine 
boreale inèirca, e forha I' estremiti australe della California ) 
per 50. leghe, che occupava sul principio la nazione Pericù, le ,?;Aa: 
cui missioni principali erano S. Giuseppe ( che distava 8. 1 hc 
&I detto *p> ) c bangi=go, chi  l'erudito P Buriiel mal i2r- 
moto chiama Corar, i quali non erano in veritA in Santiaz!, ma . 
cominciavano .alcune .leghe lontano da Santiago verso la missione 
L n  P q .  L e  pesti, c le disgrazie hanno quasi estinta la nazione 
Pcrich, che sul principio di questo secolo costava d i  tre mila ani- ' 7 

&-v&. C*tal. delle Ling. L 

4 
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h l i n w *  me, e ai tempo della nostra espulsione da'dominj Spagnuoli piievo Te'"" averne 300., le quali parlavano lo Spagnuolo ; e perb ormai la Ilta i 
lingua Perich dee annoverarsi tra l'estinte. 

107. La seconda lingua matrice, che verso il Nord si trova, è 
la Guaicara, che Ella chiama Monki, o Mungui, nome, che non 

fingu'Gub ho szntito mai nella California , 1' ho beirsì letto nelle storie, ove !cura l'ae- 
'i , Ove G Ella I'avrh imparato. La  lingua GuaiCura si parlava per lo spazio 
rr lava-  di 60. leghe incirca sino a Loreto, ed in questa riduzione, secon- 

do alcuni Gesuiti , si parlava lingua differente, C secondo altri C* era 
Suoi dialetti un dialctto della Guaicura, ed io m' inclino a questa ultima opi- 

nione, .perchè difes? da' Gesuiti più intendenti delle !ingue Califor- 
nie. V I  erano ancora altri tre dialetti della Guaicura, che dal no- 

Laretano. me delle loro nazioni chiarnavansi Cora, Uchitie, ed APpe. La 

Cora Uchirie . lingua di Loreto , o dialetto Lovetano è perito, perche presente- 
Arip.. mente tutti vi parlano lo Spagnuoio ,onde non si può sapere, se era 

un dialetto, o la lingua stessa matrice. I dialetti Cora , Uchitie, ecl 
~ r i p e  erano tra se notahilmente diversi. La  nazione Uchitie, e 

tutta la Cova sono gih estinte. I CalIejtrrs, che erano neiia 
missione La P a r  , conservavano la lingua pura Grraicurn , che si 
parlava da3Guaicuri del sud, e nelle missioni chiamate Dolorer, e 
S. Luigi Gonpuga , ove  erano quasi ioo. anime in famiglie errar.- 
t i .  I Cailejues cogli avanzi delle tribu del sud si erano uniti nel- 
la mifsione detta Todos Santos. In Loreto saranno poco più di  
cento Guaicuri. 

xoS. La  terza lingua matrice t la Cocbim), o de' Cochimi , ch: 
occupano li paesi mediterranei di Guaicuri ( distesi per le spon<!r 

Lin Il. 
cochimf. del mare ) e tutte le .altre terre, che si erano scoperte. sino alla 
Paesi, O V ~  missione di  Santa Maria,  che si formava al tempo della nostra 
n paria espulsione.. Questa missione si trova a' 3 t .  gradi di latitudiiic iii 

circa, onde sembrami, tlie i Cochimi si stetideano per sei gradi 
nelle seguenti nove missioni, che ancora vi erano, S. Saverio, S. 

villaggi Giirseppe Co~nandu , La Concefiont , n Cadegomb , S. 1Posal;a M(!- 
G c h i m l .  l e j e ,  Guadalt4pe, S. 14na7;o, Santa Gelt~xde, S. 13nypin, e S. 

m r i a  missione incominciata. In questa stensinne v i  ci;ino aline- 
no quattro dialetti in tal guisa differenti, che il <lialetto, rlic io 
usava nella mia missione S. Smer;o ( rhe era la prima ) si dif- 
ferenziava dal dialetto di S. Borgia ( che era l'ottava ) tnntr, 
come la Spagnuolo dal Francese; e molto più ancora 'si differen- 

~ " i t n o  dia- r i z ~ a  dal dialetto della nuova missione S. Mcr;'r. Qjcesta varieth, 
J e t c i d e l b  e numero di  dialetti da noi si esprimevano coi nqmi delle mis- 
o h i s i .  sia-ni, ove si usavano; cosicchk li nominauacio dialetti S. Save- 

ria, Cadegomb, S. Ignazio, c S. Maria. 109. 
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' 109. Oltre le tre dette lingue matrici c'eea un' altfa, che in* 
comincia da 33. gradi d i  latitutine, Ja quale secondo il sehti. Lingua m. 
mento de'Gesuiti Missionari de' Cochimi più settentrionali C af- rrice ~ o n *  
fatto differente dalla lingua Corhirn); enessirno dee Cochimi ca- E,D~&,$~ 
pisce neppur una parola.La nazioneCochir.:l si stende poco oltre da 3 5 -  gradi 

di Iititudìn* il detto grado 31 di latitudine, ed esseadonr ,fa i& di cinque 
mila le persooe convertite ne1 lasciarle i G e s t i  , ppub in buon 
calcolo congetturarfi, che la nazione Cochimi abbia al più otto Paese dcl- 
rnca persone. chiml. 
1x0. In uesto ragguaglio ho adoperato i nomi delle ,iazioni 

usati da9Gc?uiti Missionarj , e non quelli, che usaxano le stesse 
'nazioni, e cheElla defiden . , I  nomi, che le nazioni usano, sono 
questi : Pciicb, Guricurd , Co<b;m>, gente dalla parte del mezzo 
giorno, e gente dalla parte del Nord. Queste sono I' espressioni 
usate nella California. Sull'altre lingue di questa regione non ho . 
potuto acquistare le notizie, che ella ricerca, poichè de' I 5. Ge- 
suiti, che vi  erano Missionarj, sussistono oggidì pochissimi , i 
quali presentemente si trovano dispersi per altri paesi. Fin qul 
il Sig. Ab. Barco. 

I I I. E' probabile che ne' pqesi settentrionali della California 
. 

si parli qualche dialetto Tartard; inzi può congetturirsi,che sia 
dialetto imbasta,rdito della lingua Tartara il 1inguaggioCochinh , 
potcht in esso giuocano moltissimo le letrere h ,  h,;ota.Syagmro- 
I n ,  e T comunissime nella lingua Tartara, e vi ho notata $al- 
che afficiti, che non sembra accidentale, fra aicunc psroie h r *  
far?, e Cochiml della stessa fignificazione. Questa congettura s i  
avvalora col riflettere, che nel c'ntinente drll' Asia vicino a det- 
ti paesi, e nell' Isole del Giappone, de'Kurili &C. che giaccio- 
no tra l'Asia, e l'America, si parlano dialetti Tartari (234) .  
Nel ragguaglio, che si fath delle lingue Asiatiche, si discorrerb 
lungamente di'dialetti Tartari, che si parlano ancora nella pcnì- 
sola di Kaw~tschatka, la quale L in faccia a' paesi settentrionali 
della California , la cui costa occidentale continua sino a capb 
Escondido ( nome Spqnuolo , clie silgnifica nascoste ) a* 5 5 .  gradi 
'di latitudine ( e qui vi t una culonla di Cinesi stabiliti nel pac- 
se detto Fu.san,q dopo capo Escowd;do ) ove si forma un picco- 

" l o  stretto dal lago detto Bsrnardu, c poi la suddetta costa ripi- 
glia la stessa direzione sino a1 grado 68., ove termina il paese 
detto Terra grande, o Stnobtnn-nitada, che incomincia dal detto 
lago: ed a 65 gradi in faccia a questa Terra ~ranrfe ,  ed alladi- 
stanza di =o. leghe vi k un Isola ( veduti dal Gvvosdrvv nel 

L I. 173~'. j 
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1730. ) che dista .ancora zn. leghe da! rnntixcte de'!. Asia ove 
sono i Trcbuktrki, i quali parlano dialetto tartaro. Ecco qui i l  
si to,  d'onde gli Uomini poterono facilmente traggittare per po- 
polare gran parte dell' America settenarionale, della quale un al- 
tra parte popolassi passando dalla Groenlandia, 'd'onde vi si tra- 
sferirono ~ , l i  Europei, e gli Islandesi, come fu detto(") altrove. 

11%. Esposte le lingue dalla banda occidentale dell' America 
settentrionale debbo ora discorrere delle lingue della banda orien- 
tale, ma in questo discorso procederò con metodo contrario a 

uello, che ho osservato finora; imperciocchk avendo trattato 

Lingue nella %elle lingue Arncricane pincedindo dallo stretto di Magrlla- 
cosfa<>rienta-ne~, O sia dali' estremitì australe dell' America sino all'ertre- 
l( dell' Ame- mit i  più boreale , ora nel ricorrere le ling~ie clella b ~ c d a  oricn- 
rica ietten- 
hipnalc. tale dell' America settentrionale , incomincio dalla sila ectr~nii t& 

,più boreale procedendo verso I'austro sino al golfo Me:ricai:o, 
f! ove sono le Isole Antille, delle cui lingue ho gih parlntn '471. 

r 13. Prima d' introdurmi nell' assunto delle l i r i ~ ~ l ~  prcmcttn 
la seguente brevissima descrizione della costa orientale dc'i' A- 
merica Settentrionale . LP costa della California ( che & co- 
sta occidentale del]' America ) arriva , come fu pia detto, sino a' 66. 
gradi di latitudine boreale senza altra interruzione, chequella piccolis- 
sima di un canale di mare, o di qualche fiume grosso ancora non ben 

~i~~ della riconosciuto. Questa costa poi a' 66. gradi della latitudine detta, ed 
conta a' 909. di longitudine fa una fusa per 45. gradi di longitudine 

uienraic . sino al grado 254., nel quale si prolunga verso il Nord, e cir- 
conda la baja di  Baffin , la cui bocca sta nella costa orientale dell' 
America. In faccia alla baja di Baffin ( che (ti a' 70. gradi di 
latitudine ) v' e la penisola dellaiGrocnlandia, la cui estremitb 
settentrionale h finora sconosciuta, e la cui punta più australe 
finisce a' 60. gradi di latitudine rimpetto allo stretto, o sia ba- 
ja di Hudson, fiammezzando tra questo stretto, e la dc tu  punta 
1' interv.10 d i  13. gradi contati nel paralello, che misura )a 
differenza di. longitudine. 

I 14. La parte conosciuta della Groenlandia si stende almeno 
per to.  radi : onde a ragione si legge nella Cronaca antica Da* 
neie ,, CL la Groe~landia h cento volte maggiore del terreno, 
che in essa &minavano i Norveggj,da'quali si possedei nel 834- 
.come cos.ta dal diploma di Ludovico Pio spedito in det- 

to 

Tom, XV1. dcli' Idea dell'UUverso cap. 4. att. a. §. + 
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To anno, e dalla bdlr di G-io IV.  ciht i  in altro luogo. (r) 
Nella amaci ,  o sia rcirzioec Mi& Groemianciia, che si ieggcne' 
viaggi al N d  Wicati  dai Pertym, d notano alcune notizie 
g r o g n i h c ,  e C storia W&uk rdativc a* tempi, i. cui 
n' a a w  pwlraiii i Norrmj : c dalle d c t a  aotizie rilevasi , che ncl!r 
Groenlandia era bm m t a  la li- Tcutaoica ( che parlano 
.gl' Isladtri ,-ed i Norvcggl  i ;  poirh* in essa trovo io chiara- 
mente I'arigroc di mhti nomi, che ~ I 1 1  dctta rehzic,ne si ci- 
a l w  . 

I I S. In questa drz a'tn molti nomi !cggoniri i segueriti ,, Cro- 
a l m d r ,  riot  r'rra \ < T & ;  r ~ m i f i w r i  , cloc porto de' corvi; tonica nella 
~ r < f i t t ,  mnrr%ra i i  M% t. &+cd~ra ln  Eome di uca spiaggia ; Coenlm&a- 
brart nome di un caro & . t  casta marittima : k#rd~rrkrn,  ciot 
camixis blaiua : Si=-. m: ,+L s w e  ei -bi!i?rqI c~r f i i~z r t i  <o pae- 
si cnrguictati da. h'< :\%i. Ui q ~ s t i  mmi t w o  io l'origine 
n:ll' idioma Ilngkr:. x h  csu, sia un aialurto assai alterato 
dcll' mtico Tcute~i ico ; imptrriocrhc i.1 1~g;cazrrde r r r i r  dicesi 
G r m ! d  ( da Xrrrn rcrcr. e da icmd tefia I :  r f iwi~$o#d signi- 
fica ci:a acquom de' corv i  r n m  corvo, e fovd propriamente 
sig-iEca sito, c h t  si prua a ju*; Onk rr fwd significa guaz- 
=re. r> pasurc a guazzo ) r ~ n + l  i montagna di neve ) viene 
da ~ r r i v  i neve e da drdf I trnipo ) : r.nd$rufm ( nome 
di wiaggia 3 si snmpiw di 1111 ~abbta :  h a r f  ( nome di un 
promnmrio &!la c o s t i  mrrinima ! \i- da h m r .  che fignifica se- 
gnatori, o direrrori &l 0 0 ~  CeI1' arcr~hc:  buidnrkrr ( nome 
di una m n g n a  al9iuima, Ir quale m molta impropriamente 
c h i d r i  ém;dsrriE,rir, o birl.rca a m i u i a  , perch* coperta di o-ve ) 
d i m i  io Inglese w'ri&i&h da wir , b iana ,  e da ~ b i r t  camirtia ; 
S~rcIingrer ( mmc de' Siivaggi &Ilil Gt i d a n d i a  ) proviene da skrenr 
( ampi re  da lire i m t a  di pcxe I poicht il maredclla Groen- 
laodia s b d a  di m e  : o hrse p r m  cbl rcrhn ro lingrr menare 
una s i u  d i sas t to~ ;  qurk -no i !k:vqg~ Gaocnlandesi. 
116. @.sii arcano, e cnmwuara ancora una lingua partico- 

la=, la qudc si parla prrnntemcntc MU. Gromlai>dia, c nella 
Terra di Ijb-J.r per la y a d c  crtcn%ione di dicci gradi alme- 
no. Di q m a  Ihguz. che chiimeru G t o n r l ~ r d r s r ,  e che proba- 
bilmente L diaima Lappnirn misto di p ro lc  Tcutonice, si tro- 
va quairhe mtizl ael!r r t l r t iwe cs~ratradalle mcmoriedel Luo- 
gobacntc Rujgero Curtia c ~ ~ i i c a t t  44 S c i e t i  Reale di Lon- 

dra 
- _ _ _ . - - -  

(8) Idttdell' Uairrno tomo XVL rrp. +. art. :. S. 4- 
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GOP* d n  dal ù a m ~ t o n  , e pubblicate nelle Tr~nsazioni Filosofiche, e c n l i ~ ~ d i i .  
la,. hpp nel volume 25. della scelta di Opuscoli interessanti stampati 8 
n:co-Tcu:o- Milano ncL 1777. ,. 9 pochi , dicesi nella detta relazionz , hanno 
P1c3. scorso finora le parti settcntriomli dell' immensa Terra di Ln6r.d- 

&, che quasi dallo strctto di  Bc1l;sle sino all' ingresso della ba- 
j. di Hdsm per più di dieci gradi di latitudine non n ' t  stata per 

h i c i i & I i a  anche formata niuna corta co rafica', la quale dia una tollerabile 
B g  

",& L- idca nt  pur delle coste. L avarizia non ha trovato qui pascolo. 
l o  credo ora di poter presumere senza molta vanità di conoscete 
meglio di ogni altro questo vasto pacv almeno sino a' 59. gra- 
d i ,  e io. minuti di latitudine, ove sono giunto ( cioè fino allo 
rtrctro di  iiudson rirnpetto aila punta australe della Groen- 
landia ) .. ovc le coste sono seminate d' isole. L o  stretto di Davis , 
di cui tanto si t detto, non ha venti leghe di lunghezza .... 
Questo tratto sterminato di terra t incapace di coltivazione : le 
pianure qui sono igno:~: tutto t monte, o valle: e tutto t in- 
fruttuoso ... In paese di questa natura non t d' aspettarsi gran 
numero di  abitatori : quei, pochi, che pur vi si trovano, sono 
estremamente sclvaggj , e forinano fra loro varie tribù, o nazio- 
n i ,  che vivono io continua guerra. Gli Eskimaux ( o Esk;n~csi)  
si stendcaoo dapprima sulle coste Sii  sotto il fiumedì S. Giovan- 
ni: ma d' alcuni anoi in quà o per la guerra de' Selvaggj Mon- 
tanari, o per ta degli Europei si sono ritirati verso 

ooco cono- i l  Nord. Presso i detti Moatanati sono gli Escopik; , de' quali, 
~CJU. .  come amara degli abitatori dcl!a brja di Hudson, niente sappia- 

mo. I detti Montanari hanno un colore più fusco di quello de- 
gli Eskiniesi : sono di bassa statura, ma robustissimi; e non han- 

L, nn nè pure un pelo senon nel capo ... Gli Eskimesi sono proba- 
è oiig~oarir bilmente originarj dalla Groenlandia : eglino sono generalmente più 

piccoli degli Europei , e di colore abbronzato alquanto pallido. 
k n k .  Nelle persone, e ne' costumi hanno molta somiglianza co'lapo- 
hmnGm ai .  Sono barbari a1 pari di questi , c de' Groenlandcsi ; Iaddove 
 odgli gli Huroni , Irochcsi , I' Escopiki , ed i Montanari loro vicini 

medel- non hanno pelo fuor de' capelli. Gli Eskimesi generalmente hanno 
viso schiacciato, naso corto, capelli neri, e mani, e piedi pie- . . 

iio- rolimmi ... Il loro linguaggio t lo stesso, che quello de' Cro- 
rwcek LP- cnlandcsi : xlvaggio , corna è, non t privo affatto di  armsnio .... 
P''"-. rrirmnici I loro numeri feniplici rion parano d i  Cei ; ed i composti divcn- 

U i m e o c .   tu^: più in la tutto t moltitudine ,,. 
I 17. Da questa relazione rilevasi, che i Groenlondesi, e gli 

Eskimcsi, i quali somigliano i Lapponi. nella perfoaa , e  ne' costu- 
nu , 



m i ,  ed usano parole Tcutonichc ,sono discendenti dalla gente Scitica , 
e Teutonica, cioè da' Lapponesi ( t68)  e dai Norvcggi, e dagi' 
Islandcsi ( 2 8 ~ )  stabiliti in Groenlandia secondo le  Cronache d i  
questa , e dell' Islanda , che lcggonsi ne' Viaggj a! Nord. Il 
P. Lafiteau informatissimo delle nazioni de!l' America settentrio- 
nale dice (a) sugli Eskimcsi: ,, Questi nella barba , e nel colore 
somigliano gli Europei più di nessun' altra nazione Americana, ed 
hanno lingua simile alla Biscaglina ( o  Cantabra n. 330. )Far- 
se questa somiglianza proviene dal commercio, che anticamente 
abbiano avuto cogli Eskimesi i Biscaglini , o gli antichi Spagnuoli . 
L o  stesso Lafiteau avverte, (b) che la parola Eskimaux ( con cui in  
Francese chiamansi gli Eskimesi ) proviene dalla voce Eskinzantrik , 
la  quale in lingua Jbenakira significa mangiar crudo; e così man- 
giavano gli Eskimesi, de' quali dice Roggero Curt is  citato,, vivo- 
no unicamente di  pesca, e di  caccia: sino a questi ultimi tempi 
mangiavano tutto crudo; e la putrefazione serviva tal volta d i  
condimento ,, . 

I I 8. Dopo la lingua Grocnlandese , che parlasi nella Groenlan. 
dia,  e nelle grandi regioni degli Eskimcsi, seguono secondo i'or- 
dine geografico le lingue Hurona, ed Agonkina, le quali ( dice i i  
P. Lafiteau (C) informatirsimo de' costumi, e degl' idiomi di que- 

c , e di altre Nazioni dell' America Settentrionale, ove i Gesui- 
Francesi avevano missioni ) sono madri di infiniti dialetti, che 

rlansi ncll' America Settentrion,sle. L o  stetso Lafitcau conget- 
r a ,  che nella Nuova Zembla parlisi la lingua Hurona ; ma essa 
& trovata deserta. 
I 19. 11 Barone Hontan da  articolare notizie delle due mento, 2::: Hu- 

ate lingue. ,, Non sono ( egli dice ) (d )  se non due lingue Ma- 
ri  in tutta l' estensione del Canada, il quale io  stabilisco $ugne- 

Lingue e- sino alle rive dal gran fiume M i s s i s i ~ l .  Più in l i  del Canada ,,,,,,- 
no infiniti-altii linguaggi poco crnoscii~t i  dagli Europei. Q este 

ue lingue rnidri sono l' Hrronfi. e l'..4ìgonkiia. L' ~ u r o n a k b -  A,,dasn& 
iene coll' Iv,heje, e con quella de' Selvhggi deila Nuova Yorkran.. 
sscndo tut te  q~ueste lingue dialetti poco tra se differenti ; come Totont~ghb 

rona . 
ncora I' erano le ling~ie delle nazioni .dndastogberona , Toronto- ~ , i ~ ~ ~ ~ .  
ber&$, Errioròna, ed altre distrutte dagl' Irokesi . 

120. 

(a) P. Z afiteaii Maeurs des Sauvaces. tom. I. P Eskiinaux. 
(b] P Lafitcau cilato tom. I. 0. t.Causes des transtnigrat. o $.con- 

get ture~ par Irs re~mes des langiies barbares. 
(C) P. La6reau Muurs des Sauvapes tom. 4. 1. dm 1a Iangue. 
(d) Hontan Mcmoir. de i' Arner. Sept. nel f inc .  
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I 20. La  seconda Iirigiia madre 6 i' 4 o n i  ;*n , ia quaie C cotante 
I;;.~~. AI. prcgiata in quelle con:rade, quanto in Europa la Latina, e la Gre- _ COnklna. ca; sebbene la nazione propriamente Algnnkina in oggi sia ridot. 

ta al piccolo numero di 2co. perfone. Tutte le lingue del Cana. 
dh ( eccettuate 1' Hurona , I' Iiokese , ed i ioro dialetti mento1 1- 
ti ) sono dialetti della lingua Algonkiiia , e  fra loro non distinguonsi 
pih, che la Spagnuola dail' Italiana. I Viagaiatori procurano ,im. 
parare la lingua Algonkina, poichb essa intesada tutti i Selvap. 
gj , ora sia nell' Acadia, ora nella baja di  Huàsnn, e perfino 
ne' Laghi , o sia ne' paesi d~g l '  Irokesi , molti de' quali per 
ragion di  Stato la imparano, quantunque tra Le Lingue Iiokese, ed 
Algonkina , sia maggiore la differenza ,che tra la notte, e il giorno. ,, 

121. Ecco una nota distinra delle nazioni del Canada, e de' 
dialeti Algonkini, ed Huroni usati dalle medesime. 

I nomi de1d;aIetti sono gli stessi delle naz ion i .  

Situa~ionr &llt ( L i n g u e .  I S ; t u a ~ i o n e  delle ( Lingue. 
naiien;. ( n a ~ i o n i .  ( 

( D;aletti 
( o .  I soie formate dal ( Hurone di  
( 1 fiume S.Loren ( Loreto. 

Nell'A cadia tra' ( Abcnaki . ( Irokese Mon- 
gradi 43. , e46 .  ( Micmac. 

[ 'O. 

( tanaro di  
di  latitudine bo- ( Caniba . t ( Mont-real. 
f iale,  e 31 I., ( Mahingan. 

I 
( Hurone. 

e 316. di lon- ( Openango. 
gitudine . ( Soccoki . ( --- 

( Etechemin I ( Dialetti 

I ( 4 0 R ; n i .  
Lungcsqo il fiu. ( Papinachoi 
me S. Lorenzo ( Montanaro Intorno al lago ( O U ~ ~ O U ~  
( che esce del ( Gnspcsien Hurone il cui ( No& 
lago Frontenac ( Abenaki di centro è a' 45. ( Migsisaguc 
a' 44. gradi di ( Sillery gradi di latini- ( Atr ikamCt  
Iatitudiacborea- ( Algonkino I dine boreale, C ( o~~~~~~~~ 
le ,  c sbocca a' ( o' 29s. di longi. ( 
49. gradi di la- ( Didctt; 1 tudine. i l  lago ( 
titudine ) si- ( Huroni. Worone comu- ( 
no alla citth di ( I nica co' Laghi 
Mont.rea1, che ( Agnicz di detti S14periore; ( 

a e ( S. o / C Micbipr .  ( 
s;i 



/ rzz. Negl'immensi paesi, che dal Canadl stendonsi sino al 
i golfo Messicano verso il Sud, e comprendosi sotto i nomi della 

Luigiana , e  Florida sono molte nazioni, delle cui lingue si ha po- Lin u i  ~ p i .  

i ca co nizinn. La Luigiana ditidei in alta, e bassa: l' alta, l A i t a  h- ! minante nel- 
che C iamasi ancora Ob;o , e  Luigiana Inglese, t pacsc mcditerra- 1, ~l,,~i&, 
neo, che dalla parte del Nord confina col Canadb, da quella dell' e Luigirna 
Oriente colle Provincie unite Americane, e da quella del Sud BUM. 
colla Luigiana alta, e colla Florida. La Luigiana bassa al Sud 
confina col golfo Messicano , all'occidcnte colla Nuova Spagna, 
e 911' Oriente colla Florida, la quale all'oricntc ha ilmare Ocea- ~;.gu.rri 
no, e al Sud il detto golfo Mcssicano . Io congetturo, che nel. Florrda delia 
la Luigiana alta, cd in alcuni paci settentrionali della Bassa si wue: 
Hervis Catd.  CUI Linp. M par. 
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Lirgue . S i ~ i o n e  delle Lingue. 
ttarioni . naqioni. ( 

( Dialetti I ( Didetti 
( dlgonkini. 

l 
( dlgonkini. 

( 
Tra il fiume ( Iline di Che- touas a' 46. gra- ( Machak.aiidi. 

Yiasiripi, ed i ( gakou . I di di latitudine ( bi. 
Laghi Michi- ( Albivi I l id .  1 boreale.ea'300 ( Nopemen d' 
gan ( che co. ( Oumami. di longitudine. Achirini . 
munica col La- ( Makoiiten. I ( Ncpisirini . 
go Huronc, ed ( Kikapou. Temiska- 

l & orientale ri- ( Oiitagami. 1 [ mi&. 
i guvrdo a questo) ( Malomimi. 
i ed Erio, che C ( Pouteouata- I Al Nord del ( Assimpourl . 
i a' 41. gradi di ( mi. I Miuisipi , e ne' ( bnkaskiton . ' latitudine bore- ( Ojatinon . contorni del La- ( Ouadbaton . 

a1c , e a' 296. ( Saki . go Superiore , ( Atinton. 
l di longitudine. ( I ( ch 'è al Nord ( Clistino, o 

! I del LapHuro-  ( Christinou. 
Ne' contorni ( Tsonontoiian ne ,col quale co- ( 

1 del Lago F m n  ( Goyoguan. 1 nunica ) e &I- ( 
tenac, chiama. ( Onnotaguc. 

L to  ancora On- ( Onnoyoute . 
j tario, C Cata. ( 
I rakui. ( 
I 
I 

1 Nelle vicinon- ( Tabitibi . 
1 cc del fiume Oii- ( Monzoni . 

la baia di Hud- i 
son ,il  cui ccn- ( 
tro & aV6o.grr- ( 
di di latitudine, ( 
e a' z9o.di lon- ( 
gitudine . ( 

l 
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flane. parlino dialetti  Algonkini ,  ed Huroni , poichè nella prima sca. 
Chorruto . agucnc perta, che delle nazioni Luigiane fecero i Francesi nel 1673. 
Mendica. ( dopoche era stata fatta dagli Spngnuoli ) mandarono il Gefui- 
~ ~ : ~ ~ e ' .  fa P. Marquet  intendente dell' Hurone,  ed Algonkino ad 0s- 
iguarc. servare le dette nazioni, ed il  det to Padre ne intese il  linguaggio 
*'aro. di alcune. E' ancora dominante in molti paesi delle Luigiane, 
Acubadao. 
Q ~ , ~ , , ,  pr inci~almentc della Bassa, la lingua Jpa lach i ta ,  la quale 6 la 
Avavarc. più universale della Florida. Per questa viaggiò, o errò dieci an- 
Maliaconc Curalchlc~e.  ni Alvaro Nufiez Cabeza d e  Bara ,  e secondo la sua relazione 
susola. hanno linguaggio differente le nazioni notate in margine. Scbbe- 

ne nella mentovata relazione non si dice, che i detti  linguaggj 
Gmolc . 

sieno lingue diverse, o dialetti d i  una, o più lingue, congettu- 
rarsi pub, che quasi tu t t i  questi linguaggi sienooialetti della lin- 
gua Jpalachi tu,  poichè la giatid' alleanza , chc tra parecchie 

Linguaggi nazioni della Florida, e della Lugiana (al  Bassa farsi suole con- 
Luigia-tro Europei, indica essere di uno stesso idinma le nazioni col- 

.a 
chiti. legate. Cosicchk io credo, che sieno di linguaggi affini a quelli 
Kricho della Florida le numerose nazioni Ch~ztas, e Kv;chos, e Ic loro 

trib'u chiamate Tonikas , Ynrur , Cl~acl,iin~ns, ~4i:bamiis, Talapiis , 
ed al t re ,  che vivono tra  il  Missisipi , e la Florida. 

I 23. In alcune relazioni si legge, che la nazione Natche par- 
la un dialetto yJpa!achirir; e se così fosse, si potrh congetturare, 

A k a n u  
Orrge. che ancora parlino dialetti  Iirpa/nil,;ti le nazioni chiamate Jkrrn- 
Panir, s o ,  O s a ~ e ,  Pan i s ,  Knnse, e Pndrika, che sono fra il Missisipi , 
Yanse . 
i Iduka  . e la Nuova Spagna, le quali distendonsi successivamente dal su<! 

al nord, come sò'no state nominate, e commerciano colla nazio- 
ne Narche . 

124. H o  terminato il mio ragguaglio delle lingue Americane, 
ed in esso chiunque senza dubbio ravviserh mancanza di  notizie 
distinte di  molte lingue, e dialetti ,  principalmente d i  quelle na- 

zio- 

(a) Nel1 i n n o  1 7 ~ 9 .  fu formata una lega universale di moltissime 
riizioni della Luigiana contro i Franccsi; e sicccme esse non hanno 
scrittura, dererminarorio di ripor un certo niimrro di baccherte , e 
bruciandone una cgni giorno, dover tiitte insieme assalire i Francesi 
mrl giorno, in cui fosse bruciata I' ultima bacchetta . LIna donna 
Naicbrrc della Luigiana scoprì il secrero al Coriiandante Francese, 
che disprezzo I' avviso. La donna, che col carattere di moglie del 
Gran Sole rotea entrare a suo talento nel tempio del Sole , involò 
alcune bacchette, ed i Natcheri veggendo consuv,ati tutti  i segna- 
l i ,  assal~rono improvisamente i Francesi, i qualisrvbben: con gran per- 
dita di ~ o m i n i  poterono difendersi, perchè le altre nazioni non n- 
vendoconaumatcaucoratutte le bacchette non fecoro rnovimeiito alcuno. 



=ioni, che non apparteneano alle missioni de' Gesuiti . Questa 
mancanza supplirsi può soltanto da un qualche fortunzto Lettera- 
t o ,  che il favore goda di uno de' grandi Ministeri Europei, ed 
allora si porri avere un catalogo esatto delle lingue Americane, 
che i convenienti :utili porga a conoscere la relazione delle na- 
zioni Americane tra se, e con quelle degli altri Continenti. 

I z5. Un tale catalogo, e la formazione degli elementi gramaticali 
delle lingue Americane conosciute singolare vantaggio renderebbe. 
ro allo Stato, alla Letteratura, ed alla Religione, mentre spesso 
accade, che i Conquistatori , i Commercianti, ed i Missionarj 

t impazziscano nello studio della !ingua di qualche nazione nuova- 
, mente scoperta per formarne dizionarj, e gramatica, e poi ritro. 

vasi, che tal? licgua t dialetto di un idioma di altra nazione 
conosciuta. Così i Gesuiti del Brasile, del Paraguai, e del Qui. 
t o  essendo di Provincie, ed anchedi Monarchie differenti, fecero se. 
paramente gramatiche, e dizionarj delle lingue Tupi  ( o Brasiiia. 
iia n. 17. ) Guaranì ( nel Paraguai n. 14. ) ed Omagua ( nel 
Quito n. 87. ) senza sapere la correlazione di queste lingue, c 
poi trovarono essere tutte affini, o dialetti di una stessa matrice, 



CAPITOLO !I* 
X,ingue, c k  s i  pirrlano ;n parcccb;e Isole conosciuts del M m  

pacifico ddl1' ,4ìmerica sino ali' lrole Filippine . 

Scito del gran caos di lingue, e di dialetti dell' A- 
merica, continuo il ragguaglio de$' idiomi conosriu- 

, ti indi, i~candomi verso I' Occidente dell' America , o sia segui- 
tando il corso solare : quindi imbarcandomi nel mare Pacifico, 
che le sponde occidentali dell' America bagna, incomincio il v iag  
gio dalle spiaggie del Perù per osservare i l  linguaggio delle na- 
zioni, che nel mare del Sud, o nell' Emisferi3 australe ha sco- 
perte novissimamente il Cook: e questa osservazione ci farà co- 
noscere la discendenza delle genti, che hanno popolate l' !sole 
de'Mari Pacifico, ed Indico. , 

127. Queste Isole sembrano indubitabilmente popolate dalle 
nazioni della costa orientale dell' Asia,  s sebbene nella detta co- 

Lingua sta sieng due, 1, tre lingue matrici ,. pare che quasi tutti i lin- 
Maiaya. guaggi delle dette Isole sicno dialetti di una sola lingua Matri- 

ce,  che 8 la Malaya, la quale parlasi per centinaia di leghe nel- 
le dette coste dell' Asia, nelle Isole ad essa vicine, ed ancora 

1 dia- nell' Africa. Gosicchk io appoggiato al confronto delle parole, 
lettiricitcn- che metto nel numero 144. riconosco Malayi tutti i linguaggi, 
dono per 108 g,di in Ion- che trovansi nel Mare del Sud, ( ed ancora nell' Isole Marianne, 
e tud lnc .  Filippine, Moluche, e Maldive ) dall' Isola di Pascua, o Davis 

a' 268. gradi di  longitudine sino alle coste ,Orienta!i dell' Africa 
a.60. gradi di  longitudine almeno; poichk il Mrlayo parlasi nel- 
la stessa Africa: quindi l'estensione de'dia!etti Malayi & di 208. 
gradi di longitudine. Questi dialetti non poco fra se ditferiscono 
a cagione della barbarie di alcune nazioni , che li parlano, e della 
loro varia pronunzia, Per questo motivo sebbene la lingua delle 
Isole chiarnate della Società sia sostanzialmente la stessa in tutte 

Dinerenzr di alcuni dia- loro, se n' avverte diversa armonia : cosl nell' Isola Tonga-tabbò 
IctiiMalayi. il linguaggio mer. armonico, che in quelh delTai t i ,  o Tahi- 

t i ,  perchè vi si adoperano le lettere F. K. S. e si fa frequente. 
uso delle lettere liquide E. M. N. e delle vocali E. I .  Nelle T- 
sole de' W u c l e s i  ,non s i  usa 1' R., della quale si fa uso nell' I- 

sola 



C A P I T O L O  Il. 93 
mla T;mlca ,  il cui linguaggio t notabilmente gutturale. L a  lin- 
gua Mallicola t dura, cd abbonda di CC,  S ,  eri, e di aitre con- 
sonanti. I l  dialetto d i  Tdnna ha delle forti aspirazioni, e de' 
suoni gutturali in moltissime parole. I dialetti delle Isole d i  
Pasqua, e della Nuwa Zelanda , che sono durissimi, sono tra se 
assai somiglianti , sebbene fra le due Isole sia I' intervallo gran- 
dissimo di 78. gradi in lon.itudine, o d i  I ~ c o .  leghe. 

; I 28. Quasi tutti  i dialetti Malayi delle Isole v i s i t a teda l look  
i riduco io al numero di dieci secondo l 'ordine. ed i nomi del- ' le Isole, che noto in'  margine. Sotto i detti nomi metto dr'nu- D;,lrr,; 
! meri , de'quali i primi indicano la longitudine drlle isole, ed i r .~ ,  neli' 1- 

j secondi !a loro latitudine, che n'è I' Australe. I o  credo che nel- ~ l ' p a s , u ~ ~  

/ l a  Nuova Olanda, e nella Nuova Guinea si parli ancora qualche .69 =,. 
dialetto Malayn, p i c h è  gli abitanti di  dette Isole somigliano L'Marche~ i  ! quelli di Maliicoio, e della Nuova Cdedonia , ed ancora quelli 

i delle, Isole Filippine, i quali p r l a n o  iin dialetto Malay , .  L' Iso- o Tmi,  e 
! ie messe in margine sono situate ne!l'Ernisfcrio Australe in gui- f:!aS~':2 
i sa tale, che la punta più Australe della Nuova Zclanda ? a'47. D, A ~ , ~ ~ ~ ~ ~ -  

g a d i  di latitudine, e la punta boieale della nuova Guiiiea s:.* :ot- d'm 
i t o  l 'Equatore, e ira queste due Isole si comprendoi~o tu. .r k s,,:t:; i altre notate in margine. Ze!màa 

129. Contro i l  sentimento dei C o q k ,  che riconosce nell' Iso,r rf9&i!icAz; 
: del mare del Sud dialetti di  diverse lingue matr ici ,  h o  i? stabi- Tarma 

l i to ,  che quasi tutti  essi probabilmente proverigono dalla lingtin r84 '6- 
D c I I i  Nuova 

Malaya, ed appoqio  la mia opinione ali' affiniira di molte pa- ~ ~ l ~ d ~ ~ , ~ .  
role de' Getti dialetti , e perche ho scoperto, che pdrlansi dialetti Ma- i . . -  10, 

layi da' Negri delle Filippine, della costa del Mal iba r ,  e probabil. ,Tioolz 
mente ancora da quelli del Madagascar, e dell' Africa . ( 170. , e I 64. ) Deiia N u o r a  

Le p n d i  correnti, che s i  sperimentano in alcuni siti  del mare del- y l z n k  
l e  Filippine fanno spesso, come) si' noteri in appresso, che vi ar- oi;j, 
r i v i i ? ~  barche delle n a r i ~ n i  d-Il' [sole settentrionali ancor lontane . G.i'nea 
potrà similmente essere accaduto, che alcune barchz di Nazioni ' 5 5 '  5 .  

settentrionali sieno state portate ncil' lsole dr l  Stid, e cosi sicnsi 
introdottivi linguaggi, o termini di  differenti lingue, e pe1.h in 
essi trovansi parecchie p a r ~ l e  , che non sono Malaye . Fwse nell' 
isole di  Tanna ,  Mallicolo , e nuova Caledonia s i  trovano lin- 
g u a ~ g j ,  che non provengano del Malayo,  n che sieno sfigurati 
colia pronunzia, ed int:oduzione di ,parole forestiere. 

130. Dall' Isole del mare del Sud ~ a s s i a m o a  quelle dell' Emi- 
sfero boreale, ove nella longitudine di gradi 160 .  enella latitu- 

.dine di gradi  IO. si trovano le prime Isole dell'Arcipclzg.> diS. 
L azza- 
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Lazzaro ( det te  Isole MarZan'e i! quale consta di mnltissimc 
Isole rollocate in  Iinp- *erra verso il  Nord sino alla latitudine 
di gradi 35. non lungi dal Giappone, e dirimpetto al mezzodel. 
ia sua Isol-a maooiore chiairata Ni fun .  

aa. 
131 .  Sopra i linguaggi delle Isole M.irianne, &!le Filippinc f':'el;:,ra" j che ne distano ;oo. leche verso 1' Occiclentc, ò verso le coste 

&ell' Asia ) e delle altre Isole vicine al\' Asia ho ( i i~ t in te  nori- 
zie , ed ancora gramatiche d i  alcuni, e diziniiarj di  moltissirnc 
parole ; onde ho potuto scuoprire la natura de' det t i  Iinziiagci. 

isole Ma- 132. 11 Signor Don Placido Lamyuslanes, che iicile Marian- 
l i anne  . ,,,, ,5 ne ha abitato parccclij anni ,  m i  Iia  comunica:^ non poche Faro. 

le delle dette Isole, e ne rilevo, che il linguaggio proprio d i  
quel paese & un dialetto Malayo misto de' dialetti Tagalo , e 
Bisayo ( I  37). 

133. L'Isole  Polfl05 sono 150. leghe più orientali dell' Tso!a 
I I ~ ~ ~ O S  Mindanan, che la seconda dellc Filippine in grandezza, enon 

7. dubito, che in  esie noti si parli un qualche dialetto Malayo,  poi- 
chè il Signor Dnn Atonio Tornos,  che fu Missionario nell' Ifn- 
la Shmar, e vi  ha coiiosciuti yarccchj Isolani di Pnltros portativi 
in differenti occasioni dalle ccrrenti de' mar i ,  mi ha detto pa- 
recchie vol te ,  che essi subito parlavano ottimamente la lingua 
Bisaya, che si parla it! Samar,  ed è dialetto M ~ l a y o .  

Dei;' Isoladi I 34. Navigandosi dalle Marianne vtrso le Filippine , prima di 
Abac , o 
C.pul. arrivare a Lu?on, che n' è la principale , s' incontra i' Isola 
I .  Capul ( dagli stessi Isolani chiamata A~JC ), ed in essa i l  lin- 

guaggio è un dialettoh1alayo: poichè il Sig.Don Francesco Gai-  
c ia .de  Torres ,  che v i  ha fatto da Missionario, e ha composto 
dizionario, cathechismo, ed altre cose in lingua Caphla, ed in- 
tende le lingue Risaya, Tagala,  Pampanga, ed al t re ,  che nelle 
Filippine parlami , m i  scrive cosida Roma con data de' 18. Geri- 
najo 1784. ,, Convengo con lei nel supporre, che sieno dialetti 
delle lingua Malaya , che nella terra ferma di  Malaca s i  parla, 

Z quasi tut t i  i dialetti dell' Isole Filippine, e d i  altre vicine ad 
esse : vedesi cib chiaramente nelle l i y  :C più civili ,  quali sono 
la Tagala, Bisaya, Parnpanga &c., e di  questo parere & i l  i'. 
Colin, come nella sua storia pub vedersi. I o ,  che sapeva perfef- 

Tre Dialetti 
i, tamente la lingua d i  Caput, o Abac , discorrendo con uno di  

Bernei osservai essereidentici idialet t i  Bornci, e Cilpul con qual- 
che piccnla differenza d i  +arole. Nell' Isola Copu!, ovvero d a r ,  
come i Naturali la  chiamenu, cqno tre lingce, ovvero t re  dia- 
le t t i .  Uno  di questi s i  parla nella parte dell' Isola, che p a r d a  verso 

mezzo- 
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mezzogiorno, e chiamasi Inagta, che vuo! di:: ?,>5gi+; pei.~h: vi IM,~,. 

sono de' Negri . Nella parte, che guarda verso il Nord , parlasi un' 
altra lingua chiamata Inabcnum . Vi t un' altra lingua generale, I " b ~ c n ~ a  
nella quale xedicavamo, e amministravamo i santi Sacramenti. A b c  
GI' lnagta , gl' Znabacnum , e tutti gli altri Isolani s' intendono tra 
x ma ognuno parla nella sua propria lingua. Io imparai tutte e tre, 
o composi cathechismi, dizionario &C. nella licgua babacnum . ,, 

135.  Passiamo dall' Isola di Capul in quella de' Lu~on , che IIOIP L U I O ~  

ne dista appena due leghe, e v i  troveremo il Tagalo dialettopu. '3s- 'I- 
litissimo della lingua Malaya . Lu~on  t l' Isola più grande , e 
più popolata delle Filippinc, o però il linguaggio vi si t ripuli- 
t o ,  e raffinato. Ma sebbene in Manila, e ne' suoi contorni par- ~i~~~~ 
lisi il vero, e puro Tagalo , in altre contrade di Luzon sono dia- gaia dialetto 
letti del Tagalo assai differenti trase.  Eccone il numero, secon- Malayo. 
do che mi t stato mandato dal degnissimo mio Paesano il Signor 
Abate Don Bernardo de la Fuentc intendente delle lingue Taga- 
la ,  e Bisaya , il quale mi ha dati piccoli dizionari, e non poche 
notizie gramaticali di questa due lingue. Egli in lettera d2 Faen- 

. za con data de 5 .  Gennaro 1784. mi dice così: ,, Nell' Isoladi 
Luzon si parlano i seguenti dialetti. I. in Manila la Capitale, Ta;i;ltti 
e ne' suoi contorni il Tagalo, I l .  in Camarines il Caniarino, che c,,,,i,o 

un miscuglio del Tagalo, e del Risayo di  Samkr (137) .  111. i'anipango 
I1 Pampango . IV. il Pangar;nan. V. L' Zlocos . VI. L o  Zambale , ~ ~ $ ~ n a n  
che è proprio de' montanari. VII.  il Cagayan. VIII. il Maitim, zainbale 
( ciot Negro ) che parlasi da' Ncgri, che abitano 1' interiore c a s a ~ a n  
delle montagne. Tut t i  questi linguaggi sono dialetti del Tagalo , Mai"m 

tra alcuni di  loro non vi t piccola la differenza. ,, 
136. Sul linguaggio delle altre Isole Filippine presento 

i l  parere, e ragguaglio, che per iscritto mi ha fatto il Signor 
Abbate Don Antonio Toraos, con cui, perchh abita in questa 
Ci t t i  di Cesena , ho discorso lungamente molte volte sulle lin- 
gue delle Filippine: e sebbene di queste perfetta notizia io ave- 
va acquistata, pure per maggiormente autorizzarla, io I' ho pre- 
gpto a metterla in iscrito . i1 Sig. Ab. Tornos ha scorso quasi tut- 
te  I' Isole Filippine, e ne ha intesi tutti i linguaggi . Imparò si be- 
ne il Bisayo, che avendolo io pregato a farmene gli clementi 
gramaticali , e il, dizionario, Egli bencht in sedici anni non ne 
PVCI parlato, nt  inteso parlare d'alcuno la lingua Bisaya ( per lili 
pre~cntemente inutile ) nel breve tempo di venti giorni formb un di- 

/ ziorurio d compito , che contiene piiidi mille dugento voci radicali, 
I c serve per far uso di più d i  cinque mila parole. Egli poi io 

bigliet- 
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biglietto scrittomi, o g ~ i  10% Mogsin 1 - 7 8 ~ .  m i  dice così'; 

i .  137. HO veduto i dialetti Tagali ,  che :l-Signor Abbate del* 
k a r a h l c f n  Fuente mette in Luzon , e non ho niente dVaggiungervi. Della 
Malnyo 

D,,icrri lingua Bisaya, che parlasi nelle altre Isole Filippine, chiamate 
Bir~ri  pcrh comunemente Isoie Bisaye , sono i dialetti seguenti . I. il 

Mindanno. Il .  il Samnr . 111. il Joloano. IV. i! Boholano. Il dia. 
Jolorno let to Mindanao comprende parecchj dialetti assai difficili, poichk 
ìk~holmo trovandomi :hiavo un anno, e mezzo in Mindanao stentai sem. 

pre ad intenderne alcuni, e moltissime parole non ne capiva af- 
fatto. Stentai ancora, ma non tanto ad intendere i l  dialetto j o .  
loano o di Jolò , ovc parimente dimorai schiavo mezzo anno. In 
Mindanao, che per la sua grandezza è la seconda Isola delle Fi. 
]ippine, si parlano i seguenti dialetti. I. I l  B i ~ a y o  puro in alcu. 

D.hler~rr>; cii pnesi. Il.  I1 Mdbon~ettnno, o nifalano, che parlano tre Nazio- 
ni Mahomettane dette Mindandn, M ~ l a n a  , ed Irana. L e  voci 

i r a o ,  Malana, ed Irana vengono da l ~ n a o ,  e danao nomi che ne'detti 
S ~ b n ~  dialetti significano lago. I Malani abitano presso i laghi , e gl'l- 
Lutao 
~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ i  uani nelle riviere dei mare. I l I .  Il Subano ,che parlano iSub'ni, 

i quali sono gentili, ed abitano nelle montagne. IV. Il Lutao, 
che parlano i trctai, così chiamati da lurao, che significa nuota. 
ve i pcrcht eglina campano colla pescaggione , e vivono quasi scm. 
pre nelle barche, che sono le loro casc. V .  I l  dialetto de' ?;lr- 
gr i ,  i quali abitano neli' interiore di Mindanao , e  vi si marite". 

~ i r i c t t i  gono CO' frutti degli alberi, e coi miele che fanno le pecchie sii. 
quantn~ i i i i i  vestri . h tre nazioni Mahomettane di Mindanao somigliano gl' Iso- 
f f  lani di S m a r  nella pronunzia, ed i Joloani, i quali sono ancora 
11 J ~ , ~ ~ ~ ~ ,  Mahometani, hanno la ~ronunzia alquanto simile a :quella de' 
ed 11 Boho- Boholani. Nell' Isola Basilan sottomcssa al Sultano di Jolò par. 

lasi il Jolonno. In tutte le altre Isole Filippine parlasi la lingua 
detta comuneniente Biraya. e tanto queste Isole, quanto quelle 
al tre ,  ove parlansi dialetti .BGavi, sono sotto il Vescovn di Ze. 
bìì . In Holo , o Jolo concorrono a commerciare gli abitanti 
d i  MaIJu , Sumatra, Java , Borneo, Celebes , o Macasar , ed il 
loro linguaggio t inteso da' Joloani . 

r 38. Ella forse s i  maraviglieri di tanta moltitudine, 'e divcr. 
site d ' Idiomi,  o dialetti,  ma dovri  considerarli com: cffctti ri. 
sultanti dalle molte Monarchie, che erann anticamente in quelle 
Isole, le quali in tutti i tempi sono state ben pnpolate. Ioscorsi 
moltissime Missioni de' Gesuiri , e  dovetti per ~ibbidienza agli ordini 
Reali comandare per quattro mesi I' armata Regia delle isole Bisaye 
contro i P i ra t i ,  onde con pratica cognizione posso dirle ,che sol. 

tali. 
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tanta in o t t o  di lirsgr EI-FI' i Gruigi marnnn -3- --v-- nrlinsni. t' Pooolaziolie 

rituale quasi cento cinquanta mila anime nelle loro missioni, filippine. 
come risulta dal ralco!o (uj  mcrso di sotto. Non posso rosi di- 
stintamente dirle la p>nlazioix ccilc due IGIe Laxoi ,  e Ma- 
rinduque, oVc parlasi il Taga!~, p i c h e  non xorr i  le loro mis- 
sioni, ma mi pare, ch? Luron abbi* almeno due terzi delle perso- 
ne, che si rmvano in m t t r  le altre isole I-ilippine s o g c t t c  alla 
Spagna. Tut te  1' imlc tiiipp.inc. a quzi che mi srmbra , saranno 
quasi mille, delle qua!i Euznn, e M.irdanao sono ic niaggiori ; 
e Mindanac, compresi i hlaomeimai, e i Gentili , ha almeno 
la met l  di anime, che si trovano in Lv:m . %no dieci isole 

, mediocri : le  piccole sono vaiti incirca: i l  maegior parte delle 
L altre s o m  piccolisrirnc, e deserte. l i S ~ g .  Ab. tucntc !b) lo dar& 

imtizie esatte dclla gente I'agala. ,. 
139. Al ragpaglto de' dialctii Tagalo,  e Bisayo aggiiiiig.> Ic ' seguenti osservazioni, che ho fatic sul linguaggio de' Negri ).i- 

!S lippini 

- - _ - - - - - - - - - - -  
(a) Nel1 Isola di Lrirc erano 40003. a n w ?  in lo \'ill.pg;, ove 

erano I*. Gesuiti. In turia I'lrula di S- erano riu di tscoo ani- 
me in 17. villaggi con 1s. Gtsuiti. In tutta l Isola di ~ I L W  era70 
joooo. anime in 9. vii1.g~; con 9. Lesulri. Nelia r p i a g ~ a  di 611s- 
dmao dalla fortezza Sanlormgolr sino I l ipn .  ed 1cii.o clan9 iju-o. 
anime in I 3. villaggi con i a. Grsuiti . h. Ir abgie dc! Nci ,L, e 
del1 Oriente erano le M,ss oni kcn -lare de 1°,dri Agosiinisni 
Scalzi. Nell' Isola di ZCLY eranu h l ~ s s ~ n i  dc L>P Agtriiiiiini cal- 
za t i ,  e sczlzi, e de Gesuiti, c ~ u r i i t  aseano almrno sei  nirta aci- 
me in tre vili&. &ll'lsda di Y ~ n r i  errno Mii,ionari Agostinia- 
ni, e Gesuiti: e quatiro di quar i  vi arcano i rc  Villaggi, r 4  un al-  
tro Villaggio in un lu>!erta Itcina cliumaea Gbrnarir: le anime de' 

\'illapg~ errno dodicimila. Pimr e 1wPa r+lri ssima. Scl! Isola 
$i Ncgroi erano alcure pariarchtc dt i'rei? Srrolarr , e m ssron, dc 
cinque mila anime sotto la cuia dl due Lesuari. 

(b) Il Sqgnor Abhaie Focnte in Icitera da 6aenza con data li 9. 
Maggio 1784. mi %live . .. . Ho trarcorso Ia n - u  delle fainig,ie Gi- 
saye. e Tagale, che erano sotto la cura di centa Mtrsunari Gesui- 
ti. che eravamo nrlk Filrppine. e trovo che la genre Tagala era 
qursra - 500. fam.glie in Sinfa-Cruz: iec tts S. Mt,brlc. t lo tn S. 
he110 MUCUII: $00. in Mnriqmr~m. 3m tn S. Ma.fro: rjo. in (arnia: 
+W. in Tariur: roo. in Anrrporr. t-e. t i  E, , D ,  L r u f r n ,  e Sdrrrr 
Intr : 7oa. in Silant : 600. h 1d.y : $00. IN &Idl.rii d m :  t ~ G G .  ln 
C& wccbio. Tiiii questi pacr. soilo &li' 1 ~ 1 .  di  f iizon . N~!"lso- 
4 M + à q n r  erano 600. tamiglw in Bdmar: +m b Santa-(ruz: e 
1% 10 Gazun. Ogni fa ntglia ne!k lir ne ha 6. per; ,.se , onde 

j riiulteranno 4oi+o. anime. Nel1 isole bb.ianor crmao ancora 3~00.  
qcrsobc ~ t t o  L direzione de Gesuiti. 
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lippini crc2uto diaietto, o iingua sconns'ciutia , c suii' a1fabcto 
de' Tagali , e de' Bisayi . L a  varictd cie' dialetti delle Filippinc in  
gran parte provienedal!a rozzezza delle nazioni barbare , e  dal facile 
cangiamento d i  vocali nelle civili . Aveano alcune Nazioni Tagalc , e  
Bisaye alfabeti chiamati Tq.zlo,  e Rirayo , i quali hanno una 
stessa origine, sebbene parecchi caratteri ne sieno assai differenti. 

Alfabeto, e 
In questi alfabeti (de'quali mi hanno mandate copie perfettamente 

rnrrurr uniformi i prelodati S i p o r i  Abbati Tor res ,  e Fuentc ) mancano 
Trela, e 1' R , e 1' F., ( n. 167. ) e le quattro vocali e ,  i ,  o ,  u si 
Binyr . segnano con due soli caratteri in tale, che uno stesso ca- 

rattere segna I' c , e I' i : ed uno stesso ancora segna 1'. o ,  C l' u . 
Quindi i Tzgali , e i Bisayi, che sanno leggere, pronunziano a 
capriccio le dette vocali , e perb facilmente danno occasione 
alla formazionedi nuovi dialetti . Ove trovano, per esempio, scrit- 
ta la parola coco ( che nelle due lingue sigiiifica ugnn ) leggono coc14, curo, 
C U C U ,  C R E O :  parimcnte se trovano scritte la parola b i n ~ i  [che si- 
gnifia mitto in Tagalo ) ,  e la parola p;n;li ( scelto in Bisayo) 
!eggono blnge , beqqr , I r v g ; ,  binzi : penele, penili ,p~n; le  &C. S u o p r o  
l o  ancora altra sorgente di equivocate pronunzie nella scrittura 
Tagala, e Bisdya, ed 2 , rhe in questa non si scrivono due con- 
sonanti coritinue, onde la parola boydao si scrive, come se si do- 
vesse legcere soltanto bagnrlao . Questo difetto nello scrivere lo com- 
mettono a mio parere ) i Tagali ,  C i Bisayi, perchè suppnn- 
gono eglino, che in ogni consonantc, quando non vi è segno di  
vocale, si sottintenda posposta la vocale. Yer esprimer il suo- 
no  siinultaneo delle consonanti t i ~  i Tagali ,  ed i Bisayi han- 
no un carattere prrticotarc. Confrontando il suono delle pa- 
role Tagale, e Bisaye colla detta scrittura io  scuopro un altro 
difctto, ed C ,  che sebbene negli aliabeti Tagalo,  e Bisayo non 
ai..zrova la lettera u, pure essa si legge in moltissime voci T a -  

':$ 
galc, e Bisaye scritte coi caratteri nostrali. l o  h o  presso di me 
un dizionario Risayo, ed il celeb:.e C a t e c h i s m ~  del P. Ripalda 

' t  in Tagalo,  e vi ho osservato, che in venti parole sua1 trovarsi 
' almeno una volta la lettera v ,  la quale ne'derivati si vede can- 

iata freqiientementc in I ,  e qualche volta in n .  1 Cinesi. ed i 
%onchined pronunziano sempre I in luogo del r ,  k in 
mezzo a due vocali, e così dicono Mnlia in lungo di Maria.  

140. A questi errori di pronunzia fra le poche nazioni civi l i ,  
che parlano il Tagalo,  e i l  Bisayo, aggiungersi debbofio quell i ,  
che daila rozzezza di moltissime barbare nazioni provengono: ed 
essi consistono in tralasciare, e in mutare alcune consonanti : così in 

Bo. 



Bohol (137.) in luogo di varai ( non c'è ) sala ( peccato )sin; 
sing ( anello ) bongro ( villaggio &C. I diccsi uaai ; saa, siiug, lingm 
lougtov. Questa stessa maniera di  ammassare gran numero di  vo- Bohnlana 6- 
cali hanno i Ta;ti (128) ed altri Isolani del mare del sud ; i , $ ~ l t l '  
scoperti do1 Cook. Ed ecco la cagione di credersi lingue total- dell' Isole 

mente diverse molti linguaggj , che non sono che dialetti del Malayo , $!,TP'c~~ 
dal quale essi provengono. C.osì 2 accaduto, che paracchl Gtsui- 
t i  abbiano creduto lingua matrice il dialetto de' Negri delle Fi- 
lippine, ed io sono stato in questo errore, finche non sono sta- 

Lingua do' to  disingannato dn'signori Abbati Torres , e Furntc, il primo 
de'ouali mi scrive: ,, La lingua dcll' Isola detta de' Negri & la I,,~e Filip 
Bisaya stessa ( I  37.) col miscusiio di moltissime parole forestie pne. 
re , ,, ed il Sig. Ab. Fuente mi scrive così. 

141. Conghiettuia Ella bene, che le schiattc di  nazioni Negre 
scoperte dal Cook in Malicolo, nella nuova Caledur~a, ed in altre 
isole del mare del sud sieno psifcrtamtnte simili a quelle delle 
Filippine , e che probabilmente da e s t  disrendai~o , siccomeancora i 
Nepri della Nuoua Olanda, e della Nuova Guinea. I Negri delle 
Filippinc sono d i  due razze: una viene creduta in quei paesi di- 

di scendente do' Wlabar i ,  o Sipayi , .poichè sebbene la loro pelle è N~~~~ ~ ~ i ~ ~ -  
perfettamente nera, hanno i capelli lunghi, sottili, e lucidi, co- v a i .  
me gli hanno gli altri Indiani, non hanno fattnze deformi nel 
aso, e nelle labbra, come le hanno i Negri della Guinea : ed essi 

ora liberi, ora schiavi vivono sempre assai civilmente. L't un altra 
razza di Ncgri chiamati e t a  , i quali errano dispersi per le mon- 
tagne (134.) e questi sono alquanto deformi nelle loro fattezze, 
ed hanno i capelli ricciuti, come quelli della Guinea. Di que- 
sti Negri sono alcuni ncll' Isola Lit-(on,  e moltissimi ncll' Isolo 
de'hbgri ( la Guinea delle Filippine ) della quale essi si credn- 
no i primi popolatori. Gl' Indiani poi si trasferirono da varie 
parti nella detta isola, e così in oggi nella spiaggia del Nord 
parlansi i dialetti Panai, e Casamalan, e nella spiaggia del Scid 
parlasì 11 BoboIano (137). La detra razza di Negri sembra ave* 
re sopra d i  se la maledizione del Cielo, poiche vive nelle sclve, 
c nelle montagne come una mandra di, bestie in famin,lie separa* 
te, e vaganti mantenendoside' frutti , che spontaneamcnteoffrc loro 
la terra: e non ho notizia. che aessuna famiglia di  questi Negri 
viva in Villaggjo alcuno. Se i Manmcttani gli fanno schiavi, s i  
lasciano3 ammazzare piuttosto, che fare nessuna fatica corporale, 
non essendo possibile nC colla forza,n& col consiglio costringer!i a lavo- 
IUO. Non lungi dalla mia missione di Buywlan ncll' Isoladc'Nc-. 

N a @i 
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gri  era una truppa $i famig!ie d e ' N e g ~ i  , che t r ~ t t a v s n c  con al- 
cuni Indiani barbari, da'quali fu loro dato ad intendere, che i o  
ne consigliava il  battesimo ,percht il Governatore li costringesse 
poi a pagare il  t r ibuto,  ed a lavorare: c cc,si non potei mai ri- 
durne neppur uno: e credo, che pochissimi Negri si sieno con- 
vert i t i ,  poichè non trovai fuorche uno iiotato nel libro de' battesimi, 
che avea zco. anni. l o  mantenni sempre coi Negri dolce, ed 
amichevole corrispondenza sperando, che la grazia del Signore in  
loro fruttificasse: e cominciai a sperimentare, che Eg!ino si fi- 

,, davano di m e ,  e mi  ubbidivano in n~oltissiine cose. L a  loro 
qiodcPNegri lingua Boholana ( 1 3 7 . ) ~  poichè in esca mi  parlavano sebbene 

Boholano. adulterata. Sull'origine d i  questi Negri non posso dirle, senonchè 
parecchie colte senti dal P. Baldassaiw Ucla,  uomo della n i a g  
giore autorith nell' Isole Filippine , c h i  essi discendono da' Ncgri 
Africani. Se alcun Indiano Gentile sposa una Negra,  tutta la f a  
miglia della sposa ha l'obbligo di servire 1' Indiano. Sentì da- 

1' Indiani, che iiell' interiore dell' Isola erano Kegri di  occhj per. 
kttameiite rossi, ed antropofagi, ma io non l i  vidi mai. ,, f i n  
qui il Sig. Abb Fuente, la cui lettera ho q u ì  trascritta, accioc- 
chè meglio si comprovi la somiglianza tra i Negri Filippini, e 
quelli delle Isole ,novissimamente scoperte nel mare del Sud : ed 
indi s i  confermi la mia congettura di  essere stati M ~ i l q ~ i  d i  ori- 
gine i primi popolatori delle Isole Filippine. 
142. Questi primi popolatori di origine M a l a ~ ~ ~ r  provengono 

immediatamente dagli abitatori delle vicine isole Moluke , delle 
penisole di  Malaka,  e drll' lndostano, e di  altre isole circon- 
vicine, ova pariansi dialetti Malayi ( 169. e I 88. ) e sono Ne-. 
gr i  somigliantissimi a quelli non deformi dcll' isole Filippine, 
c dell' isole del mare del sud. Nell' Africa (170) parlasi anco- 
ra  qualche dialetto Malayo da' Negr i ,  e da qiiesti dcbbon cre- 
dersi discendenti quegli altri Negri deformi dell' isole Filippiiie, 
e di  quelle del mare del Sud. 

Nelle Eilippine c' k la tradizione di esservi sta'ti i primi p 
n aimcprr~.  polatori i Negri deformi, che ci7rano per l e  selve, alle quali si 
essere stati i ritirarono, dopoche vi  entrarono i. Malayi: ma perchè non sola. 
Malayi i pri- 
m,,,o,,n,nto, mente i Malayi , ma i Negri ancora delle Filippine parlano 
ci deiiSiroie dialetti Malayi , ed i nomi dell' isole Filippine , e, de' loro 
EiJjepinc. paesi, a fiumi t rovo essere significativi in  Mnlayo , o n e  dis- 

Ierti Malayi-, bisogna conchiudere, che in q~a lu i ique  maniera sia 
accaduta la cosa, ne sono s tat i  di origine Malaya i prinii h p o -  
latori. Mitirianno, per csemeio , nome dd la  isola seconda iiigran- 

dezza\ 



dezza, la quale abbonda di  laghi, viene della particola min,  s 
d a  danao lago in Blsayo , dal qual nome dsrivinsi a g , :  m;::, 
nadagat inquietarsi il mare &C. L u ~ o n  nome de!!' isola princi- 
pale delle Filippine significa iii Bisayo i l  mortajo, ove pistasi il 
riso, che vi srrvt da pane. Sulu nome, che i naturali di  Hol) 
danno alla loro isola, proviene da Sulug , che nel dialerto di Holb 
significa corrente dr acque; c le correnti vi sono grandi. Samat 
iri Bisayo significa f e v i i e .  Suluan nome di m' isola deserta d 
sudest di Sapnav significa c2rrente d i  acque, la quale v i  & si gran- 
d e ,  che rende difficillissimo 1' 3ccesso a Strluan. Bdntayam no- 
m e  di un' isola significa in Bisayo fare la guardia. Palao nome 
d' isola proviene di palai riso in Tagalo.  Trovansi dunque in 
questi nomi,  ed in parecch; al tr i ,  che addursi poteano , prova 
convincenti, onde rilevare, che fu certamente Malaya quella gen- 
te ,  che primieramente popolb 1' isole Filippine. 

144. A fine parimente di  dimostrare, che la gente Malaya ha po- 
polite L' isole del mare del-sud io ho notate le pochissime parole, 
che de' linguaggi delle dctte i s d e  leggonsi nel v iak*~io  del C o o k ,  
e sebbcne scarsi sono questi dofumenti per fare ii dovuto con- 
fronto fra gli accennati linguaggi, pure h o  trovate alcune parole 
comuni a' Malayi, a' Filippini, ed agli abitatori delle mentova- 
re isole, come potrh vedersi nel seguente numero. Chiunque ab- 
bia idea giusta Ll la  situazione dell' isole de' mari Pacifico, ed 
Indico, che nel numero 144 si nominano, rilevera, che 1' uni- 

I forn~itb delle pnrole proviene d2lla medesimità de' linguaggi dZ 
primi Popolatcri , e non dal commercio fra gl' isolani, poichb non 

i poche isole sono distantissime tra se,  ed in esse non si sono trovate 
; barche proporzionate a fare lungi via%gj. Dalla mancanza dique- 
/ ste barche, e daila poca perizia, che della Nautica hsnno i det- 
$ ti Isolani, filevasi parimente, che la prima populazione di  mol- 

te isole k stata effetto del trasporto di alcune barche a c a ~ i o n e  1 delle burrasche, o correnti del mare: e forse però, nell' iro,le del 
F sud ,; trova un miscuglio di diverse nazioni. 

$ Metto  ancora le notizie, che ho potuto acquistare sul ca- 
lendario, e sulla Teogonia degli abitanti dell' isole della Sotietb , 
percht non poco lume danno' a congetturare I' antica tomunica- 
zione fra i Mcssicani ( roq) ,  e gli antichi progenitoride'detti a- 
bitanti. 

I*. Notansi alcune parole comuni a ~arecchj  linguagaj ddl* I- 
rr aule de'rnari Pacifico. ed Indico. e de'hilalavi : e si da notizia, 



10% CATALOQO DELLE LINGUE 
1, Lingue di  parccthie isole'de! Mare Pzrifrn, Orientale, 

c dcll' Indic . 
Ling~. .. Um ....... Dnr ..... T r r .  .. Quattro. Cinyur .... Sri 

Pasqua.. krttr hag. riii ..... torii .... haa,e fra rema.. . honu 
Marchesi.atta hai!. .sua ..... a-toru .. a-saa.. .. a-Ema ... a-ano 
Taiti .  .. .a-tahai .. e-riia ... torii .... a-haa. .. e-rSmh a-ono 
Amrter- tr-hai! ... e-iia.. .. toru. ... a-saa.. . nema 
dam .... 

Marianne.achai .... hhgiiai.. turguiai. farfatai. limai ... gutmai 
Abac.. .. addrngan.duangan . tatlongan patangan limangan onniu- 

ntngan 
Tagrlt.. .isa ...... dalaua.. titlo .... apat .... lima .... anlm 
Bisaya ... usa..... duha. e tob ..... upat .... lima. ... o non, e 

ruha ... unum 
Is.di Ma- ira.. ... roue, e tè10 ..... effat.. .. limcg. .. rnning. 

dagascar. riie. ... 
Capo, o . Dente.. Occbio. .. Trrta.  ... Ciacco.. Ucrrllo 

S w r m  . 
Pasqua .. he-ree.. niho.. .. matta ... opo.. ... manb . Marchesi hcrai-ai  e-niho.. peetò.. boa..... manb 
Taiti.. . e - i r e ,  C e-nihib .. matta. .. opo.. ... boa.. ... mattrea 

awe... 
Amster- aree ghe, niso.. .. bo-acka. mano 
drm.. . e aree-kc. 

Mariinne nifio .... matan.. ilon ..... manuc 
Abac... ngipon. . miti... olo tnanuc- 

manuc . . ... ... Tagalr.. hare. bari ngipin. matì. 010.. babui... Monuc,. 
gallina in ... . .... ISiraya.. hrdi. ngipon.. miti... 010. bnbui,,e Taga10,e 

bagtin. Bisiyo . 
11. Deirte diccsi nibo nella nuova Zelanda. Nel Grcco voi a- 

r c  Maci significa Occbio : nel Greco letterale On~mation signi t ca 
ckcbicrto:. Bmmata gli occhj, la frontc, ed il viso. M n t ;  fronte 
b lingua Quechua , o Peruana : Matao viso nell' isole Mariannc : 
&t occhio. e W a t  faccia in Lonkinesc r Matta testa neli' Iso- 
h di  ~ h s t c r d a m  . 
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III. Cnpo o Swrano Ciacco. IV. Capo, o Sovrano. 

_,. ( Tanna.. aree-kee. broas, e I ,_. 

donia . . db '  I I ' 

V. L;n,nue terrr . Sole Luna Cielo. 

Tait i  ...... euta. ...... era. ....... marama .... erae. 
Marianne.. tanaa. ..... adao.. ..... pilan ....... languit. 
Abac... ... tana. ...... adlao ...... bulan ...... langit. 
Tagala ..... lupa. ...... arao.. ..... bouan. . ..., Iangit. 
Bisaya ...... tuna, e yuta. arlao, e adlao bulan ...... Iangit . 
Malaya ..... tana... ..... mata-ari.. . bulan ...... langriet 

VI. La  terra nell* Isola di T a n a  dicesì tana . Sok , C;t'Io, C tu. 
na nel dialetto Pampango del)' Isola di Luzon diconci aldno, I n -  
rao,  c bulan. Sole in Malabor dicesi adirien. I Tait i  chiamano 
ancora mahananna il Sole. 1 Giapponesi .lo chiamano tintosama. 

VII. Uonio di'cesi teere, tadta, tautalagi , tuo, tauo nelle lingue 
de' Marchesi, Tait i  , Marianne , Tagala, e Bisaya. 

VIII. hi%ne, ed ammazpre dicesi markom in Tanna , matte 
nclla nuova Zclanda, ntatte in Tait i  , C ntatai in Tagalo. 

1X. Epbana (a) arco di freccia in Tai t i :  Phana nell' isoladi 
Amstcrdam : na-pbanga in Tanna : pnna significa freccia i'n Tagalo , 
c Bisayo; e pug-pana sparare 1' arco in Bisayo. 

X. Nell' izola di Tanna un vulcano chiamasi aro: in Tagalo, 
e Bisayo uso significa fcmo: e Kacmfer nella Storia del Giappo- 
ne dice, che uno de' vulcani piL celebri del Giappone si chiama 
aro, e trovasi nella provincia di Fipo. L o  stesso Kaemfer ag- 
giuiigc, che nella celebre montagna chiamata usen la terra C co- 
cente in p i l  , c più luoghi, l' acqua della pioggia vi bolle, e vi si 
trovano fontane calde. Sembra duiiquc che nel Giappone, Tanna , 
e ncll' Isole Fiiippine significhi. ca!ore , fuoco, o fumo la voce aro; 

XT. Vengo ormai al calcnd,rrio, ed alla Teogonia degl' isolani 
del mare del Sud, dc'quali non discorsi ne' tomi XI., c XV. dclr 

Idca 

- - - - - - -  
(a) Le lettere e. o sono arricoii in T a i t i ;  la sillaba na è articolo 

in Tanna , r Malicolo, e la sillaba ko nell' Isole di Amsterdrm , e 
deili Nuova Zelanàa. 



Ca:end.zrio Idea dell' Ufiverso, perchè tian aveva vedure i' opcre Ùcl Cook  
depl' Isola- 
n! ,de,,;i so- che iTe da notizia. Nel t«mq 3. di queste opcre al capitolo i o .  
creta. si di= , che nell' isole della Società sono i T.itn-o-Rrvvo ( ciok 

maestri ) iilruiti nelle trar!izioiii, nella mitcilncia , e Astrono- 
mia: ed un isolarlo chiamato Tootniqni dicdz al Cmk iiotiziadel- 
la Teogonia, e del Calendario delledett<: isole. Ecco qui  il ca- 
lendario. 

XIK. Gl' Isolani hanno quat tordmi mesi lunari coi s:guenieor. 
dine.  

I .  0-pororo-moba. 6. Taovva . I O .  U'ii.ehoo . 
2. O-pororo-moorèe. 7. O-vvhirreare-era I i .  W~lioir  . 
3. Mooiehah. re.  12. Pipirrec . 

1 4. O.ohce-e-iya. 8. O - t ~ ~ ~ r r è e .  I 3. E -0niinqnoo. 
5. O-vvhirre-amrni. p. O-te-tai . T 4. O-o-iiianoo. 

,, Ogni luna, o mese lunare. dicc C o o k ,  costa di  29. giorni : 
e duranti gli ultimi d ~ r  dicnno gl' isolani, che la luna 6 mor- 
t a ,  perchè non s i  vede. E' dunque chiaro,  che rgìino incrrmin- 
ciano a contaye dalla prima apparizione del piancta , a delle 
luna ,, . 

XIiI .  Qresta notizia co,ifrontata coll' uso de' mes i  lunari de' 
F ~ s s i c a n i ,  e di  parecchie nazioni del Missisipi, e Canada ( co-  
m e  notai nel tomo XV. ciell' !dea dcll' Uiiir,erso capitolo i .  articolo 
4. pag. 68. ) convince, che q~reste nazioni, e gl' isolani della 
%cieth hanno un calendario piovenie;?te d a  una stessa origine (489j . 
I l  mese lunare di 26. aiorili ( iie' quali la luna t visibile ) si 
usò anticamente da' Messicani, e si usa dalle nazioni, del Cana- 
d i :  e quattuordici mesi di luna visibile faniio appunto 1' anno 
di 364. giorni . .I Messicani poi inventarono i 20. mesi di r 8. gior- 
ni , che fanno I' anno d i  360. giorni , e vi scgiungenno 5 .  
giorni ( detti ?~emont~,rni  ) perchè si avesse l' anno d i  265. 
giorni .  
XIV. Usavano i Messicani parecchie sorta di  settimaile, come 

espongo nel citato luogo, ed un.i fra efse celebre costava di r 3 .  
Biorni; i l  qual numero era di gran venerazione presso i Messi- 
cani, perchl alludea alle loro 13 .  principali Divinità : ed appunto 
gl' isoiani della Società riconosceano le seguenti 13.  divini t l  del 
mare. 
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I. Oorohaddoo . 6. Tahwmeonna . a I. Te-ootia . 
2. Tama-ooee , 7. Ota-mauvve . 1 z. O-mahooroo . 
3. Ta-apee . 8. Ovvhai . 13.  O-vvhadclw, . 
4. O-tooareeonoo. p. O-vvhatta . 
5 Taniea. IO. Tahwa.  

XV. Dalla conformiti dunque tra'Mcssicani, e gf Isolani del- 
la Societh ne'mesi di Lun.a visibile di 26. giorni, e nel numero :3ypF2:A 
delle 1 3 .  divinith, e dall'uso de' 13 .  mesi, che componeano l'an- ~,,,,,,,i , a 

no de' Mizteki , o Miztechi , come noto nel luogo citato, rilevo Mizreki . 
ultimametìte la seguente osservnzioris . Gli Egizj ( come provai Isolani del Sud &C. . 
nel tomo XV. pag. 54. ) inventarono i dodici principali Dei con 
allusione a' I z. mesi dell' anno : questo fra alcune nazioni ( come 
si dice pag. 67. ) costsva di  12. mesi principali ,e  di uai inter- 
calare, che n'era il decimo terzo: cane  appunto lo  usavano i 
MSzteki feudaarj de' Messicani ; e coll' allusione a quesi  I 3. me. 
s i  s'inventò presso i Meaicani, :d i Mizteki lo  stesso numero 
di  diviniti . La  stessa allusione diede motivo ali' invenzione 
delle 13. diviniti degli Isolani della Societl; o piuttosto diremo, 
che questa invenzione fq comune a'progenitori de' detti Isolani, 
d è  Messicani , c de' Miateki, primache uscissero del]' Asia . I Mcs- 
sirani nel riformar il ioro calendario abbandonarono i mesi d i  
luna visibile, che usano i detti Isolani, e le nazioni del Cana- 
d i ,  e ritennero i periodi di I 3 .  giorni, e 13. anni, pcrchè que- 
sto numero lo reputavano sacro, come allusivo alle anzidette di- 
vinit i .  

XV1. Piacemi soggiungere qul una breve notizia della Teogo- 
nia degl' Isolani della Societb , che potrh servire di supplemento 
al ,trattato delle teogonie messe nel tomo XI., e non poco lume 
potri dare per rin~racciare la discendenza de'detti Isolani. 

Nell' Isole della Societi si riconosce un Supremo Facitore, 
i l  uale nell' isole di T a i t i ,  ed E-imeo chiamasi O-uooabottoo : 't nel1 isola di  Huahi rc  dicesi Tanè: in quella di Ult'etea nominzsi 
O-roo . O-taba, ed Orra : in quella di Bolabola si chiama Taoorw ; 
in quella di  M w r a  dicesi O.too: ed in quella di  Tubbooa sichia- 
ma T a w .  

In una d e l ~ i i d e  della Societi ai ha la seguente Teogonia. 
Un Dio chiamato 0o.marrao creò il mare. 11 Dio O-niawèe creò d,. detti 
i l  Snle , nei quale risiede il Dio Tootwmo-krorirrre . L' anime de' isolani. 

vanno al Sole. Ognuno degli uomini ha 'un Essere separa. 
chiamato Tee, che opera susscntimenti. Questo Essere segui- 
Hm&. Catal. delle- Ling. O ). 
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ta a vivere dopo la morte de!!"?nmn; cc! i rimirrrjchipmanci T r e .  
I dell' uomo chiamansi parori-no-re-oboo ; cioè parola-nel . 
ventre. 

L a  Luna fu creata dalla Dea 0-heet ina,  che la governa. 
Le donne cantano in lei  anore c o d .  
T e - m a  ( la nebbia ) $10-te ( dentro ) marnma ( Luna ): 
Te-omua ( la nebbia ) te-heenàrro ( io-amo ). 
Le stelle furono create dalla Dea Temo-n ia tnro i r ,  ed i venti 

si governano dal Dio Orree-wrec. 
In tutti i nomidegi'Isolani hoosservata l'ortografiadei Cook. 



C A P I T O L O  111. 
Lingue cbe si p~rlano n&' Aia. .  

El  giro fatto per l'Isole del mare Pacifico sino alle 
Filippine dappertutto si sono trovati dialetti Malayi; 

e se volessimo ccntiriuare il ragguaglio di  questi, dovremmo in- 
traprendere un altro giro per tutte 1' isole, che per più di r 500. 
leghe sono come seminate dalle dette Filippine sino alle coste 
del Malabar, sino 111' Isola d i  Madagascar, e sino d i a  stessa A- 
frica ; ma perchè questa impegno ci costringerebbe a ricorrere non 
pochl paesi delle cosfi Asiatiche dell' India, e dell' Africa, ed 
allora diventerebbe tonfusa la relaztone dclle linguc, che nell' A- 
sia si parlano, p r  maggiore chiarezza tralascio per ora di  osser- 
vare gli altri dial-tti Waiayi, de'quali in miglior occasione si 
discocrerh, ed incominc~o il ragguaglio delle lingue Asiatiche da' 
paesi più settentrionali della Cinq, ove principia a parlarsi P i- 
aloma Cinese, e poi seguitcrb la costa Asiatica sino al mar Ros- 
so, o sino all' Aliica-, ed ultimamente ricorrerb tutti gli altri 
paesi rn~-iterranei, r. marittimi del!' Asia. In questa guisa il 
Legaitore prevalendosi dell' idee facilmente distingue- 
rà le nazioni Asiatiche, i cui linguaggj nella relarione qui s i  
rammentano. 

146. Ecco l'ordine, che osserverò nel discorrere delle lingue 
Asiatiche. I. Tiatterassi deNe !ingue, che si usano nelle coste 
Orientali dell' Asia dai. grado 40. di latitudine boreale ( al qua- 
le corrisponde la punta orientale della gran muraglia, che divida: 
la Cina d ~ l l a  Tartatia ) sino al grado 2. della medesiriia !i:itu- 

d dine. ove termina I'estremith Australe della penisola di  Malaka, Ordine, che 
e ricorrerans~ poi I'istes:: coste Asiatiche sino alla sboccatuta del :e, odc~d 
Gange nel centro del golfo di Bengala. In questo discors~ d d,il, itogus 
rammenteranno le nazioni ,che cornprendonsi tra il g a d a  149. d i  Asiatachc . 
longitudine, in cui incomincia la Cina,  e il grado  IO^., iii cui 
sbocca il Gange, e si tratterl di tutte quelle nazioni, che si co- 
nasconri sino a'paesi mediterranei, in cui s i  parla qualche dia- 
letto Tartaro. 

147. IT. Si discortert dclle lingue delle nazioni, che si sten- 
dono per la costa Asiatica dalla sboccatura del Gaiige sinoal col- 

o 2 fu 
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l o  Persiana, che divide la Persia dall' Arabia : e qul si fratterh 
ancora delk lingue, che si conoscono sino a' paesi mediterranei , 
ovc parimente si p r l a  qualche Tartaro dialetto. 

148. 111. S i  discorrer& delle lingue, che parlansi nell' Arabia, 
Palestina, Siria, Armenia, Caldea , e nell' Asia minore apparte- 
nenti all' Impcrio Ottomano. 

149. Si discornrb ultimamente delle lingue, che si parlano 
nelle Ta r tu i c  Cinese, Indipendente, e Russiana , e nelle altre na- 
%ioni Asiatiche soggette all' lmperio Russiano. Questa divisione 
mette in un colpo d'occhio sono la considerazione ùei Leggito- 
re l'ordine di tutto ciò, che dovrh dirsi sulle lingue Asiaticlic, 
e sulle nwioni, che popolano tutta l'Asia. 

l;ngu+, cbe s i  parkno nelle corte Or;entale,  e MèridionnlC 
dcll'Y42ia da'confini settentrionali de l la  Cina fino a l l a  

sboclatura del Gangs . 
Hi dello stato antico, e presente dell' Asia abbia qual- 
che notizia, saptndo che essa è il Continente più po- 

poiaro del mondo ( contenendovisi foirt tante persone, quante n e  
sono in tutte ie ~ l t r e  tre parti deli'orbt tmraqueo ) e che non 
piccola parte dclllAsia fu conosciuta dagli Antichi, e gran parte 
sc ne frequenta presentemente dagli Europei. si pcrsuzderb, che 
ncll' Asia cono più lingue matrici, e più dialetti, che in tutto 
il restante della, terra, e che si potrà di esse dari distinto , e 
compito ragguaglio. Ma l'effetto non corrisponde alla persuasio- 
ne , impcrciocchè il numero di lingue; matrici nell' Asia P 
piccoiisimo a cagione dei grandi Imperi, chc in essa sono stati 
m tutti i tempi; e della natura delle lingue Asiatiche certamen- 
'te non si possono avere notizie sì distinte., come sona quelle , 

a ahe si sono esposte sul carattere delle lingue delllAmerica, edcl- 
iotizie nulle le Imle del mar Pacifico, ed Fndico . Per supplire alle $oche no- 3: &'* tizie, che delle lingric Orientali dell' Asia si legsono stampate , 

ho fatto delle vivissimc ricerche persuadendomi di trovarne mol- 
tissime fra gli Exgesuiti Portoghesi, le missioni de'quali stende- 
vansi dal Golf@ Persico sino, a i  confini settentrionali della Cina j 
ma le ricerche fra essi sono riuscite inutili, poicht moltissimi 
dei- Missionarj dalle dette parti venuti in Europa restarono incar. 
wr;itL in Lisbona ,, non pochi sono morti i~ Italia, o psrtc ne 

umass 
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rimase nel]' Oriente, ed attualmente trovansl in quelle Missioni, 
che non sono soggcttc al Re di Portogaiio. A i  difetto L l l e  no- 
t izie ,  che attendeva per questo rnerw, ho procurato d i  supplire 
coll'nsservazionc, e lezione delle eruditisnme lettere cdifiaanai 
de' Gesuiti, e dcll'Opcra dcl P. Du-Halde sulla Cina ,  e Tarta- 
ria con altri documenti avuti sulle lingue Asiatichc,ccoii nuove 
ricerche fatte da me al1 Exgowita Sig. Abate D. Onnf-io Villia- 
n i ,  che per molti anni è stato nel Tonkin.  .zì ha d:morato nel- 
la Cina, ed in altri Paesi dcll' Oricrttc. Non poche notizie ha. 
avute ancora da alcuni Exgesuiti Spagnunli , che mno stati di p a r  
mggio in alcune isole dcl mar Indico, ovc concorrono Cinesi, 
Tonkincsi, Siamesi, Pcguani . Malayi ,cd altre principali nazioni 
della costa meridionale dcll' Aria.  

151. Incomincio il ragguaglio dcllc lingue Asiatiche con Una 
lettera dcl detto Sig. Ab. Villiani, il quale da Hnma con data 
9. Gcnnaro 1784. mi scrive cosi: ,, !.a lingua Cinese ha molti 
dialetti, ed assai diversi, ondt: i l  Missionario, che impara i l  
dialetto di  una provincia, no!r perb viene ben inteso da' Cinesi' 
di altre provincic, ove parlassi altri dialctri, e cosi ognunn dei 
Missionarj procura studiare con particolare premura la particola- 
re lingua, o sia dialetto della provincia, ovc si stabilisce. Nel- ~,i'~i,,,i,h 
la Cina vi sono parecrhj dialetti ,tcome dirb in appresso, e però della Cina, 
de'ventun Exgesuiti,che io vi lasciai oell'anno 1780. colla cura 
d i  treccntomila Cristiani diramati per varie provincic, quindici, 
almeno dovcancj essere istruiti ne' particolari dialctti . N o n  coA 
accade nel. Tonkin , nvc lasciai sette Exgcsuiti impiegati: nclla 
cura di ccnto quarantamila Cristiani, tutti i quali con un pie. 
colo divario parlavano. uno stesso dialetto, cioè il linguaggio det- 
to Tonkinese . (a) 

152. A. spiegare il numero, e la differenza &'dialetti Cinesi LinauaLetk 
bisogna distinguere da'inedcsimi dialetti la lingua Cinese detta : : )~ '1~~~~ 
~ n n d a t i n r r  , o lingua colta d;  Corte , e Ia Cerrrvarid , o Letterata. Mandarina 
Questa lingua da tutti i Letterati si studia, perchè necessariaad O * l  cu"e' 
intender i libri ( i quaii sono scritti soltanto in detta lingua ), l 
e per subire gli esami , che si fanno y r  ascendere a'gradi di  no- si mno .cric. 

Biltb, rh nelle lettere, che nelle a rmi .  I Gesuiti faccano ancora ti nelia l i*  
noa piccolo- studio di  questa lingua, e per impucnarc Ic dottrine ~ , "~LCt lCI*  

false 

\ - -  ---------. - 
(a) 11 Sig Ab. Villiani dicc mnprenelld tua letrrra;Tunhin,e Tunki-  

s r~c ;  ma pbrdi2. in oggi comunemente si dice Tonk~n, e T o n k i t ~ i c ,  USCI 
di pwtif termini. 
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I~IU di WO., false de'libri Cinesi, e per tradurre in  Cinese iibri utili allacon- 
libri versione; sicchè p r e s e q m c n t c  in  lingua Letterata Cine:? sono 
rradorti in  
cincrc. stati tradotti più di  quattrocento l ib r i ,  e fra qhesti l'eccellente 

Opera d i  San Tommaso contro l e  Genti .  
Oltre la detta lingua Letterata vi  sono ancora la lingua Man- 

darina, o d i  Corte. e la lingua Volgnre. I n  questa lingua biso- 
Lingua Vol- galecinere. gna distiiiguerc quindici dialetti a proporzione delle quindici pro- 

vincie, in cui s i  divide la  Cina ,  e questi dialetti sono tra se 
si differenti, come il sono i e  lingue Italiana, Francese, Spagnuo- 
la &C. dialetti della lingua Lat ina.  Nell' Isola Hai-nam ( la qua- 

Quindici le t alla latitudine borsale d i  gradi rg., e dista sei leghe dalla dialcrri dcl- 
lalinguovol- Cina,  ed ha I zo. leghe d i  circuito ) parlasi la lingua YoI<qa,e 
gare C:inesc, Cinese ; ma non so dirle i l  carattere della lingua de' Montana1 i 
cioè 
ae-tche-i, barbari, che sonn nell' interiore dell' Isola. La loro figura, reli- 
Chm-tong gione, e costumi, come Ella ben osserva, fanno congetturare , 
Chan-si che i detti barbari abbiano lingua particolare, ed origine non Ci- 
Chcn-SL 
H&,,=,, nese. Neppure posso darle imtizia certa del linguaggio de' Monta-  
Kians-nan nari selvaggj dell'Isola Tai-orran ( chiamata Forniosa dagli Euro- simile al Iin- 
guaOg,o pei ) l a  quale è a'24. gradi della latitudine detta, e dista dalla 
~azdarino. Cina 35. leghe I de t t i  Montanari g l i  credo io discendenti da' 
HUC quang kiing primi abitatori d i  detta Tsols, i quali, come Ella ha ben avve - 
K&nbsL t t t o ,  sone prcbahilmente parte di quegli Isolani del mave Orienta- 
Fo-klen l e ,  che veduti dopo la mone d i  Tu accorsero a riconosce~si d;pen- 
Quan-tong 
Qumg-si denti dall'lmperatore Cinese a'te~vpi dd; Ti-choi4 2057.  anni avanti 
KO~I-tcheou rrll' Era Cristiana, comc leggesi nel testo degli Annali Cinesi 
Yun-nan da L e i  ci ta to:  e sembra che eglino non sieno d i  origine Cinese, 
I 9 t a n a r i  ma piuttosto Tar ta ra ,  o Giapponese. 
&!:nlO:,"fOr- 153 .  Nell' Imperio del Tonkin tributario della Cina parlasi un 
se nrin sono dialetto Cinese assai differente da'dialetti della stessa Cina .  V i  
di s i  fa ancora stridjo della lingua Letterata Cinese, e si usano i cinese . caratteri Cinesi per iscrivere. Parimente nella Cocincina tributa- 
f i n g u r ~ o n - r i a  della Cina si fa studio della lingua Letterata Cinese, si usa- 
kinesc di* no  i caratteri Ciiiesi, e si parla un dialetto particolare dell'idio- 
Icrto Cinese. ma cinese , 

. -  - 

Co- 154. Sulla C ~ r e a  tributaria 6elIa Cina non possa darle mag- 
cincineuedia-gior Iiime di  quello, che Ella si hc atquistato coll' osservazioni 
l ~ t t O  fatte sull'opere del P. Du-Halde,  L sugli Annsli Cinesi tradot- 
Linese. 

t i  dal dottissimo, e zelantissimo P. Mailla , veneram ancora 
fra i Cinesi come un oracolo d i  dot t r ina,  Sebbene nella penisola 
della Corea i n  oggi d'alcune famiglie, o sia piccola nazione s i  
parli un dialetto Cinese, pure & indubitabil:, che i l  !inguaggio 

pro- 
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propriamente Coreese (a),  o Coreano è dialetto Tartaro (ZIO) ,  
*erch&, come si rileva dal testo degli Annaii Cinesi da Lei ci- L, lingua 
tato,  la Corea abitossi anticamente dalla Colonid Tartara Kan. propria Ko- 
&iu-bi, e nel)' anno r r 22. avanti all' Era Cristiana 0s-vang Fon- rcese reana , i o Co- dia- 
datore della terza dinastia Imperiale vi diede a Ki-tsc 1' investi- ictro Tarta- 
tura di  Re della Corea feudatario della Cina. La  Iingua Tarta- 'O. 

ra t certamente differentissima dalla Cinese. I caratteri Tartari Scrittura 
sono di fwmazione diversa da quella de'linesi, ed ancora è di- Tartara , e 

verso il modo di scrivere tra Tartari ,  e i Cinesi, ~?ichb questi c incrc .  
formano le linee d'alto in basso, ed i Tartari scrivono come 
noi con linee orizzontali. ,, Fin qui la lettera del Sig. Ab. Vil- 
liani, dalla quale rilevasi, che nella Cina si trovano quindici 
dialetti diversi della liogua volgare Cinese, ed altri diieparimen- 
t e  differenti nel Tonkin, e nella Cocincina Principati feudatarl del- 
la Cina. 11 Tonkin, che confina al Levznte colla Cina, si sten- Lirgua di 
de per 30. leghe sul golfo detto di Ton hin, e al Sud confina col- d;'";;: 
la Cocincina, la quale al Sud confina con Campa ( piccolo regno dialetto Ci. 

.n ua nese. o CO- tributario della Cocincina,che usa ancora un dialetto della I: g 
Cinese, o piuttosto Cocincinese ) e all' Occidente coniina coi ci'c'nc'c~ 
Principati di  Laor, e di .Camboya . 

155 .  In questi due Principati parlasi ancora la lingua Cinese, 
in Laos alquanto alterata colla pronunzia, ed in Camboya cogli 
accenti, e coll' introduzione di parole Giapponesi, Malaye , e  Por- 
toghesi a cagione della gran concorrenza di queste nazioni in Cam- 
boya. Laor era sotto l'impero Cinese, il cui giogo scosse prima t ; l i , " ~ ; ~ L ~  
dell'anno 600. dell' Eta Cristiana: poi si sottomesse al Re di  ,,,, . 
Siam, e presentemente ha Principe indipendente dalla Cocincina. Litlgia [.n- 

L a  nazione chiamata Jangona, O Jankonia del paese dello stesso kotna dialet- 
to Siamese. 

nome si crede originaria da Laor, e parla un dialettoJiamese ( I  57). 
I1 paese Jan honra confina con T o ~ h i n ,  e con Siam , e presentcmen. 
t e  appartiene al Pegh (131). 

156. In Carbova antica dipendenza di  S;am parlasi ton qual- kL;R"f$;y; 
che divaria la lingua Siamese, la quale, come in appresso si ve- sl,i,,csc. 
drh , t dialetto della Cinese. - 

157. Dopo Cambya segue i l  regno di Siam, la cui lingua 
credu- 

- - - - - 4  -- 
(a) La lingua Coreese scriveri con caratteri particolari. 1 Letterat- 

t i  Coreesi studiano la lingua L-tterata Cinese, ed usano i caratteri 
Cinesi. Dicesi che nella Corea sia uoa scritrura Simbolica, e pro- 
pria de' Ministri per gli affari politici : ma iocredo, che sia la Scrit- 
tura Tartara aiquantosfigurata. I Coreani seguono la religione 'Tar- 
tara del Dio Fo, o Xaca de' Tartari, o del Lama de' Tilttani. 
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Lingue Bal;, creduta matrice da moltissimi Viaggiatori t certiniente dialetto 
c C'olgmc 5.1- 
nrrr assai sfigurato dell' idioma volgare Cinese. I Geoprafi dicono, che 
dialetti del!> in Siam sono due lingue; la  volgare c io l ;  e la sacra,  o /crtcra- 

C" ria chiamata Bnl i ,  nella quale sono scritti  i libri scientifici, e 
di  religioiie . M a  queste due lingue sono due dialetti rispettivi delle 

I libri Sia- 
mesi sono linguevolgnrc , ~ ! e t t c ~ r i a  de' C i ~ e s i  ; impercioccht gli abitanti di Laos 
scritti in  1111- ( che discendono dai Cinesi , e parlano dialetto Cinese ) pretendofio d i  
gua " l i m  avere insegnato alSia,n*.ri la lingua Bnli ,ed il  metodo di  scrivere . 

L'artifizio gramaticale della lingua Siamese ( che in al t ro luogo 
delle lingue metterò aggiuogendolo agli elementi gramaticali della lingua Ton- 

kinese da me formati coi dncumenti mandatimi dal Sig. Abate 
Cinese. 

Villiani ) conviene pufettamente con quello della lingua Cinese. 
Convengono ancora tra se Ic due lingue ne'varj tuoni di voce u- 
sati nella pronunzia, e ncl!a moltiplicitl d e  monosillabi ; onde il 
Sig. L a  Loubere, che è stato in S:am, e ne ha pubblicate GLI- 

- r ime osservazioni, sebbene non sia egli intendente della lingul 
Cinese, asserisce esserle afiiie 1' idi~7111d Sinmt-se. L a  piccolezza 
degli occhj de' Siamesi dimqstro; la loro discendenza da' Cinesi. 

158. Avverte il Sig. La Loubere, che i Siamesi hannoia no. 
vea,dri-  stra R ,  della qiiale sono privi i Cinesi, ma  cib è un errore co. 
i n  lettera R mune, nel quale era ancor i o ,  finche non fui disirigannato dal 
fanno i Ci- me$, , reo- si$. ~ b .  Viiiiani, facendomi sentire 1' R in moltissime parole 

*iiic". ats. de dialetti Ciresi.  Così  nel Tunkitrrse sono i termini rrai o;gi, 
t r ~ ) t  SOV , t r a  esaminare, t r ;  governare &C. 1 Cinesi, Tonhrncr ;  
&C. non pronuhziano 1' R finale; ed i Cinesi non la pronunzia- 
no quando h tra due vocali; cosicchk fra sei mila Cinesi, che a- 
bitavano nelte isole Filippine ( mi hanno riferito parecchi Exge- 
suiti Missionari ) non vi era uno,  che non dicesse pelo in 
luogo di peso duro nome della moneta Spagnuola di un on- 
cia d' argento conosciuta, e comune in tut to  I' Oriente. 1 Ton- 
&:nesi arrivano a pronunziare l' R fra due vocali, cosicchk ( m i  
dice jil ,Signor Abbate Villiani ) pronunziano Sacarame~,to in 
luogo di  Sncvanento. Gl i  stessi pronunziann dolcemente I' R. 
dopo il T come nelle parole addotte zrnt: , e t8.n. I C'an~bo~rri 
pronunziano ancora 1' R dopo consonante, cosiccht invocano le 
loro principali de i t l  Prab-Prumb, e Prah-Pvunt, de' quali credo- 
n o  che sia Padre Tipedah pincipalissicna Dei t l  . Queste Deit l  , 
che cogli stessi nomi s i  venerano ancora in Slam , sembra che 
alludano al misterio sacrnsanto della santissima Trini tb . 

159. 11 Sig. L a  Loubere da notizia de' caratteri S:ames;, i 
quali i o  t rovo essere Mtlayi, e però i Siamesi scrivono cnme 

gli 
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3liEuropei. In appresso ( I  67) discorrerb de' caratteri Malayi, dc'qua- ka~%cr;-y 
li ha mvute due copie gii mentovate nel numero 139- hlahya.  
160. Il cit to Sig. La Lsubere afferma ; che secondo alcuni 

Autori somiglia molto alla lingua Eali  Siamese un altro idioma, L ~ n ~ r ~ ~ i a  
nelle coste che si paria nelle coste d i  Coromandel . Questa notizia , e la scar- di Coromlti- 

sezza, o ~iut tos to  a p l u t a  mancanza di annali antichi in  Sirm rimlic 

fino PII' anno 750. incirca dell' Era Cristiana hanno dato moti. "1 *""ac. 
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162. TI regno di d r a h m   SU!!^ C G S ~ ~  ~ r i e i ~ t e ! ~  di! sito , O V ~  

sbocca il Gange , cofina col Pegù al mezzo di , e all' Oriente col 
regno di Tipra al nord, e all'occidcnte con Bengala. Si credea , 
e si dicea da tutti i Geo",rafi, che gli Jrakaniaveano lingua af- 
fatto differente da' linguaggi delle altre nazioni circonvicine; ma 

Lingua hra- i l  Sig. NTonter Schouten scrive, ( come nota il Sig. Busching nel 
kura diale? tomo XXVIII. della sua Geografia intitolato i l  compimento dell' 
t o  della Ci. .,,, A i a  ) ,, gli J rahani  intendono perfettamente il linguaggio Pe. 

guese, e parlano un dialetto affine ad esso; quindi il linguaggio 
&Raao è vero dialetto Cinese. ,, 

163. L' idioma Arakano forse non è inteso da' C;ner;', nC 
dalle nazioni di Bengala ( ove a mio parere parlasi qualche 
dialetto della lingua Malayn) e però sarà statoc~eduto da' com. 
mercianti Europei lingua matrice, e non dialetto corrotto, e sfi. 
gurato dell' idioma Cinese. Chiunque rifletta 31 ca:;t:eis di que- 
sfo idioma, con~scerà , che i dialetti suoi debbono alterararsi a 
tal segno, che sembrino lingue totalmente da essodifferetiti. Nei 

Nella lingua regno di J raknn usansi ancora termini Malayi : per esempio gli 
Arrkana so- 
no parale y4'axnni chiamano rupi la moneta di argento ; ed in Tngalo , dia- 
Maiayc . letto del Malayo , rirpran significa moneta. in lingua Malabare ru. 

p;an significa av,cento, ed in Surate ruppia t una moneta , chd 
vale un' oncia d' argento. 

164. D3po 1' A a k a n  venendo verso il fiume Gsnge si trova 
i l  regno di A h a m  ( da alcuni chiamato &cm, o J ~ e m  ) il 
quale al Nord confina col Tibet , all' occidente con Bengala, all' 
oiiente con d u a ,  e al sud con Avakan. Pnchissime notizie si 
hanno di &'JLem, e però non ho potuto trovare la natura della 
lingua di questo paese ; ma riflettendo, che gli abitztori di Jsbem 
si sono sempre mantenuti nella religione naturale senza ahbrac- 
ciaie quella de' Bramini sino al principio del presente secolo, e 
cheeglino imitano la gentedi t a o s c ( 1 ~ 5 . )  nell'ingrandirsi leorecchia, 
pel bucarle, ed appendervi orecchini di oro ,  e di arcentn, con- 
getturo , che anche dessi sieno Colonia Cinese , siccome 1' è 

~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ d i  i l  regno di Laos . In &hem sono due razze di  abitanti as- 
Ashcm , od sai differenti nel colore, e nelle fa t t~zze .  Quelli, che abitano 

nella parte ineridionale, sono negri col naso scacciato; e d nella 
=C dlabttan- figura, che nell' usanza di forare, e slargare le owcchia somiglia. 
fjiul ~,r.  no totalmente i negri di &'d~rC0/0, Tanna , e della nuova Caldo- 

nia ( 1z8. &C. e 169. ). Gli abitanti della partesettcntrionale di 
* P z n i  a è i -  .&ben> somigliano nel colore , e nella figura quelli di Laos. 
nei c o'l' al- a ~ z M d + y ? .  Sembra, che il regno d i  dsbcm sia abitato da due Tribù; l' una 

v , p :  ori- 
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originaria da' Gineri, e 1' altra da' Negri, i quali probabilmmte 
parlano, o parlarono anticamente i l  Wlayo siccome lo parlano 
presentemente i Negri naturali (169. ) di h r n e i ,  e quelli, che 
sono nelle Isole Filippine (14r. j .  Nell' Oriente vi è la tradizio- 
ne, che fu inventata nel regno di Jsbem la polvere da fucile, I 

3 

di versificire in essa . :i T:" 
e nella semplicità del suo Malnyi si  

en ordinata cclloc~zione delle let- $':~,;:,I,:~ 

altro questa, ed il Malayo convengono non poco nella semplicith 
dell' artificio, siccome ognuno lo  porri osservare confrontando i 

" 
loro elementi gramaticai; , che pubblicherò . 
167. I ,Mdayi usano ua alfabeto, che io trovo convenire 

P I IE 
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scritturi in alcune lettere col Mistico, Mosaico, Samaritano antico, Siria- 

Malaya ha 
,icuni carat- co, ed Abissino, o 'Criopico, come esporrò negli Elementi dell' 
teri,aniich~+ ldiuma Bisayo. Scgnansi con punti le vocali e ,  i ,  o ,  u, come 
rimi degli 
Orlcnlall. 10 usano i Siamesi,  i quali avendo abhandonati i Simboli Cinesi 

(159.) hanno adottato la Scrittura Mday.n, e 1' hanno sfigurata 
per accomodarla a' loro accenti. I S~amesi hanno dieci cifere per 
1' aritmetica, ed usano lo zero colla figura, e col valore stes- 
so, che usaci in Europa. E' probabile, che eclino sbbiano avu- 
ta  dagli "4rsbi questa aritmetica. 

I 168. Nell' alfabeto Malayo (139), che utar.0 i T a g a l i ,  ed i 
nw hanno Bisayi, mancano 1' F ,  e 1' R ;  onde sembra, che esso non siasi 
ricevuto introdotto per mezzo degli Arabi, la cui lingua abbonda delle 

li Arabi 
fialfabcto. suddette lettere. M a  sebbene nanca 1' R a dialetti Tagali ,, e 

Bisayi, questa lettera trovasi almeno una volta' in ogni ventina 
Parole fare- dipparole Tagale,  e Risaye scritte dagli Eurcpei : d' onde si I i -  
rtierc nc'dia- leva, che i Tagali , e i Bisayi a cagione del conimercia con al-  
letti Malayl. tre nazioni hanno introdotto l' uso della h?, che non proprio 

della loro lingua. Casi  ancora s i  vede, che alcune delle nazioni 
( 128. 144. scoperte dal Cook nel mare del sud hanno l' R ,  
ed altre non I' hanno, sebbene esse tutte parlino dialetti Malayi. 
169. L a  lingua Maiaya, ( secondo che ho sentito dal Signor 

Don Antonio Palamera pratico delle Isole vicine alla penisola di 
i Mnlnka ) parlasi in Sumatra , J071a, Bornei , ed in nltre Jsole 

vicine alla penisola di  M~1ak.n , della quale probdbilmente sono 
uscite le Colonie, che hanno popolate le Filippine, le Marianne, 

v .i Q *.a%"- ed altre Isole del mare Pacifico, ovr parlansi dialetti Malayi . In 
Bornri sono Negri, chc se ne credono i primi abitatori, e da 
questi Negri Malayi, ovvero cla quelli d i  Ashem (164.) proven- 
gono probabilmente i Negri delle (142) Filippine , e  di altre iso- 
le; c h  si tro~lano nel mare Pacifico. Nell' Africa, come si noterb 
in apprtcs*>, sono Negri Malayi . (a) 

170. Vedesi dunque, che le nazioni di dialetto Malayo tra- FE~MIP;?' vansi per lo  più stabilite ncll'Isole, e nelle coste marittime del- 
~ f r i c a .  1 ' A ~ i a  da! rcgpo di  Siam sino alla sboccatura del Ga,zga (177.) 

e fors.: i n  altri siti ulteriori sino all' Africa ; poiche in questa si 
&latini è troudta una nazione (464.) Malaya dc' Negri chiamati Mnlnki- 
gi;cani . mi, 

C - - - - - - - - - -  

(a) Gli Isolani di Java parlano il Malavo, ed Iianno l'alfabeto Ma- 
layo, che costa di  20. lettere: ma nella figura, e ne' costumi qiial- 
che cosa. somigliana i  Cinesi , da cui si credono originarj . Yeggash 
ii t~mp tg .  della storia de' Viaggj. Lib. i. I 2. 
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bi.  Nel tomo 15 .  della storia de'viaggj libro IO. cap. 6. 6. 3. 
si parla delNegri Malakini, o Malayi, chc per la prima volta 
nel 1704. si lasciarono vedere ne' regni d i  J u i d a ,  e d i  Jfndra 
sulla costa della Gui>rca a'20. gradi di longitudirie, e 6. di la- 
titudine boreale. I due primi Malakini, che nel detto anno si  
videro, parlavano l ' d i a b o ,  e disseto, che aveano tardato tre 1u- 
ne, o 90. giorni in fare il viaggio dal loro paese fino a d d i d r a ,  
e però i l  loro parse dovea almeno distate 500.  leghe da J i t d v n .  

. S .  

aiimrnie n-11' d i  a::zttocentD mi!ic?ni di anime, inferir- 
3~ - 

si dee. che pih della meta degli Asiatici proviene dalla tr ibù,  
che POCO ttn:po dopo il diiuvio, cosre provai cc!. tono XVI. 

capi-. 
. . - W -  - - - -  

O) Voyage Cook tona. l. Cbap. a. Novembre I 7 1  p. 
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capitola 4. , s i  stabilì con No& nella Cina, c ne fondò 1' Tmpe. 
rio. Un'altra parte considerabile della popolazione Asiatica t 
originaria da' Tartari, come si esporri ne' paragrafi seguenti. 

A R T I C O L O  11. 

Lingue, cbe si prrlano dalld sboccntirra Bel Gange 
j n o  a l  seno Persico. 

17%. T Ra la sboccatura del Gange ( che n' L a* 107. gradi di 
1ongitudi.ie ) e il seno Persico ( che c'L 8'66. gradi 

di longitudine ) sbocca agli 84. gradi di longitudine il f am~so  
11 fiume lnd fiume Indo, chiamato Ind,  o Siad,  il quale diede il nomc alle 
diede '1 no- Indie. Moderni cogli Antichi distinguono due Indie, 1' una 
me alle In- 
die. . dall' Indo sino al Gaiige, la quale chiam~si Itidla, e ì'ear~o!a di 
Due Indie: qud del Gange, o intva G a n ~ e » ~  ; e l'altra , che incomincia dal 
i' una di Gance, dicesi Indra, e Penrsola di Id del Gmge, n extva Gdn- 

e ,  o P in- getn .  L' India, o Penisola di qu i  del Gange, quella cioh, che t 
2ostan- trr  l' lndo, e il Gaogc, chiamasi ancora Indortan, n sia parse L' alrrn di 
là G ~ ~ -  dell' Indo, nel quale si ritrova il grand' Impei io del M o p l ,  det- 
W .  to  niandio Mogolstan. Discorrerb in primo luogo delle lingue 
Ordine nel 
ragguaglio dell' Indostan , e poi d i  quelle della Persia, la quale si stende 
delle lingue dall' lndostan fino al Seno Persico. 

173. Essendo stato l' lndostan cor.o.ciuto dagli Pgizj, da'Gre- 
c i ,  c da' Romani, e presentemente essendo frequentato dagli Eu- 
ropei, dovebasi sperar di  poter procacciarsi notizie chiare, onde 
fare un distinto ragguaglio delle sue lingue; ma le gran turbo- 
lenze del Mogol, e le successive incursioni di altre nazioni in 
quest' Imperio hanno cagionata tal confusione nelle lingue, 9 nei 
dialetti Mogoli , che appena se ne po'sono ravvis~re le Iincue 
matrici. L e  storie antiche fanno menzione delle conquiste fdtte 
da Bacco, e da Sesostri nell' Iiidia, e presso i l  fiume Indo si 
ergeano due colonne, nelle quali erano notate le conqiiiste diso- 
sostri, Assuero Re J i  Persia domini> ( come si legge nel peinci. 
pio del lib. di Ester ) in 117- provincie sino all' India. Snggioga- 
ta poi da'Macedonj la monarchia Persiana Alessandro s'impadro. 
nl insieme delle provincie Indiane ad essa soggette: e sebbene vi 
durò poco la domimzionc de8Macedonj, la loro lingua non peri 
cost presto in quella regione, poicht Apollonio Tianeg ( a )  nel 

suo 

(a) Fibtrrto nella Vita dk Apollonio L. 3. C. a. 



C A P I T O L O  111. A R T .  11. 119 
fpb primo viaggio nell' India discorse in Greco con Fraoic Re a"?'ce 

della lingua 
de' Tassili , nazione sulle rive dell' Indo . Sul principio dell' VI I I. cc,,, 
secolo sotto Valid Califa XI. ( il quale in meno di IO. anni soggiogb Indie 
parte della Spagna, i' Isole d i  hdajorica; Minorica, e Eartlegna , 
la Gallia Narbonesc, la Tartaria Settentrionale , e la maggior 
parte dell' India di q u a  dal Gange' ) s' introdussero nell' Indostan Vi s' 
colla religione Maomettana il costume, e la lingua degli Arabi duce 1' ~ t a -  
Conquistatori . Dall' anno poi I ooz., nel quale Mahmoud Gazne- bo nel seccr lo VILI. v 

vida Principe Arabo portò la guerra nell' India, e se ne fece Pa- 
drone: v i  si fecero ancor più comuni la d i  lui religione, e lie- 
gua, e si distesero per le  coste, e isole vicine. Consultato da 
me i l  Sig. Ab. Tornos (r36.) sopra il  tempo, in cui la religio- 
ne, e la lingua de li Arabi furono conoscilite dagli Isolani Fi- f lippini, mi rispon e cosi in un biglietto scritto a' 26. Gennatb 
I 784, ,, Trovandomi schiavo neli' Isola d i  Jolb (137.): gli ab?- e " ,la '"P* reigio- 
tanti della quale conservano le storie più antiche del1 isole Fi- ne degli A- 
Jippine , ebbi la curiosith di farvi alcune ricerche sopra l'anti- rabi intro- dotte nelle 
chith del governo, della religione &c., ed intesi da Bantilan Filippiie 
( Sultano dell' Isola nel].' anno 1757., in cui io  v i  era ) che i nel secolo 

' loro scritti reggeano per quasi 4. secoli, dal tempo cioè, in cui xv. 
vi arrivò un Arabo Maomettano, e predicò ifi Jolh la pestifera 
setta di Maometto. Le persone civili di Jolò imparano la lingua 
Arabe, nella quale sono scritti i libri della loro religione Mao- 
mettana ,, . 
174. Verso l' anno I zoo. Zingis Kan de' Tartari  conquistb gran Lingua Tzr, 

parte dell' Indostan, ed allora vi s'introdusse Ia l i q u a  Tartaro- 
Mocgola (21 p. ) la quale poi si fece più comune daH' anno 1398. ta nei 
in cui Timur  Bek (. Yrinape Tartaro Mongolo, dal qual nome 
è provenuto quello di Mogol ) scacciando la dinastia de' Princi- 
pi Turchi,  la quale per un secolo aveva dominato nell' Iadostan, 
stabilì I' l mperio Moso#o. 

"175. Con queste rivoluzioni , e successive dominazioni d i  Prin- 
cipi esteri nell' Indostan v i  si fecero comuni le lingue Araba , 
Turca , e Mongola . La lingua Turca , dise il  Gemalli nel . To- 
ma t. del suo Giro del mondo L. 2. C. 5 .  si pqrlava da' Re'di 

"Visapour, e di Golco~da  ( regni dell' Indostan ) prima di essere Nella Corti 
prigionieri del Gran Mngol . Prcscntcmrnte nella .Corte delPlm- t:lp$lb;! 
peratnre del Mogol si parla 1a lingua Persiana, la quale esfendo per- 
povera d i  parole, come lo notò il lodato Gemelli, ne piglia mal- siana. 

1 Letterati 
te dall*Araba, clic t la lingua dotta da'savj Maomcttani, e ser- Mopol 

.ve per le scienze. . usano 1 A. 
176. rabo* 



rzo CATALOGO DELLE LINGUE. 
176. Dicesi, che la lingua Decana, o Dacann 2 ia -più comu; 

ne nell' lndostan. Il regno di Decan occupa buona parte della pe- 
nisola dell' lndostan : essendo dunque stato il Malnyo l' antico, e 
nativo idioma di quel regno, sembra, che il Maloyo sia stato 

Lingua D:- l'antico linguaggio. dell Iadostan , e forse la lingua Decana, che 
r#nr O DC 
c ~ ~ r ~ o m r i n c  v i  rimane, uno de'dialetti Malayi . Nel Decan è la fdmosa na* 
nciil Indo- zio= de' Marati ,  i quali abitano quelle montacne , che da Sura- 
"~~gi t e  si stendono fino a Goa : e il nome Marati probabilmente si- 
fayo . gnifica lo stesso, che quello di Malayi ; poichk i veri Malayi 

pii chiamano Malati, e non Murati: o forse essendo i Marnti  
intrepidi, feroci, e formidabili, fu derivato il loro nome da A- 
vnut , o malaut , che ntll '  idioma Bisayo significano cattivo. L a  
montagna Gatn appartiene a' Marati , e ,in Bisayo v' t la vocegn- t3 la quale significa latte. 

177. Ma per provare con maggior efficacia, che il Malayo fu 
b'idiofna antico, e forse bncora il prirnn deYDecnni, e principal- 
mente delMarnti, Malabnr;, Canarini, e di quasi tutte le nazio* 
n i ,  che con differentissimi nomi si trovano nominate, come esi- 

, stenti. nella penis~ia dell* Tndostan , serviraiino le seouenti ssservn- 
'? 

- ziani ,' che io  ho fitte sopra i nomi de' regni, e di diversi paesi 
delli'medebima , confrontandoli con alcune voci dc!la lingua Bi- 

h saya, che E dialetto della Maiaya f 137. ) 
178. H o  osservato in  primo luogo, rhe ad onta dell' alterazio~ 

ne sofferta dalla lingua Indostana colla mischianza d'idiomi fored 
Ilu[.iayi an- ctieri rarissime volte si ritrova la vocale E ne* nomi de' regiii , tiihi opola-. 
toyi in.delT'?m!é, e di' aItrf paesi della siiddetta penisola, siccome raris- 
d9-e , sime volre si ritrova ne'dialerti Bisayo , e Tagalr, : e all' i n c ~ n -  

tre Pa v o c a l e x  vi si ritrova spessissimo, siccome ancora dessa t 
cotil&is;ima belle voci Bisave, 'e Tagale. Questo ,stesso si av- 
vit.tc i& nomi 'de'zpesi dell' isdk ,Maldive sparse per quel mare, 
che bagna le coste del Malabare. 

h*nario - q  'Y  h. HO osservato in secondo luogo, che nella lingua Malabn- i e  sull' O- 
razione DO- re 'detta Tamtrl è comunissima la pronunzia f o suono ng , o ? m ,  
minicale in chd & proprissimo de' Malayi . Così nel Padreno~tvo in lingoa Ma- 
Malabarr 
Birayo, liibbd t rova i  7. volte il n,?, ed 9Itre 7. volte il ,qn: nel Padre- 
F40e-' dostk B i s a v  il ng si ritrova I Si  'volte ; e una 'volta il gn : e P * , .  

l 

neliR'agdb: i4 hg v'& I 8. volte, e il Rn una volta . Ne"dia1etti 
- .. . ainesi ,.t ancora assai coniune questo ng . 

r8a. 'Ho  osservato in terzo luogo, che i nomi de' regni, e 
ddlc gincipal i  c i t d  della suddetta penisola , e di parerchj alberi, 

t c frutti hanno significazione nella lingua Bisaya ( dia lc t~o  della 
' 7 M a- 



C A P I T O L O  111. A R T .  11. I zi 

klnlayr ) quaatque questa si parli =!!e Iro!: Fi!Ipphe .di;:;n. 
ti dalh medesima pcnisola quasi mille leghe. Ecco alcun1 nomi 
Indostaai : Suiats, Mwlgalw, Onor , Coa , Tana, Tanm , C~nanar; 
Dmrrn,  P a g d e  ( nome del tempio nell' Indostan ) Barnbu , Bi. 
l imbi#, .&P, &)rea, Pdpfya. Questi 5 .  ultimi sono nomi d i  
piante, e di frutti. Ecco ora gli stessi ntimi in Bisayo colla lo- 
m significazione : 1111at scrittura, suratan tavolino da scrivere , 
aangale dimandare, onor rosa  dentro a un altra,  onos burrasca d i  
mare, goa fuori , o andarsene fuori, tuna terra ( in Malayo tana 
terra ) tanon piantagioiic, seminato, canano di che? o n chi ?da-  
mat peste, pangadic orare , o recitare, pangadieun orazione:, e 
&mbrrm , bombo»l , biliml;, alc , mnnga , papaya @'C. (a) H o  ancora 
notato , che nella lingua Canarina si ritrovano alcune parole Bisaye. 

181. Queste osservazioni porgono non picco:o fondamento per Sono probt. 
congetturare, che sono dialetti Malayi diversi linguaggi, che si bilmente dia- 

letti corrotti usano in gran parte della penisola dell' Indostan , e principalmente d,, MIlryo 
nella costa del Malabar, ove moo assai comuni le lingue dette tinul . l  
Tanaul, e Malabare, sebbene si ritrovino assai viziate con paro- 11 Malahre. 
le , e accenti delle lingue Hindua, (184.) Araba, Persiana, e 
Turca.  Da queste lingue si  C derivata nella Malaya, e ne' dia- 

; tetti  suoi la pronunzia dell' r ,  ed il frequente uso dell'e. r Ra- 
sbuti, o Rasboti ( i quali nel linguaggio convengono co'Tzaati, 
e co31i Ahieti ) usano un dialetto affine al Tamul . Gli sono 
ancora affini il Gentwes , che parlasi da' Warugi , o Ward~igi nel- n . 

la costa arientale.della mentovata penisola , e  il Badaga, il qua- I1 Badaga, 
It si parla dagli abitanti di Karnate nella medesima costa. Nel- I 

l ' b t e r i o r e  ddla pedsola sono conosciuti i dialetti Mizleyano,~,~~~~'P~: ' 
e i l  Cawvino. Questo, che n ' t  i l  ~ r o p r i o  del Regno di Kanara 
ricino al Malabare, C molto affine al Tamul: quello. è il Mala- 
bare alterato. Alcuni Mod:rni con manifesta equivoca- 

, =ione dicono, che la lingua del paese Talenga nel Regno di De- 11 Talcnao. 
con t t Affine a quella dell' isole Canarie : doveva dirsi a quella 

l 
I di Kmara ,  la quale è dialetto della Tamul.  L a  lingua antica 

Canarie è affatto estinta, seconda che me !o scrive il Sig. 
1 DO. Alvaro Vigil, che fu Superiore de9Geruiti in qucll' Isole, 
! cd ( stato attento osservature delle lingue (205.) 

Hhs* .  CataL. delle Ling. Q 182. 

, - ' D - - . -  
(?) N e 3  penisola dell'lndostan. ed in altti paesi ad essa vicini 

i Sovrani, o Capi chiamansi R a k ,  Ragiu, e Ra/cuprr, e i Regoli 
&Il$ Filippiae , allorchè vi arrivarono gli Spiìgnuol i , simiimente si  
diirmaitino Raba . T u t t i  questi nomi sono di origine Araba. 
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Lingua Co- 182. Gran pavte della suddetta oricnia: costa deil i  penisola romandclc 
dialetto del- dell' Indostan chiamasi Coromandel, ove , primachè vi penetrassera 
la cinese . gli Europei, era un grand' Imperio detto Bisnagar , 41 quale s i  
m. i ~ r .  . stcndca insino al Gange . Nel trattare del linguaggio Siamese ( I 60) 

fu giib notato, che nella Costa di Coromandel si .parla un idio- 
ma affine a1 Siamese, onde s i  fa credibile, che l' Imperio Bisnaa 
gar fosse stato formato da qualche Colonia Cinese , che sia 

11 K u n k i n  
passata di l i  del Gange: e probabiimente dal dialetto- di questa 

il Kaling, Colonia provengono i linguaggj Kunkan , c K ~ l i n ~ o ,  che dicon- 
torse dialet scne dialetti conosciuti .Qualche voce ritrovo nel dialetto Tamul, 
t i  dcl Cincce. o Mdlabare, c%r mi sembra essere Cinese : per esempio i Cinesi 

chiamano ngao il cane, e i Maiabari gli danno il n9me di na. 
183. Nella punta australe della penisola dell' Indostan v't l'i- 

sangiri iin- sola d i  ie i lan ( nell' Oriente detta Zeilon ) ove abita la nazione 
eua di ?ei- Sanglai, la quale dicesi avere il suo proprio linguaggio, ma 
lan è forse 
dialetto questo forse è ancora Malayo oichè San<?lai è voce Malaya , ! p. 
Iayo. la quale nel dialetto Bisayo si3riifica menare la barca, e nbbru- 

stolare, e correlativamente a quest'ultima significazione gli uo- 
mini di colore bronzino vengono chiamati S ' rn~ la ; .  L'anno 1708. 
fu stampata in Amsterdam la Gramatica Singaiese, o Englai d t l  
Ruel,  la quale io  non ho avuto il comodo di vedere. Non lun- 
gi da Zcilan al Sudovest s' incontrano I' isole Maldive, il cui 

Maldiradir- linguaggio sembra ancora Malayo, poichk alcune parole Maldive 
IcttoMalay0.n~tate nel viaggio del Pirard ( inserto n.el T o m o  30. della Sto- 

ria de' Viaggi ] ritrovo , che sono significative nr:la lingua Bisa- 
ya. Nelle MaMive i diversi gradi di persone si chiamavo Tacu- 
rus, B'bis, e Calo, e in Bisayo tacw significa degno, 6'6; ron- 
chiglia la)  , e cak cappello. Padipolo , Ma/$-d;ves., Coio-madur 
sono nomi di alcune di quelle isole, e nel citato Viaggio si no- 
t a ,  che Malè.d;ves significa Mde piccola, e M ~ l e  è il nome 
dell' [sola principale traa le Maldivc, il cui nome proviene da  
Mal;-dives . In Bisayo Polo significa Tsola : colo-rrtnddmu ugne. 
molte : Mak-diyut , e M~ls-d;ut Male-piccola . I Maldivi usano 
i genitivi di possessione collo stesso idiotisrnr~ dei Bisayi , e i 
Commercianti comunemente parlano le lingue di Malaka , Gazu- 
rate,  c Cambaya. Nelle Maldive da mnltissimi si ntudia l'Ara- 
bo nell'infanzia, ed il loro Principe chiamasi. Rascckan 
onde sembra, che i Maldivi sieno anche essi Malayi. I o  

I 84. Nelle provincie mediterranee dell' I ndosran , e nelle coste 
del!a 

(a) N l e  Maldive si ha grande stima delIe conchiglie fino, 
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della sua penisola, che si prolungano fino all' Indo, si pariano ie 
lingue Hindua, St;ke, e Bebendina. L a  lingua Hindua ( dal Si- Lingua 
riaco H'ndm Indiano ) sembrami l' antica, e naturaie dell' Indo- H i n d u *  
stan. Parlasi ancora in alcuni paesi della Persia, ove sono degl* 
Indiani. 1 dialetti principali di questa lingua sono il  Padtano, 
i l  Dacnese , o Telu,qiko, e i l  Mogolo , o Indostano. Quest* ulti- I ,,,i di, 
mo si parla nelle provincie vicine alla Corte del Mogol. Il letti Padta- 
Dacnere L l' idiomi della nazione Tdugika ( nome impostole da* ~ + ~ ~ ~ P ~ ~ ;  
Malabari 1 la quale chiama sestessa Yadtani~ol  , e  vuoli essere in- I r rdort~o.  
tesa sotto questo nome. I1 Padtano si usa in gran parte dell* In- 
dostan , e .da'Padtani , i quali si credono discendenti da' Persiani, 
da' Turchi , e dagli Arabi . T Safi si credono discendenti d i  Ya'a. 
dtnni. La lihgua Telugika dista tanto dall' Tndostana, che non 
sembra pravenire da una stessa matrice. Nella lingua H;acfua 
debbono usarsi notzbili trasposizioni d i  nomi, e d i  ve1 bi ,  come 
si rileva dalla sintassi dell' Indostano suo dialetto j poicht queste 
parole ,Asntan-povabntr-so hamara Bq , che sono i1 principio dell' 
Oraziane Domenicale in, lingua Indostana, hanno la seguente 1.t- 
terale versione cielo-sopra s.4-che nostro Prrdrr .. 

185. L a  linglia Seike dialetto Tartarm misto, a quel che sem- 
bra, del linguaggio del Tibet  ( il quale C certamente dialetto, SeikeJialcl. 

to Tartaro 
Tartare  ) e del dialetto Indostano, s i  parla da' Sei& , che sono ,,. ,),. 
divenuti potenti, e rispettabili ncll' lndnstan . 

I 86. L a  lingua Bebendina , o Gora propria de' Gori>, o Ginari  khe,,din?, 
delinItidostan, e della Persia sembra un puro dialetto. de!la Per- o Gora dia- 

siana - letto Persi* 
no,  187. Da notizie s i  dedùce, che fuori: delle lingue Ci- 

nese, e Malabare, sopra le  quali si. t gih discorso, e oltre l'A- 
raba, Turca ,  e Persiana, delle quali ( perche proprie d i  altri 
paesi ) discorrerh poi , soltanto la lingua Hindua, o Ind;ana sem- 
bra essere matrice- Dicesi, che i, caratteri usati nell' India da' 

1 Bramini sana stati presi dal carattere Estraw,qhe[o, 51 quale, co- 
me lo nota Giorgio Amira nel primo capitolol della sua gramati- 

1 
I cr Caldea,. o Siriaca, & i l  più antico. de' caratteri Caldei, ed è 

comune alle nazioni,che parlano dialetto Caldeo . I1 carattere usa- 
to da'Nestoriani , e da'Melchiti somiglii molro 1' Estranghelo, il 
quale certamente proviene dall' Ebreo .. 

188. Ne' paesi dell' Jndostan sona disperse non poche Tribii , e 
razze differenti di, Negri, che parlano diale-tti Malayi , e :da quc- 
sfi Negri traggono probabilmente i'immediata origine (142) i Ne- 
s r i  dclle Filippine, della nuova Guinea , c di  varie isole scoperte 

Q 9%. dal. 
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da1 Cook nel mare del Sud. Sembra che i ì iaiayi sieno stati i 
Fenicj+ Aell'oriente diramati dal!' Indostan sino a11' Isola d i  Pasqua 
per più d i  qua t t o  mila lcghe. 

189. Dall' Indost ,col quale la Persia all'oricnte confina, pas. 
Neli. hnii siamo a riconoscerÌ?le lingue, che si parlano ne' grandi domini 
prlani-*- della Pec~ia,  che itendansi per 24. gradi in longitudine, e quasi rabo, il i ur- 
EO, ed ;i  I 8. in latitudine contando dal mare Oceano sino a1 mar Caspio, 

ovc arriva 1' Imperio Persiano. In questo usansi le lingue Jvaba  
( per le scienze, e la religione ) laqTuvca f liiig~iagSio di corte, 

Lingua Per- 
siana: e di alcune provincie ad essa vicine ) e la Persiana moderna . 
dialetti: C. l'antica forse fu adfine 111'Arrnena ) la quale ha parrcch) dialet- 
Ptrriaoo-no- 
bile . ti; de'quali i più rinomati sono il Pevsiaioo-nobile, che usasi da 
Vaioat Nobili, il Yalarlt , che è il Persiano de' Contadini, ed il Bebem- 
Bchcndin~ dino, O Gori, che si usa da' Gori , o G a ~ r i ,  O G;OOMY;, di cui 

m n  guari si parlò. Usansi comunemente nella Persia quattro al-  
Uur.si undi- 
ci Carat!cci fabeti , c i ~ &  Arabo, Turco,  Persiano, e Behendino, nessuno de' 
lifkrentl. $da11 somiglia l'alfabeto Persiano, in cui sono scritte alcune an- 

tiche Iscrizioni. Nelle Persia la Corte,  ed i Mercaiiti usano ;re- 
quentemente gran varietà di caratteri, come lo dice il Gemel- 
li (a),  che dh notizia di undici caratteri Persiani, che osservò 
nella Persia nel tempo della sua dimora in quei p e s i .  
r90. L'idioma antico Persiano indarno cercasi, pnichk, come 

Lingua P-- con3ettura il P. Kircher , (6) gli antichi Re di Persia parlavano 
sia- dhlct- il Caldea: t la lingua Persiana moderna è un dialetto corrotto 
?O della Tu- 
era ha- k l h  Tartara Mmgola (zg) con moltissime p r o l e  Arabiche ,ed 
gola . Indiane. Pretendesi jc) che l'antica lingua Persiana sia stata af- 
e ak9- h e  aHa moderne Armcna; ma questa sSni th certamente in al- 

tra non consiste se non in alcune parole Armeoe, che trovansi 
nei linguaggio Persiano a cagione della trasmigrazionc di alcum 
Colonie Armene nella Persia. 

DiaIcttiPtt. 191. Oltre +$i annoverati dialetti del(% lingua Persiana si con. 
siani . 
11 Baétìario . tane i srgutnti, che non poco tra se differiscono a cagione delle 
11 Chazaro. moltissime voci forestiere in essi introdotte. Questi dialetti sono. 

T. I1 Ba8iari0, che parhsi dalBaEtiar; divisi in due rami detti 
Eiblin-g+@ e Tsckharlingi . 11. 11 Charavo , che si parla da' Cba- 

m nella provincia Persiana di Astrabad, che anticamente era 
3 Curh -  pun della BpBriana. 111. Il Curdo, ch parlasi m1 Cuvddistn 

Persia- 

- - - i D - - I - L I  

(a) Gemelli Giro del mondo tom. i. lih. z. cap. +. 
(b) P. Kircher: Turris Babel lib. 3. se&. S. cap. 7. 
e 1  Storia Universale dtknerati Inglesi tomo XX. India sez, z, 



Persiano da'curd;, che credonsi originar; dagli antichi Caidei; 
m i  sembrano esserlo piattasto dagli Arabi, poicht il* loro linguag. 
gio abbonda di moltissime voci Arabiche . Vi  sono ancora de' Curo I, Dilcmitab I 

di nella Siria, i quali parlano il Turco.  IV. 11 Dilcmita , che 
parlasi da' Dilemiti abitanti nella provincia di Cdhilanal Sud-ovest 
del Mar Caspio. V. L'Jiugano, che parlasi dagli 2 8 & n ~  (a) ;L' ''*O' 

o -dgua r i  abitanti nella provincia di Ca dabar sulle rrontiere del- 
1' Indostan , e della Tartaria Usb~ta  (23 I )  . E Baluski dell' Indo- 
stan si fanno originarj dagli A g a n i ,  e' in conseguenza dalli 
Giorgia , ed Armenia, dalle quali crednnsi discendenti gli du ,q (~ -  
n;. Diresi , che ancora sia dialetto differente il Dargaso, che par- 
lasi da' Dav~as i  nella provincia di Khuavc7n. Sembra dunque, che I1 D u ~ *  
nella Persia non tutti i linguaggi sieno dialetti della lingua Per- 
siana , o della Tartara. Forse nella sua origine fu mattice la 
lingua Behendina de' Cori ( 186., e 189. ) i quali si credono i 
veri discendenti degli antichi Persiani, la cui religione di adorare 
il  fuoco preseiltemente osservano. Parlansi ancora le lingue &mena, 
G;orp;;ana, e Turca ne'dominj Persiani, ma di queste lingue si 
discorrerh poi, come ancora del l inyaggio del DagSe~trtn , pro. 
vincia appartenente alla Persia. 

A R T I C O L O  III. 

Z;nguc, chc si parkno nell'Jirab;'a, Palestina, Sivia , Caldea 
Jrmenia,  Natolia, ed in altri paesi J s i r t i c i  

dell' Impevio Turcr . 
Alla Persia traversando il Seno Persico passiamo nel- 
la vicina Arabia , dalla quale principio d rassi al rag- 

guaglio delle lingue, che nrll' lmperio Ottomano pa&i. L' e- 
stremiti  australe L11'Arabia L a' 1%. gradi di latitudine boreale, 
c dalla detta estremidi sino a'confini della Giorgia a' 44. gradi Imperio k- 
dclla srersa latitudine ( ove termina l' Ottomano Imperio ) si siotlco dc* 

partano diversi dialetti dell' idioma Ebreo, e le lingue Turca , Turchi . 
Greca , ed A rmena . 

193. L a  lingua Ebrea celebre per m d t i  titoli k madre d i  pe- bzifU. E* 
recchj illustri dialetti ., cioè dell'Arabo , Caldeo, Siriaco , Satwa- Suoi dialert[. 
r i i n o ,  Canreo , o F e p  , td Etiopico, de'quali pubblicherb le 

gra- 

\ 4 -  

(a) Dicesi che gli J g ~ m r i  furono trasportati doli' Imperatore P c ~  
Tirnur Brg dalk Giorgio. e dal Dabi~tan. 
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gramatiche Alcuni hanno (a) preteso provare, che la  lingua 'chiad 
mata Ebw sia I' antica Egizia, percht Mosè , che scrisse in 
Ebreo il Pentaceuco, soltanto seppe la lingua naturale, che impa- 
rò nella Corte di Faraone, ove si allevò, e dimqrb sino all' etb 
d i  40. ,nni; e se gli Ebrei per avventura avcano linguadiffcren- 
t e  dall' Egizia prima di entrare nell' Egitto, P credibile, che essi 

C antica 
schiavi degli Egiz), C abitatori del(' Egitto per centinaja di anni 

Egizia t di- l'avessero perduta, siccome dimenticarono la lingua propria ne!la 
versa drlP loro schiavitù in Babilonia, sebbcne fu d i  m o l t ~  minor durata. 
Ebr'a M a  p e s t e  ragioni SMIO d i  poco monlento per provare,che l'an- 

tica lingua Egizia sia l'Ebrea, poichè contro l'esposte cnngettu- 
re si  hanno documenti certi ,  con cui provasi, come dice i l  P. 
Kircher nel Prodromo Coptico , nell' Onomastico Copto-Arabico- 
Lat ino,  e nel libro 3. della torre d i  Babele,che la lingua chia- 
mata presentemente Coptica & 1' antica Egizia differentissima 
dall' Ebrea (459.). Ma quantunque ci mancassero documenti di- 
mostranti la lingua Coptica essere l' antica Egizie , le addotte va- 
ne congetrurc non bastecebbero ad asserire, che MosC non abbia 
saputo la lingua deli suo popolo, t che questo essendosi conseiva- 
to uairo avesse perduta il proprio liriguaggio. T r i a ,  dice il Ra- 
bino Elia citato da[ P. Kirchcr nel mentovato libro 3. non mu- 
tarunt Isrnelita ;n i E , g y p t o ,  nomina sua, vestimenta sua , 0' lin- 
guanz suam . In Babilonia, ove parlavasi i l  Caldro affine (201) 
all' Ebreo, gl' Israeliti poterono più facilmente guastare la loro 
lingua, veggendosi per isperienza, che più facilmente si perde la 
lingua nativa ne' paesi , ove si parlano dialetti ad essa aftini , che in  
altri paesi d i  linguasgj. totalmente differenti. Cosl nelle disgra- 
ziate. vicende, e trasmigrazioni , chs hanno avute gli Esgesuiti 
Spagnuoli , sperimentano, che hanno corrotta , e dimenticata pih 
presto la lingua Spagnuoia quelli, che sempre hanno dimoratoco- 
gli' Italiani, mem presto quelli, che sono. vissuti co' Francesi, 
p i t  tardi, quelli, che hanno dimorato co' Tedeschi , la cui lingua 
non t niente affine alla Spagnuola. 

I 94. .A icuni fanno la lingua &mena affine ali* Egizia, come 
si: legge nell'introduzione del tome 26. della Geografia del Sig. 
Busching ; e cosl fassi un'incatenatura , onde dedursi possa I' a 6  - 
eith ddlc lingue Armcna, ed Ebrea, le quali in  verità sono di- 

verissi- 

(al. Memorie d i  Trevoux;, anno 1705~ Spagni de sig. idegr. numh 
333. 
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vcrsissime, come poi si dirh ( tos ) ,  e s i  fa palese dai confronto 
del seguente versicolo. 
Lingue. 
Latina. Tn nomine Patris, & Filii, & Spiritus SanEti. 
Ebrea. Beschem haab , ube;: , veruahh hakodesch . 
draba . Besmil-lab , valelebn , varuhhel-kods. 
Caldea . Biscma aba , ubra , vauuhha kdischa . 
Siviaca. Beschem abo , vabra , varuhho kudsco. 
Samaritana . Beschem ab , uben , veruahh hakodessh 
Etiopica . Basma ab , vvalvvilda , vvb manphas k d u s  . 
Coptica . Chenphram litiot , !cm psiri , nem p i p a  ethuab.. 
dimena-ktter. Aniin or, cui hordu , eui hocun servu . . 
drmma.voigare. Anum hor , jev vortuo, jev hokiin surpo, 

Nel numero 481. si fa confronto del Fenicio, o Cananea 
coll' Ebreo. 
. 195. Venghiamo ora a dircorrere in particolare delle mentova- Lingua Fr 

te  lingue . Asiatiche, . e de' paesi, nve si parlano. L a  lingua Ebrea, pi$f:g:t: 
de! CL!? pnmato,  sntichlt?, ed etce:lefiza si trovino C U ~ ~ Q S ~  qui- Bpbilonir. 
stioni in parecchie Opere, c principalmente in quella, che 1' Ex- 
gesuita Sig. Ab. D. Andrea Spagni ha pubblicata nel 1781. de . 
ideis , 6 de signis Idearrrm , sembra essersi conservata nella fa- 
miglia di Eber primogenito d i  Sem , e Padre del popolo Ebreo ,il quale 
sino a* nostri tempi la miiserva tenacemente per intendere i libri  
della Religione. E' credibile, che la lingua Ebrea alquanto si  viziasse 
con parole Egizie durante la dimora degl' Israeliti per quattro se- 
coli nell* Egito . Molto pih dovette viziarsi in Babilonia , mentre 
gli Ebrei vi dimorarono Fchiavi per settanta anni trattando co*:Cal- 
dei, e con nazioni di altri linguaggi. La coeruzione fu sì grande se- 
conda alcuni AA. che gli Ebrei della schiavitù usciti non inten- 
deano !t legge scritta in Ebreo, e pcrb Esdra, come sl legge nel ztg i :n% 
suo libro z al capitolo g., interpretava loro la lecge. Non cree par~hdopa~? 
do io ,  che gli Ebrei allora non intendessero assai bene la loro schi?vitù 
lingua .naturale, poichk distintamente si legge nel citato capito- Babilonia. 

io: ,, legerunt in Libro legis Dei distinble, 0 aperte ad inhlli- 
pndum,  Zr intellexerunt, cum lr~eretrrv ,?. Quindi I' interpreta- 
zione fatta da Esdra esser dovette spiegazione della legge nel lin- 
guaggio popolare , accioccht da tutti  fosse ben. intesa . Questo 
linguaggio popolare, che sarh stato un miscuglio d i  Caldeo , c 
di Ebreo, dovea naturalmente restare radicato nel popolo,ed in- 
di forse nacque la i i n y i a  detta Siriaca uiata secondo molti AA. 
dalla nazione Ebrea dopo 1' uscita da Babilonia sino all' eccidio 

1 d i  
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di Oerusalemme ; la qiiale lingua (a) parlarono il divino Redento; 
r e ,  e gli Apostoli, come con gravissimi Autori difende il dot. 
t o  P. Maldonado. La  lingua Ebrea diventb letteraria, ed assai 
nota al popolo Ebreo; e però in essa fu scritto ancora il titolo 
della Croce del N. D. Redentore, e secondo la costante, ed an- 
tichissima tradizione S. hlatteo sct ibse i l  suo Vangelo in Ebreo per 
uso comune degli Ebrei. 

196. Non voglio perora entrare nella quistione , se la lingua E- 
brea sia Matrice della Siriaca , come provano Eusebio, Mariana , 

la lingua ed altri ,  O se la Siriaca sia matrice dell' Ebrea, come difendono 
gbrca sia Teodcreto , ed Amira . Al presente assunto sol tanto fa d' uopo 
nliltr~cc del- 

slrìacr. sapere, che 1' Ebreo oggidi non si parla i n  nessun paese, e che 
secondo la comune opinione, ed i più gravi fondamenti esso fu 
1' idioma di Sem passato al suo primogenito Eber , ed a' discen. 
t i  di questo, e fu probabilissimamente 1' idioma Antidiluviano, co- 
me p r a ~ =  con moltissime parole Antidiluviane il dotto Bochart. 
Se la lingua Ebrea si provasse affine alla Cinese ( cioccht d' al. 

Se f u  linaua cuni pretendesi, come dissi nel tomo XVI. a1 capitolo,+. Q. 3. ; 
degli Antidi- allora sarebbe dimostrabile, che gli Antidiluviani parlato aveva 
luvianì* . no 1' Ebreo. Certamente questo, ed il Cinese sono somigliant' 

notabilmente -nel piccolo numero delle loro radici : 1' Ebreo non 
ne ha di più 500 ; .nt il Cinese arriva ad averne 340. Ciò non o 
stante io confesso ingenuamente , che i gravi -fGndarnenti addotti 
dal Patriarca Amira per provare, che la lingua Ebrea t dialetto 
della Caldea, fanno dubitare della maggiore antichith, che co- 
munemente dassi al!a lingua Ebrea. 

Lingua Ara: 197. Il dialetto Ebreo, ch:: si fatto pih un: rersale , & quel- 
hlcttctaria. lo, che dicesi lingua J,+aba,  alla quale non è mancato, chi pre- 

tenda di dare il primatc sopra la lingua Ebrea , e sopra gli al- 
td suoi dialetti. Ma a questi Autori non deesi dar gran fcde ; poiche , 
come nota i! Sig. Ab. Spagni nel num. 236. del Libro de Si- 

- ~ n i s  Ideavum ,.gli Arabi più dotti confessarono la loro lingua cs- 
sere dialetto Siriacp, il quale ha sopravvanzata la sua lingua ma- 
trice nella soverchia abbondanza di parole. Nella lingua Araba 
distinguonsi due dialetti : l' uno chiamasi lingua Araba lettevavia, 
e 1' altro dicesi lingua A i b a  volgave. 198. 

ii--i---i---rii----i-ih.-- 

(a) II P. Arduino asserisce , che i l  Divino Redentore, e gli Apo- 
stoli predicarono in Latino. Questo iisavasi ne' tribunali Koinani; 
e però il Divino Redentore I ' a v r i  parlar0 in quello di l'irato . I l  Sig. 
Dioldato in un lungo trattato pubblicato a Napoli nel 1767. p f r t rn -  

- de provare, che la lingua Greca fosse la volgare &gli Ebrei a '  terri- 
mi del Oivino Salvatore. Veggasi Spagni de i ignis ideornrn n. 261. 
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198. L' Araba letteraria C quella lingua, che anticamente si 
parlò dagli Arabi, e presentemente si usa soltanto ne' libri di Notissimo 

nell' Asia , religiow. L' Aicorano t scritto in Arabico letterario, i l  quale Afr,_ 
perb chiamasi lingua S'atata . Colla setta Maomettana la lingua Araba 
I divenuta si universale, e nota a tante nazioni ( fra le  quali 
annoverarsi debbono le  ChriRiane, che studio fanno dell' Arabo 
per intendere la versione Araba delle sante Scritture) che un In- 
tendente della sola lingua Araba può dall' Europa viaggiare sino alla 
Cina,  e per la maggior parte dell' Africa , ed essere sempre inteso. 
199. Ebbe anticamente la ling3a letteraria Araba due dialetti Di,lrrri 

famosi , chiamati Cora;sb;to, e Hamiarito. I l  Cora;sb;to, nel qua- drlr ~, .k 
l e  fu scritto 1' Alcorano, si crede il più chiaro e puro; ma i lcttcraria 

3 Coraishito , caratteri Arabi più antichi si dicono quelli degli Hamiariti, a -;,it,, 
quali succedettero i Caratteri Clofi, in cui è scritto 1' Alcora- 
no. I caratteri, che presentemente usansi nell-rabia, conven- 
gono con quelli, che usansi nella Persia, nell' Indostan, ed in 
parecchj paesi della Tartari?.  
zoo. LP lingua Araba, che presentemente parlasi nella Siria, 

Palestina, Arabia , ed in moltissime paesi dell' Africa, princi- Lingua 
palm8nte (479.) ne' vicini al h'lediterraneo sino ,oll'Oceano At-  ba 
lantico, C quella, che dicesi wlgare, la quale ha moltissimi dia. dialetto dcI- 
letti  in tutti  i mentovati paesi. Dicesi, che la moderna lingua la letteraria. 

Araba ecceda notabilmente la letteraria nell' abbondanza di paro- Incredibile 
l e ,  a tal segno che in due dizionarj Arabi si ritrovano scritti abbondanza 
mille termini per significare la spada, ottocento per significare il * r a k  parole nnoni. A- 
miele. cinquecento per significare il  lione , e dugento per signi- me. 
ficare una serpe. 
.or. L e  lingue Cildea , e Siriaca sono dialetti ;i poco tra se 

differenti, come nota Mons. Amira nella sua dotta grananticasi- 
riaco, che gli elementi di una lingua servono ad intendere l'al- 

, tra; e però egli alla sua gramatica da. i l  nome d i  Siriaca, o 
l Caldea . I l  P. Kircher nel tomo della torre d i  Babele sn .  I. Ca- I pitolo 5. dice, che la lingua Siriaca C differente della Caldea ne' 

caratteri, e nelle frasi : e nel capitolo 4. della sezione 2. con- 
feffa , che tbon facilmente si  può decidere su'dubbj , che sulla na- 

; fura della lingua Siriaca si muovono . Sopra di essi dirò io col Patriar- 
ca Amira. ,, L a  lingua, di cui ho  parlato, e che credo accidental- 
mente.divcrn dalla Siriaca, non è quelli lingua, in cui (scritta $ : i ~ ~ ~ ~ ~ :  
la Parafrasi ehiamata Caldea .- ~ o i c h k  oltre di  non essere in uso Caldep, 
presso d i  noi questa lingua, essa non t i' incorrotta Caldea , men- Sirjaca. 
tre non poche parole contiene, che non sono Caldee , e quasi 

Hèpas. Catal. deile Ling . R sem- 
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sempre si vede scritta con caratteri Ebrei, e ce' piriti', e collc 
vocali degli Ebrei.; e perb vi si trova dell' Ebraismo. Io non 
tratto di questa lingua, n? I' intendo col nome di Caldea; ma 
soltanto intendo parlar. di quella, che fiori , ed ancora fiorisce 
nell' Oriente. La lingua Caldea negli a ichi tempi, e presente- 
mente ne' remoti paesi dell' Orient A a voci accidentalmente 
differenfi dalle Siriache , o da quelle della Caldea riformata : cod 
in Caldeo CbriJto, o Unto dicesi Mscihha, ed in Siriaco dicesi 
Mci.rbk-. Ancora fra gli stessi Siriaci de' paesi remoti dell' O- 
riente si ritrova alcuiia differenza nelle parole: cosi pigro dicesi 
bbuarrrno , e kbuenana : catena dicesi ssefr~ia , e ssefroio: testamen- 
to dicesi ~udiuthiki ,  e vdiathiki: &C. ,, 

Dialetti 20%. Del Siriaco volgare ci sono noti tre dialetti, chiamati 
Soriano, Mesopotmio , e Montanaro di Assiria . Il Soriano parlai 

Sorirno. vaal nel paese di Soria ( detta dram ) o sia nel Soristart; ma pre- 
M-,,O~.- sentemente '1' Arabo v' t il .linguaggio comune, come ancora in 
miago Ara- tutti i paesi dell' Assiria soggetti al Turco. Dicesi, che 
me0 . nella Mesopotamia sì parli uri dialetto Siriaco, il quale potrh 

chiamarsi drameo, percht & il piii puro, e perche poco differen- 
te dal Siriaco Letterario, che suo1 chiamarsi Ararneo dal nome di 
dram figliuolo di Sem, che alla Siria diede il scio nome , col 

Montpnuo- quale spesso ne' sacri Libri essa viene intesa. Il dialetto Mon- 
unaro-Jssirio parlasi da parecchie Tribù Siriache , che vivono 
nelle Montagne de' paesi confinanti coll' Tmperio Turco . 11 
finpaggio Palniirano , che parlavasi in Palmira ci t t i  cdebre dell' 

~ ~ a ~ c t t ~  Siria, era Siriaco. (a) 
P a l m i r w *  zo3. Pub dubitarsi, se per avventura 1' antica lingua Caldea 

. differiva dall' Ebrea, piuccht ne differifce la Siriaca; e la'ragio- 
, ne n' è, perche Most , Barucco , Geremia, (6) ed altri Profeti 

1' antico parlando della gente Caldea dicono espressamente , che la loro 
C d d ~  era aorabilmcntc lingua non sarebbe intesa dagli Ebrei: e nel tapitolo I. di Da- 
diversa d.11' niele leggesi, che lo stesso Daniele, e gli altri tre Giovani E- 

b e i  iv? nominati di ordine di Nabucodoaosorre Re di Babilonia 
-ah0 stati scelti per istruirsi ne' costumi, nella scrittura, e ncl- 
la41ing<a de' Caldei. Leggesi ancora nello stesso Daniele , che 
nessuno de' Sapienti Caldei intese le parole Ebree Mane, T a l ,  

Pharer , 
iy------------ 

(a) E' certo, dice i1 Sig. Abate Spagni ( de signis idear. n. 149, ) 
ebe la lingua Palmirana era dialetto Siriaco,come lo ha dimostrato 

- Barthelemi nel libro intitolato : riflersionà suli' agabeto , e sulla lingud 
Pafmira~a , scritto i n Fnncesé . 

_ (b) Deuter. 38. 49. Baruc. 4. Getem. f .  18.  
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-r . I  Pbares , che* comparvero scritte nel muro a1 tempo c'ne naiaas- 

sarre facea un suntuoso pranzo. Sembra dunque, che la lingua 
Caldea sia stata notabiltnente diversa dell' Ebrea, e che qwst* 
si conservasse dagli. Ebrei nella schiavitu di Babironia . A tutte 
f esposte ragioni (193) darsi può la seguente congrua risposta. E' indu- 
blrabile, che in tutti i tempi sieno stati creduti dialetti di una 
stessa lingua matrice i linguaggj Ebreo, e Caldeo, e però la di- 
versiti non t stata mai maggiore di quela,  che corrisponde a 
due idiomi affini. Accade non di rado, che due linguagsj pffini, 
quali sono quelli de' Dalmati, e de' Russiani a cagione princi- 
palmente della pronunzia compariscano sì notabilmente diversi, 
che nè i l  Dalmata intenda il-Russo, n& questi il Dalmata : e co- 

i 
sì pott accadere agli Ebrei, ed a' Caldei : s perche la pronunzia, 
t uno de' principali caratteri de' dialetti, e difficilmente si ab- 
bandona, gli Ebrei in Babilonia avranno pronunziato sì male il 
Caldeo, che avranno avuto bisogno di Maestro per bene impa- 
rarlo. Le parole Ebree Maxes &C. forse comparvero scritte in 
Ebreo, o senza puriti; e però non saranno state intese da' Sa- 
pienti Caldei.. 

2 6 4 ~  La lingua Samaritana , che b dialetto, o affine all' E- .. 
brca , non si parla presentemente in nessun paese. Si conservano Dialetto S r  
nella Palestina, e nella Siria alcune tribù, che credonsi , e si marltm ' 

chiamano Samaritane ( e dagli Arabi diconsi Scmri ) ma esse t 

parlano Arabo mescolato di alcune parole Samaritane. I Caratteri a. 

l Samaritani non aveano nessuna affinitb co' Greci, come dimostra s & ~ ~ ~ ~ s ~  
1 il P. Kircher nel Libro 3. della torre di Babele Sezione I. ca- moritana. 
1 pitolo io. Non potrh facilmente decidersi, se i Caratteri Sam- . 

ritoci erano i Cananei , o Fenicj : sembra, che di essi abbiano Lingua CI- 
nanca, o fatto uso i Fenicj Africani, ovvero i Cartaginesi : ed in quei Fcnicia 

tempi forse *la lingua Samaritana pochissimo differiva dalla Cana- letta Ebreo. 
m, o Fenicia, della quale drscorserb altrc~ve (479) . Tut t i  i 

, dialetti Ebrei, che sono stati nominati, chiaramente nelle loro 
parok, ed artifici9 addimostrano la loro affinita colla lingua , 

Ebrea . 
305. La lingua Atnena, la quale parlasi ne' paesi Turchi, 

e Persiani dell' Arnienia chiamata Ir>ne>~ia da' Gveci Asiatici, Lingin 
d Jrmmid da' S ; v j ,  e Persiani ) diresi dagli Armeni lingua Acmtna . 
Huika dal nome di Ha:k, il quale si dice essere stato i1 ioro 
primo Re. ,, Questa lingua, dice il P. Kircher, b diferentissi- 
ma in tutto da tutte 1' altre lingue Orientali, e dopo una gran- 
de osseruazione di essa nonne ho trovata ombra di affinità colla * 

* R I  Ebrea, 
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Ebrea, C a l d a ,  e Siriaca ,, . I l  Sig. Don Alvaro Vigil (181) 
che non ostante la sua avanzata eth si occupa nel compor erudi- 
te~opere  (a) sulle lingue( le quali in questo anno 1784. pubbli- 
cherh i n  Latino) da Rimano, ove dimora, in una dc!le sue pre- 5 g ia t i dme  lettere, con cui mi favorisce, a i  scrive cori sulla iin- 

artn' altra gua Armena: ,, Ella sia ferman;ente persuasa, che la lingna A- 
-* mena & totalmente diversa dall' altre lingue Orientali ; ed io  con- 

getturo, che sia stato uno de' 30. linguaggj de' dominj di Mi- 
tridate , che egli~intendea . E' ben vero, che g!' Indiani , e gli Armc- 
ni  convengono in alcune voci, per essempioquelli , equesti danno 
alla Giorgia , Tartaria, ed Armenia i nomi di Curcudan, Tata- 
n'sdm, e Scbagbisdan , ma la convenienza in alcune poche voci 
rion prova affinità delle lingue. L a  lingua ( 194.~ e 459.) CF 
ticu , o dnt;ca Egr'qia niente somig!ia l' Armrna , n& l' altre Iin- 
gue Orientali. Trovanvisi alcune parole Greche, le quali le so- 
no  forestiere, e si leggono con sintassi C'9ptica ,. . L a  pronun- 
zia degli Armeni non poco giova a sfigurare le parole, che e- 
glino ricevono d' altre lingue, come fi vede nelle parole notate 
di sotto. (6) 
2~6. Ncll' Imperio Asiatico de' Turchi parlansi anca* lelin- 

.. - gue. Tnrca , Greca , e probabilmente qualche dialetto della Giar 
giana, ? chiamata ancora Ibera : ma percht la Giorgia in oggi & 
tributaria della Russia, e Ic lingue Turca, e Greca parlansi ana 

coro 

(a) tC due Opere, che i1 Sig. Ab. Vigii è per dare alla stampo 
in questo anno, sono. I. In Psalterium Davidis nova clavis regia. 
r. Brevis harmonir grammatica heptaglossz Orientalis cum corre- 
spondeatiQ analoga lin uarusn Hebraicac , Chaldaicz , Syr i an  , Ara- 
bi-, Simariuna.  d tb iop i r z ,  Or Gpr icz  . 
(b) Ecco a h i  nomi de' Li6ri  sacri, e dì per~onr in c ~ r i  nominatc 

rccondr Ju ppronrmxia Ameni, 

Armena. 
Gioaiè . . . Ierva , 
aachabei . . Maghapejatzutz. 
Giuditta. . . Utit . 
Giobk . . . Hop. 
Salmi . . , . Saghmozitz. 
Esaia . . , . Esaji. . 
Geremia . . Ennì ja . 
Barueco. . . Pqruk. 

n Daniele. . . 'Finici.  
GierlQ. . . , Qvelja. 

Amwna. 
h b d i a .  . . . Abtiiu. 1 Giona . . . . Onnanu. 

I Michez . . . Mikiiia. 
Abacncco. . Ampaghuma, 
Sofonia . . . Soponja. 
E eo . . . . Anghij. 

1 dalacìlia . . Maghakija, i Marco . . . .Margos. 
Luca . . . . Vgho. 
Giovanni . . Ovanaet. 
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cdn in paesi rinomati deI1' Eurò , della lingua 1 k a  tratterb 
(aso) nel discorso de' linguaggi F elle nazioni Tartare, 2 di al- 
tre Asiatiche della Ruacia ; e Alle lingue Turca , e Greca discor- 

acl ragguaglio (279, e 280j delle lingue Europee. 

A R T I C O L O  IV. 

t ; n p  Tartare, ed i kro dialet?ì, che parlansi nelle Tartarie 
Cinese, Indipendznro , e Russiana . 

Ntriamo nel gran eaas de!le lingue della gente Tartara, 
o piuttosto Tatara, poichè questo nome secondo 1 1  

tradizione de' Tartari è loro proprio, giacche essi dicono prove- 
nire da quello di Tatrlr lam Kan, e figliuolo di J l a n ~ p  Kan, 
e frareilo di Mmgull, che ancora fu Kao, e diede il suo nome 
alla grande schiatta de' Tartari chiamati Mon,qolì , Mogoli , e Mon. Discendenza de' Tartari . 
grl;,  i quali si dicono discendenti da Turk primo Akliuolo d 
yafeito . A bulagasi Scrittore Tartaro dice, che Jafetta abbatt- 
donate le montagne, su di cui l' arca si era fermata, se n' an- 
dasse ad abitare sulle sponde del Volga, e che avesse otto figli- 
uoli, Turk ciot fondatore de' popoli, che il suo nome porta- 
no; Kars, o Kosars; Saklab; Rus, che si vuole (262) padre de' 
Russi ; Maninrakb; Zwin, o Shin  , da cui si fanno discendenti 
i Cinesi ; Kamari, c Tar;k. Non abbiamo fondamento grave per 
riconoscere vera questa Figliuolanza, che o Jafetto danno i Tar- Al lus ioned~  
:ari (277); ricomsriamo bensi il loro nome allusivo a quellodi ~ O K ,  ~ m c .  
Tatar , poicht i Greci moderni , i Turki , i Mongoli , ed altre 
nazioni usano 91 nome di Tatar pet sipificarc la nazione Tar- 
tara. Dicesi, che la porolz Turki & Tartara , e si compone di 
t#r eccellente, illustre, regnante, e di Ki famiglia, o tribh . 

208. L e  nazioni Tartare stcndonsidal Giappone sino elio Dala 
mazia ( ove finisce I' imperi0 de' Turchi, i quali sono Tarta:r,,rnsi p? 
ri,  e parlano dialetto Tartaro n. ~ 2 8 .  ) occupando ne@' imperj s i ,  ove 
Asiatici della €in, del hbognl , del Tibet , della Persia , del prla 'lT' 
Turro , della Russia, e d i  altri' Principati uno spazio due volte 
almeno maggiore, che tutta 1' Europa. In tutta questa immensa 
s tens im,  ihe nell' Asia, e parte ancora nell* Europa occupano 

Due nle l in- le nazioni chimate Tartare, io soltana scuopro :due lingue T?rtarc 
primitive, dalle quali provengono innumerabili dialetti . L' accen- ,,,i,, 
nate due lingue primitive, che tra se sono differentissime (219) 
io Ic distinguo co' pomi di lingw Iidirnck*, e di iiagua MW@Q : c 

P= - 
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per discorrere di esse, e de' 1wo dialetti mi prevarrò principal- 

~ & ~ ) L M M -  mente de' lumi, che su' linguaggi Tartari ci b n  dato i PP. 
rhcg, h Giovanni Regis , Ferdinando Uerbiest , Gerbillon , ed altri 6 0 6  
-iiok' d t i  Missionarj della Cina ne' lom viaggi, le cui relazioni con- 

tcngonsi sell' eccellente Opera del P. D-Hatde sulla Cina, nelle 
Lettere edificanti, e curiose de' Gesuiti, nella storia de' Viag- 

i gj , ne1 tomo 30. della mal digesta storia universale de' Lct- 
tcrati Inglesi. 

S. I. 
/ 

Lingue delle Tarrcorie Cinesi. 

A lingua Mancbeia cosk detta dal nome dcna principat 
Uagw nazione de' Tartari Orientali Cinesi parlasi ne' toro 

b c h c ~ .  tre ampj governi, e nella Corea (154) feudataria della Cma. 11 
P. Regis, che viaggib per IaTartarka Orientale Cinese coll' Im- 
Fratore Kang-bi, dice, che .il paese de' Tartari Orientali si di- 
vide ne' tre ampi governi di Cbhyang, o Mirgden, di K;r;n- 
d a ,  e di Tsit-sihar , dc' v a l i  il primo - &  lungo 90. leghe, e 
largo 40. , il secondo luriga 250. leghe , e lar'go zoo. , e i t 
terzo 2 non meno grande, che il secondo. Nel primo governo C' 

L la nazione Mancbcii ( chiamata da' Russi Bo~doi ,  mentre le 
regnante famiglia ddl' Imperatore Cinese, da' Russi detto Bogdoi- 

*JIf"uoi b n  , L Mbncheii, ) I'a quale parla la l i n p a  Mancheii. Nel secon- 
do- sono Tartari Mbncbe&, Tup; , e Rerbongs , o Kechings : e que- 
stc due ultime nazioni hanno linguaggj particolari detti Irupi , e 

l u p i  T;atta. (a) N linguaggio rupi, dice il P. Regis , sembra un mi- 
ELrtr. schio del Mbncheii , e &l Kecbings , o Fiatta . La lingua F ;atea, 

aggiunge il P. Regis, t diversa &Ua Wncbeii, e probabilmente 
si parla da tutti i Tartari, che abitacm dalla foce del Sagbalia- 
rulrr ( chiamato da' Cinesi Ne-long-liang, e da'lussi ramtrr , ed 
Amur ) sino a' 55. grsdi di latitudine boreale , cioè sino agli 
ultimi confini della Tartaria Orientale Cinese. La detta lingua 
non sembra notabilmenk diversa dalla M ù n c b e l i .  poichè il P. Re* 
gis , che solhnw wpca la l i n ~ u  Wncbek ,  discorse co' Krch;rag s, 

o Fr'at- 
. - - -  . - 3 - - - - -  

(a) 11 P. Gerbilloa scrive -de' Fiak'  s e m d o  I' informazione fattagli 
&i Vicer* del secondo governo, e dice,che li Fiatti daglinesi sono 
ehiarnati CW-pi, cioi pelle di pesce. n P. Gerbillon suppone diver- 
rc dalla Mancheii le lingue Fiartr, e r u p i ,  ma sopra di cib d e e  
p~~feairsi k teuiD1QBianza del P. Regis, che viaggib per quelli pae& 
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o Piatti. Nel terzo governo sono Tartari  Mancbea, e Soioni 
( discendenti da* Marcbeìi, e da' Russi chiamati Daura ) c Tuguri da' SOIOR, 

Russi chiamati Tagaq;. I Soloni parlano diakt to Marrcbcu. ìTu- Dama- 
guri parlano linguaggio affine a quello de' T o n g u ~  ( 238 ) Tar-  
tari  Russiani, la cui lingua t dialetto della Mongola ( 208) di- 
versa affatto dalla Manche&. I l  P. Regis dice, che i Tuguri sa- 
m gli abitanti antichi del detto 4overno, i l  quale sembra nsere 
stato una parte del gran paese de Mongoli ( ~ 1 9 ) .  

aro. L a  Corea confina al sud col secondo governo, i l  quale 
viene separato da essa col fiume Tumen-ula nome Manche*, che 
corrisponde alla parola Cinese t/o-likiang , che vale $urne di die- 
cimila li. (a) Questo fiume mette capo nell' Oceano alla distan- 
za d i  dieci leghe dal fiume hon-cbun ( a' 42. gradi, e 5s. mi- 
nuti d i  latitudine boreale, e a due leghe dalla Corea ) e sulle 
s p n d r  d i  esso sono i Tartari Quela , che parlano dialetto Mun- Q uch. 
cbeii. I Coreani ( secondo il P. Regis ) non intendono il  Tar -  
taro, n t  i l  Cinese : tuttavia ( 2  54) è credibile, che essi parlino un 
dialetto assai corrotto dcl Mancheii . In Mancheu Koron significa 
regno, e. probabilmente da Koron viene Korea , o Corea. 11 P. Re- 
gis nelle sue osservazioni geografiche sul!a Corea fatte secondole 
notizie , che gli avea comunicate un Tartaro,  che ad essa era stato 
mandato dall* Imperatore Cinese, dice, che il  linguaggio Koreese 
t totalmente differente dal Cinese, che le principaIi nazioni Co- 
reesi sono i Katd-kiu-li, i Mes, e gli Hans, e che i Kau-k;u-li t o r ~ e e  a 

discendono da' Tartari  Orientali detti Fu-yu; ciot  da* Tartari ,  
che parlano dialetto Mancheii . L* Hamel Secretario della nave 
Olandese, che nel 1653. naufragb in un* isola de' Coreesi, efra  
questi dimorò quasi tredici anni, (6) dice, che nella lingua Co- 
reese una stessa cosa si esprine con molte parole sinonime ; e 
ciò succede ancora nella liniua Mancheii (214) . Lo stesso Ha- 
me1 dice, che in Corea si usano tre sorta d i  caratteri: ci& i 
Cinesi, i quali adoperansi ne'lihri , e ne' pubblici affari. Ci so- 
no altri alquanta simili-agli Europei ( ed in ciò ancora i Co- 
reesi convengono co' Moncbeii, come si vedra inappresso ), e se 
ne servono r Grandi, i Nobili ,  ed i Goverhatoti ne' loro in- 

te- 

. - - - Y I I - * -  

.(a) Dieci li fanno una I q a  Fraacese. 
(a) Veggasi la sua relazione nel tomo 24. della Storia de' Viaggj . 

L. 3. C. 2. La Korea da'Koreesi chiamasi Tro-zembPilk,dalMancheU 
Sol-lbo, e da' Cinesi KOY-li ( o Ko-li ) e qualche volta ne'libti Cine- 
si aominlsi Chair-tricm . 
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teressi. L a  terza sorta, che & la p i t  rozza, e kci ie ,  n' c pro= 
e del volgo. 
dell'altre nazioni Tartare Cinesi s o ~ o  dialetti 

del Mongolo, dal quale ancora provengono i linguacgjdi tutti gli 
altri Tartar i ,  che si conoscono in Asia, ed Europa: onde pri- 
m a  di esporrc la relazione de' dialetti Mongoli , darò una 
breve idea della lingua Mancheii, giacchè non mi  è riuscito d i  
averne gli clementi gramaticali per unirli con quelli dell' altre 
lingue . 

211. Essendo Mancbeii , ( o Tartara, come si nomina da mol- 
ti AA. ) la dinastia Imperiale, che governa la Cina, la lingua 
Mancbeii v' C si comunc nella corte,  come la Cinese; e tut t i  

L* liagua gli ,atti pubblici de' tribunali supremi imperiali si scrivono in  
x'qcbCU L Mmbei i  t e CineIe. L' Imperatore Kang-hi creò un' Accademia comune ncl- 
ia Corteci- de' migliori Gramatici Manchrii, e Cinesi per formare un coin- 

pito dizionario Manckii con caratteri Tartari  ; ciò che ebbe ot- 
tima tiuscita. 
213. La lingua Manche& ha la singufaritl d i  viriare i verbi 

sempre che se,nevaria,  o muta 12 persona paziente. Cosi i l  ver- 
bo corrispondente a1 nostro fare per escmpio varia in queste, ed 
in  altre simili espressioni fare una casa, fare un abito, fare una 

Brwe?otiziasCatua &C. Sarebbe fra i Mancheii riprensibile la ripetizione di u- 
della lingua 
Manche,, na stessa parola nello spazio di due linee; e per isynsarla hanno 

fnvcntatogran moltiplicith di verbi,  e d i  nomi. All'orecchie di un 
Mancbeii diventa troppo monotono, ed intollerabile un discorso, 
in  cui si ripetano frequentemente, co e accade nelle lingue Eu- 
rapcc, i pronomi che, essi, qual; &C. % eila lincl~a Mdncheii sono 
declinazioni, conju3azioni, congiunzioni, e psrticolc per legare il  
discorso . 

Abbondano ancora ; Mancbeii d i  nomi per esprimere il va- 
r io  stato, e diverse qualitl di una stessa cosa. Sono più di  ccn- 
to nomi per esprimere il cavallo ( animalc caro a' Mancheii ) 
con relazione alla sua e t l  , colore ,. qualitb , ed ancora a' suoi mo* 
vimenti. Cosi ancora sono parecchj nomi per esprimere altre be- 
stie,  e cose, di cui fanno uso frequente. 
214. Eccone un esempio ne' nomi del cahe. 
I. Taiba cane di pelo folto, e lungo nell' orecchie , e nella 

coda. 
Vari nomi 11. rolo cane di muso aguzzo, coda lunga, orecchie gran&., 

significanti , t labbra pendenti. . 
111; Turbe cane di due nccj  gialli sulle palpebre. 

I v, 
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IV. Kuri cane macchiato, 'come l i op rdo  
V. Patto cane di muso macchiato, 4 d i  un solo colorc nel 

"8: C L - 4 ~  cane, che h bianco tutto il co!lo. 
VII. Kalia cane, che ha sopra il  capo alcuni peli lunghi. 
VIII. Chì-Aeri cane, che ha la pupilla mezzo bianca, c mn* 

zo turchina. 
I X .  Kapari cane di gambe curte, e forti, e di lungo collo. 
X. Niacha cane non maggiore di 7. mesi. 
X1. Nuken cane da' sette smo asl' undici mesi. 
X I L  hdagon cane, che ha scdicr mesi. Questo & b nome io- 

mune de' cani, e le cagne chiamansi nieghen. Se i l  cane r010 si 
accoppia con una cagna ordindria, i cani, che da questa nasco- 
no, diconsi Pefaris. Così sono altri nomi per esprimere le raz- 
ze de' cani ~ast't'n;, da caccia &C. : la loro bonth. 
21s. I Mancheìì non pronunziano due consonanti unite senza 

frapprovi una vocale, o aspirazione, ne usano mai parole , chc 
incomincino con B , o D ; e perb cglino sentendo per esempio que- 
ste voci bestia , dente pronunzianoperetia , tenete. I Mancheii hanm 
no il  jota forte, come gli Spagnuoli , e certe'pronunzie partico- 
lari de' ch ,  R h ,  e W ,  che non si trovane nelle lingue Europee. 

I 16. I caratteri de' Manche" sono con , piccola differenza gli Qritt;,_ i 
stessi , che usansi da' Tartari  Mongoli , da' Tibetani , da' Persiani, Caratteri de 
e da altte nazioni Tartare. Il P. Avril (a)  dice, che i caratteri iiimcheu 
de'Mancbeii sono- simili a' Persiani, e che le lettere ne sono pih 
di ses anta. Dalla somiglianza de' caratteri Mancheu , e Persia. 
ni ril C va il P. Avril ,  che sieno somiglianti le  due lingue Man- 
cbeii, e Persiana ; ma questa conseguenza non sussiste, poichè la 
lingua Persiana (t901 1 affine alla (230) Tibetana, e Turca,  e 
però chiaramente scuopresi essere dialetto della Mongola . 

217. I Manchrsi~ sebbene abbiano una sola sorta di caratteri, 
usano quattro mcdi di scrivere. La  scrittura piu frequente ne' 
Tribunali si fa così presto, che iii una pennellata si riempie la Quattro sor- 

ti di scrit- 
pagina* ma la maniera pih cdmune di scrivere t la seguente. In ture ,les 
tutte le scritture Tartare cade perpendicolarmente dall'alto al bas- Manchcr 
sn della parola un gran t rat to ,  ed a sinistra di esso aggiungesi 
un altro a guisa di  dente di sego, che forma le. quattro vocaii 
a ,  e ,  !, u, distinte l'una dali' altra con puliti a diritta della 
perpendicolare. Un pmto  al dente forma la vocale e: e se man- 

~ c r v d r  Catal. delle Ling. ' S CP 
- C -  -- 1-..11-- ----p --- 

(alb P. Avril , voyage ~n diven etrts d' Eyrope , n' Asis &C. 
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D~'ot~tiTm- ca il punto, si ha la vocale a .  Un punto a sinistra d i  una pa. 
mri Mmpìi, rola, e vicino al dente aprirne n,  ed allora si legge ne. Se i l  

punto k a dr i t ta ,  si legge no, se a dritta della parola si  trova 
_ un o in  cambio di un punto, allora la vocale o è aspirata ,epro- 

nunziasi con aspirazione forte, come in alcune provincie della 
Spagna pronunziasi ho, be; quasi che si proiiunziasse j o ,  j e  allo 
Spagnuola. I Mancheu scrivono come i Cinesi da cima a fondo 
della (a) carta. 

218. T u t t i  i Tartar i ,  di cui si è discorso, a eccezione de' 
Goreesi (2 o) chiamansi comunemente Tartari oviental; della Cina : 
e questo dbme a'coreesi conviene ancora, perchè sono feudatarj 
della Cina, e situati all'oriente di essa. Nel primo governa de' 
Tartar i  Orientali (209) era, dice i l  P. Regis, l'antico Liau- 
tong , o Quang-ton3, ove forse si stabilì 1' imperio di Kt'tnn, -o 
Kitai distrutto da Tartari dctti Niu-che, ovvero Orientali , che 
v i  fondarono I' imperio detto Kin f oro ) , e l' Imperatore Kang- 
bi avo del presente Imperatore, che l'ha voluto imitare glorio- 
samente permettendo il libero culto della nostra santa Religione 
ad influsso dcll' Exgesuita Puerau , dicea a' Gesuiti , che la %saa fa- 
miglia discendea dalla dinastia Kin . 

Tartari occi- 219. Sono ancora soggetti, o feudatarj della Cina i Tartar i  
dentali Ci- Mowgoli (207) chiaqati ancora Occidcntal;, perchè sono all' oc- 
nesi parlan0 cidente de'Tartari Orientali. T u t t i  i Tartari  occidentali parlano 
il Mongolo. la lingua Mongola (208). 
L ; ~ ~ ~ ~ M ~ ~ -  220. Questa lingua differisce tanta dalla Mancheii, idioma de' 
gola. Tartari  Orientali, che secondo i Gesuiti Missionarj della Cina 

appena trovansi dieci parole comuni a queste due lingue. I1 Ben- 
t i k  dice parimente (b) ,  che la lingua de9Mungali ' :' qriente 
( cosi, egli chiama i Tartari Orientali, o Mancheii ) un mi- 
schio dell'antica Mongola ( cioè Mancheu ) e della Cinese, che 
niente somiglia 1' idioma presente de' Mongel; . Questi occupano 
grand'atensione fra i gradi 38.'  e 47. di latitudine, ed i y a d i  Mongoli . 
I zo., e 142. di longitudine. A l  levante confinano co' Tartari  
Orientali; all' ~ c c i d i n t e  col deserto gobi ( 2 ~ 8 )  , e CO' Kal&a 

1 (201) 

- - - - h - - - ,  - 
(a) Nel viaggio di Guglielmo Rubruquis mandato'ia S. Luigi Re 

di Francia alla Tartaria nel rzr3. s i  legge, che nel Hita i ,  o Kutui 
, una parola si esprime con una sola figura, che contiene alcune Iet- 

tere: che i caratteri Tibetant somigliano i Romani, e che i T a n -  
guti scrivono, come gli Arabi, dalla dritta alla sinistra contro I' 11- 

sanza de' Tuguri. Storia de' viacgj tom. 26. lib. 4. C. t. S. 3 .  
(b) Bentik sopra Abulzhazi Kan, storia de' Turchi. 



(%%I), ed al Sud colla gran muraglia Cinese. I Mongoii Cinesi ùi.Serri?#a 
sono divisi in e. Ki , o stendardi sotto diversi Principi attorno la "rilCPoa~o'i* 
detta muraglia , e con relazione .le 4. p r t e  di questa (a) si soglio. 
no numerare Ic nazioni, ed i K i  Mongol;, i quali sebbene parla- 
no con dialetti diversi, s'lntendono vicendevolmente senza parti- I dialetti 
colare difficolth. I l  P. Regis dice, che i caratteri Monyoli, che E$ 81: 
sopra gli antichi monumenti sussistono, sono gli stessi di oggidi, versi. 
c che sono differenti da quelli de' &ncbrii, e iìon sono più dif- 
ficili che i Romani . 
221. Parlano ancora la lingua Monqola i Tartari  detti KdMn 

Kalka dia- ( nome del fiume Kalka, che li divide da' Mongoli ) i quali pos. , etto Mon- 
segsoao un paese lungo zoo. leghe, e largo da1 Nord al Sud dal p io .  
grado 50. di  latitudine sino a1 45. Una parte de'Kalka ( s i  leg- 
gr nel viaggio 8. del P. Gerbillon in Tartari* di ordine delk' 
Imperatore Knng-bi nel 169% ) si è sottomessa a' Russiani, c 
sotto i Cinesi ne sona dieci K;, o stendardi, I1 P. Du-Haldc 
nella sua Sroria della Cina mette la relazi~nc degli 8. viaggj del 
P. Gerbillon nella Tartaria,  la quale contiensi ancora.neS romi 
28. ,, e 29. della Storia de' Viaagi, . Linguaggi 

222. Parimente parlano la lingua Mongola i Tartari  .r;-fanr s,~.,, dir 
( detti ancora Tu-funi ) che, come osservò il P. Regis , ed ul- letti Mori- 
timamente gli colloca il P. Maillh nella carta Geografica drlìa soli* 
Cina ,  che si  trova negli Annali Cinesi, si stendone dalgrado 30. 
di  latitudiné sina al 35. sotto il lago Hoii-hou nor, o Kucoror, 
( nor significa ) divisi in t u e  naziorii chiamate da'Cinesi 
Hc-sifa# ( ciok Ntri-slfani ), e .#anx-s;firn. ( Gialli-Sifani ) no- 
mi dati lorn. a cagione del colore delle loro tende. Sono due dia- 
letti Sifailì, ma, non troppo. differenti ; poicht tutti  i Sif~iii s' in- 1 . 
tendono' bastevolmente nel traffico. T Sifani veduti dal P. Regis 
vzno vestiti come i Tartari  di Hawr' ,  nome che i Cinesidano 
no $Tartar i  d i  K h m i l  nel Turgan unito alla +cola ( 2 2 9 )  Bu- 
kario. SLdice, che i Sifani erann Signori del grand' imperi0 d i  
Fgrscqut: e. n'& di ciò la ~ r o v a ,  che la lingua del Tibet  (230) 
dialrtto Mongolo, ed i carartcri Tibetani usati da'SifanE in-Si- ~ e r i t t u r a c k ~  

fa. lingua ,, c caratteri di Ta y u t  , o Tankut . 1 Sifani Si'ani 

profcssanu'la religione del Lama Tibetano, ed usano b libri sa- 
cri nella lingua del Tibet  ( 1 3 0 )  

Nel1 amo. 1697. ,) secondo la relzione del .P. Gerbillon , 
S, Z. Kan- 

, . - - . - - - - ' .^.----- I  

(a) Le 4. porte si chiamano hi-don-cke~ , kupc-hcu , chang-kia-bu ,, 
rba-bu-k*.. Le, lindi &ben, e kfi significana m0nragr.a. 
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Qi+rn;Tu- Kang-bi Imperatore Cinese diventh Signore dell' imperio de'Kalk* 
##T# Mo~~pli. 

(1211, e degli Eluth;, o Eluti ,  i quali secondo il Bentik nel- 
la storia de' Turchi , e de' lMonaoli sono quella soia nazione del- 

tingu*gio la gran Tartaria; che in tutta sua.puritl abbia conservato I'an- antico .Tur- 
ca diolriio tic0 linguaggio. Mongolo, o Tuvco (22.8,. Gli E l ~ t i  in oggi for- 
W n l 0 l o  maao un gran Principato, che è indipendente. 

4 0.  I I. 

t kgue del Giappone, e della Turtnvia ind;pcnde~lte , 

Tscorro in primo luogo dell'idioma Giapponese, e poi 
delle lingue deVTartari  detti comunemente Indipenden- 

t ; ,  fra i quali debbono contarsi i Giapponesi , i quali formano 
imperio indipcndtnte , e sono Tartari  di origine . Alcuni Autori 

JGirpponesi sapendo, che i Giapponesi usano i caratteri Cinesi , han1.0 crc- 
duto, che sieno di origine Cinese, e che parlino il Cinese. Io rccitturr Ci- 

nese , ancora era di questa opinione, come l'indicai nel T. XI. P. I. 
C. 4. Q. 4. , e però non senza rnaraviglia sentii per la prima 

non interi- volta dirmi dal Sig. Ab. Tornos, che mi raccontava, che aven- 
pro' d o  nell'isoia di  Sanor  (137). ovc esercitava il sacro ministerio *inere . 

di  Missionario, accolto 18. Giappnnesi , che pnrtati dalle correnti 
v i  aveano naufragato, questi Icggeano in Giapponese le scritture , ed 
i libri Cinesi, ma non intendeano una parola, allorchk con loro 
conversavano i Cinesi, clie cranq .n Samar, cd in altre Isole 
Filippine. Ma questa mia maraviglia cessò col riflettere, che es- 
sendo geroglifici i caratteri Cinesi poteano ben i Giapponesi leg- 
gerli ,  e intendere la significazione senza sapere il Cinese, sicco- 
m e  tutte le nazioni Europee, e paretchie Asiatiche,, ed Africa- 
n e ,  sebbene abbiano differentissimi idiomi, leggono tutte nelle 
loro rispettive lingue i numeri Arabi, che loro sono (a) cnmu- 
ni.  Dal detto Sig. Ab. Tornos h9 sentito ancora, che i Giap- 
ponesi stentarono gran tempo per incominciare a parlare qualche 

cosa 
- . . . . - - - - i I . -  

(a) I1 P. Couplet osservando, 'che negli Annali Cinesi si  dice ,,;m- 
perando On-i i popoli Orientali della Cina troppo loqtaoi dal paese 
di Tcbeou .... s' imbarcarono in grandirsimoniimero uomini, donne, 
e fanciulli, ed andarono a cercarsi degli stabilimenti nrll' isole vici- 
ne ,  dove fondarono alcune colonie ,, congetturb , che il Giappone 
fosse popolato da queste colonie; ma la lingua, i? figura de'Giapp~- 
nesi addimastrano essi nbn e$%-re Cinesi. Il testo cirato si legge ne- 
gli Annali Cine~i del P. Maillà anno rrgg. aranti l' era Cristiana . 
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msa in lingua B;srrd, onde si rileva, che il loro idioma non & z!$::& 
:niente affine al ML;Cayo, del quale 4 dialetto il Bisayo ( n. 137 ) : 
r ciò mi viene confermato d d  due Persone erudite nelle l i n ~ u e  del- 
l 'oriente,  il Sig. Ab. Garcia de Torres ( 1 3 4 , ~  ed il Sig. Ab. 
D. Emmanurle de Aponte, ( riguardato nelle Filippine come in- 
signe Maestro del Tagalo idioma ) il quale in 'lettera da Bolo- 
gna mi  dice : ., Ella pensa ottimamente, che nell'artificio , e nella 
pronunzia t Tartaro il linguaggio Giapponese ,,: ed i! Si?. Ab. 
Garcia de Torres , che nelle kilipp;ne ebbe la curiositi d i  trat- 
tare i detti 18. Giapponesi, e di s t~d i a r e  Ir lingua Girpponese Li 
nelle gramatiche, ed in altri libri Giapponesi stampati ne' tempi Giapponcrc 
andati da'Gesuiti nel Giappone, che si conservavano nella libie- * Talrara- 
rSa dslGesuiti di Manila, mi scrive: ,, Ella non dubiti, che i 
Giapponesi hanno lingua totalmente diversa dal!a Cinese, e dalla 
Malaya , e che la loro ~ronunzia t Tartara ,  e somigliante alla 

& 

Turca con accenti assai chiari, come si vede in queste parole 
-. 

Giapponesi tintosama ( sole ) tono ( padre ) angc ( piloto ) ha- 8 # , 

rbir ( navigare ) h'isur ( avere fame ), ed altre ,che pronunzia- 
no come noi altri Spagnuoli , che abbiamo in alcune lettcrc la 
pronunzia gutturale de' Turchi .  

225. Poteva dubitarsi, se la lingua Giapponese sia dialetto del- 
la Tartara Mancheii, o drlla Tartar i  Monljola (208). I Giappo- 
nesi appena distano dieci leghe da' Coreesi, che probabilmente 
parlano la lingua Mancieii ( 2  I o) ,. e trafficano con essi , e mu- 
tuamente si sposano, secoiido che SI legge nella relazione del Sc- 
gretario:Hamel sopra menzionato. Ma nella stesso. relazione ( la quale 
si trova nel tomo zq. della storia de' viaggi ) si dice, che essendosene L= ]inpua 

fuggiti Hamel, ed i suoi compagni. ed ii~contrando aIcuniGiop- y1~:;:  

poiiesi nelle coste drl Giappone, non intcndeano nemmeno una M,,~, , , ,  
parola del linguaggio Giapponese ; e ciò mi fa congrtturare, che 
questo sia dialetto Mon~olo. In questa congettura mi ha confrr- 
mato l'osservazione, che ho fatta (a) della perfetta somi lianza 

%Ila 

I I U - . ~ - I I O I I - - - -  

(a) Conitontisi colta nota messa nel num. t 3 0 .  ciò, che qui sono 
per dire sulla reli ione de Giapponesi. Lorenzo Pignoria aggiunse f 811' immagine deg i Dei del Cartari una seconda parte, ove mette 
1' immagine di parecchi idoli Messicani ( di cui parlai nel tomo 8 % .  
idea dell' Universo cap. z. S. 3. ed Append. S. z. ) e Giapponesi: 
e di questi si veggano alcuni con diadema sulla testa, e con abiti 
somiglianti a quelli, che si usano nelle pitture antiche degli Apo- 
stoli, e de' santi Muaoci. II? un' immagine Giapponese rappresen- 

, tante 
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*Atti*'" deUa religione, della gerarchia Ecclesiastica,e del Calendario del mfi &wgdi. Giappone, e del Tibet ( ove si parla idioma M~tJgi~lo ) ( n. q o ) ,  

c si vedrit poi, che la religione, e tutti  i riti sacri del Tibet ( che 
wno ,evidentemente reliquie del Cristianesimo ) sono da esso passati 
nel Giappone. A queste congetture ben fondate appoggiato ho po- 
s to  fra i dialetti Mongoli i l  IlnguaggioGiapponese ! 234). I1 Kaempfer 
nelh sua storia del Giappone assolutamente asserisce essere pri- 
mitiva la lingua Giapponese, e non esserle affine nessuna lingua 
dell' Oriente. Questa proposizione .sarà vera, se per linzue Orien- 
tali il Kacmpfer intende soltanto quelle, chc si parlano neil' i- 
wle, e coste del mare Orientale, 

2 26. 
- - - , - P - - - - - - C I  

tante perso116 di singo!ore modestia, e divozione vrgqonsi dur croci, 
U P. nella C i n a  il1 ustrata p. I 38. , e ndl '  Edipo Eqizio met- 
re l' immagine di un idolo ,Giapponese con tre teste Il P. France- 
sco Garcia nella vita di S. Saverio scritta in  !syzgniin!n su' do- 
cumenti degli antichi Gesuiti Missio~arj del Giappone, che 
maviore parte erano Spagnuoli, dice nel L. 1. &p. I .  ,, I 
neri hanno un idolo con tre resto, e 40. braccia, che rappresentana 
il potcrc, e dicono, che il loro Dio jaca nacqw da una danna s ~ o -  
sa ,ma senza coilcorso di maschio, e poi cresciuto si ritirb al deserto 
di Siam ( che a~nfina col Tibet ), e vi fece penitenza per i peccati 
degli uomini. Indi usci a predicare, radunò discepoli, e scrisse la. sua 

,dottrina. Jaca Iascib die~i~comandamenti , cinque in iscritto, ecrquc 
di parola. Gli scritti sono non ammazzare,non rubare, non commet- 
tere adulteri , non mentire, e non contristarsi per cose irremediabili . 
Gli altri cinque comandamenti sono abboniinabili. 

Hanno. i Giapponesi gerarchia ecclesiait ica , nella quale il Capo, 
dicesi Zaco, o Mikadi, cui succedono i Tundi, che sono come i no- 

' stri Vescovi, e poi succedono i Bonri, che sonocome i nostri aem- 
plici) Sacerdoti. Il T*qdo in ogni citt9 è superiore de' BD~ZI, e d i  
uei secolari, che hanno cura dei t e w l i .  E' egli Superiore- ancora, 
le' Biinzi,. e delle. Bonre religiose, che vivono in conventi, e c!nt?- 
no a mezza notte con versi alternati . Le Bonre chiarnand BICC.~)~ .  
Ne' conventi si usa la meditazione di massime ,cpirituaIi. I! Tsndo 
dlsiwnsa in case leggiere. I1 Mikudi è il capo supremo, il quale crea 
i rundi ,  dispnsa in cose. gravi, approva le sette, e decide i diibbi , 
C: $:una setta GjapfSonese,. che usa la confessione pubblica, la quale 
f i  fa in un monte di Osaca. I morti si portano da qcattrol Uomini 
in processione con lumi: durano s e t e  giorni i funerali, i quali Si 
fanno, ancora n& 7. mese. e. nel 7. a.nno: e nel mese di, Aggsto si 
k la festa per tutti i morti .. I Bonzi fanno prediche al popolo ognì 
rr. giorni, e* p r im  dil farle Iegci~no il testo negli scritti, di, ]ac,d ,,. 
Tutt i .  questi' riti,. che  convengono con quelli del Tibet, e si, usava- 

nel Giappone, p r i w  c h e  vi predicasse S. Francesco Saverio il 
santo Vangelb ,, provano, che i Giadponesi hanno preqo da' Tibetani 
h 1~1s reli&ione,, &C è. un avanzo sfigurato della Religione Christirna ,. 



C A P I T O L O  111. A R T .  IV. 143 
326. A l  nord del Giappone, c non ]ungi da e s k  sono 1' i s o i e t ~ ~ ~ ~  

de' Kurili , i quali probabilmente parlano (234) dialetto Mongulo: 
ma perch& parte di  m i  in oggi è sotto la dominazione della 

Rw Russia, tratterò del loro linguaggio nei ciiscorso de'Tartari Rus- ,iii: ,,. 
siani, de'quali parlerò,dopoichè avrò esposto i linguaggi di  tut t ì  
1 Tartari indipendenti. 

227. Tartari indipendenti si sono intesi finora tutriquelli,che 
abitano nel grande spazio di  30. gradi di  longitudine, e quasi dipendenti 
di 28. di latitudine, che si stende dal Mar-Nero :sino a'confini occupanoum 
dekl* Imperio Cinese. Questo tratto di terra, che C quasi tanto paese di 30- 

grande, quanto 1' Europa, comprende i paesi degli Eluti , a kaC p' d i  
ong. e dP 

muk;, del Tibet grande, e piccolo, degli Usbehi , de' Twkestani, 28. di iati* 
e della Circarzia: tna perchè in oggi la maggior parte di  questa tudine* 
rll' 1rnper.o Russiano appartiene, discorrerò de' linguaggj Circassi, 
ovc tratterò de'Tartari Russiani (248). 

228. Gli Eluti , o Elutbi , chiama*; comunemente KalmaR;. 
t Kalmuki, confinano a1 nord colla Siberia, al sud col g:an de- 
serto ( detto K d i ,  o CobÌ da*'Tartari, e Kanzo da'cines~ ), ed 
$11' bccidente cogli Usbek; (23 I )  . T u t t i  gli Etuti riconr>scono un 

'C@ chiamato Kontaisrb, o Otcb;urt&zn Kan (a).. che è nome 
comune fra i Tartari per significare i l  Principe,enclla loro lina 
gua MongoIa significa grande: nella Giapponese taiko significa 
grande.; onde il nome del famoso Tn;kosama Imperatore Giappo- 

Elut., o nese significa gran-Signore . I mentovati Eluti occupano un paese K ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
lungo 600. leghe, e largo 460. leghe: e si dividono in quattro Kalmuko. 
trib'u,,~ nazioni principali con altrettanti diversi dialetti. I no- 
mi de q. linguaggj, e nazioni sono Qelot, o Eluti ( detti da* 
Russi Kalntuki Dsonxavep , o S~nzorp; ) , Biìreti ( detti Bratskoi 
da' Russi ), Cboscboti, e Ti i~gdt i .  Tut t ì  questi 4. linguaggj sono 
dialetti de% idioma Tartaro Mongolo, od Occidentale (rrp) . BuRm , e Alcwi  Bureti, che sono sudditi della Russia, dimorano atb B,,,,,, ,, 
thrna il lago BnCkal (236). I Bureti chiamansi ancora Burati . Bratschio . 

I Charchoti sono un ramo de' Tartari di Houboutrov, e di .Si- ChdSChotO' 
fan (222). 

De3T6rp6ti la masgior parte per disgusto avuro col loro TOrgOt** 
Capo Kuntaisch ' s i  sottomise alla Russia con altro Capo chia- 
mato J juka ,  c però si chiamano ancora (247) Tartari 4 u k a .  
Questi Torgoti sono nel governo d i  Atrakan,  e di essi sono 
quei Ralmwki, che parecchie volte si soae veduti nell' armate 
Russiane. I Kal* 
- - . L I - - -  

(a) P. H. Avril. voyage de la Chine: liv. 3 .  
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BjaWTa*- f KalmuJi, o Eluti credonsi originarj d i  Tartari  Oecidcn; 
mviy*uJ* tali, o Mongali . con cui corivengono nella religione Tibctana 

( q o )  del Lama,  il Cui Vicario riconoscono. I l  Vicario chia. 
masi Katubu  . GlilSticti fanno uso de' libri religiosi , o sia del La- 
ma in lingua Tibetana, e nel loro paese si sono trovati sotter- 
rati  libri antithi in idioma Tibetano. Gli Eluti riguardano i l  
nome di KaCmu4i come ingiurioso, c vogliono essere chiamati 
Mongoli; ed a ra ione , poichk formano una nazione pih nume- F rosa d i  quella de Mongols , e ne hanno uno stesso stipite. 

Quasi tutte le nazioni Tartare si Mongole, che Manchrii 
usano uno stesso calindario. Eccone i nomi in Eluto, .e Tibeta- 
no co'loro rispettivi in  Turco  ,perche s i  vegga I'affinitii dique* 
ste l i n ~ u c .  

Culekdar;~ Nomi usat; da- Gli stessi no- Ngmi usati irr 
Tartaro. gli Elut;, e mi ir Tuvco. Tihetazo . 

Mongoli : 

I. sorcio .... kasku ........ trtchian ....... kjip. 
2. b ~ e  ...... out .........,. sighir ........ +- 1 1 7 s  
3. leopardo.. pars., ........ pars .......... tah. tigre. 

. q. lepre ..... tushkan ....... taus'an ....... jo. 
5.  coccodrillo lui, . .  ...................... bru.  tuono. . . 6. serpente .. yxbin. ........ jilan .......... prul. 
7, cavallo ... yuned ........ bejglir. At.. .. t a .  
.8. montone ... koi-kui ....... kochi ........ lu .  becco. 
p. scirnia .... pichao.. ...... iiiajmum. ..... prehu. 

. to. pollo ..... dakuk. ....... javru-tauk .... chia. r:ccelle. . - 
Ir. cane.. .... eit . .  ......... kiapek. ...... kij  . 
12. porco .... toaguz.. . , .... domuz .*..... pah . 

- 
I Tibetaiii in luogo de'nomi &'numeri 3. 5 .  8. ra. dica- 

no t i g j  tuonn, becco, ed uccello, i quali in Turco thiamansi 
b p l a n ,  ,grihiildi4, era J ,  e kus . La  voce Eltita , e Turca pars , 
la Greca pardal ;~,  e Ia Latina pizvrZus, che significann il leopar- 
da, hanno una stessa oricine. Sembrano ancora af f in i  le ~ o c i  
Turca e u h p d ,  e la Lat ina h;rcus. I Giappnnesi toilvenpno co' 
'Ildrtari ne'nomi, e soltanto i n  luogo di pollo dicano glrlfo. I 
Siarnesi nel calendario 1~3ano i nomi I O ~ C ; O ,  bue, t;,?;e, picinrrttd, 
serpente, scorpiom~, cavalk , becco , sciìit ;a , qallo , cnne , e parco. 
Ncllg rc!azione del viaggio, che nel I 276. fece Marco Polo, o 

t Paoie 



Psblo Vencto io Tartaria leggesi, che in essa il  tempo si con- DiJerriTn* 
n col mezzo di un ciclo di r L. anni, ognuno de' quali ha il 'widdon~d" 
nome 'di un animale : cosi cbiamasi i l  primo anno d i  lione, i l  
secondo d i  bue, il terzo di drago, il quarto di cane. 

Dal ciclo di rz. anni replicato 5 .  volte risulta i l  ciclo ses- 
sagcnario. Per esempio, i Tibetani formano il  primo ciclo d i  
i z. anni co' detti nomi . K i j p ,  lang &C. e poi per àvere il secondo, 
terzo, quarto, e quinto ciclo di  I z. anni prepongono successiva- 
menta ad ognuno de' detti A m i  le voci ,sch;ng ( legno ) , me 

- ( fuoco ), sa ( terra ), chiat ( ferro ) e chi1 ( acqua ) : equino, 
d i  nasce il  ciclo di do. anni usato ancora da' Cinesi, e da' Sia- 
mesi . Questi  1' abbandonarono cell' anno I 680. I Tibetatii a tut- 
ti-i nomi, ovvero a tutti gli anni del ciclo primo sessagenario 
a$iungono successivamente le voci po ( maschio !, e n o  ( fem- Calendario 
m:na ), ed oltre il primo, o semplice ciclo d i  12. anni forma- 
no un ciclo composto di t re  cicli sessagenarj : e perb da tut t i  airmcsc, 
questi cicli risulta uno di 192. anni, al quale aggiunzesi on al- 
t ro  .ciclo scssagenario , c quindi proviene il massimo ciclo di 25 2. 

anni . 
Questo calendatio Tibetano , che convien: colf Eleuto , sem- 

bra assere staro formato sull' idee relative ,a' I 2. segni dello zo- 
diaco : ed appunto 'Kaemfer dice, che a questi segni danno i Giap- e MctJcaao. 
ponesi ( n )  i nomi di sorcio , bue &C. I1 periodo di I 2. anni t 
il  più comune nelle nazioni Tartare, 'ed esso probabilmente s i  
usò anticamente da' Messicani ( e da' Chiapanesi , che convcn- 
gono sostsnzialmente co' Messicani nel calendario ) i quali ,  co- 

Hervdr . Catal. ddie Ling. . T - me -- I - - - -  .---v---- 

(a) Il Kaemfer aggiunge: ,, i Giappsnesi fanno i mesi di 28-gior- 
ni  contandoli per mezzo di lune, e rettificano i' anno con q~~ai.iche 
luna intercaliìre dopo due , o tre an?i. 11 principio dell' anno cade 
nel moviluniy prosirmo a' 5. Febbrap ( nel qual mese , come dis- 
si nel, tomo XV.1 comipcianol l' anno i Cinesi , ed i Messicani ) . 
Il giorno naturale corta sempre di 1%. ore: sei delle quali apparten- 
godo al giorno artificiale, e le altre sei alla nocte: eperb le ore non 
sono egiiali ,, . 

L' anno de', Siamesi suo1 cominciare colla luna di Dicembre , 
a talora Vn quelia di Novembre. Negli anni bisestili ( che sono di 
j. in 9. anni ) si conta due volte la luna ottava. L' anno comune 
costa di a%. mesi, chiamati primo, secondo &C. ( come I'  usano i 

, Cptsi , ed i 'I'oakinesi ) e divili in settimane di. 7. giotni , ciascun 
giotno. de' quali portz il fiome di uno de' 7. Pianeti; ciocckè an- 
cora usasi da' Cinesi .4 giorno naturale si divide in 6. parti eguali 
thiamrte Jm,  ognuna delle quali si suddivide in altre quattro dctre 

tenm : 
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birkttirrr. me luogamente dissi nel tomo XV., avono il P ~ F C O : ~  perida 

M'"di. d i  anni ( chiamati coniglio, canna , selce , e casa ) i quali s i  
triplicavano,perchk se ne formasse un periodo maggiore, il qua- 
lc  certamente dovea essere di 12. anni: ma poi i Messicani spin- 
ti dalla loro superstizione (144) pel numero I 3 . ,  aggiunsero al pc- 
riodo di I 2. adno il primo anno del piccolo periodo seguente , 
c cosi inventarono il superstizioso periodo di I 3. anni . 

229. Sotto il  comando del. Kandegli Eluti sono i Tartaridella 
Bukiro piccola Buharia ( i quali in gran parte sono Maomettani di nome ) 
Kunil . e quelli ancora del paese detto Tuvfan, o Ham;, o Kamil somi- 

glianti a' Tartari  Sifani ( z z z j .  Fra gli Eluii si soiio ritirati i 
Kirgii. Tartari  Kirgis ( detti Ke-eul-kiss da' Ciiiesi ) i quaii anticamen- 

t e  abitarono nel Krasnojarsk ( 237 ) , e parlano un lii~guaggio af- e ~ ! "  fine al Biireto, e Sojeto ( 228. e 237. ) .  Co' Kirgìs si sono u- 
gts . nite parecchie tribù de' Tartari  Tubirqi , Dsjtrari ,  O Jesar;, 

ed A t i r ~ i .  Trovasi ancora fra gli Eluti l' horda, o tribù dettq 
xirgi, !a mag~iore de' Kirgis Cosaki , che comprende sei horde suba!- 
Cosako, o terne chiamate degli d lman , de' Janishskoi , Kalin~ko; , Sikims- 

-KOsake . koi , Siunskoi , Slinskoi , TschimavsRoi , e Tsehian;r~cbih!nsho;. La 
horda piccola de' Kirgis Cosaki è sotto il dominio Russo nel go- 
verno di Oremburg (24s). Chiamansi Kirgis A t a i  quelli Tarta- 
r i ,  che sono nelle montagne A t a i ,  le quali separano gli Eluti 
da' Tartari  Mongoli , al cui linguaggio4 affine qiiello de' Kirgis . 

230. Nel vastissimo paese, che comprende il  T:bc: grande, il 
Tibctano* T;bet picoolo , e il regno di Lassa , e confina a1l':o:-iente colla Ci -  

na ,  al nord col gran deserto Kobi (2281, e col rrgiro di Ava 
a l  sud, ed all' occidente, ed t situato tra i gra2i 9 2 . .  e I r 8. 
di longitudine, ed i gradi 2 5 . ,  e 35. di ,latitudine- borealr, 
parlasi un dialettoTartaro Mongolo , che molto accostasi alla 

'lingua primitiva Tartara ,  la quale conservasi assai pura fra i 
Religione Ministri della famosa Religione del Lama che seguitano molte 

Tib.tina nazioni Tartare, ed altre Orientali , c che non pochi Missionari 
risconoscono (a) formata coli' idee confuse, che del Cristianesi- 
mo sono restate nel Tibet .  I1 
- - - - - i - ~ - -  

towm: e però il giorno in Fiam si divide, come neil' Europa, i n  t q .  
ore. I! giorno naturale presso i Cinesi s i  div:de in 1 1 .  parti eguali. 
Nella relazione del viaggio, o naufragio di Hamel nelle coste della 
Corea , la quale trovasi nel tomo 24. della storia de;viaggi,leugesi, che 
i Coreesi hanno mesi lunari, e dopo tre anni aggiungono un mese 
intercalare. 

(a) 1 'Tartari Mongoli,. K u l b  , Si-funi , ed altti moltiwimi seguono 
la 



n Capo della Religione Tibetana si chiama Dgia;-Llima ( o b;,lrr,l~,,. 
gran Sacerdote, detto mune rnen t e  Prete O;an del$ Indie ) ed k #ari Morldi. 
Padrone del regno di Lnssa ( ci* La-ssa paese di La, o di Dio ) .- 
ed a1 famosa tempio di' La ( a Dio ) t  annesso il gran palazzodel 
DCla i -Lama nel monte Pura-la vicino alla capitale del regno, ia 
quale chiamasi La-ssa, e Tunher . Tunker , che significa D i o , ,  è 
parola affine alla Turca Tankvi, la quale ancora significa L X b .  

Il linguaggio puro Tibetano usasi ne' libri sacri, e s' intende 
da' Mongoli Sifani ( 2 2 2 )  dagli Eluti 228) dagli Usbek.i &e. 
(23 I 1. Nell' ospizio de' PP. Cappuccini di Nekpal nel Tibet C' t 
un dizionario l iberano MS. il quale contiene trcntatrsmila Fa- 
mle. La lingua Tibetdna nel suo artifizio ( secondo il P. Gior- 
gi Agostiniano , che dottamerite ha scritto di essa ) conviene 
sòstanzialmcntc colla Tartara Mllngola , e conseguentemente col- - la Turca. II La-Croix puhblicò 1' alfabcto Tibetano ( chiamnto A lfnbeto Ti. 

bctrno. 
ancora nel Tibct aìfdbeto T a n j u ~  n. 222. ) i l  quale costa di 4. 
vocali ( ne maaca ia vocale i j di dicci leiteresemplici, di  die- 

T 2 ci 
- I----- .-----  --- 
l a  relipione dei Lama del Tibet . Il P. Avril ne' suoi viaggi dicr,  
che i Tartari Mancheii, ( o Bogdoi, come egli li nomina) portava- 
no t roci ,  che chiainavano Lama.  Qiirstr parola nel Tibet significa 
Vniutrsple , Oceano. La Religionf del Lama secondo i PP. Grueber , 
Desideri, ed altri Gesuiti citati nella storia dei Viaggi tomo 27. L. 
1V. Cap. 6. si 8 forinata siil modello della nostra Santa Rel~gione. 
I Lami ,  dice il P. Desideri ( la sua lettera ì nel tomo XV.  delle 
lettere edificanti dei Gesuiti ) ricnn&cono un Ilio sot:o nr.me di Kon- 
cbok; qualche volta dicono Konchot-Chik cioè Dio uno, ed altre vol- 
te d i c ~ ~ n o  Konclo sun, cioè Dio To'no: Koncbok, e Konchihod signifi- 
cano Dio: Chik, 9 Cbihk significa uno: e ~ u m  significa tre. Usano i 
Lsnsi una certa corona, sopra la quale ripetono confinuamente om- 
ba-bwm : tm significa intelligenza , o braccio, o potere : ba significa 
parola . ed bum signitica amore, o cuore. Si adora un hnte chia- 
mato Urghien senza Padre, e Madre, nato da un fiore: ma le loro. , r 
statue rappresentano una Donna con un fiore in mano, t diconoes- 
sere la madre di Urghicn. Oriorano i Santi, t nelle chiese hanno - 

un altare ricoperto di un drappo con ui tabernacolo in mezzo, e dica- 
no, che Urg61rrr sia nel Tabernacolo, e nel Cielo. Il P. Gtueber ag- 
viunge, che i &mi fanno siicriiizio col pane, e vino, danno i' e- 
streiira uaziane , benedicono i Maritaggi, consacrano. i Vescovi, can- 
tano n d  tempio, onoiano le reliquie dei loro Santi. ed hacino. altre 
cose simili a' Cattolici. Tutte queste notizie si trovano ancora nella 
r~lrzionedetle missioni del ' r i b ~ t  scritta dal P, Orazio della Penna 
Ca; puccino, e pubblicata in I i o m  nel 174~ .  Veggansi Tr Storia delta 
G n a  dei P; Dd-falde, e i T o m i  t+. , z j. c 87. della storia dei viag- 
gi, e lettere edibcrnti dei Gesuiti, 
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Si8krn'T.f- ci  lettere doppie, e d i  96. caratteri composti di consonanti cab 

vocali. I l  prelodrto P. Giorgi ha pubb1ica.t~ uu'opcra dot t i  sul 
de t to  alfabeto. ICara t ter i  sono orginariametitr Ebrei ,  o Sainaritani. 

Nell' idioma Tibetano si scuoprono nlcune parale di origineE- 
gz iaca .  Vi  ci trovano ancora alcune di  ori3ine Irlandese, o Cel- 
tica (399). lo ho osservato deli' affinith fi-a alcune parole Tibe-  
tane;  ed Irlandesi: per esenipio l a  mano in Tibetano.  e l a u ,  o 
l a i m ,  o lantb mano in Irlandese: lahtn strada in Tihernno; e 
sligc strada i n  Irlandese. Sono non poche parole comuni al Cinese, 
ed al Tibetano:  cosl Sena significa euarr in Tibetano,  e v i t a ,  
v i t t i m a ,  Renerare, produrre in Cinese. 

Sebbene poche sono le parole Tibetane,  che ho potuto acqui- 
,,finiti del stare per farne confronto con quelle della l ingiia Turca  , e d i  alrri 
Tibetrno,~ dialetti Mongoli: tuttavia fra le poche parole Tibetane ho fio- 
Tuco : vate alcune affiiie alle Turche .  Per esempio, 

Italiano . Tibetauo . Turce . 
. . . .  . . . . . . .  argento n.qu1, o Zu1 8' i im us.  

. . . . . . .  . . . . . . . .  calore.  tzasva isig' iak .  . . . . . . . . .  . . . O . . . . .  . cosa. nor nesne . . . . . .  . . . . . . . .  luce. nanghvei nur .  
. . . . . .  . . . . . .  macchia.  mebhehi. I t k e .  . . . . . .  . . . . . . . .  maestro. kuru kogia.  . . . . . .  . . . . . .  nominare ming (dj an-m,~k .  

occhio . . . . . . .  chj-en.  . . . . . . .  g;oz. . . . . . .  . . . . . .  orazione. mon-lam kelam. 
pane. . . . . . . . .  patig-leb . . . . . . .  peksimet . (6)  
porta . . . . . . . .  ko . . . . . . . . .  kapu. . . . . . . . .  . . . . . . .  m-. kiel-po k r a l .  

J 

sangue. . . . . . . .  tra . . . . . . . . .  k a n .  
Signore . . . . . . .  phon-bho . . . . . .  ephcndi, 

. 6 . r ~  . verme. . . . . . . .  -Ihum . . . . . . . .  k u r t  
v i r tù  . . . . . . . .  nu-bhcj . . . . . . .  huner. 

53 T. -------- - i I i  

(a)  Ming propriamente significa nome in Tibrrano . 
(b)' k b i m c t  propriamente s g r i i i h  pane bircotio in Turco, nel quale il 

panr in wnerale dicesi ekrnez. I T a r t a r i  Krimei chiamano Kapi .la 
porta. Non è facile esprimere co' nostri caratteri le particolari pro- 
nunzie de' 'I'ibetani, e de' T u r c h i ;  e perb sembrano differenti alcu- 
ne rillabe, che nella loro pronunzia sond somigliantissime , come 
rhj ,  e gj ( il chj si pronunzia aCla Spagnuoia, cioè coma il ci ha- 
h o ) :  Jbb, e Ku; &. 
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"$1. Il pese de 'rar tar i  Usb& ( dove erano i' anticbe pro-i>i.r<ii Tm 

vincie Sogdi'ana, c Baniaria ) t traversato da! fiume Gihon ( &e "*' Monl'lì. 
è l' antico ~ k u s  ) , e comprende le provincie, o regni della Bu- 
karia grande, c di Karesnr , d i  K o r k a n ~  , o 'Karatm . Vi sono 
tre Horde, o tribù di Tartari detti U s b e h i ,  Bukari ,  e S n r t i !  no- Urbeko. 
me,  che nella loro lingua significa cittadini, e perb da' Persiani B ~ k a r o .  

Sai to. 
diconsi Tadsbs;k;, cioè cittadini : Sebir in Turco sig-iifica c i t t h  , 
e Sehirli  cittadino )-: e tutti questi Tartari  parlano dialetti dif- , 

ferenti, e tra se ( a )  affini. I Tartari di Kartsm ( ove si sono 
trovate medaglie con caratteri Aidhi Cufi, n. 199 ) dono chia- 
mati Chiwa da' Russi , perchè il  h r o  Kam si chiama Cbiwa. La 
maggior parte di 7'ai t d r i  t? Maomettdna. 

232. Nel T u v k e ~ t a n  propriamente detto, che al nnrd confina 
co' Tartari Russi , all' oriente cogli Eluti , o Kalmuki , al sud . 
cogli Usbeki, e all' occidente 501 mar C aspio, sono i Tartari  POrulo, 
Po~ut i  ( che parlano uii dialettn dcgl' Eliiti della Bukzria pic- 
cola n. 228., ) i Kasat i ,  o dell* Huvdn K ~ s ~ t c b i a  ( della qtia:e Kas"O- 
alcune tribù sono nel gsverno Russo di Ovenbuvg , n. 246. ed 
altre sono unite agli Eluti ) i Mnnhati, o ~o,ga;i ,  o Knra&apalk Mankato, O 

( nome dato loro da' Russi a motivo de'turbanti, che portano ,) Nogajo . 
c i T ~ v k o n r a n ; .  Queste quattro nazioni hanno i loro propri- Ca-T,rk,,,s 
pi , e sono Manmettane, e senza Moschee , senza Sacerdote, o 
Plrpd. I Turkomani ( detti da' Russi Truchmen?; ) parlano un 
dialetto Tlrrco, e si credono T u r k i  di origine . Sono Turkomani 
in irarj paesi dell' impeiio Otromano , e Persiano. Quelli , che 
sono nello Siria, chiamansi Be8delrei. 

Dia lc t t ì  di nazionj T a v t a r e ,  e di a1rrennp;oni Asiatiche 
de' dominj R u s s i a n i .  

133. A Russia presentemente dopo i recenti acquisti , che Paese immen- L ha fatti della Giorgia, e della Tartaria minore , do- " ni Tartare 

mina moltissime nazioni Tartare distese per un irnmens6 spazio sopgrrte a lk  
dal fiume Niester ( o' 4,. gradi di longitudine ) sino allo stretto 

di 

(a) Ncl tomo t6 .  della storia de' Viaggi si da notiziadistinta del- 
le ndziooi Tartare independenti, e v i  s i  nota nel L. 3 .  C. 6.  S. z. ,  
che il linguaggio Usbekr) è un misto di Mongolo, Turco, e Per- 
Oiau~. 
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piohtiT4r- d i  Aniun, o di  Brering ( a' 194. gradi di longitudine; n. i I i. ) 
*wiYI'go'ie ciot per un tratta di terra', che traversa da Oriente in Occiden- 

te tutta l' Asia, e -* interna ncll' Europa dal fiume Don sino 
a l  Niester, nel frarnmezzo de' quali è la Tartaria minore. Que- 
s te  nazioni Tartare stendonsi in gran parte per i paesi austrilli 
del dominio Russa confinanti col dominio Cinese, co' Tartar i  
indipendenti, e con quelli della Persia, onde a maggiore chia- 
rezza nell* espor i lingu2ggj del dominio Asiatico Russo riccor- 
rerb i detti s u 4  paesi australi inr-minciando dall' is,-le Kuril i  
(226) situate al nord del Giappone, e seguitevb sino al Nicster, 
ove termina la Tartaria minore: e poi csporro i linguaggi delle 
nazioni Asiatiche, che non sona Tdrtare d i  origine, e si trova- 
no stabilite ne' paesi settentrionali del!a Siberia dal fiume Jlnis- 
h a ,  o Jen;seik sino alla Russia Europea, ed in altre regioni A- 
siatiche de' domini Russi. 

214. L a  nazione Kurile divisa in due rami , de' qi~ali l 'uno  
dai Kam~tchathi chiamato Hicb-bsch'n ( legirtirni Ruscb;n, o Ku- 
rili ), e 1' altro, che occupa la penisola -di KzzrnsrcSatin diiesi 

Kuril 
Kuchia L 

JO&trnRttn . Qdesti due rami hanno due dialetti nqn mqlto fra 
se differenti. I Kurili Isolani , i quali chiarnanq sest:ssi Viva-rrte, 

K u r i h w u o .  da" Ko1a4i vengono chiamati Kuinala. Tut t i  i Kurili sono gen* 
kun . t l l i ,  e s i  credono originari da' 'uiapponesi ( 2 2 5 ) .  

I Tartzri , che principalmmte' abitano nella detta penisola, 
chiamano sestessi I te lmii~,  o Itclmm '; ma da' Kor24i sono chia- 
mati Niim'laha, ed Arr-tavunhur da' detti Kuvili .  Comunemen- 

~ ~ h 9 g ~ h i .  t e  dagli ,Autori chiamansi Kamtchatk;. (a )  Essi hanno due dialetti 
Tachupigschi nominati Ksc h2gscb; , e T ~ c h u p ; ~ s c k i  . Sono stati battezzati da' Rus- 

si, e si crede,, che provengano dal Giappone. 
235. Nelle spiaggie del golfo della detta penisola ( chiamato 

Itonka9, Ben-s.cecl-rhoi ) sono due nazioni di Korahi, o Kovbiiti ( da*&&- 
Tuchautrchu vili chiamati Tawchl;uvnn ) con due diversi dialetti . L' una di loro di- 

cesi Tschautschr~, ciokstah'le; e 19altra chiamasi Tumuhutu, cioè 
Korako-ru- trasmi~rante.  Chiamansi Elutz,.at, OlutovZi, e Lutori. quei KorS- 
muhutu. 

I k i ,  che abitano sul f iume Elutora. 
Gclha dia- 236. Nelle contrad: basse del fiume d m c r v ,  che sbocca (209) 
lato %E1 ru- 
,i, che a nel suddetto golfo, sono le n.ieioni Tartare Gel-ha4 , Ducher , 
~ u ~ ~ ~ i o ~ ~ m - % t k i ,  e C o ~ u l ' ,  lequali parlano un l i n g ~ 2 ~ ~ i o  differentissimo da *' quello de' Kurili , e de' K a m ~ t c b a ~ h i ,  ed t alhnc al rupi (209). 

237- 
- - - - m - - - -  ---p 

(a) Nella pcnicoh di Kumsicba:ia si sono trovate giante Lapponesi, 
c del c b r d h .  
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x 3 j .  Nell' estremith dell' Asia sullo stretto di dn i an  , o.Bee- D;*kn;f.k 

ring trovansi i Tartari  Tscbuk.tsrbi ( da' Koraki chiamati Tan- tmiMon~O1i* 
gin-ja4u ) tra' fiumi d n a d i r ,  e Kolima . D i  questi Tartari  sono Tschiuito, -,-gt,<~ n 
un ramo gli Scelagi , 0 Scbalginski . Fra i Tscbuttsch; , i Kouak; , CIIO.* 
ed i Jahuti sono i Jukagir;, i quali sebbene da' Jakut; originari 
hanno proprio dialetto. I Juhagiri abitanoverso il Mare ghiacciato, lukagim. 

, e per la più nelle montagne. I Jakur i sono nelle contrade bas- 
se vicine al fiume Lena , che presso il lago Baikal nasce a' 
52. gradi, e mezzo d i  latitudine boreaIe, ed a' 124. di  longitu- 
dine, e scarica nel mare Ghiacciato a' 73. gradi d i  .latitudine, 
ed a' I 5 3. di longitudirie . Un braccio del Lena sbocca a' 143. gradi 
di longitudine'. I JaRuti danno il nome a sestessi di Soda nel sin- ~ a i r u t ~ ,  o 

golare , e di Socbalar nel plurale ( eglino fmno alla Tartara il plu- SOcha 
rale in lar ,  come ancora si fa nella lingua Turca ) ed adorano un 
idolo nominato Tatar . Raccontano i Jakuti , che i Buriiti, ed i 
Mongoli l i  scacciarono da' proprj paesi, e perb si trasferirono vi- 
cino al Lena. I l  dialetto Jakuto @ assai afine a quello de' Mon- Bwm. 
goli occidentali (2x9)' e de' Burati  , o Burtti ( detti Bratskoi d i  
Russi ) i quali presentemente abitano al nord, e oll' Oriente del 
mentavaro lago Baikal (a '  53. gradi di latitudine, e 125. di longi- 
tudine n. 228. ) e per I' addietro abitavano co' jakut ;  . Sono gentili , 
e vivono incrpaniieesagone dette Jurte. I loro Sacerdoti sono chia- 
mati B6. I B u ~ a t ;  chiamansi ancora Kalrnuki, de' quali sono un 
ramo. Nclla provincia d' Irkutzk situata sul fime Aragara, ed i n  
faccia al fiume Ivkut non lungi dal lago Baihal vivono i Tartar i  
vaganti de s i  Tunkinski, e Sojeti, i quali sembrano un ramo de' Tnirinst, 
Tartari di Kr~snojarsk popolo situato sopra il fiume Jeniska , o o si,,, 
Jeniscik a' 56. gradi di latitudine, e I IO. di longitudine , poichè 
con essi convcngnno molto nel linguaggio. (229). 
238. Nelle protincie d' Trkutqk, c di Jm;seik (situata sul 'fiu- 

me jtrairril a' 5 R.  radi d i  latitudine, e r op. di longitudine n1 nord ~~~~>~ 

d' Ivkutrk ) sono parecchie colonie di Tartai i , che si danno il nome letti. 
i di C m 8 ~ h i ,  ma dagli Ostia& si chiamano Kellen,, e comunemente 

norninansi Tonguq, nome dato loro dagli 0stia4; Pun>pohosrhi nelld 
cui lingua, la quale t Samojeda , (275) tongu? non signific: porco, come 
alcuni dicono, ma quesa significazione n'è della lingua Tartara (228) ,e 
per4 i detti Tartari CnuiinXi da' altri Tartari per disprezzo diconsi 
Ton?rrt. Questi, il cui linguaggio affine a quello'de'~ugr4ri (209) , 
si dividono in parecchie Horde, o tribu dette Kannie Tungu? pres- 
ao la citth di Nertschin$; Olennie T u n ~ u y  su' fiumi Lena, Nis- 
chnaja , e Tunguska ; Sabatrchir Tunyuq nella di Jiku- 

$ t& 

I 
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DiderriTn* tzk r q u e ~ t e  chiamami ancora Lamute percht si  dice l a w a ,  cioC ma- 
*fliMug0". r e ,  la contrada di  O i b q k ,  oove sono ) ; ePodkav~enie  Tungu? su' fiu- 

mi Lena, e Jeniseik ne' contorni d' I l imsk vicino agli Osf iaki ,  c 
Samujedi ( n. 274. ) , la  cui maniera di  vivereessi imitano.  Nel-  
l a  nazione de' Tunguz si riconoscono o t to  dialetti. I Tar t a r i  Ton- 
guq sono gentili : chiamano Scbcwl~h; 81' idoli ;  ogni tr ibù ha un 
capo chiamato Snissan: ed i SoIssnn riconoscono un superiore 
nominato Tnischa. Non hanno barba , percliè forse si svellono i peli. 

239. Nel governo di  Tobo!sk ( futidata sul fiume Irtisch a' 48. 
gradi, e 12. minuti d i  latitudine ) i l  quale & una parte dell' I m -  
perio grande de' Tar tar i  anticamente chiamata Tuva,  (2,43) sono 
le segticnti nazioni, o colonie Tar t a re  con dialetti diversi . 

2 Jerasc,,nie 240. I Tar tar i  +vrrcbjiie nelle vicinanze di  T a r a  situata nel 
luogo, ovC il fiume vlrknvha scarica nell' Ivt isck,  nel quale sboc- 
ca ancora il Tava.  

341. Vicino alla C i t t à  d i  T a r a ,  e tra i fiumi Ivtisch, -ed O& 
Barabinzo. è il deserto Steppe, o provincia di  Earnba,  o v e  sono i Barabin- Baraina . 
t u d i a .  &C. qi divisi nelle tribù Bavaba , o Barama,  Ludia , Tuwuq, Tuuenja 

&C. con altrettanti dialetti differenti . 
24s. Non lungi da K u s n e t ~ u  ( citth su! fiume Tom, ed antica 

abitazione de' T i r t a r i  K i y i s  n. 229. ) sono i B-ltirqi, ( che pa- 
kltrizp . 
~ a b r i i z b .  gano aocora tributo a' Kalmuki ) i K ~ b n l t ' ~ i ,  i Ssya?,, i Tulu- 
Sagazb . b e ~ d ~ i ,  i Kistimmi, e gli .&in?;, o piuttosto Abnln*  ( plurale del 
Tu'uardzb. nome 3 b n ,  che si danno gli .&iqi  ) con diversi dialetti.  Anco- Kirtimmo . 
Alxilnr, o ra presso h;'usnet~k nel terri torio d i  T o m A  ( situata sul fiume 
Abinm. T o t n  1 è una colonia di T'vlentr , o Thele,!pt; , chiprnati 

Kalrnrcai l iancbi  : altre colocie di  Tl~ri twti  sono nel terri torio Thelcuto, o 
~ h ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  da I l imsk nella provincia d' Trkuzk . (238) . Presso la d atta C i t th  
Jcurchralar . d i  T o m s k  solio i Ta r t a r i  T~cbat;.,hi, e Jeustiiti ( che si danno il, 
Tcchu'imizi~ nome di  Jeiucbtr/or j cd i Ta r t a r i  Tscl*ul:niTi l così chiamati per- 

chè abitano vicino al fiume T s t b d i t ) ~  , O Tscbidum . 
243. 1 T y t a r i  T u r d ;  scrrio presso ToSo!sh , T1ciins4 , e Tiimrn,  

Tunl. o Zirn,qi-tura. Queste due ultime citra sono situate sul Tura ,  che  a' 
57. gradi d i  latitudine sbocca nel r'obol . In  Ziwzgi-tura sono T a r -  
ta r i  Bukari  .' 

Auano . 244. Nel  governo di Jen:se;sh restato uii a r m z o  della gran 
nazione degli J s s n n i  SU' fiumi tTssslha, ed Ona. I Ta:tari de' Kras-  

, nojai.rk dello stessa governo sono tra gli Asiatici Ta r t a r i  i più so- 
iiiiglianti agli Europei , e conservano tenacissimamcnte l' idolatria. 

Kansko ; Nel  distretto di  Krasnojavsk (237) abitano i Katowshi , o Kansk; . ed i 
Kamrsthin- - 
Z O .  Kanrìzschitqj fra Abakaur , e Kan , che sboccano id Jeniseisk . hicllo 

stesso 
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stesso distretto C' C un avanzo degli Arin7;i, o dreiaqi  mi fiume ~~~~~~ 
JcniseUk, i quali per l'addietro aveano linguaggio diverso dal hrinzo. 
dialetto Tartaro, che presentemente parlano. 

245. Nel Governo d i  Orenburg citrh situata : dove 1'0rsboc- 
ca nel Jaik, sono i BasbRhi, che abitano ne' distretti d' Iset, Basbkiro. 
e d i  UffJ; ed il loro dialetto & affine a quello de' Tartari  d i  
Ekaterinburg .( o Caterinburg ) citth appartenente al governo 
di Tobolsk (239). 

246. Sulle spiaggie del Jaik si ritrnvan.~ i Tartari  Knratschi 
chiamati ancora CosnRi, erchb somigliano nella maniera di v i -  
vere una nazione vicina <fc<ta Cosaki Jni i i  ( dircendrnti da' Co- 
sa&; Donski num. 257. ) i quali parlano un dialetto Russo-Yo- 
hcco ,  come si dirh in  appresa. De'detti Tartar i  v i  sono due- 
Hordtc nominate Knsatscbia Hordar , ovvero Horda di mezzo, ed * 

Horda de' Kir,q;q-Cosaki (229.)  La  Kasatscbia Horda consta di Kirgiz-Gu- 
altre minori Horde dette Arvgin~koi, Kiptschatkoi , e Na;mans&oi: ' 

e I' Horda de'K;vgiq-Cosaki ( chiamata la piccola ) si compone 
d i  altre Hnrde minori, dette Adnnskoi, ~ l t s c b ~ n r k o i ,  Dsagabn;. 
Iin~hoi , Rara-Kitn;skoi, K;tginskoi, Moskovskoi , Tschlhl;ns&oi , 
Tjcbumanskoi , + Tubinskoi , etTuviskoi . I detti Cosaki Tartari chia- 
mansi ancora Knroki ,  e si  vuole ,che questo nome provenga dal- 
la parola Tartara Kasak, che significa guerriero. I1 nome Kirgix 
forse si deriva dal Turco Kirsi-, ladro. 

247. Nel governo d i  Astrakan ( c i t t l  fondata in un* isola del Torot 
Wolga , .che sbocca nel mar Caspio ) sono i Tartari  T i i r~o t  ( o 
Torgauti ) da' Bukari , e d' altri Tartari  chiavati  Kalmuki, e 
da' Russi nominati Ka1mnkidjrok.z dal nome del loro Principe 
4 w 4 a  (228). che si sottopose al dominio della Russia. Sono 
gentili: e parliao ii  dialetto detto Torgot . Fra il Wolga, ed i l  
Jaiki, che sboccano nel Mar  Caspio, vagano i Tartari  comUnt- 
mente detti NoI:aji divisi in due Horde principali, che si  chi+ Nopia. 
mano Ofo&ari, e ~ a ~ a j a .  Sono Maomettani , e parlano un dia- 
letto alquanto affine a quello de9T6rg6:. Una colonia de9No+aji 
abita al ponente del r,iiir Caspio unita co' Tartar i  Kvimer, e 
Kubaai (248). I Tartari del distretto +i Kislar ( citta sul KU- 
tar braccio del. Terek vicina al mar Caspio, e su' confini dclla 

l Persia ) sembrano' essere originarj da'Tcrki abitanti dd la  distrut- cosab%, 
1 t o  citt& Te rk i  . Nel detto distretto s o ~ o  i Cosahi-Sewejni mcjno, Te- 

( dalla p r d a  Ru,ssa Semia che sigiiifica famiglia ), ed i Cosaki- reka ,e Gre- 
bctisko d~a- 

/ Tereti ,  e Grebenski cosi detti da greben, che in lingua Cosaka ierti Russa- 

i significa patine, e che allude alle montagne di scoglj acuti in ll''ric: num* 

r @Jrvar. Cli$aC. delk  Ling. V forma 257. 
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~ ~ M ~ ~ J . ; :  forma di pettine, nelle quali i Gredensh; abitano qualche tempo. 

I l  linguaggio di tutti questi Cosati 2 dialetto della l inguade'co- 
s ak i  Europei del governo Russo d i  Kiovv, de'quali si prrlerb in  
appresso ( 2 5 7 ) .  Tut t i  i Cosaki sono Cristiani dell' unione Grc- 
ca. I Cosaki del territorio di Kislar hanno comunicazione CB 
montanari Tscherkas~i, a'q'uali danno in matrimonio le loro fi- 
gliuole, C parlano ancora il Tartaro. 

248. A'linggaggj de9Tartari  del governo di Astvahan aggiun- 
gersi debbono i dialetti de' Tartari  della Tscherhas;a, o Circas;n, 
del K d a n ,  e della K..rmea , e d i  altre provincie della Tartaria 
minore, q Europea app-.rtenenti in oggi all' Irnperio Russo, a l  
quale ogiii giorno si sottomettono spmtaneamente nuove Horde 
<li Tar ta r i ,  che sotto l'asilo de' Russi cercano la sicurezza, t 
la felicita, che si gode in un governo savio , ragionevole , e politi- 

Taulo. co.  Ne' detti paesi sono Tartari Noqaj i ,  Tnuli, o Tnrrliviqi, 
Avaro. &vari, A a n ; ,  Zkbi  , Circassi , Kuban; , Kiime;, Blufriac4i, e 
Alanq . 
Zlch,,. Lesgi, o Lesg;n+ f detti Knlmrrk; , ) e Dqqhestnni ( cioè monta- 
Tscherkasio,nari dal Turco dagh mintasna ) .  I1 dialetto de' Lesgi ( di  cui 
o Circasso 
K u baao la maggior parte è sotto la  protezione de' Pcr~ ian i ,  e probabil- 
Ktitneo mente e Colonia de' La r i  vicini all' lberia Asiatica 2 un mi- 
Lc~fi* 'oLa- scuglio di T u r c o ,  e di Kalmrr40 (228,: i &fri Daqbestan;, i 
zio , u Da, 

Tauli,  @i rAvav;,e gli J l a n ;  ( che abitano nelle montagne agli 
d v n r ;  vicine ) hanno dialetti propri . I NoLFaji ( detti ~nco ra  
Mankuti ) sono ramo de' Naqaii di Astrakan (247' e de' M J ~ -  
Rati del Turkestan. I dialetti Kubano , Krinleo , e .Btrd-iacCo so- 
no un miscuglio d i  Tiirco, e di altri dialetti Tartari  ,. 
A 249. Nel governo d i  K q a n  , o Capan sono alcune colonie 

I .linguaggi Tar ta re ,  ma la maggior parte degli abitanti parla dialetti della 
del qoverno lingua Scitira,  come ancora varie nazioni del governo di Arcan- 
di Kazar.so- gelo, owe le lingue dominanti sono i dialetti Tllii.ici , e Scitici, 
no Lllirici, scitlci n. e per& la sede principale di questi dialctti è n:ll' 'Europa, c i  
as3., e 564. riserviamo il trattare de' linguaggi ( 25 3. .  e 264. ) originari 

dal]' Illirico, e Sciticn pel discorso delle lingue F irnpee , sebbene 
sieno Asiatiche parecchie nazioni del governo di Kazan. e di al- 
t r i  governi Russi, che parlano dialetti. Nel num. 277. si 
discorrerb del figliuolo di Noè, da cui trae la sua origire la gea- 
te  Tartara. 

250. Fiitisco il ragguaglio delle jinyue A~iat iche cnll'erumera- 
Lingue del. zione de' linguaggj , che si parlano nzlla Giorgia, che è situata 
la Giorgia. tra il hJar Nero dalda parte di Occidente, ed i dnmiiii della Pcr- 

l sia,  e dc1 Turco dalfa parte di Levante, e di mezzogiorno. Nel- 
la ,, 
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la Iciiorgia dunque ( presentemente feudataria della Russia ) par- 
lansi due idiomi , l* uno chiamato Ibero , o Giorgiano , e l' altro 
Ipn ;rete . . 

L' idioma Giorgiano ( detto Ibero . percht la Giorgia ?i chiamb 
lbcria Asiatica a distinzione della Spagna chiamata Ibeiia Ertro- 

Lingua Ik 
pea ? o Espera ) sebbene anticamente si parlh da* Giorgiani , in ,,, o GZor- 
oggt usasi soltanto ne' libri, e però chiamasi lingua G;urgiatia let- grana lette- 

terapia, la .quale intendo110 le persone, che studiano, e pincipal- ra"' * 

mente i Preti , i quali -in essa dicono la Messa. ii iingudgsio , 
che parlano preseritr2menre i Giorgiani 5 un dialetto del Giorgia- 
no letterario, e m a m a s i  lingua Giovyiana vof,qat-e.Questa Iingua C,iorgiana 
parlnsi in parecchie della Giorgia, e priccipalmente in v~lkarc 
qiielle, che diconsi regni di Carduel, e di  Kake t i .  Pretendono 

' 

alcuni, che la lingua Giorgiana sia un  composto di Armcno, e 
di Tartaro-  I Giorgiani usano caratteri diversi dagli Armeni. 
251. La  lingua Imivete parlasi nella provincia d' Imivete ap- ~i~~~~ 

partenente alla Giorgia , e sem-bra totalmente diversa dal!a Cior. Imirctc . 
giana, come costa ( ,d ice Busching nel tomo XXVI. della sua 
.geografia ) dal catalogo della parole delle lingue de' Kaketi, e 
den,l* Imireti pubblicato dal Sig. Witscn . Non ho potuto procac- 

questo catalogo per Carlo confi-ontar , come desiderava, con 
un aitro della lingua Cantobva, o Bnscuen;le, che l'aiitica Spa- 
gnuola (330), Q 1' Ibera Europea. Chi  abbia la, sorte d i  poter 
fare il  detto confronto, forse vi troverh tanta analogia fraqueste 
due -lingue, che dia chiaro lume per conoscere fondamentalmente 
la relazione, e coniiessione, che non pochi Autori mettono fra 
gli Spagnuoli , e i Giorgiani . 
. 254. prova d i  questa relazione io di  sotto noto la chiara Nei12 Giar- 

gia si è parla- 
significatione, che in lingua Can t~b ra  , o Bascueoze hanno i l  no- ,, ,. idioma 
me &ro, ctj altri nomi antichi d i  alcuni (a )  paesi dell' I k r i a  Canrabro . 

V z Asia- 
- i - - - i - - - - < - - - -  

(a) Nmiridoll* I b t r i a  ' I n  Canrabro , o Ra- rign@cam. 
A ~ i a i r ~ a .  S C Y C ~ X C  

r - 5 

Agina . . , ,- . . agina , aguina . . . dente mascellate . 
- Ascutt cittd ) ascura, o 

Ascuro Pwmc ) asco-ura . . . . . moltji-acqua. 
Baseda, o Vaseda . . baseda , o Irrsetr . . . luogo di srlve . 
a . . . . . bazara . . . . . orto ,giirdino . 

( I-beio . . . . . sei-caldo 
lbero . . . . . ( Ir-bero . . . . . acqua-calda 

( Ibai-bera . . . . . fiume-caldo. 
Mestrc- 
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Asiatica ( o Giorgin ), e d i  altri paesi ad essa confinanti, che 
si  leggono nel Geognfo Tolomeo : e dalla detta significazionc 
chiun ue agevolmente rileverà i primi popolatori della Giorgia, 
ed i ? ondatori di molte citth Giorgiane essere stati della gente: 
Ibera Spagnuola. Occorre subito la difficolth, se i Giorgiani so- 
no passati a popolare la Sp~gna ,  o se gli Spagiiunli sono andati a 
popolare la Giorgia . Pripciano , Dionigio Periegete , Eristatio suo 
cornentatòre, N ~ c e f ~ r o  Calisto, ed altri Autori dic?ri), che i 

Se i Giorgiani sieno colonia degli Spagnuoli . Varronc citato da Pii- gimi sono 
miomia spa nio nel Libro 3. capitolo r .  mctte per i primi popolatori della 
gnuola. Spagna I b d ,  sotto i! qual nome bisogna intendere %li Asia- 

t ici  Iberi , ovvero i Giorgiani . Sc attendiamo precisamente all' 
ordine naturale, con cui successivamente sembra, che dovevapo- 
poiarsi i l  mondo, bisngna dire, che la gente Ibera si stabili pri- 
ma nella Giorgia , e poi passb alla Spagna, ~ i c h k  quella è 
immediata all' Armenia, ove No% sbarcò dopo il  diluvio, e d'on- 
de cominciò la popolazione del mondo. Ma se abbracciamoque- 
sta opinione, non facilmente potremo fissare la maniera, le  cir- 
costanze, ed i l  tempo, in cui passarono nella Spagna i Giorgia- 
ni traversando tutto il. Mar Nero,  ed il Mediterraneo per veni- 
re  ir! q.ur!la regione. Se i Giorgiani fossero stati nell' antichith 
celebri o per la potenza, o per le  conquiste, o per la naviga- 
zione, sarebbe probabie il loro tragitto nella Spagna. Ma nien- 
t e  di ciò si dice Je'Giorgiani, e pel contrario degli, Spagnuolì 
si assicura, che essi primache i Celti ,  ed i Frnicj facessero fi- 
gura nel mondo ; farmavano un? rispettabile Monarchia, cd avea- 
no condotte colonie ncll' Italia. Tu t to  ciò., che si  rileva dalla 
storia antica della Spagna, u c r d  pienamente (330) confermto 

. con argomenti validi, che io scuopro in parecchie osservazioni 
sulla lingua Ca r~ab ra  . In  queste farb vedcre, che @i SpagnuoG 

pochi - 
- - - - t - ~ -  

Mewleta . . . . . mafleta . . . . . luogo-di-viti. 
Nisa , o Nega . . nigas . . . . . . accordo-di. due-maco. 
Osita . . . , orseta, otsa-eta . . luogo-di-romore, 
Sedala ,o 'sidala . . sedalr . . . . - . faniraddiziene . 
Sura . . . ( sura , zwa . . 4 legno. 

t ' C su-ura . - . . - . focasa-acqua. 
Surta (398) . . . - suerta . . . . , ardente-luogo. 
Varica , o Vari.ta l . .. varia  .. . . . - . Iuogo-chiuso. 

Veggasi' Tobmeo : L. S. C. 11. sa.,, e 13. Del fiume ,&aro s 
6 ~lrtazJw nel Pedplo di miano, 
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pochi secoli dopo il diluvio distesero il loro dominio sino n e P  
Italia: c quindi strada facile si  apre alla popolazione dellaGior- 
gia da qualche colonia Spagunola. Ciò non ostante le  cose pos- 
sono aggiustarsi in  un altra maniera, poichk sebbene supponiamo 
y p d a t a  la Spagna immediatamente dopo la dispersione dallegcn. 
ti da Tuba1 , e. dilla sua famiglia, non sembra niente difhcile , 
che alcuno di questa schiatta nella Giorgia sia rimasto, e per6 
in essa dovrebbesi parlare il Cantabro non meno che in Ispa- 
gna . Questa maniera di pnrare dh d u z i o n e  a tutte le gravi dif- 
ficolth, che possono opporsi i n  quest9 assunto, c conviene col 
sacro Testo, come si noterò poi (263). 



' C A P I T O L O  1V. 
Lingue,  che s;  parlano nrll' Evvopa . 

Enzainterrompere ilra~gciaglio delle I i c~ t i e ,  che dalle na- 
zioni soggette aila Russia si  parlano., iricn&incioqtiello 

delle lingue Europee: ed in  primo luogo ocinrre discorrere delle 
lingue Illirica ed Ungara, le quali sono matrici d i  tutti i lin- 
guaggi, che si riconoscono ne!le nazioni Europee della Russia , 
d ancora degl'idiomi di  non poche nazioni* che dalla Russia 
stcndocsi sino al mare Mediterraneo , 

A R T I C O L O  I. 

L;ngua Illirica , e d  i loro dialetti , 

Line= Illi-' 234. La lingua Illiwicn t matrice dc'dialetti Russiano, drcdn- 
rtca . gelo ,  Sibert'o, Cosa40 , Uhvanio , fituano , Pòlacco , Lusapio , Mo- 

v m i o  , Boemo , e Scb;aoono, e da alcuni dt questi prouengono al- 
t r i  linkuagg;t, che sono diaietti subalterni dell' Illirica . Alcuni- 
dialettr del1 Illirico sono sì differenti tra se ,che a primo aspet- 
ta sembrano lingue matrici d i  alcune nazioni , che soltanto han- 
no avuta qualche cÒmmercio,,- c non provengono dallo stesso 
stipite.. 

Di&th 255. 11 linguaggi6 Russiano. ~ r i n c i p i e ,  e dominante k i l  Mo- 
~ o f c ~ i t a , * s c m ; t a ,  i l  qriale non .poco d 'a l t r i  dialetti Illirici si scosta aca-  
RUUO-  ione didi t tonghi  , e delle particolari pronunzie, per l '  cspressio- 

ne ddle  quali s i  usano 42. lettere somigliantissime a quelle, che 
presentemente mano  i Copri . Dicesi , che questi caratteri, che 
chiamarsi possano CvecoXopt;ci, sieno estati perfezionati da un cer- 
to Cirillo, chiamato ancora Costantino. 

256. 1 dialetti LArcun,neto, Sìbt.v;o, Cosako , ed U4rnn;o parte- 
Armgelo- cipano del Mbscoli ta,  e del Polacco. I1 l inguqgio A c a v ~ e I o ' ,  
Sikrio . che parlasi nelle 4. provincie del governo della Ctttk di  Arcan- 

gelo, è snmigli~ntissimo a quello, che parlano. i Siberj Europei, 
cd i nazionali di No-vvgord, che comprende cinque provincie. 

257. I1 lincuagcio Cosako ha parecchj dialetti subalrerni .- ec- 
caw una b e v e  relazione estratta dalla dissertazione del Mullier 

sopra 



sopra i Cosaki. Questi si sono diramati per diversi siti , equ i i r  Dirimuim 
d i  sono provenuti non pochi dialetti del Cosako. I rami princi- gxlt8 
pali de9Cosaki sono i ~ l o r o s s i r k i  ( Piccola-Russia), ed i Don- 
sR; ( quelli del fiume Don ). Dal primo ramo discendono i Sa-  C~U~*MI. 
porcg; da' Polacchi chiamati Haidnnlachi . Il linguaggio MalorossisRo , lorwYk0* 
che parlasi nel governo di Kiovv nella Russia piccoh, nellapro- 
nunzio C Polacco, e Rdssiano nell' artificio. Nel distretto d i  
Tscherkar abitano i Cosaki Dalmannw , o N;holajenski ,o Paw - 
tmuski , che parlano un dialetto del linguageio dF Mirlor~ssiski , da' 
quali sono originarj . 

25 3. I Donski sono distesi sul Don, e sul Done;: ( ramo pie- Corako-DOU- 
colo del Don vicino a Tscbzrhar., dal cui nome proviene quello "O. 

de' TscGcuhassi, che a ' losaki di Tscherknr danno i Russi ) , c 
su'fiumi Medv id i~a ,  Cboper ,~  B~su luh  sotto un G p o d e t t o  Ata- 
man fcudatario della Russia, e vi posseggono quasi 130. citth , t 
parecchj villaggj, che parte fanno de' governi d i  Belgorod , e 
di Woronesch . 
255). Da" Donsh; provengono i Kosahi , i .Sam.~a , i Saratolu Donsko-vol- 

&C. del Volca , i Semejni (247) ; i Grebens.& 247), che occu- 
pano cinqusei t t l  sul Terek ,  ed i Sibrrj, che disandono da una 
colonia de' seimila Donski , i quali trasferitisi nel I 577. nella Si- cOsat,si- 
beria sotto il loro A'nnan Jermola; a' tempi del Czar Ivvan Wa- berio 
silievvitz vi conquistarono diversi paesi, e si distesero sino ai 
confini de'Tartari Mongoli (219) .  Nello stesso tempo un' altra 
colonia de'Donsh; stabili la sua abitazione vicino a'fiumi Terek, C,,k,-T,. 
e Jdik ( che sboccano nei mar Caspio ), ed indi provennero 1 reki .  

, C o ~ a k i  Tereki ,  e Jriki (146) i quali sino a1 1708. sono stati zfkO-JY- 
sotto un ,ha rnan  indipeildente. I Tartari Knsatchi per la somi- 
glianza nel vivere ro' losaici. Jaiki sono stari chiamati ancor Co- 

Cosako-Ki- s a t i ,  ma parlano :246; il. linguaggio Tartaro. I Cosaki del 
Kislar (247 oarlano Cosako, e Tartaro. 

260. I Cosaki M,z-7epn si chiamano ancora Utranj,  ~ e r c h h  Cosako-U- 
sono nel pe se  detto Ullrn:n i ciot confinante, o frontiera) che 
confina 'colla Russia, colla Tartaria piccola, e colla Polonia. 
Hanno dialetto particolare. Una colonia de' M q e p i c o l  l o r o l a -  
po, da essi chiamato Hctwan, fu trasportata dal Czar Pietro il  
Grande nelle coste del mare Baltico. Vicino agli Vkranj la se- 
de principale de' Saporegi, i qiidi si chiamano ancora Ukran;. S a ~ r c g ~ -  

261. T1 lingiiaggio Pnlicco non troppo dista dal Russo: ne dì- Polacco. 

stano più i! Bijmo, ed il M~umo, che sono tra se issai consi- 2:':';- 
mili,  e corrotti col Teutonico . I1 Littiono molto affine al Morave. 



t66 CATALOGO DELLE L I N G U E .  

Curlrndio. Poiacco; e col Lithano conviene il Curlandio (267). f R a ~ u s e i ,  

2- i Dalmnti, ed altre nazioni delle sponde deil' Adriatico hanno D m... 
dialetti Illirici semplici , e poco differenti . U n Viaggiatore inten- 
dente dell' Illirico puh con sola questa lingua traversare quasi 
tutta l' Europa da sud a nord dal mare Adriatico sino al GlaJ 
ziale, ed essere dapperrutto inteso in qualche maniera. I Russi, 
c le nazioni, che parlano dialetti Russi, hanno pronunzie partico- 
larissime, che non si pxsono esprirn-re col nostro alfabeto: e 
queste pronunzie fanno, che la scrittura d=' Russi s' intendd meglio 
della loro parlata dalle nazioni 11lFriche meridionali . Nel saggio de- 
gli elementi delle lingue metterò quelli de' dialetti Russo , e 
Dalmata, o Schiavono. Percht si conosca l' affiiiith di questi d ~ e  
dialétti, ecco qui alcune paroic cavate ad azzardo da'loro rispet- 
tivi dizionarj . 

s 
A 

Italiano . Illirico della Sch;avo&t Russo. 

Aiuto . . . . . . .  
zriete ........ 
cantare . . . . . . .  
capra . . . . . . . .  ........ come 
danno .:...... 
dote. . . . . . . . .  
illustre . . . . . . . .  .... malt.aggith.. 
nave .......... 
pozzo . . e . . . . . .  

pulce. ......... 
sponda .,....... 
tempo .......,. 

pnmock ..... ,'. . 
brav . . . . . . . . . .  
bugariti ....,... 
koza .......... 
kako . . . . . . . . .  
skoda . sctetta ..... 

. pri-ickia ........ 
slavan . . . .  2. ... 
opachina . . . . . . .  
brod. laghja . . . . .  
'bunar .......... 
buha .......... 
krai . . . . . . . . .  . . . . . . . .  brimc 

pamos:i . 
obeni . 
poio. * 

kozeli . 
tako . ./ 

itrata. 
pridanoe. merazi . 
slavele . 
zlodi'anie. belckie . 
korabli . 

'b y nari . kladazi . 
boxa . 
kravati . 
breme , slifae . 

Nell' Illirico sono forestiere tiitte le parole, ch' incomincia- 
no con f: onde t credibile , che questa lettera manchi alle paroIc d i  
origine Illirica . 
262. La gente Illirica, dicono Eusebio, e S. Epifanio discende 

Momch f;aiiiioio - da Moso:k sesto figliuolo di Jaferto. Geiiebrardo, Mercero, ed altri Au- 

di ~oi'ctto tori dicono, che da Mosoch sono originari i Moscoviti. I Tartari  (207) % fanno i Russi discendenti d' un figliuolo di Jafetto, chiamato Rus. 
CI. I Discendenti di Mosoch, dice Bochart , sono i Mosch;, che 

secondo Toiomeo abitavano nelle montagne fra il mar Caspio, ed 
.- 
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il N r o  : e della stessa stirpe probabilmente erano quei Moscb;, che , 

secondo Senofonte, Diodoro Siculo, e Plinio occupavano le sponde 
del mar Nero. L' affinitb adunque dei nomi Mwocb, MOSCO , e 
Moscouiqt , o Moscoviti , la situazione presente di questi , e l' ano 
tic3 de' Moscbi, e le opinioni, che fanno originarj da Mosocb 
ora i Moscbi, ed ora i Moscouiti, sono argomenti sufficienti a 
con~incere, che da Musocb .proviene la gente Illirica. I discea- 
denti da Mofocb, e da Tubal quinto figliuolo di Jafetto abita- 
vano in paesi tra se vicini; poiche Ezechicle (C. 27. v. 13. C. 38. 
v. 2. e3.)  nomina unitamente la gente di Mosocb, e di Tubal :  e 
due volte dice, che Gog, o Mqog era Principe del capo di Mo- 
socb, e di Tubal ,  o ( come leggono i Settanta Interpreti ) era 
il Principe di Rosb, di Mesecb, e di Tuba). Sembra adunque , 
chr secondo i Settanta la nazione Rosb sia stata vicina a'Mosch;, 
ed appunto wll' Istmo tra i mari Nero, e Caspio abitavano i 
Rbossr vicini al fiume dìasse, detto da alcuni Ras, o Ros : e 
probabilmente da questi Rhosri di  stirpe Illirica provengono i . 
Russi (207). 

263. L a  discendenza di Tubal, che Ezechiele mette vicina a' 
Moscbi, ovvero a Mosoch , era la colonia degl' !$eri Asiatici, La gmte T- 

bcra,ciotSpo. 
' o Giorgiani situati nel detto Istmo. Gl' Iberi , dice Gioseffo, di- gnuala, e l 

scendono -da Tubal , e però anticamente si chiamavano TobeL , e Ciorgiancr 
nel14 Iberia sul fiume Gerro erano situate secondo Tolomm lecit- 
th Tbabiluca, e Tbisbis; e sulle spiaggie del Caspio la Citth Tc- UOIO V. dì 
leba. S. Girolamo dice, che gli Spagnuoli, chiamati ancora lberi, bfw- 
furono discendenti da Tubal, al qual nome allude quello de' Tur- 
detaq;, e Turduli popoli antichissimi della Spagna, che secondo 
Strabone nel lib. 3. si vantavano d' avere documenti , e versi, che 
avevano 6000. anni d'antichith . L a  tradizione antichissima della 
Spagna persuade ancora, che Tubal sia ctato il primo suo popo- - 
latore. I Testi di Ezechiele ,e  l'ottima proporzione per essere sta- 
-, popolata da Tuba1 1' Iberia Giorgiana prima della Spagnuola 
autorizzano l' opinione a di Gioseffo , e convincono , che gl' Iberi 
Ilsiastici e li Spagnuoli discendono da Tubal , come il dice la loro 
comune tra d izione, e che la lingua Cantabra fu il loro primitivo 
idioma (o) (q I. 330.) . 

@èmds. Càtal. delle &ing. X ARTI- 
- - I - C - ~ L - - . I i . - - ~  

(a) Veggansi Calmet in Genes. cap. X. Martiniere: Didion. geogr. 
Mosocb , Mosocbi &C. Gioseffo Antiq. L. I. C. 7. S trab. L. 7. e I i. e I li. &e. 
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A R T I C O L O  11. 

Jbirigrcr Scitica, ed i suo; dialetti. 

Ingua Scitica chiamo quella, che si parla nell' Ungheria , 
C0 tiu. e Lapponia, e cbr probabilissimamente si parlb dagli 

Sciti, Unni, Alani, Geti , Goti , ed* altre antiche nazioni setten- 
trionali (276). Le nazioni, che parlano dialetti Scitici , sono 
non meno disperse di quelle, che hanno dialetti Illirici , e con 
queste i n  parecchj siti sono frainmischiate. In primo luogo io  
riconosco dialetti di una stessa matrice i linguaggj Ungaro, L;- 

Susi diletti- vonese, Estonio , Finnico , o Finlandi- , Lapponico , Permiano, Tscbcr- 
rnisso, Tschrnuasko, WotiaRo, Wogulo, e Samoyedo con altri dia- 
letti subalterni di nazioni distese per parecchj siti dell* Asia. La 
lingua Ungara, che trovo totalmente diversa da tutte l* altre, 
che mi sano note, t di origine Getica, o Scitica, dice il P. 
Kirchcr citando Mattia Michou ne* commentarj sulle regioni sete 

aii Ungati tcntrionaii . In un paese di queste abitavano i Juhri , i quali scac- 
ciati,dapls Illirici nelle terre meridionali verso il Mediterraneo , dr nazioni 

settcntrronr. e fermatisi nella Patinonia ;le diero il nomeidi ~ u b r i a  ,O ~ ~ ~ r i a ,  
li. dal quale risultò quello di Jugri, H q r i ,  e Hungari. Brun nel 

suo viaggio della Moscovia parlando de'samoyedi dice, che ver- 
so le spiaggie marittime c'è la nazione Joegra , 0 Jaecogeria , 
che totalmente somiglia i Samoyedi. ,Il Barone di Herbestein 
dice, che gli Ungari provengono dalla Jugriria, o Jugora, che t 
al nord della Moscoviz, o presso la Siberia ,come dice il Baro- 
ne di Mayerberg nel suo viaggio della Moscoria. Mattiniere 
mette la Jugra, o Jubra nel circolo polare nello stretto del ma- 
re Baltico rimpetto all'isola Kandenocs tra i l  mare del nord, e 
la (a) Permia. Nella Juhra sono presentemente Samoyedi (273). 
Tutte queste notizie: che convincono gli Ungari essere discesi 
dalle regioni settcntrlonali, vengono vieppih autorizzate dall'affi- 
nit l ,  che trovasi fra b lingie Ungara, e. Lapponica. 
265. NellgUngheria dominante la lingua Ungara, e vi si 

porla ancora la Tedesca, l* Illirica, o Schiavonica, la Valaka 
(301), e la C~izgana, o Zingc~a,  la quale t linguaggio di fa- 
miglie vaganti ( ciob $e* Zingani ) composto del Tedesco , IUirico, 
C Valako. 

266. - - - r - r  - 
. (a). Mattiniere, diCtion. geogr. Jnguric, eJmgora . Veggasi il P. Kir- 
ber Tnrris. Babel L. 3. Ce&. 3. C. 4. 
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a66. I linguaggj;Liwnese, Estovio, Finnico , c Lupponico sono 

dialetti Scitici sì poco differenti , che s' intedono tra se le nazioni , 
che,$ parlano. 11 Finnico ,* o Fennico, che sembra essere il pib 
universale, ed antico, secondo Andrea Bureo , e Wangeseil cita- 
ti & Martinicre nel suo dizionario non ha !a lettera f ,  ed in Finnico, o 
esso non v' parola alcuna , che cominci con 6, o con d , o 2:: F'J.w 
con g j o ch& abbia duc lettere consonanti unite; e perb i Fin- 
landesi non parlano mai bene l'altre lingue Europee. Nel Finni- 
ca non b differenza di generi, per tutti i quali adoperasi la paro 
ticola se. I Finlandesi si dilettano de' versi, il cui artificio con. 
siste nella misura di 8. sillabe, nella rima, c nell'incominciare 
differenti versi nella stessa guisa. Few in lingua de'Qoti significa 
palude; onde Pkennio, come scrive Tolomeo, o Finnr ( come 
scrive Tacito ) C nome convc?iente al Finlandese, se significa 
paludoso. 
267. I1 lingpag IO Liwnese, o Lettonia, che soltanto mnser- firoamf. 

vasi ne'contadrni f ella centrada di Salir della citth di Riga , Estonia. 
poco si scosta dall'idiorna degli Estonj vicini a' LilMnesi. Nella nia si parla 
Eiuonia, o Lettonia t dominante un linguaggio a6ne al Litua- Illirico i. 
no, e Curlandio (261) , e pcrb nella Livonia sono molti lllirici, a* 
o questi l'hanno dominata. 
268. T1 linguaggio Lapponico, che t dialetto Finnico con pa- 

role f m t i e r s ,  principalmente Svedesi , si suddivide ne' d l l n t i  
Eappon-RIISCO , Lappn-Finnico , Lappon-Svedese <e Lappon-Norvegese . 
Del Lappon-Finnico c't un dizionario per uso de!lenazioni vici-~i~ictti up. 
ne alla Lapponia, che con essa commerciano. Nel Lule-Lappo- ponici su- 
mark parlasi schietto il linguaggio Lapponico, e nel T O ~ ,  e hltuiri 

KimGl;appoa prrlasi il Finnico (266) . La voce lappon proviene 
probbilmente dalla voce Svedese lapp , o piuttosto dalla Finnica Ioppii , 
che significa toppa, o pezzo di panno per rappezzare l' abito , ' 
hopa significa toppa nel Nordland, e forse la voce Italiana top- 
pa proviene da loppii , o lopa parole portate nella Italia da$ Un- 
ai , o Goti , che parlavano Scitico . t 

269. Gli altri dialetti Scitici mentovati nel n. 264. parIansi 
da precchie nazioni de'governi Russi di Kazan ( cittb su'confi- 
ni dellgAsia coll'Europa a q. miglia dal Volga nella latitudine 
borrrale di 5s. gradi, e nella longitudine dì 67..gradi ) , di Ar- 
caaglo in Europa ( che comprende ancora alcune nazioni Asia- 
miche ) , di Tobolsk (237) , e di Krasnojatsk provincie dell' Asia. 

270. Nel gowrnb di Kazan sono le nazioni Permiana, o Per- 
m'&, T.~haniriss#, -Ttcbmua,rRa, e Wtiab, cb parlano lin- krmian~* 

X zl. tLU.U'P 
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guaggj tra se notabilmentc differenti, ed originarj dallo Scitico: 
1 Permiani sono nella provincia Permia-Weliki ( we1:ki grande 
in Russo ) tra i fiumi Volga, ed Ob: hanno caratteri proprj , 
ed idioma affine a1 Finnico. Nel distretto di Jarenski del gover- 

+irno-Per- no di Arcangelo sulle sponde de' fiumi Win, e Witscheda sona 
miano. i Sirjani, che parlano dialetto Permiano. 

2 I. Nela parte orientale del Volga abitano i Tscberm;ssi , 7 Tschn,,,iao. nel1 Occidentale i Tschulwa~ki, ed i Wotiaki nella provincia Wiat- 
Trchuwu- ka sul fiume Wiatka. Le due prime nazioni nelle fattrzze sono 
LO. - Tartare, e nel linguaggio sono Giriche, poichè parlano il Finni- 

Wotiako . ca corrotto col Russo, e col Tartaro. La Wotiaka nelle Tattez- 
zc è Finnica, e parla un dialetto alquanto simile al Tscbevmisrg, 
e pih al Permiano. Non pochi Wotiaki , e Tschuvvaski si sono 
convertiti alla santa Fede: ma pochissimi Tschermissi, i quali 
in parte sono Gentili, ed i n  parte Maomettaiii .Queste due ulti- 
me nazioni si  danno il nome di Mari; ed i Wntiaki si danna 
queili di  Ud . e di Udmurt . Nel gove~no Russo Europeo di Nis- 
g h o r d  , e Nisbnei-nowqorod sono due cdonie d i  Tschermissi, e 
Tscbuwaski, che porlano dialetto Finnico . 

27%. Nella provincia di Tobolsk sono i Wopl; ,  o ~ G y u l ; t -  
ski ( nazione forse la più antica della Siherix ) i quali parlano 
un dialetto Finnico=Per»liano, ed hanno, dice il Busching nella 

~aguio.  sua geografia, la sola relisione di credere un Dio creatore, e 
conservatore di tutto, che premia, e gastiga neli'aitra vita l'a- 

I nima, ed il corpo risorto ed ogni anno i Padri diafamiglia una 
volta sacrificano in un bosco una testa di ciascheduna sorta di 
animali,. e ne mangiano poi le carni sacrificate. 

273. Nel governo di Arcangelo, che comprendr gran paesi dell' 
Europa, cd ;Asia stendendosi per le coste marittime della Si- 
bcria , trovasi la numerosa nazione Sa~no;ad, o Samovrda , lo qua. 
l e  sulle dette coste abita dal fiume Mrzen ( che sbocca nei det. 
,to mare d67. gradi di latitudine, c 60. di longitudine ) sino 
a1 Jeniscik ( che sbocca a' 73. gradi d i  latitudine , e rao. di 
longitudine. ) , e forse pib oltre. I1 paese de' Samoyedi si stende 
.per 13. gradi almeno, un terzo del quale appartiene aII9Eiiropa 

samoy cdo lr,,..ia quale sulle mentovate coste termina a' 64. gradi di longitudine, 

p a i a .  ove incomincia la Siberia. I Samoyedi nel colore, nella mancan- 
za di barba e ne'suoi costumi sembrano Americani, e nel lin- 
guaggio sono Lapponesi . 

274. I Samoyedi si danno il. none di Nincq, e di Cbasmo , 
atti* C povcowno. tutti da due sshiattc chiarnna ~ a g b e  , r m n n t a c  

ognu- 



bgnuna delle quali comprende parecchie colonie nomiointe objon. Objondirc. 
Tihondirr . dire, e Tibondire ( nel distretto della cittò di M n e n  ) Gwari?i U ~ C I Z O ,  &C, 

( nella contrada di Pustosero rimpetto a Waigatz ) Btveforhi , 
Gwstorsi , &C. 

275. ~arlansi  linguaggi affini a1 Samoyedc in alcuni paesi del 
territorio di Krasnojarsk (237) , ne' quali sono i Karzganqi , 4 Karaganm 

Ta~ganza, i Ta iga~q i  ( (io& neri, e relvaggj in Tartaro ) e le tribù de' Jurako ,ac- 
Jurak; , e de' T m g i  . Linguaggj simili parlansi dagli Ostiaki del 
territorio di Tobolsk, e di Narim ( città del goveriio di To- 
bolsk in un'isola del fiume 06 ) e d'altri popoli 21 sud de'Sa- 
moyedi Siberiani . 

276. Dialetti Scitici , come dianzi insinuai, erano i linguaggi Unno 
degbi Unni, de' Goti , Geti, ed Yfiail-i. Gli Sri t tori  Ungari sosten- Gotico. 

Get ico , 
ono, che la loro nazione sia discesa dagli Unni , e Bonfinio co* A ~ O ,  

hrlna urna opinione dicendo, che a suo tempo sulla sponda dei 
Tana ?LI scoperta una nazione, che pil-lrva lingua a h e  aillUn- ' 
gara. Gli Unni da Giovanni Mdgno Storico Svedese si fanno un 

.ramo de'Goti; ed altri Autori gli fan~io origiiiarj dagli Scit i .  i 
Goti furono chiamati Sciti da' Romdni, e Geti da molti Autori 
antichi: e secondi) Popinione degli stessi Autori Gorici la loro 
nazione proviene dalla Gotia (28%) parte de!la Scandiiiavia, ove 
parlasi il Finnico dialetto Scitico. Vi si trovano antichissimi 
monumenti COR caratteri Runici, o Gotici. Grozio h3 dimostra- 
to, che la lingua Gotica si parlava ddaGeti, e Messagrti nella 
Scitia, Tracia, Ponto, ed in altre parti. Rusbquio ci assicura, 
ehe a tempo suo si parlava il Gotico con qualche variazione da' 
Tartari di Yrecop, Perdcop ( cittd nelia Krimea ,detto Orkapi - 
da' Tartari ), i qual! secondog Giosafatte Barbaro da Venezia , 
che fra loro visse, parlavano i l  Gotico, e si chiamavano Goti: 
e Scaligera aggiunse, che i Tartari Cristiani di  Yrecop aveans 
scritto colle lettere inventate da Wulphila, primo Vescovo de' 
Goti ,  i libri sacri nello stesso- linguaggio, chc vi si parlava a i  

, tempi di Ouidio. Gli. &ani eraeo Scrtr secondo Tolornco, eGati 
secondo Procopio. Si vede dunque, che tutte queste nazioni pro- 
rcniv~no.  dallo stesso stipite, e parlavano uno stesso idioma (a). 

277. La gente Scitica sccondo Gioseffo, Teodorcto, Eustatio, 
Si Gir+ 

(a) Veggansi storia de'ltetterati Inglesi tomo zo. cap. xs. sez. z. 
Martiniete : dittionaire alte parale A l e i n ~  ;, Gotblnd , Hwns , Scrtbie 
&C. Bu*. Epist. lX. Grozio in traiate ad Prucop., e Scaligero. 
isaw. Lib. 5. 

r i .  
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Dirc@gde*sa S. Oirolamo ,e parecchj M~dern i  discende da Magog sccondo 6- 
&la gente 
sClciCa, C g1iu010 di Jafetto. L'Interprete Arabo fa Mago3 Padre de'Tar- 
~ u t u r .  tari,  i quali si fanno discendenti da Turk (207) da loro creduto 

primogenito di Jafetto. Forse i Tartari discendono da Torgoma I 
ptitnngenito di Gomer primogenito .di Jafetto, e da Torgoma si 1 
derivino i nomi Torgot, c Turk ( iz8)  celebri, ed antirhi fra i i 
Tartari; poicht Plinio nel lib. 6. C. 7 parla de' Turki , ed Eze- 4 

chiello nel capitolo a?. parlando di  Tiro  dice: ,, del paeseTor- 
gpma hanno condotto al tuo mercato. cavalli, e muli ,, . Queste 
cd alrre bestie domestiche in tat t i  i tempi sono stari la materia 
di traffico fra i Tartari. 

278. Gli Sciti aveano per tradizione, dice Erodoto ne1 libro 
4.:,.che Targitao. era i l  loro comune Padre, il quale vivea mille 
anni prima dell'entrata di Dario Tstaspe nella Siria. Targitao, c 
Torgoma sono nomi non molto differenti. Forse gli Sciti 
rari impararono il nome di  Targitao. 

E hgue Turca , Greca , e 'Fsutonica , ed i lovo a'iakett;. 

O -discorsa aitrwe della lingua Turca, eà 3ra ne dì- 
Lin uaTur- s c o r r ~  pib a proposito, percht, come notai nel num. 
=a della fialetto Tul& %od. mi riscrbai a parlare di essa trattando degl'idiomi Eu- 
ra Mongoln ropei . Parlasi il linguaggio Turco da' Turchi , e da' loro 
n. ZQU* sudditi , che sono settlrj di Maometto, la cui religione non 

i meiio , che dagli Arabi1 C statadistesa d i  Tartari , de' quali il ra- 
mo principale sono i T~irchi  . La lingua Turca, come si dis- 
rc ne' numeri z28., e 230. , & affine all' Eluta , C Tibeta- 
na ; e perb certamente O dia le tb  Tartaro Mongolo . L a  sua 
pronunzia a cagione delle lettere gutturali P aspra; ma il sue  
artifici& & bello, e senza dubbio. superiore a quello de' dialerti 
Latini, Teutonici', Ctltict, e Scitici, che si parlano in quasi 
tutta l'Europa. Nel saggio degli elementi delle lingue pubbliche- 
rò uetli della lingua Turca. In questa avverto non poche paro- 1 le ell' Araba, Greca, ed Illirica, che si parlano da nazioni cir- 
coirvicinc a' Turchi. Per esempio lucerna in Turco dicesi Kundi I ,  
C ntun : il nome Kandil-, che ancora usasi nella liiigua Svagnuo- 
l a ,  & Arabo. Olio in Turco diccsi ?ejtirn, e jap,q; : il nome peì- 
tibn b Ebreo ( in questo dicesi yaijt ) cdlArabo, e si usb dagli- 
Egjzj ,. che, comc disisi nclì'.agendice del (orno XII. ,  diedero a . . % 
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Minerva il nome di saitl , o ?aite, perchb l'era copsagrato l' oli- 
vo ;. ed in lingua Spagnuola diconsi ::reite, ed areituna l' olio, e 
I'oliva . Attonito in Turco dicesi sasmis , ed in Greco-volgare di- 
cesi sastimb. Cedro in Turco dicesi kaun, in Greco-volgare ki- 
tron, ed in Greco-letterario kedros &C. Gapuccio in Turcogukw- 
i a  , voce Greca. Lingua e r e -  

180. Da' tempi immemorabili C stata circondata dagl' Illiri- ca* 
ci ,  e Sciti la gente Greca stabilita nell' isole dell' Arcipelago, 
e nelle vicine coste marittime dell' Asia Minore , e &li' 
Europa, ne' quali siti conservasi ancora la linguadetta Grecauol~ 
gme, che .è un' dialetto dell' antica lingua Greca chiamata col 
muncmente: letteraria. Questa lingua uno de' più illustri idiomi' 
per la sua antichith , elegaliza , ed a bondanza d i  termini . Essa Greca lette- 2 Tarlo. parlossi con limato stile, ed artifici mirabile per molte centina- uoi dialerri. 
ja di anni, poicht con ammirazione Ieggonsi gl' inni di Lino, Comune, 
Orfeo , e Museo, che fiorirono prima della guerra Trojana , 
dopo la quale visse Omcro Maestro de' Poeti Greci, e Latini. ,d Eoii. 
La lingua Greca letteraria avea cinque dialetti, ciot il Comude, c o *  
1' Attico, il Jonico, il Dorico, e l' Eolico, o Beotico, i quali 
non poco tra se dlfferivano, come si vede in queste parole, che 

esempio metto : tu nel Comune dialetto dicesi s l  ; e nel Dorico , i, diME 

dicesi, th , e  tkni : di te nel dialetto Comune dicesi  so^; nei Jonico sità . 
da, e sek: nell' Attico seothen, e setben : nell' Eolico , e nel 
Dorico sch: e 'tel) ancora nel Dorico. Questa diversiti ( che C 
assai notabile in prole  comuni ,yuali sono i pronomi ) non impediva, 
che in ognuno de' dialetti Greci gli Autori scrivessero con eleganza . 

L e  conquiste, e le letteratura de' Greci fecerò si universale 
la loro lingua, che Cicerone nell' orazione a difesa del Poeta Au. 
lo Licinio Archia giunse a dire: Crdca leguntur in emnibus fevc 
gentibus , Latina suis jfnibits , exiguis sane , continmtur : e S. Gì- 

T rolamo (390) dice, che a' suoi tempi tutto 1' Oriente parlava 
Greco. Si dubita d' alcuni Autori, se per avventura il Greco let* 
terario & stato linguo volgare i n  qualche tempo. Io per me non 

I trovo difficolti nel credere, ed asserire, che esso si&tatoparlato 
dal popolo, siccome la lingua Latina parlavasi dal popolo Romano , 
e siccome le nazioni barbare de' Cbileni (8) de' Guarani (14) dZ 
Chikiri (zo) &C. parlano lingue di non minore artifizio, che la 
Latina. Mancò I' Impcrio Greco, vi mancarono le scienze, e le • 

persone letterate; e però ilGreco Letterario incominciba decade- 
re, siaorruppe, e allora da esso nacque il dialetto, che chiamasi 

, lingua Creta woIgarc. Questa consavasi con varieti di dialetti ntll' 
1 
l 

Asia 



168 CATALOGO DELLE LINGUE. 
Asia minore , nell' isole dell' Arcipelago, nella Grecia , mila &I- 
labria, C Sicilia. I Calabresi , ed i Siciliani pal.lano un dialetto, 

G r e a  chiamato Epiroto , i l  quale proviene dal linguaggio dell' Epiro da' 
re,filabrer:, Greci dctto Barbaro, e tanto dista dal Greco letterario, e volga. 
c SiciIiina. *re, J come poi si vedrà nel mio dizionario c'elle lingue, che a 

prima vista tutti questi liiiguaggj non sembrzno affini. I1 Greco 
v volgare, com* il farb vedere il confronto de' suoi elementi gra- 

maticali con quelli del Letterario, conserva di  questo in gran 
parte 1' artificio, la maestosa eleganza , e le parole. 

- 281. L a  lingua Greca chiamavasi comune nente Jonia dagli E. 
$rei, dagli Arabi , e da' Caldei ; e però credesi, (a)  che ne fo- 
sse principale propagatore Jvan progenitote de' Greci ( secondo 
Ecateo citato da Strabone, e secondo Plutarco nel Teseo ) nella 
Volgata detto Javan ( o gdicasi J v n  , come leggesi colle sole 
lettere radicali nella Bibbia Ebrea ) figliuolo di Jafetto, e Padre 
di Elisa, Tarsis, Ce t im,  e Dodanim, i quali insieme con Thy- 
ras, o Tiras fratello di Javan popolarono la Grecia, e non pochi 
paesi dell' Italia, come lungamente provai ncl tomo XVI. al ca- 
pitolo 3. Pretendono alcuni (a) Autori ,  che il primitivo Greco 
fosse affine all' Ebreo, e principalmeiite i l  dialetto Eolico, come 
dice Saiinanasio.Secondo i l  mio debole sentimento l'lEbreo t di- 
verso dal Greco neI1' artificio, e soltanto i due linguaggj sono af- 
fini in alcune parole a cagione del commercio. 

Lingua T:U- 282. L a  gente Teutonica occupa presentemente la pande  stri- 
toaica. scia, che divide, e traiversa 1' Europa dall' Adriatico sino alla 

Norvegia comprendendo i gran paesi d i  Germania, Fiandra, 0. 
landa, Inghilterra, Danimarca, e Svezia; e i linguaggi di que- 
ste nazioni sono dialetti dell' idioma Teutonico. I Dnnesi, e gli  
Sued& parlano dialetti si affini , che s' intendono facilmente, seb- 
be?e i Danesi alquanto si scostino da&!; Svedesi nella pronunzia, 
la quale somiglia 1' Inglese ,, L o  Svedese ( mi scrive do Boio- 

Danese. gna il Sig. Ab. D. Lorenzo Thyulen, che mi ha favorito d i  di. 
S"dare* verse notizie sulla lingua Svedese, e degli elementi, che di essa 

ha formati ) parlasi nella Svezia, e Gotia con piccolo divario 
consistente principalmente nella pronunzia, e nei nomi delle frut- 
t a ,  e delle piante ,, i quali nomi probabilmente sono della lingua 

Sci- 

- - -  *--.----.I----- 

(a) Bibtiandro nel Libro delle proprietà delle lingiie . P. Kircher 
Turris Babelis L. 3. se& 3. C. I. 

(b) Storia de'lctterati Inglesi tom. XI. cap. S. sez. 3. Casaubono de 
l h g .  HÉbr. 
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Scitico-Gotica (276). Nell' Islanda parlari un linguaggio, che 2 , ~ ' ~ ~ : ; ~  
dialetto del Danese; e del!o stesso Ddnere, e dei Lapponico si  
compone la lingua, che parlasi ( I  16) nella Groen!andir . 

283. Il dialetto I n ~ l e s e ,  detto ancora J n g l o  Sassone, ed intro- 
dotto nell' Inghilterra dal popolo Sassonc della Germania ( chia- Insiesc 
mato poi Jnglo-Sassone ) che vi entrb allo stesso tempo, che i 
Franchi sotto i l  loro R t  Faramondo entrarono nella Gallia, nel 
fondo è Tcutonico, ma imbastardito con m d t e  parole Latine, 
Celtichc, ed Irlandesi, che vi sisono iritrodotte . L'esposizione 
gramaticale , che pubblichcrb dell' Orazione Dominicale in IngIe " .Ove si 
se ,  farh conoscere la variazione del dialetto Inglese, il quale t 
divenuto generale nell' Inghilterra:, nella Scozia , e nella nuo- 
va Repubblica Inglese Americana-, ed t: assai comune nell' Ir- 
landa. Pubbiicherì~ gli elementi gramaticali de' dialetti Inglese, 
Danese, e Svedese, e da essi facilmente chiunque rileverà la lo- 
ro differenza. 

284. Il linguaggio Olandese è quello , che pariasi nella Bassa Gerd Ohidcsc 
i 

mania: e la lingua, che comunemente dicesi Tedesca parlasi nella i 

Germania alta : ciot incomincia dall' Adriatico, e termina colla Sile- 
sia, Sassonia , Franconia , Svevia , ed il  paese degli Svizzeri, che 
non poche desincnze nella vocale i hanno preso dagl' Italiani. L3 
lingua Tedesca ha havute notabili .alterazioni, per lo che difficil- 
mente s' intendono gli scritti degli Autori antichi. Lo tstesso 
accade in Svezia, ed Inghilterra cogli antichi scritti nel:e loro lingue. 

285. L a  gente Tertonicn secondo la comune opinione degli Au- 
tori discende da Gomer figliuola Primogeni t o  di Jafetto . Chi Discendenza 

della gente crede, che il  nome Germania provenga dal nome Gomcr; c chi Tcutonica 
dice, che i Germani discendoiio- immediatamente d'dschener pri- 
mogenito d i  Gomer, poicht gli Ebrei chiamano Jscbena? la Ger-' 
van ia  , ed dscbena+m i Germani , o Tedeschi . 'Ancora si dice, 
che un certo Tuiscon ~ronipote di Jafetto visse con Aschcnez, e 
che da Ttriscon sia prevenhto il w m e  d i  Terrtenr'co adottato dagli 
stessi Alemanni, che si danno i l  nome di Teuscbes, ed al loro 
paeoe quello, d i .  Teutsciland , cioè, paese di Teuscber . D9 questo 
nome vierie quello di Tedesco, che in Italia dassi comunemente a' 
qermani ,  detti ancora dlemann; ed dldmn>nni :  ed i l  loro pae- 
n dieesi A'emizgtarl e Ccrmanid! In Sprgnuolo dicesi A'emant'a, Parecohj n- 
ed Aemanes.  I1 Tedesco .in Francese dicesi A l e m a n d ,  ed in In- mi della 
&se G c ~ m a n .  L a  Germania in Polacco dicesi N;emia(in , in Un- ,:L 
garo Nemes , in Greco-volsare Nen~tqe , ed in Turco Nemce. In Fiam- 

- mingo lo Germania dicesi Duitslnttd. Di tanti diversi nomi a i  
Hèvvas. Catal .  delle L ing .  . Y asse- 
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assegnano varie etimologie. Strabone nel libro 7. dice, cile i Ro; 
mani agli Alemanni diedero il  nome di Gerinani , significando con 

no  alcuni Moderni , che i l  nomc Grrman ( composto di gerra guer- 
esso, che gli Alemanni erano, come fratelli de' Galli. Pretendo- 

ra in Celtico , e di man uomo in Teutonico ) sia Celtico-Teutoni- 
co significante uon~o gucrrirre . Altr i  vogliono, che sieno pura- 
mente Teutonici i nomi Gertitan, ed dlleman i quali significano 
tutto-uomo. Mun significa uomo: all' tut to:  e gev ancora significa 
tutto in un dialetto Tedesco. Io cogetturo, che i nomi German, 
ed Aleman sieno Teutonici, ed inventati per significare questa 
nazione; poiche veggo essere comune alle genti Americane (88) 
1' usare un nome significante iromo per esprimere, o nominare u- 
ila nazione. L a  voce gevra, che si  pretende di origine Celtica, 
probabilmente t di origine Ebrea, dal nome Ebreo ab-gueroth , il 
quale (a )  davasi in Siria al primo combattente. 

Sebbene dall' etimologie esposte de' nomi Teutonico , Gema- 
no, ed Jlemanno noil possa ri1evarsi;con certezza la discendenza del- 
la sente Teutonica, pure trovandosi questa da' tempi immemo- 
rabili ne* paesi, e nella compagiiia de' discendenti d i  Jafetto, a 
ragione congetturasi, che da qiiesto provengano i Teutonici . 

A R T I C O L O  I V .  

Lingua Celtica , ed i loro dialetti . 
C 

Lingua ce,. 286* S E la lingua Celtica parlossi da tutte le nazioni, chece!. 

tiu'. ticbe dagli Antichi si chiamarono, bisogna dire , che 
1' idioma Celtico sia stato il linguaggio di  quasi tutte le nazio. 
a i  antiche dell* Europa, e de' tutti  i figliuoli di Jafetto , daYguali 
esse discendono. I Celti si  mettono in parte della Grecia, nel l i  

Nazione Germania, nell' Italia, nella Francia, e in tutti  i paesi settcntrio- 
Celtica e 
p,,i, ihe nali dell' Europa; e appenna si troverh anticoGeografo, che trat. 
essa abitb . t i  della Spagna senza mettervi Celti  , o Celtiberi ; onde Orteli* 

a ragione in una carta geografica dell' Europa scrisse : Europa, o 
teltica antica. Gli Autori moderni, .principalmente i Francesi , c 
31' Inglesi, che riconoscano ne* Celti la prima nazinne, che i 10- 
ro paesi abitasse a norma delle idee di Ortelio hanno creduto , 
c quasi come massima certa stabilito, che quasi tutte le nazioni 
antiche dell' Europa.parlassero~qualche dialettoCeltico. I Lettera. 

ti In- 

(a) Veggasi Pluche : Histeire du ciel tcm. I. C. t .  9. 19. 
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ti Inglesi Autori della Storia universale nel tomo 5., 'e princi- 
palmente nel 19. trattando degli Spagnuoli , e de' Galli nel ca- 
pitolo r t . ,  sezione 4. giungono a dire ,, Difficilmente si  può re- 
care in dubbio, che 1' antico linguaggio Celtico fosse la lingua 
comune, che per tutta 1' Eui-opd parlavasi. Un msderno Autore 
ci  ha recate prove incontrastabili intorno a questo punto ... e3li 
è manifesto, che tutti i Galli parlavano dialetto Celtico ; ciok 
quello stesso, che in diverse parti dell' Europa conservasi parti- 
colarmente nella Biscaglia, Bretagna , Cornuvalia , Wallia , Irlan- 
da &C. ,, I Letterati Inglesi da qiiesti principi per loro indubi- 
tabili rilevano in ordine a' costumi, ed alla reliqinne degli ariti- - 
chi Spagnuoli, de' Gall i ,  e de'BI,etoni conseguenze per loro cer- 
t e ,  e per me false,, y i r h è  avendo io in rnmo una eccellent~sii- Errori Stori- 

CI per coo- ma gramitica dell' i<lioma Cantabro, o Biscaglino fatta, e man; 
datami dal Chiar. Sig. Abbate D. Giuseppe de Beovide, ed un lingua rari- 
altra dell' idioma Irlandese scritta , e mandatami dal nobile, ed t:&a;ila 
erudito Sig. Carlo O-conor, e non poche parole delle lingue Can- 
tabra, Celtica, Irlandese, Bretona , e Wallese, o Gallese, ed a- - vendone fatto il confronto, trovo, che la lingua Cantabra & di- 
versa da tutte 1' altre lingue ; ed il Sig. Ab. Behvide pregato da 
me a leggere il dizion.irio Ccltico, che trovasi nella ColleBanea 
del Leibnitz , m i  risponde da Balogna con data 28. Aprile I 784. ,. 
Non ho trovato nel dizionario Celtico del Leibnitz se non due 
parole Bascucnzi, o Cantabre, C sono le seguenti. Nel Ccltico 
6rrb significa orsq;'e trippa significa viscere, e nel Cantabro orso 
dicesi a+, e trlyed significa lo  stesso, che tripas in Spagnuolo 
( ci08 budelle ) ,,. Ecco una incontrastabile prova della diversi- 
t& delle lingue Cantabra, e Celtica, le uali tantoaffini si dipin* 9 geano, che Martiniere giunse a dire nell articolo Celta, che un 

i Cantabro scaza gran difficolth intendea i linguaggi Brerono , e Wal- 
i lcie, che sono dialetti Celtici. Vedcsi dunque, che la cognizione 

delle lingue t necessaria a correggere non pochi- errori,  :di cui è 
piena la storia: ed in appresso si provera (330) che la cognizio- 
ne del Cantabro k a' Letterati necessarissima per isviluppare mo\- 
t i  fatti confusi deil' antica storia dell' Europa. Così Giacomo Mac- 
fermn, che nell' anno 1771. pubblicò in Londra la sua introduzia- 
ne alla Storia dell' Inglaterra , e d' Irlanda, conftssa di  avere egli 
riconosciuta nel confronto delle lingue Celtica, e Cantabra la lo-  
ro  diversiti, ed essere false le conseguenze, che dalla supposta af- 
finità delle stesse lingue si deduccano. 

3137. E' ben degno d' ossesvarsi , che supponendosi da tut t i  gli 
Y %  Au- 
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'Autori lo stabilimento de' Celti nella Spagna, in questa non s i e d  
rimdste alcune parole C eltiche , come si rileva dal confronto della 
lingua Cantabra colla Celtica. Questa osservazione mi fa conget- 
turare, o che nella Spagiia non sono entrati mai i CIeiti , o che es- 
s i  non v i  hanno dominato, o che i Celtiberi ( o Celtispagnuoli ) 1 

rinomatiss,imi nella storia antica sicno gli stessi Cantabri , come 
dicono Dione, e Sifilino : e perche in Francia si stabilirono, e 4 
sussistono ancora alcuni Cantabri (-33 I ) e in Italia eziandio ( prin- 
cipalmente ne' paesi meridionali di essa ) abitarono i Cantabri (339) 
si può, anzi deesi congetturare, che parecckj antichi Autori ,,prin- 
?alniente i Greci,  a' quali i Cantabri erano più noti de' C e l a ,  ab- 
biano confusi i nomi d i  Celtg , e Cantàbro, c non poche volte col 
nome de' Celti abbiano parlato de' Cantabri. Eforcr spesso citata 
da Strabone divide la Terra in quattro p a r t i ,  dellequali l'orien- 

-"%aie mettesi abitata drgl' Indiani, l' australe dagli Etiopi, la %t- 
tentrionale dagli Sciti, e I' occidentale da' Celti . I Greci dunque avendo 
più distinta notizia dell' I talia,  e della Spagna, che de' paesi, o- 
ve abitavano i veri Celti , chiamarono Hespcvi, o: occidentali, l' 
Italia,  te la Spagna, e con ciò motivo d;edero alla confusa idea 
del nome Celta, o de' Celti della Spagna, ed Italia. 

288. Da' Moderni Autori la l i n p a  Celtica si dipinge, e sup. 
pone matrice, e -  sorgente d i  moltissime parole Greche, e Latine; 
ma a1 mio debole intendimento non se ne danno prove convin- 
centi ,  le quali consistere debbono nell' assegnare alle dette paro- 
le voci indubitatamente radicali nel Celtico. Io mi lusingo d i  

' 
ritrovare nel Cantabro la vera radice di alcune parole Lat ine,  e 
questo scuoprimento da prove incontrastabili della loro vera ori- 
gine. Per mancanza di tali prove nellxdioma Celtico io  nel trat- 
tare de' figliuoli di N o t ,  e de' loro discendenti nel tomo xvr. 
dell' Idea dell'universo non ho fatto conto dell' EtimologiaCel. 
tica, che a' loro nomi (n) si dà da' Moderni, e neppure non 

isti- 
-liii-Li--iii-iiiiiriii--ii---iiii----i--- 

(a) ECCO quì Ia pretesa etimologia Celtica, che si da a' nomi Cro- 
HOS , Ut-anos ,Jupifcr , Tonans, N c p t ~ n ~ s ,  Mercurt@s, Tawtu~,  Talamon I 

Hermcs , Hcvcules , Ywlicamr , Apollo , Titan , Triton , Rhca , Ygnws , 
Diana, e Minerv~ . 

a Nomi Celtici. 

Crono . . . .. . coronato. Merkvvr . . . . mercatante- 
Our-en . . . . uomo di ciero. Marchvvr . . . marciatore. 
Taran . . . . . 'tonante. 'Teutat . . . . padre del popolo. 
N.oEddifn . . .. nuotante .., Telinon . . . , uomo alto. 

Armes 



istimo Celtiche tutte le parole del Latino, che sembrano analoge . 

a1 Celtico. Sono per esempio le ( a )  parole t i v ,  e tallab ( o ta-  
lau ) della lingue Celtica, e dell' Irlandese ( che si fa dialetto 

Xel t icn  ), e da esse sembra provenire il  no@e Latino t e w a :  ma 
d' onde consta, che da t ;r  , *e tallfib terra,  e non pro- 
vengano da terra le parole t ; v ,  e tallab ? I1 certo, egli è, che Idee false 
nella lingua Bretona , e Aremoricana ( dialetti certamente Cel- de' Moderni 
tici ,, piucchè non n' C 1' Irlandese ) terra dkesi douar, e d a i a r .  celro-Lati- paro'' 
Engrl in Celtico significa fuoco, e però si pretende, che da en- ,, . 
gil provenga i l  latino iqnis:  ma il fuoco in Irlandese dicesi ta- 
un,, nel Bretone dicesi thi , e nel Celtico dicesi ancora t i  , e ulvu , 
onde si deriva =T;-taan casa del fuoco. Perche dunque nqn si di- 
ri, che t i  significa propriamente fuoco in Celtico; e che la pa- 
rola engi: viene dalla Latina ; ~ n ; s ?  A u r  significa oro i n l e l t i co :  
e quest' aur ,  siccome ancora l' aurum Latino sono chiaramente 
di origine Cantabra. L e  voci Irlandesi tippin ( labbro ) ed eacb 
( cavallo ) sembrano originarie 'dalle Latine labium, ed equus : 
ma in Irlandese sono ancora le voci pus,  e geraun significanti 
labbro, e cavallo; e però io  credo, che le  prime non sieno Ir- 

lan- - - - - -  
Armes . . . .  : indovino. Trvvidon . . .  errante. . 
Erchil ..... orrido. . Rheis . . . . .  ptincipessa. ..... Viiel-gin . . .  inventore di ac- Ghuin bianco, bello. . . . .  ciajo . Di-anaf casta, $intatta. ... Apheulin . . .  figliuolo delsole. Min-arfau tempera sttumen- 
Ti-taan . . . .  casa di fuoco.. t i  da ferire . * 

Irlrindcri . Latini. 
(4 Nomi . 
Ccltici. Latini. . . . .  lippin ) Iabiuin. 

Tir  terra. 
PUS, 1 . . . . . .  .... Engil ) ) eqnus. . - . . ignis. geraun ) 

Ulvu ) nrau ) 
aur  ruriam. Bathas 1 ' . coelum, ....... 
mor . . . . . .  mare. 
avvir . . . . .  aer. Bretoni . Latini. 
avori-. . . . .  amnis. 
ncf. ...... ce lum.  douar . . . . .  terra. . . . . . .  thi ignis. . . . . .  Ivlundpri. Latini. neon. caelum. 

1 tdiab . . \: . terra . Avernovicani. &tini, . . . . . .  l . . . . .  . . . . .  taan igais. 
muir mare. dovar terra. 
@una. . , , , . amnis, COUP. . . . C ~ M *  



I74 CATALOGO DELLE LINGUE. 
landesi , ma Latine intrcdotte nell' Irlandese. Nell' Aremoriea- 
no cown significa cielo, i l  quale dicesi nef, neau ( e flathas ) neo* 
i n  Celtico, Irlandese, e Bretono; e però coun dee riputarsi voce 
Latina. Ecco (339) qui un sagg~o de' veri argomenti , che farsi 
debbono per dimostrare, che non sono Celtiche quelle parole 
Latine, e Greche, che ritrovansi nell' Idioma i e l t i c o  , come pre- 
tende la nuova Critica de' Moderni Francesi , ed Inglesi : e 
quest' h il vero motivo, che i o  ho avuto per disprezzare I' etimo- 
logie Ccltiche de' nomide'figliunli di Noè, le quali da parecchj 
Moderni si credono mirabili mezzi per ben conoscere i fatti delAg 
antica storia. 

389. Vengo ormai a' dialetti della li ua Celtira.  Essf secm- 

/e3 ! o  do i Critici Moderni sono i linguaggi, "h C c~a r l ans i  in alcuni pae- 
si della Francia ,detti Bretorro ,&Jr»tovicano,+-l' Ivlandese , o Ib r r -  
nere, 1' Erse ( che parlasi in alcuni paesi della Fcrnia il GJI- / 

f .  ' e ,  o Wal!esr ( che parlisi nel d i  G ~ l l e s  ) rd i l  C ~ H -  
tabro , che parlasi nella Bisca8lia , e Giiascogna . I l  Cantrabo , come 
non guari frl detto, non t dialetto CeItico; e così ancnra fa) lo 
crcdea il  Leibnitz,   rima cziandio che fosse stato ~ubbblicato il 
Dizionario Cantabro del P. Larrar.iendi . 

Galloantico, 290. 11 ling;iaggio Bretono che parlasi nella provincia Francese 
Brctono. della Bnssa Breta,yfia ( nell' Alta parlasi il Francese ) , sembra essere 

indubitabilmente dialetro della lingu? Celtica , chiamata Gall;ca da7 
Romani, come dice Giulio- Cesare nel principio de' suoi comenta- 
rj, ove si nota ,, che la Gallia è divisa in tre parti, ci02 1' una 
de' Belgi ( o Fiamminghi ) : 1' altra degli Aquitani , e 1' ultima 
de' Celti , da' Romani chiamati Galli, e tutte queste nazioni sono 
differenti nella lingua, e ne' costumi ,, . i &lerni credono, che 
i linguaggi de' Belgi, deali ul/qt#itawi, e de' Galli fossero dialetti 

- Cdt i c i ;  ma perchi ne@ Aquitania comprendesi l i  Guarcogna, 
~ ~ ~ * o  m i -  ove da' tempi immemorabili si è padato il Cantabro , e la  
C 0  0. Belgia ( o Fiandra ) e era abitata da gente Teutonica, o forse d a  

qiresta era stata dominata, & prohabile , che anticamente nella Gal- 
lia fossero quelle t re  diverse lingye , cite Giulio Cesare distin- 

gue . 
-----.---i--------- 

' ,  (a) Lcibnitx in lettera diretta a Chamberlain, ed agiunta alLe ope- 
rc di questo dice: ,, ipsam linguam vererum Hispanorum f3iscainz, 
ve1 Vasconicac siinilem fuisse credibile e s t ,  qua! sese in asperrimis 
montibus contra Romanos , Gothos, Saracenos tueri potuit . Et cre- 
dibi!e est hanc linguam eriam se noti nihil per vicinam Galliam , 
Aqultaniam scilicet , & Narbonensem diffudisse , sed a Celtica , idest 
GIllica vetere, & Gerruanica longe diversam esse apparet. ,, 



C A P I  T O L . 0  IK A R T .  IV. vj 
sue. S. Girolamo (a) dice, che a suo tempo parlavasi 'in Gaiazta 
la lingua stessa, che si usava a Treviri;  e daciò si rileva, che 
i Galati erano tribii dc' Galli, o Celti .  I o  avverto essere Cantrbri * . 
i nomi Calatia , Sova, e Dndibva ( cittb di Galazia ) ; e però con- 

etturo, che i Galati provengano da qualche tribu di Galli vicini * p' Cantabri ,,ed alle spiaggie del Mediterraneo. 
291. I1 dialetto .d~moricano (o  .4vemov;:ano, come d' alcuni si  

Armotice, o scrive ) t affine al Bretono, e parlasi in  alcuni,' paesi marittimi del- Armorieas.. 
la Bretagna minore, ed al sud di essa. Gi.-mor voce Celtica che 
significa cosa mav:ttima. Nel dialetto ~ ~ m o r i c a n o  noto 1' uso della , 
lettera z più frequente, che negli altri dialetti Celtici , e questo 
frequente uso attribuisco a1 commercio degli Armoricani CO' Can- 
tabri , poicht I' Armoria si  stendea probabilmente da' Cantabri 
sino a1 paese de' Bretoni . 

29%. '11 linguaggio Gallese, o Wal lea  parlasi nel pane di GaZ- a 
Ces, o Walles, provincia dell' Ing!aterra , e da parecchi Inglesi Wal lac .  
( come si legge nel tomo 19 della Storia universale de' Let te-  
rat i  Inglesi al capitolo r 2. , sezione 4. ) si crede il  dialetto pih 

q u r o  della lingua Celtica: ed in questa provincia si conserva pih 
incorrptto verso la parte settentrionale di essa , che nel resto. L' 
artificio gramaticale della lingua Gallese ( del quale ho potuto 
procacciarmi una brevissima notizia) differisce notabilmente dall' 
artificio della lingua Irlandese, i l  quale mi assai noto. 

Annoveransi fra i dialetti Celtici i linguaggi , che parlansi 2:tyGa,- 
nell' isole di Mnn ( nel mare trlandese ) e d i  dnglese; ( che si ieie. 
riguarda come provincia del Principato di Galles ) . J,a lingua 

Linguaggio A g l r r c i  è certamente dinlcrto Gallese: ma il linguaqsio, o piu- Ma 
n affine tosto i linguaggi Man sono dialetti Ivtandesi , ed Ersei . Nclla .lr r,i,,de. 

parte settentrion~le di fif'tn parlasi un linguaggio affineall' Irlan-se, cdnsse. 
d w ,  e nrll' Ailstrale parlasi un linguaggio affine al17Evse, d i  cui 
in appresP.1 discorrerò. 

293. L a  lingua Ibevnese, o Iv/andeJe parlasi nell' Irlanda, e :o- Lingua 
mtinemefite si dice dagl' Inglesi dialetto Celtico , e dal Leibnitz landese. , 

1 si fa il diilctro Ccltico più puro, che si conosca. Il Sig. Carlo 
0.conor mi ha favorito d i  scelte notizie sulle lingue Irlandese, 

cd 
- - . I I ~ ~ - - -  

(a) S. Girotam. Lib. a. i n  4 p z j 9 .  ad Galatar: ,, Galatas ( excepto 
sermone Grzco, quo omnis Or,ens Ioquitur ) propriam linguam eam- 
detn pnne hiberb, quim Treviros . Forse d ~ p o  il passaggio de' Galli 
nella Galazia s'introdusse in Francia col commercio I'iiso della lin- 

ua Greca , che ancora parlavano quelli di Marsiglia, come dice S. 
&imlamo citando Varrone . 
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ed Erse, e come altrove 1' h2 d c t t ~ ,  di ottimi documenti per ' 
formare la gramatica Irlandese, che pubblicherò in altra occasio- 

. ne ,  ed il  Sig. Ab. D. Luigi Gucagni ben noto per le sue dotte 
~roduzioni  , e degnissimo Rettore del Collegio ! bernese di Roma 

L' Idioma mi ha mandati alcuni documenti sulla stessa lingua, cosiccht ho  
Irlandese è 
i l  potuto osservare la sua natura, ed artificio; e i' attenta osserva- 
puro Ceiti- zione mi obbliga a congetturare, o che 1' Irlandese t i l  più puro 
- 9  ?l1"g~ldialetto Celtico, come pensò i Leibnitz , o che desso è lingua 
matrice. 

Matrice diversa dalla Ceitica. Conviene 1' irlilndese col Bretono, 
Gallese, C Celtico in molti nomi ; ma ancora ne differisce in mol- 
tissimi, che sono voci d i  cose comuni. Se la nazione Irlandese si 
Itabilì nell' Irlanda, prima'che vi entrassero i Bretoni, o Celti , e 
poi da questi fu  domiaata, non è da maravigliarsi , che nell' Ir-  
landese si trovino molte ?arole Celtiche. L' Irlandese prepone a' 
suoi cognomi le partitole 0, e Mnc ; per esempio O-conor , Mac- 
Ferson, e questa particolarith, che non si trova ne' cognomi Bre. 
toni,  presenta una prova non indirerente della diversita de'lin. 
guagsi . Gl' Irlandesi chiamano Gadelie la loro lingua, ed i 
Gallesi chiamano Cumauaee , e Gor~rdo~q il ploprio idioma. 

294. L a  nazione Irlandese ir. tutti i tempi' è stata cara alle 
nazioni vecine, e principalmente alla Spagnuola , e però nella Spa- 
, ~ n a  singolari privilegi gode. Noi) è mancato Autore, clie gl' Ir- R_J~$ landesi faccia originarj dagli Spagnuoli , ma la grande differenza, 

Icliada. che C' i. tra le  lingue Cantabra, ed Irlandese smentisce questa 0. 
pinione, appoggiatd forse alla moltirudine di parole Fenicie , che 
nell' idioma Irlandese si ritrovano ed allo stabilimento di qual- l' che colonia Spagnuola (391) nell' Irlanda. I1 Sia. O-halloran (480) 
v i  ha scoperte centinaia d i  parole Fenicie, ma perche i Fenicj a- 
bitarono in Ispagria, dove ancora si usano parole Fenicie (481) 
lo scuoprimcnto del Sig. O-halloran soltanto prova , che i Fenicj 
mercanti per genio, e pel nome del loro Padre Canaan passarono 
dalla Spagna nell' Irlanda, come l'autorizza la tradizione in boc- 
ca de' Fileas ( nome degli antichi Filosofi Irlandesi ) i quali as- 
seriscond avere imparate i ' loro Maggiori le  lettere da un uomo 
celebre nell' Oriente chiamato: FLm c . G1' Irlandesi danno al!' 

Alfibetn 
Irlandese. alfabeto il nome d i  Bethirrr'snion , il quale si  compone de' nomi, 

che eglino ddnno alre tre lettere I%, L, N;  e però rilevasi , 'che 
le tre prime lettere del loro alfabeto h n o  B. L. S. Questa sin- 
golaritb non prova, che eglino non ~bbiano  imparate le ?ettere da 
qualche Fenicio, o Spacnuolo , ma soltanto prova , che il  Fenicio , 
che loro le infegnò, era un commerciante, e non Maestro da scuola, e 

P3- 
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pcrb non ri curb d' insegnarle .coli' ordine, con cui neii' alfabeto 
de' Fenicj , degli Ebrei &C. si ritrovano collocate. 

295. Gli stessi Filosofi Fileas aggiungono, che gl' Irlandesi fu- Srara 
rono chiamati Kinea-Scrrit dal nome Scota , pi-oprio di una Egizia degP 
(391) Sposa di Breogan Padre di una colonia, che si crede passa- Irlandesi. 
. ta dalla Spagna neli' Irlanda : e questa confusa , o favolosa tradizione 
de' Fìleas autorizza 1' antichiti del nome di Scoti ,che secondo 0- 
rosio'è proprio degli abitatori dell' Irlanda , conosciuta da';Greci col 
nome di Jeuna , e da Tolomeo chiamata Iveinia , nome Fenicio , 
che secondo il Rochart signfica nbitaPone lontana. Che gl' Irlan- 
desi abbiano avuto, o dato ascotessi anticamente i l  nome di Scu;t , 
o Scoti rilevasi ancora dal nome Scoyin , che è una buona parte del- 
l a  Gran Bretagna , ovr  parlasi la lingua Erse affine ali' Irlandese. 
L' affinith di queste due lingue prova le conquiste dagl' Ir- kife:,:<" 
landesi fatte nella Scozia , ove era la nazione chiamata Pigi da' Irlandese. 

i ,  e Pehites, (a) o Pech:rs da' Sassoni. I1 Venerabile Be- 
Libro I. della Storia Ecclesiastica dice ,, che i Pitti erano 
dalla Scitia con barche lunghe: ,, e perbforse i Yi8; era- 

no Sciti: ma in questo caso la lingua Erse abbondar dovrebbe 
di parole dell' idioma Scitico, c se per avventura nell' Evse non 
si trovano parole Scitiche, allora 'prova certa si  avrh di essere 
originaria dà' Bretoni dai Galli la gente P iBa ,  o Pechte, la 
quale forse & ,un r a m ~ a e '  PiLtones, che a' tempi di Giulio Ce- 
sdre ( come egli stesso dice nel Libro 8. capitolo 8.) erzno neli' 
Aquitania, ove si parlava la lingua Cdt ica .  Plinio nel Libro 4. 
e. io. e Lucano nel Libro 4. verso 436. parla di questi PiBo- - * 

#es, o Pet7ones ( come li chiama Tolomeo ) da' quali nomi pro- 
viene quello della citta di Poizicrs, nel cui territorio erano i P i .  
gones Galli. 

I1 linguaggio Erse h assai rozzo, perchh presentemente sol- 
tanta parlasi dal volga, e sono periti gli scritti de' Ba Ji , e de' Se- 
nactics,.,antichi Sapienti degli Ersi. ,, I poemi ultimamente pube 
hlicati sotto i l  nome di Ossiant da un abile Scrittore ( dice l' e- 
r ~ ; I i t o  ( b )  Sig. Butler ) sono senza dubbio produziohb dello stes- 
so  Scrittore, corn' i l  dirnosrra il Sig. Carlo O-conor nelle sue ec- 
cellenti dissertazioni siilla storia dell' Irlanda srarnpate a Ditbli- 

Hemrds , Catal. delle L ing. Z no 
- - - v  i- - --- i C I - . - i . I  

(a) Claudiano nel Poema sii1 terzo Conso!sto di Onorio dice; 
1IIe leves Maurns, nec falso nomine PiiJos Edomuit. Scotumqitc 

vago muctone sequutirs . 
(b) Vite de' Santi stampate a Dublino 1780. tomo rc. viia d i  S. 

Remiaio. 
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n o  nel 1766. ,, E' indubitabile +'che r isrupport i  !=detta Opera 
Poetica. 

296. Accade, che 1' intendente dell' Erse capisca abbastanza 
1' lrlandere, e pel contrario 1' intendente dell' Irlandese non ca- 
pisca L' Erse senza farne studio, o da cih i l  Sig. Macferson [che  
sembra essere 1' Autore de' dr t t i  poemi Ossinm ) rilevare pretende ,.che 
la liiigi~a E v s e ,  o Pittn sia matrice dell' I r l m d e s e .  Questa illa- 
zione (confutata energicamente dal CIhiarissimo Sig. Carlo. O-conor 
nelle prclodate dissertazioni ) contraddice a!la storia , che asserrisce i 
P i t t i  essere stati s~gg ioga t i  dagl' Irlandesi, e soltanto prova gli Er- 
s i ,  o Pi t t i  avere avuta lingua diversa dall' Irlandese, avanticli& da- 
gl' Irlandesi fossero s tat l  dominat i ,  come doveano averla, seera- 
n o  Sciti secondo l' atitorevole opinione del Ven. Beda, o se per 
avventura 1' Irlandese non è dialetto Cel t ico (293). 

397. Sembra, che ne!ll Italia sia un p m e ,  ove conservasi f i -  
nora un qualche dialetto Celtico , poichè nella seconda parte drlle 
Let tere  Americane ( Lettera 14. ) ultimdmeiite pubblicate le7 esi ia 

59 seguente notizia. ,, In Italia fra la provincia de7Sette Comuiii prn- 
miscua col Tiro1 vi è una popolazione, che usa un linguaggio 
a parte, non inteso ne da' Tedeschi, nè u'agl' Italiani ,, . Qesto 
linguaggio probabilmente è dialetto Cel t ico,  poichè il  s i to ,  ove 
qariasi,  chiamasi Val-Cimbra , ed i Cimbri , o Cumbri  eranoCel- 
ti : e certamente se quel lingiiaggio fosse dialetto Teutonico ( 2 8 2 )  , 
saiebbe in qualclie maniera inteso da' Tedeschi. 

298. Nella citata storia universale de' Let terat i  Inglesi si pre- 
tende, o suppone, che fossero di  origine, e lingua Celtica parec- 
chie  nazioni antiche dell' I ta l ia ,  come gli Umbr i ,  gli Aborige- 
ni &C. Io non approvo, ne contraddico a questa pretensione, di- 
r ò  soltanto, che da documenti certi (339) si rileva essersi sta- 
bilita una gran colonia Cantabra ne' migliori paesi dell' Italia; 
e che i Cantahri sono stati chiamati Celti (256) per isbaglio. 

~ i ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~  299. L a  gente Celtica si fa comunemente discendente da Gomer pri- 
dell? gente mogenitodi Jafetto ,ed al nome Gonlr~ sembrano allusivi i nomi Citn- 
cc'tica. bvi ,  e Cunidri , che si davai!o alle nazioni Celtiche, ed il nome 

Gonirre,?, con cui  i Gal!esi chiamano la loro lingua. Sappiamo, 
che Jafetto si stabili nell' Europa, e Beroso dice, che i figliuo- 
li di Gomer si stabilirono nella Spagna, e nel\' Italia : onde tro- 
vandosi in Europa da' tempi immemorabili la gentc Celticr., bi- 
sogna congetturare, che esia discenda da Gomer .  E' indubitabi- 

Paroie>!ti- l e ,  che la gente Celtica si distese )er parecchj siti  e dell' Eu- 
c t y  ne dia- 
lcrii-Tarrari, ropa,  c dell' Asia .  .Nel linguaggio del Tibet (a30) si sono tro- 

vate 
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vate alcune parole, che usansi dagl' Irlandesi , e ficii' idkma Tar. 
taro è antico, e fr~quente(q93) 1' uso della parola tan per significare 
paese, o rqione , come in Indostan , Cbu.(istan, Turhistan , &C. e 
la voce stan in Celtico significa regione: e forse il nome +i- 
tan ( da dove derivasi Jquitania paese de' Celt i  ) s i  compone 
della particola tan. E' probabilissimo, che nella Spagna , paesx 
dovizioso, e perà caro a tutte le nazioni, che ne aveano noti* 
zia, siasi trasferita qualche colonia de' Celti ad essa più vicini. 
Varrone citato da Plinio nel capitolo I. del Libro 3. dice, che nella 
Spagna sieno le nazioni .Tbera , Persiana, Fenicia , Cclta , e Car- co~on;,cel-  
taginese. DelY arrivo de"5~enicj ( o Tirj  ) e de' Cartaginesi in tica nella 
fspagnà parlano le storie; e niente si sa di quello de' Persiani. Spagna. 
De' Celti della Spagna fanno menzione tutti gli antichi Geografi : 
ma perchk i Cantabri, come si notò avanti, furono confusi col 
nome de' Celti , si potrà congetturarea che qualche colonia Cel. 
fica delle spiaggie del Mediterrancou#ra passata nella Spagna , e 
che il passaggio della detta colonia, e la corifusa idea, che negli 
antichi tempi aveasi della nazione veramente Celtica, abbianoda- 
to occasione alla denominazione di Cetti, con cui erano intesi 
i popoli Spagnuoli. 

I ,  

A R T I C O L O  V. 

Lingud Latina, e suoi dialetti . 
A lingua Latina ( della cui origine, e formazione di, 
scorrerò inappresso ) & idioma illustrissimo per la sua 

cultura , per contenere il tesorodelle scienze, per essere il linguag- 
gio della Religione, e de' Epienti ,  e perchb bmatrice de' famo- %:.I, La- 
si dialetti Francese, Spagnuolo, Portoghese, ed Italiano ,, che rcndu- 
ta  hanno universale, e nota a tutto il mondo la lingua Latina 
loro Madre. Il Francese ,e 1' Italiano sono idiomi notissimi a' Letterati 
Ew&. . ed Americani, perchk in essi sono state tradotte ,. e con- 

I l .  
tinuamente s i  traducono le migliori Opere scientifiche del mondo. 
11 Francésc 8 divenuta lingua di Corte principatniente ne' paesi Francese, 
Settentrionali, e 1' Italiano è divenuta linglia di teatro in tutta 
1' Europa. Parlasi ancora 1' Italiano in non pochi paesi della Ger- Italiano - 
mania, e delle coste dal mare Adriatico, ed b lingua assai no. 

i ta ancora fra i Turchi Europei Il Portoghese parlasi iii  or-^^"^^^^"' 
I togallo , e nel Brasile, ed è lingua de' Commercianti, e de Fo- 

rcstiqi in tutt:: Le coste, dell' Africa al Mare Oc~ano,  cd in tut- 
Z 2. ta 
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to 1' Oriente sino agli stessi porti della Cina.  L o  SpagnÙoio par. 

Spagnuolo. d a s i  in tutti gl' immensi dominj Spagnuoli dell' Europa, Ameri. 
ca ,  Asia, ed Africa, ed irt Sardegna, ed & assai noto pel com- 
mercio nelle coste della Barberia, ed in noii pochi paesi di Le- 
vinte,  ove lo  hanno propas-to gli Ebrei (d) scxcciati delta Spa- 
gna. 11 linguageio Portoghese è dialetto subalterno dello Spagnuo- 
lo, quando non l o  vogliaino chiamare piuttosto Linguagsio Ypa- 
gnuok antico. I ,,i. 

301. Oltre i quattro metitovati dialetti Latini (co'quali conven- 
gono altri meno principali, come il Galle&$, Catalano , e Valenzano nel- 

*alako, o la Spagna, i l  Piemontese, Grnoveskq, %;n;ziano, Bol~pnese , Ca- 
labrese;&c. nell' Italia , i l  Provenzale nella Fraiicia &C. j C' il lingua- 
g io  Walaho, o Moldavo, il q ~ n l e  dialetto immediato della lin- 
gua Latina. I l  linguaggio Vslriko conservasi puro nella Valakia , ~ e h -  
beiie essa è circondata da genti, che parlano idiomi differentissimi , 
quali sono il Turco ,  Greco ; illirico , Ungharo , e Teutonico . Anco- 
ra nell' Ungria ( 265) parlasi il Virl.zio. Sebbene nel piccolo di- 
zionario delle lingue metto parole de' aentnvati  dialetti La- 
t in i ,  e dal confronto di essi l'afiriith rle'medesimi dialetti può ri- 
levarsi, pure quì sotto ( b ) .  pongo una ste5sa e s ~ s s i n n e i n  tut t i  i 
cinque dialetti Latini ,  acciocche la loro affinith, e stato presen- 
t e  si conoscano meglio. Nella letterale trail izione, che della det* 
ta espressione metto, ho procurato di confrirmare all' idiotismo 
del Valako tu t t i  gli altri dialetti Latini .  Ancora in tutti questi 
h o  scelte quelle parole di  nrigine Latina,  che in essi si usdno; 
e però il Valako, sebbene non poco dal Latino si scosta ( come 

poi 
L 1 _ l - I _ - - - _ - - - - _ I  

- (a) Nan senza ammirazione Im trovato c3nservarsi tra gli Ebrei 
di  Smirna ( il cui linguaggio ho seiirito parlare ) quello stesso Spa- 
gnuolo naturale, eri espressivo, che leggesi negli Autori Spagnuoli, 
che scrinero verso gli anni ISSO. 
(b) Lingue. 
L a i i w  . ikdam Parenr nower pec- Christus passiis est pro Ifcccatis 

C R V I ~  . nostris. f 

Valaha. Adam Parinte al nostro Cristos a passit peatru pecatele 
a pecatuit. nostre. 

Iia1ion.r. Adamo Padre nostro ha Cristo ha patito per i peccati 
peccato . nostri. 

Spagnuola. Adam Padre nuestro Cristo ha padicids por 10s peca. 
ha pecado . dos nuestros . 

Porto~bcsr. Adao Padre nosso te- Cristo teve padecido pe 10s pec- 
ve peccado. cados nossos . 

Frmc:~c. Adam Pere netre i pe- Clnist a paci pour les peches no- 
ché. t t e ~ .  
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poi si v e d d  n:ll' orazione Domenicale in Vaiako j sembra essere 
non meno affine al Latino, che il Sono 10 Spagnuoio , e 1' Ita- Discendeora 
liaiio. della gtate 

302. L a  lingua Valaka dunque addimostra, che i Valaki , come an- 
cora indicasi nrlla storia, sono cnloni , o unaschiatta de' Romani man- 
dati da Trajano nella capitale del regno di Dacia (da  lui conquista- 
t o ,  e nominato Ult>ia Trnjana , e d' altri chidmato Sarnzipe:~etbusa) 
nel quale si sono ritrovati parecchi monumenti Romani . Nrl nome 
Vaa[aRo, e in quello, che i Yula4i si danno a sestessi, si ravvisa chia- 
ramente 1' origine Romana de' Valaki imperciocchk gli abitanti 
della Servia , Croazia, e <li altre provincie della Bulga-ia thiama- 
no Ula5 il Romant~ ,  e da Ulab probabilmente vieni V.qtaho. U[ah Signllica2,0- 

nel dialetto degli Schiavoni significa servo, pastore monrnnaro; ed ., dei  ,,,, 
t # i ~ t q  in Illirico puro significa post;,oi:enr. 1 Valoai danno a se vo ldko .  

stessi il nome Komunirs: e gli Uncari danno loro quello di 0. 
InboR . 
303. I Gesuiti,  dice Busrhing nella sua geografia trattando 

della V ~ l a k i a ,  si snnR industriati di a!lett;re i Valaki, e di u- 
nirli alla Chiesa Romana sotto il iinrne equivoco diGvaci t iturt~n 
ilniiorum . l' effetto di questa industria de' Gesuiti prova , 
che i Valaki so110 ignorantissimi, se volontieri si vogliono ag- 
gregare alla Chiesa Latina,  soltanto perchè loro si accorda il t i -  
tolo d i  Gvrci ad essa uniti. 

304. L a  lingua V ~ l a h a  si & conseruata, perchè & stata lingua 
di  corte; e dalla stensionc de' paesi, nve si pa1.I , , rilevansi la 
dominazione, e le conquiste de' Principi Valaki . Queste notizie ba- 
stano a mettere in chiaro la discendenza, la religione de' Valaki , e 
la natura del loro l inguag~io , del quale non occorrer& disco~rere pih . 
Degli altri dialetti Latinl parlerò dopo di avere esposto breve- 
mente lo stato della loro' lingya Matrice ( cioh della Latina ) per 
lo  spazio d i  dicci secoli, nel quale esga incomincib a perfezionar- 
s i ,  s i  perfczioiò diventando idioma universale de' paesi con- 
quistati da' Romani, e poi colla dictruzinne dell' imperi0 Ro- 
mano, e nascita. de' nuovi diaietti -Latini  rtAò .lingua morta , 
some prckntemcnte I' L. 
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Lingua Lat ina.  

305. A' tempi di Numa Pompilio, secondo R e  di Roma, 
che morì nell' anno 83. dalla fondazione di questa 

Stato della Citth, ovvero nel]' anno 6 7  I .  avanti la iiostra Era ,  la lingua La-  
liligua tina era sl rozza, e con tante parole iorestiere mescolata , che le 
na a' tempi leggi da Numa promulgate, ed i versi dr' Sacerdoti .Tal; istituiti 

dallo stesso Numa non s' intendeaao nel primo secolo del]' Era 
Cristiana, com' il dice Dinnigio Alicarnasso, che vivea a!!ora. 
I n  Festo trovansi alcuni fiarnmrnti delle legsi di  Numa, che 
noto <li sot to,  ( a )  e di altii Re Romani, e da essi rilevati lo  
stato della lingua Latina a' tcmpi di N i m a .  Ne'detti framnien- 
ti trovasi la parola arietens, che e Cantabra ( 3 7 0 ) ~  ed inoltre 
osservo, che gli antichi Latini terminavano in d parecchi tem- 
pi,  e cosl cliceono tolitod, opovretod, estod, sr4b;:itod; ed i Can- 
tabri terminano sempre le sei persone del Pizsonte, del Prrterito, 
c de' Futuri in  det , drc , deu , deqir , dt-rrrc, deue . 

q06. Questa osservaziohe da mottivo a congetturare , che il 
~ à t i n o  non poco abbia preso dal Cantabro; ma perche poi si di- 
mostrerh, che nel Latino sono parecchie p.?rolf: d i  origine Cane 
tabra, e che il Cantabro certamente si t! parlato nell' Italia, i o  
perora supponendo queste cose come d imq~tra te  brevemente discor. 
IO delle paroledi altri idiomi,  che nel Latino sono state intro. 
dotte , e dell' origine dklio stesso idioma Latino.  
307. Questo, dice il Sig. Ab. Spagni nel Libro desiqn:s ide.i. 

rum a1 numero 190. proviene dall' oscura lingua, che in Roma si 
par- 

- - i - -  -- i  --- --- 
(a) Leai di Numa . Letterale traliuzione Latina. 

Sei hernonem fulmin lobis Si hominem fulminibus Jovis 
ocisit nei supera gema tolitod occiderit , nesiipra genus tollito; 
hemb sei fulmine& ocisus escit h o m ~  s i  fulinine occisus est, 
oloe ioiista nula fierioporietod. ei iuxta nulla fieri oportet. 

Se cuips heinrinem loebesomdolo Si quis homsnem liberum dolo 
sciens mortei duit pariceidad. sciens morti dabit , parricida 

estod . esto. 
Sei im imprudens se dolo malod Si imprudens se dolo malo 

onisit pro capired oceisei , & occidit , pro capire occisi, & na- 
nateis t e ~ .  

eiius rndo concionrd arictem ejus i?  concione arietem subi- 
rukicitpd. c m .  
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parlava ne' primi secoli dalla sua foiidszIijne .* fa quale appenz 
s' intende, come i l  f'.!nno vedcre i frjmmenti delle leggi de' pri- 
mi suoi Re ,  e l'iscrizioni antichissime, che in parecchj tempi s i  
sono ritrovate. Scuoproi:si nella lingua Latina tante parole Gre- 
che,  Celtiche , e di altri idiomi, principalnlente del Cantabro, 
che se tutte queste dal Latino si levassero, sparirebbequisi tut ta  
la lingua Latica. L a  moltitudine di parole Grrche nel Latino & . 

nota a tutti coloro, che di questi due idiomi hanno qualche no- Lf; ," inl~n~~ 
tizia, onde 3 ragioiie Grcgorio Ciiapio nel proemio del suo te-  bondadi pa- 

sluro Pulon~-Latino-Greco oisse, che gran p.irte delle voci Latine ~ c ~ ' ~ ~ " ' ~ ~ -  
dcrivasi dalle voci Greche. 
308. Trovansi ancora ncl Latino voci Etrusche, Voische, Sa- 

binr ,  Puniche, Ebraiche, e Persiane, come notano il Sig. Don - .  
Matteo Aimerich, ed il Sig. Gioseffo Aldiiii degnissinio Lettore . . 
di Rettorica, e di  Lingua Greca di questa Università di Cesena 
nel suo trattato sulla varia fortuna delln Lingua' Latina. 
309. Il Sig. Giacomo Macferson nell' introd~izione alla storia della 

Grati-Bret~gna , e  dell' Irlanda (25 5 1 con un copioso catalogo di parole 
Latine affini alle Celtiche pretende provare, che dalla lingua Celtica p,,,,, 
siasi derivata la Latina.  Forse molte parole comuni a' Celti,  ed iiche nella 
a' Latini sono di  origine Celtica; ma non perh debbonsi dirsi Lati- 

indubitatumente Celtiche, quando nella lingua Celtica no:i se ne 
assegiii chi3ra l'etimologia . Sappiamo ,che i Celtì sonos*ati dominati 
da' Romani ;- e peichè la dominazioiie di una nazione porta scco 1' in- 
troduzione della sua lingua, dai trovarsi molte voci comuni a' 
Celt i ,  ed a' Latini  non si può rilevare assolutamente, rhc tali 
voci sieno puramrnte Celtiche. Bisogna duiiqiie in questo caso 
ricorrere ali' etimologia, siccome ad essa ricorriamo per trovare 
iiel Latino le parole Greche ; e di questo mezzo io mi prevalgo 
per determinare l' origine Cantabra in parecchie voci Latine.  Si 
aggiunge dippih , che ne' paesi Cantabri non si sono mai stabiliti i 
Remani,  e però non C da temere, che nella lingua Cantabra siensi 
introdotte tante voci Latine,  quante nella Celtica. 

310. Quindi io  soltanto riconosco di origineceltica quelle va- paro:e Lti. 
role Latine,  che nel Celt ico,  o in qualche dinletto Celticohan. ,,,, , c,,: 
no chiara etimologia (339). Per esempio: in Bretone (z90)gior. che di ori- 
no dicesi-dei,, e di i n  Celtico significa It:ni;soso: sembra dunque ~ineCei'ica' 
che il nome Latino dies ( giorno provenga dal Celtico d i .  Ca- 
ra in W a l l ~ s e  (292) sipifica io aino: onde t credibile, che i lno- 
me Latino cavus (caro ,  amato, grato)  provenga dal verbo Wzl: 
lese cara, quando non s i  dica, c h t  proviene dalla voce Ebrer cha- 

kib 
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bib (caro) . Gugg in Celtico significa superbo, feroce, nvroRa::tc; 
c perb da g u g g  proviene probahilmcnte il nome Greco,  e La t i -  
no ~ i g a s  ( gigante) e forse i l  nome proprio gyges( o gysge ) si- 
gnificante una persona for te;  e pe ròov id io  nel 4. libro de' T r i -  
s t i  per denotare la  fortezza di  Gice disse : centintnnumque Gy- 
g e n  . In Cel t ico OIIY significa uomo, eci e>* cielo : ond* ouren uo. 
mo-celeste, o del cielo: e da ourett forse proviene il  Greco 01,. 

ranor ( uranus in Lat ino ) cielo, e nome di  Urano Padre d i  Sd- 
turnu.  Crono i11 Ceitico significa coronnto : e PETI> si vuole, che 
dal Celtico trono provenga il nome Cvonos d i  Saturno : ma forse 
t più certo, che dal nome Lat ino corona viene il Celtico crono. 
I n  Celtico coch rosso; ed indi probabilmente il  Lat ino , ed il 
Greco rocus, KoR4os ( scarlato I .  In  Wallece ( comz sì nota- 

~ ~ ~ . ~ p ~  t a t o )  dicesi cara i o  amo;  cari tu atni :car egli ama;  C-n noi 
--cc - amiamo, caruch voi amate; c'rrant egliiio amano. Sembra yerò, 

che i La t in i  abbiano preso dal Cel t ico alcune terininazioni de' 
verbi ,  i quali anticamente, come si è detto ( 3 0 5 ) ~  terminavano 
i n  d .  Forse il  l i n g ~ a g g i o  Ceitico s i  fece assai comune nell' l ta-  
lia poco prima della formazione d-l La t ino ,  e però i Romani ,  
che moltissime parole Cantdb:e (334) usavano, le incominciaro- 
n o  atl in flettere secondo l 'uso dalla lingua Cei t icr .  

3 I I .  Ritorno al discorso dello stato della lingua Latina dz'tein. 
pi della fondazione di Roma pcr dare una breve notizia del suo 
lento progrcsso nel perfezionarsi. H o  messo (305)  unsaggiodella 

Stato della litigua Lat ina,  che parlavasi a' tempi di Numa ; e se il detto !''":L 1;':; saggio confrontiamo ceti 1111' iscrizione La t ina ,  che si conserva 
1""- in Roma nella colonna Roslratn, e si fece più di  quat t ro secoli 

dazionc di dopo la morte di Numa , o  quasi cinque secoli dopo la fondazione 
Ro'"a ' d i  Roma,  troveremo, che la liiigua Latina (a) in questi cinque 

secoli acquistò pochissima perfezione : ed indi rilevasi , che i Ro-  
mani 

-I--------- 

[a)  L iscrizione Latina della colonna rostrata si fece in memoria 
della vittoria contro i Car tag in~s i ,  la  quale, come dice il P Peta- 
vio, accadde nell'anno 494. dzlla fondazione di Roma ( cioè 261. 
anno. avanti I' Era Cristiana ) nel quale Druillio gli vinse. Ecco 
I' Iscrizione. 

C. Bilios. M. F. rduorsom. Cartacinienseis. en. Siceliad. rem. 
Cerens. ecest. anc.s. Cocnatos. Popli. Romani. Artqsumad. obse- 
deoiir. D Exenier. Lecioneis. Certacinrnsr ;~.  omneis maxi- 
inosque. Magistratos. Lucaes. boueboui. re?icteis. noireni. Cas- 

treis . 
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mini  per i primi cinque secoli od altra scienza non 1!1̂ Prn,che 
a quella del1 arte militare, e di  stendere le loro conquiste. 

3 12. Nel secolo sesto dopo la fondazione di  Roma la lingua 
Latina acquistb subitaneamente la sua perfezione, come chiara. 
mente &i rileva dalle opere di Plauto, il quale mori 76. anni Perkzioae 
dopo la mentovata vittoria, ciot nell' anno 470. dalla fondario- ~ i ( : n ~ . i n ~ ~  
ne di  Roma, nel quale TerenGo nqn aveva ancora, che novean. secolo6 dai- 
ni di  eth. L o  splendore sommo dell' idioma Latino si ammirb 
nel secolo ottavo dalla detta fondazione, o sia nel primo d d r  
Era Cristiana, chiamato secolo d i  oro della lingua Latina. .e; 
staallora colla dominazione, e letteratura de' Romani incomin- 
cib a diventare idioma erudito, e comune di parecchie nazioni . . 
conquistate, ed acciocch& la lingua Latina si parlasse con perfe- 
zione , furono istituite scole di Gramatici , che la insgnassero , 
come provano il Muratori nella disertazione 32. dell' Antichith 
Italiane, lo Spagni nella parte 11. de' segni dell' idee, ed altri 
Autori. 1 Grarnatici, dice lo  Spagni, in Roma erano chiamati 
Letterati, che n' C il significato della voce Gramatici. Giulio 
Cesare Imperatore scrisse sull' analogia, o gramatica Latina : e 
,Suetonio fa menzione di M. Antonio Gniphone, che la iiisecnb in 
Roma,  e Iascih scritti due volumi sulla lingua medesima. 

3 I 3. Questa diventb lingua comune nell' Italia : Spagna, e Fran- 
Hervds. Caral. delle Ling. A a cia, 

- _ L - - - - - - - -  

tieis. Exfociont. Macclam. Moenitam. Vrbcm. pugnandod. Cept 
enque. eotlrm. Macestritod. Frospcre. rem. Navebos. Marid 
Consol. primos. Ceser. resmecos ue. clasesque. Navales. Primos. 
Ornarei. pahuetque. dicbous. L\. cumqiie. eis. Navebovs. Cla- 
scis. Poenicas. Omnis. paratasque. sunias. copias. Cartacinicnsis 
praerented. Maxumod. Diétatored. Olorom. in. altod. Mirid. pvcnan- 
dod. uicet. xxxque. nrveis. cepet. cum socieis. septem. res. mom- 
que. ducis. quin. res. mosque. Trisresmosque Naveis. XX. depresct. 
rurom. Captom. Numei . W. W, W. DCC. 
arcentom. Captom. praeda. Namei. ~~~1323. e. ctaue. captom. 
res. ( qui #i mette vcntnna volta il n m n o  CCCIJ~~., C poi I e ~ r s i  ) 
)on.dod. triompoque naualed. praedad. poplom. romanom. 
donauei. captiuos. Cartacinienseis. Inccnuos. Duxet. mie. curom. 
primaque. Consol. de siceleis. clrsque. Cartacinienseom. triorn- 
yauet. earom. rerom. erco. S. P. Q. R. ci. h a n n  columnam. p. 

In questa iscrizione si fa ragguaglio esatto delle spoglie del ne- 
mico: vi si notano SO. navi : 30. navi trireini : 3700. monete di oro, 
e quelle di altri metalli cioè di argento rooooo. , e di rame ztooooo. 
Il numero ~ ~ ~ 1 3 3 3  vale roodoo. Nella detta iscrizione per significare 
mille mettesi Ir lettera r cun uni virgola, che la traversa da sii in 
giù. 
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cia , c o m e  ne fanno testimonianza le lingue Italiana , Spagnuofa , 
e Francese dialetti La t in i ,  il cui stato, e carattere in quei se. 
co l i ,  in cui incornincib ad abbandonarsi lo  scrivere Latino , 
danno ben a vedere, che 1' idioma Latino era volgare ne' detti 
paesi, e che non poco impegno metter dovettero le persone ci- 

w c i < a  W vili per parlarlo con politezza. L a  lingua Latina 1' ultimo crol. 
d.ia!etci La. l o  soffri colla rovina dell' imperi0 Romano, ed a' tempi di S. 
t l D 1  . Girolamo, come egli stesso lo  dice nella prefazione al Libro 11. 

sulla pistola a' Galati, veniva ogni giorno alterata. L' alterazio- 
ne crebhe poi tanto, che ne risultaroiio i dialetti,  o linguaggi 
oggi chiamati ItJ;,rna, Spagnvolo , Frnncezc , Valako , o MoMavo , 
ed altri siibalterni in gran nuqit:ro M a  sebbene la lingua Latina 
mori colla nascita de' suoi :ia:eìtl, non però se n'& abbandonato 
mai il suo studio, nel quali tantn progressoalcuni Letterati han- 
no fatto, che sono arrivati a scri*vere in lingua Latina,  come si 
scrivea nel secolo d i  oro d i  essa. Pietro Alcionio Veneziano, 
che in Roma mori nel 1527. non avendo ancora 40. anni d i  
eth,  scrisse i libri de exilio con Latinith si pura, e bella , che 

Autori m* alcuni Autori credettero esservi stato frammischiato i l  commen. 
derni tario , che Cicerone scrisse dr Gloria, ormai smarrito. L o  stes- 
comparabili , quelli del SO sospetto s i  ebbe. dell' opera de Gloria, che in Latino scrisse 
necolo di oro. Girolamo Ossorio Lisbonese , che morì nel I 584. Giulio Cesare 

Scaligero preferiva all' elegie di  Propenio quelle di  Baldasrarre 
n Castillon , che mori in To!edo nel I 5 29. L '  orazioni deiio Spa- 

gnuoio Perpiiian sano degne del tempo di &gusto. Non manca- 
no  Autor i ,  che preferiscano 1' opere Liriche di Mattia Sarbicvio 
( morto nel 1640 ) a quelle di Orazio;  e moltissimi sonoquei- 
l i ,  che preferiscono l' opere cie' Poeti Fracastor , Sannazar , Ra. 
pin,  c Vanier a quelle di Silio, (a) Stazio, c Lucano. 

3x4. v Engo ormai al discorso su' principali dialetti Latini, 
ed incomincio dal Francese. Questo si trova usato 

dell' un- 

- - - - . i i ì i - . - - -  

(I) Spagni de sipnis idearum num. ro3. 



dell' anno 842. , nel quale, come consta &l d ~ a ~ t e ,  {&)o fe* 
mola notata di sotto, si fece in Strahurgo la concordia fra Lu. 
dovico Re di Germania, ed il suo fratello Carolo. Vedesi nella 
detta coycordia , che il Franccse nel secolo nona era un garbu- 
gli0 Latino. Nella prima espressione pro Deo rmur ( che vuole 
dire per lamorc di Dio, o pro Dei anrme, come s i  dice in Latino ) 
manca il segnaarasi del genirivo, e perb il suo senso è confuso. 

+ 
J nomi somun, salunmento, salvare, io clrdhu~a cosa , salvar si 
trovano usati in documenti antichissimi dcllr iingue Italiana, e 
Spagnuvla. In ho messa in Catalano , e Valentano la traduzione L, ,;,,,, 
Ictterale della formolr Francese, acriocchk st v e s a  la gran SO- F T ~ O C ~ ~ C  ~ T J .  

miglianza, che col Francese aiitico hrnno i l  Catdano, e il Va. vlC"C p'05'- 
b~lmenre dal 

lenzano , che presentemente si parlano ; e dalla somigiianza , co- i 1 ~ ~ ~ 3 g g i o  
me ancora dallo stato artciale del dialetto Francese Prwentalr,della I'rnvcn- 
che nella Francia m:ridiona!e usasi, e m ~ l t o  somiglia i linguag. 
gi Catalano, e V~lenzano , sembra d,,vetsi rilevare . che lr lin- lenza. 

gua Francese proviene dal. linguaggio, che anticamente parlavasi 
nelle coste marittime da Genova sino a Valrnza di Spagna. Nel- 
.la Francia presentemente sono due dialetti assai generali dclll'idio- - 
ma Francese i I' uno k la lingua pulita Francese. che parlasi in;~ue dialetti 
Parigi, t ne paesi settentrionali della Francia, ed usasi ne' li. 

A a z  bri : . 

(a) Docu+nto in  France- Iraà~zionc in Catalam, e J  in Valrnzlna. 
re .dcll' anno a+%. 

Pro Dco amur, & pro Per amor de Deu, y per Per amor de Deu, y per 
Chrisrian poble, & nostro Crisiii riob!e, y nostre Crisi~a poble. y nostre 
c o m a  salvamento disc coiniin salu;imentdaaqueix comun salvampnio deste 
dt in avant, i n  qurnr dla en avant, en gurnt di* en avant, in qaanr 
Deus savir, & podic Dou sabè, y pode Veu sabrr,. y poder 

-'me dunat, si salvare io  me donati ,  s i  nnlvaré jo em dar i ,  si salvare io  
cist rncon fradre Karlo ,& aaqueix rnonger~niKarlo.f a esremun g-r nhCarlo, y 
in rdiudha ,& in cadhrinr rn ajudr, y e n  cada uq i  en ig i~i r ,  y en cada-una 
cosa. si cuin om per drelt casa, a x i  comeomr per dret cosa , s i  come 'ome yer drit 
ron f r~d re  salvar disr, son p r m a  salv?r dea son germi salvar ~ P U .  

in o quid i l  mi altre sn ;ns. che per mi altre cn aixr>,che per nie altro 
si fazer. Er ab Ludhqc f r r i l .  Y d e  Loiario, faria. Y ab Lotairi 
nul plaid nunquam pingun plac mai ningun plaer mai 
prindai; qtii meonivol prendrè, que rnon valer prendrè. que meit voler 
cisr meon fradre Karle a rqtiix mun germi Karlo a esce mon germi Cailo 
in damno.rit , cn da h sia. in drii siga . 

Qiestr fqrmolt, o giuramento di tidovtco h ~ g e c i  in Nithards Autore 
c o n ~ p o r a r i e o  ( L. 3. Hi~r.  ) e in Du-Cbesnc torna a. delia Storia della 
Froc1r. 
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bri : 1' altro è il linguaggio, che suoi chiamarsi Brbven~rfe  ; 

Linea divi- perchk h universale nella Provenza, e che da' Francesi chiamasi 
.orla fra i atois, ciot grossolano, o rozzo linguaggio, Se per la Francia 
p e r i  de' tisi-E? ,, dialetu, si tirasse una linea divisoria de' due dialetti France~i , essa passcreb- 

be pel Delfinatoj, il Lionesc , 1' Auvergna , il Limorioo, il Pcrigord , 
e la Saintonge. 

135 .  Ncl secolo XIT. i l  Francese avea già qiiasi acquistata la  
forma caratterisca di linguaggio formato, e distinto dal Latino,  
e da' didlctti Latini ,  comc si vede nel rornanzq (a) (ti Garin le 
Loheran, o darino Lotaringio scritto a' tempi di LudovicoVII. 
d i  Francia, che incomiiicib a rrglare 1' anno r i 37. , eJ in quel- 
lo di G i n r d o  da Viennai scritta da Bertrando Chierico nel seco- 
l o  XII. ). Ncl secolo XIII .  il Fra~cese si raffinò a~rahilmcnte,  
comc si scorge dali' opere di Guioto <li Provines, che fioriva 
sul principio d i  esso. La perfezione, che dopo il detto secolo ha 
acquistata il Francese, si può chiamare ncridentale. 

316. Se confrontiamo i linguaggi Francecc, Italiano, e Spa- 
gnuolo, subito c i  accorgeremo di  una granci' ~ f f in i tà  fra questi 

Le lingue 
~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ,  due ultimi, (324) e d i  una notabile diffcrtrnia fqa essi , ed i l  
Spagnuol? Frzlnitc. Dell'affinità fra i linguaggi Italiano, e Ynagnuoln, e lo 
~ ~ ~ n t o n , ( m :  loro differenza grande dai Francese C' e ~ c i i ~ n  dilbhio qualche ca- 
n'kdidrrn- gione, ed io la scuopro nelle diverse lingue, che nella Ftancia , 

1. Frrn. Italia, e Spagna parlaransi prima d' introdurviti il Latinq.  Nel- 
""' la Francia parlavasi la Celtica, o Gallica ( 2 9 0 j ,  e nella Spagna 1 

parlavasi il Cantabro, ilquale ancora ne' tempi antichi P staro i- 1 
dionia degl' Italiani (339). Ora le lingue Celtica, e C2ntah.a C 

nella 

L i - - - -  

( I )  Le Roman de Garin lo Lnheran . D u f r r ~ n r ,  GLorrurium: &. f:lLa 
Vos jureri mille fois, se vous voIèS, 
Que la parole ne li vint en pensè, 
Par  traison l i  mistrenr sus si Per ,  
Que de t'amot le veulent deseurer, 
Por scul i tanr . qiie il en fu b'ames , 
k n  porrerk. se vous le corncnandes, 
N u e  sa seie r Patvs Ia ci[*, 
Trestot nus pies, sans chauce, & sans soler, 
La wrge e1 poing; come home escdhpb 

&e Rornao de Girard d e  Vienne. Dnfrrsac Du-Cangr cilrrts. 
Sire Girard, ce disr li Dvx, Nayon , 
O r  en roffrez a faire amendison , 
Que vostre se!le , dont bel s m t  111 jrzon , 
Pare sor son ch-f une Leve a bzndon, 
BUir pies en Ia~gcs ,  ce se semble raison. 
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nella ~ollo~azione delle lettere vocali , e' consonanti, e nella proS 
nunia non poco sono tra se diverse, corni chiaramente si scorge - a  

dal confronto della* lingua Cantabra C"' dialetti Celtici, r d e b  
ptonunzia de' Gantabri con quella dea Bretoni, è Wallcsi , C 

parlano dialetti Celtici. I Francesi dunque nell' abbandonare la :f;za&L 
lingua Celtica , ed incominciare a parlare il Latino formarono un ,;,~,,,,, , , 
linguaggio, i o' didetto Latino con aria della lingua Celtica,, che diitecean . 
prima di quel tempo parlavano, e gl' r'aliani , e gli Spagndoii 
formarono i loro rispettivi dialetti Latini con qualche affiniti 
alla liugua Cantabra, che da'lòrosi usava per l'addietro; c q u i a  . 
di gl' Italiani , egli Spagnuoli formarono lingue somigliantissime tra 
a?, e differentissime dalla Francese'. La  g?an somiglianza delle 
lingue Italiana , e- Spagnuoia prova, che, gli Spagnuoli , ed Italia. 
ni nell' abbraccipre il Latino aveano lasciato di riga stes- 
la lingua. I Francesi vicini agli Spagn~ioli dovcano nella lingua ,,,e, 
pronunzia accostarsi piL alla lingua Spagnuola, che non gl'"'lti- 
liani; e pure.accadde il contrario per la ragione esposta. L'ira. 
liano, e lo Spagnuo!~ , che convengono notabilrnente neil' artifi- 

de' Ioro~linguag~i,  nella desinenza delle p.arole, e nella cdor- 
dinlzinne delle consonanti , e.'r?eli', differiscono soltsnto nella pro. 
nunzia delle lettere, C,  e JotR ;'Eh usasi nella Spagna: que- 
sta pronunzia t Araba, o Fehicia , e non Cantabra , poicht icau-  
tabri , o Biscaglini non hanno tali' pronunzie (333). 

3 17. I1 Francese gib dal secolo scorsd, come si nota ne li^: os- 
#rvazioni sulla lingua Francese stampate nel 1685., diventòidio- 
ma assai, universale nell' Furopa fra i Letterati, e le persone ci- 
vili: ciò che a' Francesi pel cominercio de' libri, e di non po. 

generi da moda è tornato a gran vantaggio. Noil però si Difetti aerin 
dee dire, che I' entusiasmb assai universale di parlare fa lingua I 'nsuaFrm- 

C C Y  . Francese sia effetto del merito'di essa, poichequasi tutti i Let- , 
*rari, che -non sono Francesi, e non pochi di questi ancora rito- 
mscono aelt' idioma F w e s e  notabili difetti. I norn;~urn,c'i~ati'vi, 
diminutivi, e superlativi &l' Italiano , Spagnuolo , ed. in'al#& di& 
lett i  Latini si fanno con gran diversiti per'mczzo d'e14 jifcbYh 
aggiunta di qualche lettera, o lettere finali, e' nel Francese cnon 
si ,hanno tali nomi senza la nojora rtpitizione delle parolè g$$d, 
pctit, WCS. Nel Ft*ancese non si sciive, come si pronunzia ; e 
nel ~prnnunz~rio  ,Don si conosce spesso la distinzione del nuqrhj 
m' nomi, delle persone, e qualche volta de' tempi ne' verbi, 
se non se aggitrngcndovi articoli, pronomi &C. Per il verso 2 poco ide- 

h Ijngrio Francese per k,mancaaza Je' &tifi a mm' iicqnfessi- 
.r 
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non pochi Letterati Fnaccsi ii;;i& ditta Spagni al a u m m  

580. &C. nel trattato de' segni .beli' idee: ma sono degli a l td ,  
che ( a )  l' idiowa Francese preferiscono allo Spagnuoio, Ita. 
*no ,  latino,,^ Greco, c a quanti idiomi sono stati mai nel mondo. 
" 318. Alla lingua Francese, sebbene rssa sia alquanto meno per- 

feea dell' Italiana , e Spagnuola, negar non si pub i l  titolo d i  
lingua dottissima, e4 eruditissima, poichb, seeccettuiamn I r  La- 
tina, in nessun' altra troverassi presentemente maa io r  copia d i  
libri scientifici, 

O. IiI .  

Lingua Italiana. 

61f Italia i dialetti Latini comaarvero tardi, pyrhb 
in essa 1' idioma Latino era più r ad ica t~ ,  che rnal- 

tre-provincie dell' Imperio Romano. In parecchj documenti an- 
teriori al secolo decimo* si trova- sparse non poche parole del 
1~auaggic> antico volgare, principalmente quanda vi si tratta d i  
c m  apparteoenti alla campagna, all' arti, ed al traffica; ma dal- 
l e  dette parole, cui sciole darsisla desinenza Latina. rilevar non 
si pub la stato dcl linguagio volgare Italiano in quei teznpi. I l  
Muratori, c k  pih di ogni altro .t stato inrendente de' documen- 
ti antichi Italiani, nella ditscrtazione 32. del suo tomo 6. sulle 
antichitk &il' Italia. confessa ingenuamente essergli affatth scono- 
sciuto il carattere della lingua volgare Italiana, che pariavasi 
sino al secolo undccimo. [n quei tempi la lingua volgare sarb 
stato gergo disprczubile , c o w  presentemente 1' è quclin de' Con- 
tadini, c del ~ 0 1 ~ :  e con disprezzo sari stato riguardato. fin- 
chC io essa, non si cominciasse a scrivere, e si ripulisse, e per- 

f ing i&  itcc fczionnstc. Chi pensa presentemnte allinguaggio del volgo ? Nes- 
1~ W & suno ccrtammte. Ma se sl incomjnciasse a scrivere in esso,pre- 
*lo X. sto $vdebbe. lingua pulita, e c~vi le  . Cosi dunque accadde a' 

dialet4) h t i n i t  ( c i d .  a11' Italiano ,. Spaanuolo ,, e Francese ) nella 
loro ws*, e successiva perfczionc. 
'1 310. Cbit ridette allo. s ta ta  presente della lingiis Toscana, fa- 
c ~ h c n t e  ne rilevcrl quella della Latina, e del linguaggio volga- 

"W ItAliano. ne.'! primi secoli. della formazione di esso. Presente- 
,@nte i& Toscano è. lingua wmunz della Tu.-cana ,, e del Lettera- 

ti ,. - - -  
(i) bhrrn~ dell'melhoa della lingua Frincesc. .. Trembai tn t -  
ub dCk ~ ~ D G U C  
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ti, e d? Nobili nell' aitre provincie dell' Italia, nelle p a l i  il 
vola0 , ed anche i .  Nobili, stessi parlando colla gente volgare, e 
spesso fra loro usano dialetti differenti nelle parole, ( come s i '  
vede nel mio dizisnario delle lingue) e pih differenti ancora nel- 
la pronunzia ; e perb a' Forestieri, sebbene sieno intendenti del To-  
scano, sul principio sembrano lingue totalmente diverse : e casi accad. :r$di~; 
de a me nell' arrivare a Bologna, ove avendo girato per la Città il letti It*.iiaai. 
primo giornc del mio arrivo ritornai nella Locanda stu;iito della 
gran gente Svizzera, che vi aveva trovata in tutte le strade. il 
Locandiere si maraviglib al sentirme parlare di tanta gente Sviz- 
zera in Bolcignq; ma presto si accorse del mio sbaglio, e ini fe- 
ce capire, che i Bolognesi parlavano un dialettoassai corrottodel 
Toscano, e che perciò is il credea Sjizzero. 

32.1. La gran varietb, differenta, e difformitb de' dialetti Ita- 
liani fanno, che questi dal. Toscano, e tra se presentemente di- 
stinguansi , non meno che nel secolo- nono il linguaggio volgare 
differenziarsi potea dal Latino; e siccome non ostante i l  gran di. 
vario fra il Toscano, ed i presenti dialetti volgari le prediche 
sacre, e gli ordini de' Superiori si fanno in Toscano, che da 
tutti suo1 essere inteso, cosl nel detto secolo, sebbene si usasse qualche 

'linguaggio volgare, le prediche sacre, e gli ordini de' %periori 
fatti in un Latino famigliare da tutti poteva essere ìnteso. ; c 
però no.n si conservano documenti del detto linguaggio. 

322. Nel secolo decimo parlavasi nell' Italia un linkuaggio , chia- 
mato w l ~ r v e ,  del quale si fa menzione rd1' iscrizione sepolcrale 
fatta a Gregnrio (a) \t., che mori nel 999. ma detto linguaggio 
era un idirBma ancora ioforme, ove.soltanto cnnservsvansi della t! $$ 
lingua. Latina Ic desimnze de' verbi, e ne' nomi quella de! no* h,,\* rt,i,,. 
minativo del singolare, e del nominativo, accusativo , ed ablativo no volr=e. 
del plurale. come vedesi nel documepto dell' anno 10- x ( pub- 
blicato dal Muratori nella dissertazione, e tomo citato contenente 

, lo donazione fatta da un certo Giudice, chiamato Tor#otovc alia 
Chiesa di Pisa . Sembra& che nel secolo duodecimo si fosse al- 
quanto perfezionata la lingua volgare, come si releva da? un' is- 
crizio~ne, (b) che era nella tribuna dell' antica Cattedrale di Fer- 

rara, 
7 

(I) L'cpitgo dicca. Usus Fraacisca, Vulgari, et Voce Latini, 
Instiriiit pp~ulos eloquio triplici. 

i n  questo epi taffio dicesi , che Gregorio fece a' popoli istruzioni . +I lingue Gallica, o Francica, Volgare, e Latina. Muratori ci tat~ .  
(b) 11. miJc cento trempta cinque nato -- Fo questo Templo i Zor- 

" \ zi 



n r a ,  e da una scrittura dell' mno I I Z ~ . ;  cnntcncnic in  l i n e a  
volgare la descrizione d i  certi fondi ; i quali, documcnti metto 
q u i  sotto. (a) 

323. [n questa descrizione vedesi conservarsi ancora lidesinen- 
za  Latina de' verbi, e di alcuni casi de' nomi,  la quale affatto 
spari ne' documenti del seguente secolo, come si vede nellalette- 
ra  (6) sotto notata , e scritta iicll' anno r 253. , sette anni pri. 
ma della nascita del Dante,  nelle cui mirabili poesie si osservi 
la  lingua Toscana (C) innalzata al suo splendore, accresciuto poi 
colle opere del Petrarca , ch: nacque nel r304., e del Boccaccio , 
che nacoue nel 1313. I l  Toscano allora incominciò ad essere lin- 
gua de' Letterat i ,  ma non di  tu t t i ,  poichb CriRoforo Landini ne' 
comenti del Dante stampati a Venezia nel 1497. dice: ,, comen- 
tollo Jdcopo Bolognese nella sua patria lingua, comentollo Fran- 
cesco da Buti in lingua Pisana ,,. Da queste parole si rileva, 

che 

- - I -  - _ . m  - --W--- 

r i  consecraro -- Fo Nicolau scolptore -- E Glielmo fd lo aurorc.Gi- 
t.olano Barufaldi, PREFAZIONE A POETI F E R R A R E S I ;  e Mnra- 
tori A N T I Q U I T A T E S  i T A L I C E  tomo 6. dirrert. 32,. 

(a) 1nci"pendo da li Finiudi, & rette vadit per Serran S a r b i  
Vit i ;  & la Serra ad hirta esce per d1R1 Ferra Groinico; e li hnt i  
rqua trondente inverso Torilliana, e esce per diAe fonte a lo Val- 
lone de Ursara; e lo Vallone Apendino cala a lo forno ,& per di& 
flumaria ad hirto ferit a lo Vallone de li Caniteli. & preditlo Val- 
lone ad hirro esce supra la Serra de li Palumbe a la Crisia custa; 
& delnde vadit a lo vado drieto da Thomente ; & ditta Ecclesir 
Santlo Andrea abs ortare unum , & non aliud . Et dibaSerra Apen- 
dino cali a lo Vallone de Donna Leo; lo Vallonr Apendino ferir r 
Ia via, che vene ad Santo Jorio, & volta siapra l'ara de li Merack 
ni, & ferit a la Qumara de li Lithoni &C. CTghrli toh. IX. Izol. Sac. 

(b) Epirto/a Tuti Hinrici Accapatnnc ad Rugeriuiii dc Bagnalo Capi- 
t au tur  populi ScnrnJh : anm 1 ~ ~ 3 .  

Contio v i  sia , che io sono in Peroscia, e giosevi biovedi due 
die en ta re  ottobre con una grande quantitae di Cavaieri ..... und ie 
volendo obedirc lo ci s m o  rimaso, e stando me in Peroscia il detto 
gioved\ a sera si ci gionsero Abasciadori di Radicafano cadauno r 
Domino Papa a rascione de la preda, che tolta l'avete, incontanete 
$1 fece an Meso, e mandandolo la note a Bonifazio ad Asisi , e man- 
dalili dicendo prchelli ne fusse più savio, e auerevi pzasato che da 
fare ne fuse anziche g1 Abasciadori giognesero innanzi Domino Pa- 
pa. Chrsti di soto sono i nomi de'cavaieri: &C. Muratori Antiqari- 
tatrr i tal tca,  tom. 6. dirrrrt. 3 i .  

(C) kxco quì I' A v e  W r i a  messa in verso dal Dante, icciocchè 
si conooer priricimente la perfezione delir lingua Toscana a sua 
tempo. Ave 



ohe il dialetto Toscano, il quale in =i L di-- +P+ 1:- ..- --- 
cipale dell' Italia, non si parlava allora, a t  si scriveva in tutti i 
paesi dell' Italia. 

3 q . .  Nemmeno nella stesa cittk di Firenze non iutti i Let* 
tcri t i  parlavano nel secolo XV. i l  Toscano, che leggeano scritto 
nel Dante, nel Petrarca, e nel Boccaccia , come si  rileva da' ' 

trattati d i  S. Antonino ( che v i  nacque nel 1389, e morì nel 
1459.) composti in lingua [a) volgare, la quale, come si legge 
nel suo Confessionale, e nella Dottrina Cristiaca, somiglia non 
meno la lingua Spagnuola di quei tempi, che :il linguaggio al- 
lori usato (6) in  Roma , ed in altre provincie . Dal- 

i 
la,lnione de' documenti, che son:, s n t i  qui notati , chiunque 

Hirvaz Catal. delle Ling. B b  abbia 

-- - 
Ave Regina Vn ine Maria Et che alla nostra fin ci tiri reco. 
~ i e n a d i ~ r a t i a , e  b io  remprc reco Vergine benedecta sempre tu 

ra o ni donna benedecta sia : Ora per noi a Dio,checi perdoni L ne Cta il f r u b  ,e! quale io Et ch. a viver ci dia si henqua giu, 
pricgo . Che a nostra bn paradico ci doni. 

Checi uardi da mal Christo lesu. 
Fra ~acopoao 'Tudertino, che fiorir. nel i.91.. scrisse prima del 

Diate con buon. lingiiaggio , eccone un sag -o. Lib. J. cant. ZJ. 
Le vitia ,chestanno a l i  nascosta, Di non vogr albergo SUO lasure. 
Ciarchedubo si briga d'aiutare: &sta. cloè immdlii~ento. 
Panno di accordo tutti insieme rosia 

(a) L. &ttrim Cristiaw di S. AdoaiirO rtuprrta i n V ~ ~ i i i ~ l r 4 7 8 .  
incominci. così. ,, Ln nome del nostro Signore Messere iesu Christo, 
& de ia gIoriosi4cimr Madre slia, & donna nostra sempre Ve ene 
Maria, & de tuta la corte cilestiale, incomincia el libreto ?e ia 
dottrina Chrhtiana , la quale è utile, &molto necessaria, che i puti 
pizoli, & zoventelli limpara per sapere amare, servire, & hanoiate 
I Dio &ne&&, & schivare le temptationi. & peccati. 

(b) Ecco il  principio de'fianicrcnti della Storia R o m m  scritta verso 
gli w' 1 3 ~ 4 .  in dialetto Romano, o Napdiuno, nrrc s i  legge nei to- 
no YII, &il anticbird l t i l i . ~  del Muratori. 

,, Dice lo glorioso Santo Isidoro ne lo livro de le Etimologie , 
che lo primo huomo , che trovasre lettera, fu uno Greco, lo uale 
h a k  nome Cadmo. Nante lo tiempo de quesso non era lettera. &n- 
ne, 4dnno  faceva bcsugno de fare aicuna cosa memorabile a scri- 
vcn; aoa si ttva. Dosne le memorie se facevano con scoiture in 
r i s i ,  e ryd: li quali si ponevano nelie iocora famose, dove de- 
morava moititudine & ienti; o vero re ponevano Il,dove state era- 
no le cose fatte; corno una granne vartaglia. o vero vittoria, tri- 
stezze, dirconfitte inscblpiano, & litri animali in sasso, o vero Hn- 
te armata in  Segno de tde memoria, &C. ,, 

tc parole -te, dampc, patafi significano mati , dunque, epi- 
1 9 . .  
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abbia qualche cognizione cieiia iingua Spagcuoia, agevoimrnte ri- 
leverb essere stat i  ad essa somigIiantisrimi i dialetti Italiani, che 
parlavaosi nel secolo XIV. ed iridi pratica prova scuopresi per 
asserire, che l e  nazioni Italiana, e Spagnuola (3  16) usarono uno 
stesso linguaggio prima d i  parlare il Latino.  

Parlavatisi anticamente neil' Italia, come si t insinuato, di- 
versi dialetti : ina prevalse quello della Toscana , che si legge ripulito 
gib nell' opere del Dante, del Petrarca ( morto nel 1374. ) e 
del Boccaccio ( morto nel 1 3 7 5 . ) ~  ed è divenuio linguaggiocul- 
t o ,  e dominante ~iell '  I tal ia .  I Poeti ( di cui I' Italia abbonba 
con non piccolo svanraa io  delle scicnzc, c guasto della p r i n c i u -  
ventù , che l i  riguarda come depositarj della vera, ed unica scien- 
za ) trovano nell' Italiano un idioma di dolce, e facile rersifi- 
cazione. L a  dolcezza consiste nella bella coordinazione delle let- 
tere, e nella pronunzia : e la faciliti nella l ibert i ,  che ha il Poe- 
t a  I raliano di  troncare le parole, e variarne spesso le sii!abe ; ciò, 
r h r  non accade nelle poesie d i  altre liiigue . 

Lingua Spagnuo[a. 

A lingua Spagnuola neiie'sue parole, ed artificio gra- 
maticale ci addimostra nella Spagna essere stato a' t em-  

pi de' itornani l'idioma Latino sì comune, e volgare, comenel- 
l a  stessa Rama.  Parlossi senza dubbio per alcuni secoli nellaSpa- 
gna il La t ino ,  c pcrb i l  volgo messe in obblio la sua lingua na- 
t iva ,  che era la Cantabra , o  Bascuenze , e coiiservando moltiirime pa- 
role di  questa,  ed alcune della lingua de' Fenicj (q91J, che a- 

La lin ua 
Spakuofa veano dominato parte della Spagna, formò poi il dialetto Latino , che 
formnrri a' chiamasi 1inguaSpagnuola. L a  formazione diquesta incomincib a' 

E,",!: *C' tempi, in cui  nella Spagna dominavaiio i Goti , e si perfezionò 
poi ,  mentre v i  comandavano gli Arabi; ondenella lingua Spagnuo-s 
la restarono molte parole A r a b i r k ,  ed alcune Gotiche, o Sciti- 
che. A cagion delle revoluzioni nella Spagna accadute per molti 
secoli dall' entrata de' Gor i ,  e dell' uso, che del Latino faceasi 
negli strumenti pubblici , non si sono conservati documenti, 
onde conoscere i l  dialetto, o linguaggio, che vi si parlava avanti 
i l  secolo decimo, ma da!le parole Spagnuole, che leggonsi lati- 
nizzate ?e' documenti antichi , rilevasi che molto prima del det to 
a~c010 s i  crr incominciata ad .usare in  Ispagna la lingua volgare, 

d che 
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che oggi si parla. Nel documento sotto (a)  notato, che C dell' 
anno 734. si leggono parecchie parole Spagnuole, le quali tb)  Parole spa. 
noto calle desiiienze Latine,  e colla loro sgnificazionc degl' idio. gnu~le  del 
ma Soagnuolo, e Portoghese ( come presentemente si parla110 ) 
acciocch& se ne faccia il giusto cnilfrontn, ed indi si rilevi l' af- 
finitl.dclla lingua Spagnuoia con quella, che nella Spagna si par. 
lava neli' ottavn secolo. b B z  326- - - - - - C _ -  -.- - -C - - - _ -  

(ai Eso ordinavi. r o d  Fhrisriani de meis n r i s  piiten dupliciter, 
Y a m  Mauri, & de crlesiis per singulas viginri quinque perantes 

e b3n0 argento, h pro monartrrio pritrn qtiinquagirira pcranter .. Si 
autem contingat homo C'hristianus, qiioJ m a t d ,  ve1 iniurirt Iiomi- 
nem Maurum, .AIcaidr ftriiit de ille sniiiidtim jargo de Mauris: si 
Christianus e~forciaverit Saracenam vireintm,sit Maurus,& recipiat 
iliam. sin marrnt autcm : si furric de Marito. watent eum. Si Chri- 
stianur fuerit ad Mrrquidanr .... Bispidr ('h. fstianis non maleclictnt 
Reges Maurorum. sin moriantur. Prctby.eri non fariant suar Missas 
aisi portis crrratir. sin pirirn decem poantrr a r ~ e n r ; .  Mrnasterir , 
q u a  sunt in eo mando.... faciuntSaracen~s hma a(aihpnsa.... sine ve- .... ~ a r i o n e  , nequc forcia ven+nt sine pciho ra'i ya&o, qiiod non va- 
dant forrs de noscrar tcrrrs sine ncisrro aparazmo , & bene velle, b ....... quia sic volurnus. ur omnrs sciant. facio crrr:m ~ a h m  cowdrEfo 
componanr pro suo avcrr.... Fu'r fa&a ~11s-ta dr j r y o  ara de Chri- 
'tianis ,seu Hispinica 77%. lben 'l'ilif r#~oa:u Chriff ianoriimfirmJvi pro 
*,ore, & Jederunt pro robired~tos erlu.~s orrim.>s, e'! rgoconfirrnavi totum. 

L' Era Spagnuola incomincia 3g.anni prima .lellr Crisriana. San- 
doval nella sua storia, e J  i l  P. I>u-Mesnil nella sila Opera della 
dottrina dellachiesa an. 74z. rapportano interament~1'ordined'lbenTarif~ 

(a), S~alnuolo antico, e- Por~oghcrr.--- Spagnwolo moderno. 

. . . . . . . . .  Peiren . . . . . . . . .  peitem pgiicn.. ........ . . . . . . . .  pesrntes pesante, petantes. . . . . . . . . .  matent .......... marcm n ~ i r e n .  
mon. sterio . . . .  ; .. mosreiro ........ monasierio, . . . . . . . . .  Alcaidr. . . . . . . . .  ilcaide alcalJe. 
esforciavcrit . . . . . .  !sforzire ....... rsforzrre. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  ju7g0. iulgo luzpo. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  fuerie fora fiiere. 
Mrcqiiida . . . . . . .  mesqi1:ta . . . . . . . .  rnez ,liira. . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Bispide b ' s ~ o s  obir;llts. . . . . . . . .  . . . . . . . .  cerratis. rrrrados cerra.'os. . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  mando mrndo mai do. ....... ........ acolhenra rcolhenza acog~da. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . foi ci? forza fuerza . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  pecho p i t o  +o. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  salvo sal to salro. ........ . . . . . . .  coiidu&o conduRo coiidulto.. .......... . . . . . . . . .  avere havrr aver.  ......... . . . . . . . .  firmavi. iirrnci L. firmè.. 
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326. In vero chiunque rifletta alla piccola variazione fra le parole pre; 

sentemente usate negl' idiomi Spagnuolo , eportoghese , e quelle, chr 
Iatinizzate sif leggono nell' ordine d' Iben Tarif, dovrà conchiu- 
dere, che iiclla Spagna si parlava nel secolo ottavo una lingua 
formata, e f ~ r s c  soltanto accidentalmente diversa dalla lingua, 
che presentemente si parla. I1 Fuero$us;go, o Codice~legale delh 
Spagna, che si  crede scritto poco dopo 1' anno I roo., presenta 
la perfezione della lingua Spagnuola nel secolo undecimo , nel 
quale ancora si crede scritto il poema del Cid ,  il cui p in -  
cipio metto (a) sotto. Il confronto di questo poema colli,primi vera 

I si 
_ . -  
(a) De 10s sos oios tan fuertemien- 

tre lorando 
Tornaba la cakza e estabalar 

catando: 
Vio puertas rbierus e sin 

cafiados , 
Alcandaras vacias sin pielles e 

sin mantos. 
E sin falcones e sinadtores mu- 

dados. 
Sospirb mio d d  ca mucho avie 

grandes cuidados: 
Frblb mio Cid bien, e tan me- 

surado ; 
Gradb r ti Sefior Padre, pue 

estas en alto: 
L t o  me hrn buelto mio, Ene- 

migor malos: 
Alli piensan de rguisar , alli 

sueltan Iar tiendas. 
A la exida de rivtr ovieron 

Corneir diestra , 

.------- 
E entrsndo a Burgos ovieron la i 

sinieff ra . 
Mezio mio Cld 10s. onbros , e 

l 
enerameb la tiesra : 

Albrizias Alvar Faner czecha- 
dus somos le ticrra: 

Mio Cid Ruy Diaz por Bargor 
entrabi, 

En su Compafia LX gendoncs 
levaba , 

bxienlo ver Mugiercs. e Va- 
rones . 

Burgeses, e Buqesas por lar 
finiestras son puestas, 

Plorando de 10s oios, tanto r- 
vien el dolor; 

De la sus bocis todos diciarr 
una rizon: 

Dios que buoi1 Vasalo riovici- 
&e buon Seiior ? 

PerchQ si confronti lo stato della tiama Spignuora con quello, 
&e essa poi ebbe nel suo secolo di oro, ecco qui un'ode Spagnuola 
in versi Safici-adonici del Djtt. Stefano de Villegas, la qude farà 
conoscete, che la lingua Spa suola non & inferisre alla. Latina neli' 
armonia, e miecti de'più di tc i l i  versi . 

Dulce vecino ddla verde selva, Si de mis ansias el amor supiste, 
buespd eterno del Abril dorido, tu. qiielasqueiasde m; voz Ilevaste, 
ritJ aILnro de Ir madre Venug, oye, no temu,  y a m! Ninfa dile, 

rc6ro bhndo; Qile,que m e r o  . 
$i- 
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i (a) del poema, che in onore di S. Domenico di Silos scrisse Gon. 
zalo Berceo , che fioriva nell' anno I 21 I .  , fa palese 5 e hiunqur 
abbia qualche idea della lingua Spagnuola, che il p m r  del Cid 
fu scritto almeno un secolo prima, che Berceoscrivesse quello d i  
S. Domenico La Spagna conta mille trecento Poeti in lingua 
Spgnuola dal tempo, in cui fiorì Berceo, il cui poema fa v e  
de», che allora lo Spaqnuolo parlavasi con quell' artificio, che 
nelle partitole , e tieli' inflessione de' nomi , e de' verbi richiede- 
si per la formazione perfettaadi un idioma. 

327. I1 comun uso, che della lingua Spagnuola faceasi dagli 
Spagnuoli da9 pih remoti tempi, rilevasi ancora da d9e antichi 
dbcumenti scritti io Sardegna in un tiqiiaggie mezzo Latino, e 
metzo Sardo: e vi si vede, che il dialetto Sardo del secolo XII. 
era uno Spagnuolo antico latinizzato. Di sottometto i due men- 
tovati documenti (6) ( che il Muratori rapporta nel tomo VI. 

dell* 
L - . . - _ . - - - - - -  - 
Filis un tiempo nii dolor sabla, Jamis e1 peso de la nube parda, 
Filis un tiemao mi dolor ltoraba , quandoamanece la e!evada cumbre, 
quisome un ti;mpo: masrgora.temo, ioqueco~ bombroo, ni su mal granizo 

' trmo sus i r a .  biera tur alas. 
Ali 10s Dioscr con amor paterno, 
asi 10s cielos con amor bmieno 
nieguen al tiempo, que feliz volires, 

nicvea l i  tierra. 
(a) En e1 nome del Padre, que Quietu fcr una prosa en Ro- 

hzo toda cosa m n  paladino, 
Et  de Don Jesu Chriito,fijode ED qual s?relc el Pueblo fablar 

la Gloriosa , a su vecino. 
Et del Spiritu Santo,qae eguat non so tan Ietrido, por ser 

3e ellos posa. otro Latino. 
De un Confesor santo quiero Bien valdrà , come creo ,un va- 

fer una prosa. SO de bos vino. 
(b) Lngwrm.0 Sarda dcl ris3.  . rradwzionc in liqua Poriogbr~<. 

Ego Judiee Gunniri 
di Lacon, Li frco cus- 
ti carta curn bolun- 
h t e  de Dru, h d e  fu- 
ius mecis Barrasone 
Rege , @ de sa Muiere . . . pro remissione d' ersos 

ccatos meoo , & de 
arentes mees , Llr pro -r 

rrvitu bonu Kispi 
< ir MQPW CI~(1n0, 

Cari- 

Eu Juiz Gunniri 
de L c o n ,  que faso 
C S I ~  carta corn vou- 
cade de Deos , e do fi- 
Iho meo Barrasone 
hri ,  e de sua Mulher .. . por remissao d' cssor 
peccados meus, l do, 
Ya'fs mrus, r p r  
rervizo bom Kispi 
em h h t c  Guino, 

quaad+ 
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&Il' Antichith Italiani P!!:. dirsertszb~g 3;z. ) m!!= t n b ~ z i o a e  
i n  Portoghese, che molto somiglia il linguaggio antico Spagnuo- 
lo, e dal confronto agevolrncnte se ne rileverh, che i Sardi scb. 
bene pih vicini alla Catalogna, che agli altri paesi della Spagna, 
ne! quali parlavasi lo Spagnuolo, o Castigliano, usavano un lin- 
guaggio affine a questo. L' antico, linguaggio Spagnuolo chiama- 

vasi 

cando andai ad santlu quando andei ao santo. 
sepulcru . . . . Anno Domi- sepolcro &C. 
ni millelimo centesimo 
q~~inquagefimo rert!o. 
( Muratori tom. 6. aotiqair.. 
Ital. dissert. 3,. ) 

&iflgudggio Sdrdo dclf anno 18 #t. , . . frdduzionc in lingud Portogbac, 

Ego Judicc Barasn- Eu Juiz Barasu- 
ne podesrzodo totu ne governando todo 
Logu d' Arbirae si- Liigar de Arb7rae, e jun- 
mul cum Mugere tamente com Mulher 
mla Donna A!ga- minha Dona Alga- 
borga Regina de Rainha do 
L o g ~ ,  & Atchiepis, ,%a?, e Arce bis- 

scopti Grnita de Lacon >. po Conde de Lacon 
6 d'essos Yiscobos e d'esser Bispos 
mcos ... & tori fide- meus. . e todos 6e- 
Ies rnros , & Clerigos , 1s meus, e Clerigos 
& Laigos de Logu d' t Lcigos do lugar <le 

L Arbarae cum Curiae Arbarae com conselho , 
consiliu, & cum mia da Curia,  e com minha, 
boluntrte fago guisra vonrade fazo esta 
carta r 5anttu Nigola carta ern San Niculao .... pro causd de regnu ... por causa do reino 
inne pargtnt sis  do- ... paguem suas ca- 
mos, & csas domesti- sas, e esses domelti- 
gas, & ipsas binias, cas, e essa rinhas, 
et istos saltos ... pradur. e esse9 bosques ... pradas 
de Cavallos ca causa de Cavaltos por caiisa 
de  relna los casti- de reino as casti- 
gtnt  ... cherant piscare ... guem ... queirao pescar, 
et  d'essa piscadiira d' e dessa pescarla d 
rssus a rius de Kirras, esras no rio de Kirras 
corno au cat aver dane, corno emcaso de haver danno 
corno innanti... d+Cur:.iores. come adiante ... deC'iiradores, 
4 d t  homines bonossanfios. e de homens bons,. e sanros 
C~SJ% terraa~meea- &c.. dessa terra minha .. - 
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vasi Romance, (a) nome, che ancora usarono g!' I?n!Imi ed i 
Francesi per significare la loro lingua volgare. 

328. Sebbene la lingua Spagnuola sia dialetto dalla Latina fora 
re puro dell' Italiano, pure in essa si sono conservati n o l -  
tissimi nomi dell' antico idioma Spagnuolo, che era il Bascuen- 
r e ,  o Cantabro, e non poche parole Arabiche, o Fenicie, e d i  
altre lingue. L' Erudito Sig. Ab. Don Antonio Burriel in una 
delle sue lettere, con cui mi favorisce, scritta da Forlf con da= 
ta 27. Aprile 1784. mi dice , io per solo divertimento ho os- 
servato nelle radici Greche del Giraudeau 57. parole Spagnuole, N,,,, 
che da esse provengono; ed il P. Poza ne' 13. primi capitoli apagnuoia 
della Genesi osservb l'origine Ebrea di I 11. parole Spagnuole, e yrnorf{ 
le notò nel suo libro delle Prime Lezioni nelle scuole del Col- tre lingue . 
legio Imperiale d i  Madrid ,, . Alcune parole Greche che s i  
trovano nella lingua Spagnuola sono passate in essa dal Lati- 
no, e da' Greci, che sono stati nella Spagna, ed altre sono 
Cantabre, .e Celtiche passate nel Greco, come si proverà poi, e 
la maggiore parte dell' Ebree soso deli' idioma Arabo ( come 
ben pensa Aldrete ) dialetto Ebreo, ed alcune sono del]' idio- 
ma Fenicin f481) dialetto ancora Ebreo. I Letterati Inglesi nel 
tomo 19. della loro storia universale allasezione 2. del Capitolo I r. 
impugnando 1' opinione di Aldrete dicono: ,, se Al4tete avesse 
consultato 1' antico linguaggio Spagnuolo, che finora h o a r e r v a  
nella Biscaglia, Navarra, e Catalogna, avrebbe trovato un sk 
gran numero di parole Ebree, che lo .avrebbero senza dubbio con- 
vinto, che doveano essere per molti secoli più antiche dell' en- 
trata de' Mori,  che in lspugna portarono i nomi Arabi ; ed 
ove egli a~rcbbe saputa cosa alcuna dell' affiniti tra le lingueE- 
brea, e Celtica, avrebbe conchioso, che le parole, e gl' idiotis- 
mi Ebrei della moderna lingua Spagnuola hanno dovuto derivare 
dalla lingua Celtica , e non dall' Ebrea, e meno dall' Araba ,, . 
In questa impugnazione supponesi , che I' antico idioma Spag- 
gnuolo era Celtico ( cib che da' citati Autori falsamente si as- 
serisce parecchie volte ); che esso si parli in Catalogna, e che 
abbondi d i  parole Ebree, perchè è affine all' Ebreo. i'utteque- 
ste proposizioni sono false. 11 Cantabro ( linguaggio antico Spa* 
gnudo ) non si parla in Catalogna, ma nella Biscaglia, e nella 
Navarra, e non ha niente della lingua Celtica, nh dell' Ebrea; 
cosiccht 1' Aldrcte pensò bene allorchè dissei che erano Arabi- 

che - -  
(I) Dufresne du G n g e  dosra;iun ali' articolo Itowanciitu. 

Y 
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che le parole Spagnuole, che sembrano Ebree: e perchk Aldrete 
forse non sapea, che fosse dialetto Ebreo il linguaggio Fenicio, 
per cib egli non si accorse, che alcune parole Spagnuole di  ori- 
gine Ebrea sono Fenicie, e dal Fenicio passate immediatamente 
ai10 Spagnuolo . 

329. Sul carattere della lingua Spaanuola io non dovrò esporre 
il mio sentimenro, perche in causa propria potrebbt essere so$- 

Carattere petto . Gli eruditi S ipor i  Abbati Larnpillas, e Masdeu ben 
sprsnuot noti ncll' Italia per le loro dotte prodozinni non poche p:-ovt. in- 
wcOndo l i  contrastabili adducono dell' eccellenza dell' idioma Fpagniiolo; ed 
AA. moicr- 
n i .  io conchiuderb col giudizio, che di esso fanno i Letterati 111- 

nella citata sczionc. ,, Noi possiamo aggiungere ( dicono ) 
che il moderno linguagqio Spagnuolo più di qualunque altra lin- 
gira Europea in se contiene, e preserva della maschi!e grandezza, 
bellezza, ed eoergia dell' antico linguagsio Celtico. L o  s:esso 
pub dirsi della nazione Spagnuola rispetto all' antica maestà, e 
grandezza Ccltica.. . Il linguaggio Latino nella Spagna non con. 
tiniib più lungamente della venuta de' Goti , e de' Vandaii , sotto 
i quali cominciò a poco a poco.. . a declinare in quello irato,  
in cci presentemente l o  veggiamo . E quì fa d' uopo osservare ri- 
spetto aila lingua Spagnu.>la, che ella ha soffcrta la rncnornacor. 
ruzione, e ritiene p": dell'antico linguaggio Latino di qualun. 
que altro in Europa. O r  questo ci fa pensare, che ella non ri- 
cevette sotto i Mori alcuna considerabile alterazione. , 

A R T I C O L O  VI, 

L* idioma Bnscueute , o Cantabro fu 1;hguag~;o drgt; antichi 
Spagnrroli: h di bell;ssimo artificio: si parlò anrlramen- 

#t? ncll' Italia, e le lingue Latina, Irriliana , Spa- 
t gnuola , Francese, ed altre Europee hanno pve- 

so dal Bascirenqe molte pavole. 

Idioma Bnr- 33" u N discorso utile, ed anche alla Letteratura necessario 
cucnze, O consacro all'idiorna Bnscukrt?e, chiamato comunemen- 
Cantabro . te Cantabvo, e Biscaglino, i l  quale prestntemente si parla in al- 

cbne ~rovincie della Spagna, e della Francia, e fu linguaggio u- 
niversale del!a gente Tbera stabilita poco dopo la dispersione del- 
le gcnti ne' doviziosi, ed occidentali naesi dell' Europa intesi co' 
nomi d' Iberia, E r p e r ' ~  e Spagn'r. In questo discorso noterò i 
paesi, ove presentemente si parla il Bascuenze.; proverò questo 

essere 
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essere stato il linguaggio antico degli Spagnunii: ii?àichci& ia no. 
bile perfezione del suo carattere, sebbene mi riserberò alcune no. 
tizie per la grnmatica; che di esso ho formato cogli ottimi do- . 
cumenti mandatimi dall' erudito Sig. Ab. D. Guseppe de.Bcovi- 
de; e dimostrerb con prove incontrastabili, che i l  Bascuenze si 
parlò in gran parte dell' Italia, e che dal medesimo moltissime 
prolc '  hanno preso la lingua Latina, ed r suoi dialetti. La  di. 
mostrazione di questi punti ( alcuni de' quali interessanonotabil- 
mente le principali storie dell' Europa ) esiga un lungo tratta- 
to :  ma perchè i documenti necessari a farla mi mno stati arri- 
rivnti in circonstanze di  doversi L r e  senza indugio alla stampa 
il presente capitolo, e perchè non avendo io nessun dizionario 
Bascuenze, debho ricorrere per lettere a consultare tutti i dubbi 
col chiaris. Cantabro Sig. Ab. Beovide, mi veggo, costretto ad 
esporle brevemente. Spero nondimeno, che la breviti niente lo 
verb d i  efficacia alle prove, che sono per addurre sopra un assun- 
to ,  che non pochi lami rechcrhper la decisione di parechj dubbi 
interessanti della Storia: onde si fari nota a' Letterati i' utiii- 
ti, e forse la necessith di un qualche studio dell' idioma Cao- 
tabro , 

3 3 1. Parlasi questo in hpagna nelle provincie, dette Guipu-(roa, P,,,;, ,,,: 
Seiorio de B;ycaya, Yllaba, e Navarru, e in Francia .nella pro. si pirla l !  

Canrzbro , o vincia di Cabwt . I principali suoi dialetti , la cui d i i iemm è ac- ~,,,,,,,~ 
cidentale , sono tre,  cioè il Guipu~ceam , il B;~caino, cd il Labor. 
?ano. Il linguaggio della Navarra partecipo p h  del Labortano, Didnti 
che degli altri dialetti: e quello di  Alaba partecipa qualche co- '~?$~;~ 
sa di tutti i dialetti. Nel trattato, in cui metto la Orazione no. 

Domenicale in molte lingue, si ritroverh la stessa Orazione ne' Bizc"'"~ 
tre detti dialetti, accioccht M conosca la k r o  accidentale dime- Labo'f'"o. 
rema. Il dotto P. Larramendi, che più d i  nessun altro ha illu- 
strato P idioma Cantabro pubblicandone gramatica, e dizionario, 
non si anardb a &re a nessun didetto la perferenn sopra gli 
altri. 

33%. L o  stesso Larramrndi nel Libro sull'antichiti, ed uni- 
Il Canrabro. verulit& dei Bascuenze, o Cantabro nella Spagna ha ben addi.- idionia . 

airti- 
mostrato, che esso era I' antico linguaggio degli Spagnuoli : ac- eo degli sp* 

. eordasi da' Moderni Critici questa verità : tuttavia percht riesca gnud' - 
pfrfetin ucsto piccolo saggio storico dell' idioma Canrabro . fa 9 d uopo d. insinuarne le prove. I Baqcuenzi, o Cantabri, dice il 
citato Carramendi , furono i primi popolatori della Spaa a : a 
h ragione chiara n'&. perrhk i Cantabri non rm> Ara%, n& 

,&ry3s. 6d, delle Ling.. G C Goti, 
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Goti, n& Vandali, n t  Ron?lnI, 32 Cartagine:i, se F e ~ i c j ,  n& 
Celti , n& di tutte quelle nazioni, che, come consta dalla ,Storia; 
arrivarono in 1s a na dopo che essa si t-ovava gih popolata. P g  Nella Spagna da tempi immemorahili si trova stabilita la nazio- 
ne Cantabrh. La storia parla dell'arrivo delle più antiche nazio- 
ni ,  che in essa entrarono, e vi si stabilirono, e niente dice d i  
quello de'cantabri : cosa dunque diremo ? Diremo forse, che i 
Cantabri sono entrati nella Spagna dopo alcune delle altre nazio- 
ni  nominate nella storia e che l'arrivo loro sia scappato dalla 
vista di tutti gli uomini? o che vi sieno entrati come enti invi- 
sibili? Diremo, che i Cantabri neli'arrivare in Ispagna vi tro. 
varono unaaltra natfone, e che la lingua, ed il nome di questa 

. sieno periti senza che ne resti la menoma notizia? La critica , 
cd il retto pensare non ci permettono di dire si grossi spropositi; 
onde bisogna confessare, che i Cantabri sieno stati i primi po. 
polatori della Spagna, e che perb i l  linguaggio antico vi dovette 
essere il Cantabra. 

333. Di questa ultima proposizione si hanno prove incontra- 
stabili nel180pe.:e di Echaves, Poza, Garibai, Moret , Cortès, 
Henao, e di altri Autori, che con lunga induzione addimostrano 
essere significativi in Cantabro moltissimi nomi di provincie, di 
cit tà,  d i  paesi, di fiumi, e di monti di tutta la Spagna, nella 
quale sparse ancora si trovano. dappertutto innumerabili famiglie 
an:khissime con cognomi soltanto significativi in Gantabro: -e 
ciò prova, che in tu t t a l a  grand'estensione della Spagna si usava 
soltanto un, idioma, e che per essa tutta fu un tempo discesa la 
nazioni Castabra . EL'ben d'osservarsi, che i Cantabri non han- 
DO le pronunzie gutturali, o aspirat: ( a )  della jota , e del G 
usate nella lingua spagnuola ; ed appunto ancora mancano tali pro- 
nunzie nelle lingue Portoghese, Valenzana , c Catalana . onde si 
rileva, che tali pronunzie sono state introdotte nella Spagna da' 
Fenicj, c dpgli Arabi, de' quali esse sono proprie. Neppure i 
Cantabri hanno kpronunriaSpagnuoia forte del c ,  la quale t Araba. 

334. Su'cognomi Spagnuoli C ben degno di notarsi, che in 
C& s i  ravvisano segni chiori di. essersi parlato il Cantabro in 

non 
---eei.---r----iLi-.---- 

(a) Il Sig. Abate h v i &  & me conrulrato sulle dette pronunzie 
mi scrive: ,, è k a  vero, che alcupi Cantabri hanno. le dette pro- 
nunzte, e principrlmeate. quelli. che da piccoli imparano lo Spagnuo- 
lo, e però, Ella in Madrid le avri sentito in bocca di qualche Can- 
trbr;: ma 6 certo ancqra, che tali pronunzie non si usano ne'paest 
&eriori QeUa Biscr6lir ,. oh da c~iaro, che parhno ii vero Can tabio 
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non poche provincie della Spagna per alcuni secoii ancora, dap- $lgz~i 
poicht fuvvi introdotta la nostra Cattolica Reiigione; poichb dap- dimo,trrno. 
pcrtutto nella Spagna trovansi innumerabili famiglie, le quali per che 11 

cognome usano nomi di Santi con inflessione dell'idioma Canta- iibrie,':$I' 
brn, o sia Biscaglino. In gucst'idiorna le posposizioni ( e- mente nella 
quivalenti alle nostre preposizioni .) aT, er, i?, O'(, u?, le qua- 
11 significano d i :  v. g. avTaq di colui: cillarer di argento: gurir  
di butiro: ostq di foglia: buvuq di testa. Ora in quesia stessa 
guisa da'nomi dLvdro, Dontingo, Lope @C. si sono derivati nel- cognomi 
le famiglie i cognomi patronimici h a r q ,  Domingue7, Lope7 d'inflculone 
&e,, che valgoiio a'i dl~lvavo, o sia jigliuolo di Avaro ,  di Do. Gn'ab'a' 
rningo, di Lope &C. ed altri simili, de'quali i pih comuni ar- 
riveranno ad una trentina. Anche ne'nomi di  alcune nazioni A- 
fricane ho notato sopra ( 470. 475. ) l'uso della finale in e?. ia 
simil guisa con mutar il C finale in 7 c i  sono fatti alcuni nomi 
patronimici. Cori Martinec in Cantabro significa Martino, e da 
Mirtinec si derivato il cognome Marr ine~ fig!iuolo diMartino. 
E non solamente de'nomi di Santi, ma di altre cofe ancora so- 
nosi formati tali cognomi : v. g. Cortq ( o Cortes ) , Maiioz 
Orti% , Saez &C. Se si facesse un catalogo delle famiglie della 
Spagna, che si distinguoco con simili cognomi, forse si trovereb- 
be, che esse formavano un quinto degli abitatori delle due Casti- 
glie , delle cRsturie , della Gal l i~ia  , Leon , Murcia , Granada ,Cor. 
dova, Jam , Sevigli&, JIragow , e Portogallo. Che se alle suddette 
famiglie si  aggiungeranno quelle altre, che hanno cognomi di ra- 
dice Cantabra ( quali sano Garcìa, J r a n a  , S a l a ~ a r  ,&ce, .&ara &C. 

Dgaami 
@C. ) e sono diramate per tutte le suddette provincie, io nbn diradice 
dubito, che con cento cognomi d' inflessione, o di origine Canta. Contabra . 
bra non potessero ben comprendersi due terre parti delle famiglie 
veramente Spagnuole , che esistono nella Spagna, c heiia sua A- 
merica. H o  detto veramente Spa~nuole pcr ischiudere le moltissi- 
me forestieri, che sonovisi stabilite. I cognomi Spagnuoli adun- 
que plnno una prova dimostrativa di essersi parlato i l  Canta. 
Lro in g u o i  tutta la Spagna : e perthè sotto un picco1 nu- 
mero dc medesimi si comprende la maggior parte delle famiglie 
Spagnuole, forse queste sul principio furono distribuite in un ri- 
stretto numero di tribìu nel modo che Nd disrribrii le famiglie 
Cinesi, come dissi nel tomo XVI. capitolo 4. Q. 3. 

335. L'universalitb dell'idioma Cantabro in tutti i paesi del- 
la Spagna, e la coltura dcll'antica. Monarchia Spagnuola dovette- 
ro concorrere non poco J l a  mirabile perfezione, che in esso scuo- 

C C Z  presi : 
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dcrC.$z presi: e perchè non facilmeate se ne formerd idea piacemi insi- 
-ao. nuare alcune prove, che la mettano in chiaro. Osservansi nel Can- 

tabro tutti i segni di lingua primitiva, p i c h t  le parole, chenon 
apparten ono all' onomatnpeja , sono sommamente espressive, e 
non poc f e volte composte di  radicali significative, come accade 
ndl' Ebreo, Cinese, Guarani, ed altre lingue certamente primiti- 
ve. Ecco alcuni esempi. D;o diccsi Jnincoa , sincope di'Jaun oi- 

suoi ,,,,,,,i, io2 Signore doll' Alto. Signore diceripun) , cinb JuvJ-on. pafro- 
proprjdiiin- ne-buono. Sole dicesi e g u r p i d ,  ciob cgrryuiiid del giorno faci- 
gua primiti- tore. Luna diccsi illarguia, cioè lume di ciaschedun mese . Nor- va. 

te dicesi gabd, o guubd, ciot gdbetua difetto, o mancanza (cioè 
di  lume ) . M o ~ e  dicesi &t?&, cio* fwita, o colpo freddo. Uo- 
mo dicesi guiqonà, cioè guisa-onà forma-buona, n forse si deriva 
da gau.(onà cosa-buona. &-deve significa alla dama: e indi vie- 
ne andred nome signorile della donna, la quale in generale dice. 
si emacume, cioè emè-bumC creatura femminina. La  nroglie dicesi 
cmarted, che s i  fa composto di aqteco, e rwand, che signinczno 
datn ad  allevare figliuoli. Cavaliere dicesi Zddrrnd di c(rrldià-durnb 
coliii , che ha cavallo. Medico dicesi Osa,quille da oratu sanare, c 
da p i l l e  verbale di eguin fare: onde osuguille colui, che fa sa- 
nare: cosl sorgui,?a da sora malia, e da ,qui& verbale di  eguin 
significa colui , che fa malie ; ciob il venefico. Malatiere dicesi 
Mnndn~aio da mandorr ( mulo, la finale rr è 1' articolo ) e di  ~ u i a  
( custodire, curare ) ; cioè colui, che ha cura del mulo. 

336. Scuopronsi principalmente la perfezione del Catitabro , la 
NitabiI l  in- sua pulitezza, e cultura nella mirabile inflessione deVsuoi verbi, 
Beriani ,  O nelle desinenze delle parole, e nell' aggiunta , o variazione di par. 

Cuirabreper ticole, che in esso si usano p:r esprimere tutta espezie di azio- 
$s:::rr;e ni, i numeri, il sesso, ed il carattere delle persone, che parla- 
azioni, :d il no, e di quelle, con cui si parla. I.' espressione tu dai portata 
cararreredel- dicesi di tre maniere in Cantabro ;. cioè ecarri-dec , ecarri-den , 
le persone 
che poila,, ecuwi-deru , e in queste espressioni st afferma, e nelle seguenti si 
&C. prega , o comanda , ciot ecurri.+ac, ecnrri-e.(rrn, ccawi-qmir . Del- 

le tre dette maniere-la prima appartiene al sesso maschile. la 
srcònda al femminino, e la terza t indifferente a'due sessi. Le 
desinenze maschili sono in ur, sc, ic , o r ,  uc, e le femrniiiine 
=no in r r  , en, in,  or ,  un ; queste certamente sono di pronun. 
zia più dolce delle prime, 

I l  Caatabro per esprimere il cortcse .trattamento trabl'uomo 
e la donaa ha quattro conjugazinni relative, o transitive , nclie 
q c d i  le seconde persone carrispondono al trr dell'uomo, ed a1 tu 

delia 
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&li doma. Ha parimente tre mke, se eG - r u w  --- I'-- 

dciia vostra Eccellenza , Signoria &C. distingue i l  carat- 
tere delle persone inferiori, ed amiche, cui si dee un cortese ri- 
$petto. 

337. L'artificio dcll' idioma Cantabro nell'inflessione de' verbi 1 mbicra. 
veramente mirabile, poirh& ognuno de'rerbi attivi s* inflrtte in k!g 
q. maniere, due cioè assolute, c zr. relative. Ha qualche co- rr.-yre. 
gnizione dell'artificio di piL di 30. lingue, le cui gramatiche ho 
letto, ed in nessuna di esse ravviso perfezione uguale a questa. 
Ha osservato inflessioni relative dc'verbi in alcune Lingue, come 
nell'tbrea, nellB Araucana ( o Chilena ) e nella Turca , ma tnt. 
t e  vengono ccccdutc dall'idioma Cantabro. 

338. Da queste brevi osservazioni ( che pih lungamente si  
esporranno nella gramatica Cantabra ) chiunque agevolmente in- 
ferire dovrb essere singolare, ed ammirabile la perfezione, e cui. 
tura della lingua Cantabra. E acciocchè questa necessaria iiiazis- 
ne a meglio conoscere l'antica letteratura degli Spagnuoii ci con- 
duca, io fo questa ritlessione. L a  lingua Cantabra, o Bascucnze 
nello stato, in cui presentemente si trova, si scuopre ecccllentis- L'cceellenfe 
sima, e nobilissima pcl suo artificio, civiltt, e cultura-: kI;%%, 
16 stato presente del,. liigui Bascuenze t guello del suo 2;:: 
re decadimento, i l  quale incominciò due mila anni sono , quando 
mIIa S p v h l  incominciò ad essere in istima l'idioma Latino. In che lo 
tutto questo lungo tempo il Bascuenze non &:stato linguaggio di  kv"O. 
nazione dominante in Tspag~a, n t  di uomini kttcrati ,  che l'ah. 
biaoo illustrato, o pulito colle loro Opcn, poichè in Bascuenzc 
mltanto si suole stampare qualche libro dottrinale per le persone 
i mruiti. Quindi si rileva, che la perfezione, o dicasi il seculo A r. d*la lingua bscuenze fu prima, che nella Spagna .entni. 
S C C ~  i Romani, allorch& il Latino idioma era ancora nella sua 
i b i a ,  o iYllr sua prima formazione. E chi ari uegli , che 
,v& qualche idea de*rcoli, che si richiedono per& un idio. 
ma P perkioni ,  come si v& nel Latino, Italiano, Spagnuolo, 
e Fwccrc, non si persuaderi, che il B m e m  idioma pcrfettis. 
simo, e civilissimo pih di due mila a m i  rana non sia stato ri- 

1 pulito da gente letterata, che fiorir dovea da tre mila anni 
XNIO ? L a  perfezione , e cultura dell' idioma Bascuenze, e la 
~rnndezza della Momrchìa Spagnuolo pochi secoli do la di. 
w s i o a e  delle genti ( cnme rhiarameutc si rileva &e con- 
quiste d ~ l i  Spgnuoli ncll' Italia , le quali col mezzo del Ba- 
scuuue rr addimostraw vere O. 353. ) conferqno ,, che nei- 

la 
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la Spa na la letteratura , e le arti liberali cominciaron; 

prove ~ C I I ~  no a Rorirr :.sai presto: impcrciocch~ Strabone nei libro g. ri 
detta cuitu. dice, che i Turdetani, popolo rinnomato della Betica, divennero 
n . famosissimi per un tal riguardo, .possedendo un grandissimo nu- 

mero di  volumi di grand' antichitb, ed alcuni corpi d i  legsi scrit- 
t e  in versi. ed altri libri di poesia, a' quali davano un' antichi. 
t i  (\i sei mila, e più anni: i l  quale ultimo punto; quantunqiie 
esagerato, alrstr ;> dimostra, che v i  era qualche Fondamento per 
l a  Idro pretensione d i  essere stati i primi promotori di variesor- 
t e  di letturatura: e questo viene confermato da molti antichi Au- 
t o r i ,  e più manifestamente da ciò, che Plinio il Giovine dice 
dello Spagnuolo Lamie Licinio, il qu e sebbene persona priva- 
t a  diede dieci ..:la scudi per una copi& % e' comentarj di Plinio 
il Vecchio ,,. L e  medaglie antiche SpagnuoIe de' caratteri finora 
non intelligibili ( delle quali discorsi nel tomo 2. dell' Idea dell' 
Universo al capitolo 6 )  addimostrano ancora l' antica letteratu- 
r a  degli Spagnuoli; e s' esse coll' aiuto della liiigua Bascuenze, 
com' b da sperarsi, arrivano a leggersi, allora si avr i  una piena 
dimostrazione de'.' antica storia ,  e letteratura degli Spagnuoli , i 
quali non mai avranno la sorte di sviluppare i fatti della loro 
antica storia, senon iitabiliscono un' Accademia nazionale dell' 
iJioma Bascuenze, necessaria ancora per illustrare la storiadi pa- 
recchie nazioni, e principalmente quella de' Romani, come in ap. 
presso ne darò pirve convincenti. 

339. Venghiamo ormai alle prove, onde si dimostra, che i l  
Cantabro, o Bascuenze si parlato nell' Italia, che i Cantabri 
hanno fondate non poche r i t ta  d' Italia, e che dal Cantabro han- 
no prese molte t arole gl' idiomi Italiano, Greco,  Latino,  Spa- 

Prove d i m e  gnuo!o.,. e Francese. Perche queste prove sieno altrettante dimo- 
stranti esser- 
,i pariato il  straz~oni , non basta, che nel Bascuenze ,si t r o r i n ~  parole comu- 
Cannhra ni a' detti idiomi : ma inoltre si abbisogna scuoprire, che esse 
"li' Itaiia. ne: Bascuenze hwno radici significanti, o che sono composte d i  

voci radicali, e significati-le del Bascuenze . In questo caso s i  
avrh argomento certo dell' origine Cantabra delle parole; e perb 
i n  primo l u o p  ne proporrò alcune indicando distintamente levo- 
ci radicali Cantabre, d i  rui  s i  compongono , o derivano. Per 
non rendere troppo noiosa questa cpezie di prova farò esatta a- 

otriincdclle nalisi di  alcune parole, e poi in un breve indice n' indiihcrb prove. 
molte altre. Dopo questo indice metterò alcune osservazioni ge- 

nerali - - - - - - -  
(a) Storia universale de'letterati Inglesi tom. 19. C. i.:. rrz. t. 
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ncrali s ~ l l a  lingua Cantabra, che nuova prova daraniio2 dirnofiltr~. 
la matrice dcll' artificiosa composizione, e desinenza de' nomi 
Latini, Italiani , Spagnuoli , e Francesi In questa guisa si atter- 
rari0 le idee di guei Moderni, che pretendono provare matrice 
dell' idioma Latino la lingua Celtica, (288) perche sono molte 
parole comuni al Celtico , Ed al _latino. Io ,  come dissi altrove 
(3 I O ) ,  riconosco di origineCcltica quelle parnle Latine, che si tro- 
vano derivate da radicali Celticiie: ma le parole Latine di que. 
sta fatta sonopochissime; cosicchh unlungo indice, che di paro- 
le comuni al Celtico, e al Latino da' moderni Inglesi si propo. 
ne, nen convince l'intento di esser matrice del Latino la l i n p a  
CcìtiCa . 

340. Incomincio dungue le mentovate prove da1 nome Italiano Prroie di 

vana  ( valsa, o balsa in Ispagnolo ) . Varca significa un ricet- OnglnC 

to murato di  acqsa secondo la vera significazione Italiana. G1' "Ib,;.' 
Autori impazziscono per cercarne 1' etimologia ; domandiamola ad 
un Biscaglino, o Cantabro: ed ecco, che costui ci  risponde. ,, 
Varca, o piuttosto uarca, come trovasi scritta in qualche libro 
antico, una parola Cantabra composta, cioè u-arca , che signifi- 
ca di-acqur-ricetto, o ricip;rnte di acqua; pichè si compone di  
ascd ( ricetto ) , e di ur ( acqua ) che in composizione spesso per- 
de la lettera r ,, . Sembra dunque, che il Bascaglino abbia tro- 
vata la vera ctimologia del nome vasca. 

341. Cerchiamo 1' e t imo log i~  ddle parole quasi sinonime 
awaffare , arra$are , arranfiare , arrappars , ed aRgrappare ( i n  
Ispagnuolo arvapar , arrebatar , aRarrar : in Francese atrraper , ed &,,n,, , 
in Latino awipeve ) e solranto la troveremo chiara nelle parole a n a a r e .  

Bascuenzi rirrapd , avrapatà, che propriamente significano pigliare '&, 
con ugne curve, wrchh provengono di arrac ugna curva. Ledet- 
te. parole Italignc propriamente significano pigliare con ugna cur- 
va, poichè roifiu, e g m a o  ( in lspgnuola gurfio , in Francese 
graffe ) significano uncino ; e da *.#o provengono arruffare, rrraf- 
fiare ; uwanjiare ; e da rafia provcngona grafiare, sgrafignarr 
( in Tspgnuolo araznr , in Francese graflxner, egratj&rr, in 11% 
glex rcrath , in Tedesco scrzpffen , in Latinq scarificarc ) . 11 Ba- 
scucnze dalle radicali atpd, o bearqd ( dito ) e awac ( ugna ) 
formo le voci composte a t~dparr rc  ( pigliare con dit i  curvi ) e 
awapd , ed arrapat)r ; , ed indi 1' Italiano, Spagnuolo , Francese, 
e Latino con qualche variazione dissero arrapare , aggrapparc , 
arruffare, arrapar , arrdatar , a p r r a r  , araZn*, attrapper , arripere 
&C. &C, Forse d' arrapd provengono ancora il Francese arracber 
( svciicrc ) c lo Spago* arruncpr. , 342- 

V 
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34%. Barto ( in Ispaguolo buste, ed albnrda, (a) in Francese 
h t q  bar ) significa propriamente in turte le tre linaue un arnese aguL  

&%:* sa d i  sella per l' asino. Varie sonol' etimologie , che si danno 
bajulur, alla parola bastoi ma il Muratori non ne restb convinto, poiche 
buie, nel tomo 6. dcll antichith dell' Italia alla dissertazione 33. par- 
bastcrmr Iando della detta parola dice adbacobscura videtur vocir wigo: ed 
parole,&. in vero 1' origine m sarb sempre confusa, mentre non si cerchi 

q ne1 Bascuenze , nel quale basrd , che significa il basto , e ban~gui-  
h,  che significa di-basti-fncitovr, provengono dal nome asto ( i- 
sino ) e della particola affermativa ba: cnsicchk bartb inlascuen. 
ze significa cosa per l' asino. Dalle voci Bascuenzi bartd , e buste 
provengono chiarissimaniefite parecchie parole Italiane, Latine, e 
Greche allusive.all'asino . Ne provengono l' Italiana bastagio, ed il 
Francese batier . Bdrtqio( in Latino ba;ulus) significa il portatoredi 
lettighe : e la lettiga in Italiano, e Latino dicesi bartevna, il qua1 
nome neHa sua prima istituzione significar dovette cavroda asino. 
Bartama in Greco significa carica, e sostentacolo; 6arta;ro signi- 
fica portare la carica; e bastaqon significa lo stesso, che basta- 
gio in Italiano, e ba/ulus in Latino. Le voci Greche bartama, 
bastare, e 6arta7on hanno certamente l'origine da' nomi Bascuen- 
z i  bastd, bmd, asto, ed alludnno all' uso, che dell' asino si fa 
per caricarlo. I Greci da!le dette parole Bascuenzi significanti a- 
sino, e cosa di arino formarono altre si nificantt carico, stccome a 1' Italiano dallo parolz sonrn, che signi ca carico, ha formato le 
parole sonraro, e somajo, colle quali ancom significa l'asino. Ba- 
stama, come si dotto, significa sostentacolo; e bastaqio , e baju- 
lus significano portatore, e con allusione a' detti termini b stata 
formata la vocc ks tma  (hs ton in Ispagnuolo, 6aton in  Francese, 
baculu~ in Latino ), perche il bastone t sostentacolo , e porta 
il peso, o carica del corpo , e però serve dz  asino . Vedesi. 
dunque, che la vocc veramente radicale d i  un idiomaerimitivo, 
quale L la voce Bascuenze a d  ( asino ) t sorgente d' innumera- 
bili nomi da essa derivati nelle altre suddette lingue, non me- 
no che nella stesso Bascuenze, 

343. Bastardo secondo il Muratori, ed altri Etimologisti Ita- 2,4"&, liani, &. parola Tedesca; ma 1' Inglese, che conviene col Tede- 
n. x o  nC1 parlare un dialato Teutonico, ed usa la voce bartard, 

dice. 
- - - -  - - - - - -  

(a) Presentemente nella Spgna usasi soltanto la parola albrnda, 
dalla quale vicnt I'kilfana barda panno pel QvJlo in pompa. GIE 
buhi diumano hudraron i'arnece & asino. 
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dice averla presa dal Francese ( che dice batard ) o tiallo Spa 
nuolo (. che dice bastardo ) e !J Spagnuolo congettura, che-lo 

reso dallSespressione Arabica baxtaridh ( cioè di cb; vorrai 
ma ecco, che il Biscaglino contro tutti questi Etimologi- 

che tutte le lingue l'hanno presa dall'energica vocc Ba- 
rcuenze bustardk ( cioè bastarricdù ) che rignifisa $gliuolo rryur* 

di nrscosto , o ~ropriamente ne' cantoni. Sembra, che ij Bascuen- 
ze abbia asscgoata la vera, ed unica ctimologìa della ,yoce ba- 
stardo. 

344. L2 parale amare, in. Ispagnuolo amnr, ed in Francese 
aimer;, secondo tutti gli Etimologisti Italiani, Spagnuoli , e Fran- 
cesi rovengono dalla voce Latina -re- Andiamo da'latini E- 
timo P ogisti, e loro domandiamo la radicale, e l?origine del no- 
me amor, e del verbo amo. Eglino senza rossorerispondono csse- 
re loro sconosciuta la vera, e certa origine del verbo mio, il 
quale significa un amore maggiore della diiqione, poiche Cicero- Amare, 
ne scrivendo a D~!ahella dice: ,, quis erat, qui putaret, ad eum ~~~~~~~: 
rmorem , querti eropa te babebani , posse aliquid accedere ? tantum,ta- 
nien accessit , ut n~ibi den;que nunc amare videar , ante dilexirse . 
~orngidiamo dunque un Biscaglino sopra l'etimologia del verbo , 
Latino amare: cd ecco, che egli dice: ,, la vocc amare viene , 

dalla Cantabra, o Bascueme amatu, che proviene dalla parola 
Cantabra amà ( madre ) C significa amare con amore da madre : 
e così Ciceyone scrivendo al suo figliuolo disse: ~cires eurn non a 
me diligi solum, serum etiam aniari. Le voci Bascuenzi ainatù, 
cmà suonano lo stesso, che se dal nome madre si formasse il 
~erbo .  màdreg~iare per significare il maggiore amore, quale L 
quello dellr madre verso il suo figliuolo. Dalla parola Bascucnze 
rmd ( madre, cd amare ) provengono le Spagnuolc d n i o  , ed 
d m a ,  cioè Padrone, e Padrona. Nella lingua Spagnuola sono le 
arole h o ,  Patron, e Dueiio, le quali non bene si spiegano col- e soia parola Italiana Padrone: porch* in lingua Spagauola q u a -  

, 

do si parla de'servitori , o delle possessioni di una persona, no? 
si dice, che questa b I'dma di tale, e tale possessiotie; ma s i  

, 

dirh: la dueiia; e parlandosi de'servitori, non si dirò, chc tale 
t la loro duena, ma la loro ama: cosiccht i servitori 

* 
mio dmo, mia h u ;  e non dicono mio Dueno, mia due- C , d a i  dunque, che provengono dal Cantabro amd ( madre ) i 
, ed espressivy: parole Spagnuole amo, ed ania, siccome 

dal pater Greco, e #Latin.o provenaono le voci padrenr, e przdro- * 

?a Italiane. Ancora dall' anrn Bascurnn proviene la parola Spa- 
Hervdr . Catal. delle Lin& D d gnuola , 

- 
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gnuola d m ~  de l e d e  ( A d i d  1, C ~ C  vale M d d r e  )a [ritte . 

345. Oro ( in Ispagnuolo oro, ed in Francese or ) provienedal 
Latino auro, i l  quale anticamente da' Latini diceasi oro, poicht 
trovo, che Prisciano nel libro I. dice ,, I'au pronunziasi ancora 

or*, iurum* come o lu~iga secondo la pronunzia antica: cnme lotus in vece di 
iuror &C pa- 
role Bat&cn. lautus plostrrrm in vece di plaurtrum , e cotrs in vece di  car~trs ,, . 
7.1 . I Ma d onde proviene il Latino nuro? Chi dice d'auraGreco ( ciot 

l'aria ,,!s :splendore ) e chi d'auros Greco ( cioè ricchezza ). 
Queste etimologie sono arbitrarie, poichè lo splendore non è la 
prima qiislith, che sarassi notata nell'oro nel cominciar ad usar- 
lo;  e nt  l'oro fu'fra gli antichi la sorgente delle ricchezze, ma 
ne fu il commercio deiie pecore (a). La più nota qualith, che 
a prima vista nell'om si scuopre, è il suo colort giallo; ed ape 
punto il Biscaglino chiama orid il giallo, e da orià provengono 
i nomi urreh, ed orrrd, che nel Bascuenze si da all'oro. D'oria 
viene dunque la voce Latina airruni , o auro , la quale da' Roma. 
ni diceasi oro, come 1' ho notato non guari , e lo conferma (b,  I e- 
sto dicendo, che i Rustici pronunziavano orata , orum , ed oricic- 
ias in luogo di aurata, rurum, ed airricrrlas; cosicch* la parola 
oro vuol dire i l  giallfi, nome espressivo delcoro : e dail' uso ,che 

. di questo si facea per ornare I'oreccb;e, sono provenuti i nomi 
*. . I auvis ( orecchie-) ed auricuk ( orecchietta ) .  Dal Bascuenzeorià 

proviene ancora i l  nome Celtico aur ( oro ) ,  che da' Celti pro- 
nunziasi or, come da' Francesi loro discendenti . 

346. Campo, in Ispagnuolo dicesi campo, ed in Francese cam p, 
e cbamp , C da questi nomi provengono campagna in Italiano, cam - 

~ ~ ~ ~ ~ ~ . m - p a i i a  in Ispagnuolo , e cbampagne in Francese con altri nomi deriva- 
t i .  L e  dette voci, dicono -gli Etimologisti , provengono dal %- 
tino campi~~.  E questo canipus da dove proviene ? Dal Latino 
capio ( rispondono gli Etimologisti Latini ) che significa capire, 
o esser capice. Ma ecco che il Cantabro esclama dicendo: ,, le 
voci Latine capis, e canipus sono Bascuenzi , e proveogonn da 
differenti radicali. Campus, o canipo proviene di campoà, che in 
Bascuenzc significa fuori, ed usasi ancora per significare con gran 

pro- 
f - - - - - - - - - - - - -  

(a) Veggari A r i  n. 374. In Ispagna colui, che ha mrndre di  
pecore dicesi Garddere, e le dette mandre djconsi ga,rado: le quali 
v.oci Spqgnuole provengono da gbana. Veggasi il n. 481. 

(b) Pompejo Festo de vetbar. signif. L, 16. Orata genus piscisap- 
pllatur r colore duri, quod Rustici orum dicebant, ut  auricular ori- 
cwlar . 
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proprieti il campo, e la campagna, che sono fuori delli ppk. . p 

zione; casicchb in Bascuenze dicesi campora noa vado fuori ,vado 
a1 campo, o alla campagna. Capio proviene d' altra radicale dif-, , , -,.' ,, , 
ferente (401) ,, . Dal Bascugnze campo$, aggiungo io ,  .proyuigo- * Z '  

no i.nomi di Capua cit t l  , e di C'ampania provincia, d i  cui Ca. ' Noai Ra. 
pua era c a p  itesta provincia fu detta Crmpania da campo; e ~p:,":~$, , 
Capua ( dbe , '~es s smen tc  Plinio nel capitolo 5. del libro 3. ) urti re i iB i -  
antiafiehte si chiamò campo. I Celti aveano la parola canlpa , 
che significa qplignare, e però ad essa non allude la Latina cum. 
9". 

347. GiacchL siamo giunti nella celebre, e fertile provincia di 
Campaniu, osserviamo i nomi delle sue principiali città, i quali 
confesso essere stati i primi, che motivo mi diedero a conget- 
tlirare lo stabilimento de' Cantabri , e degli antichi Spagnuoli 
nell' Italia .. 

Caicta nome Latino della cittb , e porto chiamato oggi caieta.  
Gdeta, viene da caierd, che in Bascuenze significa porto. 

$ora nome Latino, della citth di fora proviene da sord, che Soti.: , 
i n  Basccienze significa malia: e non credo casuale I' imposizione 
del nome sord , poichè trovo, c h t  Plinio parlando di Soruae ( no- 
me ,  che si deriva di sortì ) dice ,, che gli aliti pcstikri, t le 
acque di Soracte faceano restarvi subito morti gli uccelli,,,Ecco SoraQc . 

, la cagione di nominarsi questi siti sorà, cioè malia,o ittucchc- 
r ia  . L Sabini: chiamavano Plutone $orono , cioè maliardo, o *e- ' 

fico., nome conveniente all'ider,che di Plutone arcano l'antiche 
nazioni ,. come dissi nel tomo XVi.; e perb trattandovi di Pluto- 
ne diedi a l  nome forano fa significazionc Bascuenze. L a  citth d i  
Sorn, ed i Sorani s i  mettono da Plinio nella Campania, e da 
Tolomeo. nel Lazio ... ?<ella Spagna c'h la ci.tà di Sorirr (ove fu 
I' antica Numanzia ) paese de' Cantabri . Soroà in Bdscuenze si- 

, g)ifica podere, e possrssione di più campi, e forse in questo idioma 
i s impose il nome rora a, parecchi siti chiamati. sora, esori nel!a 
I Sicilia, e Liguria ,. ovs. certamente abitarono. Cantabri .. 

345. Nella Campania mctte Plinio il porto Baiu, e le c i td  Bau,  
Arpina , Acera . Alba, Nola, Osca., Suessa , ed altre di nomi 
chiaramente Bmscuenzi.. Baia viene da baid,ch? in Baccuenze si- 
gnifico. propriamente. seno, n concavirb circolare; ed allusivamen- 
te porto i e però baima in Bascuenze significa porto-buono: e 
per augurio dicesi baionenean Zitr(ca al porto felicemente arrivino. 
Nella .Francia C: è la. ritta , e porto di Baima nel paese di La- 
b u r  ,, ovc parlasi il Bascucnze . Il' seno Baiano t un piccolo gol- 

Q d. 2. fa. 
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. fo del rcame d i  Napoli, i! ?us!c, csr??e dice Giuseppe bqormi'Ic ' 
nella descrizione delle antichitb di Pozzuolo ( ove era l'antica 
Baia ), forma una mezza Luna. Nel12 Spagna sono alcuni paesi 
chiamati Bajona, e nella Lorena sul fiume Mosela c ' t  la citth 
d i  Bajon, 

J l p i n a  viene dal Bascuenze avp;iia pietra-fina. Erano-parec. 
chj paesi chiamati Arpina nell'ltaiia, ed ancora nella Grecia. 

diera dal Bascuenze atcerd indietro. Parccchj Autori tcri- 
vono &corra. Era ancora la c i t t l  di Aierra nella Gallia Cisalpi- 
aa, e quella d i  Aerris nella Spagna. 

A b a  veggasi il numero 362. Nola in Bascu:nze significa 
come. Suezsadai Bascuenze sucrtà sito ardente. Erano nell' Ita!ia 
due citth col nome di Sucssa, ed il b~gnn s~rrrrano, di cui parla 
Tacito,  Surssula nella carta geografica di Peuringer si  mefte fra 
Capua , e Nola . T i t o  Livio parla de' Suessetaoi dello Spz- 
gna (252) 

Osca, o Otrca vieitc dal Rascuenze otsca strepito, o B oscn 
grido S. onde in Bascuenze nsca ddbil va dando voci , o gridi . Gen- 
t e  Osca trovmasi nella Campania , Sicilia, e Snagna . D a  Orrca 
vengono Osca, Obzca, ed Opsca nomi sinonimi usati da' Rimani 
per significare fa gente m a .  

349. Arnia, che da alcuni si mette netta Campania .e r"al- 
tri nel Lazin, non sembra parola Cantabra, per&& nel Bascuen- 
ze si usi poco lo lettera f :  ma Pormia, dice Plinio citato , s i  
c h i a d  bormia: e vcdesi in aitre parole Bascuemi usate da' Lati- 
n i ,  che ( 359. c 360. ) questi sostituivano in luogo della lette- 
~a h h Bascuenzi la f usata spesso &gli Etrusci. f i rmia  pro- 
viene da1 Bascuenze b o m d  paricte. 

Jnxur ,  dice Plinio citato, il nome di Terracina in lin- 
gua Volsca, ed ansuur in Bascuenze significa li-focosa-acqua. 

Fra Hormia , ed Anxur era il lago Fundano , o d i  Fundo, 
nome che viene dal Bascuenze bodo (360). 

L o  stesso Plinio mette gli Utrzici nel campo Hernico deE 
Lazio.. e Virgilio nel verso 6Y4. del libro 7. dell'Eneida disse: 
Hrrnica saxa cotunt , quos d;ves dnagnia pascic , sul quale verso 
Servio dice, che i Sabini chiamavano herni* la roccia, o riipe: 
ed in questo senso si usb da' Cantabri, poicht nella C:uipuzcoa 
C'& il monte Hernir , e I' abitante dicesi bernicoh,~ piuttosto h r r -  
sico , mentre la lettera a è l' articolo il. 

Jnagnia capitale deglL Hernici può derivarsi dal Bascuenzc 
f lcricd sorella, 

- - - - .  &i- 
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dr i t ia  nel Lazio, chiamata diriccia da Servio, viene dal Aticfia. 
Bascuenze aritzd rovere, dal quale nbme si deriva J r i r a  titolb 
di  M~rchesato di Grande di. Spagna. I Romani sostituivano il t 
in vece della 2 de'nomi Bascuenzi; e cosf dissero parimentedre- A,,,, , 
tium ( oggi Arezto ritth della Toscana ) d'aritzd. Tolomeo,ed 
Antonino nel suo itinerario faiino menzione di &riti0 di Spagna. 

.&tura nome di fiume, e -di ci t t l  nella campagna di Roma & 
voce Bascuenze, e nota pel fiume dstura nella Spagna, per la As'ura. 
a i t t l  &tura ( oggi Astorga ) e per il Principato di dstrrrias , che 
ha il Principe erede della corona della Spagna : nstura proviene 
dal Bascuenze ascura molta.acqua (252) nome , chc si con. 
wrvb puro nell' Armenia , e nella Grecia , ove era i l  lago ascuris. 

Zssbia nella campagna di Roma viene dal Bascuenze isequid Iichia. 
cosa pendente. 

ostia nome di due citth l'una nel Lazio, e l'altra nel Ree Orria. 
gno d; Napoli ,*della quale parlano Antonino , ed altri, proviene 
dal Bascuenze ostid nube tempestosa, o di -tuoni. 

Sabella nome Latino di una nazione, o tribh discendente da' 
Sahini viene dalla voce Bascuenze Sabel2 , che significa ventre, o sabe'b. 
pancia. Ncllr Campania , ed in Sicilia era il paese Galatia , on- 
de venne il nome de' Galati, o di Galathani , come Plinio l i  no- 
mina nel capitolo I o. del Libro 3. e gaiaria in Bascuenze sipnifica 
scinenu di  grano , i' abbondanza del quale fece, che la Sici- 
l ia ,  c In Canipania si chiamassero i granai dell' Italia Nella Si- 
ciliasono S i m m a ,  ( cittb I e Hirminio ( fiume ) i cui nomi 
,sono Bascuenzi secondo il P. Larnmendi. 

- Calabria, o piuttosto Calauria ( come si usa da' Greci ) i 
notate Bascuenze composto di  cala ( sito in mare , c vicino a 
terra j e di urià borgo, paese, popolazione: cd appunto Calouria g:fzf,t : 
isola della Grecia nel golfo Argolico ( dice Plinio nel libro 
4. capitolo I z. ) distava 500. passi dalla c i t t l  di  Trezene. Era 
un' altra is& Calaurir vicina a Creta secondo Stefano il Geb- 
grafo, e nel Peloponcso secondo Laonico citato da Ortelio . Nel- 
la Sicilia era la ci t t l  di Calauria, della quale parla Stsabonenel- 
la vita di Timoìeone. Dal Bascuenze Calauria venne il nome l a -  , 
Cabria ( siccome dal Bascuenze Cantauria venne il nome Canta- 
bria n, 399. ) appropriato alla penisola di  Otranto; onde la 
Calabriu da Plinio ( nel Libro 3. capitdo 1 s .  ) si chiama pe- 
nisola. L a  Catubria , chiamata lapigia, e Messapia &'.Greci, r i  
ebiamò.Cakuria dagli antichi Spagniioli, i quali aggiungeano l e  
hali uria , brica , bri& a' nomi de' paesi, come TaMrica :, Era- 

+ .  *;p- 
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~ i o b r i g r  @C. (391): e nella Spagna era Caliahria, di  cui fanno 
menzione Morales, e Mariana. 1 Greci stabiliti nella Calabria; 
c nella Sicilia v' impararono i l  nome Bascuenze Calauria , che 
hpoqc ra  allc dette isole. 

Catubriq, o Cukuria allude probabilmente a due paesi chia. 
mati Calc ( città della Cancpania secondo Servio sul verso 728. 
del libro 7. dell' Eneida ) ed Uria citth nominata da Plinio, e 
collocata da Strabone nella Calabria fra Taranto, e Brindisi, al- 
la quale citth soleano venire i Cretesi. Erodoto ne fa mcnzionc 
~hiamapdola &ridi, o Hyria. Nella Calabria era il golfo Uria. Uriù , 
come si C detto, io Bascuenze significa borgo, e popolazione; 
e nella Spagna erano la citth Urion , menzionata da Tolomeo , ed 
il fiume urium, del quale parla Piiiiio. Ancora 2 Bascuenze i l  
nome cale, i l  quale propriamente significa strada dentro del po- 
polato: e forse dal Bas~uenze cah viene il Latino Callis. In Por- 
togallo era i' antica c i t t i  di  Cale. I Greci, ed i Latini dunque 
da Caleuria dissero. Calabria, siccome da cantauria. (399) for- 
marono Cantu6riq. I Captabri da' Greci diceansi Kantaroi . ' 

350. Sembra dunque, che dappertutto da Roma sino all'estre- 
mith del'regno di Napoli si ritrovino nomi significativi in Bascuen- 
zc. In quel tratto d i  paese, ed ancora nella Sicilia furono 
losci, chiamati ancora Obsci , Opsci , cd Opici . Strabone dice, che 
la Campania era abitata dagl i .~sc i .  Servio sul verso. 730. del li- 
bro 7. dell' Eneida dice, cFI; gliabitantidi Capua (346) dicean? 
si anticamente ghic i :  e secondo Sempronio citato da.OrtelioCapua si 
chiamb Osca, nome di due celebri cittb della Spagna, dc!lequali 
1' una oggi chiamasi Ursca, o H~iescu. Gli Autori Greci metto- 
ao gli Opici ne'. paesi, ove i Latini pongono gli Osci. Platone 
nella sua lettera a' parenti d i  Dione nomina solranto tre nazio- 
ni , de' Greci ciot ,  de' Fenicj, e degli Opici. dicendo ., e con 
verisimile ragione sia tutta la Sicilia quasi a rimaner oriva della 
lingua Greca trasferendodi nella potestà, e Signoria de' Fcnicj , o 
degli Opici ,, . Questi Opici , sono gli Osci , ed Opicidella Cam- 
pania ; sono cio* gli antichi Spagnuoli , che condussero. colonie 
nell' Italia , e nel!a Sicilia (353).  Osca ( come. si disse n. 345. ) 

' ~mviene  dal b rcucme  ostcr ( composto della radicale ct strcpi- 
t o  ,, e della, finale cri ): c perchk il nome Bascuenze ha la let- 
tera. t prima della, r., gli antichi Latini ,  corri'- Ennin, ed altri, 
diceano obsca ,. opca- &C. raddolcendo la pronunzia Bascuenze . 

35 6.. Trovansi ancora nomi Bascuemi in. altri p e s i  dell' k a -  
l& f~orr, del Lrzi~,  Cameania , . Cabbria , e Sicilia, sebbene non 

in. 
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i n  tanto numero. Urbino anticamente diceasi Urbina, poiche Pli- 
nio ( Libro 3. C. 14. ) dice Urbinnres, e non Urbinotes, e Pro- 
copio nel Greco mette I' articolo femminino alla parola Urbinos, 
Urbina proviene da1 Bascuenze Urbind, che significa cosa di  due 
acque, o fiumi: ed appunto Urbino ( dicono Tacito,  e Proco- 
pio ) C situato fra i fiumi Metauro , e Yisauro ad eguale di- 
stanza da essi . Erano , dice Plinio, Urbinati Metaurensi , ed Hor- 
tensi. Ne' paesi degli Aborigeni, dice Dionigio Alicarnassb , e- 
ra la c i t d  Ovvinio. ln Bascuenze Urbind , Urbietd, ed Urbico so- 
no nomi quasi sinonimi. T i to  Livio fa menzione della citth di  
Urbicua nella Spagna, la quale da Antoninochiamasi Urbiaca. Ur* 
bico era nome del fiume oggi chiamato Orbigo, così detto nel ri- . ~ . & +  

t' f .' 
I I 

cevere due fiumi, cioh Tera , e Tuerta . Orbieto iq Bascuenze significa - , - . . 
un frutto dagli Spagnuoli detto madroZo, e dagl' Italiani COI-berrm 
la, ed Orbitum C il nome, con cui anticamente s i  nominòla citi& 
di h i e t o ,  che d' alcuni malamente s i  confonde con Urbs vetus 
o ~ivitav&chia.  

Liguria. t i p r i a  nome di una provincia, che comprendea la yivie- 
ra di Genova fino a Livorno oroviene dal Bascuenze lirrurid . 
che significa soave ; e quindi ' s i  formarono i l  verbo Latino 
ligurio , che significa mangiare soawmente , o wngiarr  cose soavi, 
ed il nome Greco liguros, il quale qualche volto significa soalx. 
D a  I;gurid provengono ancota il nome Latino liguritorcs, cioè 
golosi, ed il Greco lichnoi sinonimo dell' altro Latino catilloncs 
cink ghiottoni golosi, così detti, p c h t  i golosi, ed i ghiotti 
lasciano'puliti i piatti : e (forse catilloncs viene dal Bascuenze 
catilluJ piatto, o catino. Da Lixurià proviene parimente il no- 
me Latino Ligutnus del porto di Livorno, ove terminava la L i -  Livorno. 
guria, alla quale apparteneva Pisa ( chiamata Pissa c!a Polibio , 
T ~ M O  &C. ) che viene dal Bascueiize Pitrd schiuma. Rutiiio Pisa, 
mette (a) Pisa vicina al fiume ~ u s u r ,  i l  cui nome significa in 
Bascu~nze questa-focosa-acqua ? au questa, srr fuoco, o fuocosa , AUsur' 

nr acqua. 
Gli  abitanti della Liguria si chiamavano L<quri: e LiguR 

A 

erano nella Spagna, Francia, e Tracia . E' bed d'osservarsi , che 
Eustatio dice, che i l  nome Ligures viene. da Ligur fratello di  Liguti. 
Albion, che si oppose ad Ercoie, allorche questi venne a cerca- 
re i bovi de'Gerioni: cd appunto nella storia antica della Spa- 

- - - - - - - C - - . L  --- 
.(a) - e t i l .  Iter.' L I. v. 631.. Qpam cingunt geminls Arnus,& Au- 

sur aquis. 
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gna ( della quale si parlcrh nel n. 353. ) si  fa menzione <li '(3- 
rione Re V11. della Spagna, de'tre Gerioni, che l i  succedettero, 
c di Ercole, che vi regnò dopo la morte d; Hispan Re X. , e 
lascib i l  regno ad Espero ( da cui l'Italia:, c la Spagna ebbero il 
nome di Esperia ) fratello di Atlante 1' Ztalo . 

252.  Fra i cognomi antichi, ed illustri dell' Italia non pochi 
trovansi significativi in Bascuenze . Doria , e Colonna (a )  cognomi 

6;:;; iliustrissimi , ed anticwsirbi si usano da' Cantabri: Doria viene 
Briga. dalla radicale Orid (345) e Colond significa colore. buono. Briga 

&C. cognome di  un ramo del nobilissimo casato Romagnoli di questa 
citth, del quale t Capo il chiariss. Sig. Marchese Melchiorrc Ro- 

da ,(Sy),Ciala~i (349) Gambara (398) . Zmaglia , Arbe~tain , Sa. 
l - b&, ed altri cognolbi antichi dell' Italia sono Bascuenzi. 

Ma troppo soverchia sarebbe I' osservazinne di tutte Ic voci 
radicali del Bascuenze , che si ravvisano ne' nomi delle città , e del- 
Ia lingua dell' Italia. Io  ne ho notati qui alcuni ,.e con maggiore 
brevità n' indicherb altri nel piccolo indice, che -metto dal num. 
356. : e da ciò chiunque agevolmente inferir pntrh , che ne avrei 
formato un srandissimo indice, se avessi avuta la sorte d i  trovare i l  
raro, e prcgiatissimo dizionario trilinaue ( ciok Bascuenze , Spa. 
gnublo, e Latino ) del P. Larrarnendi . 

353. L e  parole Bascuenzi finora notate ( oltre quelle, che i n  
appresso metterò ) battano a dimostrare, che neli' Italia si b parla- 
t o  il Bascuenzc, c che di molte citth di essa furono fondatori, a 
padroni i Cantabri , o li antichi Spagnuoli , poichb i nomi delle cit- 8 . t b  alludono sempre a loro fondatori, ed alla lirigua della nazio- 
ne, che le ha dominate. Ed ecco col mezzo, e coll' incontrssta.. 
bile autoriti dell'idioma Bascuenze, sviluppata, e confermata I r  
verith dell' antica. storia Spagnuo1.a creduta fai olosa . In questa 
icggesi, che si la Spagna, che l' ltalia furono chiainate Esperie 
da Espero XI. Re della Spagna dopo Tubal, al qual Espero sue- 
cedette il suo fratello chiamato Atlante Iralo. Regiib i m p i  Si- 
coro ( figliuolg di  Atlante ) cui succedette il suo figliuolo Sicn- 
nio,  che portb le sue arme nell' ltalia, e nella Sicilia, che da 
lui fu appellata Sicania; e pscia si chiamb Sicilio da Siceleo 
( figliuolo di Sicanio, e Re XVI. della Spagna ) chc in Italia 
fece delle sesta grandi. Leggesi dippiù, che d o p  Luso figliuo- 

lo 
--------i--..i-i- 

(a) lo  Hernani villaggio di Guipilzcoi C' era un' antica famiglia. 
C o l m  . 
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lo, e successore di Siceleo, e suo compagm PZ!!~ p s r e  &!i' I- ' 
.alio regnò nella Spagna Ulo, o Siculo ( figliuolo di Luso ) i l  
quale venne nell' Italia p r  assistere alle colonie Spagnuole stabili- 
tevi d'Atlante, popolfi alcuni paesi nelle vicinanze di Roma (a ) ,  
e particolarmente il ffmoso Gastello Alsino; e quindi patsò nel- 
la (b) Sicilia per ajutare le colonie Spagnyic collotatcvi da'suoi 
predecessori. 

Chi  confronti queste notizie dell' antica storia Spagnuola co' nomi 
dclle città Italiane, principalmente della Liguria, del Lazio, del- 
la Campania , C della Sicilia ,' che chiaramente sono significativi 
in Bascuenze, crederà casuale la loro mirabile corrispondmza? 
Trovansi nella Spagna tradizioni , e storie antichissime; che a r  
seriscono lo stabilimento di colonie Spagnuole , e Ic conquiste de' Di;n.n,,,a.. 
Re Spagnuoli In a l ~ n i  pes i  dcll' Italie , c principalmente nelie zla?e &,lm 

.*icinanze di  Roma, e nella Sicilia, cd appunto scuopriamo, che 
i nomi delle citth di questi paesi sono della lingua Bascuenze , h, , 
che parlavano 'gli antichi Spagnuoli . Cosa ne dorremo rilevare ;rtabiIimento 
secondo la piL rigorosa critica? Dovremo certo inferire , che $f&:F 
i l  Bascuenze t stato l'idioma antico della Spagna , che i Re di puoii alr 
questa hanno dominato nella Liguria , e  da Roma fino alla Sicilia, 
che in questi paesi sono state colonie Spagnuole; che il Bascuend 
ze si t pzrlato nell'ltalia, e che è vera I' antichissima storia 
Spagnuola dalCritici ripurata favolosa, ed a i  dimostrata vera 
col mezzo dell' idioma Bascuenze , che somministra prove incon. . 
trastabili della sua verità. A ragione dunque gl'Interpreti Caldei 
leggono Italia in luogo del nome Tubal, e nella Volgata al vcr- 
sicolo 19. del capitolo 66. d'Isaia leggiamo Italia in luogo d i  

-Tuba!, poichh la gente nell' Italia famosa a' tempi d' Isaia era la 
Cantabra, o Spagnuola discendente da Tubal, come si legge nel- 
"l'antica storia Spagnuola coll'autorith dl &roso,di S. Girolamo, 
e di  altri insigni Autori. 

N Comprovansi ancoro vere, a fondatissime I1assenioni d i  Tu- 
cidide ,, e di Dionigio Alicariiasso , il primo de' quali nel lib. 6. 
dice, che gl' Iberi ( o Spagnuoli ) Sicani stabiliti in Trinacrb 
( o Sicilia ) le diedero il nome d i  Sicania; ed il secondo nel 
libm I. dice, che i Sicani della Sicilia erano Ibcri, o Spagnum 
l i .  I Sicani, ed i. Siculi, che da qualche Autore mettonsi nell' 
.Italia , e n n o  certamente dclle colonie degl' Iberi . 

H h s .  Catal .  delle Ling. E e 354. 
, - . - -  -L-.--ii.-iIYi-ri- - - 

fa) ,b'~d! ybnJti, rb*d ih I s ~ ~ D ~ ~ u o ~ o  Significano ottaro, ottusa. 
(b) Alcuni di con^, che l i  ~icilra ebbe il suo nome da Sicuio. 



354. Compariscono airabilmente verificati gli avvenimenG 
dell' antica storia Spagnuda col mcrm dell' idioma Bascueme , la 
cui co nizione non meno a i  quella delle lingue Orientali i utile, 
ed ancfie n e c e s d a  a tutti i Let ina t i  per non pochi capi inte- 

~a studio ressanti della Letteratura. La  nazione Spagnuola p i t  di  nessun'al. 
hscuea-tra crediamo costretta al10 studio scientifico del Bascuenze , ed 

zc nearnrio 
pr la r t o r ~ .  al]' ornione di un' Accademia Bascuenze , che i convenienti lumi 

ci porga per ravvisare nelle storie non pochi errori, checolla co- 
gnizione del Bascuenze verranno corretti. L'antica storiaspogn~o. 
la diverrà singolarmente illustrata: e sono ben degne di avervisi 
in vista le seguenti osservazioni. N e l l ~  Spagna secondo la detta 
storia dopo la &spmionc deile gmti regnarono T;~bal, Ibero , Id*. 
bcda, Brigo, Tago, e Beto, sesto, ed ultimo Re della linea di 
Tubai, ed i nomi d'lbcro, Idubcda, Brigo, e Beto sono signifi- 
cativi in Bascuenze. E t t o ,  si aggiucge nella storia, si sopranao. 
minb Tudertamo per avere promossa la letteratura; e delle scien- 
ze de'Turdetaoi della Betica (338) restò poi memoria per moi- 
t i  secoli. Sucadetter,. a Beto secondo la detta storia Gerion: 
Africano, ed altri Sovnni forestieri, ed appunto i loro nomi 
non sono B~scuenzi. II Re XXII.  si chiamò Gargora, i 1  quale, 
come nella storia si : vcrte,fia Spegnuolo di  nascita - ed il none 
Gargma L Bascuenze composto di gar  fiamma, e di gara sopra. 

crono 'o~~a Se per la cronologia dell'antica storia Spagnuola supponesi Sprgnuoh . la dispersione delle genti accaduta nell'anno 401. dopo il di!". 
vio;  come si stabiJì nei tomo XV., il riumero de'Re Spajnunli. 
che vi si notano, basta pcrchè si trovi conforme la detta crrn* 
logìa con quella della Volgata , intesa secondo i1 senso della sto- 
ns sacra, come si spiegb nel mtntovato tomo. In questo si cs- 
pose ancora la cronolog~a Cinese conforme alla Sacra: e la cori- 
formità di queste cronologk ci costringe aci accordare a ' a i  no. 
minati Re della linea di T u h l  la durata di  nove secoli, cc!Ia 

uaie mirabilmente verrl illustrata, e verificita .ia storia antica 
b l i a  Spagna. Q Y O ~ ~  verificazione confermerl l'esattezza dql ian-  
tichi S~agnuoli nel notare distintamente la successione de loro 
Re,  e l'epoche, O Ere: ed t ben da notarsi, che il nome era 
adottato unive+mente per significare la cronologia 6 termine 
proprio della Spagnuola , carne lo nnta il P. Petavio . e significati- 
vo in lingua Baxueme, nella quale la voce era vale ntodo, ma. 
n ic r r ,  o rmj0nn;tà. 

355. Ritorno ormai all'asninto dcl promesso indice delle pa. 
roic Italiane, e di altri idiomi originarie d i  radicali E~scuenzi. 

Yri- 
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Prima perb di nictterlo dCbbo premettere i seguenti avvertimenti. 1. 
Nel formate il detto indice io soltanto ho avute in vista le pa- 
role Italiane, che incominciano colle lettere a ,  6, C ?  prevalendo- 
m3 di alcune voci Bascuenzi, che a mia richiesta mi ha manda. 
te il prelodato Sig. Abate Beovide, e di  altre, che egli avea ri. 
cavate dall'opcre del P. Larramendi: ma da'nomi Bascuenzi, che 
si citano ne'documenti mandatimi da1 Sig. Ab. Beovide per for- 
mare la gramatica Bascuenze, ho rilevata 1' etimologia di altri 
nomi Italiani fuor di quelli, che io aveva preso in mira. 

11. Per maggiore brevità espongo brevemente 1' etimologfa 
di parecchi nomi : e per lo stesso fine adopero le lettere iniziali 
B. F. G. In I. L. S. per significare, che una voce C Bascren<e, 
o Fiancese, o Greca, o Ing.lese, o Italiana, o Latina, o Spagnuo- 
;a. 111. Conviene osservare, che spesso vedesi usata nel Bascuen- 
t e  la lettera g in luogo della lettera c,  che si nota nelle parole 
Latine, ed Italiane, che ne hanno una stessa origine: ma questo 
uso, come ancora quello di  sostituirsi da' Bascuenzi, e dagli altri 

lettera d in luogo della lettera t usatafrequentemen- 
ni , e dagl' Italiani, niente pregiudica all' investigazione 

delle parole, poicht un tale uso, che & ef- 
f:tro della sola pronunzia, dagli Spagnuoli si fa per rendere ib 
dolce la Ibro lingra. Cosi nell'idioma Spagnuolo si veggono P re- 
quentemente 'sostituite le :ettere g , d in luogo delle lettere C ,  t ,  
che sono mea dolci. Eccone alcuni esempi. 
Latino. Zialiaito Spagtruolo . Latino. Italiano. Spagnuolo . 
aliquis.. .alcuno.. . alguno. fitlim . . . . . fato.. ; . .hadc . 
amicbs.. . ami20 . . . amigo . latus ..... lato ...,.. lado. 
antiquus.. .antico.. .antiguo. mutus.. . .muto.. . .mudo . 
aquila. .. . aquila.. . . aguila . pratum ...p rata.. . prado. 
ficus.. .. . fico.. .. . . higo. q ~ i e t u s  . . .quieto.. . quedo . 
formica.. formica.. hormiga . stotus.. . . .stato.. . estado . 
lucrum . . . . lucro.. . . logro. urta ,.'. . . . vita;. . . . vida. 

GlnTtalian~ usano ancora qualche volta iT g in luogo dd C : 
per c x m  io s p i ~ a  da rpica : luogo da lacus : fre.care da fviiare . P Noto col ' astcrnmo * i nomi Bascuenzi, in cui s i  vede la lettera 
g sostituita in luogo del C .  Gli  Spagnuoli, come s i  può osservare 
i n  alcune dell'esposte p ro l e ,  levana spesso la lettera f, quando & 
iniziale : cosi in iuoga di  farina ,, fame, fecc;e, forca, forno b c .  
dicono a&, ambre, q e s ,  orca , orno 6 c .  nelle quali parole se- 
conda Cortografia Spagnuola si scrive b in luogo della f ,  che man- # 

E e a  ca; 
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ori; ma la lettera b non si pronunzia i n  iuiii i dominj Spagnuoii 
scnon dai volgo nelle provincie dell' Andaluzie, e della Galizia . It 
wstume , che di levare, o scansare la f hanno gli Spagnuoli , pro. 
'va, che essi hanno parlato il Bascuenze , re1 quale poco uso se ne 

F fa. Incomincio l' indice di parole Italiane, Spagauok . Francesi, 
n l c  di ori- 
@ine & Catine &C. che hanno origine Bascuenze. 
*W-- 356. &bmerare j S. abrcvrrv: F. abvcuver ) significa dare da 

bere alle bestie, e proviene dal B. abevd (374) mandra di pecore: 
quasi si dicesse abermare condur IQ pecore. Dal B. aberC provengo. 

' 00. 1' I. abbeveratojo , e lo S. abuevadsro sito, ovc bevono le bestie. 
3~7. ,Acciacco ( S. acbaque ) significa sopevcbirrid, ed indisposi- 

&,;,, rione dr corpo. Lo S. achaque significa scusa, ed indispwi@onr: on- 
de achacoso, n pieno di acbaques dicesi colui, che ha degl'inco/mo- 
di: e dicesi ackques a/ vi'elnes por no ayunar, cioè scuse nel ve- 
oertfk per non digiunare : e diccsi muerte no venga, que acha4ue no 
trnga, ciot non accade morte, senza che non uenga scusata. .dc- 
ciacso I. od acbaque S provengono da1 B. achaquà. scusa. 

358. Addobbare, ciot ornare, dal B. adobd , o adobath ( rappez- 
4d<loskn.. zare ) : o. dal B. obà ( migliorare ) . Le voci S. adobo , a abar si- 

gnificam.codirnento, condire ( ciob megliorare il cibo ), proven- 
gono ancora dal B. adobd , o obd . a 

339. Mogare ( S. ahogar : F. su8)quer : In. sufocarr i G. a~cho.. 
AE-• L, swffocare , pricfocare ) proviene da1 B. ahod ( bocca ) ; poichè il 

chiudere la bocca diede la prima idea del\' afoqaanento, e del L. 
swffocave; quasi si  dicessc sub-&care; poiche i Latini confondeano 
nella proapnzia L lettere F. e. H. : cosicche diceane ancora for- 
deum, trajò, Y C ~ Q  in luogo di bordeunr , trabo, vebo, Lo stesso 
quivoco delle lettere F. e H. osservasi nel nome seguente. 
360. d#ondare ( S. bundir, ahndar : F. rnfoncer f dal 8. bon. 

&ahre,. Ir) profondare, somrnergre ) , che proviene dalla radicale B. 
bondb fine, estremità di una cosa. Qindi  prov,.sngono VI. fondo, 
ed il i,,. profundus; e non dal L. fundus, che significa una po- 
sessione. 

Aio .. 361. , d o  ( S. dyo ) dal. B. aio colui, che aspetta un altro: 
e dalla radicale aio i nami B. ?dia, e ?ai custode, e guardiana. 

Alb C 36% A b a  ( C. alba: F. aubc ) significo principio dei giorno, 
c proviene dal B. &oà vicinanza. A b u  propriamente C la vici- 
nanza dsl giorno, 
363. A g a r L  ( fasto, superbia ), e. algaroso ( fastoso &C. ) 

, . -  ovengono dal B. dgard ( grido smisurato ). Lo S. algarabis 
d i a r s a  ~ d u w  ,, C confùsiom di moltc persone., che parlapo, 

allo, 



C A P I T O L O 1V. A R T. VI .  azi 

aUo stesso tenipo ) proviene dal B. algararabia composto di abEa 
( comincia ) e di  a/garas ( parlare smisuratamente ) . 
369. Axare ( & a l ~ a r :  F. ausser ) dal B. alt@, o alch) ele- *lzarc. 

' vare. 
365. Jmbascia, e lo S. barcr ( che significa lo stesso ) pro- 

vengono dal & basco ( cosa di troppo ) composto deila partico. 
L affermativa ba, e dalla radicale arcò. L e  ambascie provengono 
ccmunemente dall'essere troppo carico 'lo stomaco. L a  voce B. ' 
atscb , e atsò sigiiificano sucidume; ed indi i nomi batsc&, c 
barsd, dasquali può ancora provenire ambasc;a; della quale L ca- 
gione il sucidume ddlo stomaco. In  Ispagnuolo 6asPra signifi- 
ca sucidume. 

366. dngusto ( S. ungosta : L. nngustus ) ed angoscia , angrr- ~BUS:". 

stia ( S. angusria: F. angoisse: L. angor ) provengono L I  B. 
ango strettezza. cifngoesth in B. strettezzadi-là . 

, 367. d i s i a ,  ansictd ( S. ansia: F. anxietd: L. anwietar ) dal *,,i,. 
B. ansid, ed anri cura. dnsicabeà in B. tascurlto,  

368. &imo ( S. anciano: F. ancien ) dal B. anc;M antica. 
mente: dal quale proviene il Latino antiquus - 

369&pprrrrare ( S. apmcjar: F. apprrstcr ) dal B. prest, c , 
prestarh ( prepararsi, essere pronto ) : dalle quali voci provengo- 
no presto in 1. L. S. e preste in F. &C. . 

370. .Aiere ( L. aries ) dal 1. bmid ( montone ) : bar;cho 
( montone piccolo ) . L'nriete in S dicesi carmero: ma C' C la Ariete. 
rocc antica S. ar i rn~o,  che significava arithino. 

3 I .  .Ariugato ( cioL preparato, ed in pronto per combattere ) 
dai b. a~r r ,q>  i l  principio , il davanti, i l  frontispizio . Quindi Arin~'c".  
l' I. ,aringa , lo  S. are.tga , ed il F. harewguc , che significano 4. 
scorso preliminare. o nel principio. 

372. Assaggiare significa provare, tentare, gustare Ieggermen- Asm:ainie - 
te una cosa. Lo !L asayar significa l'osar fare una cosa, e lo S. 
cnsavar significa fare la prova di  una cosa: ed il F. essaver si- 
gnifica lo stesso. Tut te  queste voci provengno dalla radicale B. 
sai2 , o saiatl sperimeniare , provare. 

373. Assai ( S. usar, voce antica: F. asse?: L. satis ) dal A,1. 
B. ass.3, ed assdq con pienezza, con sodditfazione. 
n+. &eri i S.. abcrcs ) significa ricchezze, e proviene dal B. Averi .  

abcrC mandra.di pecore, nelle quali anticamente. le ricchezze con- 
siste-, c però 10 S. ganadero ( ciot colui che ha pecore ) dal- 
lo  S. ganar, I. guadagnare, E. gagner (481) , ed il L. pecunio- 
nu ( cicca, e, -4, fhr ha gecorc ) derivasi da pccus ( p-ra ) 

come 



Bacino. 

222 CATALOGO DELLE LINGUE. 
come dice Columella ne! prefazk L! !ib:s 6. Cesi iiitGra iri B. 
aberatsac ricco, e colui, che ha pecore. 

375. *cino ( onde si deriva bacile ) significa catino da lavar. 
si, e farsi la barba. F. bnss;n : Tedesco becken : S. bacìa, che 
significa soltanto catino da farsi la barba, ed anticamente signi- 
ficava ancora il catino da lavarsi: lo S. bach sipnifica il vaso 
immondo. Tutte queste voci proven~oono dal B. baiecea concavo- 
umido. Bnciqu;n in B. significa unione-srcida: e forse da bnci- 
qwn lo S. bacia. In Francia anticamente il bacile diceasi bacchi- 
non, poicht S. Gregorio Turonese dice ( L. 9. C. 28. Hist. Franc. ) 
duabrs pateris ligneis , quas vulgo bficcbinon . 
376. Bagaglio ( S. baga~e : F. bagage ) dal B. bagà fune, e 

qualunque stromcnto per tenere ferma la soma, o altra cosa. Que-  
sto stesso significasi dalla voce antica S. baga. Da bagd groven- 
gono i diminutivi I. bagatella, S. bigatela, e F. bagntell* : ciot 
piccola, e disprezzabile funicelia. Così in S. per esprimersi una 
cosa disprnubile diceJi m wa/e ei cubo de una agqeta;  ciot 
:':n ha il valore di un pezzino di coreggia: ciò che in I. pre- 
sentemente dicesi non vale un fico: ed il L. dicea pili non facio, 
frase usata ancora dallo S. Bagartino voce Lisata dal Boccaccio si- 
gnifica una moneta s\ disprezzabile , che quattro bagattini faceano 
un quattrino. 

377. ,, Bagascia, dice ~ u a t o r i  nella dissertazione 33. del ta- 
mo 6. delle antichith Italiane, significa meretrice: non se- ne as- 
segna etimologia certa: neppure io l'assegnerò. Bagasa in S. ri- 
gnifica donna  impudica,^ Covarrubias fa provenire bagasa odall' 
EbFeo bagad ( prevaricare, ingayare,  o mentire ) o dall' Arabo 
bagax ( inganno4 ,,. Potea Muratori avere ao iunto,che bnzasa 
pub ancora provenire da baghdr ( abominabil:~ in Punico.MaI- 
tese (480):. ma forse avrebbe colpito nel vero, se avesse detto, 
che proveniva dal B. bagatsd fermatrice sucida. 
378.. Balena ( S. ballrna : F. balene: In. walc : L. balma ) 

probabilmente dal B. ba!ea ( ghiotto , o  piuttosto gran-mangiato- 
re j voce composta daba, e jclrà. Nel Mediterraneo, ove era- 
no i Latini, non sono balene, le quali spesso veggonsi su* mari 
4PCantabri , o della Biscaglia. 

377. Balordo, e babbione parole sinonime si fanno provenite dal 
Latino bardus stolido, rozzo. Lo S bardo significa rozzo, gros- 
solano, sporco : d i l  F. bourd significa stolido. Tu t t i  questi ter- 
mini sono Bascuenzi, poichè Quintiliano al capitolo 5.  del libro 
q, dicc : gurdos , quos pra stolidis accipit uulgus , ex Hispania 

" 
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duxisse origiiiem audivi. Sembra dunque chiaro, che burdus , o 
gurdifs [ come dice Quintiliano t voce Spagnuol? ,la qcale pro- 
vieve dalla B. burdè ( cosa sucida, sporca) composta della par- 
ticola affermativa l a ,  e dalla radicale urdè cosa sporca. Gurd) in 
B. significa carro. Forse dal B. burd2 prqviene il nome bardarro, 
che propriamente significa giovine impudico. Il F. dice bardacbe 
1' In. bnrdarb : ed il G. chiama badas l'impudicc.. 

380. bandiern ( S. bandrra: F. bannbr~.: In. banner ) provie- 
ne dal B. laldcrd, ciok colui, che a1 fianco conduce gente, co. 
me fa !' Alfiere. 

381. Barattare ( S. b.aratar ) dal B. baratatqe permutare, cam- Barattare. 
biare . Baratar t anche parola &!le iingae Tagala , e Bisa- 
).a [ 13s. &C. 1. 

38%. Barca [ S. barca : F. barque : In. bar& ] dal B. uarca arcP Barca 
di acqua. Barcrì in B. significa perdcinare. A a r c a  t cognome an* 
tichissimo B. e significa ancora u.1 calzamento di  cuojo. che usano 
i Contadini in figura di barca: e da questo calzamento viene i l  
verbo S. abarchr [ I, abbarcare 1. 

383. B a ~ p  presa di carte senza trionfo, c però alliisivamcnte kizza 
significa *buona fortunn. L o  S. bara significa presa di  carte. Baz- 
za ,  e baza provengono dal B. b a ~ v  dal verbo bath raccogliere. 

384. Beccbetro prua, o fronte del nrvicello , dal B. kcoqu;d la bcchecto ' 
fronte. Becchejto ancora significa &;a del cgppuccio; e forse h 
fascia si tirava per la fronte. Forse ancora da becoqu;A proviene bec- 
E J ,  O capro, pcrcht i capri cozzano colla fronte. 

385'. B~cornh,  cioè sorta d'incride con due punte [ S. bigornia; Bicornia. * 
F. bigorne ] si fa provenire dal L. bi'ornir, ma chiarissi mamente 
proviene da1 B. biburnià stromento di due ferri, composto d i  bi 
t due '] e d i  burnir) ferro. 

386. B~rvicbin parola propria del dialetto Bolognese, ed usata Birrichin. 
nella maggior parte deli' Italia significr ragzzzo , o giovine vaga- 
b J o :  e provierie dal B. berrcgtfin, che in dialetto Labortano si- 
gnifica giovine bello. Earragan voce antica S. significa celibe b>n 
dlsps to  

387. B;rcotto [ S. b;Zcocbo: F. biscu;t: fn. be~het ] significa pa- Biscono. * 
ne duro de' Marinari , e pasta dolce, e provieiie dal B. b;rgocso [ a . 

.biyoxo ] sia-dolce , e dal B. b i u o r c k  sia-indurito . Anticamente 
il biscotto de' Marinari diceasi biiigorcbo: e la pasta dolce diccasi 
biqocso r furono poi confuse nella pronunzia queste due voci B.,  e 
ne risultò una, cioè biscotto, che facilmente si h creduta provenire 
dal L. bir-coElunr. L o  S. livoclio ha conservato il verbo bi.c [sia]. 

l 188. 
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388. Bi~qarro ,  bi<<arria [ S. bizarro : bizarria : F. 6 ; T m ~ e ,  I;. 

.(nrrerie ] dal B. biyarrd sii uomo: cosiccht i i i  B. Iic,zrra signifi- 
ca barba , cioC il segno pubblico del sesso maschile. In I. bi<awo 
significa iracondo, stizzoso: in Ispagnuolo significa uomo di otti- 
me qualith: ed in Francese significa stravagante , fantastico; ed 
in questo senso suo1 usarsi presentemente nell' Italia. 

389. Bordo significa panno rigato, ed ancora il fianco del va- 
scello fuori dell' acqua nell'estremità . Bork  S. e bord F. significano 
I'orlo, o estremith di una cosa: e perchk l'orlo degli abiti si 
suo!e ricamare lo S. bordar, e i1 F. border significano ricamare. 
Tu t t i  i detti termini provengono dal B. kord? orlo di abito : quin- 
di  begordC difesa deii' orio defl' abito, o la cucitura dell' orlo : 
beordk cstremith . 

390. Bordone ( S. bordon: F. bourdon ) bastone de' l>ellegrini 
forse dal B. bordeon ( sostituto-buono ) ciok baordeon. 

391. Bligara, O gente adunata ( S. brigadu: F. brieadt.). La 
voce antica S. briga significa gente unita in forma di villaggio. 
Bryad;er in F. S. &C. colui, che comanda una brigata. Tu t t i  
questi nomi provenFono da' 0. uriga, o rtriogn , che significano 
si to,  e frequenza di popolazioni , o d i  borghi, e provengono da 
Urid, ed Uri villaggio (349). I1 nome Bascuenze uriea da7Ro- 
mani si convertì i n  briga, e e però Plinio nel libro 3. 
capitoio 3. dire ]uliobrica [ Ria 6e' Cantabii 1 ; e nei w o  4. 
capitolo za. alla stessa città dà il nomc di Jc:liobrigu; e vi no- 
mina Flaviobriga , ed Jdobrica citth Spagnuole . Nel capitolo z I. 
nomina Tala6r;ca ( oggi Talavera ) e Con;bvicn [ oggi Coimbia ] 
c nel cap. 2%. nomina dugustobri,qa, e Mirobri,n.i ( i cui abitan- 
ti si diceano Celtici). I nomi briga, e Irica di  queste citth ci-  
gnificano villaggio, borgo : e si trovano usati da parecchie nazio- 
n i .  Cosi J r t 7 k u r g  sul Danubio in Baviera chiamossi Jrtobrigu, 
ci96 cittb dell' O n o ;  poicht artb in Celtico ,ed A#A,~G in Bascuen- 
zc ~i~nif icano orso (286:. Ìo consetturo, che dal nomc b r i p  si 
derivino l'I. borgo, il F. bourg, I' In. borocr~t, ed il Tedesco 
burg , o purg [ come Strasbuy , SuIt~burg , Ju,qsplrr,q, Reqen- 
spur8 1: e dallo stesso n3me provengono le parole I. briqarsi . 
sbr.:gnrsi, brigante [ allusive a11' imnicciarsi . o mettersi tra le 
genti ] ed il nome deft'antica, e sconlsriuta colonia de9Brigan- 
t i  nell'lnghilterra, i quali fra altre città abit.ivano Epiaco, C,- 
faro, Ol;ca, ed Eboraca. nomi tutti , de'qi~ali facilmente si trova 
origine nel B~sruente  . l Fifeas, oFilosofi Irlaridesi [294., e 29.j ] di- 
c e ~ ~ ,  che la Colonia Spognuol~ stabilita nell' I r ! ~ d a  discendea 

da 



da Breogrn , il cui figliuolo sposò Scota, donna Egiziana,e p r b  
gl'lrlandesi furono chiamati Rreogan , e Scuit . Sembra , che da 
uesta Colonia provengano i Bviganti dell' Inghilterra, chiamati 

%a Seneca in una Satira $CUI.-B"iganti. Ed ecco p c h &  la t r r  
dizione mette S agnuoli nell' Irlanda, e Tacito fa Spagnuole al- 
cune tr ibi~ dell'k~gbilterra . 

392. Bucato in Ispagnuolo dicesi boguda, l'uno, e l'altro no- Bucato. * 
me provengono dal B. gubadli bucato. Baucben in Tedesco si- -a,,ratto. 
gnifica fare il bucato: e Lucben parola antica Tedesca significa 
iavare [ n ] .  

393. Busca s i  nifica cerca, e brscare significa trovare cercando. Busca. 
Nella lingua S. k sco ,  e bcsnscm ngoifici, cerca, c cercare : e 
lo stesso significa il F. busqrer. Buscà in B. significa pnzini  
minuti di legno, e dalla cerca di  essi pel fuoco provenne la parola 
i. busca &C. siccome dal L. scruta ( straccio, vi1 brandello ) s i  
formb il verbo L. scrutavi cercare, investigare. 
. 394. B ~ t o  in I. e S. significa corpo senza testa: ed -in B. 
buiuste ( che si compone di h r u ,  ed .t+ ) significa testa.lascj. 
Da buruste proveilgono ancora i l  F. buste, e 1 In. bust, che si- . 
gnificano mezzo corpo, ed il L. bustum tomba,o sepolcro sccon. 
do Cicerone. 

395. Calda, o Culdana dal B. galdd applicazione di una cou &I&. 
al fuoco : e questo stesso significa lo S. calda. In B. C' & il pro- 
verbio agod berò de;~ galdir le cose intraprese non lasciar r 5  
freddare. 

396. Calca ( S. caly:  F. cbnrrrre: L. caligrr ) d a l  3. gnlxuc calza. + 
calza. 

397. Cambio ( S. cambio: F. cbay  . ) dal B. gnnbirrtli per- a,b,, + 
mutare. 

398. Camera ( S. cumrrrr : F. cbadrc  ) dal E. gumburu stanza. ciinera. + 
- 

399. C"ntone sasso grande, ed angolo delle fabbriche. Nella *mnr, 
vita di  S. Francesco da Paola, che SI legge nell' &la SunHmm 
si dice, che il Santo portava mugnunj cantonem. Lo 11 cantore , 

Lleds. Catal. delle Ling. F f C lo 

i . . . ~ - i ~ i i i ~ .  

(a) Bnrdto in Italiano & una tela t:asparente: e hrattcllo signifia 
ca un sacchC'tto di tela'rada per ibburattate, o trivellare la farina. 
Durato v,oce antica Spagruda significa una tela trasparente, cou cui 
si facerno i-zendali. Bnrcrtio, e Durato hanno uni stessi origine da 
barurod , che in Brccuenve significa zendale . Burntoa che b 
sincope di bnriraco, ) significa tctta:prr-fa-, cioè per Iatestr. Dabu- 
ratto viese buroftino, ciot frntoccio, uomo tidicolamente vestito. 
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e lo S. canto ( sasso ) provengono dal B. cantà ,e  cantua sasso 
del quale si romponc Cantabria , cioè villaggio di sasso . Forse 
questo nome alla Biscaglia si diede, perchè non vi smo  case fatte di 
terra, cmne si trovano nelle altre provincie della Spagna: onde 
Plinio nel lib. 35. C. 14. Quid? Non in ./l/rica, Hispaniaque ex 
terra parietes . . . E v i s  durant , incorrupti inrbribus, venti3 , Igni- 
bur, ojnniqut cemento firm;ores? Speffat etiam nunc speculas &inni- 
balir Hispania , terrenasque turres jugis montium inrpositas . $Fra 
i Romani Canrabrum significava il vesrillo , e Cantabarius 1' Alfie- 
re .  Tanto illustre era la nazione Cantabra, che il suo nome si 
adoperò per significare la principale insegna dell'armate. 

Capanna. 400. Capanna ( S. cah~Za: F. cabane: il L. usb magalia voce 
Fenicia ) dal B. cabiadiiia capace di uno solo: ed in questa pre- 
cisa-significazione trovasi antichissimamente usata la voce capan- 
" n ,  poichè leggiamo [ lsidor Lib. 15.  C. 12. ] parvula ca- 
sa est : Rirstiii capaniiam uocant , quod tantum unirm c~p in t  . Sern - 
bra, che i Celti hbbiano preso da' Cantabpi la voce caban, con 
cui significavano la capanna [ Muratori citato n. 341. ] 

caperc. 401. Capere [ S. caber : L. capere ] dal B. cab;tu [ capere, o 
avere luogo sufficiente 1 voce energica, che derivasi dalla radica- 
le B. cabià nicchio, o sito giusto: onde i l  B. cubial. cib , che 
pub capere, o stare in un luogo. Quindi se capanna non provie- 
m dal B. CabiadZa, si deriva certamente dal B.cabià; ma I'au. 
toritb convince, che si derivi J i  cabiadina. 

Carestia. + 402. Carestia [ S. carestia: F. cbertè : L. caritus ) dal B.ga. 
rerrl ,a gran prezzo: onde garestir in B. incarire. 

Carica. 403. Carica [ S. carga : F. charge 1. dal R. cargd carica. 
404. Castagna [ S. castn5a: F. cbataigne: In. cbesnut : L. crt- 

Xtaiiea, ] dal B. gaytasd castagna. 
, + 405. Cdst;gare, c gasrigarr ( S. castigar: F. cbat;er: In. cba* 

~ t m :  L. castigare ) dal B. gastigatu ammonire, riprendere. 
C ~ I a t a .  406. Cekta [ S. crlada ] dal R. crlatà insidia: e quindi in 

B. celatatù insidiare: cebtan egòn stare insidiando, e fare da 
guardia. Dal B. cclatd provengono il L. celare, il F. celer, e 
l' Italiano celare, che significano occultare, o nascondere. 

Certa. * 407. Cesta [ S. cesta: L. cista ] dal B. gisterd, o cisterh 
cesta. 

ciancia.  408. Ciancirr [ S. cbanta: F. ca;ollcr;e ] dal B. chan~,3 burla. 
ciarla. 409. Ciarla [ S. cbarla ] dal B. cbarlatan cosa senza sostanza: 

onde in B. cbarlatan dago senza sostanza parla. Quindi proren- 
goao f I. ciorlatmto, e 10 S. ed il  F. cbarlatan. 

, 41 o. 

J- . .. 
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3x0. Cicala [ S. cigarra: L. cicada j dai B. cB;rgarrd ardcn. cicala. .: 
fissimo.dccia [ S. chlcba ] dal B. chichid carne. 
' 4 1  I .  Codardo [ S. cobardei F. arde, c courrd: In. crmiavd, e codardo. 

pustard ] dal B. avdì pecora. Codardo,, ciot , b una pccora . 
412. Contare [ S. tontirr: F. cumprer ] dal B. conrrrà sollicitu- contare. 

dine, cura. 
41 3. Contra (, S .  contra: F. contre: In. .contraty: L. contra ) Contra 

dal B. contra posposizione sempre del genitivo: airmèn coarra i l  
Padre contra : amaren contrala madre contra. Balla radicale contra 
si derivano in B. contrd, e contrath opporsi, contraddire,. Contra- 
r v n  di: mi si oppose. Che contra sia voce Bdsf deduceancora, 
come nota il P. Larramendi, dalla seguente parola. 
4f 4. Contrar;o [ S. contrario F. contraire.. in, contrary: L. con- Contrario. 

trarfus 1 dal 8. contraari ( andare, o fare in contro 1 composto 
del B. conrra, e del B. arr andare, fare, Dal frequente uso, che 
del verbo ari fassi in B. forse b provenuta la terminazione Lati- 
na are dell' iefinito de' verbi della prima conjugazione . 

41 1. Cosa [ S. cosa : E. chosr ] dal B. grit4q.d ( cosa ) : onde 6"- 
il L. causa. 

416. C~pi t iq ia ,  e cupidiria ( S. codicia : F. cupiditè: In.-cup;di-:ca~itizir.' 
t y :  L. cupido ) dal B. gtcticià ( poco-tutto ) composto di guti  
[ poco ] e gucia [ tutto 1. 

417. Gala ( S. gda. ) dal B. galant ( bello ) : onde provengo- Gala, 
no 1' I. yiante : il F. ga i ,  gaiete, g a i h r d ,  galant &C. e 1' In. 
gay , ~ o l l a n t  &C. 

- 41 8. Gancio ( S. gancbo : F. crocbcr , e erampon ) dal B. gant- . 
a d  unci*. 
419. G ~ m o  ( F. jwr ) dal B: eguna ( giorno ) : o d e  czurpid  G;,,,, . 

facitore del giorno, o i l  sole: e de eguna, o egqguid il L. bor- 
sw , che significa .vnnuale, o delt  anno. 

420.  Gonna.,, gonnclla dal B. gon2, e goneci sottana. da donna. Gonna. 
Boxhornio nel suo glossario mette la parola Ce l t in  gwn ,.che si- 
gnifica abito ( Muratori. citato n. 342 ) .. 

42s. Guard -*e, guardia,, guardiano ( S. gtcerdar,gucrrdia, guur- Guaràare . 
dia#: F: garde~ 4 gar e,.gardien ) dal B. gord? custodire. 

422. Guastare [ S. 5 g star: F. Rater L. vastare ] dal B. gaivaah, Guastare + 

guastare. In. Illirico, guasr significa guasto. 
- 423. ' Guka. ( S guisa. voce antica: F. guise \ dal B g u i s à  nor- CM*. 

m?,  maniera , metodo. 
-'424, Zancia ( S. lanra : F.*lance .- O .  logcbr : C. lancea) significai in -,i,, 

tutte le lingue un" arma lunga t I Moderni fanno- questi nomi di 
E f z  erigi- 
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Matitu. 
Modella.. 

Mozzare. 

M*.. 
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Premere L 
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Putta. 
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origine Celtica, poichè i Cc!ti Usavo?& i! G C X ~  !6i~-i; mt ,tut: 
ti sono di origine B. poiche Gellio nel libro IO. al capiiolo 
20. dice, che lancea & parola Spagnuola, e ciò addimostrasi dal 
nome B. lancid, che& composto( ciok lanecocid ) e significa arma 
dificile da< portarsi. Dal 3, lancid provengono il L. lascino, e 
l' I. lacero, che significano lo stessa cosa. 

435. Landa, o pianura S. Ilanura : F. plaine: L; planities ) 
da1 B. land2 pianura. . 

4 ~ 6 .  Leale ( S. Jeal , F. ed In. loyal ) dal B. leiald fedele (45 2). 

437. Matassa ( S. madeja: L. mrtaxa J dal B. nratasrd gavetta. 
428. iUodello &e.? S. ntoldc : modeio : F. modelle: L. modus ) 

dal B. moldattr ordinare, emendare, megliorare. Molda~abè in B. 
scomposto, informe. Dal B. mddatk provengono le voci L. modulor , 
modicum, e modius ( I. maggio: S. moyo: F. muid: ed il G. me- 
dimnos moggio Siciliano secondo Budeo ) . 

429. Momare ( S. n~otilar: F. mutiler: L. mut;lare ) dal B. 
motqa, mgth, mqtud ( tagliare, taglio, tagliato) , da' quari pro- 
viene ancora il Tedesco oluxcnr, il qualesecondo Mattia Cramen 
significa troncare. 

430. M ~ s o ,  F. museau: In. ,mur~le significano propriamente la 
bocca degli animali, e le parti ad essa vicine; ed ancora si ap- 
plica a significare il viso del]' uomo. I detti nomi provengono 
&l B. Musk, e munrnnrrn baccio nel viso. Muta in B. significa 
6acc;o in generale. Dal B. naurt prgveogono ancora il F. rnttffEe 

( muso degli animali ), i l  F. museliert, e 1' I. musoliera ( la ca- 
v,uza ). W ~ f e d  in h. messa 17 cavezza. Dal B. fflUSt4 proven. 
gono ancora musare, mustaccio &e. In B. besò significa braccio; 
e besorca gettare le braccia, o abbracciare. Gli  Spagiiuoli abbrac- 
ciano i forestieri, e gl' ItJiani,  ed i Francesi li baciano. E' dun- 
que credibile, che bacio, S. bem, F. bairer provengano dal B. bnò,. 
43 I. Osare ( S. osar: F. oxer ) dal E, osra, od osegà saldo, 

"Ùgido , interp. 
432: Premere ( S. nprctar , u p ~ & r  : F, p e m r  : L. premere ) da1 

P..,preejd ~ u e s s i t l ,  obbligazione. 
433. Prescia (S. prisa ) da1 ;i+ pre~d , pvesaz ,prcsaca accellcrazioc 

ne ,:\prontczzp a tuttaprescia : eqiiindi presto in l. S. L. &G. 

434. Putta signicava onticamcnte la meretrice in  Toscano ( dice 
Muratori citato n. 343.) ìn S. pwta: in F. pu t~ in ;  ed in B. putà . 

435,. Sa" ( Si ray.2 F. saye: G. saganon ) dal B. 'sdgo,., sa,d 
somi di abiti da donna ) dae quali provengono il L. snga ahiti 

art i  46 soldati.,. i q u l i  erano come una sottanina da donnq: 
ed 
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i L. sagaria, e sagarius ( traffico di abiti, e venditorè di essi ) 
ti& da Ulpiano . ,, Saga , leggesi nel vocabolario di Vicat su' ter. 
mini kgali, fu popiamente abito militare.. Ulpiano lo mcttefm 
gli abiti familiari; e si usb ancora ne' lutti, perchb allara era , 
come un sacco ,, . Sebbene il L. saga proviene certamente dal B. sa. 
g?; pure congetturo, che sicno stati anticamente sinonimi i nomi 
SPIO , sdy~ ,  ruga , Saga sacco &C. ed C ben da notarsi, che il nome 
sacco b comune a parecchie lingue. Eccone alcune. 

Lingue. Lingicc. 
Latina . . . a , . .  nccgs. Ebrea ....... sa&. ... Italiana ...... sacco. Greca lnter. sakkos A .. Spagmuok ..... saco . Greco dgar..  sakuli. 
Frarcue ..... sac. Illirica ...... 
Inglcre ...... sack. Turca ....... shiuval. ...... Tedeso~ ...... sack. Tagala saco. 

I 

Kn Messfcano qacatl significa il sacco di una soma. 
Forse dal B; sagrl( sacco da donna ) il L. sa,ea donna maga ,. 

o strega, e sagena L. sacco, o rete da pescare. Saganeia in G. si- 
gnifica pescaggione . 
436. Scudella ( S. rscudilla : F. ecuelle, escuelle: L. srutellas ) Seudclh 

yrovienc dal B. escud ( scudella ) e non dal L. scuìm. 
- 437. SCU'D ( S~.Cscudo : F. csu ; CCUSSO~: In. scutcbea : E. Scutum ) Scuto. 
in tutte le l i w c  significa una cosa per difendere il braccio, o il cor- 
po. Non proviene dal G-,SAuros , ( pelle ), ma dal B; rscutath 
jiasconderc Ir mano. 

438. S m r e  ( S. cmar: F. snrer ) dal B. sprath chiudere. **re'. 

439. Stwdire ( S. aturdir; ed anticamente atwdir: F. etoev- Stordire. 
dir ) &I B. ordi, o ordith ubbriacchrrza, sbalord'nnento~. I4 Mu- 
ratori. ma trova 1' etimologia di stordir!,. 
40. Strada ( F. estrade ) dal B. enratd via stretta, e chiu- Stndr.  

N. In Illirico atrada diccsi staqa, drstm , put . 
. ++I. Tegola. ( S. trja: F. tuilc: In. t i ie: L. toguR ) t  drl B. T ~ ~ I . .  
tclla tegola .. 

442. Yaraw significa e tirare da erra  in acqua la tjarca , d Varare, 
H i c a r l e  a terra . Lo S.. varar si nificc inagiiarcla barca. Il verbo 
airare- *ovierr chiaramente d a d .  bmid ,  cheha due significaziom , 
e due.ra&di . -&&incagliare in  .pietra provieried' amri.2 pktn: e 

' k n i d r  t ipre  la nave in terra dall' .acqua per rappczarla prbviena 
da ,, o h i t à  essere. nuova , nnnovare ,. 

W:- 
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443. Vogo, o. viaggio: ed iiF. vogue corso 6eiia barca j p r p  

. vengono dal B. bogd , o bogatb , che ~ i~n i f i càvada ,  cammini: ed 
i Bascuenzi nel remare dicono spesso : bogrt , bod , ciob - vada : 
quindi derivansi 1' I. vogare ( S. bogar : F. voguer ) chesignifica 
remare: e I' espressione xssere in voga, la quale ancora usasi dal 
F. e dall' In. 

W. Zaffrano , o cafferano ( S. qafnin: F safran : In. saffron : 
Zrdrm'' in Tedesco sfhaq ) proviene dal B. -(apraid . Zafrano in G. dicesi 

krokos ( il quale nome ha parecchie significazioni ); in L. cvo. 
rus; ed in Ebreo skrclm.:  e tutti questi nomi r g o n o  dal- 
la radicale Ccltica cocb (rosso, n. 310. ). Cosicc t nel Bascuen- 
ze ,  e nel Ceftico si trovano le due radicdi di iu t t i i  nomi ,che 
allo zaffrano daosi selle mentovate lingue. 

Zagnglia .. 445. Zagfglia sorte di arma, chiamata aqagaia dagliantichi S. 
e qagaye da F. proviene dal B. a t~aga ia ,  che significa arma fa- 
cile a giuocarsi , e si comwne di atzd ( dito ) e di gaia ( atto ) : 
onde con allusione a queste radicali lo S. a ~ a g a i a ,  ed i l  F. qa- 
griye significano propriamente i l  da o .  

zitte. 446. Zitto voce, che intima silenz \ o ,  ed ancora significa che- 
to, proviene dal B. chistarir ( parlare basso ) dal quale si  deriva 
lo S. chistar, il quale per lo più usasi cdn negazione: pe. esem- 
yic: no cbistarnon fare motto, n& segno d i  parlare, o stare mu- 
tolo. Zitto in L. diccsi st . 

447. Da que? piccolo indice, il quale C un saggio del gran- 
de,  che formarsi potea, ognuno rileveri essere 'stato 1' idioma 
Bascuen~e universale, a dominànte nell" I h l i i .  Non reca rnarz- 
viglia, che nel Francese sieno molte parole d i  origine Bascuen- 
ze, poichb In Francia dltre a l  confinare colla Spagna, e determinata- 
mente colla Navarra , ove ancora si parla i l  Bscuenzs ,comprende 
paesi, che.usano presentemente. i l  Bascwnze , ed il  linguaggi^ Fran- 
cese è un dialetta 9 1  Latino, i i  quale noii p c o  ka prcsp dz! Bn- 
scucnze : reca bensi maraviglia, che la lingua Italiana pih siac- 
costi alla Bascuenze , che la Francese, e non mrm che IaSpagnuo- 
l a ,  bentre non poche parok Italiane, che. sono di  origine Ba- 
scuenze , non si  usano nella Spagna. Questa osservazione, e quel- 
la d c h m i  delle c i t t i  Italiane significativi i n  Bascueme , ci co- 
stringono a confissare, c b  nell' Italia. si & parlato i l  Cantabro, 
e che i Cantabri vi so&. stati fondatori di principaIissime Citth. 

448. A confcrmazbnt, e prova ultima di tutto l'.esposto io 
neri. ~ a l a s r i a  d i  mettere q u ì  le sguenti osservazioni, che sull' 
Pflhid. delie B a u e  dette wlla Bascucnzc ho fitto. Negi' idio- 

mi 
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mi Italiano, Spagnuolo , Francese, e Latino si asiiìì !e dcnnnr- b=ri'~& 
scrvazlonl ze , o finali in cnza , encia , cnce , rntia per sostantivare gli aggetr*- rullp r&iia 

tivi , o per dare pih energica significaziohe a' sostantivi; pt dei i -ulno,  
e dei Br esempio da pvudens provengono prudenza, prudntcia , prudcnce ,..p? ,,,, , 

dcnria ne' mentovati id. ,mi, ed in nessuno 81 loro trovasi la si. 
gnificazione delle det'e finali .m trovasi bensl bel linguaggio Can. 
tabro; nel quale e n y  , cnqc &C. significano forma, modo, sr mi. 
glian.(a. Per esempio, il nome Bascuenp ( che; Baccu&nzi, e gli 
altri Spagnuoli danno alla lingua Cantabra) significa nrodo di parla. 
re di quelli della selva ; poichè si compone di basosb , obasb selva, e 
di a n p  . I Biscagìini hanno finali ancora in inqa , mza, un?#, co- 
me itanrd ( l'essere ) atsecabanq2 ( dispiacere I]. gaitaguin-(à ] ini. 
quith ) g;itqon~d ( maniera di uomo ) : lagun~a [aiuto 1. rNoti- 
si ,  che 1 Italiano più di nessuno altro conserva le finali 6scuen. 
ze in anqa , ed enqr 

++p Le fiiiali Latine in arius , pria , come d;arius, coronarirs, 
crarius, cellarin , linaria, e quelle in ria, e rie degl' Italiani, Spa- 
gnuoli , e Francesi come galleria, galeria ,gali.vie; b i ~ a r r i a  , bitar 
rla , biz-(avreric sono de' Bascuenzi , i quali pcr ,sostantivare gli agget- 
tivi, a questi aggiungonle radicali qreri,o qneria: così arò matto, 
eroquerid matteria : liquuits porco; liquitquerid porcheria. Ne' dia- 
letti. Teutonici alcuni nomi terminano in mi, o arf; ma questi 
comunèniente sonp di oriiine Lat;na, o de' dialetti Latini; c pe- 
rò Ia tale terminazione non & propriamepte Teutonica. 

450. Le terminazioni in  )a con accento grave sulla lettera i 
sono frequenti nelle lingue Italiana, e Spagnuola: nella Latina Ir 
lettera i suole essere breve: ed i Francesi sostituiscono la silla- 
ba ic alla terminaiione in. 1 kascuenzì usano la terminazione irt, 
come andid grande ; cbiquid piccolo. 

45 I .  Le terminazioni cio in ftalianb, c c k  in Tspgnuolo (che 11 diminuti- 
va in cio k in Franscse ) sono nota di nomi diminutivi c provengono dal k a ~  B Ocucaze . 

scuenzc, che gli fa in cbo. Dal L. caput si formano capuccio in 
Italiano, caprcbo in 'Ispagnuolo , e capucbe in Francese; t dal Ba- 
xhentc buvr ( testa ) si deriva parimente burucbo capucdo. Cosi 
in Bascucnze haria ariete ; bbiicbo arietino : gogw duro, gogorcbd 
durino. - ' 

452. I' Francesi non fanno uso C!: nomi diminutivi, sebbene 
il fa~ciano~tuttc le l ique,  da cui proviene il linguaggio France- 
se. Gi' Italiani usano frequentemente il dimioutivo in ino , i l  
quale anticamente. era in in: e questa terminazione è presa dell' 
idi6ma Celtico, se di esso Cdialetto 1' Irlanaese; poichk ne'a'ocu- 

m:n= 
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menti iiiadatimi dal Sig. A h  C a r ! ~  O-CCPG: su!!' k!andcse tro- 

11 diminuti- v a ,  che gl' Irlandesi usano parecchie terminazioni per i diminu- 
vo in in0 t iv i ,  ed una t la sillaba in : per esempio caile contadina: cailin 

cciitadinina . G1' Italiani di bello (!per esempio ) fanno bellin , e bel- 
lino. Nella Spagna appena si sente qualche diminutivo in i n :  m i  
ricordo di avere sentito nelle Castiglie il nome chiquitin ( ci05 
piccolino ) il qtia!e t diminutivo raddnppiato; poicht ~hico vale 
piccolo : chiquito vale piccolino : e chiqtrt'rin dee valere piccolinino, 
o pi<y;niuo, come si usa volgarmente. Nella provincia del!' E- 
tremadirrn Spagnuola ho sentito spesso il diminutivo in in: forse 
v i  abitb qualche colonia Celtica . 

453. La particola Latina d i s ,  che preposta alle parole dà io- 
ro  contraria ~i~nificazione ( come ronuenio convengo; disconvenio 
tiisconviriigo ) proviene dal Bascuenze dss,che ha io stesso effet- 
t o  . Le;al/i fedele, o !eale in Bascuenze , desleialJ disleale : cguin 
fare, desrgtrin disfare , desegrriZa disfatto : ondra onore, dcsondra 
dimnorc: desondrntu disonorare. I1 Latino usa qualche volta il 
dcs : così spero, dcspero. L o  Spagnuolo usa sempre il der : 1' I -  
taliano usa il dis, e la lettera s , come discostare, e scortare : &i il 
Francese us? i l  di$, il des, ed il d e ,  come dissudder , dcs- 
babiller, detourner . Ne' dialetti Teutonici si fa ancora uso delle 
partitole d i r ,  des : cod nell' Inglese disappear disparire, de~pair  
disperare: ma questi, ed altri simili termini sono di origine La. 
t ina,  o de' dialetti Latini, e 1' Inglese in luogo delle dettepar- 
ticole pospone la particola less er invertire la significazione de' 
a n i :  cosi cnd fine; ndless in&ito. Il Bascumze ha ancora la 
particola gabe pospositiva , che equivale all' Italiana senqz , o 
Latina sinr : durugdbe denaro-senza : dnruagabe denaro.& senza. 

454. I nomi Italiani sassata, mcsta:ciata, guanciata &C. dagli 
Spagnuoli si fiaisccno in ada come pedrada( sassata : ) e cosi si 
fa ancora dal, Bascucnze, il quak forma.con particolare ordine i 

, ' detti nomi. Per esempio, in Bascuenze arri significa sasso; arri. 
oa a sassate : arricada sassata . 

455. I nomi di  quasi tutti i iiumerali semplici de'dialettiII- 
lirici, e Teutonici ( come provo altrove ) e d  i nomi di tutti i 
numcri de' dialetti Latini sono presi dal Latino: e questo iri 

Numerali gran parte, gli ha presi dal Greco. Ma i Latini doveano avere Latini anti- 
ch i .  numerali propri : ed io congetturo ,, che le parolè s w e l  , b i s ,  se* sie. 

no avanzo de' numerali antichi Latini. Eccone la prova, bi in Bascuen. 
ze signifia due :ed il nome bi t in tanto grado Bascuenze , che si trova 
solo, ed in composizione al principio, ed in mczzodelle parole; 

come 
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Lingrre Opsca, Sabina, Sabella, Volsca, ed Etrwca, cbe nndca. 
mente s i  parlavano nell' Italia . 

L ragguaglio delle lingue Europee conchiudo con una 
breve osservazione sulle mentovate !ingue, che ormai 

sono preita, ed anticamen:e parlavansi in alcuni paesi dell' Italia. 
innanzi si disse, C ~ C  sono Lscuenzi,  o ~ d t a b r i  le voci Opsca, 

Obsca. C Sabdh ,  ed i nomi delle più cospicue c i t t l  della Carnpania, 
ove certamente abitava la gente Osca, ed Opsca. I Snbelli,dice 

Suoi Plinio nel libro 3. al capitolo i 2. si chiamavano xan~>ziti, e 
1 i  Sib~ar,e 
hb<lia. Varrone nel libro 6. al'capit010 3. sulla lingua Latina asserixe, 

che i Samniti discendeano da' Sabini , i quali secondo Strabone nel 
capitolo 3. del libro 6. erano Opici, o Opsci, e parlavano la 
lingua di questi. Sembra dunque, che i linguaggi Opsco , Sabino, 
c Sabelli fossero dialetti di uno stesso idioma, il quale probabil- 
mente era i l  .Bascuenze.. 

Lingua L a  gente Volsca si stendeadalla Carnpania verso Roma, ed 
voisu. occupava alcune citth, i cui nomi sono ancora Bascuenzi (349): 

c dal principio della guerra contro i Romani, come si legge in 
T i t o  Livio nella decada I. libro z. capitolo 12. era confcde- 
rata colla Hcrnica, nome Bascuenze (349). Q11e9te osservazioni 
fanno congetturare, che i Volsci parlassero un dialetto della lin 
gua Opsca. 

\. 458. La gente Etrusca ,-o Tusca occupava la Toscana eccettuata. 
nc la costa marittima, ovr probabilmente si erano stabiliti i Cari. 
tabri , poichk Liguria, Ligurno ( o Livorno J PUa , ed Jlrtsur 
( nomi della detta costa, di una citth, e di  un tiurnt di  essa ) 

Lingua sono Bascuenzi (35 I ) .  La  lingua Etrusca, chiamata ancora Tir -  Btruici . rena , era diversa dalla Latina, e Lidia secondo Dionisio Alicar- 
nasso. Gori, e Bourguct credono, che l'Etrusco fosse poco dif- 
ferente dal Greco: e se così fosse, s i  p t r h  congetturare che la 
lingua Latioa sia un misctiglia- dell' Etrusca, Cel'iica , e Cantabra 
(306 &C. )Non  mancano Autori, che facciano(a) l'Etrusco dia- 
letto Ebreo, o Fenicio ( nel n. 482. io noto alcune parole co- 

muni 

(a) Storia de' Letterati Inglesi: tomo XI. C. 1. SCZ. 3. Il Sig. Ab. 
A m d u t z i  ultimamente h pubblicato un erudito dizionario Etrus'co. 
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muni a11'Etrusco, ed al 'Punico-Maltese 1: ed il Bochart dice, 
che l'Etrusco non somiglia nessuna lingua [Orientale . Desideran- 
do io acquistare nuovi lumi sulla lingua Etrusca pel: mezzo del 
suo confronto con altre lingue:hoconsultato il Sig. Avv., Lodovico 
Cultellini degnissimo membro dell' Accademia Etrusca di Corto. 
na, ma le pochissime voci Etrusch* di significazione certa, che 
a sentimento del prelodato Sig. Avvocato Cultellini finora si 
conoscono, non mi sembrano sufficlenti a formare fondato giudizio 
sulla natura dell' idioma Etrusco. nel quale trovansi parolc~lquan- 

1 te affini al Celtico , ai Bascuenze, ed al Tartaro. I catatteti , o 
.- lettere Etrusche sono quelle, che sul principio usarOn6 i Romani. 

I numeri ancora si faceano presso gli Etsuschi ,' come da9 Roma. 
ni; come si vede in pit epitaflj ,ove b segnata con numeri I'eta 
del morto. Gli Etruschi convcnivmo cogli Orientali nello scri- 
rcre dJ la  destra aik.sinisth, 



Lingue, che si p~r lano nel/' e r i c a .  

e- -W 

Ebbene I* Africa per la ma situazione potea , e dovea 
essere interamente conosciuta dagli Europei, pure se 

?e hanrio pochissime notizie a cagione e della somma barbarie, 
In  vui sempre s i  sono conservate quasi tutte le nazioni Africane, 
e della falsa politica degli Europei , i quali con immenso svan- 
taggio hanno trascurato di soggiogarle per renderle civl!i ,. .esseri- 
40 un sonno filosofico qualunque altro mezzo, che voghasr imma- 
ginare per incivilire gli Africani, per iscansrre i. cattivi effetti 
del!a loro vicinanza all'Europa, e per delle ricchezze 
dell' Africa. Per supplire alla scarsezza di notizie, che sulle lin- 
gue Africane s i  trovano stampate, io scrissi a parecchi Esgesui- 
ti Portoghesi, me per disgrazia trovai che erano restati incarce* 
rati in Lisbona tutti i Gesuiti MSssionarj cieli' Africa : coiiccht 
con grande stento, e poca utilita ho potuto formare questo 
ragguaglio, che presento de' linguaggi Africani , nella cui espo- 
sizione incomincio dall'Egitto, e seguito poi le sp;aggiedel nirre 
Rosso, C dc' mari Oceano, e Mediterraneo notando gl' idiomi 
delle nazioni confinanti a quelle delle spiaggie marittitne. 

Nell! Egitto,. chiamato M s i r  dagli Arabi , C da' Turchi,  
bhziaaide'- e. M c p i m  nelh Sacra Scrittura ,,e ne' libri de' Rabbini , sonc- $eitlP - 

cinque sortc d'i abitanti, Tt'rcbi cioh, &ah;, e Copti (dett i  Chi 
pt; dagli Arabi 1 ,  Bedevini, e Fellahini . La 'lingua in oggi 
universale nell' Egitto C 1' Araba. I Bcdrvini, che si credono 

Lineue originari dalla Nubia, e d' altre regioni più interncdcll' Afiica, 
2!::.g'tto. ed abitano semore reIIa campagna sotto capaiine p r t a t i l i .  parla- 
k4ui.i. no un linguaggio assai affine al1"Arabo; e forse esso 6 Fenici?, 

poichC la parola Bcdrris signifiEa vi lL~n:,  rrtstici neil' idioma Ma!- 
tese, che C dialetto dcl Fenicin. I Pellahin; sono prooriimentc i 
contadini dell' Eq.itto, e si credono discendenti da' Copti , e d' 
aitre nazioni Africaiie . 

U o ~ i c e ,  460. I Cofii, o Copti, i quali sonoi veri Egizi di origine, 
i hanno lingua propria, che non si riconosce essere dialetto di nes- 

suna altra, e pr4  C credibile, che essa fosse I' idioma proprio 
di. Cais,, e. deLm sua discrnQnzaf stabilita nell' Egitto. Si trova-. ~. . , 113 
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m nelh lingua Coptica parecchie voci Ebree, Samorit-nr , Gr* 
che, Latine, (a) e di rltre lingue, e percib da qualche Autore 
non si C crediita primitiva; ma la sperienzn, dice il P. Kircher , 
(6)  mi ha fatto conoscere, che la lingua Coptica niente somiglia 
(194) i linguaggi Orientali, e perb t indubitabile, che essa sia 
matrice. La  lingua Coptica secondo il citato P, Kircher fiori- 
va a' tempi di Sesostri, ed incomincib a decadere notabilissima- 
mente, dacchè i Greci s' impadronirono dell' Egitto. Ne' primi 
secoli dell' Era Cristiana si parlava ancora, onde in  essa furodo 
scritte le litturgie , ed i libri della dottrina Cristiana. Nel quarto, 
quinto. e sesto secolo era aacora volgare la lingua Coptica, poi- 
che obbiamq, che S. Antonio, come dice S. Atanasio nella sua 
v i t a ,  sdtanto sapea la lingua Egizkca. S. Pacomio, come d 
Icgge nella sua vita inserta nell' opera AI .fa&orum, non in. 
tendea niente del Greco, e ne' concilj Efesino , e* Calcedonese al- 
cuni Vescovi (C) sottoscrissero in Egiziaco , pcrchè ignoravano- il 
Greco,, e v i  erano ancora mnlti Abbati, e Monaci, che soltan- 
tu sapeana. la lingua Egizia. 1 Copri presentementedicono la mes- 
sa in lingcra Cnptica, m2 non ne intendono quasi niente. Anco- 
ra la diconn in Arabo. Nella lingua Coptica anticamente si usa- 
yano sc>ltantn 22. iettere , ed ora 1' alfabetto Cop t im  ne ha tront' 
iina . LP lettere Grece hanno origine dalle Coptiche, alle quali 
sono snmigliantissime quelle, che usano i Russi. 
461. Nella Nubia, paese grande, che al nord confina coli' E- ~ i n g u r  Nn- 

gitto,  e coll' Abirsinia a1 sud., e eomprende i regni di  Fungi,  ~ ; : ~ d ~ ~ ~ ~  
c di Dunco/a, ed alcune provincie sottomesse ali: Impcrio Otto- bucinl, 
maoo s i  papiano varj dialetti delle lingue Araba ed Vi AI*. 
p n o  popoli chiamati Barabri, de' quali si discorrcrl in apprcs- 
m. I Nubiesi sembrano* originari dall' Abissinia ,. xbbene eglino 
s i  dicano discendenti dagli Arabi. La lingua, Anba vi si usa ne' 
libri, e nelle cose di religione, che n' 6 Maomettana. . 

462. #SII: Abissinia 4 paese anticamente p iù  grande cht tutta 
I!' Europa ) si parlano moltissimi dialetti della lingua detta co- 
muncmcnte Et;opica, fra i quali almedo otto sono sì differenti ,, 

che 

i - - - i i Y - C L i  .- --- 
( q  Si trovano nelli lingua Coptica non poche parok Latine; Per 

nempib pibiraiot procutrtor : dbkrllr cella : piscalln scala : favw Fa- 
r o  : briron castrum: picbartorcharta : dibr i~ l lur ,chat tat i< iS: -  &C. que-. 
sfi dut  u1ri;ni'nomi tono di origine Greca . 
(b) P. Kircher , Tsirris Babelis I.. 3. sec?: 1 .  C. XI. 
h, Cr!r=.:t., artic. Biblra,Copii~a: e Sjvgni pr ~ i m ì s  idrar. n* s63a 
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Ui?p,;a v .  0 che sembrano linguaggj tota!mntediie;si. La iliiglia Et;op;ca pub 
Abiwinr dta- 

a c l l l ~ .  ckiamarsi 11 lettcrirla del17 Abissinia, ~o ichk  essa iioa si parla , 
brricin.19s.e si trova solamente ne' libri uc r i  della dottrina Cristiana ab- 

bracciata dagli Abissini. L3 l i q u a  Amharica ( chiamata dagli  di^^^^^^ hhissiol Lerranr-negus ilnyua-regia, perche si usa,nella Corte,ed 
~ ' ~ f i o p i u .  / la più eomune nell' Irnperio ) il iin~uaggid comunedel pae- 

se Ambrra, che è il principai resno dell Abissinia. I Gesaiti, 
y a n d o  si erano felicemente stabiliti nell' Irnperio degli Abissi- 
n i ,  tradussero i n  lingua dmbarica parte della sacra Scrittura, e 
scrirsero alcuni libri per I' istruzione de' Popoli . Di questi 
libri erano alcuni nelle librerie de' Colleggi Grsuitici di Porto- 
gallo. La  lingua Letteraria, r> Etiopica chiamasi nell' Abissinia 
Lesrana-gheeq lingua de' liberi, poichb gli Abissini si chiamano 
Gbee~iin ( liberi ) ed i l  loro paese chiamanr, berera a g q i  paese 
de' liberi. 

463. Dell' alfabeto delle lingue Etiopica, ed Amharica torne- 
rò a far parola iieS tomo degli elementi gramaticali delle lingue; 
e vi si vedrb (194). chiaramente la loro afinith colla lingua E- 
bre:, , e principalmente coll' Araba, e però bisogna congetturare, 

Abiuiai che gli Abiss~ni sicno originarj dagli Arabi, e discendenti dalla 
dtr;cn&nti stirpe di Sem. L a  loro ottima indole, cui non trovasi simile 
4. nclle nazioni de' Negri, addimostra gli Abissini non discendere 

das figliuoli di  Cam,  che occuparono la maggior parte dell' A- 
frica. In altra occasione (a) provai, che a' tempi d i  Mosè era 
nel]' Arabia un, paese chiamato. Chuz, o Etiopia, dal quale era 
originaria certamente la sua moglie Sefora Etiopicaij e di  .questo 
paese ytpbabilmente uscirono gli Abissini, e si? stabilirono, nell' 
Africa, ove i l  loro irnperio.prcscntemrnte per la parte dello stret- 
t o  Babel.nimrde1 del mare Rosso. appena dista sei leghe dalllAra. 
bia. Gli Abissini dunque sono probabilmente discendenti dagli 
Arabi, e perb. non tutti i Negri Africani discendono da Cam . 

~ ~ ~ C ' t ~ ,  464. N d  paese detto. G;rlas, che dall'oriente, sud,  ed occi- 
Su, liakiti 
pjjlrrr d i .  dente circonda, I' Abìssinia.,. sono. moltissime nazfoni provenienti 

O*icrrc. da. una. stesse tribh, e parlano diversi. linguaggj originarj da una 
t:&,,. stessa lingua matrice. Si  sa ,  che (6) i Gesuiti, quando, erano 
ah. ben accolti! nelì' Abissinia, e vi aveano il loro stabilimsnto pub- 

e blico col V. P. Oviedo , che n' era Patriarca, convertirono. g n o .  
gente 

(1). T6mot XII.. dell' Idea! dell' Unlverso : Part. e. C. S. p. .S. 

(P3, Yeg&vi. h. -i& &lC Abissinu, scritti dzl P. Girolrmo Lobo . 
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gente de'Ga1as , il cui linyaggio rappresentavano totaimente difi-  Arvire , 
rente daii' Abissino. Per altro gli stessiGesuiti nelle,iororelazioni B c ~ ~ n a -  
notano alcuni costumi de'Galas, che poi si sono trovati negli Dia,rrri 

' 

Otentoti [466] nazione de' Negri nel Capo di Buona-speranza. rd. 
Forse la lingua Galas è affine ~ll ' idioma di un' altra nazione di  Bi l i .  
Negri detta Galas (470) nella costa della Guinea; poicht il lin- E;:,";, 
guasgio d i  questi Calar Guinei t dialetto della lingua FoCgia, 1rat . 
che molto si distende ne' paesi 1. editerranei della Guinea verso i Ghcdam. 
Galas dell' Abissinia : io ho trovato in vero dell* affiniti fra le dette t:&,, . 
due lingue. Nel paese de'Galas Abissini abitano parecchienazio- Aiarnaic . 
ni [ sotto un Capo, che chiamasi Lubo ] e vi  si parlano diver- 2:';. 
si dialetti: lei fe ne trovano all'oriente , tredici al sud. e cin- Bargamo, 
oue all' occidente, come notansi in marsine. T Galas menano una Sugamo, 
vita errante, e guerriera, si circoncidono, e sono divisi 1 conte Buzama' 
i Tartari 1 in bordc, o tribù, c gueste sono settanta. Dialetti  r P  - 465. All'occidcnte delGalas Abissini è la costa di d k n  (da- Occidcnrr. 

gli Arabi detta d s a n ,  cioè barbaro, e dagli Antichi chiamkta Bizamo. 
d ~ a n i a  ) che ha al nord l'bbissiiria , e stendesi sul mare dal Clfmb., a 

Capo Guarda-fui sull' entrare nello stretto Ba6el-mandel del mar Filasian . 
Rosso (463) sino alla costa dello Zungucbar (468. In questa co- SLukala* 
sta sono i linguaggi, ed i regni di  Magadom, -Ade@, ed d d e l  
( chiamato ancora Zeilai-) ed una nazione di Negri detti Malaki- mirtidi 
n i ,  i quali parlano [ 129. e 170. ] un dialetto della lingua Ma- bo* Etlopi 
iaya affine probabilmente al linguagsio di i%dagascarisola dirim- g:. Ma'qg 
petto alle coste d i  Zanguebar, e di  Monomotapa. Non posso de- M i e d o x o .  
terminare la natura delle' lingue di Magadnxo, J d e a ,  ed d d e l ,  t!:;-+ 
ma leggendosi nel tomo r 8. della storia de'viaggj al libro 14. C. A ~ X  . 
6.. che nella detta costa, e nell'isole ad essa, ed allo Zanguebar 
vicine sono colonie di Arabi, e di Abissini, e nel tomo I., che Lingua MZ 

gli Arabi fondarono parecchie citth della costa di A jan , e  di Zanb lakina dia- letto dclla 
guebar, e parlandosi l'Arabo in dbcx ( detto ancora Nuova&.~rn- Malayi n. 

big ) che confina con Ajan , ~ r h  ben congettitrarsi ,che in quel- 170. 
l i  siti s,i parlino linguaggi affin~ all' Arabo, all' Abissino, ed al 
Malayo . idioma universale n. 171. ] nell'oriente. Ancora nell' 
Ajan C' t una colonia de' Be !? euin; [M. (l+ f 9) - Lingue dei 

466. Nello ZangrrJar ( o Zcngibar, che in Arabo significa pae- Zangucbar . 
se  &'Ncgri ) i l  quale sulla costa del mare stendesi d d j a n  sino ~~~~ 
a Monomotapa , sono i regni d i  Mongalt , dìgosa , Moydmbiho , Monmbika. 
K i k a  , Momba.(rr, Mrlinda, Pata , e Lanio in gran parte feudatarj Klloa.  

Mombiza . del Portogallo, che vi possiede Mozambiko , ed altre isole, e M ~ I , , ~ ~ .  
ci t t i .  Si parla l'Arabo in parecchj paesi dello Zanguebar, ed in rata.  

altri 
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altri un linguaggio diverso ( a ) .  i Negri cieiio Sanguebar , e d i  
Monomotapa distinguonsi notabilmente da' loro vicini [ chè se- 
guono da hlionomotapa sino al Capo di Buona-speranzd ] nella 
prohunzia, che C assai chiara, e naturale. Nella relazione del 

Lineun M. viaggio del Piloto Davis nel 1598. ,che trovasi nel tomo 3. del- 
dagucrr iaioMaiayo d i r  la storia de' viaggi , leggesi, 'che eqli nel Madagascar ( isola 

, 6 ,  dirimpetto allo Zanguebar ) sentì un linguaggio di dolcissimi, ed 
aIlettevoli suoni, e di chiara pronunzia , e pel contrario notb es- 
sere rozza,, e mal articolata la lingua de'Negri della costa di Buo- 
na.speronza, che sono della razza dcgii Angolaiii . Io ho potuto 
avere i nomi numerali del Matl.igascar ,ed ho avvertito, clie essi 
~6110 Malayi, come si vede nel n. 144. ; e questa osservazioce 
aggiuntd ail'idea, che della lingua Mad.igascar d i  il Davis, m i  
fa congetturare, che essa sia dialetto dclia Malaya ( n. 170. ) 1s , 
quale k dolce, ed armsnios i nr'suoi dialetti l'agalo, e Bisayo 

Linqua M3- ( 1 3  I )  che moltissimi volte ho sentito parlare. In Monomotapa, 
n3<xntapa, o 
M2rarrner. chc confina collo Zaiiguebar , e cagli Otentoti la nazione, 

e lingua prmcipale chidmasi M ~ i ~ r a n g i ,  ch: credo comuneahlo. 
zambiko, Mombaza, Melincia, ed altri paesi. 

, 

kiogua O. Dopo Monomotapa andando verso L'occidente trovasi im-  
teotofa. . mediatamente la costa della Csfieria ( o Kafreria da K i q f r )  che 
Suoi Didcrrj.  
~ u n e e i n r s ,  in Turco, ed Arabe significa infedele ] la quale sreiidcsi tanto 
Kakaqua. ne11' interiore dell' Africa, che confina all'oriente coll' Abissinia , , 
%';q:.' all'occidente col Congo, e al nord colla Nescizia . L' A b i s s i n i ~ ~  
Khirigriqua, ed il Coiigo so00 nelle due bande opposte delLAfrica su' m a r i  
O Hirleriqua- Rosso, ed Atlantico. Nella Cafrei-ia si riconoscono diciasettc n?- 

. . - ùoo i  ( notate nel (b) margiiie, e quasi tutte visitate dal Kolbt- 

nio 
- I - - - . -  - 

.P- (a) Nella relazione dei viaggio di Francesco Alrneidr nel I J U ~ .  , 
che si trova nel tomo 1. della storia de' v i a g ~ i  legresi: ,, da Capo 
Guarda /ui ( punta orientale dell' Af:ica ) sono sessanta leghe sino 
8 Mozarnbiko, dal quale sino al Capo delle Càrrenti sono 170. le- 
ghe, e da questo Capo sino a qcello d! Buonas-eranza sur,o 340. ie- 
ghe. Sopra le coste matictime da Gilord,ifiii sino più in l i  del Ca- 

delle correnti si..trovano Arabi, detti 0.smozadi cioi! sudditi di 
e i d a ,  chr eiiifi;arnri& le iirtb di hia~adaxo,  e di Brawa, e s' iin- 
padronironddi Kilua. Mombazi, 'Utlinda .e dell' isole di Pernba, Zan~elrar, 
y o n s f ~ ,  Conom, &C. Nel viaggio di Vasco di G'a:n3 nel 1498. (sto- 
ria de' viaggj tomo i. C. +. ) si dice, c l ~ s  in Moi3:iibiko s i  parla- 
va 1' Arabo, 

\ (b) Le dette 17. Nazioni si stendono dal capo di B i i o n a - s ~ r ~ n ~ ~  
J 31. gradi di latitudine boteale sino al grado 3a.ove t! la baia di S. E- 
lena, ? di S. Mastino, e dal grado 37. in circa di longirudine r i ~ ~  
al 41. ~ncirca . 
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nio nel 1713. ) le quali parlano dialetti &!!a !ir,gt;z :hiz,ia N=?*Y 
Otentora dal nome dcgli Otentoti nazione ben nota, che abita nei mi;o;'Ei;, 
Capo di Buona-speranza. La lingua Otentota fecondo il Kolbcnio minore. 

8 aspra, e mal articolata. Una sola parola significa molte cose, A t ~ ~ ~ I ; k p U -  

e la loro pronunzia t accompagnata da tante vibrazioni, rag- sui. 
giri-, e iiiflessioni di lingua, che all'orecchie degli stranieri non H;!;:s. 
è altro, che uno scilinguare, o balbettare. Una voce si faservi- caur,, r, 

re per molte significazioni aggiungendole altre voci : esempio Guariqur. 
Kii, kur significa uccello; e per denotare uccello di ume dicesi D::!~:;. 
Ka«rma.Kurkur. K a m w  significa acqua, liquore, e fiume. Il Hontcniqun. 
K~lbrn io  giudica essere impossibile ad uno straniere l'apprendere -t@ver. 
la lingua Otentota. il Lancastro, che nel 1601. si fermb 7. setti- 
mane ne'parsi degli O ~ n t o t i ,  dice: ,, 3 Negri' dcllacafreria ar- 
ticolano sf male, e tanto parlano nel gozzo, che in sette sctti- 
mane di dimora non vi fu Inglese, che potesse intendere unasil- 
laha; ed i N ri non difficilmente pronunziavano i termini Eu- 
ropea ,, , ~ e l % r e v e  dizionario delle lingue metto un piccola in- 
dice di pwnle Otentote, che ho potuto formare di quelle, che Ju- 
nekcr pubblicb nella vita di Ludolfo, e si leggono nel tomo 18. 
della storia de' viaggi, e di altre da me osservate nelle relazioni 
de'viaggiatori. H o  confrontato le parole Otentote con quelle del- , 

le !ingue C o n y  , Gialofa , Fuli , Mandinga, e altre de' Negri, e 
non ne ho trovato afinith con nessuna di  piiestc, se noninqual- 
chk voce. 

467. Seguono dopo gli Otcntoti i Negri del Conxo , e del pae- Lingue Con- 
se J a p ,  i quati cirumdano le terre degli Otentoti. I J a g u ,  o sa * 

na,  e Ma- Jaggas (470) sono dispersi da1l9Abissinia sino agli Otentoti, e t , ,ba.  
accondo alcuni Via iatori discendono da'Negri di Sierra-Leona, P dalla quale usciti s impadronirono del Congo, ove il linguaggio Di. lr~~;dri lr  
I non mena affine a uello di Angola, che l'Italiano allo Spa- 
gnuolo. L Muscbi [ C 1 e abitano nella provincia di  Bata ] ed i MUSC~'.  
Mon'congi feudatarj del Congo hanno lingiaggj propri, che sono MEr&g.'' 
dialetti della 1inguaConga. In Loando , Kacungol, ed in altri paesi vi- 
cini ad Angola si parlano diversi linguaggi usati nel Congo . Nel di- 
zionario delle lingue metto unindice di parole dellc:lihgue'&l Con- 
go. Anqda , e Loando Kqrmrto di  quelle voci ,che nel tomo 17. del- 
la storia de' viaggi s i  leggono estratte da' Viaggi del Mcrola , e del 
Carli , c di altre parole da me osservate nelle relazioni de'viaggia- 
tori. Sembra ,.che la !ingua ,Ganga sia matrice di tutti i lino 

uaggj notati in margine. L' irregol'arith di  artifizio in tutti i 
fialett; della Iinsui C ~ n g a  k sì grande, che i Missionarj hanno- 

-&. Carai.. deih L i y .  H h  stenta- 



C A T A L O G O  DELLE LINGUE.  . . stentata degli anni per fsrma:: ::: c:s: brevi ioml;:od; i!; dottri- 
01) Cristiana [ a ) .  

468. Dopo i& Congo Zincontra la Costa della Guinea, che 
stendesi per 40. gradi d i  latitudine siiio al fiume Senegal. In tut. 
t a  qvesta estensione si riconoscona almeno quattro, o cinque lin- 
gue, che sembrano t ra  se differenti, e Matiici de' moltissimi dia- 
let t i ,  che nella suddetta costa si parlano, ed in Sierra-Leona , ed 

,,aM,in.altri paesi mediterranei. Metto in primo luogo le iingue,chc 
finga, "L sono più note, e però incomincio dall'eatrcmità boreale del- 

di,k,,i la Guinea, e da essa vo ricorrendo i linguaggi verso il Congo. 
.r nrrd dd 469. Le  principali mzioni fra i fiumi Senegal, e Gambra, o 
Gdmbrai Gambia parlano le lingue Fula,  G;nlofa, C Mundingn assai di- 
Barra. verse, come s i  vedrb nell' indice delle loro parcle, che si trove- 

. rk nel mentovato dizionarietto delle lingue. Queste lingue, sic- 
&disa. come ancora quelle degli altri Negri , sano di poco artificio : poi- 
salum - ch t  vedesi, che nella Lingua Mandinga, che & urla delle più ci. 
Yani ,o Gu- iania;.firip. vili , non sonn nomi per distinguere le spezie degli animali : co- 
vr . si nisa significa ogni sorta di  bestiame: e nirn-miira significa l a  
$$!,;Ptrip-, Vucca. I1 Moore dice 161, che nel fiume Gambra si fanno sette 
vr . giornate sino al p.iese Jonkos, o dr'Mrrcatanti, e sempre vi s i  
Ouli. trovano dialetti della lingua Mandiiiga. Sulla sponda boreale del 

A! Sud. Gambra nello spazio di 250. leghe si coivano second* il Labat >mz; O otto Principati ( soggetti secondo Jobson al Re di  Barsali, e d i  
Fqigni, ,,,Wooli ) ed altri otto sulla sponda australe [ soggetti stcondo il 

Fonla- Jobson al Re di Kantor ) . I nomi di questi sedici Principati , 
Kiana . 

~ i ~ ~ ~ ~ , , ~  che hanno dialetti diversi sono, come .gli metto in margine. 
Jqra  . 470, 

(a) Nella storica descrizione dei tre regni Congo, Maiamla, ed An- 
gda scritta da' PIJ. Cappuccini Giovanni Cavazzi , e Fortiinato Ala- 
mandini ri legge: ,, il P. Antonio Prandone compilò un Catechis- 
mo della dottrina CNsti3na nella lingua del Congo; ma non potè e- 
gli assegnare le regole granlaticali, e nello spazio di sei anni,  che 
visse coli, conobbe, che i Gnghesi non aveano regole cosranti , e 
che li verbi, e le dizioni inventate al toro arbitrio si so o poscia 
mutate ,,. NelP archivio de' PP. Capiiccini di Roma 8ond?hlcunili- 
hri in idioma Congo con traduzione in Ispagnuolo idioma. 

(b) Storia de' Viaggj. tomo :or Lib. 7. C. 1 3 .  5. I. 11 Moore ( che 
viaggib nel 1730. ) convieae assai col Labat sulle nazioni di Gam- 
bra. Ve~gasi  il tomo g. di detta storia Lib. 7.c. IO. Srcondo il Mo- 
ore trano Maidingi i Principi di Barra, di RaAelu ( cioè Badisa ) di 
Samj,idli, di Ram ( m Kiana ) di l e r a m u  ( O Janiann ) e di Tsmat,i ( o  
ì h d ì ~  1% 11 Rs dì S ~ h r  O di Bur-wIwtv era Gatofo ( n. 47+. ) 
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470. Sono ancora nella Guinea altri PriticipatI , a i i~~ io i i i ,  cke jamana , ,, 
parlano dialetti M ~ n d i n ~ i  . e forse tali sono le lingue Polgir , 

e fiwja, o Cuoja , Time, Honda . Mtnda, Gala [464], e Jebbe , o E~~~~~~ 
Gsble usate da varie nazioni, che sono tra i l  fiume Gambra, ed Tamanr. 
i l  Capo delle Palme [ a'4. gradi di. latitudine boreale] o sia la KanrOr- 
costa de'denti. Nel tomo I z. della storia de'viaggj al libro 9. . 

cap. a, Q. 4 si dice, che la lingua euoja t la piu comune nel- 
la costa della Guinea: e che la Folgia ( affine, o matrice della Felgin. 
Quoja ) v ' t  la piii elegante, e perciò si chiama Mendisko, ciok $:;t.- 
lingua del Signore. Forse il suo vero nome b Mandingo : nome, ~ , , , , d ~ .  
che da tutte le nazioni de' Negri si sfigura a cagione della lo- sa"1.l. 
ro varia pronunzia. Il vero si t ,  che, come si legge nel viaggio Icbbc 
di Labat nel 1728. nel tomo X. della citata storia de'viaggjiib. 
7. cap. 14. Q. S., i Mandingi predicano la setta Maomettana 

- in Sierra-Leona , detta d' alcuni Bulm ( che significa terra in lingua 
di  Sierra-Leona ) o Brrlm-berve [ ciok terra-buona 1 ; e la lingua Menu 
Bulm-berre matrice di Sierra-Leonasi chiama Rirlm nome del ragno siim. 
grandedi Buhi in'drtta Sierra-Leona feudatariodel Re di Qrfcja, che K;;!;;mr. 
dipende dal Rc di Folgia. Nella detta storia ( al tomo 12. lib. 
9. C. 2. 8. 4. ) si avverte, che co'Folgia, ed i Qrdoja conven. laga, 
gono ne'cytumi i Negri del fiume Sestrar, ,di Monu, di Silm, 
e q u g i  tutte le nazioni, che ci sono sino a Sicrra-Lcona. Nel 
tomo X. di detta storia Lib. 7. C. 14.9.3. nel viaggio del Bar. 

'bot si legge, che in Sierra-Leona le principali nazioni' sono i 
Veccbi-Caprq, ed i Kombas.Mnneq, e che i Portoghesi, ed i Ne- 
gri di Angola dicono, che i Konibas.Maneq sono schiatra de'ja- 
g a s ,  e de'Galas stabiliti al nord, ed all'oriente del Congo, ed 
originnrj ( secondo la loro credenza da' Calar-tnonlir. Nel tomo 8. 
L. 6. C. 5. e 6. si mette il viaggio del Brue nel 1697., e vi si 
legge, che la nazione Mundhga, o M.trbut discende da'Japs,  i 
quaii [dicesi nel tomo 17.: L. 13. C. 8. Q. 6.1 discendono da Sierra.. 
Leona. Il confronto di tutte queste notizie mi t'a congetturare, che 
la lingua Mandinga sia la matrice de'iingiiaggj di  tutte le nazioni 
notate, e probabilmente ancora delle lingue de' Netri  della costa . 
dell'dvorio , della Malagueta , de' Qdaquas , e degl Isini vicini a 
Quaqiias. L a  pronunzia di questi t si confusa, che per mnlti anni 
i Vi~gqiatori non capirono, se non la soia parola Qdaqulr [ ser- M ~ l a g h ~ t n  . 
vitorc j che diede i l  nome a1 loro paese. I Negii della costa di QL1aq~a. 
Malagheta, o dcl Pepe non articolano voce alcuna, e pochi Negri "lne 

si trovano, che ne possano essere interpreti pel commercio. I I  loro . 
Re si chiama Tuba, o Tubaseile: rowa & voce d i  saluto: ed &fa- 

H h z  nemiiit 
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rem;rl' significa umirr mio. Neiia iingua Quaqua brtmb;, e ),hu- 
'meti si niticaho ricco: aheshue andate : ed anghiwme ( termine anco- B 

Lin ua io fa  degl rsini ) cielo. 
dell'isfi di 471. Nel vizggio del R o h i t i  nel r7rr.( la cui relazione b n d  
Capo-vrdr . tomo 7. della storia de'viaggj L. 5 .  C. 5 .  ) si legge, che i Natu- 

rali dell' isole di  Capo-verde parlavano la lingua Mandinga, che v i  
L perita. Il diavolo da essi chiamavasi Kamate : da' Mandingi chia- 
masi Bun , e bibfi : dagli Angolani Kariabejnba , e dagli Otentoti 
KdmUna. I Mandingi ( si legge nella relazione del Moore ) han. 
no oltre la lingua comune un gerga misterioso, ed ignoto alle 
donne. 

~ ~ ; : P ~ ; ~ ~  472. Lungi dal fiume Gambra, o Gambia, e verso i Junki si  
ahi . stendono i Fltipi, i Papeli ( che parlano lingua affine alla Flupi ) 
Lingue Ba- i Banoni, i Bambrongi , ed i P u h r i ,  clie hanno linguaggi nota- 
i ion~  b r o n g n ~ ~  , biimentcdifferenti . I Flupi sono in continua guerra co' Mandingi , ed 
i'uhari . hanno alcune parole, che sembranmi della lingua di SierraVLeona . 

473. La  lingua Gialofa, così detta dai nome de' Gialofi, che 
~ ~ " & ' ~ , ~ ~ ;  sono ;l nord, ed all'occidente de' Mandingi ,sembra essere la stes. 
cagu ,,. sa che la Sungai [ o Zangsi ] matrice de' linguaggj di (477) Tom- 
477. buto , Mo"li , Gago , e Kayor . In questo regno di  Kayor usansi pa. 

role Arabe principalmente per significare gli ufficj. A k a i r  è il Te- 
soriere, Aihadi i subalterni riscuotitori [ Alkadi in AraboGiudict, , 

. ed in Ispagna i membri del Magistrato diconsi 4caldez  1 Jcrafo 
Capo: Kondi Generale: trnbala [a] nome, o titolo de' primi No- 
bili : Sabibobo Principe reale: Dumcl Re. Nel regno di  Salum L4b9] 
sono ancora molti Gialofi, la cui lingua sembre totalmente diver. 
sa da tutte le lingue de' Negri fili qui esposte. I Cialofi chiamansi 
ancora Julofs , e Juloifs . 

Lingua FU. 474. La  lingua Fula, o dc9Fuli, che abitano al nord, e all'oc- 
la 9 e FUG. cidente de' G ialofi ne' paesi mediterranei sulle due sponde del Senc- 

gal a' 16. gradi di latitudine boreale, si parla ancora da parecchie 
nazioni vicine a' Fuli, i quali fanno studio comune dell' Arabo, e 
lo  parlano frequentemente. L a  lincua Fula sembra affatto diversa 
dalla Mandinga , Gialofa , e, dall'altre lingue esposte, come si vede 
neli' indice delle loro parole, che metto nel dizionario deìie lingue: 
tuttavia si trovano alcune voci comuni alle dette lingue a cagione 
del csmmercio , o mutua comunicazione delle nazioni, che le par. 
lana. Per esempio k rde  significa la testa nelle lingue Fuli, eQun- 
ja [470] : in lingua Gialofa dente di  elcfcnte dicesi Zaireiiai [ o  gnar- 

, - - - - c - - d i r i - - - -  

(I) f W a ,  e r d d a  significa Generale nei Ccngo. 
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eri-negnai 1; nella Fuli d ica i  nbime-gbka , e ?a!!& %adir-- 'iif 

I dicesi lammj-ning . La Gialofa , e la Fuli hanno piL voci somw 
I ad esse due : ecconc alcune. 

Penna . . , . . dongue . . . . dongY6. 
pane . . . . biiriibiirili . . . bui ubiii l i .  
notte . . . . gudina . . . . guiema. 

rande . . . . maguma . . . . mhardo. 
b n n a  . . . . digin . . . . . debo. 
donna gravida . . . digingobir . . . deboreda. 

475. Oltre i linguaggi notati sono nella costa drllaGuinea de. 
$i.i altri, de'quali non facilmente pub deteiminarsi la .lingua ma- 
trice. Nella relazione del Bosman si legge, t l ie  irella costa dell* 
Oro [ che si stende per 60. leghe nella costa della Guinea ] sono 
sette, o otto idiomi, de'quali tre sono differentissimi fra se: ma 
nel tomo 13. della storia de'viaggj L. p. cap. 6. si legge ,che nel- 
la costa dell' Oro ,  e ne' paesi mediterranei ad essa vicini C' C la ~~N~G.~ 
lingua Akani,  ( o degli &mq, che sono divisi in due regni det- ,.; ,i,d. i 
t i  dkuni  grande, e Ylkani piccolo ) affine alle lingue de' Fetu, de' Akani .  
Fantin , d{Sdbu, degli d t t i  , e degli Arambi  . I Viaggiatori sono 2zì;, , 
arrivati a conoscere, che sieno affini le lingue d h i m ,  ( o dquim ! ~ a b u .  
JumorC , dnhobar , u4boeroe [ o J b u r h  ] ed Ehira ( o Zguira ) di tf;mbl. 
diverse naziohi della costa dell' Avorio, e di alcuni paesi ad essa J,;,,~,, g,i 
vicini. Vi & la lingua dhranrbe notabilmente diversa dalle lingue A k i m .  
circonvicine , come ancora la lingua A t a  . Ne' paesi mediterranei k,fibt; , ' . 
sono noti i linguaggi ddom , dkanai ,e Dinhird , e sembrano di  pro- A ~ O C ~ O C  . 
nunsia non tanto confusa, come suole esserlo quella' degli altri fiir;.~ 
Negri della Guinea. Lingue. 

476. Nel regno di Ardra si parla un linguaggio aspro detto Akuambc. 
d g h e m i .  I Negri del fiume Cabori, e del Capo LopevConsalvo i:&. 
( termine del golfo della Guinea ) hanno linguaggi affini, e par. ~ k a m i  . 
lano chiaro de' Negri della Costa dell' Oro.  I Negri di Cabon E;::;;, 
dicono $no-fio buon giorno : Cbme-ponso governatore (a) . Gaboa . 

477. La  Nig r i~ i a ,  che. al sud , e al ponente confina colla Gui- 
nel ,  all'oriente colla Nubia, e al nord col deserto di Barbaria , 
chiamato Saara, e Biledulgerid , e comprende un paesc così ste- 

Wlb 
- - C - b a . . - .  -L ' - - -  

(a) Veggasi Storiq le' Viaggj tomo i ~ .  L. i o . ~ .  9. e L. SI.~.  3.l.r. 
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Dia'etti Gia. so,  quanto la meta dell' Eurtipa , par:ernI parecrki Iingiiaggj , che 
Jqh 474. sembrano esrcre dialetti della lingua Gialofa (474) ; poichk ques- 
M c b .  ta si crede matrice (a) ,  o affine alle lingue di Tombuto. di  Mzli, 
<;'fio Agsd;z, e di Gago regni prin~i~alissimi della Nigrizia, nella quale par- 
Gnhcr,. lansi ancora  li altri dialetti notati in margine. 
Zegwi '  478. Nel detto deserto di Saara,'o E,ledulgerid, che dallSE- 
Zanfira . 
G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  gitto stcndesi sino alle spiaggie occidentali dell' Africa facendo 
Gingiro. una strisci;? dietro a'pae t ,  che sulla sponda del Mediterraneooc. 
LirigaB#rabr# proealrilmcn- cupano il Marokino , e le repubbliche di Alger i ,  Tunesi, e Tri. 

COmpnsta poli, so110 parecchie nazioni intese col nome di Barabra, il q u a -  
dei1ai'unifa* le t Fenicio, poiche in lingua Maltese dialetto della Fenicia e dell'antica 
~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ,,, questo nome significa forestiere, e 1' Africa dicesi Bar,  Di Bara- 
$79. bva viene il nome Barbarin, o Llsrberin usato da Tolorneo, ed 

à1ti.i Autori antichi ( citati dal Martinier nel suodizionariogeo. 
) e confuso da nor: pochi Autori col nome Bsrbrria! usa- 

t o  in Ispagna ) che proviene dalla voce Arabn Ber,che significa 
deserto [b] . I Barabr;, o Forestieri sono discendenti da' Fenicj , 
che 3 ragione saranno stati chiamati forestkri dagli Africani, 21. 
)ora quando si stabilirono nell'Africa. I Hnrabri chiamano Bara. 
bra il loro paese, e dagli Arabi sono creduti gli antichi abita- 
tori dell' Africa, c i ~ &  pih antichi degli stessi Arabi . 

479. E' dunque credibile, che i Barabri parlino qualche ]in- 
gua composta dell'antica Africana ( di cui fa menzione S. Giro- 
Iamo ), e della Fenicia la quale diventò assai universale in mal- 

1,ingun Mal- t i  ppesi confinanti co'Barabri, e dovettesi conservare in non po. 
della Punira,chi siti ancora dopo di esservisi stabiliti gli Arahi , o forse dalla 

F'nicir* lingua Fenicia, e dall' Araba, che n' t assai affine, risultb un ]in. 
guaggio misto. 

480. Nell' Isola d i  Malta (che suo1 mettersi coll' Africa) con- ' 
servasi finora un linguaggio, che indubitabilrnente & dialetto del 
Fenicio , o Punico antico, come il dimostra il Canonico Gigvan. 
ni  Agius de Soldanis nella sua gramatica, e dizionari6 Punito- 
Maltcse. Prova n' t ancora l'indice, che di  parole Punico-Malte. 
s i  comuni alle lingue Ebrea, Araba, Egizia, Etrusca, ed Ispr. 
gnuola metto ne'numeri seguenti. f l  Sig. Abate Carlo Oconor 
( di cui altrove feci menzione n. 293. ) mi scrive da Roma, 
che il Sig. O-HalMran ha stampato ultimamente i n  Londra un' 

- -  ape- --- 
(a) Storia de' Viaggj tomo IO. L. 7, C. 13.  5. I. 
(b3 I n  Maltese Bar significa Africa, A~ricano , e fuori. Barra signi- 

cs fuori: e Barrani forestieri. Bar in Siriaco significa forestiere. Ber 
in Arabo, e Bar, e nidbar in Ebreo rignificano dcjrrto. 
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Opera, ove si notano alcune centinajz di pwnk Ir!sndrri di 0:;- 

gine Fenicia; ed ecco il motivo, per cui trovandosi alcune paro. 
l e  comuni a8li Spa nuoli, e agl' Irlandesi, falsamente si C credu. d te, che abbiano a nitb Ia lingua Irlandese, C la Cantabra, che 
i l'antica Spagnuola. La  lingua Fenicia,o Punica & affine a11 'E- 
brea, ed Araba, come il farb vedere ntl saggio degli elementi 
gramaticali delle lingue, e come si rileva dal1 indice , che met. 
terb in appresso. Parlavasi li1 Fenicin in Africa a'tempi di S. 
Agostino, ma non senza qualche corruzione, com' il nota S. Gi- 
rolamo (a).  
-481, Metto in primo luogo alcune parole Spngtiuole, che si  

usano nell'idioma Punico-Maitese . 
Jlnraqen ( magazzino ) proviene dal12 voce Punico-Maltese 

I ci-hka~en ( la provisione annuale di grano ) . Hhaqer C voce Fe. 
nicia, che significa atrio. L a  parola magacqino viene dalla voce 
Cartaginese magar casa del grano. 

Anguarina ( gabbanella ) dalla voce Maltese giangReriina 
( gabbanb stretto ). 

Bellota ( ghianda ) dalla voce Maltese ballut ( ghiznda, c 
quercia ). Balanor significa ghianda in Greco. 

Cantar ( canzone ) dalla voce Maltese Knntar canzone. 
Chico ( piccolo ) in Maltese dicesi Cqeiqeti, la quale vo- 

ce, e la Spagnuola cbko provengono dalia Cautabra chiqui$( pic- 
colo, minutn ) . Cb;qui, e Cbiquitk ( impiccolire , ciok sminuire) 
che in ispagnuolo diccsi achicar (456). 

CoJia ( rete da capelli ) dalla voce Maltese Shufia, dalla 
quale proviene ancora i l  nome eshuf, che in Costantinopoli sidli 
alla mitra de' Gianizzeri , 

Ganar ( guadagnare ) ganado ( nome sostantivo, che signi- 
fica mandra di. pecore ) e ganadcr~ [ colui, che ha mandre di  
pecore ) della voce Maltese gara  ( ricchezza ) o dal verbo agbn;q 
( arricchisco ) . Ne' tempi antichi le pecore erano la sorgente 
principale delle ricchezze ; i perb da' Latini il' ricco diceasi pecu- 
niosus , cioC ganadero in ,ispa~nuolo, o Unmo , che h a  pccore. 

1 ~ucdo ja  , q. gbcdeja, ( .acca di capelli ) dalla. voce Maltese 
gbaqda ( treccia ) .. 

l karra , o d w a  ( arra , caparra, o pegtfo nelle nozze , ovve- 
m ancllo degli Sposi ) dalla voce Eenicia, e Maltese hbarem 

( accl- 
v - ,  -v-- 

(a) Cr- & Afri Ph&nicuin. i i l uam nannuilo cxpnrtc mutavcrint. S... 
Girdrmo Prefazione a l  Lib. z. rulla Pistola a' Ciahti. 
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[ anello ] dalla quale provengono le voci Maltesi b h a h r  assiste- 
r e  allo sposalizio, batem cognato, bbtent cognata. I Romani 
dallo bbatem d' 3 sero rrha, avrh~éo ( arra ) . 

Jaque, o baqus aspirata 1' h ( uomo altiero, vano ) dalli 
voce Fenicia, e Maltese hhaqurm ( Podcstl, G m a n h n t e ,  Capi- 
tano ) usata ancora dagli Arabi. 

M.rtraca datla voce Maltese M;rtr*, che si dice al discorso 
inutile, e chi lo fa, in Ispagna si chiama m t r a c a ,  nome, che 
si d l  ailcora al trabaccolo, che si usa nella settimana nn ta  in  
vece di campana. 

Montera ( berretta da contadino ) dalla v o c e b a l t e ~  Mtm. 
tiera, che sigaifica ancwa berfetta da c ~ t d i s .  

Rescarar ( riscattare ) dalla voce M a l t m  itqutta riscrttabi- 
t e ,  e filo di lino, o lana. 

Tiritar ( tremare intirizzito ) dalla voce Mal t s -  tnter.  
J v q u i a  ( piccolo canale ) dalla voce Fenicia, e Mdter 

fekia canale di acqua negli o r t i .  
482. Pavole delle l i n g ~ c  Ebrea, draba , E g i ~ i a ,  Etrusca, c 

Fenicirc antica, che si trovano nell' idioinra Puzico-Malrese . 
Punico-Malteje . Ebrea . Ztaliau 

(t . . . . . .  . . . . . . . .  Ach Achicha Fratello. 
baghda. . . . . . .  ba had. , . . . . .  abominazione, . . . . .  efftahh. . . . . . .  apftas . ; aprire. . . . . . . .  . . . . . .  ghaqul. hakil. industria. . . . . . . .  rzazel . . . . . . .  discernere. . . . . . .  harni . . . . . . .  hhamam calido. sha" 
itzhhhar . . . . . .  hitsaher . . . . . .  fiorire. . . .  Kadim. . . . . . .  Kadhmon -,. antico. 
Xaui. ....... gaui . . . . . . . .  forte. 
mielahh ...... meliha. . . . . . .  sale. 
gronfol. ...... Korrumfctl. . . . .  grofano. 
5aKa . . . . . . . .  saphir ....... sereno. 
saiet . . . . .  , . .  isaid . . . . . . . .  pescatore. 
pn . . . . . . . .  zarad. . . . . . . .  seminare. 
haceldarna . . . . .  ghalqueteldam 

campodi sangwe. cam o d i  sangue, 
mane nwtqero. . . .  mar-e l andò vie: 
tliecel sei trmato mm +l pesa : 

pesante: 
pbrcs si divise , . pbraq diviso k r  pani. 

t 
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Pur>ico.Malten. Jraba , ---. 

gcnna . . . . . . .  gi J n a  ....... paradiso. 
~ & p .  . . . . . . .  lahab. ....... saliva. 
libicn. ....... labanb ....... incenso. 
nofs . . .  , . . . .  nosf mcd.  . ........ 
qaddis . . . . . . .  saddik ....... santo. 
qe!p ........ e l p  ........ cane. 
qtiep: . . . . . . .  kitap ....... libro. 
tcumin ....... taumin. ...... gemell)-. 
zeft ......... zeft ........ pesce. 

Punicr-Maitue . Ebrea.  draba . Ztafian~ , 

fuq. ...... phauch. .... phauch. .... alto. 
gcui . . . . . .  gcuc ...... giauva ..... dtntro. 
maut. . . . . .  maucth. ..,. mcut. ..... morte. 
messa. . . . . .  massas . . . . .  mass 4 .  .... taqto. 
srap . . . . . .  sarap ...... sarap. ..... ceciti manaik- 

W. 

bir ......... bccr ........ paoo. 
jwu ......... jasius ........ vecchio. 
sara ........ saa. ........ combattere. 

du ........ nasa .,....... spogliato. .... ..... . . . . . . . . .  la Iai , non. 
mtashu. ...... cntisiaru. 
seduto bcne .... posto mpra, 
inuhh ........ inuk. 
piangere ....... gridare. 

Baubau. . .  baubau . . . .  vacuo> 
baschar . . . .  psciiar . .  .* i uwnzio l e l i a  

&v&. Crtrl. due  &ing. chilas , 
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Fenicio . Punico.Maltese . Italiano. 

chilas. . A . . 
cundhap. . . . 
d a r , .  . . . 
debba. . . . . 
deep. . p . . 
cngkara. . . . 
fieqku . . , . 
gharma. . . . 
~de in  . . . . 
o m . .  . , . 
qarab : . . . 
qatta . . . . 
stafaffaq . : . 
snin . . . . 

hhlas . ., , . liberazione. 
uadaf . . . . fronda. 
dar . . . . . casa. 
debba . . . . giumento, o cavallo. 
deep . , . . oro. 
engkarà . , . imposizione. 
fieqku . . . . tenitr , ~odcre .  
ghafma . . . , mucchiodifrumento. 
ide~n . . . . le mani. 
om . . . . . madre. 
qarab . , . . avvicinato. 
qatta . . , . fasci., mazzo. 
saffaq . . , . osservare. 
sena. . . . . anno. 

Zanni ; Fenicio fornicatore: e 7a:an in Bunico-Maltese pecca- 
to carnale. 

Plinio n ~ 1  libro 4, r:pitolo 22. dice: Cadlr , i t r  Punicp lin- 
gua sepn significante. Gadcr in Ebreo significa ancora siepe: ed 
in questo senso iritcrprctai nel tomo XIV. capitolo 4. $. 3. il nome 
Gadir , che ebbe la città di Cadicr. In Maltese ghad~ra , e gbdira 
si3nificano pantzno , e  stagno di  acque, e qriesta significazionc-con- 
viene ottimamente alla c i t d  di Codice circondata di acqua. 

484. Conchiudo il ragguaglio delle lingue c~li'osservaiiu.~e del- 
1' idioma dell' isole Canarie, che i O cografi mettono come aderen- 
ti PII' Afrtca . IO aveva sempre congetturato , che le Canarie sieno 

c.w;, &l state popolate da'lFenicj, o Cananei, e che vi fosse stato usato il 
n?= F*ai- loro idioma. c che il nome Canaria proveniva da Canano , che era 
cso C~MU. i l  nome, che i Fcnicj Cartaginesi, o Africani si dawno a se stes- 

s i ,  come dissi coll'autorità d i  S. Agostino nel mio tomo XVI. a l  
capitolo 3. Q. 3. non già dal nome latino Canis, come dice Plinio 
nel Lib. 6. C. 32. perciocchè vi fossero molti , e  grandissimi cani. 
I cani dice Tommaso (ai Nicols [ che dimorò nelle Canarie 17. 
anni vcrmgli anni I $40.1 nelle Canarie sono come in tutti gli altri 
paesi del mondo, e pcrb il nome Cmiar;r non viene dal nome Latina ca- 
ris,c neppure viene dal nome canna , o caiia ( come si dice in Ispagnuolo) 
pcrche nelle Cuiarie sieno molte canne di zucchero; mentre queste d i  

Con- 

(a) Storia de' Via& tomo 6. L. 3. C. a. Viaggiodi Nicols. 
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Conquistatori yi sono state portate. T u t d  i Cd9i :::N= 
lingua, sebbene in ogni isola si parla diverso dialetto, e'  non vi si ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ j  
trova segno del Latino, nè dell' Arabo ,, . Micols era poco inten- Caoarlo. 
dente dell' Arabo, e però non scuoprl nclla lingua Canaria a%.iit<r "I:::: 
cd esso; ma la scuoprì poi Edmondo Scory , il quale nel r b m .  orci. 
osservò attentamente la lingua de'Guanchi nell'isola di Teiierife. 

485. ,, Sussiste ancora, dice Seory, il linguaggio $de' Guanchì 
nella cirtà della Candelaria in Tenerife, e somiglia ~ o i t o  quelio 
de' Mori di Barberia . I Guanchi riconosceano un Essere supremo, 
ed imbalsamavano i corpi morti meglio degli Egizj. Per imbalsa- 
mare v'erano due pubblici Ministri: unoper gli uomini, ed un al- 
t ro  per le donne : e sono ancora mummie di mille anni ,, . L o  Sch- 
ry nota alcune parolc della lingua Gudncha, che metto nel nume, 
r o  487. unite ad altre che mi ha comunicate il Sig. Ab. Vigil , 
che fu Rettora del Cnllegio de'Gesuiti in Tcnerife. Nella. relazio- 
ne del viaggio d i  Edens b t t o  nel 1715. si l e g e  , che Edens di- 
scendendo dal Pico d i  Tencrife osservb una caverna sepolcrale ie- 
na di scheletri, c vi enna  ossa di giganti. Nella relazione lells 
Anonimo, c k  adduce il Dottore Sprat nella Storia della Socit t l  I 
Reale, si legge, che I' Anonimo Medico di professione' dimorb ha*". corru- 

20. anni in Tenerife, e visitò in Gwimar le caverne seplcrali ,e mldJCan* 

in yoa di esse trovò pib di 400. mummie perkttamente intere , nC1~OFCn'C* 

nelle quali chiaramente si distinguevano il n a s ~  , i denti, gli oc- 
chj chiusi, i capelli, ed i nel v i .  I Naturali prestavano sommo 
rispetta alle mutqmie, le quair sono imbalsamate, ed insaccate in 
una pelle d i  capra. Il Sig. Ab. Vigil mi scrive, che i Guanchi 
chiamavanq rnc'rlar il seccare, a m t e c r e  al Sole i corpi morti. 
In Londra wnm due mummie d i  Tenerife, Nella reiazione del 
riaggi<r di Alvisc C a  da Morto fatto nel 1 4 q ~ .  si legge, che l'i- 
sole Canarie erana piene d' idolatri, e di. Principi piccoli, poi- 
&& Teneri@ ne aveva nove. Avverte Ca du Molto, che quando 
s i  cre+va un nuovn Principe, alcuni giovani offcrivansi in sagrifi- 
cio al sua onoro [a]. 

486. I1 linguaggio de'lanarj , cd i l  lorm costume d' imbalsama- cnioniactr- 

re con singolare arte i* cadaveri, di venerarli , e di. sagrificacu t*slneSen~lld 

vittinie umane addimostrano, che eglim erano Fenicj di origine; 
' 

k probabilmente. dscendcano da quelli Caitqincsi  , chc secondo 
l i z -  Diodo- 

..I--------- 

( I )  Vleggp~i U tomo 6. dei& Storia dd viaggj C. I .  I. o. S.* q 
y. e C. a,. ' 
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Diodoro Siculo ja) anticamente passarono in un' isola del ma= 
Atlantico dl'occdente dell' Africa. Well'isnla del C u m  apparte- 
nente aU'isols J'orcs fu ritrovato une statua a cavallo coperta 
con mantello, la gude colla sinistra knea la briglia , e colla de- 
stra mostrava l'occidente : ed a* piedi di UM roccia eram inta- 
gliate parole non intese da quei primi viaggiatori, che recente- 
mente scoprirono le dcttr isole. Questa notizia, che si tegy nel 
qapitolo i. &l primo tomo della storia dc'oiaggj, conferma a- 
sere vere k navigazioni dei Fenici nella più rimota antichith, e 
che probabilmente ebbero cognizione delllAmerica, h quale ci  
egnava col cenno, che fecu la maao della statua. 

Tencr.iffe. . . . . . .  neve-monte ( o monte di neve ) . 
Achuhurahan . . . . a  il pi t  g r a q e .  
Achuhuchumar . . . .  il pih sublime. 
Achguaya-wrax . . . .  conservatore di tuttoL 
Echeida . . . . . . .  bocca. d* inferno. 
Guayotta . . . . . .  diavolo. 
Tornar& . . . . . . .  abito da donna. 
Ci60 . . . . . . .  pane di orzo, latte,  e burro .. 

M ~ I I I  significa un f a t t o  somigliante in grandezza ali'uva, 
dal quale cavasi una spezie d i  miele, chiamato cbaccrgucii. Ber- 
bwsana significa una spezie di pino. 

488. Il. p i a  di Teneri&, o Tenerife si chiama Teire  . L a -  
n r g l a  , c6rbr<rs, taref/rIdo, tcide , grrldcr , tcrol , tcguestr , Isrotaya , 
e garacbicp sona tomi Canarj di villaggi. I due ultimi sembrano 
Bascue~zi. C o B a  in lingua Conaria era i l  pane deSGuamchi' 
(487). L Teeerife prescntemcnte usansi le parole nrirlar , e re. 

w s -  

--CC.--.--- - -  - 
(a) Diodotb Siculo nel L. 9. dice ,, neiit rimoa anticbitl i Fenicj 

olttepassando le coibnne di Ercolc, e rapiti da una tempesta dopp 
alcuni giorni arrivarono in una isola ali' occidente dell' Africa , Ir 
qqale era- di tewena Fcuile. M' ebbero notizia i Tirreni. ed i Car- 
tagineri, e vi condiissero silenziosamente una colonia per avervi asi- 
b ia qualunqe persecuzione de' I ~ r o  nemici. H a c c o n t ~ ~ o  altri , che 
I' isola ciis~almente fu scoperta. e che essendo passati in essa molti 
Bariaginesi senza consenso del Magistr'ato. questo temendo, che tut- 
tj gli abitaoti.della.citri *:m.ncll W r ,  rotto pena ddlr vita 
9. p i b  1. pwirj , .  
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ntrs,qn: mirlar significa srccirra al ~ o l c ,  cib che gli Antirl:i fa- 
ciano cd' cadaveri: mtiusgar squittire, o stridere con voce ha$. 
sa. La parola r r m q o  mi ricordo averla scnti:a nella Spagna per 
significare un venticello aspro. 

489. 11 ragguaglio delle lingue Africane k riuscito men esatto 
d i  quello, che forse il Leggitorc aspettar potca attesa lavicinan. 
za del\' Africa all' Europa p ed il commcrcio, che in non pochi 
pes i  dell" Africa fanno gl' Europei: quindi a supplirne il difetto 
di distinte notizie degl' idiomi Africani i o  aveva ,procurato d i  
rintracciare la maniera, con cui le nazioni Africane di lingue 
poco note regolano i loro calendarj , lusingandomi di trovare per 
questo m&zo la coaoessiadc, c d a z h e  A; a l i  ~ z t o n i .  Ma 
neppure questa industria mi ha recato il conveniente lume, per- 
chL i Vi% iatori, ed i Commercianti [ a' quali soltanto sono C-lcndrrj di 
note Porecc!ic nazioni Africane C idiomi sconosciuti ] rare volte nazioni A- 
parlano de'cdendarj, e se qualche volta ne parlano, danno noti. f i i ~ n ~ .  
zie [a]  poco distinte. Io  non dubito, che la storia dc'calendarj 

I i j  delle 

. . . - -  
(a) Ecco qu\ rkune notizie sul calendario di alcune nazioni de'Ne- 

gri dell' Africa. Nell' ecce!lente storia dellongo, Matamba, ed An- 
gola fatta &l P. Giovanni Cavazzi Cappuccino, e pubblicata dal P. 
Alamrndini Cappuccino al libro I. n. 45.ri dA notizia del calendario 
de' detti regni, ove I' anno, che incomincia in Settembre, si divide 
in sei stag~oni,err.rnesi ,e ognuno di questi ri suddivide in settiina- 
ne ( chiamate suonr ) di 4. gionj. Tre  giorni della settimana sono 
feriali, a l  il quarto e festivo, e di riposo. Conviene l'anno del Con- 
go col civile degli Ebrei, e degli F.gizj, il qaale costava di i,. me- 
s i ,  ed incominciava in Settembre. Oro Eg i~ io  citaro dr. Macrobrio 
dice ,, finiti i dodici mesi, od i 360. giorni intercalano i restanti I. 
giorni fra I '  hgoflo, ed il Settembre per regolare I' anno: ed i Sa- 
cerdoti credpno che questo tempo corrisponda alla nascita del mon- 
do ,, Cili Egizi divideano I' anno in 3. stagioni, ciot in inverno, pri- 
mavera, ed estate, e nel Congole sralioni erano 6. ,  i nomi delle 
quali noto nel piccolo dizionario delle lingue. Nella detta storia si 
dipingono tre sepolcri piramidali col t a  Egizio in nuno di essi . 

I Sembra dunque, che i Gnghes! abbiano preso digIi%gizj il calcn- 
dario, r Ir struttura de' sepolcri. Nel tomo 16. della storla de'vilg- 
gj lib. 1 3 .  C. 1. si legge, che nel Condo I' anno chiamasi KVJJIOUO 

l ( inverno )che i mesi sono luoari .chsincominciano &l plenilunio, e 
dividonsi in settimane, le quali mntansi to' mercati. Questo si use- 
r ì  in qualche provincia del Congo, ovt il calendario universale t! 

quello, che ho esposto coll' aiirotiri del P. Cavazzi . 
Nel regno di Benin, che sta sulle coste della G'ui~ea,  I' anno 

certa di quattordici mesi; ognuno de' quali dovrà essere di 56. g,ior- 
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delle genti dopo Quella delle lingue sia uno de'pit utili mnzi a 
rintracciare la discendenza, reiazione, ed antico commcrcm deifc 
mzioni, le quali sebbene f3cili a variare le cirimonie religiose, 
ed i costumi civili, tenacissime sempre si sono trovate re1 con- 
rcrvore il proprio linguaggio, cd il metodo di  regolare il tempo. 

Lia~u' 490. Sembra, che per epilogo di questa Opera conver.isse in- 
crui- dicare brevcmentc il numero di  lingue matrici conosciutc: ma io 

a farne il giusto ragguaglio non mi azzardo, pei-chè prcveggo la 
facilità di prendere sbaglio sul vero numero delle lingue matrici 

Amtricmr. Americane. Ho considerati attentamente gli elementi di  19. lin- 
gue Americane, che in altra occasione pubblicherb, e sl la di. 
versiti di  queste, che la grande differenza d i  parecchie altre, d i  
cui notizia mi hanno data gli Esgcsuiti Missionari, mi costringono 
o congetturare, che soltanto nelle missioni ,che erano de'Grsuiti, 

F S -  
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oi,  acciocch~ e! abbia I' anno di  364. giorni, siccome I '  aveano an- 
ticamente i Messicani, e preseotcmente i' usano gl' Isolani della So- 
& t i  ( 144. .X11. ). il mese si divide in sertiméne , ed ognuna di 
queste ha cmqm giorni. I Messicani, come esposi nel tomo XV. al 
crpitoio i. articolo 4. S I. .isavano ancora le settimane di J .  giorni. 
L' ultimo iorno della setti:nana, ciot il quioto, in -Benin si chia- 
ma giorno !i riposo. e ri  hnno offerte, e sagrifizj di vacche, mon- 
toni &C. ed una parte denc vittime viene distribuita a' poveri. Nel 
finire doli' anno gli abitanti di Benin celebrano Is festa ad onorede' 
morti: e nel fine &li' anno i Romani ant i~hi  ( come dissi nel torno 
citato ) faceanoancora It f c~ ta  dc'mgrti. Nella festa dc'morri in Be- 
oin fraldvittimedianimrli si offeriscono 29. persone, le quali per lo 
pitwnodrlinqucnti .('Storia de'viaggi tom. 11. L. 1 1 .  C. I. 5. 2. ). 

Nella corta deli' Oro, che appartiene ancora alla Guinea . i Ne- 
gri dividono il tempo in diverse parti, che chiamano infriici, e fe- 
lici. !Le parti felici constano di dif5erenti giorni in diversi paesi. Le 
parti piO grandi costano di 19. giorni; e le più piccole di sette. Ne' 
fiorni felici si riposa, e non si fa ,  nè si tratta niente. 1 Negri del- 
a mentovata costa comunemente hanno due giorni feltivi nella set- 

timana, uno de' quili, chc chiamasi bocsum, suol esr re  giorno de- 
dicato a qualche Ftt iko ,  o idolo famigliare: ed in tal giorno si fa 

randc astinenza. Il secondo giorno festivo si suol celebrare da' No- 
ili in onore de' Feriki. I giorni della sertimrina h n n o  i loro risper- %. 

kivi nomi, peraetnpioQ.rarci, redai, Kwyo &C. ed i Negri si appropria- 
no il nome del giorno, in cui nascono. ( Storia de' viaggi tom. 13.  
L . ~ . c . ~ . s . I . ) .  

En Monomotrpa ( 466. ) i mesi sono lunari; ognuno de' quali 
costa di 3e giorni. Il primo giorno della luna I' & ancora dei mese, 
il quale ha tre settimane. 11 quinto. ed il sesto giorno della setti- 
nuna sono festivi. Storia * virggj tom. 1 8 .  L. I+. C- 6. viag. del 
Bornto . 
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possano annoverarsi almeno trenta lingue matrici Americane. Sc 
a queste oggiungirmo quelle delle missioni, che ai Gesuiti noil 
ipparteneano, e delle nazioni finora barbare, e sconosciute, si 
potrh congetturare, che in tutta l'America sieno so. lingue m+- 
trici. Nell'zssegnare questo numero io ho  avuta in vista la pru- 
dente cosgettura di essere dialetti. Tartari, e Cinesi alcune lino 
gue Americane, come dirb in appresso (493). 

+ I .  Troppo esaggerato iudicherassi questo numero di lingue 
Americane, se si pretende feterminarlo con relazione a que!lo , 
che delle lingrie matrici si scuopre ncll' Asia , e nell' Europa . M a  

uesta pretensione tenderebbe a giudicare dello statq primitivo 
Ie l  mondo da ciò, cìu presentemente in  rao p n s  : ed un tale giu- 
dizio sarebbe P. retto. Sappiamo, che le linguc pcrlrono ne' gran- 
d' Imperj, e C e questi sono statifondati nel17Eu~opa, e nell' A- 
sia a pochi secoli dopo la dispersione delle genti: quindi le na- 
zioni di uesti paesi non ci posson? .recare i l  conveniente lume 9 a fissare i1 numero di lin matrici, che nel principio furono 
in ess* . L' Aineiica SOIO pese ,  che ci presenta attualmen- 
te  lo stato primitivo del mondo, poichè in essa, s' ecrettuiamo 
Ie nazioni della dominazione de' Messicani, C drgl'Inect, tutte 
l'&re hanno vissuto divise in tribù, fincht. gli Europei non le 
hanno soggettite. La  dis ersione dunque delle nazioni Ameri- 
"ne, ed il gran numero Beiie ioio lingue differenti non lieve 
tondamento ci danno a formare vera idea della r a l  moltitudine 
di  lingue, che dovette nascere ad l a  dispersione rhl; genti. 

492. Se netl' America, opporri qualcheduno, almeno sona so. 
lingue maici, essendovene perite probabilmente altre lingue ma- 
trici, di  cui nom vi wb memoria, potrh congetturarsi, che sul 
pripcipio della sus pop in ione  v: fossero almeno 70. i i n y e  
matrici. sesta obbitzione , o sia conseguenza sembrami con- 
veniente ed al numero di lingue diverse, che nell' America tro- 
vansi , ed alle circo~tanze della dispersione delle genti, e deila 
co~ifusionc de' loro idiomi. Questa confusione, come dissi sul 
principio del tomo XVI.,  fu gastigo, e mezzo insieme diretto 
alla dispersione delle genti, ed alla popolazione del mondo: ed a 
questo .fine era d'uopo, che le famiglie parlassero differenti lin- 
guaggi, e si' dispergessero per i paesi pib distanti. Supponiamo , ., che sulla Terra fosse soltanto la citth di Pekino, che avr4 due 
milioni di  abitanti, e che il Signore avendo loro intimata la 
dispersione per popolare, il mondo castigasse la loro disubbidien- 
za colla formazioile, di nuovi idiomi.. Ir. questo caso non i nien- 

t e  
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t e  incredibile, che vi fossero almeno mille linguaggj differenti , 
onde ogni due mila persone avessero i l  loro proprio idioma, 
e che le famiglie temendo niaggiori gastighi procurassero stabi- 
lirsi ne' paesi , che loro fossero stati assegnati per abitazione. Co- 
sl probabilmente accadde la dispersione delle genti, che vivcano 
radunate nel campo d i  Sennaar. 

Paswio de' 493. Le famiglie, che l'America Settentriow'e po olarono da 
primi ~opo- P larorl, d.119 principio, entrarono in quei paesi ( come fu L! o ne num. 102. 
Amcqca ret. &C,, e r 16. &C. ) per lo  stretto di Aniano, e per la Grornlan- 
'cntrionr'e . dia,  ed indi si distesero fino all'istmo d i  Panamh. ncl quale, co- 

me ancora nell'isole, che giacciono al suo occidente, trovasi uni- 
versale I' idioma della p n t c  Caribe (94) che ancora t assai comu- 
ne ne' paesi situati tra fiumi Orinoco, e Marafion. 

Per lo stretto di Aniano v i  passarono senza dubbio alcune 
tribli , o famiglie d i  lir.gue affatto diverse, e matrici : poi proba- 
bilmente vi si sono trasferite non poche tribù Cinesi, e Tartare 
Mancheu, e Mongole (208). ECCO alcune pruove non equivoche 
della venuta d i  queste famiglie nc'suddettl paesi. 

1 Canadesi I1 P. Jartoux, che ci ha dato esatto ragguaglio della cele. 
hnnao com. bre pianta chiarnara gfn-reng [ ciok coscic di uomo >, che nasce 
~ ~ ~ c , ~ '  nella Tartaria Mantheii, congetturò, che potesse ancora ritrovarsi 

nel Canadl ,  e in  fatti i l  P. Lafiteau. dopo tre mesi di  ricerche 
12 ritrovò i n  questo paese. I Canadcn erano informatissimi della 
su3 vir tù,  e la chiamavano similmente fi.irtnt.oguen [ ciot cosc;~ 
di wo,so ] siccome i l  lodato P. Lafitead l'intcse daali stessi Ca- 
0,adesi . 

Somiglianza Sebbene la lingua Mesricana nqn sia affine alla Tartara Mon- 
r dt* nomi gola,  futtavia osservo, che i Me~s ican i ,  ed i Mongoli convene 

Mungoli? e gono in terminare ne!la paiticola nn i nomi delle provincie, e 
Mcrsiciei . de' pasei . 1 Mongoli dicono [ I 34. &C. ] Dagbstan , Turkestan , 

Turhornaw, Itelnan , Taucblittzian , Kuban &C. , cd i Messirani di. 
cono dcolrnan , uipan Jnpojeccar , Cholollan , Micbapan , Michua- 
ccn, ed altri moltissimi nomi ,  che s i  leggono nella carta geo- 
grafica dell'antico Imperio Mersicano pubblicata dal Sig. Abate 
Clavigero nella sua Storia antica del Messico. 

a L'uso della lettera k Qequ$ntissimo tra' Cinesi, e T a r t a r i  
b ancora comuiiissimo neg19idiomi di  molte nazioni dell' America 
settentrionale, e principalmente nelle lingue Otonaita , Muya , Co. 
chimi (96) Huron.z, c Algonkisn ( t  21).  Chi s' immaginerebbe, 
che nel Yucatar, I ove parlasi la lingua Maya ) s i  ritrovaeo gran- 
d i  vestigj dcll'idioma Cinese e nelle parole, e negli ac.er1ti ? I 

Yu- 
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Yucatani hanno, come i Cinesi, Tonkinesi &C. mnftissimc voc': t ia lu*  M* 

ya, o L1 Y U- mqnosillabe, le quali soltanto con variare l'accenti variano anco- ,,a,, ,Ht,, 
m di significazione. Ba4 significa osso, e carne : osso, quando aila Tonkb 
i l  h si pronunzia al nostro modo : c carne, quando per pronun- 
siare il k si piega all'alto la lingua , e  la sua punta si mettcsnt- 
to i denti, C allo stesso tempo si fa un suono pronto, e guttu- 
rale:. Clsicb si, nifica mia, m+ se 1' i si pronunzia forte], e 
in fretta, signi i ca duro. Cbrc con diverse pronunzie significa in. ' 

daco; e trippa. Okdl sivifica sopra : dcol piangere : ocol entrarci 
&col rubbarc. Cosl nella lingua Maya, non meno che neIIa Cine- 
se, C ne'dialetti suoi, la divrrsitò della signi6cazionc dipende 
in gran parte dalla differente pronunzia delle voci. Oltre di sib 
sono non poche parole Yucatane agini alle Tonkinesi , delle qua- 
li eccone un saggio. 

Mgya , o rucatuna . Tonhinese . Maya ,o rwatana . TonR;nere . 
Caì . . . . . . .  ca. .pesce. Ten . . . . . .  di.. io. . . . . . .  Nlr . . . . . .  nha.. arsa.  Ton ta. .noi. 
Chikch . . . .  Chim .. uccello. Kab . . . .  Itanh-tay .. braccio. 

. . . . . .  Quizin . . . . .  qui.. diavolo. Wanai h.. mangiare. 
CbI ...... ch . .  col!n. Ni . . . . . .  niiii.. naso. 
Kinil . . . . .  Khi . .  tempo. Bai. b i x  . .  brii. bang.. come. . . . . . .  ., . Tzotz ...... ta6c .. capelli. Zaat tha pcrdnnare . 

E a  parola co con diverso accenm significa bisavo in Tonki- 
rese . La parola hab in lingua Maya significa braccio, c mano; 
e la paroh b n b - t a y  sh compone di* tay,, che in Tonkinese signi- 
ea mano. 

In lingua Maya Faccia dicesi uiob, in Otomita mtb, ed in  
Tonkinese m8t. 

Ecco alcune \oci delle lingue Otomita, e Tonkincsc, che 
sana affini , e di  uso comune. 
t inque . . .  sasso8 : . .  bello . . .  essere . 
Otomhn . . .  do . . . .  cntho . . .  n6 . .  ~ r n  siXm;Jica i l ,  l'a. 
Tonhinese.,. d l  . . . .  t8t . . . . .  o . .  n6 signyca egli, ella. 

Sono ancora aiiìni alcune prrole Messicane, e Mayc: per 
esempio , 
& ; q u e  ..... Wanro ... capelli .,. colloi . . .  rosso. 
Messicana.'. . iztac . . . .  ttontli ... cocotl . . .  coztic. 
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*, La  lingua Otoniita somig!ia m o l t k s l m  !a rino,-d i suoi 
dialetti nel variare fa si'gnifrcazione d e h  p ro l e  colla differenza 
delle pronunzie ui  alcune lettere: molto ;più ne rassomiglia Ia 
lingua hilaya, nella quale trovansi parole quasi del tutta 'lònki- 
nesi; e questa chiara affinitb di  pronrinzie, e di parole fra i Yu- 
catani, ed i Tonkinesi addimostra essere loro comune io stipite, 
o essersi stato commercio Fra loro. Le lingue Maya, Otomita, 
c Tonkineso differiscono alquanto ncll' artificio gramaticaie, c 
molto più ne differisce la Messicana, come poi si vedrh nel sag- 

ramatiche delle lingue. Nel trattare delle lingse Ton- hl: 8tomita ,, e iaaya io non. feci motto delta loro af- 
finitb negli accenti, e neilc parole, perchè allora no11 avea ancora 
ridotti a buon ordine g!i elementi della Inro ortografia, e gramatica . 

tiWur della; 494. Non mi amardai nel tomo XVf. a determinare i! sito, 
Aiwrlcamo per dove entrò nell' America meridionale la maggior parte delle 
iidwna'c. nazioni, che l'abitano, o neppure ora non mi; azzardo, Soltanto 

P posso dire, che le lingue piii cospicue, e di maggioil artificio d i  
questa Amaiica sono notabilmcnte differenti da quelle dcll' Ame- 
rica Settentrionale, e solamente in. alcune di  esse, come nella 
Chilena (8), si ravvisa qualche ombra d i  somiglianza colle lin- 
gue Orientali nell'irso de'verbi transitivi, e reciprnci , e de' nu- 
meri singolare, duale , c plurale. L e  nuove scope, re, e osscrva- 
z i h i  fatte so ra il fondo del mare, che iace tra il Brasile, c B 1' Africa, ci anrp motivo a sospettare, c f e  questa sia stata un 
tempo unita al]' America meridionale,. c il carattere delle lin- 
gue d i  quest* America accresce i l  sospetto. 

Lingue A l i l  495.. Nell' Asia, e nell' Isole del M ~ r e  Pacifico poche lingue 
matrici si scuoprono: e queste sono la Cinese ( r  28 I ,  la Maluya 
(171), I' Hindua (184),  1' Ebrea jrgj) , I' Arrncna (20s) , la. 
Manche&, e la Mongola (208), la Giorgiana [ z ~ o ) .  e forse 1'1- 
merete, se pure non h Cantabrz ( z sx ) ,  e ~uaichedun' altra p:r 
avventura. 

496, Nell'Eirropa sono lingue matrici I' Illiricw ( 2 ; p )  Sciti- 
B u W F *  cc (2641, Tartara Munpla  (273) ,Cireco (280) ,  Teutpnica (282) 

Celtica (286), e Cantabra (330).  L' Etrusca ormai estinta (457) 
forse era Matrice; e la L a h n s  forse è. un miscuglio deHa Etru- 
sca, Greca., Celtica , e Canpbm.  

497. Ne!lS Africa. sonm lingue matrici I r  Coptica (460) , Gala ' 

(464, Otcntota (466). Conga- (467),  Mandinga (460) ,  Gialo- 
k (473). Fuli (474), Akani (475) ,, e forse qualchcdun' altra. 
e& C~~~gthuo,,, che ancora fra Ic nazioni conosciute il nii-- 

mero 
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mero di  lingue matrici sia maggiore di quello, che scarsamente 
& stato indicato. Una compita colleeionc degli elementi ramo- 
ticali, r de'dizionarj delle lingue [ della quale io pubblic b r b u n  
-ggio ] sarl l'unico mezzo per determinare i l  numero dcilelin. 
~ U C  matrici, e per venire in cognizione dclla discendenza , e  del- 
Je traimigrazioni dclle nazioni. Coll'andarc d.el tempo nuove na- 
zioni con nuovi linguaggi potranno scuoprirsi : ed allora i conve- 
nienti lumi si avranno er ben risolvere i molti dubbj , che si c m -  B trovertono trrtnndosi ella confusione delle lingue. nella fabbrica 
della torre di Babe!e. Non pochi Interpreti hanno creduto di risol- 
vere fondamentalmente tali dubbj col mezzo di alcuni testi sacri; 
n ~ ' ~ u a l i  io non trovo connessione,nZ relazione alcuna colte lingue, 
che di nuovo camparvero nella detta confusione d'ir';nmi. 

59?. L' Idea, quantunque poco esatta ,che dcll. i;ngue si d l  in 
qucst Opera, potih servire per mettere sotto la vista la discenden- I 

s a ,  correlarione, e diversith delle nazioni in una carta geografica, Carte te- 

&C chiameremo piuttosto *lotto-grdjira : ed essa rius~.ih p n f c t t c  emerafi' . 
allorchk si abhia cura di r~ccngliere, e stampare elementi, e di- 
zionari di tutte le lingue conosciute !ad a t i l i t l ,  e vantaggio dello 
Grato, e della Religione, con% altrove fu detto ( r  q) . 

500. In uesto catalogo delle lingue io  hoadoperatocomuncmcn~ 
t e  I' ortogra 1 a Spagnuola , perchè h piii abbondante dell' Italiana, 
c ?ib propria ad esprimere gli accenti giitturalì di non pochi idio- Ortoerarii 

Spgnuda m i ,  e pcrchb essendo ,stati imposti dagli Spgnuoli , e da' Porto- "=ta 

ghesi i nomi dclia maggior parte delle lin ue delle nazioniscoperte sta Olwra. 
negli ultimi secoli, sembra, che % non iskurare tali nomi cor~ven- 
ga mettqrli coll'ortografia stesso, con cui dal principio sono- stati 
'noti. A ben conoscere l'ortografia Spagnuola basta avere presenti 
le seguenti avvertenze. 
L e  sillabe cba , che &C. suonano c;a , rie &C. 

, Sy~gnuo!e qire,  qui &C. in Italiano. Re, ki &C. o che, cbi &C. 
( l a ,  Ile &C. glia , g l i d c .  
'ia, He &C. gha, gne &C. 

La x vale cs: la jota, e l 'h aspirata sono le 1e:terc gutturali: 
I:, tettcra y &,la jota consonante: le sillabeSpagnuole ~ I i e  &C. 

~n hanno suohocorrispndenn ad ognuna delle lettere. Ne' nomi Mes- 
sicani soltanto sì pronunziano a)IIItaliana le lettere alla , alle &C. Nelle 

. - parole delle lingue delle nazioni, che usano caratteri L A a i ,  o Greci, 
adopero la loro ortografia . H o  tralabciato di dard le desinenae della 
lingua Italiana l'nomi delle nazioni poco note per non isfigurarIi. 

Fine del Catnlogo delle Lingue. 



v a60 .. 
a" '  B S'iR T Ar C O R R l G & .  

h'#. i. 4. i. penechie . . . .  ircccbir . p. a'. O. r6.' hroho . . . . .  [anno. 
p. $7. o. lX. dij B . . . . .  gli. . . . . . . . .  p. 37.n. ;r. aj. 

1s. jarura jithri. ....I.. . . . . . .  
p. 8%. &uji . . . . . . . .  aitu$, o situfi, 
p., fa. n. 97. cbriricor . . . .  chiricor. . . .  "p,, 76: XXV. . . . .  .. XXIV. 
p, 104: n; XII. quattordrni . . quattordeci. 
9. 11;. n. 161. dacwi ago . . .  dacu grande. 

Dfgwn oignifia ago: duwr 8 me: a r d  envidia: avai tissare, guer- 
tegginre . . p. 11 3. n. 265. r*.l#gbiuo leggasi : mu1a;biu significa fuggire : m a l a ~ y  
significa dirsi illa vela la barca: m ~ l a ~ a  srgnificz cosa secca, c sec- 
ca~s i .  ed in Taylo Moi.1i significa 
p. ISO. 6 176. V- g ~ t a  . . .  voce y t a r .  
p, ~ 3 9 .  n. a:%. aang-stfan . . .  
p: 144. n. azi8. lrmg . . . . .  
p. ryt. o. a o. Tibetauo-Turce . . - ibid. lkum . . . . . .  
Q. 8x1s. a. :W. Jerwhinie . . .  . p. 174. L a89. ed A-mori- o .... 
p r 8+ a. 310. hrauu . . . .  carrn .  
p. ai$,a. 311. in luogo de' numeri 439. 4rj. 454. kggasi *o. 
45I- - 
pa . r p n. 465. in foogo di 465. +6y. e4f8.leggisi 46;. 4 6 .  e459. E. i! qaa~ciw errore in margine: per escm io pg .  1 3 .  n r i a o n a  
p r  mciiicaai : prg. 38. moarnpo pr omoamk: pig. pr . lmdcu.  
~r urirnagua: pag. li+ E i m .  i per Ciwit: pag. ~ A f T ~ c b k & t ~ + , i  
pc ~ s c h ~ l t 6 c h o ~  

l é g a l .  4' tr imestre  1971 


