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F A Z I O N 

NON fenza quaíche íbllecitudinc d'animo, pongoioqueft'Opera nellc 
maní del Lettorc; Opera, che pare cotanto íproporzionata alia capa
cita di qua! unque ib la perfona , e che avrebbe potuto occupare un" 
intera Accademia . Ció che accrefce i l mió tiroore, fi é la riftretta. 

mifura del tempo da me fpefo in unLavoro, per cui tinta la vita d'un Uo-
mo puo appena bañare. 11 Vocaboíario dellAccademia della Cruje a , ftette 
piü diquarant'anni a compilarfi; e i l Dizionario dellAccademia Francefe mol-
to piü iungo tempo; e puré la prefente Opera, che chiccheffia giudichera piü 
vafta ancora, che runa ol'altra dellepredette, si nelFargomento, come nel 
Difegno, dicade gran fatto da quelle, fe riguardaíl al tempo, ed alie maniin ef-
fa impiegate. ; ' . . 

Quivi ilLettore potrebbe indurfi a fofpettarmi di mala fede, ed a penfare 
ch'ioglíofíerifca prima un Libro , epoi gli adduca ragioni, per lequali io non 
dovrei averio fatto. Ma i íüoi fofpeíti fvaniranno, dacché egli rifappia, con quai 
vantaggi io mi vi fia impegnato; che fono in fatti maggiori di tutto quello 
che é ítatomai a cognizione, in qualunque anterior Opera di quefta fpezie: 
perciocché tutto ció che nelle altre fi é fatto , é ridondato a pro di quefta, 
come un^acceííione ed un naturale angumento. lo vengo , come un erede, 
ad un ampio patrimonio , gradatamente ammaííato con l'induftria , e eolio 
ftudio d' una lunga fchiera d'antenati. C i ó , che gli Accademici Francefi, ed 
í tal iani , 1'Abate Furetiere, gli Editori di T r e v ü , Savarl, Chauvin , Harris^ 
Volfio, Daviler, ed altri han fatto, ha fervito alFiiopo ed all'intento mió : 
per non dir nulla d'una cíaííe inferiore di libri di quefta fpezie, i qualicon-
tribuirono la loro parte; cioédiparticolari Dizionarj di preíío che ogni argo-
mento, cominciando dalla Medicina e dalla Legge, e venendo giü fino alia 
Scienza Araldica , ed al Maneggío . 

Quefto nondimeno non é che una parte : io non mi fono akramente con-
tentato di prendere ció-ch'era bell ' in pronto, eammaííato; ma l'hoaccrefeiu-
to con ricca giunta, cavata altronde . Poche parti vi ha della Letteraria repub-
blica, delle quali non mi fia approfittato in quefta occafione. Sonó frequen-
temente ricorfo agíi Originali medefimi, in ció che fpetta alie di verle A r t i ; 
c per tacere quelle poche cofe ,• che potei fomrainiftrare del mió proprio fondo, 
ilLettorea-veraqui degíi eftratti e delle notizie, tolte da un gran numero di L ibr i 
di cuttele fpezie, o trafeurati dai primi Lefficografl, o che allora non efiftevano y 
ed una moltitudine di nuove giunte e feoperte ne'diverfi ra m i , fpezialmente del
la feienza Naturale, che in quefti ultimi anni fifonofatte. Se veniifero di ció 
richieífr efempj, poche pagine ^ cred'io, vi fono , che molti non ne poílano 
fomminiftrare*. 

Q^uefti fono i fonti , donde derlvarono i materiali della prefente Opera;-
Eher debbe ognuno concederé, efíere ftati piü che bafte volmente ampj ed ab-
bondevoh : Cosí che la difficoltá ftafiene nell'economía e nella forma ; nel 
djfporre per tafc gmfa; una cotanta copia di materiali, che nonfaccia un muc-
ehio confufo di partr mcoerenti,- ma un tutto ben compaginato e conneíícj. 

nfpecto a ció , debbefi conferiré , che picciolo füííidio io potea procac-
eiarmi altronde. I primi Scrittori di Leffici non hanno neil'opere loro, né 
men tentato di far cofa che aveííe in sé ftruttura , coordinazione e regó-
lanta ; né pareche abbian poño mente ,,. che un Dizionario era in qual-

3¿ 2j-; C v 



I V Í x • tk E A 2 - I O N E » 

che grado capace degli avantaggi di un continuato Difcorfo. Quindl é , che 
non fí fcorge nulla, che fomigli ad un Tur to , in quello ch'eífi fatto han-
no: E psr tal cagione, que'raateriali, ch'eglino fomminiltrarono all'Ope
ra .mía, generalmente abbiíbgnarono di ulteriore preparazione, innanziche 
diveniífero accomodati al proponimento noftro, ch'era cosí differente dalla 
roaggior parte de'loro, come é differente un Siftema od unaCompoíizione 
di planta, da un Centone. 

Noi ci proponemmo di confiderare le diverfe materie, non folo in se ftef-
fe, ra a relativamente, o fecondo che Tuna Taltra riguardanfi: di trattarle 
e come tanti t u r t i , e come tante partí di. qualche Tutto maggiore: la lo-
ro xonneíTione col quale doveva addítarfi con un richiamo. D i tal manie
ra , che mercé d'una ferie di citazioni o di riferimenti dai genérale al par-
íicolare, dalle premefíe alie concluíioni , dalla cagione all' eflfetto ; e vice 
vería , cioé dal piü al meno compleíío, e dai rae no al p iü , veniíTe aperta 
una fpezie di comunicazione tra le varié parti dell'Opera; e tutti gl i Ar-
ticoli foííero, in qualche grado, rimefíi nel lor ordine natúrale di ícienza, 
fuor del quale cavati l i avea 1'ordine alfabético. 

Per daré un efempio: — l 'Articolo ANATOMÍA , non folamente é da con-
liderarfi come un tutto, cioé come un particolare íiftema , o ramo di Co-
gnizione, e da divideríi confeguentemente nelle fue parti, umana^ e com
parativa : e l'umana, da íuddivideríi di nuovo in analifi dé*folidi , e de 
ftuidi ; (per ciafcuna delle quali cofe é da rimetterñ i l Lettore a' fuoi di-
verfi luoghi nel L ibro , dove di efíe trattandofi, íi rimette ad altre che ven-
gon giü pin baííe , e si di mano in mano) ra a debbeíl in oltre confidera-
re come parte delia MEDICINA, alia quale confeguentemente rapportaíi 5 e 
la quale l i riferifce ella fteffa ad un'aitra di grado piíi alto &c. Per coral 
modo puó viavia tirarü una carena, da un capo di un'arte all'al t ro , cioe 
dalla prima o fempliciffima complicazione d' idee , proprie de 11' arre , che 
chiamiam gli ekmeníl, o principj di eíía, alia piü compleíía o genérale r 
cioé al no rae o termine che i l rutto e l'inrero rapprefenra. 

N é qui ha da ferraarfi la noftra progrefílva ricerca : ma pero , che gli 
eleraenri o dati in un'arre, fono d' ordinario poftulari in qualch'airra fub-
ordinara, che gli appreíta; (come qu i , per efempio, gli eleraenri dell'ana
tomía fono dalla Storia natúrale, dalla Fifica^ e dalla Meccamca fommini-
íirari; e i'anaromia lleíTa puo e fie re coníiderara come un daro, ond' é pro-
veduta Ja Medicina : ) abbiam luogo di ftendere piü oír re la vifta , e rí-
porrare da un'arre, o da una provincia i l pafíb in quelle che le fon con-
finanri: e si faríi adito e lirada per turra la térra della Scienza . Ella ave-
ra , per verirá, Tefterno apparente afperro d'una grande i n col ra Forefta; ra a 
fará una Foreíía, per mezzo alia quale i l Lerrore trovera i l fuo camraino 
tanro íicuramenre, benché con minore fpedírezza e facilirá, quantoperuna 
plarea regolare. 

Si puo diré in olrre, che fe i l Siftema o la Compofizion regolare é una 
nuova perfezione nel lavoro d'un Dizionario $ i l Dizionario é un qualche 
avantaggío e agevolamenro del Siftema; e che quefta forfe é la fola lirada, 
onde 1'inriero circolo, o corpo di Scienza, con rurre le fue parri e dipen-
denze, fi poffa alrrui ben porgere. In ogni alrra forma , raigliaia di cofe 
piü minure neceíTariamenre tolgonfi alia vifta: tutti i p iuoi i , le commeíTu-
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re i légame nú della fabbrica, éforza che n man gano invi f ib i l i ; tutte le mi-
nori paiíi , anzi potrebbeíi diré tutte le partí , quali fi üano , eíTer debbono 
in qualche rnifura, come inghiottite nel tutto . L'Immaginazione , diftefa 
cd áliargata per ammeítere si vafto ediñzio, non puo avere fuorché una ge
neral iñima , ed oícura percezione di ognuna delle partí componenti; dovec-
che le p in i non fono meno materia di cognizione, quando Ion preíe fepara* 
tameníe, che quando fono infierne accozzate. Anzi , eííendo le noftre idee 
tutte individual^ ed ogni cofa ch'efifte, effendo una , parer puo piü natu-
rale che fi confideri la Scienza nelle fue partí , cioe come divifa in articoli 
feparati, dinotati da altrettantí te r mi ni differenti ; che confiderare Tintero 
ammafíamento nella fuá fomma compofizione, cofa che é meramente artifi-
ziale, ed opera della Fantafia, 

Ma 1'ultimo método nondimeno, forza é confefíare, che ha molti e reall 
\;antaggi fopra del primor i l quale, per vero diré, é únicamente d'ufo e di 
buon efFetto, in quanto che partecipa di quelló. Da che ne legue, che piü 
che aitro, giovi far ufo d'ambedue, cioe confiderare ogni punto , e come 
parte, per ajutare í'immaginazione ad apprendere i l tutto ^ e come un tut to , 
per ajutare i'intelletto alia cognizion d'ogni parte. Loche elofcopoappun-
to della prefente Opera: fin a que! fegno pero, che le molte e grandi difficol-
ta , alie quali ebbimo da foggiacere, ci pe rmi fe ro di tenervici dirizzati. 

Gon tal mira, ci íiamo sforzati di daré la fofianza di ció che fm ad ora c 
ñato fcoperto ne'rami diveríi della Cognizione sinaturale, come artifiziale: 
cioe nella cognizione della Natura, primieramente, com'ella appare a'noílrt 
feníi j o di per s é , come nella S'toria naturale, o con 1'ajuto dell'arte, co
me x\z\{' Anatomía i nella Cbimica, nella Medicina y núYslgvkoltura &c. I n 
fecondo luogo, com'ella fi prefenta alia noftra Immaginazione , efe m pigra-
zia nella Grammatica, nella Retorica, nellaPoefia Scc. In terzo luogo, fie* 
come ella appare alia ragione ; come nella Fifica , nella Metafiftca , nella. 
Lógica , e nelle Matematicbe ; colle varíe fubordinate arti provenienti da 
ciafcheduna , quali fono i ' Agrie oí tur a , la Finura , la Scultura , i Mejiie-
r i , le Manifatture, la Política, la Legge , &c. e gran numera d' altre par-
ticolaritá r imóte, non riducibilí ímmediatamente ad aícuno di queiii capí , 
come VAraldica, la Filología, le Antichita, i Co/iumi y &c, 

lo fpero per tanto che cgnuno convenirá , eííere buona la planta delLy 
Opera, checché Fefecuzione di effa foffrir poífa d'eccezioní e di oftacoli. 
Parrebbe ftra vagan te i l d i ré , che la meta degli uomini di lettere d'un fe-
eolo, potrebbono adoperare in eífa con vantaggio ed utí í i tá; e fi renden* 
nondimeno manifeño, che un'Opera efeguita, com'eífer dovrebbe, ful píe-
de di quefta, coiTÍfponderebbe alia maggior parte de' finí e degli ufi d' una 
Biblioteca, t oí tone ció che riguarda 1'oítentazione, e 1'ornamento fuper-
fiuo, e contribuirebbe al propagamento deli'utile cognizione ira un' intera 
comumtá di popólo , piu che giovar non puo la meta de' l ibri ch' efifto-
no . Pofto ció , lafcio giudicar al Lettore quanto di cenfura io mi. meriti 
per averia mtraprefa , eziandio ad onta di alcuni fvantaggi 5 e fe 1' aver 
mancato in un cosí grande Dífegno non fia per avventura da tornare in qual
che grado di lode. 

Ma fará qiú neceífario d'eftendere un poco piü oltre la divifion della Co
gnizione , che poc'anzi fi propofe, e di fare un parteggiamento piü preci-

fo 
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fo dei eorpo di effa, in vía fórmale d'Analiíi : tanto piu , che un* AnalííT. 
coll adduar i 'origine, e la diramazione delle diverle par t í , ed i l mutuo or-
dine Joro ai tronco comune , e d'una verfo l 'al tra; ci ajuterá , e per rt-
condurre al luogo loro gli fparíi articoli del Libro , e per connetterii ia-
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Queí l ' é un profpetto della Cognizione , quafi diremo, ¡n [iamint, o in 
fírdmra, che ne porge foltanto le grandi coltitutive part í ; farebbe fuperfluo 
i l fcguirla per tutt i i fuoi raembri , e le fue ramificaziotü , lo che fpetta 
propriamente di fare al Libro medeíimo . Imperció e' pare qui fuffizien
te rimandare da' di veril rarai cosí dedotti, agí i fteííi nel decorfo dell' ope
ra 5 dove la lor divifione é continuata c portara piü oltre . Nulladimeno, 
perché ció riufcirebbe qualche volta incomodo al Lettore, i lquak per tro
vare qualche particolar materia, debbe per lungo terapo aggirarfi, eriman-
darfi innanzi e indietro, da un capo all altro del Libro: per non dir nul-
la delle interruzioni, che occorrer poííbno bene fpeííb nella ferie de'riman-
di , abbiam penfato di ovviare a queft' incomodo , tenendo una ftrada di 
mezzo, e profeguendo qui via vía la divifione per modo di Note, in fon
do alie pagine; ma in una maniera piü libera, affine di levare l'imbaraz-
zo di un' analifi rigoroía, troppo eñefa e compleífa , quale, altramente fa-
cendo, riufcir dovrebbe. Alcuni degli Articoli principali in ciafcun ramo 
di fcienza , fono qui fpoñi, quelli cioé che naturalmente ci fuggerifcono 
gli a l t r i , e che vi ci conducono ; cosí che fervir puó quefta ferie di ter-
mini al Lettore, come d'un tal quale Sommavlo del tutto, e per diftribuire 
ad un tratto in tutta Topera unafpezied'ordine aufiliario o fuccedaneo; mer-
ceché gli articoli ommeífi vengono a fchierarfi naturaliífimamente ne' loro 
proprj luoghi ira quefti. Un fimile dettaglio é tanto piü di coníeguenza , 
quanto che non fol fa 1' ufizio di una Taifola delle materie, porgendo, fot-
10 una ftefía e fol a veduta, tutte le cofe peí Libro difperfe; ma quello ezian-
dio di rubrica, o direttorio, indicando V ordine , col quale fono da leggeríl 
piü utilmente. Oííerviíi per tanto, che le parole iniziali delle note corrifpon-
do.no alie finali dell' analifr^ e che i varj membri, o fequenze di termiai, fo
no altrettanti capi od articoli nel Libro-

: i© 

1 METEOROLOGIA, o fialaStoriadtll' T I , o S U G L I , GRETA , BOLO , ARENA , &c. 
^ARIA, e dell' ATMOSFERA: cheinchiu- 20. FOSSILI , o M I N E R A L I , come M E T A L L I , 
de, i0, quella de' fuoi contenuti, ETERE , ORO , ARGENTO , MERCURIO &C. con le 
Fuoco, V A P O R E , E S A L A Z I O N E , & c . 20. le operaiioni relative ad effi ; come FUSIONE, 
METEORE in eíía fórmate; come la NUVOLA , R A F F I N A T U R A , P U R I F I C A Z I O N E , SPARTI-
la PIOGGIA , i l ROVESCIO , la GOCCIA , la M E N T Ó , SAGGIO ; &'c. L I T H A R G I R O , o 
N E V É , U G R A N D I N E , la R U C I A D A , 1 ' U M I - S C H I U M A D I M E T A L L I , L A V A T O J O ,P INEA , 
D I T A ' , ê c. L ' ARCO B A LEÑO , i l PARELÍO , o fia maffa porofa, formata d' una miílura di 
P HALONE ,U TUONO , lo SCIONE , & c . VEN- polvere di mercurio e d' argento Cfc. SALÍ , 
T i , V E N T I REGOLATI , o di S T A G I O N E , UR- come N I T R O , S A L - G E M M A , A L L U M E , A M -
R I C A N E o BUFFERA , e fimili. M O N I A C Ó , BORRACE , & c . SOLFI, come AR-

2 IDROLOGlA. , o fia la ftoria dell' AC- SENICO , A M E R A , A M B R A C R I G I A , CAR-
{KJA; che inchiu4e quella delleFONTANE , BONE , B ITUME , N A F T A , PETRÓLEO, &C* 
d e ' F i u M i , delle A C A U L E , de' B A G N I , od M E Z Z I - M E T A L L I , come A N T I M O N I O , C i -
A C Q U E M I N E R A L I , Ó'C. L A G O , M A R E , O- N A B B R O , M A R C A S S I T A , M A G N E T E , o CA
C H A N O , & c . M A R E E , t )1LUvio, e fimili. I A M I T A , BÍSMUTH , C A L A M I N A , COBALT , 

3 M I N E R O L O G I A , 0 ]a fíona della & c . PIETRE , come, M A R M O , PÓRFIDO, 
T E R R A Í I O . le fue parti ÍMONTAGNA , M i - ARDOGIA , ASBESTO , & c . G E M M E , come, 
N I E R A . P A N T A N O , P A D U L E , G R O T T A , & c . D I A M A N T E , R U B I N O , S M E R A L D O , O P A L , 
cd i fuoi Fenomeni, come T E R R ^ O J O , VOL- TURCIIESE J&C. SMERIGLIO, LAPIS L A Z Z U L I , 
C A N O , CONFLAGRAZIONE , \ fuoi STRA- & c . donde O L T R A M A R I N O , AZZURO, &C. PE-

T R I -
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lo avrei qui potuto finiré la mia Prefazione 5 e forfe non farebbe fíato 
discaro al Lettore, d'efíere cosí da me congedato^ ma ci abbiamo gia la-
fciato sfuggíre non so qual cofa, che abbifbgna di piü diffuíb efame. - La 
diñribuzione che abbiam fatta de' rami o delie pard della Cognizione, le
pra quefto é fondaía 5 che i diveríi rami di d ía danno incominciamento 
o ad un'arte, o ad una feienza, fecondo l'azione, o non-azione delFuma-
no intelietto, in riguardo ad eííe. Rimane di prender un po' piü da al
to la cofa, e mettere in chiaro la ragione, ed i l modo di queft'operazio-
ne; confiderare la cognizione ne' fuoi principj, antecedentemente ali'inter» 
vento noftro, e andar via via feguendola íino alia fuá caufa, e moñrare 
come ella iv i eíifta, e delineare o deferivere non meno i l progreífo della 
mente per mezzo al tut to, che Fordine delle modificazíoni da efia intro-
dottevi. Queft' é una delle cofe che mancano, e dal trattar della quale 
non pofílam qui fottrarci , a cagion dell' immediata fuá relazione al dife-
gno prefente. EU'é la bafe di tutta la dottrina in genérale, i l grande, ma 
ignoto cardine, su cui tutta la Enciclopedia fi raggira. 

Per fpiegarci piü divifatamente, diremo dunque in prima: che le parole 
fono 1'immediata materia della Cognizione 5 intendo della cognizione con-
íi derata come comunicabile, o capaes d' e fíe re da uno ad un altro trasmefía. 
Noi aremmo potuto conofeere molte cofe fenza i l linguaggio , ma farebbono 
fíate fol quelle, che veduto o apprefo avefíimo noi medeíimi . Le oíícrvazio-
m al t ru i , non fi farebbono potute aggiungere alie noftre ^ ma cadaun indi» 
viduo fi farebbe fatto un corlo per s é , fenza ajuto veruno né di chi lo pro-
cedette, né de'fuoi contemporanei. - -E 'manifef to, che in íimil cafo, 
non farebbe nata cofa fimile a quella, che noi arte e feienza chiamiamo : 
i l piccolo aggregato o fiftema di cofe, che immediataraente fi prefentano 
ad uorao, arebbe fomminiftrato un teauifíimo fondo di cognizione} maül-

ma-

T R I F Í C A Z I O N E , come} C R I S T A L L O , ( 
S T A L A C T I T E , T R O C H I T E , CORNO E 
M O N E ) e f i m i l i . 

} C R I S T A L L O , SPAR , GOMRÍ 
I T E , CORNO D ' A M - OPPIO 

^ Z 

G O M M A , R E S I N A , CANFORAC^Í- . I N D I G O , 
D ¿\M- OPPIO, G A L L A , e f i m i l i . 

5 ZOOLOGIA , o fia la iloriadegli ^ V i 
na delle M A L I ; la loro origine ne l l 'Ovo , EMBRIO-
, FRUT- N E . FETO, G E N E R A Z I O N E , C O N C E Z Í O N E , 
LBERO , GESTAZIONE , D I S C H I U D I M E N I O , MIGRA.-
:fetiche, Z I O N E & c . le lorofpexie; come, Q U A D R U -

& e . INDIGO 

C I Ó L O s7o, come. G U A T A C O , M E L E O N T E , S A L A M A N D R A , OCA D I SCO-
, ALOE1 &C. FOGLIE , Z I A , dettaBARNACLE , ACCIUGA , GRILLO 
ZCIO &C. C O R T E C C I A , C A N T A J U O L O j l a t . M O R T I S A G A &C. M O S T R I , 
fe. pariraenti PISTILLO , come A N I M A L I DOPPI , E R M A F R O D I T I , M u -
. Operazioni di effe, co- LO , P IGMEO, GIGANTE &C. M E T A M O R F O -
G E R M I N A Z I O N E ,CIR- s í ; come A U R E L I A , METEMPSICOSI , & c . 

EBANO 

P E N D I C O L A R I T A * , P A R A L L E L I S M O , FECON-
D I T A ^ & c , Produzioni, come. M E L É , CE
RA , B A L S A M O , , ZUCCHERO , MANNA , & c . 

Í U U U X , 1 U U 1 , tuiíi 
vio, ZUCCHERO 

u , BALSA? 



P R E F A Z I O N E • IX 
mámente ad un Efíere, le cui mire dovean tutte terminare in luí ftefíb, 
E ficcome le occaíioni principal i della fuá ofTervazione farebbono fíate a un 
dipreíío della íleffa fpezie , che quelle.degli altri animaii , é probabile che 

i l fuo 

PIUME ^ c . A R M A D U R A , come, TJNGHIE y 
PUNGOLO , CORNO , DENTE , CROSTA , o 
SCAGLIA, PROBÓSCIDE, TELA C^r. PRODU-
Z I O N I , come, P E R L A , BEZO A R , CASTÓ
REO , Z l B E T T O , MECONIO , M ü M M I A , Ü S -
NEA , KERMES , COCCINIOLJA &C. Moy i -
mento, come, V O L A R E , N U O T A R E , e í imih . 

6 FÍSICA , cvvero Ja dottrioa delle CA-
G I O N I : come, N A T U R A , LEGGEO^. Oc
caíioni, omezzi; come P R I N C I P I O , MATE
R I A , FORMA &£< Corapofizione o CoUitu-
zione di eíTa , in ELEMENTI , A T O M I , PAR-
T I C E L L E , CORPI , CHAOS, M O N D O , U N I 
V E R S O , SPAZIO , VUOTO &C. Proprieta del 
corpo ; come , ESTENSIONE ., SOLIDITA , 
FIGURA , D i v i s i B r L í T A v & c . Facolta, opo-
íenxe di eííb ; come , A T T R A Z I O N E , COE-
S I O N E , G R A V I T A Z I O N E , REPULSIONE, E-
L A S T I C I T A ' , E L E T T R I C r T A V , M A G N E T I S M O 
& c . Qualitadi, come, f L u i D i T A V , FERMEZ-
Z A , D U T T I L I T A " , D U R E 2 Z A , V O L A T T T T -
TA , DENSITA , POLA RITA1 , L U C E , CA
LORE , FREDDO &C. Operazioni, ed eífetti; 
come , MOTO , ÍRAREFAZIONE , D I L A T A -
Z I O N E , CONDENSAZIONE , DISSOLUZIONE; , 
E B U L L I Z I O N E , GELAMENTO , EVAPORA z i o -
K E , FER:MENTAZIONE , D i GESTIONE , EF-
FERVESCENZAe^c. V I S I O N E , V I S T A , U D I -
T O , T A T T O , ODOR ATO & c . Modificazio-
n i , o cambiamenti j come, A L T E R A Z I O N E , 
C E N E R A Z I O N E , D E G E N E R A Z I O N E , CORRU-
Z I O N E , PUTREFAZIONE , TR A S M U T A Z I O N E 
& c . S iñemi , od Tpotefi intorno alia Fifíca ; 
CORPUSCOLARE, E P I C Ú R E O , A R I S T O T É L I 
CO , P E R I P A T É T I C O , C A R T E S I A N O , NEU-
T O N I A N O ^ C . Occuke, e fittizie qualita, po-
tenze, ed operazioni ^ A N T I P E R I S T A S I , S I M 
P A T Í A , A N T I P A T Í A , ARCHEO , & c . M A 
G I A , S T R E G O N E R Í A , F A S C I N A Z I O N E , V I R 
G U L A D I V I N A , o fia bacchetta divinatoría, 
L I G A T U R A , T A L I S M Á N , CA.BBALA &C. 
D R U I D I , B A R D I , B R A C H M A - N I , GINNOSO-
F I S T I , M A G I , R O S I C R U C I A N I , e fimili 

7. METiVFISICA , o la dottrina dell'EAf-
T E , ESSENZA , E s I S T E N Z A , POTENZA, AT-
T O , I N T E N D I M E N T O &C. La MENTE , fue fa-
-eoltva, APPRENSIONE, G Í U D I Z I O / I M M A G I -

Tomo I . 

N A Z I O N E , R A C I O N E , INGEGNO &C. Le faz 
Operaziooi: RETENZIONE , RIFLESSIONE , 
ASSOCIAZIONE, ASTRAZIONE & c . Lefue Per-
cezioni ; come, SOSTANZA , A C C I D E N T E , 
MODO &C. Relazioni, come , UNITA! , MOL-
T I T U D I N E , I N F I N I T A ' , U N I V E R S A L E &C-. 
Q U A N T I T A ' , Q U A L I T A , T U T T O , PARTE 
Ó'c. GENERE, SPEZIE, DÍPFERENZA , & c . 
PROPRIO , OPPOSITO, C Í R C O S T A N Z A , E-
STERNO &C. Eífetti ; C O G N I Z I O N E , S c i E N -
Z A , A R T E , ESPERIENZA ¿TV. Condizioni; 
PROBABILITA1 , C E R T E Z Z A ¡YALVkClA&C-
Siftemi; N O M I N A L I , SCOTISTI 

8. A R I T M E T I C A , che comprende ia dot-
trina della Q U A N T I T A ' DISCRETA , o | ) í -
S C O N T I N U A T A , cioé , N U M E R O , RAZIONE , 
PROPORZIONEÓ'C Sue fpezie ; come, I N T E -
RO , FRAZIONE , D E C I M A L E , SORDO &C. 
Relazioni *, c o m e , RADICE , POTENZA , QuA-
DR A T O , CUBO&C. Rególe , od operazioni, 
come, N O T A Z I O N E , N U M E R A Z I O N E , AD-
D I Z I O N E , SOTTRAZIONE &C. R I D U Z I O N E , 
PRÁTICA,POSIZIONEC^Í-. ESTRAZIONE,AP-
PROSSIMAZIONE, & c . Infírimienti ebe gli fer-
vono; come L O G A R I T M I , OSSA NEPERIA-
NE , & £ . 

9. A N A L I T I C A , ovverlari íbl imonede* 
PRO B L E M I , per SPEZIE, o fimboliche ef-
preflloni; REGÓLE ed operazioni in e í ía : AD-
Ü I Z I O N E , S O T T R A Z I O N E , M O L T I P L I C A Z I O -
N E , & c . Applicazion deiíe medefime: nellc 
C O M B I N A Z I O N I , nelle PERMUTAZTONI , ne"* 
Q U A D R A T I M A G I C I , ne1 GIUOCHI , CASI 
& c . SERIE, PROGRESSIONI, & c . M E T O D I 
DE M A X I M I S , FLUSSIONT , E S P O N E N Z I A L I , 
T A N G E N T I & £ . 

1 0 . ALGEBRA , ola dottrinadelle EQUA-
Z 1 0 N I ^ SEMPLICE , Qp ADR A T I C A , CU
B I C A & c, Operazioni di eíTa ; come, R I D U -
Z I O N E , COSTRUZIONE ; fuoi oggetti , PRO
B L E M A , E . ISOLUZIONE & c , 

1 1 . G E O M E T R I A , ovvero la dottrina 
della Q U A N T I T A ' ESTESA O C O N T I N U A : 
cioé i.0 Linee ; R E T T A , PERPENDICOLARE^, 
P A R A L L E L A , OBBLIQUA &C. Ango l i , Acu-
T O , R E T T O , OTTUSO, V E R T I C A L E , OP
POSITO & c . 2.0 Figure, o Superfizte ; T R I A N -

b « o -



X P R E F A Z I O N E 
i l fuo fapere non farebbe flato gran cofa diveríb dalla cognizione di que-
fti , o f i confideri la fuá quamitá , o la fuá qualitá. Pochi vi ha che non 
confentano, eíTere ogni noftra cognizione neli origin fuá, mero fenfo.; i l 

che 

GOLO , Qu ADR A T O , P A R A L L E L O G R A M M O , 
POLÍGONO C^r. Suecircoftanze; come PERÍ
M E T R O , AREA &C. Opsrazioni che vi fi rife-
riícono ; BISSECARE , D I V Í D E R E , M O L T I P L I -
C A R E , M I S U R A R E &C. Inftrumenn che ín effa 
fiadoprano : COMPASSO , SQÜADRA, REGÓ
L O , P A R A L L E L I S M O , SCALA & c . Curve ? 
come, CIRCOLO , CICLOIDE , CISSOIDE, 
C A T E N A R I A , CAUSTICA , EUOLUTA , QUA-
D R A T R I X &C. lorCircoí lanze; ASSE, DÍA-
M E T R O , RAGGIO , CENTRO , CIRCONFE-
R E N Z A , Á B S C I S S A , ORDINATA é^C. ARCO, 
C O R D A , SINO, T A N G E N T E , SECANTE C^f. 
Inüruraenti quivi ufati , come LINEE A R T I F I -
Z I A L I , CANNONI C^V. Operazioni, che indi 
precedono ; come, OSSERVARE , prender 
A N G O L I , O SlTUAZIONie^C. Col Q U A D R A N 
T E , T A V O L A P I A Ñ A , S E M I C I R C O L O , CIR-
CONFERENTORE ^ . p r e n d e r le DISTANZE c o a 
IECATENA, c o l PERAMBULATORE <&C. De-
fcrivere o tirare in DISEGNO , o íbpra una * 
M A P P A ^ C con un PROTRACTOR C^r. 30.1 
Solidi, oCorp i , come CUBO, PARALLELE-
P I P E D O , PRISMA , P I R Á M I D E , C I L I N D R O , 
POLIEDRO &C. Le ÍUCSUPERFIZIE, SOLIDI-
TA5 & c . Opera?ioni intorno ad eííi \ come Cu-
B A T U R A , M I S U R A R E I L L E G N A M E , I L BOT-
T A M E &C. Inñrumenti che v i fi adoperano, 
come, i l REGÓLO DE' F A L E G N A M I , i l SETTO-
R E , la REGOLA SCORRENTE, la BACCHETTA 
da mifurare le botti &c. La SFERA ; fuá dottri-
na, PROJEZIONE & c . Applicazione di effa, 
nel PLANISFERO, A N A L E M M A &C. 11 Cono; 
i e f u e S E Z i O N i , ELLIPSI , PAR ABÓLA , IPER-
B O L A &C. con le fue ASYMPTOTE , F o c i &c.. 
La fuá Coftruzione ; QUADRATURA , R E T T I -
FICAZIONE &C, 

12. S T A T I C A , o ] a d o t t r i n a d e I M ( 9 r O : 
le fue Leggi; V E L O C I T A 1 , MOMENTO &C. 
Cagioni, come GRAVITA1 , PERCUSSIONE, 
C O M U N I C A Z I O N E CÍ̂ c. Modificazioni; come 
C O M P O S I Z I O N E , A C C E L E R A Z I O N E , R l T A R -
D A M E N T O , REFLESSIONE, REFR A Z I O N E <&C. 
Spezie; coraeAscESA, DISCESA,CENTRA-
XE , CENTRÍPETO &C. OSCILE A Z I O N E , ON-
D U L A Z I O N E , PROJEZIONE &C, Potenze, o 
applkazioni del m o t o , neila LEVA , nella V I 

TE e^r. PÉNDULO , PROGETTILE &C, Opera-
zionidiret te con eífa; come, quella di G I T -
T A R EOPVIBE, le Ar t iMECCANiCHEC^c . enu
m é r a t e in appreffo. 

13. E T I C A , o la confiderazione delle NA-
T U R A L I I N C L I N A Z I O M , P A S S I O N I , G U S T I 
&c. Suoioggetti, BENE , M A L E , V I R T U ' , 
BELLEZZA, D E F O R M I T A ' &C. P Í A C E R E , T R I -
STEZZ A , Ó 'c. R E T T I T U D I N E , EQ.UITA', Co
se IENZ A & c . LEGGE , OBBLIGAZIONE & C , 
V O L O N T A ' , LIBERTA^ , AZIONE , ASSEN-
so , & c . N E C E S S Í T A ' , PREMOZIONE , 
PROVIDENZA &C. fuoi Siílemi , STOICO , 
PLATONISMO , A C C A D E M I A , CÍNICO , e 
fsmili. , 

14 . P O L I T I C A , o la confiderazione del-
la S O C I E T A , e del GOVERNO ; fuá origi
ne , a d CONTRATTO &C. Coíl i tuzioni , e for
me j come , i». MONARCHÍA , DESPOTISMO 
&c . Poteri; RE , REGINA , PRINCIPE, DU-
C A , I M P E R A T O R E , S U L T A N O , SOFî  , CA-
L I F . CESARE, CZARJ-YNCA, E T N A R C A , 
T E T R A R C A , DESPOTA 3e fímili. I l o r o T i -
toli e Quailta ; MAESTA' , ALTEZZA , GRAN-
DEZZA , ECCELLENZA , e fimili. Gi i orna-
raentiregali; CORONA, SCETTRO , T I A R A , 
F A S C I ^ C . 2O. A R I S T O C R A Z I A ; fuoipoteri , 
come A R C O N T É , D I T T A T O R E , DOGE , SE-
N A T O , C O N S I G L I O , & C . 30. D E M O C R A Z I A ; 
Stati Generali, STADTHOLDER , PROTETTO-
KE&C. Lor Succeííione, ELETTIVA , ERE-
D I T A R I A , per PRIMOGENITOR A , & c . Loro 
A T T I ; PACE , GUERRA, T R A T T A T O , U-
N I O N E , CROCIATA &C. Con A R M A T E , co 11 
F L O T T E , con A M B A S C I A T E , SECRETARIO , 
PLENIPOTENZIARIO , TNVIATO , L E G A T O , 
NÜNZIQ &C. Loro TERRITORJ , IMPERO , Si-
GNORI A & c . Loro ílati , o condizioni, N O B I -
L I , C O M U N I 5 CLERO, CENSO , ENUMERA-
Z I O N E , TRIBU1 , QUARTIERE & C . PROVIN
C I A , C I R C O L O , C O N T E A , CITTA1 , TER
R A , OBORGOÓ^É-. M A G I S T R A T U R A , CAN-
C E L L I E R E , GIUDICE , SHERIFF , GIUSTI-
Z I E R E , MAGGIORE , A L D E R M A N , B A I L L I F F , 
CONTESTABILE , INTERRE*, CONSOLÉ , PRE
TO RE , CENSORE , V Í S I R E , TRIBUNO , 
T R I U M V I R O , PREVOSTOJ EPHORI, E D I L E , 

PRE-



R E F A Z I O H E * X I 

che ne fa argomentare, che uri Eñe re non abbia íbpra d'nn altro, troppo 
J: 1̂  ^^^v1l-^r5oin nnantn alia fuá Hifnní iyinne a) faoere - Hi nnpf piü di naturale vantaggio, quanto alia fuá difpoíizione al fap 

ch'egli n' ha nel numero, neli'ampiezza, e nell'acutezza de'i 
ere, di que! 
fuoi feníi. 

A l 

PREFETTO , -QUESTORE , PROCONSOLE , V i -
C E R E ' , LUOGOTENENTE , M á G G I O R D O M O , 
G ü A R D I A N O , CONSERVATORE , C ü S T O D E , 
G l ü R E C O N S U L T O , PROCURATORE , A v V O -
C A T O , C A U S Í D I C O , L I C E N Z I A T O , FROTO-
N O T A R I O , CUSTODE , SCRIVANO, USCIE-
RE &C. Loro G i u r i s d i z i o n e ; CORTI , come 
AREOPAGO , COMÍ T I A &Jf. P A R L A M E N T O , 
D I E T A , DIVANO , CAMERA , ASSÍSA , CON-
S I G L I O PRIVATO &C- C A NCE LL A R I A, A M M I -
R A L I T A * , SFSSIONE , GIRO , &c. TERMI.NT , 
C I R C U I T I , C O M M I S S I O N I , UDITGS.E , CON-

V O C A Z I O N E , PR EROGA T I V A , F A C O L T A ' , 
D E L E G A T I , ROTA , I N Q U I S I Z I O N E , & c . Le 
loro éntrate , E R A R I O , FISCO, FINANZE , 
T A G L I A , A R I T M É T I C A - P O L Í T I C A , DAZJ , 
CABELLA &C. CONIARE MONETA , I N T E -
RESSE, LTSURA &C. II loro DOMESTICO , o 
famiglia, C A M E R A , GREEN-CLOTH ( cor
te indirizzata al regolamcnto della CASA D E L 
RE io Inghüterra) GUARDAROBA &C. SOTTO 
MAGGIORDOMO , C I A M B E R L A N O , REGI-
S T R A T O R E , C A S S I E R E , AGA1 , ODAV &C. 
GUARDIE , ORDINANZE &C. Diretn dal CA
PÍ T A NO , dal M A S T R O , SCUDIERE &C. M I -
L I Z Í A , F L O T T A , P O S T I , T l M A R I O T O , AR-
RIERE-BAN ( Gentüucmo della Provincia , che 
ferve in guerra) &c. Dignita ; DELFINO , E-
L E T T O R E , P A L A T I N O , G R A V I O , PALSGRA-
V I O , CONTÉ , C A V A L I E R E della G I A R T I E -
R A , BARONETTO , de! BAGNO , T E U T Ó N I 
CO , di M A L T A , delF ELEFANTE &C. GEN-
T I L U O M O , PLEBEO &C. I l o r o N o M i , Co-
G N O M I , T l T O L I , PRECEDENZA , & c . ¥ A-
Z I O N I , P A T R I Z I O , GUELFI , TORY , & c . 
C O M U N I T A 1 , U N I V E R S I T A ^ , A C C A D E M I A , 
C O L L E G I O , SOC1ETA , CAPITOLO , S c U O -
L A , O S P I T A L E , O S T E R I A . Edifizj pubbli-
c i ; H A L L (o Sala) BASÍLICA , PRIGIONE , 
T O R R E , ARSENALE , L I B R E R Í A , MUSEO 
C I R C O , &'C. Ceremonie folenni • come 
TRIONFO , TORNE A M E N T Ó , CAR o SE LO ' 
Q U A D R I G L I A , D O N A T I V O , M E D A C L I A 
T R O F E O , M O N U M E N T O , FUÑE RALE SE-
POLCRO , C A T A C O M B A &e . 
r n P - ^ p G E > o fia le rególe e mifure della 

¿ i , pubblicatenegli A I T I , STATU-

DECRETALE , SENATUSCONSULTO , PRAG
M Á T I C A SANZIONE &C. Enumérate , e regi-
Orate neg l ' INSTITUTA , C Ó D I C E , NOVEL
EE , REGISTRO , PANDETTA ,CORPUS , * Do-
M E S D A Y , & c . S p e z i e , C I V I L E , CANÓNI
CA , SUMPTUARIA,€?V. Rifpetto i0 , alie Per-
fooe ; come al R E ; le fuePpcrogative, RE-
G A L I E &C. cioé ACCORDAR DISPENSE , PER
DONO , C O M M E N D A , ESENZIONE , D I G N I -
TAS , F R A N C H I G I E , FORESTA , PARCO , 
CACCIA , I M P O S I Z I O N E , SUSSIDÍO , CA
B E L L A , T A S S A , AJÜTO & c . U F F I Z I A L I C 
M A G I S T R A T I , creati per GARANTÍA , C O M -

C5 V, >V X tíjl 
pena pecuniaria , RICUPER A . I N V E S T I T U R A 
& c . Perduti per A L I E N A Z I O N E , CESSIONE ? 
D I S C O N T I N U A Z I O N E , F ÍSCAZIONE , RESI-

C N A Z I O N E , P R I V A Z I O N E 5 LAPSO, &C. O 
perícnal i , come, BENT , CENSI A N N U A L I J, 
D E B I T I , SPEZIALITA1 , RECOGNIZIONE 
Acquiüati p e r S u c c E s s i O N E , M O R T U A R I O ? . 

ERE-
* Alcune v o d Inglef i , che qul t r o v i j faranno fgiegg!" 

te »' IOÍ luog^i mí Disiopario . 
b x 



X i l ' P R E F A Z I O N E • 

A I linguaggio dunque noi fiamo principalmente debitori di quello che-
aoi chíamiamo Setena. Coltnezzo del liuguaggio le noftre idee e notizie , 
quantunque cofe di fuá prctpria natura, meramente perfonali , e folo adatta-

te all ' 

BATTESIMO , E U C A R I S T Í A &C. Promeflíe,. 
come VGRAZIA , G I U S T I F I C A Z I O N E ©'Í ' . De-

rnmp PR PríVcTiNT » T rrSKTir E L E Z I O ' 

EREDITAV , T E S T A M E N T O , , A M M I N I S T R A -
T O R E , E S E C U T O R E , O R D I N A R I O , G L U D I -
z i o , F IERI F A C Í A S C^c. 3,0 D a n n i o i n g i u -
r i e i o alie perfone , come , D E L I T T I , T R A -
© I M E N T O , , RLBELLIOJSFE, P A R R I C I D I O , O -
J U I C I D I O , FELLONIA , ASSALTO , RATTO , 
ASSASSINIO , A D U L T E R I O , FORNICAZIONE , 
DEFLORAZIONE , P O L I G A M I A ,ERESIA , &c. . 
ProceíTati per DEKUNZIA R ACCUSA , AZIO-
K I d iCosPiRAZiONE , C S U L C A S O , HABEAS 
CORPUS &c.. P u n i t i , con la.FoRCA , CROCI-
F I S S I O N E , R u O T A , S C A L A , B E R L I N A , , T R A S -
P O R T A Z I O N E , DIVORZIO , GALERA &C, O 
e i v i l i ,, e alie cofe,: come OFFESA PREGIU-
D I Z I O , R E T E N Z I O N E U S U R P A Z I O N E . C^í1. 
Riparati col mezzo d i CEDULE , o M A N D A T I , 
* Q U A R E I M P E D I T A P P E L L A Z I O N E ,. AT-
T E N T A T O , ERRORE , D l R I T T O , * A u D I T A 
Q U E R E L A , &c. . LITE, con cui ñ procura i l 
R J S A R C I M E N T O , che comprende i 0 . PROCES-
so , per * BILL , per C I T A Z I O N E , * SUB 
POENA, SEQUESTRO, * C A P I A S , * EXTGERE 

2.0 T R A T T A Z I O N E della Caufa & c . donde 
CoNTEGGio , PROVA, ARGOMENTO , PRE-
S U N Z I O N E ,; G l U R A M E N T O D í C H I A R A Z I O -
N E , A F F E R M A Z I O N E C. B A T T A G L I A , D U E L -
LO ,. C A M P I O N E ,, P U R G A Z I O N E , &C.. T o R -
M E N T Í , & c . G i u D i z i o ,, donde. ARRESTO , 
ESECUZIONE & C i . 

16 TEOLOGIA, o la confiderazione di 
D I O ; la fuá N A T U R A , ed i fuoi A T T R I B U T I , 
c o m e , E T E R N I T A ' s. I M M E Ñ S I T A 1 ^ C La fuá. 
UNITA* j , T R I N I T A ' C^c PERSONE, IPOSTASI 
&c.., I I noflro dovere; verfo di l u i , conofeiuto 
per mezzo d' INSPIRAZIONE , R i V E L A Z I O N E , 
PROFEZIA &C* MESSIA, E V A N G E L Í S T I , APO-
S T O L I & c . Nella BIBBIA , PENTATEUCO , A-
G I O G R A F I , SALTERIO 6^^. C A N O N E , : DEU-
T E R O C A N O N I C O , A P Ó C R I F O C^c. Circoñan-
ze: S T I L E , A L L E G O R I A , T I P O , PARÁBO
L A , M Í S T I C O e^V.. T E S T O ^ V E R S I O N E , SET-
T A N T A , VOLGATA^&C. P A R A F R A S I , T A R -
G U M & c . , P U N T I , . C i T A Z i O N r C ^ c Materia 
della Teología : Dichiarazioni intorno all' 
I N C A R N A Z I O N E , , PASSIONE , CROCIFISSIO-
NE V M I R A C O L I & c . PRECETTI , CULTO , 
I R E G H I E R A , SACRIFÍZIO &C, Sacmmeí i t i , 

c r e t i , come , PREDESTINAZIONE , ELEZIO-
NE , R I P A R A Z I O N E i & c . E r ro r i e ofFefe per 
noftra parte : PECCATO , CADUTA , I M P U -
T A Z I O N E &C. R i m e d j , PENITENZA , CON-
FESSIONE & c . Premj e pene: CÍELO , INFER
N O , RlSSURREZlONE , U I M O R T A L I T A ' & C . 
Suoi M i n i r t r i , A N G E L Í , D I A V O L O &C. Sua 
Chiefa , T R I O N F A N T E , come , S A N T I , M A R -
T I R I , CONFESSORr,PADRI, DOTTORI &C. 
M I L I T A N T E &C. i fuoi Uf f i ^ j ; CREDO , L I 
T U R G I A , D E C Á L O G O , DOXOLOGIA , T R I -
SAGION & c . Difciplina, e R i t i , come, As-
S O L U Z I O N E , A N A T E M A ,. SCOMÚNICA &C. 
C A T E C Ú M E N O , GENUFLESSIONE ,, & c . Sua 
Gerarchia, P A P A , VESCOVO ,PRETE , DIÁ
CONO , CANÓNICO , PREBENDA , A R C H I 
D I Á C O N O , C A N T O R E , P A T R I A R C A , A R C I -
V E S C O V O , P R I M A T E Ó^Í. Le loro Infegne, 
M I T R A , PASTORALE , PALLIO Loro 
ORDINAZIONE , CONSECRAZTONE , C O L L A -
ZÍONE , I M P O S I Z I O N E i&v. BENEFIZJ,, REN-
D I T E , D E C I M E , e^c. Luoghi feparati j co
me CHIESA , CÁPPELLA ,: ORATORIO C^c-. 
C A T T E D R A L E , PAROCCHI A L E , C A R D I N A -
L E , & c . CORO, N A V E , A L T A R E , PONTE 
& c . D I Ó C E S I , PROVINCIA C^V. Aífemblee; 
c o m e , SÍNODO , C O N C I L I O , CONVOCA-
Z I O N E , C A P I T O L O , PRESBITERIO , & c . 
PESTE , DIGIUNT , QUARESIME ,, V I G I L I E 
& c . PASQUA , E P I F A N Í A , PENTECOSTE , 
A N N U N Z I A Z I O N E , P u R I F I C A Z I O N E , PRE-
SENTAZIONE & c . Profeffioni , CHIESA RO
M A N A , O L A T I N A , R I F O R M A T I ,. PROTE
ST A N T I , CHIESA A N G L I C A N A cŜ c. MESSA , 
B R E V I A R I O , LEGGENDA &C. O r d i n i Rego-
la r i , íyloNACO , RELIGIOSO , ABATE , 
P R I O R E , & C . C O N G R E G A Z I O N E , M O N A 
S T E R I O , G E N É R A L E ^ . G'ESUITA CAR-
T U S I A N O , . C A R M E L I T A N O , A G O S T I N I A -
N O , D O M E N I C A N O , & c . C E N O B I T A , ANA
CORETA , EREMITA , RECLUSO , M O N A 
S T E R I O , C É L L A , REGOLA , VOTO , R i -
F O R M A , N O V I C I A T O C^C. I M M A G I N E , RE-
L I Q U I E , SANTO , VERGINE , R O S A R I O 
&e. C A N O M Z Z A Z I O N E , BEATIFICA z i 

Rl 
ONE 
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fe all'ufo prívalo, vengono eftefe e fatte altrui comuni, per accrefcerne i l 
fondo. E cosí, mercé d'unafpezie di fecondofenfo, acquma un uomo per-
cezionl degli oggetti, che fi percepifcono da tuno i l genere umano 5 ed egli 

e pre-

& c . INDULGENZE,GIUBILEO)ESORCISMO C^f. 
Chiefa GRECA j fuo ANTHOLOGION , PRO-
T H E S I S , PARTICOLE6^- . M A R O N I T A , G I A -
COBITA ,, di S. T O M M A S O &C,. A R M E N I , 
COFTI , S Ó L I T A R J ^ C . Seite,ed Erefie; co
me, M A N I C H E I , GNOSTICI , . A R I A N I &C.. 
E S I O N I T I , N E S T O R I A N I , M l L L E N A R J , 
Q U A R T O D E C I M A N I &C. M O N T A N I S T I ,;- S o -
G I N I A N I , A R M I N I A N I C^f. PRESBITERIANI , 
A N A B A T T I S T I , I N D E P E N D E N T I QUAC-
C H E R I &C. Q ü I E T I S T I , S E R V E T I S T I , P R E A -
D A M I T I C Í̂-.. Chiefa1 Ebrea: fuo T A L M U D , . 
T R A D I Z I O N E Ó^c. T E M P I O , T A B E R N A C O -
E O . SANTUARIO , ARCA &C. PONTEFICE , 
L E V I T A , T R I B U &C. EFOD , T E R A P H I M , 
C l R C O N C I S I O N E , S A B B A T O , SANHEDRIN 
& c . RABBINO , DOTTORE, C A B B A L A , MAS-
S O R A ^ C . FARISEO , SADDUCEO ,. ESSENO 
C A R A I T A , &C. N A Z A R I T A , T E R A P E U T A -
& c . S A M A R I T A N O , DOSITEANO , HELLE-
N I S T A , & c . PASQUA , SCENOPEGIA, GE-
HENNA &C, Maomettano ; i l fuo ALCORANO, , 
M u r T i 1 , DERVIS ,• MOSCHEA , M U S U L M A -
N O ^ . Gentile; fuá I D O L A T R Í A , TEOGO-
v" r a V'tVr fnní riirT PCM a -rr í a R T T T.-n,irT. 

, — - - j . j -̂— -
N T I O'c, Giuochi , OLÍMPICO J.ISTMI-

- &C. D l V I N A Z I O N E , O R A C O L I , PÍTIA, 
SIBILLA , & c . . AUGURE A U S P I C E , &C. 
T E M P I O , FANO, PAGODE ^ Sette, BA^ 
N I A N I , BRACHMANJ. , SAEEI 

17. L O G I C A jofialaconfiderazione delle" 
I D E E , o Nozioni -. loro fpezie , SEMPLI-
CE , COMPRESSA , AD^QUATA &C. Difpofl-
"ione in CLASSI , o CÁTEGORIE , PREDI-

: A M E N T I , P R E D I C A T I &C.. loro Compofí-
lone ,. o Aííociazione ;-. in ASSIOMI , PRO-

DEFINIZIONE , D I V I S I O N E , & c . in PRE--
M E S S E , CONSEGUENZE, T E R M Í N I &C. V E -
R I T A ^ F A L S I T A V , E V I D E N Z A , D I M O S T R A -
Z I O N E Operazioni Logkhe: come , AR-
G O M E N T A Z Í O N E , INDUZIONE DISCORRE-
R E . FILOSOFARE &C. DISPUTA , D I S T I N -
Z I O N E , C O N T R A D I Z Í O N E , REDUCTIO A D 
ABSURDUM &C:-

18. C H I M I C A , che inchiude 1' ufo nel 
FUOCO, dell'AcQUA , B A G N I , F E R M E N T I 
MENSTRUI FORN A G Í , RETORTE , ed altri 
inftrumenti i per mutare i corpi degli A N I M A -
L I , d e ' V E G E T A B I L I , e de'FOSSILI ^ con la 
FUSIONE ,, PUTREFAZIONE FERMENTA-

ZIONE J D l S S O L U Z I O N E , E s A L A Z I O N E &C, 
econcib , procacciar SPIRITI SALÍ , OLJ, 
ACIDO , A L C A L I N O , A R O M Á T I C O , U R I -
NOSO : V I N I , A C E T I ; REGÓLO M A G I -
STER.O, E S T R A T T O , E L I X I R , CERUSSA J 
M I N I O , L I T A R G I R O , QUINTESSENZA ,> 
FOSFORO , ALCAHEST r LAPIS PHILOSO-
PHORUM , e ñai'úl: per raezzo delle Opera-
z ion i , D I S T I L L A Z I O N E , ESPRESSIONE , Co^ 
H O B A Z I O N E , S U B L I M A Z I O N E , RETTIFIC A -
z i O N E , C R I S T A L L I Z Z A Z I O N E , C A L C I N A -
M E N T O , A M A L G A M A Z I O N E r D l G E S T I O -
NE , PRECIPITAZIONE , V l T R I F I C A Z I O N E , 
FISSAZIONE, T R A S M U T A Z I O N E , e fimili 
ARBOR DI ANJE , A U R U M F U L M I N A N S , T E R 
R E M O T O A R T I F I C Í A L E J; M A G I A r, D I V I N A -
ZIONE &c;-

19;. O P T I C A , che comprende leleggi , e-
la confiderazione della F I S I O N E , e degli og
getti vifibiü , efFettuate per mezzo della LU
CE j , fuoi R A G G I ; Loro R E F R A N G I B I L I T A ' R 
REFLESSIBILITA" F o c o , TRASPAREN-
ZA , OPA C I T A 1 , OMBRA &C. REFLESSIO-
N E , ne' SPECCHT , C A N N O C C H I A L I , . C i -
STULA C A T O P T R I C A C^c. REFR A Z I O N E , nel-
le LENTI , PRISMI , V E T R O C í̂r. Applicazione,, 
ne' TELESCOPJ, MICROSCOPJ, L A N T E R N A 
M A G I C A e^C. SPETTACOLO , P Ó L E M O S C O P I O 
POLYHEDRON , C'AMER AOSCUR A &C,-

20. PERSPETTIVA , o fia la projezione 
di PUNTI , LINEE , P I A N I &C. nella SCENO-
G R A F Í A , O R T O G R A F Í A , ICHNOCRAFiA> A n a - ' 
pORPí íQSl ^ 
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e pref ente, qnafi per procuratore, alie cofe in qualünque di fianza íi trovi-
no da l u i : cosí noi udiam fuoni, fatti giá milie anni, evediam cofe che 
íu ccedono migíiaia di miglia lungi da noi . Se realmente l'Aquila vede, i i 

corvo 

21. PITTURA, o l ! difegiiargli oggetti, 
a C H I A R O - S C U R O , PROPORZIONE; con OR-
PINANZA , EEPRESSIONE &c . Circoflanze ; 
A T T I T U D Í N E , CONTRASTO , GRUPPO &C. 
Spezie , con C O L O R Í A" T E M P R A , M I N I A 
T U R A , a CHIARO-SCURO 5 a FRESCO &C. 
M O S A I C O , SMALTO &C. 

22. PHONICA, of ia ladot t r inade '^ í /O-
J V J , VOCE e^t. Sue modificazioni, neü' E -
CHO , RISUONANZA , T R O M B A P A R L A N 
T E ; luogo, dove íl íente i l mormorio della 
baíTa voce. — T U O N I , G R A V I T A ' , I N T E R -
V A L L O <&c. T E M P O , T R I P L A &C. EfpreflTa 
con NOTE , COR DE , & c . Comparazionl ; 
C O N C O R D A N Z A , Come U N I S O N O , O T T A -
V A , T E R Z A , Q U A R T A &C, D l S S O N A N Z A 
€^V. Compofizione , come M E L O D Í A , AR
M O N Í A , CONTRAPUNTO , SINFONÍA , SÍ-
H A U L I A . CANTO , R I T M O cy^. Spezie, GE-
NUS , MODO &C. C i r c o í l a n z e : C H I A V E , 
T E M P O , SEGNATURA , TRASPOSIZIONE , 
t ^ r . S C A L A , G A M M U T , SOLFEGGIO , M o -
D U L A Z I O N E & c . 111 íi rumen ti ; ORGANO , 
C A M P A N A , T R O M B A , L I R A , CÉMBALO , 
Y I O L I N O , ARPA &C~ 

> 23. IDROSTATICA , o fia la confidera-
sione áe F L U I D I , loro GRAVITA* SPECI-
F I C A , D E N S I T A " , E Q U I L I B R I O &C. Inftru-
menti per mifurarla; come, A R E Ó M E T R O , 
B I L A N C I A I D R O S T A T I C A , &'c. SIFONE , 
T O R R I C E L L I A N O , & c . Moto di effi; NEL-
Í A T R O M B A , F O N T A N A , V I T E S P I R A L E , 
H Y D R O C A N I S T E R I U M J H Y D R O M A N T I C A , 

24. P N E U M A T I C A , o fía confíderazio-
nc d e i r ^ R J ^ . I I fUo PESO , DEN S I T A , 
PRESSIONE, ELASTICITAV &C. CONDENSA-
Z I O N E , R A R E F A Z I O N E , MOZIONE , VEN
T O , & c . M A C C H I N A P N E U M Á T I C A , SUC-
C H I A M E N T O , VACUO &C\ Mifurata , col 
B A R Ó M E T R O , T E R M Ó M E T R O , HYGRO-
M E T R O , M A N Ó M E T R O &C. A N E M Ó M E 
T R O , M U L I N Q A VENTO &C. 

2 5 . M E C C A N I C A , che inchiude la ñrut-
tu ra , e J'invenzione delie M A C C H I N E ; co
me B I L A N C I A , STADERA , CARRUCOLA , 
f O L Y S P A S T O &C, K ü O T A , OROLOGIO , 

PÉNDULO, M O L L A , &C. C L E P S I D R A , RO
T A A R I S T O T É L I C A , MOTO PERPETUO , 
& c . M U L I N O , T O R C H I O , V I T E , T E L A I O 
D A T E S S I T O R E , ARGANO &C. Operazioni , 
di N U O T A R E , del P A L O M B A R O , " V O L A R E 
& c . 

26. A R C H I T E T T U R A , che compren
de la coftruzione degl! Edifizj; come , CASA, 
T E M P I O , CHIESA , SALA , PALAZZO , 
C O R T I L E , T E A T R O &C. V A S C E L L O , GA
LEA , GALEONE , ARCA , BUCENTAURO , 
B A T T E L L O , &C. PIRÁMIDE , M A U S O L E O , 
PANTHEON &C. C A M P I D O G L I O , SERRA-
G L I O , E S C U R I A L E &C. A R C O , V O L T A , 
PONTE ,, M O N U M E N T O , SEPOLCRO &C. 
Forme; ROTONDA , P I A T T A F O R M A , PIN
NA COLÓ & c . Piante ; DISEGNO , I C H N O -
G R A P H I A , PROFFILO , & c . Parti , come 
FONDAMENTO , M U R O , TETTO &C. POR
T A , F l N E S T R A , G R A D I N I , C A M M I N O 
& c . Ordini , come TOSCANO , D Ó R I C O , 
CORINTIO , & e . C A R I A T I D I , RUSTICO , 
G O T T I C O &C. C O L O N N A , P l L A S T R O , AT-
1 ico &c . fue parti ; I N T A V O L A T U R A , CA-
P I T E L L O , P l E D E S T A L L O , C O R N I C E , p R E -
G I O , BASE , & c . V O L U T A , MODÍCLFONE , 
M O D U L I , B A S A M E N T I , & c . IMPOSTE y 
T O R I , A S T R A G A L I , SCOZIA , AEBACO , 
OVÓLO &C. Materiali ; P ILTRE C O I T E , 
SASSI , M A R M Í , ARDOGIA , T E G O L I , 
ASSICELLE per coperti , o T R A V A T U R E , 
& c . Legname , RIMES so , VETRO , PIOM-
B O . C A L C I N A & r . T R A V E , B A R B A C A N E , 
CALCESTRUZZO , PIUOLO , GANGHERI Í 
C H I A V E &C. CAVA D I PILTRE , OPERA 
D I M U R A T O R E &C. 

27. S C O L T U R A , o i l formar delle ¿ T ^ -
T U E , F I G U R E , ORNAMENTI &C- iu R i -
LIEVO , in CAVO &C. come I N T A G L I A R E y 
V A S E R I A ,. P O R C E L L A N A &C. I N T A G L I O A 
B U R I N O , S l G I L L O , C O N I O &C. I N T A G L I A -
RE alFacqua forte , T A G L I A R E , MEZZA 
T I N T A & c . Fonderia; di C A M P A N E , LET~ 
T E R E , O R D I N A N Z A &C. C O N I A R E , MO-
N E T A , MEDAGLIA , M E D A G L I O N E &C. 
I N S C R I Z I O N E , L A P I D A R I A , L A V O R A R E S; 
T O R N O , a MOSAICO,, a RIMESSO, d' I N -
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corvo odora, c la leppre feníe aííai piü e megiio che l'uomo; almeno é cer
co che i l loro fenío é riñretto o hmitato a paragone del noflro, i l quale 
coiVartificio dei linguaggio, viene eftefo per tutto Tintero globo. Q.uegli-

T A R S I O , D A M A S C H I N A R E , I N C A S T O N A R E 

^ 2 8 . M E S T I E R I , e M A N I F A T T U R E 
come STARIPARE , FAR L A CARTA , LE 
C A R L lBRlOV. I N D O R A R E , V E R N I C I A R E 
FAR V E T R I , O S P E C C H I , M A G I N A R E & C 
I M P I O M B A R E , G I T T A R E I N FORNACE 
B A T T E R E COL M A R T E L L O &C. TF.SSERE 
I M B I A N C A R E &C. PURGARE , T í N G E R E 
SOPPRESSARE, C U R A R E I PANNI , L l S C T A -
R E , P U L I R É , A M A R I Z Z A R E , A R R I C I A R E 
& c . P A N N O L I N O , SETA , L I N U M I N C O M -
B U S T I B I L E & c . S A R G I A , TAFFETA5 , C A L -
ZE & c . VELLUTO , T A P P E Z Z E R I A , CAP-
PELLO & c . CONCIARE &C. PELLE D I C A A I -
M E L L O , SAGRINO, MARROCHINOC^C-. Far 
PERGAMENA , C O L L A , P O L V E R E DA SCHIOP-
P O , S M A L T O , SAPONE, A M I D O &C. CAN-
D E L E , T O R C Í A (S v̂. A C C I A I O , BOTTONE , 
SPILLO, AGO, PIPPA , V E N T A G L I O , PA-

RUCCA & C 
2 9 . P Y R O T E C H N I A , ofuochiartifizia-

l i , che inciude láconfideraiione el'ufodella 
Polvere da SCHIOPPO ; M E C C I A , FUSEA , 
dell A R T I G L I E R I A CANNONE , M O R T A -
RO , & c . T R A S P O R T O , CARICO , PROIE-
Z I O N E , D l R E Z I O N E , T í R A R E I N L I N E A , 
& c . PETARDO , SPARO , CARCASSO, BAL-
L A , BOMBA , G R A N A T A &C. ROCCHETTA , 
STELLA &C. 

30. Arte M I L I T A R E , clie comprende la 
confiderazione delle AKMATJL , F L O T T E , 
C A V A L L E R I A , F A N T E R I A &C. checonfifto-
no, di REGGIMENTI , TRUPPE , COMPA-
G N I E , F A L A N G E , L E G I O N E , &C. Soldati; 
DRAGONE , GRANATIERE , FUSILIERE , 
C O R A Z Z I E R E , A R C I E R O , G L A N I Z Z E R O , 
SPAHI ' , VELITES , ARGYRASPIDES , GEN
D A R M E R Í A , & c . Divife in SQUADRONE , 
B A T T A G L I O N E , BRIGATA &C. Comándate 
da GENÉRALE , M A R E S C I A L E , BASSA' , 
A M M I R A G L I O &C. LUOGOTENENTE , BRI-
G A D I E R E , COLONELLO , C A P I T A N O , SER-
GENTE , MAGGIORE , A j U T A N T E , A L F I E -
R E , MASTRO D I CAMPO , T R I B U N O , CEN-
TURIONE , P R I M I P I L O , & c . in BATTAGLI A , 
ASSEDIO, M A R C I A , CAMPO C^Í. Ordinati 

no 
in L I N E A , COLOKNA <&C. Moviment i ; A L 
T A eco , R I T I R A T A , ALTO <&C. Evoluzio-
n i ; VOLT ARFA cc i A , C O N T R A V O L T A <&C. 
Segnali; P A R O L A , f u o n o d e l T A M B U R O ^ 
Guardie ; G U A R N I C I O N E , PICCHETTO , 
P A T T U G L I A , G I R O , O RONDA , QUAR-
T Í E R E , P l Á Z Z A D 5 A R M E &C. S T E N D A R D O , 
B A N D I E R A , AQUILA , L A B A R U M &C. Ar-
m i 5 A R T I G L I E R I A , C A R A B I N A , MOSCHET-
TO & c , E L M E T T O , SCUDO , PELTA , Co-
R A Z Z A & c . A R I E T E , BALISTA , C A T A P U L 
T A , FIONDA Ó^Í. 

31. F O R T I F I C A Z I O N E , o fia lacoftru-
zione delle Fortezze ; C I T T A D E L L A , CA-
STELLO , TORRE &C. FORTINO , STELLA , 
R I D O T T O <&€. Opere , o parti delle Fortezze \ 
T E R R A P I E N O , B A L L U A R D O , FOSSA , CON-
T R A S C A R P A , CORTINA &C. R I V E L L I N O , 
OPERA A C O R N O , OPERA A CORONAe^V. 
APPROCCI , T R I N C E A , Z A P P A , M I N A &C. 
L I N E A , P A R A L L E L O , C I R C O N V A L L A Z I O N E 
& c . BATTERIA , A T T A C C O C ^ C 

3 2 . A S T R O N O M I A , o dottrína de'Cie-
11; i l o r o C i R C O L i , E C L I T T I C A , ZODIACO , 
M E R I D I A N O , EQUATORE , V E R T I C A L E , 
A Z I M U T H , G A L A X I A &C. Punt i ; come,PO
L O , Z E N I T H , N A D I R &C. Corpi celefti; cioé , 
S T E L L E , SOLÉ &C. Adunamentode 'medef i -
m i , in SEGNO , COSTELLAZIONE &C. Loro 
PRECESSIONE , C U L M I N A Z I O N E , REFRAZIO-
N E , D E C L I N A Z I O N E , ASCENSIONE , LON-
G I T U D I N E , L A T I T U D I N E , A L T E Z Z A , A M -
PIEZZA , A Z I M U T H . Pianeti: come SATUR
NO , VENERE, T E R R A , LUNA , S A T E L L I -
T E , COMETA &€. Loro Luoghi; ASPETTI , 
S Í Z I G I A , CONGIUNZIONE, Q U A D R A T U R A , 
D I Á M E T R O , D I S T A N Z A , P E R I O D O , RÍVO-
L U Z I O N E , O R B I T A , NODO &C. LoroSTA-
Z I O N E , RETROGR A D A Z I O N E , EQUAZIONE 
<&c. Loro F A S I , ECCLISSI , PENUMBRA , Oc-
C U L T A Z I O N E , P A R A L L A S S I , CREPUSCOLO, 
M A C C H I E Offervazioni prefe di effi col 
Q U ADR A N T E , GNOMONE , M l C R O M E T R O , 
RETÍCULA C^c. Raccolte in C A T A L O G H I , T A -
V O L E , EFEMERIDI &C. Ipotefi, oSiftemai 
COPERNICANO, T I C H O N I C O , T O L E M A I C O 
& c , Efibiti nellaSFERA , GLOBO & e . 

31. CRO-
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no veggono co'loro proprj occhi folamente; noi con queiii di tutta la fpe-
zie. In fatti , col linguaggio, noi íiamo quaíi alia fteíía condizione , in r i -
guardo al fapere, e conofcere 5 che fe ciaícuu individuo aveíle i l natural 

fenti-

35. C R O N O L O G I A , ovverodot t r inadel 
T E M P O ; mifurato per ANNI , MESI , SET-
T I M A N E , G l O R N I , O.RE . ¿ E C O L O , PE
RIODO , CICLO &C. Cominciando da EPO
CA , I N C A R N A Z I O N E , HEGIRA Círc. Efpolla 
ne' FASTI , A L M A N A C H I , C A L E N D A R I O 
G I U L I A N O , GREGORIANO &C. Accomoda-
ta alie PESTE , FERIE , PASQUA &C. coi 
rnezzo di E P A T T E , N U M E R O A U R E O , DO-
M I N I C A L E &C.. 

34. GNOMONICA,che inch iude laPro -
jezione degli OROLOGI da Solé; ORIZON-
T A L E , D E C L I N A N T E , R E C L I N A N T E , DEIN-
C L I N A N T E &C. OROLOGIO DA L U N A , O-
ROLOGIO ANJSIULARE , ORODITTICO &C. 
Inílrumenti come D E C L I N A T O R ., A N A -
L E M M A , Se A LE &C. 

35. G E O G R A F I A , che comprende la dot-
trina della T E R R s i , o GLOBO.- 1 f u o i C i R -
C O L I , P A R A L L E L I , T R Ó P I C O , O R I Z O N T E , 
ASSE , POLI &C. fue ZONE , C L I M I &C. 
LUOGHI i loro L O N G I T U D I N E , L A T I T U D I -
^ E , D I S T A N Z A , ELEVAZIONE &C. Abita-
t o r i i A N T I P O D I , ABORIGINES , TROGLO-
D I T I . A s e n , PERISCII (^Í". Iníirumenti che 
v i fi r i fe r i feono; GLOBO, MAPPA-OV. 

36. N A V I G A Z I O N E , ovverola confide-
razione del 1SUVIGARE ^ in VASCELLO , 
FREGATA , BARCA &C. Le loro p a r t i : ALBE-
RO , ANCHORA , VELE ,r GOMENE , COR-
DE , ARGANELLO , CASSERO , T í M O N E 
& c . Loro CORSO, ROMBO C^C. mof t ra ía col 
C o M P A s s o , co l l ' AGO , V A R I A Z Í O N E , 
& c . D i r e t t ada l i aCoRRENTE, dal GOVERNO 
D E L T I M O N E &C. Diftanza, o C o m p u t o , per 
mezzo della L I N E A , OSSERVAZIONE , LON
G I T U D I N E , L A T I T U D T N E , &c , Prefe col l ' 
A S T R O L A B Í O , col N O T T U R N A L E , COIQUA-
D R A N T E SÍNICO &C. Lavorato colla L I N E A 
G U N T E R I A N A , per mezzo della CARTA , 
MERCATOR , BORDEGGIAMENTO & c . Le 
operazioni dello S C A N D A G L I O , del CARE
N A R E , del PESARE. Segnali j L E G N O ^ N -
CORAGIO & c . 

y j , C O M M E R C I O , o fia g l i afFari Mer-
can t í i i ; che comprendono, la MONETA , le 
SPEZIE * i l CONIO & e . come , L I R A , * 

CROWN, *SCELLINO , * PENNY , * STER-
L I N A , DUDATO , T O L L A R O , PEZZA DA 
OTTO ; T A L E N T O , SESTERZIO , e fimili . 
PESI &C. LIBRA , ONCIA , & c . MISURE-, 
PIE DE , V E R G A , &C, dati ne* C A M B J , nc" 
B A R R A T T I , PERMUTA , C O M M U T A Z I O N E 
& c . per M A N I F A T T U R E , DROGJÍE , ARO-
M I , LAÑE , N E G R I , SCHIAVI <&C. I N T R O -
I>OTTE , ESPORTATE , T R A S P O R T A T E ^ 
CONVOGLIO , FLOTTA &C. Condizloni d i 
e í fo ; T A R I P F A , CONTRABANDO , NOL-
LEGGIO , N O L L O , A V A R E A , &C. D A Z I O , 
C A B E L L A , &C. SICURTÁV, C A M B I O M A -
R I T T I M O &c> fatti per Corapagnia; c o m e , d e l f 
I N D I A O R I É N T A L E , T U R C H I A ^ AMBUR-
G O , MISSISIPI^ , de l MAR DEL SUD, AS-
S I E N T O , REGISTRO , C O L O N I A , PESCHE-
R Í A , F A T T O R I A <&C. FIERA , M E R C A T O , 
BANCO , CAMBIO , OPIAZZAO'Í'. Per COM-
M I S S I O N E , FATTORE , SENSALE &C. PE
S A R E , PAGARE p e r L E T T E R A D I C A M B I O , 
A U s o , ACCETTAZIONE , PARÍ , PROTE
STA ., D I B A T T I M E N T O , R I C A M B I O & v . A-
Z I O N E , SOTTOSCRÍZIONE . TENER L I B R O 
D I C O N T Í 

38. A N A T O M I A , ovvero Anallfi de* 
-Corpi Af l imal i , e delle loro Parti \ c ioé , Os-
S A , come C R A N I O , COSTA., V E R T E B R A , 
R A D I O , FEMOXE , T I B I A \ S A C R U M , PU
BIS , PATELLA &C. La loro A R T I C O L A Z I O -
N E , APOPHISI. ,C^r. Mufcol i , A B D U C T O R , 
ADDUCTOR , ERECTOR , DEPRESSOR , DEL
T O I D E S , SARTORIUS , CUCULLARIS , OR-
B I C U L A R I S , SPHINCTER C Í̂:. i loro T E N D I -
N I , FIERE &C. Vaí i \ come A R T E R I A , 
AORTA ., ASPERA , TRACHEA , PULMO
N A R I A , & c . Vene; come. CAVA , POR
T A , G I U G U L A R E , C A R O T I D E Glandu-
le ; come, i l P Á N C R E A S , P A R O T I D I , PRO-
S T A T E & c . Nervi , OPTICO , O L F A T T O -
R I O . A U D I T O R I O &C. V A S I L I M F A T I C I , 
L A T T E I , M E S A R A I C I , M U C I L A G I N O S I 
& c . Le loro V A L V O L E , T U N I C H E , ANA-
STOMOSI & c . loro umori , c ioé , CHILO , 
SANGUE, SPIRITO , SEME , F Í E L E , U R I 
N A , L A T T E , SUDORE , M I D O L L A &C, 
Membrane, PANNICOLO, C U T E , CUTÍCU

L A } 
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femímenío di mil ie; giuma, iaquale fola debbe averci pofti molto al di fo-
pra di qa¿unque akro animale. Ma nel medeíimo tempo, quefta giunta di 

una 
I A , P A P I L L A , &C. V E N T R I , CAPO, ME-
N I N G I , CEREBRO &C. OCCHIO , ORECCHIO , 
PUPILLA , T Í M P A N O ; LINGOA , DENTE, 
P A L A T O , L A R I N G E , GLOTTIDE , ESÓFAGO 
& c . V I S C E R E , S T O M A C O , P O L M O N I , Cuo-
REC^C.FEGATO, M I L Z A , RENE, I N T E S T I 
NO , VESCICA &C. Funzioni od operazioni di 
e f f i ; R E S P I R A Z I O N E , DEGLUTIZIONE , D i -
G E S T I O N É , C H I L I F I C A Z I O N E , SANGUIFICA-
Z I O N E , C I R C O L A Z I O N E , S Í S T O L E , N U T R I -
Z I O N E , SECREZIONE , E s C R E Z I O N E , PER-
S P I R A Z I O N E . V O M I T O C^c. G E N I T A L I , PE
N E , T E S T I C O L O , C L I T O R I D E , M A T R I C E , 
N I N F A , IMENE ; EMBRIONE , Z O Ó F I T O , 
M O L A &C. EREZIONE , GENERAZIONE, CON-
C E Z I O N E , GESTAZIONE, PARTO, L O C H I A , 
MENSES &C. 

39. M E D I C I N A , che include la confide-
razione della V I T J , e della S A N I T A * : con-
dii ionl di eííe i L O N G E V I T A ' , FORZA, T E M 
P E R A M E N T O & c . Mczzi \ c o m e , A L I M E N 
T O , BEVANDA, ESERCIZIOC^C. Oppoftii co
me , MORTE , M A L A T T I A &C. Spezie di ma-
lattie : CRÓNICA , E P I D É M I C A , CONTA
G I O S A ^ , come. PESTE , FEBBRE, GOTA , 
APOPLESSIA , EPILEPSIA , PARALISIA ; 
V A I U O L O , PÓLIPO, PALPITAZIONE , MA
N Í A , H Y D R O P H O B I A , SPASMO , PASSIONE 
H Y P O C H O N D R I A C A , F T I S I , SCORBUTO, I -
D R O P I S I A , T I M P A N I T I D E , LEPRA , Ro-
GNA , PLICA POLONA , O P H T H A L M I A , GUT-
T A SERENA , C A T A R A T T A &C. FERITA , UL
CERA , CANCRO Í F R A T T U R A , FISSURA , 
C A R I E 6 ^ : . PRESCRIZIONE , C R I S I , CURA 
& c . REGIME , DIETA , M E D I C I N A eí^c. Sue 
ípezie : cioé, SPECIFICA , P U R G A N T E , E-
M E T I C A , D I A F O R É T I C A , D I U R É T I C A , AL
T E R A N T E , STIPTICA , ASTRINGENTE , E-

M O L L I E N T E , OPl A T A , ABSORBENTE , C A U 
STICO , A N O D I N O , SIMPATETICO , CAR
D I A C O , CEFÁLICO , FEBBRIFUGO , A N T I M O -
N I A L E , C A L I B E A T O , MERCURIALE , e fimi-
l i . Operazicni, come EVACUAZIONE , FLE
B O T O M Í A ; CUCITURA , L I T H O T O M I A , A M -

P U T A Z I O N E , I N O C U L A Z I O N E , S A L I V A Z I O -
N E , LEVAR L E C A T E R A T T E , VENTOSARE , 
T R A P A N A R E , T O C C A R E , O T A S T A R E . PA-
R A C E N T E S I , TRANSFUSIONE , CASTRAZIO-
N E , CIRCONCISJONE, e fimili, 

Tomo I . 

40. FARMACIA, ovvero la preparazio-
ne, e ¡a compoílzioa á t R I M E D J , c o m e 
M I T R I D A T O , T E R I A C A , H I E R A - P I C R A , 
L A U D A N U M , D I A S E N A , T U R B I T H , CALÓ
M E L A , in forma d ' E L E T T U A R i o , CONFE-
Z I O N E , E S T R A T T O , T l N T U R A , S l R O P P O , 
T R O C H I S C O , P I L Ó L A , POLVERE, LOHOC, 
POZIONE, A P O Z E M A , GOCCIE, B I R E , V I -

N I , A C Q U E M E D I C A T E : U N G Ü E N T O , EM-
PIASTRO , PURGA, C L I S T E R O , SUPPOSITO-
R I O , COLLIRIO & c . Dalle Droghe, o da ' f e m -
pi ie i ; come, G U A I A C O , SASSAFRAS, CO-
L O C I N T H I S , CROCO , R A B Á R B A R O , CAS-
SI A , SENNA , C O R T E X , S T Y R A X , J A L A P A , 
S E A M M O N E A , OPPIO &C. G R A S S I , U N G H I E , 
C O R N A Ó ^ . V Í P E R A , C A N C R O , GRAN-BE-
STIA &C. C A N T A R I D I , MILLEPEDES, M U M -
M L A , U S N E A , I C H T H Y O C O L L A &C. A N T I M O 
NIO , O R P I M E N T O , ASFALTO , BISAÍUTH , 
M A R C A S I T A , BOLO, C I N N A B A R I , M A R 
TE , VENERE &C. 

4 1 . A G R I C O L T U R A , o fia ¡1 coltiva-
mentoed illavoro de l l eTEi^RE; C R E T A , 
R E N A , T E R R A L , coii'operazioni deü'A-
R A R E , R O M P E R É , B R U C I A R E , del SEMBRA
DOR , o v v e r o maniera di fe minar regolare, 
SEMINAZIONE , P A S T I N A Z I O N E , & c . Perfar 
nafcere GRANO , C A N A P É , L I N O , L IGORI -
Z I A , ZAFFERANO C^c. e indi procacciar FA
R I Ñ A & c . G R A N A I O , B A T T I T U R A DEL GRA
NO CULTURA D E G L I A L B E R I , del LEGNO 
PER FABBRICHE &C. Col P l A N T A R E , C O P R I -
R E , SCORTECCIARE , P O T A R E , &C. Per i l 
T A G L I O , FAR P A L I Z Z A T E , O CHIUSURE , 
S l E P E , P A S T U L A &C. 

42 . C O L T I V A Z I O N E DE' G I A R D I -
N I , che comprende la coltura deli' E R B E , 
F I O R I , FRUTTI &C. come ARBOSCELLO , 
Pl A N T E R E L L A GIOVINE , M U R O , S P A L L I E -
RA , & c . Le operazioni del plantare, TRAS-
P I A N T A R E , R L P I A N T A R E , A D A C Q U A R E , 
INNESTARE , I N O C U L A R E , P O T A R E , I N -
T A C C A R E i r ami coU'unghie de l le dita , V A -
RIEG ARE & c . Impediré le M A L A T T I E D E L L E 
P I A N T E ; la C A R I E , la G O M M A , 1'ORÍ-
CHICO & c . L ' u f o , e i l regolamento d'una 
aiuola coperta di STERCO, O C O N C I O , CA
M E R A D I V E R D U R A , S E M I N A R I O , G I A R D I -
N O , V I G N A , OV. la loro P L A G A j o ESPO-

c S I Z I O -
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una moltitudine d'idee, piü di quello che naturalriienie el appartcneva, fa-
rebbe ftata in gran parte inutile ed inufízipfa, fe máncate ci íoííéro certs 
altre facolta, alie quali fi compete d'ordinarle e difporle, di aftraere, o di 

íarne 

S I Z I O N E , M U R A , COPERTA O R I Z O N T A L E 
& c . PASSEGGI , STRADONF , T E R R A Z Z O , 
Z O I L A ERBOSA, Q U I N C U N C E , P L A T E A , O 
PARTERRE &C. 

43- G O VER NO DE' C A V A L L I , loro 
ETA1 , COLORE , O M A NTELLO , DENTI 5 U N -
G H I A , STELLA , o CIUFFO & c . PASSI , conie 
A M B I O , GALLOPPOÓ^C. Arie , o raovimtn-
t ¡ ; come, ^ O L T A , M E Z Z A V O L T A , COR-
V E T T A , C A P R I O L A &C. A J U T O , C O R K E -
Z I O N E , M A N O , MORSO &C. S E L L A , FER
R O , BRIGLIA & c . M A L A T T I E , Z O P P Í C A -
M E N T O , o intoppo. M A L D I V E R M E , CA-
POGIRO , G R A F F I A T U R A , I T T E R I Z I A , &C. 
Operaxioni, come, il M E T T E R SETONI, SCOR-
C I A R E , O T A G L I A R E L A CODA , CASTRARE 
& c . FALCONE , uccellare col zimbeiio, CA
PE ROÑE o CAPPELLETTO deiruccello & c . R i -
C H I A M A R E , o d o m e f t i c a r e , P U R G A R E O ' c . 
V E R M I LUINGH!, O pallotío'e di pe'o, che fi ge-
ncrano nel corpo de! Falcone , G H I A N D E T T A 
N E L L A L I N G U A ^ C . CAÑE DA C A C C I A , SE-
GUGIO , CACCIARE , & c . SUCCHIO , NA-
SCONDIGLIO , o aggoato degli uccellatori , 
VISCHIO , RETE , T R A M A G L I O , CACCIA 
D ' U C C E L L I NOTTURNA &C. PESCE, PESCA, 
& c . Pefcare c o ü ' A M O , COIPUNCINO O L E N -
Z A , col BASTONE , PEZZI D I SOVERO fluttuan-
tí d'unalenzaC^f. ESCA , • H U X I N G , manie
ra particolare di prendere i l LUCCIO . 

44. G R A M M A T I C A , owero la conn-
derazione del L I N G U A G G I O , come INGLE
S E , L A T I N O , GRECO, EBREO, FRÁNGESE 
&C. I ¡Tuoi D l A L E T T I , I D I O M I , P A T A V I N I -
TA'C^A Materia d'eíTa: L E T T E R A , V O C A -
L E , C O N S O N A N T E , DIPTONGO , ASPIRA-
Z I O N E , C A R A T T E R E , S Í M B O L O , GEROGLI-
FICO &C. S í L L A B A , PARTICOLA &C. PA-
R O L A , fue fp tz ie , N O M E , P R O N O M E , VER
B O ^ . SOSTANTIVO, A C G E T T I V O ^ . Loro 
C O S T R U Z I O N E , C O N C O R D A N Z A , GOVERNO 
& c . In cafi : N O M I N A T I V O , G E N I T I V O €^V. 
N U M E R O , PERSONA , MODO , TEMPO &C. 
I n SENTENZA , FRASE , PERIODO &C. Diftin-
t i con PUNTI , ACCENTI , C O M M A &c. Spo-
íli con la PRONUNZIA, colla SCRITTUR A , coü' 
ORTOGRAFÍA e^V. 

45. L 'ARMI, e'i BLASONE, o ¡a con-» 
fiderazionc delle DIVISE ; che confíñono nel 
C A M P O , C A R I C O , FIGURA &C. come C RO
C E . BANDA , o FASCIA , PALO , - ¿Te . coa 
DlFF A L C A M E N T O , DlFFERENZA , I N Q U A R -
T A T U R A &C. Comporte di COLORÍ , META 1 -
L I , PUNTI &.C. Pórtate íbpra SCUDI &C. Ac-
compagnate da SOSTEGNI , ELMETTO , CRE
STA , M A N T E L L E T T I , MOTO &C. DIVISA , 
EMBLEMA,SÍMBOLO , ENIGMA &C. edtfcrit-
t i co! BLASONE . 

46. PvETTORTCA, o fia i me??.! dslla 
Períuafione ; come Í N V E N Z Í O N E , A M P L I F I -
C A Z I O N E , TÓPICA , LUOGO , ARGOMEN-
TO , PASSIONÍ , COSTUMI &C. DISPOSIZIO-
N É . EsoRDIO , N A R R A Z I O N E , CONFERMA-
Z I O N E , PERORAZIONE &C, ELOCUXIONE ,SU-
BLIME , STILE, N U M E R I &C. Figure; co
me ESCLAMAZIONE , P L E O N A S M O , EPIFO-
N E M A I , APOSTROFE ,PROSOPOPEIA , A N T I -
T E S I & c . Tropi j come, M E T Á F O R A , AL-
L E G O R I A , SINECDOCHE,SARCASMO , IPER-
B O L E , CATACRESF &C. AZIONE , GESTO, 
M O N O T O N Í A &C. Corapofizionij come ,ORA-
ZIONE , D E C L A M A Z I O N E , P A N E G I R I C O &C. 
PARÁBOLA,SAGGIO, DIALOGO, I S T O R I A &C. 

47. P O E T I C A , che inchiude laconfide-
razione del VERSO, le fue MÍSURE , PIEDI , 
Q U A N T I T A ' &C. come Es A M E T R O , ALES-
S A N D R I N O , SPONDEO , J Á M B I C O , &C. RI
M A , S T A N Z A ^ . Compofizioni, come E-
P I G R A M M A , ELEGÍA, C A N Z O N E , M A D R I -
G A L E , INNO , ODE , PINDARICO & c . EGLO
GA , SÁTIRA , GEORGIA &C. A N A G R A M -
M A . A C R Ó S T I C O , BURLESCO , M A C A R O -
NICO , LEONINO , * TROUBADOUR &C. DRA
M Á T I C O ; come T R A G E D I A , C O M E D I A , 
I L A R O - T R A G E D I A , FARSA &C. Sue parti , 
ATTO , SCENA , P R O T A S I , EPITASI , CA
T Á S T R O F E & c . Circoíianze ; come PROLOGO , 
EPILOGO, SOLILOQUIO, CORO&V. Leggi, 
cioé UNITA" , ARIONE &C. EPICO: fuá FA-
V O L A , EROE, MACCHINEC^C. C A R A T T E -
R I , COSTUMI , S E N T I M E N T I &C. PERSONI-
F I C A Z I O N E , PROPOSIZIONE , I N ' V O C A Z I O 
N E . EPISODIO &C. I L I A D E , ODISSEA , RA
PSODIA &c-
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farne una, rapprefentativa di molte, di compararle infierne, per impararnc 
i ior rapportij e di combinarle &c. Ddie quali cofe TeíFetío é , quel che 
noi chiamiamo raziocinare o difcorrers r e filo Jofare, donde poi forgono le 
domine, le teoñe Scc. 

Ogni parola fi fuppone che fia vicaria e fignificativa di qualche punto,, 
articolo, o relazione della Cognizione. Da! che íegue , che i i Vocabolario 
d'ogni Lingua, é rapprefentativo delie diverfe notizie di quella Gente, che 
la parla : intendo delie notizie primarle ed aífolute imperocché mercé la 
coítruzione di queñe parole, una con ialtra, efprimefi una nuovaferie di 
notizie fecondarie o relative. Per meglio intender c ió , é daoíiervarfi, che 
i varj oggetti de'noftri íeníi, con quclfaltra ferie di cofe loro analoghe, 
oggetti proprj deH'immaginazione, vengo no rapprefeníati per mezzo di no-
mi fiíTi e ftabili * , con notan t i , parte individui parte fpezie , j &c. Ora 
quefti, che coftituiícono la. prima e fonda me mal parte di un Linguaggio, 
chiara cofa é , che altro non fono fuor che una rappreíentazione delf ope
re delia natura e deli'arte , come efiílono in una fpezie di vita imraota,. 
ov vero in uno flato d' inazione, e d'indipendenza d'una^ daU'altra. Ma. pe
ro che non troviamo la Creazione, cosí quiefcente ed immobiie , ma of-
íerviamo un; gran numero di cambiamenti forgcr nelle cofe , tra le quali 
verfiamo \ quindi veniamo pofti in neceífua di formare un'al tra fe hiera di 
parole, onde poter efprimere quefte v a r i a z l o n i : e le azioni, dalle quali pro--
vengono , con le diverfe loro cireoílanze e modificazioni * * . Per tal mo
do, vien la natura, diciam cosí, tolta fuor i della* fuá dormente coílituzio--
ne,, e moífrata in azione; e quindi accade che fi forraino alcune deferizio-
ni occafiouali, adattate alio ñato prelente delie cofe .• 

D i qua due fpezie di Cognizione derivanov Tuna: aífoluta, íaquale com
prende i fenomeni permaníivi e coftanti; l'altra relativa r ovvero occafio-
nale , la qua le racchiude quel che íi fa ,. o íegue in. riguardo ad eíli . 
La prima é , in qualche fenfo, permanente; la feconda meramente tranfi-
toria, o iftorica. Quella é , come gia offervammo , divolgata e fpofta nel 
Vocabolario; quefta é vaga ed incircoferitta da l i m i t i , . poiché ella da ma-
reriaa turto quello, ch'empie gli altri L i b r i . In fa t t i , queí l 'ul t ima, cífen-
do, in qualche grado,, cafuale, dir íi puó che fia infinita:: perché ogni nuo-
vo cafo, cioé ogni nuova applicazione e combinazione delia prima,, alcun-
che di nuovo ci. appreíla. 

Nel largo campo delie inteliigibili cofe^ al'cune parti ci appaiono eííere ílate piü. 
coluvate che lealtre , principalmente a cagion della fertilezza del fuolo, e del-
la /acuita a lavorarlo y, nía in parte: ancora , a cagion delie perite e inda-
íín mam, fotto le. quali egli é venuto. Cotefte terre regolarmente afíefta-
re , e convenientemente circoícritte, ed aíliepate in giro, fórmanos ció che 
emamiamo , e Scten-^e -r ed in quefte fi fon principalmente' conñnati 
gli storzi ê  le fatiche degU uomini di curiofita e di lettere , ín ogni feco-
i 0 , 1 loro dimití fono ítati di tempo in tempo allargati ed eftefi, e nuove^ 

C- %> acqiú** 
^Nv«h; f ^ 0 ^ ProPr»:- t'NSmi apBeuatiVi0J 
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acquifizloni fi fono fatte dalle terre vuote confinanti 5 ma é tuttavia angu-
ño lo ípazio di terreno che occupano, e ci e adito o ad ampliarle grande
mente, o a lavorarne e difegnarne di nuove. 

Fu roño á ú loro primi Dilcopritori divife in un numero di fubordinate 
provincie, fotto norai dift imi; e cosí rimaíle fono da lempo immemorabi-
l e , con picciolilUína alrerazione. Ció nonoftante la diftribuziooe fatta ab 
antico deila térra della Scienza, appnnto come la diviíion della faccia del-
la térra e de'Cieli, é totalmente arbitraria ^ e potrebbe, non fenza uti l i tá, 
per avventura carnbiarfi. Se Aleííandro, Cefare , e Genigskan non íbíTero 
nel mondo v ivu t i , la divifione del Globo terráqueo farebbe fenza dubbio 
itata a fía i diverfa da que! che ora la veggiamo; e farebbe andará a un di-
preíío nel lo fteíío modo la cofa, nel Mondo della Scienza, fe non folie na
to un Ariítotele. I primi ripartimenti della Cognizione fu roño eguaimen-
te fcarfi, e mal delineati, che quei de'primi Geografi, per una íimile ra-
gione in entrarnbi : e tuttoché i futuri Baconi, i Cartesj, ed i Newton i , 
coll'aprir mío vi fentieri, portata abbiano molto piu lungi la Cognizion no-
fíra; nulladimeno i l rifpetto che portiarao agli antichi Avventurieri ed al
ia diviíion ñabilita, ha fatro che vi ci accomodiamo, mal grado tutti gi ' 
incomodi a i quali foggiace, e che sforziamo e diñendiamo le cofe , per 
far che ci quadrino le noftre ultime fcoperte. lo non so, fe giovato non 
avrebbe afiai piü alT aumento della Dottrina, i l buttar giü le divifioni an-
tiche, e mettere di nuovo tutto in comune, fotto un nome indiftinto: I n 
tale evento , le noftre Ricerche non íarebbono riftrette da confini si an-
gufti; ma portati faremmo ad efplorare un gran tratto di ricco paefe, ora 
condannato a giacer negletto, perché fuori del filiar o e primo ricinto. 

Arte, e Scienxj}, fono per veritá, voci d'ufo familiare, e di grande fí-
gnificato ^ ma dubito che fieno poco intefe: Lunga pezza íi fono i Filofofi 
afíaticati, per fpiegare e filiare la loro nozione, e la lor differenza ; ma tur
to i l loro fpiegamento a poco piü fi riduce, che a foftituire una nozione 
ofcura ad un' altra. I loro sforzi per lo piü han finito in qualche Defini-
zione aftratta, la quale piü tofto fparge ofcuritá , che luce nel foggetto 5 
ed efprime pochiffimo della fuá efl'enza, e de' fuoi fenomeni. Per venirne 
dunque a capo, dobbiam prenderci la briga d1 una nuova inveftigazione. 

Alia Scienza per tanto, fembra che appartengano quelle cofe, che pof-
fono gii uomini fcuoprire col I'ufo del fenfo, e del diícoríb ; tutto quello 
che rintelletto noftro giunge á fcoprire in virtü di quelia facolta , onde 
percepiamo le cofe e le lor relazioni, é materia difcienza: rali fono, le leg-
gi della Natura^ le affezioni de'corpi, le rególe ed i criterj del giufto, e 
deiringiufto, deila veritá, e deli' errore, le proprietadi delle linee , e de' 
numeri &c. La Scienza, in fat t i , é ció che rifulta dalla ragione e dal fen
fo, nel loro ñato genérale o naturale, come n 'é dotaio ogni nomo, e non 
giá modificati, o circoftanziati da venina cofa peculiare nella forma della 
mente di ciafcheduno, dagli oggetti, tra quali egli ha verfato, o dalle idee 
ch'egli ha prefenti a fe fteíío . In fomma la fcienza non é altro che una 
ferie di deduzioni, o concluíioni, che ogni períona, dotara di quelle facol
ta , p u ó , con un grado conveniente d'attenzions, vedere, e ricavare : ed 

una 
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una fcienza, cioé, una ícienza formata, n o n é p i ü , che un íiftema, od un 
compleííb di tali conclufioni, in ordine ad un qualche íingoiar fubbietto, 
regolatamente, e artifiziofamente efpofte con parole . Cosí una períbna la 
quale ha tutte le idee, efpreííe nelle Definixtont d' Euclide, e ne vede la 
conneííione immediata ne' fuoi A¡ f tomi \ della qual cofa , niun uomo, che 
intenda la fuá iingua, puó íupporfi andar privo \ dir fi puó, che abbia in 
poter íuo di formare, con Tattenzione e Tindufiria , tui t i i teoremi ed i 
Problemi che ne feguono : A Uro non ha egli da fare, fe non fchierare con 
ordine neila fuá mente cotefte idee, paragonarle infierne , a una per una, 
in tutti i loro caíi o cambiamenti, e trar fuora le immediate relazioni oííerva-
te nella comparazione, cioé la loro paritá, impariia&c. ed ottenute che fi 
fono cosi le loro mutue relazioni, loche fa uaafpezie di propoíizioni pri-
marie \ procederé a combinarle , e defcrivere le relazioni rifultanti dalla 
comparazione delle di ve ríe combinazioni. Con tal mezzo, fenza al tro aiu-
ro , che la pcnetrazione, e la perfeveranza, egli é capace di mettere a luce 
un numero infinito di propoíizioni , piü forfe , che non ha fatto Euclide: 
rifultando una nuova relazione, cioé una nuova propoíizione da ogni nuova 
combinazione. 

A l l ' Arte da un altro canto, appartengono quelle cofe? alie quali la ib-
la ragione non farebbe giunta; cofe, che fono fuori deldiretto fentiere del
la deduzione, e che richieggono una forma, od un piegamento diverfo del
la noftra mente, per vederle, o per giungervi. Chiamarfi potrian eífe, i r i -
íultati della ragione particolare o perfonale , a contradiftinzione delle pri
me , fe non che, una tale denominazione giudicara verrebbe men íilofofi-
ca. Piü giufto forfe fará qu i , i l confiderare la ragione , come modificara, 
o imbevuta di qualche cofa, nel temperamento, neli'umore , o nella ma
niera di penfare di una perfona \ ovvero come riftretta , o tratta fuor del 
íuo proprio corfo da aicune vilte, o notizie ad eíTa perfona peculiar!. —11 
divario che paíía fra i'una e l 'al tra, illuftrar fi potrebbe con quelio che v i 
é tra i ' ingegno, e 1' umore, o * capriccio ̂  de'quali , i l primo é una facol-
ta genérale d'eccitare amene e maravigliofe pitture neil' immaginazione^ e 
Talero e una facoltá particolare: quello é puro , ed aííoluto nella fuá fpeziej 
quefto é tinto di non so qual colorito eftraneo. 

Sembra perranto che 1' dae e la Sácn^a differifeano fra loro folamente % 
nel piü o meno di puritá: laScienza, é un íiftema di deduzioni, fatte dal

la fo-

C a p Y t c c i o é forfe la íbla parola Italia- irragionevolezza. Se in veee cTun-a fola vo-
na ; che fi poíía foftituire ají' Inglefe h u - ce fofíe lecito valerfi di molte per ifpiegar-
m o u r , benebé non affatto adeguatamente la , diremmo r che h u m o u r é un certo buoa 
q u e í t a fia fpstgata per qudla : imperocché guño particolare che hanno aícuni uomini 
cap-aceto include un' idea peggiorativa , cioé in moltiffime cofe , i l quale K rende ido-
^ c o í e qualche volta fatte ítnza ragione : nei a fpargere fopra gli oggetti co'1 quali 
P-r altro c a p n c a o fignifica ancora penfíero, verfano , e su tutte le loro opere d' inge-
í n v ^ t j p r i e ; fantafía vaga e brillante: le qua- gno certo brio, certa regolata facezia e va-

i mee COn mo¡te a!tre Comprendonfi nella - rieta , oade fi perfezionano nel lora ge-
parola ingitfc h u m o u r , eíclufane fempre la nere. 
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la fola ragione, e non determínate da cofa niuna forañiera , ed eririnfeca?. 
ad eíía : i ' A r t e , al contrario, richiede un numero di dati., e ái poflulati^ 
che deonfi procacciar da di fuori, ned' ella procede lungi gran cofa, fen-
za averne, ad ogni tratto, bifogno di nuovi. In un íenío , ób che cofti-
tuifce r Arte , é appunío la cognizione e la percezione di quefti d/iti : i l 
rimanente, cioé la parte dottrinaie , é della natura e della ícienza, e folo. 
fcopribile ad una ragione attenta. 

Su queíio lume, appare efier 1'arte una porzion della fcienza o della ge
neral Cognizione, coníiderata non giá in fe íleíia , come fcienza, ma re
lativamente alie fue círcoñanze, o appendici. Nella fcienza, lofpirito gua
ta direttamente indietro e innanzi , alie premeíTe , ed alie conclufioni v 
nell'arte noi guardiamo ancor di flanco, alie circoftanze concomitanti. La. 
fcienza , in fatt i , é , rifperto all'arte, quello che un'acqua corrente in un 
canale diri t to, fenza guardar altro che i i fuo progreíío , é rifpetto alia me-
defma acqua divertita dal fuo proprio corfo : e diípoíía in cafcaíe , getti,, 
ciilerne, ítagni, &c. Nel qual cafo , i l progrelib deli' acqua, non e conñ-
deraro in riguardo a fe fteífo , ma folamente in quanto concerne 1'opere,, 
od i lavori , ciafcun de'quali modifica.il corfo dell'acqua, e la fa de vi are. 
E'facile rintracciar 1'andamento deila prima acqua corrente. , daU' origine 
fino all 'eí i to, perché fcorre fenza interruzionema per quanto un fieíi in-
formato di queíio diritto corfo non potra fcoprire gli andainenü e i pro-
greffi della feconda, cioé della corrente divertita, perché egiin dipendono 
dal genio,, dall' umore e dal capriccio dell'ingegnere , che ha, dato i l d l -
fegno. 

Queíli fono alen ni de' differenti earatteri, o condizioni áúVArte^ e del
la Scien^a 5 ma vi é una diíFerenza tra eííe , anteriore a qualfivoglia di! 
qpefíe, e. della quale fono quefte , mere c.onfeguenze . L ' origine di tutte: 
íiaffene piü i n alto, nel principio dell'azione o dell' operazione, fpecifica-
to di fopra ; in particolare, fecondo che la mente, é od attiva, o pafíiva , 
in. riguardo ad. eííe . In quefta guifa , dir íi puó che. alia fcienza apparten-
gano quelle cofe, che folo vedi amo o percepiamo ; le quaii deri van© dalla 
natur^ e dalla coftituzione delle cofe , mercé la fola azion dell' autore di 
eiié 5 per fervire únicamente ai general! fuoi fini , efe i ufa ogni immediata 
azione , ogni inrervento noftro . Ed al contrario, quelle cofe fpettano alT 
Arte , dove una cota! fcienza o percezione viene modificata , ed appiicata 
da.noi a finí particolari , e ad occafioni proprie noftre . Quindi germoglia-
no le: varié differenze fopramentovate : imperocché le cofe d' arte fono me
ramente perfonali, come lo fono, fecondo la mifura delle naturali. facoltá 
dell'artefice , rifpetto alia quantitá ed al grado; e fecondo i l coloramento, 
e la forma, delle fue facoltá morali, rifpetto alia lor qualitá. La percezio
ne , anche delle cofe d'arte , é della natura della fcienza : di maniera che 
fin qiú , convengono 1' una e l ' a l tra fia eííe : e la loro diííerenza comincia 
folo , dal: fopranneftar che fi fa una maggiore modificazione , nella materia 
d i t a l percezione; e dal darfele una nuova direzione a qualche fine parti
colare .. Col; mezzo di che ,, ella diventa corredata d' un nuovo ordine di 
coiidizioni e di circoftanze , totalmente perfonali ; come fendo tutte fór

mate:,^ 
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mate , e adattate con la particolar mira , e intendimemo deli' artefice , e 
guidate íecondo i l fuo particolar^ grado _di cognizione e defteritá: lo che e 
effetto d' una ferie particoiare d' oggetti , e d'un particolare organismo di 
corpo. In una parola, nell'arte vi é una mira, o un motivo morale, cheí i 
foprasgiugne alia natural ícienza, o cognizione; i l quai motivo, é i i prô -
prio principio, primum mob'de áá \ arte: la percezione é la fuá materia; ed 
alcun membro del corpo é i l fuo órgano , o lílrumento. E da un tale mm* 
vo principio &c. germoglia un nuovo ordine di percezioni fecondarie, ana-
loghe alie naturali, ed aile primane . — I l tutto dunque qua firiduce; che 
la fcienza nafce da un principio naturaie , 1 arte da un principio morales 
ovvtiro ancora , ficcome le cofe morali fono pur naturali in un fenfo, dir 
pofíiamo che la fcienza fía d'origine divina; i'arte di un origine umana. * 

DifcuíTb che abbiam la natura ed i caratteri deli'^zm? e delia Scien^a ̂  
rimane di ílabilir la nozione del TERMINE Ü Arte ; efprefíione cosí poco 
intefa, quanto alcun'aitra cofa in un linguaggio. — OlTervammo, che Arte 
e Scisn^a^ fono denominazioni deila Cognizione, fotto queíto o queir abi
to i e che le parole fono rapprefentative delle diverfe lor parti . I I giro e 
l'eftefa intera delle parole , in tutti i lor cafi, fupponefi equivalente aii 'in-
íero fiftema delia poffibil fcienza, avvegnacche quella ch' e amale, ne fia 

fola-

* QueíU d o t t T i n a pare clie gut i a térra 
k definizione Ariñotelica dell' Arte : A r s 
e í l h a b i t u í m e n í ñ c u m r e B a r a t i o n e ef fet t i -

V í l f , un habito delia mente operativo , íe
condo la reíta ragione ; la qual definizione , 
a prima vifta , fembra eífer prefa da una 
confiderazione parziale del foggetto . Se e 
folo e fingolar carattere, o condizione dell' 
Arte , procederé fecondo la retía ragione ; 
quanto piü pura é queíla ragione , tanto 
piu perfetta é 1' arte. Ma , in alcune arti , 
appare che poce la ragione ci entri 5, e t a n 

to meno , quanto cotefte arti fono rh mag-
gior purita e perfezione . Cosí avvien nel-
la Poefia ; uno che íntiaprenda di fare un* 
nde , o un poema épico , appoggiato alia 
forza e al valor delia fuá ragione , andera 
miferamente errato , e failito : tut t i i fuoi 
sforzi non lo porteranno piíi in la , o piu 
fopra dell' umile sfera delia verfificazione , 
dove dovríi contentarfi di afpettare un im-
pulfo d' altra fpezie . Tartt' é lungi che la 
ragione moñri la fírada, o fia guida al poe
ta , che appena ella pub venir dietro in 
qualche diftanza $ fleché non fu perdura di 
vifta . 11 principio di mozione é evidente

mente non so qual altra cofa, plh tofto ché 
la ragione ; altrimenti , i pih grandi Filo-
íofi larebbono migliori Poeti , e vice ver
í a . A l contrario , i piü di noi han contez-
za di gente aííai debole nelle loro facolta 
razionali , e forte non per tanto e pode-
rofa nelle facolta poetiche. La Poefia é un^ 
appendice , o pertenenza d' una ípezie di 
pazzia , e perb paífa , appreffo i Medici 
per un fintoma di eíía . Cib non fi pren
da gia per un rimprovero , o per una cen-
íura , che da noi íi faccia a 'Poeti : una mo
derara dofe del {AMI-KOV KÚSOS , non é una 
cofa fprezzabile ; un uomo , che íiede in 
cotale fchiera, trovafi in molto buona com-
pagnia ; ed ha fvelatamente a canto alcu-
fii de' maggiori Filofofi , de' legislaron , e 
dortori di tut t i i fecoli S E" notabile , con 
quale rifpetto , e riverenza foffer dagli an-
tichi trattati coloro-, che erano foípettati 
d' un tocco di tale pazzia : i l nome fteíTo , 
onde chiamavanli , inchiude un' alta vene-
razione , e l i mette , dirb cosí , su la ío-
glia di Giove f . Una delle lor piíi comu-
ni appellszioni, n u m i n s a f f í a t i > é , nel rae-
defimo ttmpo la piü giuíla e la pití filo 

fofi-
T ©eo^omíf, EvSwaTM , E ^ o t r ^ , OÍOKÍ,™ > Ey^ej/, Ket^xoi , Ec í la t ic i , Phrenc 

t i c i , P y t h i i , S ider i i , &c. 
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folameme una picciola parte^ vale a diré, che poche delle poffibili combí-
nazioni fono giá fatte, o mai ñ faranno. 

La mata lía delia cognizione é tutta dunque ravvolta e rifhetta fra ií corpo 
delle voci: lequali pero non ne portano eguaíi porzioni. Eílendo le voci o 
parole, fattura noftra, noi ce ne íiam ferviti a dovere, e n'abbiam fatte al-
cune piü, altre menofignifícanti, a noílro talento: alcune corrijponduno ad 
ampie provincie, altre a piccioli diftretti della Cognizione. Infatr i , Tordi-
ne, con cui giungiamo alfapere, ci ha porta l'occafione di fare una fpezie 
d'afíbr ti mentó, neila materia del fcibiie, Ayvegoaché la mente vegga foio e 
apprenda individui, che fono i foli e proprj oggetíi di ella ; nondimeno ella 
ha iipotere di combinarli e di complicarii infierne, per cómodo fuoproprio: 
e quindi i i fuo progrefíb da'particolari agenerali diriva, e dal femplice al 
compleíío. Qiiindi noi venghiamo ad avere parole di tutti gli ordini, egra-
d i , dalia femplicita dei l 'á tomo, fino alia mole complefía dcll'univerfo. Bel
lo é feguitar le tracce della mente, fecondo ch'ella va accozzando infierne le 
fue idee, e dando nomi alie diveríe parti, o í í e r v a r e p e r efempio, corn'ella 
procede dalia idea femplice del penfiero, fino alia piíi comporta, epiü com-
prenfiva della cogn'tT^one, daquefía alia fcienza, di qui ai fcisntifico SÍQ. Af-
fai poche ii) vero fono delle noñre parole, quelie ch'efprimono idee fingola-

r i o 

Sembrera forfe üranamente detto , che in 
tutt i queíii fí írovi precifamente un princi
pio della medefima fpezie . Siam foli ti con-
Í! de ra re i l predominio della Fantafia ne' due 
primi , come coftituzione ; negli u l t im i , co
me malattia; ne' primi ell' é folamcnte oc-
cafionale i negíi altri perpetua : negli u n í , é 
arbitraria, ed invincibile ; negli altri limita-
ta , e riftretta . Da un canto, fi fofpigne e 
va i l naviglio per neceflita , come privo di 
farte, di gomene, e di anchora, che lo r i -
tenga ; edall 'al tro, naviga e corre per ifcel-
ta propria, e perché trova i l vento favora-
bile , ed i l viaggio defiderevole . Ma tutto 
queíio íi riduce a una diíFerenza di poco piü % 
che nel grado , tra le finzioni del Poeta , 
e quelle del Lunático ; i l principio moven-
te é in ambedue V ifteífo , avvegnaché íie-
no varj gli effetti . Sebben manca un' ap-
propriata bilancia ed accordo tra i l potere 
della ragione e dell' imraagínazione , pur 
non olíante , elleno ritengono la lor natu
ra : íiccome appunto i l vento é 1' iíkffo j o fía 
che il pilota diriga o no i í t imone . 

Queíia dottnna é apertamente foftenuta 
e favorita dagli antichi ; i quali , per al-
cuni con t i , par ch' abbiano avute piü chia-
re e piü giufte nozioni de' raoderni; perché 
crano meno imbarazzati dal gergo , e da' 

ra f f i -

fofica , che penfar fi poflfa . In fatti , una 
porzion di furo re , e di entuíiasmo , appo 
Joro , fi tiene per una condizione a Ubi uta-
mente neceíTaria , a poteríi alzare fopra la 
folla c fopra i l volgo degli uomini . Aggiu-
gner poíliarao , che i Poeti üeíli hanno , 
ben cento volte , efpreífamente attribuiti 
tu t t i i loro piü grandi e piü felici penfie-
n , ail' entuí iasmo, all ' eftaíi, ed al furore 
c lo fann' implícitamente , quafi in ogni 
opera che ferivono ; fendo loro pratica co
lante , prendere un fórmale congedo dal 
común fenfo, ful bel principio de'loro ver-
fi , e chiaraare per loro futura guida una 
Mufa ; lo che , per parlare fuori dello üi-
le poético, é lo fteífo che diré , che fi ab-
bandonano e fi confegnano alia direzione 
del genio , e della fantafia , cui gia trova-
no in lor prevalere, e fare gran forza : in-
fpirati cosí , nova fcena d'oggetti fi para lo-
JO d'innanzi; s'alzan caftelii fopra caftelli: 
e' veggono cofe , agli occhi altrui invifibi-
3 i . Da ta! predominanza dell'immaginazio-
ne, nafce cib che noi chiamiamo n O I H 2 I 2 , 
fattura, creazione, cheécomune a tutti gli 
uomin i , in un maggiore , o minor grado : 
poca parte ne hanno iFi lofof i , una grande i 
Poeti i appena niun'altra cofa che queña , i 
Lunatici , od alterati« 



P R E r A Z I O N E . X X V 
ri n femolici La ragione ñ é , perché, ofíervando noi prevalere certe re» 
\ l 7 \nm tra le diverfe idee, come tra la caufa, e l'eíFetto, tra ilfoggetto, 

1' rrributo 3cc. non tanto le confidenamo aííolutamente e indipendeme-
e k atino • mente, 

raffinamenti della doítrina fcolaílica. La Fi-
lofofia, appo loro, era d' un grado piíi fem-
plice, e piu ovvia , che tra noi ; la natu
ra non era per anche coperta e naícofta 
fotto tante elucidazioni ma porgeva di sé 
piü famüiari , piu frequenti, e piíi proffime 
v iñe . Ora i l divino Platone nel fuo Fe-
dro, aííerifce, " che 1'entufiasmo e la paz-
„ zia , fono una fleíTa cofa ; „ ed ha un 
lungo, e forzofo ragionamento, per prova
r e , che cosi eíferdebbei e fra le diverfe fpe-
zie d' entufiasmo , efpreífamente egli anno-
vera la poefia . I n f a t t i , i l mimnov , ed i l 
fiowTiKov fanno due de'raraí principali , nel-
Ja fuá divifione dell' entufiasmo, o dell' in-
fpirazione . E Plutarco benché divida 1' en
tufiasmo un poco differentemente da Pla
tone , non oííante s' accorda con eííb nel 
farne la poefia una fpezie . E fin i l piu 
circofpetto e cauto di tútti i Cr i t ic i anti-
c h i , Longino, dichiara , " che i l Poeta é 
3, poffeduto da una fpezie d' entufiasmo , 
„ che egii crede realmente di vedere c¡6 
„ che defcrive : e lo rapprefenta agli altri 
„ cosí , ch' eglino puré prendon i ' entufias-
3, mo , fi trafportano, e veggono egualmen-
3, te le cofe " . i\ggiungafi, che , parlan
do degli Oratori , egli non fi fa fcrupolo di 
fervirfi di lívéj^u tvüvmuTiKov , per finoni-
mo di iiuviu.. 

I I principio adunque dell'arte della poe
fia , é qualch' altra cofa fnori della ragio
ne; ed io non conofco alcun'arte, che ab-
bia p iü , che la Poefia, uella natura e dell' 
eífenza d'arte; niuna, che formi , fabbri-
c h i , e producá cofe si belle, e si fode, o 
snmprovvife; lafcoltura, l'architettura, 1' 
agricoltura ec. fono art i , ma in un grado in-
fenore. E cib non oftante , fe volgeremo 
totalmente da un altro lato la cofa , appe-
na ci apparira che la Poefia abbia punto in 
se dell arte, ma la credererao pih £ofto tut-
ía opera della natura, i l cui i l penfiero e 
FU' ÍO umano 1131100 Ia «linor parte . 
t - ' l ¿ prodotta da un principio fuperiore a 
quello della ragione , cioé da un' azione 
piu immediata deli' Autore della natura 

Tom, I . 

Ma lo fleíío potrebb' eífer detto della piü 
parte dell' altre arti \ e quando noi dicia-
rao che i'arte produce effetti , intendiamo 
che lo fa la natura. L ' immaginazione del 
poeta fi pub confiderare come un Campo, 
in cui l'Autor della natura produce una fi
la d' oggetti , che non efiítevano prima : 
donde poi forgono nuove immagini , quafi 
nuove piante, giuíla lepofie leggi del Crea-
tore ; tanto fertilc é i l grembo della na
tura ! Nuovi mondi innumerabili emergo-
no e fpuntano da ogni particella d'un mon
do vccchio. 

Le arti fattive , come piace ad alcuni 
chiamarle , cioé quelle dalle quali proven-
gono effetti permanenti , confiderar fi pof-
fono , come tante nature fecondarie e de-
rivative , venute, per innefto , dal vecchio 
tronco ; e germoglianti, o , dirb cosí sbuc-
cianti da quefta o da quelia parte di effo . 
Q u i , a prima vifta, T uomo appare in al-
cun che , con la qualita di Creatore ; i l 
pote re del vafaio fopra la fuá creta , recafi 
per un' ombra o firailkudine del potere del
la Divinita fopra 1'opere fue : ma puré i l 
vafaio é folamente accefforio, od occafiona-
le alie fue proprie fatture . La Natura , cioé, 
i l potere o principio dell' azione e del mo
to , a cui fíam debitori di queda mole v i -
fibile, e di tutte le apparenze e mutazioni 
di cífa , adopera con leggi certe , le quali 
neceffariamente producono differenti effetti, 
giufla le varié circoftanze delle cofe : cosí 
un globo di vetro, velocemente aggirato in
terno al fuo aífe, e fenclo applicaía alia fuá 
fuperficie una mano, divien cáldo , manda 
fuor luce, attrae corpi , &c . vale a diré , 
ch' egli diventa un corpo caldo , luminofo , 
elettrico, quantunque prima non aveffe al-
cuna di queíle proprieta . Cosí la polvera 
da fchioppo , maífa d' una materia ofeura , 
inerte e fenza moto , venendo toccata fol-
tanto con un carbone accefo, fcoppia fubi-
to in fiamme ed in f u m i , con romore ; e 
talor fa fe repola re ed aprirfi una rupe , o 
fofpigne e gitta in una direzione paraboli-
ca una palla, ed egusglia al fuolo una tor-

d re, 



X X V I P R E F A Z I O N E 
mente , quanto fotto tali circoñanze, c relazioni, Tuna verfo dell'altra. La 
grande proclivitá e facilita dello fpirito , a combinare Je fue idee , e a dar
le cosí o riceverle in fommc o pezzi , ci ha lafciato averne pochiflime di 

fem-

re , cd altri fortl t á ' i ñ t ] . Ora quivi non fuc-
cede cofa , che non fia in confeguenza del-
le Leggi preñabiiite , le quali han voluío , 
che ii globo e la polvere ogni volta che per 
qualche mezzo fannofi cadere fotto tali e 
tali circoííanze, diano tali apparenze. Non 
v i fono due corpi in natura piu differenti 
i ' un dall' altro , di quel che fia i l corpo 
medefimo da sé fteífo fotto difFerenti cir-
coííanzedi contiguita , o non-contiguita con 
qualche altro corpo , e. gr. con una fcintil-
la di fuoco . Ma ambedue gli ñati fono e-
gualmente naturali; e v i debbe effere una 
Icgge della natura , per produrre le appa
renze d' uno flato, egualmente che per quel-
ie deir altro. Ora T operazione d' un uomo 
íi riduce a quefto, che egli ha in poter fuo 
di meítere i corpi va quelle c ircoñanze , 
che neceífarie fono per fare che quefta o 
quella rifpettiva legge l i colga ed abbia pre-
fa fopra di loro. Equeí lo da noi fi chiama 
arte ; e, per tal mezzo , noi poffiamo pro
durre gran numero di cofe , o recarle in 
atto , che altrimenti farebbono rimarte in 
una non-entit^, eterna . Dir fi pub che V uo
mo le crei , ma non in altra guifa, che co
me crea lo Speziale la gonfiatura col vefei-
catorio , o i l Giardiniere i l pomo ; cioé , 
quegli effetti neceífariamente farebbono pro-
venut i , dalla medefima pofizione delle can-
taridi e della cute , e del pollone , e del 
tronco , eziandio fe non v i foíTe flato né 
i'peziale né giardiniere nel mondo. 

N o i poffiamo perb definiré , le opere o 
produzioni dell' arte eífere tut t i que' Feno-
meni , od effetti, i quali non farebbono na-
t i , fenza l ' azione e V intervento deU' uo
mo . Ma é da diré foltanto , che l ' uomo 
operi, o intervenga, quando egli cib fa nel 
fuo proprio principio, fenza efTere moflo, 
o diretto da alcun potere eñerno ; cioé in 
quanto va imraune dall' influenza di quai íi 
voglian neceíTarie leggi della natura , che , 
comunque rimotamente, concorra a tale ef-
fetto. D i maniera che fe, come alcuní Fi-
lofofi hanno creduto, non foííe 1' uomo real
mente e veramente un ágeme libero , non 

v i farebbe nel mondo arte , nel fenfo qui 
da noi intefo ; ma l'arte farebbe folaraente 
un neme dato a quel firtema, o a quella. fe
rie di effetti, a' quali i 'uomo fi faceífe per 
natura, edalla natura guidato, fervire; ed 
ella fi potrebbe con egual ragione attribuire 
a quegli effetti ai quali ferve qualunque al
tra natural creatura, o produzione . 

N o i veggiamo dunque , fin a quai fegno 
abbia l ' uomo parre ed azione nelle produ
zioni dell' arte . La natura ha cosí difpofte 
le cofe, che i noñri conati fien come mez-
zi acceíforj alie leggi, acciocché elle abbian 
luogo , Si che ne nafcano gli effetti . N o i 
fiamo parte della catena , per mezzo di cui 
T eífetto é conneífo alia csrgione . I n poter 
noftro fono le circoüanze , dalle quali que-
ñ e o quelle leggi dipendono ; e fin qua di 
noi fi pub diré , che fiamo attivi , nel cafo 
dell 'arte; fupponendo, che non vi fia altra 
cofa piü lontana, o piu alta; eche la cate
na da noi finifea : in una parola , chelano-
ftra azione non é fubordinata , ma collatera-
le a quella deU' Onnipotente. Che fe v i ha 
dell' altre leggi fuperiori, che r i guardan que-
üe medefime circoftanze, eche in poter no
ftro non fono ; cioé , fe le circoftanze necef-
farie per le prime leggi , fono elleno ñeífe 
fuppofte gli effetti di leggi neceífarie , e V 
opera immediata della natura; l'azione no-
ftra allora fvanira, e andera a finiré in nien-
te . I I piu che fi potra diré di noi in tal 
cafo , é , che fiamo attivi in riguardo all* 
une, e paffivi in riguardo al i 'al tre, i l che, 
a'piíidegli uomini apparir dee una fpezie di 
contradizione. La ftatua non pub eífere for-
mata, fe non v i concorre la noftra inclina-
zione e volonta ; tanto da noi dipende Ja 
fuá efiftenza : ma le noftrc inclinazioni r i 
guardo alia ftatua, fon elleno del noftro pro
prio fondo , o pur forgono naturalmente , 
in confeguenza dejl'apprenfione delbene, e 
dell'avantaggio nel foggetto ? cioé una cofa 
qualunque ella fia, appar ella a noi buona e 
vantaggiofaaífolutamente, e di per sé , o pur 
folo , in quanto ci fi rapprefenta tale dal 
Creatore .? E defideriamo , o feguiamo noi 

cote^ 
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femplici, voglio diré, pochiflirm no mi, che dinotino foltanto un' idea . Le 
parole, átomo, Qpunto matemático, inchiudono comunemente diverfe idee; 
a caeion che fiam condotti a prendere in confiderazione del íbggetto i íuoi 

attri-

coteflo bene apparente , per forza di qual-
che principio, e tendenza ch'e in no i , tutt 
altra da queila che alie fue Leggi dobbiamo, 
o pur no ? La difíicolta fi riduce a queño : 
fe fra le noñre facolta d' apprendere , o di 
volere , ed i loro refpettivi oggetti, fievi al-
cuna relazione dalui non creata? Se da tai-
uno veniífe detto , che quefta relazione ap-
punto coüituifce la facohk ; e pero termi
nare qul la queñione , fe da Dio o da noi 
ílen le facoltadi noftre: cioé , fe íieno elle-
no le cagioni di fe fteífe ; fofpetterei di qual-
che fofisma in tal cafo , per difcoprire i l 
quale io non ho al prefente penetrazione che 
b a ñ i . 

Ma avendo noi delineata c o s í , e rintraccia-
ta fin ora V azione dell' uorno, lafcierem di piü 
ragionarne ; e dalle arti fattive , ci faremo 
da capo alia confiderazione delle at t ive; cioé 
paíferemo da quello che fa 1' arte fuori di no i , 
aquello ch' ella é in no i , o piu tofto, dal
le arti , la forgente delle quali é fuppofla 
in noi fteííi , e che procede alP eflerno ; a 
quelle la cui forgente pare fuori di noi , e 
operano nell' interno ; cioé da quelle che for-
gono dalla noílra oífervazione e ragione , 
dirigentici nell' amminiftrare occafioni alie 
leggi efficaci e üabilite nel mondo efterno ; 
a quelle che feorrono dentro la noüra im-
maginazione , e fomminiñrano occafioni alie 
leggi che han piede e forza nel mondo in
terno . Ricerca che forfe ne portera , dove 
meno i l Lettor penfa j ma che porgera una 
clucidazione ben ampia de'principj di fopra 
flabiliti ; e ci guidera a contemplar piu da 
preflb , e piu entro, non fol 1' origine e la 
cagione dellaScienza , edell'arte; ma la na
tura ed i l grado dell'azion noüra e della no
ílra paífione in eífe. 

Toccato %\\ abbiamoqualche cofa interno 
alia Poefia ; non per cagion fuá , ma come 
per adattato efempio, ond'illuftrare la natu
ra dell'arte. Ella forma i l piíi baffo, ed ul
timo articolo nella noñra Anal i f i , epub ef-
¿ \ l ^on.fiderata , come I ' efirema nella fcala 
dell A r t i ; eífendovi un tal quale progreífo 
tíal cominciamentodeir analifi medefima, al 

fine . Principia ella dalla prima materia del
la Cognizione, cioé dagli oggetti comuni de' 
nofiri fenfi ; e procede per le varié raodifica-
z ion i , alie quali foggiacciono mercédell 'al-
tre facolta, cioé dellaImmaginazione edel
la Ragione, finattantoché quefii fenfibili og
getti diventano talmente noftrí proprj, tal
mente aífimilati a no i , e dirb cosí umaniz-
zati , che fono parte di noi fieíTi, e ubbidífco-
no e prendono direzioni dal voler noflro, e fer-
vono a tut t i i noflri proponimenti e a tuí te 
le noüre mire; delle quali , quefla di produr-
re immagini, efar favole, e, in un Cenfo, 
la piu infigne e cofpicua, in quanto che da 
tenuiíTimi mezzi, e con leggeriffirai sforzi, 
nafeono quei effetti grandiífimi. I l Poeta non 
fi agita né ñ muove, che poco o milla bifogna ; 
ma la natura coopera cosí fortemente con 
l u i , che quel poco baña anche per far nuovi 
mondi. Ed in vero, i l Poeta, pare che fie-
da, per fpiegarmi cosí , piuda vicinoal fontc 
dell'azione, che gil altri uomin i ; ech'egli 
abbia folamente da fare co' generali, e piu al-
t i principj di eflfa, che dirigono edominano 
gran numero d1 altri fubordinati, de' quali or
dinariamente egli punto non penfava. Quel
lo che noi diremo della Poefia , aver^ dun-
que luogo proporzionalraente in tutte le altrc 
arti i ed a quefta noi ci fiamo attenuti foltan
to , perché 1' influenza o 1' infpirazione é qul 
piü apparente, epitopalpabiie. I l principio, 
o lo fpirito della Poefia , pub diríi che fia 
quello dell'arte in genérale*, e q u i n d i é , che 
parecchi Autori non fanno diíficolta, dicre-
dere inventori di tutte 1' arti i Pceti: una tal 
lode la veggiam data ad Omero, d'eíferegli 
flato i l padre di tutte l ' a r t i . 

T u t t i confeífano , che la mente fia paf-
fiva, in riguardo alia materia dell' arte del
la poefia : né per provarlo é meftieri d i ci
tare i poeti; niun vero poeta ha mai poftá 
in dubbio la fuá infpirazione: fisa, che t u t -
to i l loro fiflema é fabbricato su la finzio-
ne , E quindi hann' origine le favole di^f-
pollo e delle Mufe, ü Elicona, e d i Pamaf-
f o ; i fogni di P indó , e le donielle ¿tonie : 
raa i Fi lofofi , ed i c r i t i c i , l i favoreggiano 
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attributi, e le fue relazioni: Q.umdi é , che coníideriamo Vátomo , come 
duro, grave, cd invifibile; come principio dellafiüca grandezza; come con-
corrente alia coñituzione de' corpi, ¿ce. Fin le flefíe primarle qualita, la 

d ii-

col lo rvo to , edatteftano !a loro infprrazio-
ne, in termini fortiííimi. Platone prova a 
dilurtgo " che tutta la Poefia é per irame-
„ diata Ifpirazione divina r nel proprio 
„ e letteral fenfo della parola " . Ariñotile 
55 lo conferma; " hhov » woivaií, la poefia 
3» viene da divina infpirazione . u E Plutarco 
dice la fteffa cofa di tut t i i rami dell' Entu-
fiasmo , del poético , del divinatorio, del 
bacchico, o coribantico , del marziale, ed 
erót ico: a tutt i i quali entufiasmi egü af-
ferifee , che rappellazione di ej^so-icírow, 
0 h9t(tTi%ov iruS®", egualmente s'adatta. N é 
quefto dicono folamente, ra a vogliono an
cora che 1' entufíasmo fia comunicabile da 
uno ad un' altro . Egli fi fpicca da poeta 
come dal centro, ed é difFufo i n g i r o , i n 
grado minore drintenfione, fecondo che piu 
Jungi da lui fi receda. Platone afferma, che 
1 px-la^oi, o fia coloro che cantavano e re-
citavano le opere de'poeti su'pubblichi tea-
t r i , anzi g!i fteífi fpettatori, erano tut t i di
vinamente infpírati, in qualche grado; lo 
che egli illuftra coll'efempio d1 un ago toe-
cato dalla calamita, che comunica la pro
prieta attrattiva ad unv altro ago ; quefto, ad 
un terzo; e si via v ia , con una diminuzio-
ne continua. N é qua finifee l'effetto, ma i 
profeffori dell'altre a r t i , come deliaScoltu-
l a , della Critica , e fin della rteífa Filofofia, 
prendono la loro fiamma e la loro infpira
zione da cotefto fuoco. Cosí Fidia confef-
sb chr eg!i venne infpirato a fare quella ma
rá vigl i oía ftatua di Giove Olímpico , dal leg-
gereOmero; e cosí Ariflotele pubdirfi effe-
re flato infpirato dal medefimo poeta per 
comporre la fuá immortaíe Poética : i l fí-
mile fu detto di Longino da uno ( * ) der 
noftri Poeti; che egli fu infpirato dalle Mufe , 
od animato dal fuoco d'un poeta. 

Ma dopo la poefia , ía Rettorica s7approf-
fima maggiormente, e participa allofpirito 
di quella : laonde Platone, nel fuo Dialo
go intitoiato Menone , permette, " che fic-
55 come diciamo , eífere divinamente agita-
35 t i , i P i t i i , i profeti , ed i poeti, cosí pur 
•) fi dica degli Qratori . " Aitrove egli ag-

C»> -Pope. 

gíugne, " che eglino fon certamente infpi-
„ rati da D i o , e patentemente iuvafati. u 
CoslDione Alicarna£eo riferifee " che De-
„ moílene fuor d'ofní dubbio era agitato da. 
„ un certo furore, eySucrtx . „ ed aggiugne 
„ che Tifteífo difordine dell'Oratore attac-
„ cava si faltamente gli Ud i to r i , chenere-
„ ñavano per comunicazione poífeduti, e 
„ trafportavaofi a fare molte cofe contro la 
„ loro propria ragione, ed i l loro giudizio. 
Ed Efchine, fuo dichiarato antagoniíla ene-
mico, confeíía la üeífa cofa . Non é bifo-
gno ch'io dica, riferirfi da Plutarco i l fimi-
le di Cicerone nelT efempio della fuá Orazio-
ne a Cefare , a favor di Ligario . 

Cofa fimigliante a un dipreífo é flata of-
fervata anche nell'azione di p regare Iddiot 
fon mentovati nelle Storie diverfi Ere t ic i , 
per avere invafati in quefta maniera i loro 
uditori . ** Hacket, gluñiziato per le fue be-
ñ e m m i e , fotto la Regina Elifabetta , dice 
lo Storico, " che avea rapit i , e trafporíatí 
3) tut t i quelli che V udirono nelle fue pre-
„ ghiere , e che ne convertí parecchi a lor 
„ difpetío: " e Sarravio racconta , che i l po
pólo era perfuafo , che „ Dio dirigeííe la fuá 
„ lingua. " S. Bafilio ftcíTo aíferraa, "che 
„ le noílre orazioni non fono rette néaccet-
„ tevol i , fin. che 1' ardore di eífe non ci por-
„ t i fuori di noi medefimi , si che Dio ci 
„ poífegga e ci cecupi in qualche maniera! 

ftraordinaria. „ E di qul é che i l dotto 
Cafaubono ílabilifce una nuova fpezie d'en-
tufiasmo, da lui chiamato, fupplicativo ̂  o 
precatorio. Per non dirne di pi í i , l 'Autore 
últimamente citato non fi fa ferupolo di an-
noverare , fin gli ordinarj diletti e beni, che 
„ fi ricevono dalle Paríate degli Oratori , de' 
„ Sofifli, de'Predicatori, &c. tra gli effet-
„ t i dell1 entufiasmo e dell'Infpirazione, co-
5, me queíli che dal mero fenfo comune non 
„ farebbon mai potuti nafcere 5 , . EPlutai*-
co , ed a l t r i , quell'ardore che fente il Solda-
to nellaBattaglia, voglion chefia della fpezie 
medefima che quello, onde fono infpírati g l i 
Orator i , i Profeti, ed i Poeti. 

Tutte le cofe fínoradette, ci danno poco 
roen 

»» Uomo crapio, e fanático, 
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durezza, la gravita, e íimili , tuttocché di lor natura femplici, fono tanto 
combínate con particolari circoftanze, efempigrazia, colla lor cagione j co' 
lor effetci &c. che i loro nomi non convengono a niente di mencompleflb. 

Ora, 

mcn che un Siílema , bañante , per render 
ragione de'fenomeni nel mondo morale, su 
principj deirentufiasmo: e puré fono queíli 
folpochi , tragrinfinit iefempj, deirirnrae-
diata azione, ed infpirazione delia Divini ta . 
Trovafi i l medefimo principio in ogni a r í e , 
in ogni invenzione, in ogni fcoperta; dove 
non vediarao alcuna naturale e neceflaria 
conneffione tra i l nuovo ritrovamento , e 
ció che fi fapeva in prima . Quello che 
non ha dipendenza immediata, o dalle no-
flre percezioni , per vía de' fenfi , o per 
vía di rifleffione , ci viene per lo veicolo 
de!!' Infpirazione, cioé dell' Immaginazione, 
imperocché quivi ella nafce. L ' Immagina
zione pub efiTere chiamata i l mezzo dell' 
arte , fíccome i l fenfo é i l mezzo de l l a 
Scienza. La facolta della ragione, non pub 
fare grandi fcoperte, non pub fe non pro-
gredire a paflb a paífo , fecondo che gli 
viene aperta la ílrada; e fe ella é a quai-
che paííb interrotta, o difcontinuato i l fuo 
progreflb , m fi ferma e non va piu ol -
t re . Ella é in fomma un principio l imita-
to , e fottopoílo ad anguíUffimi confini j 
laddove fembra che Tiramaginazione fia in
definita , e fe ne fiia tuttora nella mano 
del Creatore, per farne ufo occafionalmente, 
nella condotta , c nel governo degli uo-
m i n i . 

I I vero fié, che quando diciarao, la tal 
cofa é T effetto dclJ' entufiasmo , o dell'in
fpirazione i Cfavellando, come io intendo, 
di materie profane , perocché 1' infpirazio
ne , efempigrazia, de' Libri San ti , é cofa 
di affatto diverfa confiderazione , c fuori 
del noftro fcopo prefente ) cib non la trae 
fuon dall'ordinario corfo delle cofe: non la 
foggetta ad alcun principio difFerente da 
quello, percui le cagioni e gli effetti fi fue-
cedono 1' un V altro nel mondo fifiCo. Ren-
der fi pub ragione de'Fenomeni della Fanta-
fia, cosí bene come di quelli della Senfazio-
ne . Eglino hanno le loro leggi rifpettiVe, 
come le altrecofe, e vi fon foggetti: e fe
condo eífe leggi noi abbiam dell'arti e de' 
metodi corrifpondenti. Ed in vero tutta 1' 

infpirazione, di cui qul fi ragiona, pub cf-
fere prodotta fenza alcun grande feongiu-
ro . Se i l Lettore non prende offefa dalla 
novita di queda Filofofia, pub reftarne con-
vinto , e primieramente coll* efempio, che 
abbiam tra mani , della Poefia . 

L ' Infpirazione della poefia é d' una fpe-
zie pura e tranquilla; e non é meftieri di 
melt'artifizio ed apparato, per produrla in 
una immaginazione naturalmente difpofia. 
La confiderazione attenta di qualche ogget-
to intereífante, perlopií i é bafievole a far
la venire: e chi di queft'arte ha vaghezzaj, 
e ne fa profeífione, ha da poter feiegliere tal 
forta d'oggetti in tutta la natura: dove fe 
gli parano davanti le piu belle fiagioni, le 
piu amene vedute, le fcene piíi varié e di-
lettevoli, i piíipatetici oggetti . D i qui é che 
i l canto Poético verfa di continuo o fopra i 
„ folitarj ameni bofehetti, o fopra i l rifto-
„ ro delle frefc'ombre, o fopra gli Dei e le 
„ Ninfe , e fopra le fiarame o gli flrali. " 
Quanto non fi fvagano i Poeti e non luífu-
reggiano ne'prati , quanto non s'infíora-
„ no e non fi abbellano co'bianchi gigli ecol-
„ le pallide viole ? e'nuotano eguazzanone' 
,) limpidi rufcelli, e ne' profondi fiurni; e veg-
„ gon t o r r i , e merli , afeofe ed ingombrate fra 
„ i folti alberi. „ Cantan fovente , iCavalie-
„ r i , l 'arme, i feudieri e le difperate Don-
„ zeile. „ Poi Giofire , e Tornei , ed ar-
„ meggiamenti: orpompe, orfefie, orbaí-
„ ü e mafcheratc , e antichi Spettacoli, e 

t r ionf i : Cantan o di Tebe, e de' difeen-
„ denti diPelope; o della divina Troia i ca-
„ fi e le venture; le gefia d 'Arturo, e dell' 
„ ardito Cambufcan, ediCambal , e d i A I -
„ garfife ; e colui che prefe Canace per 

moglie " . Sequefli argomenti vengon lor 
meno, hanno fubito in pronto quanto v ' é 
„ nella natura di ofeuro e tenebrofo, di ter-
„ r ibi le , e di ammirando, e gia gia afpet-
„ tar fi potremo di veder „ fcoppiare il ful-
„ mine rofleggiante , o sfavillare il bifido lame 
„ po I terremoti eleprocelle fremono -
romoreggiano di rado in vano: e fe awien 
che tacciano;ecco alia mano „ i l gracchiar fu-

„ nefto 
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Ora , ció che chiamiamo termine , non é alero che " una parola la qua-

« le dinota un aggregato o íiftema d' idee intorno a qualche dato punto , 
w che V intelletto ha artifiziofamente complícate od aííbciate infierne , per 

„ como-

3, neíío de' corvi , o del bronzo notturno i l 
„ fuon lúgubre che su 1' umide fponde di un 
j , vaftolago, lento s'aggiraemugge. Egii i 
„ dell'ebeno funeño airombre, edalleacci-
„ gliate rupi ícofcefe e infrante, fuccedono 
j , orrende forme, edur l i , e profane vifle : e 
55_ Gorgoni, ed Idre e chimere " ? Immagini 
di cofe che movono eüremamente i fenfi, che 
portano lofpavento el'agitazione nellaFan-
tafia. E procacciatecosí le nuove idee, vc-
nendo a mefcolarfi e combinarfi nclla immagi-
nazione, conaltreivi preefiftenti, nuovief-
fetti nepullulano, in confeguenza delle Leg-
gi del Creatore: in quella guifa afFatto che 
fuccede fuoco , e fiamma , qualor fi me-
fcola lo fpirito di nitro , e 1' olio di ga
ró fa ni . 

DiíHngue Scaligero due fpezie di Síovri'tvToi j 
ó poeti divinamente infpirati : i primi fono 
quelli fopra de'quali cade 1'infpirazione , per 
cosí di ré , dal cielo fenza alcun penfamento, 
e niuna rícerca , o al piü , col mezzo della 
preghiera e delT invocazione, I fecondi, quel
l i , ne' quali é prodotta da' fumi del v ino . 
Tu t t o quello che fi richiede ne' p r i m i , é una 
irnmaginazione dilicata , e feconda , fufcet-
t ibüe d' ogni piu leggiera impreífíone, che 
accada venir fatta dallo fchieramento e pro-
greífo delle cofe; e pronta a pigliarfuoco al
ia menoraa fcintilla . Trovafi che le fuper-
íizie de'fluid! piu foíti l i , vengon tenute in 
un continuo moto , dal mero tremeré 
dell' atmosfera ; tuttoché a noi infenfibile ; 
né l'aria é ma¡ tanto in calma , che le fo-
glie del pioppo non fentano i l di lei im-
pulfo , e non tremolino , e non fi pieghi-
no al fuo leggeriffimo moto ; mentre altre 
richieggono, per effer moífe, unofpirarpiu 
gagliardo di vento; mapur queft'anche ce-
dono in una genérale tempefla; allor le in-
tiere forefle indiíferentemente fi fcuotono ; 
e perb leggiamo nella ftoria antica, d'inte-
re nazioni tutt1 in un tratto forprefe dal fu
ror poético. V i ha poche citta della Grecia, 
fenza né pur eccettuarne Atene medefima , 
con tutta la fuá Filofofia, che in un tempo 

o in un'altro non fienofiate foggette a que-
fti epidemici entufiasmi. 

Abbiarao gia oííervato, che 1'invenzionc 
é i l principio, o la forgente della poeíia: un 
eccellente poeta del noítro fecolo aggiugne, 
ch 'e l laé quella che fomminiftra all'arte tut-
t i i fuoi materiali , e che fenza di eíTa , lo 
fleífo giudizio non pub, al piü , fe non fare 
un faggio furto od una prudente ri í irata. Ora 
quefta facolta dell'invenzione, non é a l t r o , 
pe r lop i i i , che una certa delicatezza, o faci
lita di cogliernotizie, e far nafcer penfieri da 
ogni lieve cenno : o almeno almeno , quel 
che da noi fi dice inventare, rifulta e nafce da 
qualche cofa, c h e é g i a i n no i . L ' invenzio
ne non produce nuove idee femplici, le qua
l i venir non poffbno nell' intendimento fe 
non per mezzo del fenfo o delToíTervazione: 
ma 1' invenzione fa , che dalla ricordanza di 
certe cofe , cioé dalla comprefenza di certe 
idee nella mente, nafcan certe nuove imma
gini o pit ture, fecondo l'ordine delle cofe. 
La viva e mobile fantafia , é guidata , in 
diverfe occafioni , a compor le fue idee ; e 
molte di quefte cosí ftranamente e ardita-
mente , che prendiam le fue produzioni per 
cofe nuove; e si ci pare d'inventarle, per
ché prima non efiftevano in quella forma ; 
niente piu di reale invenzione vi é nel poe
ta , che nei tapezziere , o nel lavoratore a 
mofaico , che fchiera in si fatta guifa , e 
combina i varj materiali colorid , che alia 
man gli vengono, che ne forge un tutto , o 
una pittura, in prima non efiftente. 

I I Lettorc , a cui reftaífe qualche dubbio 
circa di c í o , non ha che da pigüarejn ma
no la prima opera di poefia , che gli fi ap-
prefenta , per eífer convinto, che tutto quei-
l o c h ' é n u o v o , e patético in eíía , altro non 
c che compofizion nuova , e nuova combi-
nazione d' idee fenfibili . Nel l ' Allegro , e 
nel Penfterofo , due delle piü poetiche com-
poíizioni, nel noü ro , e forfe in qualunque 
altro Linguaggio , quanto é facile rifolvere 
tutto quel che v' é in eífe di mágico , dirb 
cosí j e che rapifee, in nuovi e duri accoz-
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„ cómodo delle fue operazioni (6 . Ovvero , egli é „ una parola , la quai 
,9 comprende diverfe idee fotto una certa relazione deU' una coli' altra, coa 

che á rapprefenta qualche complefía parte di cognizione ali' intelletto , 
35 per 

e decentemente mezzo veflita, gime alia cae-
cía . Perdirci, che una bella mattina di pri
mavera accompagnata da un'aura gentile» é 
fommamente dilettevole : ecco fubito u Ze-
5, firo che fcherza con Aurora; e che aven-
3, dola trovata una volta nel me fe di Mag-
„ g i o , fopra un letto di turchine viole , e 
„ di rofe appena sbocciate , umide di ru-
„ giada, riempille i l grembo d' una bella fi-
„ gl ia , chiamata nel Cielo Eufrofine, e su 
„ la térra Allegrezza " . Come s' accorda 
colla natura delle cofe che un reípiro , o 
foffio d' aria fen giaccia colla prima ora del 
giorno , e che da una verde copería data 
cosí , venga alia luce a fu o tempo una 
paífione deU' animo ? I n verita , V infpira-
zione del Poeta bene ípeflb a poco piu íí 
nduce , che a raccontar cofe naturalmente 
incompatibili . Egli non inventa gia , ma 
fo! traspone ; né ha i l menomo potere di 
muovere , fe non fe quello che in luí dir i-
va dalla novita e dalla ñranezza delle fue 
combinazioni ; alie quali niente v i ha che 
fi conforrai nell' ordinario corfo della natu
ra . Per finiría ; fe i ' invenzione correda L* 
arte, la memoria correda 1' invenzione : e 
dallafenfazionc écorredata la memoria, do-
ve qualunque cognizione originalmente co-
mincia. E tutto i l progreííb della cofa aitro 
non é finalmente che i'azione o l'operazione 
della delta, in una ferie di Leggi. 

I n quanto alia feconda fpezie de' Poeti , 
ne' quali 1' infpirazione é eccitata per mez-
zo del vino , Caíaubono non regge a que-
Üa nozione ; e giudica che fia un' altiffi-
ma empieta , fu p por re che un uomo poífa 
eífere divinamente infpirato, per mezzo de* 
fumi d'un liquore. Ma io non so bene, fe 
lo fcrupolo di quefto Critico erudito e faggio, 
fia per avventura fondato fopra un falfo con-
cetto della cofa . Se poneScaligero, che i l fu
go dell' uva eíferpub un mezzo od una con-
dizione neceífaria per far che abbian luogo 

le 

A Z I 

Ovvero 
O N E . 

egli é „ una 

zamcnti di varié immagini , per lo piü ro-
manzefche e felvaggie! Chi pu^ contenerü 
a quefle efpreffiom * ? I l placer, che e ru-
s, gofe cure appiana, e i l R i f o , che g l i j i e -
„ ne guardato 1' uno e l 'altro fianco. Cm-
„ tia che guata per le feífure d'una nuvola , 
„ mentre i venti a guifa di culla , agitati 
„ fuonano un grave ürumento da flato; nel 
„ fentire l'allodola cominciare i l fuovo lo , 
„ e cantando rendere attonita 1' infeníibíl not-
„ te ; od i l gallo con vivace fuono , fcuo-
„ tere dalia coda le tenebre leggiere : o in 
„ udire icani da caccia e i l corno, con gra-
„ ve firepito fvegliar dal profondo fonno, o 
„ vedereceneri mezzo accefe per la flanza, 
„ infegnare alia luce a contrafare un fievol 
„ bagliore. Oleftoriate fineftre riccamente 
„ adorne, fcagliar una buia rcligiofa luce. 
„ O finalmente in udire Orfeo cantar ñridule 
3, note, chefannofcorrere lacrime di ferro 
5, su le guancie di Plutone . 

La Perfonificazione, che tanto fieflende, 
ed é di tale importanza , che viene credu-
ta 1' anima e 1' effenza della Poefia, é un am
pio fonte di nuove immagini . Col mezzo 
fuo , non folo combinanfi e leganfi affieme 
diíferenti oggetti, ma fin differenti roondi, 
e fifterai ; e quello che appartienc ad una 
fpezie di Eíferi, e. gr. all ' uomo , viene at-
tribuito ad ogni altra i occafionalmente in-
veílendofi ogni oggetto , si del fenfo come 
della Fantafia, di tut t i i caratteri, e di tut-
te le proprietNa che all' umana fpezie appar-
tengono. Cosí una frécela diviene impazien-
te , e ha fete del fangue di un neraico, o r i -
tarda i l fuo vo ló , e fi ferma a mezza Ora
da, lenta e ripugnante a portar morte & c . 
Cosí i l Rifo ch' é un'azione del corpo rap-
prefentafi da Mil ton coraerídente egli ficíTo, 
c che fia quafi per fcoppiare &:c. La Luna, 
ch' é un planeta, rapprefentafi da capo a piedi 
di abbigliarnenti e di gaíe fuperbamente orna-
í a , e di bel nuovo coperta i l capo d' un velo , 

cfc!^!^!2.10".2^ quefti verfi non puó giugnere a rapprefentare tutta lafíravaganza ed afFettazíone, 
««nlfoS f " ^ 1 ^ e che nf^ltam parte da cene figure delle parole, o tropi, che da una iingua 
non paOano cosí fácilmente nell' altra. 1 
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„ per agevolamento 8cc. „ Ovvero , egli é " una parola , la quaíe foftiene 
„ varié idee difFerenti combinare afíleme in una tal relazione, fotto la qua-
5, le elleno fi moftrarono , quando la mente da bella prima le confidero 

Z I O N E 

31 co-

denza della fuá voce ; e nella avvSms , o 
Tordine, e la giacitura delle fue parole: ed 
in queíV ultima, per femplice che paia e t r i 
vial cofa, tut t i i gran maeíiri dell' arte r i -
pongono nonfoché di miñeriofo , e di fira-
namente eííicace ; e perb la fanno la parte 
principale della Rettorica ; e puré in tutta 
la faccenda altro non v' é che qucl che riful-
ta dalle virtíi , proprieta, & c . delle diverfe 
lettere, confiderate , come fuoni, artifizio-
íamente combinan . In fatti , in ogni diz-
zione, v i é non so qual /vfyíoí, o numero 9 
e certo iurpov o dimenfione ; molto piu poi 
in quelle dell' Oratoria; e la raufica fteíTa non 
ha in sé güilo od incauto, fe non fe quello che 
da tai fonti diriva. 

N é fi deve tralafciar qui , che 1' ufo 
delle metafore contribuifce al medefimo ef-
fetto la fuá gran parte ; i l fecreío ne con-
fifie in quefto, che elleno íieno, direm co
sí , accomodate ai fenfi ; e preíentino quel
le immagini alia Fantafia , che piü ci muo-
vono, quando vengono percepite per la via 
della fenfazione. 

* I n quanto a quell' entufiasmo che fi feo
te neir orazione, la fuá cagione non ha da 
cercarfi molto lontano . Aííai valgono e 
contribuifcono per tal uopo la forza della 
rettorica, e della mufica , cd un peculiare 
fervore delU' immaginazione , eccitato dal l ' 
idea della prefenza di Dio , &c. Aggiugner 
poffiamo, che g l i antichi Pagani facean ufo 
de' ditirambí in tnt te le loro p iu folenni 
preghiere , che, per oflcrvazione d i Proclo, 
fono in modo particolare idonei ed oppor-
t u n i , a far nafcere difpoíizioni entufiafii-
c h e ; ed é maraviglia, che di chi é monta-
to ful cavallo pindarico, i l corfo fía precipi-
tofo e veíoce? 

Ma della piíi fíraordinaria , e p iu Arana 
fpezie d' infpirazione , non fi é per anche 
da no i favellato , cioé d i quella della Pro-
fez i a 5 della Divinazione , e dell ' infegnar 

cure 
* N o t i f i , chealcuni de'Paragrafifeguenti, ove fí toccaqualchecofa dell ' entufiasmo nell'Orazione, 

nella Profezia 5 nella Divinazione &c. riguardano i l í iñema degliOracoli e della Religione de'Gentili j 
poiché con tutt' altrí princip) ragionar fi dovrebbe dell' Orazione Crifliana, e delta Profezia dcgli Ebrei 
del V. T. 

le leggi che concorrono a 11' invcnzionc; io 
nonveggo, che cofa abbia qui da far la re
ligione , piü che in qualunque altro entu-
frasmo. L ' ufo di quefli mezzi, non deroga 
punto alia potenza od alia bonta di Dio ; 
che tuttavia riman l 'Autore di quefta, co
me di ogni altra infpirazione ,* fia ella per 
mezzo di vifioni , di voci , o di fogni , e 
fimili . Che importa che ne fieno occafione 
o gli effluvj di un liquore, o i l fu o no di un 
címbalo , o la viña di un' immagine ? E di 
tu t t i i vantaggi, de' quali ci fi fa flrumen
tó quefto fugo, perché s' avia ad eccettuar-
ne quefto dell' entufiasmo , di cui fon non 
perianto occafionalmente miniflre anche le 
piu v i l i crcature ? 

L ' Infpirazione degli Oratori ha moka ÍI-
miglianza e relazione con quella de' pocti ; 
quantunque eflendo ella alquanto piü pal-
pabile, dirb cosí, e piü groífolana, richie-
de piü d' induftria e d' arte . Quintiliano ci 
avvifa , come un' Oratore giugne ad e fie re 
infpirato: a Non gia col piegarfi mollemen-

te , ed affiiTarfi a' primi cggetti ed alie 
prime cofe che per 1' animo impenfatamen-
te gli fi aggirano e movono ; ma coll' 

¡,5 immaginare vivamente , di aver prefeníi 
„ e '1 giudice e gli uditori , e con rappre-
3, fentarfi efprefiamente ed i l tempo , e i ' oc-
3, cafione &c. " Egli aggiugne , che niu-
no dee pretendere di eííere Oratore, fe non 
h padrone di queíi' arte dell' Infpirazione ; 
cosí che poíTa a talento e placer fuo ecci-
tarla. 

che fi é detto di fopra , contiene 
generali principj dell' En tu fias-

la lor connefiione con altri fifici 
e íarebbe facile rintracciarli e pcr
in altri cafi , e con altre circo-

flanze , dove pur fi lafeian ved ere . Cafau-
bono rifolve 1' Infpirazione , eccitata dall' 
Oratore nella fuá udienza , nella Mufica 
del dicitore , cioé nel tuono e nella ca-

Qucl 
alcuni d 
rao , e 
cffetti \ 
correrli 
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„ come fenómeno ftabile , e ñ ftudió di filiarle , o i ¡tenerle in coteña 

CUOclll 1 • 

99 j j effetto del termine fi e, che in vihii di efíb, noi íiam refi capaci e ido' 
nei 

cure particolarl di mali per via di fogm , 
&c. tut íe le quali infpirazioni produr ü 
j-oííbno tuttavia con T arte 5 e perb fono 
ítate ed infegnate, e iludíate t u í t e , a mo
do dell' akre arti : per non dir anco, pra-
íicate ed efercitate , come queile che ler-
vono a far vivere chi n' ha i l nieftiere. 
l-urono itr gran numero , e frequenza le 
Scuole, ed i Collegj de'Profeti, de di vi -
natori , degli auguri, &c. appreífo i Gen-
t i l i ; e nella lor difciplina poco vi era, che 
rifo! ve re e ridurre non fi poíía ne' princi-
p j , che abbiam gia di fopra toccati. Tu t -
ú i mentovati mezzi , tutt i i fonti dell' 
cntufiasmo ivi ebber luogo ; bene fpeíTo 
comblnaronfi infierne, per fare vie piíicom
porto , e piu ñraodinario effetto. La vifta 
d1 oggctti vafl i , come di rup i , e di monta-
gne, i luoghi ermi e fpaziofi , i folitarj 
bofchi, le cave tenebrofe, i fiumi incoile-
r i t i , i mari in tempefta &c . cofe che veg-
giarao operare con tanta forza su 1'animo, 
venivan propone e rapprefentate ; e facevanfi 
dall' uno all' altro di quefli oggetti , fpeíTi 
cambiameoíi , e paíTaggi improvifi . Ta l i 
inuíitate cofe , neceñariamente fuggerivano 
non confueíe idee; che venian poícia in-
granditc , e follevate dalle proprie applica-
zioni del divinatore a tut t i gli altri fenfi. 
E quando alia fine i l paziente era tratto 
fuori dall'ordinario fiñema di penfare , quel-
lo ch1 égli fpacciava e profferiva, era giu-
dicaío oracolo. Ora tra un' ampia ferie d' 
oggett i , che a lui fi prefentavano , alcuni 
non mancavan d' analogia con le cofe, che 
realmente avean da fuccedere; almeno nell1 
opinione di una perfona gia poífeduta e ple
na della nozione di eííe . Aggiugner fí puo , 
che le Profezie ík í fe , avean la loro parte 
nell1 opcrazion degli effetti futuri , altri de' 
quali partee!pavano deile predizioni p iu , al
t r i meno, fe con do i l grado di poíTeíTione o 
invafamento di coloro che v'erano interef-
fa t i . I n fomma la rivelazíone o 1'oracolo 
ritenea fempre qualche cofa de' mezzi, che 
fi erano adoprati per produrla . E di qul 
é , che quella forte di rivelazíone oracula-

Tomo I , 

re , potca produrfi mercé un tal quaie ar
t if icio, di quella fpezie o colorito, che r i -
chiedeafi ; lo che era per avventura i l col
m o , e Tapice dell'arte. S i , che ladivina-
zione, quando fu perfetta , realmente fup-
pofe una cognizione naturale della cofa di-
mandata, e fopra d'efla s'crgea . 

In quanto a'fogni, &c. v'era la fuá for
móla appropriata; le circofianze della qua
ie eran fempre accomodate ad eccitar nella 
fantafia un'idea della cofa che fi ricerca-
va, Dopo certo numero di r i t i , e forraali-
ta , la perfona intereífata avea da dormiré 
nel templo : ed ai Sacerdoti non folamen-
te toccava di collocare si e si i l di lui cor-
po , e di fpiumacciare i l fuoletto; ma an
cora di difporre e moderare la qualit^, de
gli odori, de'fuoni &c. per i l corfo della 
notte . D i maniera che fe alcuni mezzi na-
turali erano a cognizione per la guarigion 
del male , v'era bailante e fácil adito per 
fuggerirli all'immaginazione del paziente, 
ch' era refa ad eífi acceffibile, e polla , di-
rb cosí , nelle loro mani. Ma fe non era 
noto alcun adeguato rimedio; come é pro-
babile che non fempre cosí addentro pene-
traífero nella bifogna; non ol íante , quello 
che veniva cosí fuggerito, e forfe a cafo, 
con quanta forza non doveva operare, av-
valorato com'egli era dall'opinione, d'eíTer' 
egli un rimedio miracolofo , e infpiratc? 
N o i vediamo , quanto polla no bene fpeflo la 
mera prefenza, e la ficurezza d'un medico, 
e come ei giunga a fanar malattic, che ol-
trepalfano la fuá capacita e la fuá feienza. 
E quanto non dovea la Facolta della Medi
cina ricevere di valore e di nerbo, dal ve
nir collegata con un po 'dimoílra di reügio-
ne e di cerimonia? 

l o temo, non poífa parere, ch'io mi fia 
troppo dilungato dal mió argoracnto ; ma in 
verita io non 1' ho mai perduto di v i l l a , ed 
una piccola recapitolazione convincera i l 
Lettore, che non fiamo ufeiti gran fatto di 
Arada. Abbiam raoílrato, da dove tutta la 
noílra Cognizione originariamente proven
ga ; che la fenfazione é Túnico fuo fonte; 

e che 
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»ci a ricevere, © comunicare la fcienza con maggiore facilita e fpeditezzá; 
in quanto che avcndone noi beli'e fatte ed in pronto fempre le propriccom-
binazioni, fiamo efenti dalla neccííita di cominciare ¿15? novo , e di partko-

lareg-

che quello che viene per cotal niezzo, vie
ne per l'azione ed operazione deH'EíTere divi
n o ; che ulteriormente poi fi modifica nella 
memoria o nella fantafia, dove frequente-
mente íi fanno nuovi accoppiamenti, loche 
chiamaíi invenzione ^ che la cognizione é di 
continuo al téra la , coll' ammetterfi di nuove 
idee daU'efterno, ma reliando fempre fog-
getta alie leggi porte dal Creatore; cosí che 
liiente v i fuccede, se non in confeguenza di 
tai leggi. Sinqul la mente appar folo paífi-
v a , e cosí í h e l l a , rifpetto alia materia di 
ogni fcienza e di ogni arte. Refla adeífoda 
confiderare la íua forma, o fia quello con che 
tal cognizione diventa^rf^, cioé faífi fervi-
re a proponimenti umani , e viene fotto la 
direzione della ragione umana. 

Q u i , per tanto , un n u o v o flato della men
te , cioé Vazione, ed una nuova fuá facol-
t k , cioé la ragione., vengono su la fcfna; i l 
fondamento e l'ufizio delle quali , faranno 
meglio dilucidati e fiflati, col cercare che 
cofa fia nello fpirito dell'artefice, efempi-
grazia d' Omero , quello che concorfe con la 
fuá infpirazione od invenzione , all'opra e 
fattura del fuo poema? Troveremo , ridurfi 
e rifolverfi i l tu t to , primieramente nell ' in-
clinazione ovolontadi produrre qualch' ope
r a , per via di favola , la quale rapprefenti 
al vivo i danni della difcordia tra Confe-
derati ; e fecondariamente nella cognizio
ne di certi mezzi necefíarj a quefto fine, 
ovvero una perizia , e pratica di certe re
góle , e mifüre, tendenti a produrre un tale 
effetío. 

La prima é una mira, od un motivo morale, 
che gia fi é riputato ognor, come la forgen-
te » principio di ogni umana az íone , e che 
c fondato fopra i ' apprenfione d' un bene o 
vantaggio , che dee forgere da un tale Poe
ma. La feconda cioé la cognizione de' mezzi, 
ha la ñeífa común bafe, e regola che la co
gnizione , di cui fin ora fi é ragionato. 

I mezzi e le mifure di un'arte , fanno 
una fpezie di dottrina preiiminare , neceíía-
ria e conducente ad eíía , chiamata perb 
tesria (kW arte, che, m un fenfo, púa fi-

milmente eíTere confiderata , come un'al-
tra arte, diñinta dalla prima: almeno, per 
giugnervi, fa meílieri di un'altra arte. Se, 
perefempio, una certa pofizione , o ferie 
di moviraenti del corpo , coflituifeafi, dal
la natura, per un'occafione d'infpirazione 
poética, e fe le tali o le tali immagini ed 
idee, di la provegnenti, ponganfi perocca-
fíoni di tali e tali paffioni nell' animo del Let-
tore , e di mire corrifpondenti ; come d' 
avverfione alia nemicizia, ed alia contefa; 
per formare un' arte atta a produr quefli 
effetti, dobbiamo primieramente oífervare, 
firaili eífetti nafcere da fimili cagioni; ed 
inferiré, come probabile, che que í l imot i» 
quefte immagini ne fon l'occafioni: e con
fiderare finalmente i l lor ordine , la lor ma
niera, e le lor circoftanze, per formar 1* 
arte, od ¡1 mé todo . Cosí che aoi qui ab-
biamo, come dianzi, 10. la materia, o fia 
i fenomeni fomminiftrati della fenfazione, 
e cufioditi nella memoria ; 2° . la forma, 
che nafce dalla mira o fine morale, che ci 
guidó a comporre un'arte; ed a confidera* 
re, in ordine ad eíía, i fenomeni, a fer^ 
marci in eífi , a paragonarli affierae, edin-
ferirne qualche cofa. 

Chiaro adunque fi feorge , che abbiam 
due arti della poefia, molto difFereníi i'una 
dal! 'altra; che nafeono da diverfe cagioni, 
e di rado fi trovano, ad un grado confide-
rabile, nella medefima perfona. La prima 
arte fu poífeduía da Omero a perfezione; la 
feconda da Arifiotele. 

Ma non olíante tutfa la lor differenza, 
troverannofi ambedue della ñeífa general na
tura , e fpezie; e diíferir folamente tra lo
ro nel foggetto, neí grado, e nella fubor-
dinazione ; fecondo che fono piü vicine o 
piu lontane dal principio della Cognizione 
e dell'arte, cioé dalla fenfazione . Moftra
to abbiamo , che Omero fu infpirato : e' de
rivo 1'arte fuá únicamente dalla natura, che 
opero fovra di lui nel corfo ordinario del
le cofe, e col prefentare oggetti prima al 
fuo fenfo, pofeia alia fuá immaginazione; 
ed altri vengono infpirati da l u i , c ioé , de 

riva-
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lareegiarla negríndividui: appunto cope neli'Aritmetica, per ifchifar l'im-
norrio ¿\ nn eran numero di imita, ci efprimiamo a decine, afcllántine, o 
a ce mi na ja: e con la mira medenma in ale une occaliom, componiam certc 

fom-

rivano 1' infpiraxione dalla natura , per lo 
di lui mezzo: fra queíli fi conta Anítote-
le . La Natura , íkcome ella appanfee ai 
íenfi, é l'oggetto d 'Omero; e come ella i i 
raoñra in Omero , é l'oggetto d'Ariftote-
i e : col qual proceíTo o paííaggio , 1 »nlPl-
razione é divenuta un grado pm fredda, e 
me no violenta; e movendo le idee cosí ec-
citate di leconda mano aífai meno lo Ipi-
r i t o , queíli pub piü cofraníemente e fiíTa-
tamente attendere ad effe , e meglio con-
cepire le lor relazioni . Nel primo cafo T 
infpirazione cade, come un folgore , imme
diatamente dal Cielo; e nel fecondo, ella 
fi pub paragonare alia rifleffione del fenó
meno in uno fpecchio. La lettura ú 'Ome-
r o , cioé 1' eccitaraento, e la cbiamata al i ' 
animo delle fue idee, ed immagini , impre
gna, per dir cosí , la immaginazione d 'A-
riílotile ; e trappianta tutto i l tronco del 
Poeta nel giardino del Füofoíb , per iv i 
maggiormente coitivarfi . E. pero Añílotele 
applicandovi la fuá ragione, ed efaminan-
do le idee d'Omero da tutte le pa r t í , ap-
prende, e conofee divefe relazioni ed ana-
logie fra eífe , alie quali Omero non po-
fe mente ; e le quali dal fervor della fuá 
fantafia, e dalla veloce e pronta fucceííio-
ne d'idee, non gli fu permeífo confídera-
re. Quefte analogie ei le chiama rególe, o 
leggi , e F aggregato o ílflema di eífe, fa 
quel che noi chiamiamo 1' Aríe poética d' 
Ariftotele. 

U n proceíTo o paííaggio fimile potrebbe 
oflervarfi nelle altre varié arti . Quelle, 
nclle quali fin ora principalmente ci fíam 
fermati , fono fíate della fpezie Jlmbolica: 
Ecco qui ancora un efempio, tolto da quel
le che chiamiamo r e d i , cioé dall' architet-
tura. Uno feultore Ateniefe , oífervando un 
Acanto ( o branca orfina ) germogliare, e 
crefeere di fotto a un paniere o corbello, 
íi compiace della figura , ch' ei rapprefenta, 
Be coglie i l cenno e 1' idea , e inventa i l 
capiteib d'una colonna su tal modello: e 
mercé^ d' un certo numero di paííl o gradi 
f imigl iant i , é poi nato un Ordke íntero, 

e col tempo un'intera arte. Avánzate co
sí le cofe ; un' altra perfona vedendo u» 
edifízio formato in si fatta guifa, attenta-
mente eíamina i fuoi diverfi membri , le 
lor forme, proporzioni &c. e le metteper 
ifcriíto: e si fa forgere un'altra arte poQe-
riore . E tra ambedue , rertavi ancor la fub-
ordinazione gia oífervata tra i mezzioleoc-
cafíoni di produrle; cioé le rególe cosí fór
mate e ridotte in parole, fan i'ufizio deglí 
oggetti eflerni, da'quali originariament* di-
rivarono, e íi fann'occafioni di eccitare idee 
od immagini nelle fantafie de5 futuri arte-
f i c i , per eífe re poi co'materiali proprj imí
tate . 

L ' a r t i adunque della poefía e dell 'archí-
t e t t u r a prefentaronfi da prima o vennero a 
cadere ful fenfo d'Omero, e di Callimaco, 
in qualita femplice d'oggetti naturali; i qua
li , accozzandofí con altre idee nella memo
ria o j ie l i ' immaginazione , e venendo con 
eífe a compararfi e combinaríi , mercé Ta-
zione del fin morale , o del principio che 
fuggerl la fattura d'un poema, &c. utiíe e 
dilettevole , nuove produzioni forfero , efem-
pigrazia un poema, od mi edifizio; che , a 
capo di qualche tempo venendo a notizia e 
fotto la confiderazione della ragione, v i fí 
fono feoperte certe relazioni od analogie, tcn-
denti a propagare, e produrre cofe fimili in 
qualfivoglia tempo. La ragione rende regó
le per materia; le quai rególe, diventano f i 
mi l i alia pietra Filofofale, che tende a con
vertiré in oro tutt i i materiaü che le íi ap-
plicano; ed i materiali cosí trarautati, co
me la pretefa virtíi moltiplicativa della dot-
ta pietra , daogni cofa a cui fono applicati, 
producono rególe di bel nuovo. Edeccoci 
arrivati alia ragione della definizion Ariílo-
telica dell'arte, fopramentovata , per arri-
vare alia quale veggiamo che ci é coftata 
qualche fatica, come ragione aífai recóndi
ta e profonda; niente diffimile da parecchie 
altre dottrine di cotetlo Filofofo, qhelapre-
cipitanza de' moderni ha fatto rigettar pee 
falle, folamente perché e' non han voluto 
pigliarfi briga di feoprirne la lor verita. 

e 2 La 
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íbmme di moneía in tanti rotoll, od in tante borfe; e cosí paghiamo, e le 
riceviamo, fenza la pena di ridire, o numerare 11 contenuto. 

Inquefto fenfo prendendo noi il ^ m / W , poco al tro noi troveremo in una 
L i n -

La Ragione, in fat t i , che é 1'ultima fa-
colta a eui giugne la materia deli'arte, é la 
prima da cuí la fuá forma o le fue rególe, 
che debbon propagar eíía arte , dirivano. 
Nel quaí fenfo, pub ílabiliiTi la Ragione, 
come principio di queft'arte fecondaria, ov-
ver teoria ; ficcorae i ' Immaginazione é i l 
principio della primaria. N o i vediam tuttor 
i ' effetto delle prime Leggi , anche neU'ulti-
ma o fecondaria arte: gli oggetti efterni fe-
rifeono i l fenfo e la fantafia con tanta forza , 
ehe giungono alia Ragione, che , come un' 
infinitamente elallica foflanza, l i riflette e 
li rimanda di bel nuovo; e cosí divengono, 
come erano in prima, oggetti del fenfo, ela 
cofa va come in circolo. 

C i b f a , per quanto pare, differir tratero 
1c due arti eíkemamente .• e conciofiaché la 
ragione fembri ¡a noflra piu alta facoltk ( in 
quantoché eíía fola tende a produrre e raol-
íipücare , e confeguentemeníe ogni nollra 
cognizione appar piu fublime e piü pura a 
proporzione, quanto piu la ragion vi ha par
te ) le rególe o la teoria di un'arte, appajon 
di un' infinitamente piu proffima confeguen-
za, che la fuá materia . La prima é , in 
qualche fenfo , attiva , e, come la mente di 
D i o , é indirizzata a produrre nuove cofe, 
nuovi raondi , nuovi firtemi, fenza fine \ F 
ultima é mera paffione , e fin i fe e in pura 
percezione informe. 

Nuliadiraeno , e' fi debbe offervare, che 
le rególe di Añí le te le , non tendono a pro-
dur la poefia ; non clico la materia della poe-
f ia , ma ¡a forma. L'arte d'Ariñotile non é 
1'arte della poética, in queño fenfo, perché 
le fue rególe non fono indirizzate a produr
re 1' entufiasrao . Elleno danno folianto la 
parte ch' b dell 'uomo, e riferifeono cib che 
la ragione oíferva nclle produzioni della Fan
tafia , cioé, quello che v' ha in eíie , che fia 
oggetto proprio di quefia ultima faeolt^, e 
che cada fotto la fuá notizia. I n fomma, 
la poefia é únicamente foggetta alie rególe d' 
Ariftotele, in quanto nella poefia fi trova la 
ragione , non in quanto v i fi trova i ' infpi-
razione o V invesisioag • 

La forgente della Poefia, offervaío abbia-
mo, che fe ne ña fuori di eífa, in un fon
do piíi alto; e a volernedirivare fopra di noi 
la piena , s'ha mefiieri di queíValtra arte 
del!'Infpirazione . L'immediata infpirazio-
ne , non é cosí immediata , come penfar po-
tremmo . Ella non é Tultimato principio 
del l ' a r íe , ma ella ftefla é fubordinata ad un' 
altra piu rimota o piü pura arte ; cosí che 
non fola mente dobbiam avere arte e rególe 
per produr poefia, ma anche per produrre i l 
principio di eífa cioé Y infpirazione , 1' i n -
venzione. E T ifteííb dee dirfi delle rególe di 
queíV ultima arte, che ne nchieggono deli' 
altre; e cosí in infinhum, Almeno, la ferie 
fara infinita , fol che facciam entrare ne! 
computo noi raedefimi, e la noftra azione , 

Per render cib piü chiaro , egli é da offer
vare , che Far te , e. gr. della poética, non 
folamente é i l rifultato di un' altr'arte fupe-
riore, come dianzi fi é de t ío , e provato; 
ma che la fuá materia e la fuá forma , fono, 
ciafcheduna , i l foggetto di un' arte partico-
lare, e ciafeuna di eífe ríchiede un'altra ar
te piu alta per produrle. I mezzi, per efem-
pío , neceífarj all' infpirazione, o all'inven-
zione deli' immagini , fanno un1 arte \ e 
quelli che fon necefiarj per la loro applica-
zione aH'uopoe proponimento prefente, un* 
altra. D i maniera che 1'arte della poefia fi 
riíblve in due arti fubordinate; la prima del
le quaü pub effere chtamata V arte del? in-
venzione, e 1'altra, 1' arte del giudizio, o 
la critica : ciafeuna delle quali ha tutti i 
caratteri deli'arte genérale; fi ottiene nelF 
ifteíla maniera com'eífa , produce nuovi og
getti come eífa, e fi rifolve in principjdelía 
fieífa fpezie, cheefla. N¿ qui finifee la mi
ra : imperocché potendo eífe re ognuna di 
quefte fubordinate arti eonfiderata come com
porta di materia o di forma, ciafeuna di eí
fe rifolvefi ferapre piu giü in altredue arti ; 
e Tiñeífo pub dirfi di ciafeuna di q u e ü e ; e si 

x vía via. Di maniera che vi é realmente una 
infinita ferie d'arti , previe ad ogni una , ed ac-
cefforie, tutte diftinte Tuna dall'altra, ben-
ché tutte della fíeíía genecal natura?. ® ¿ i ' 

ICOS"" 
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Lingua, che dal termine cosí prcíb fi difFerenzi: Tra i nomi (fe tu ne togli 
i proprj, i quali fon fuori dell'ufo ordinario d' un linguaggio) tutti fontal i ; 
ed anche i nomi proprj talora diventan termmi di quefta fatta, come allor 

quan-

ícordanti folamente iñ ordine o fubordina-
zione. Sorgono tutte íubordinatarrunte dal
la mcdenraa caufa , e tendono fubordinata-
mente all 'iaeífo fine : la qual diíferenza o 
fubordinazione, come gia fí é rrotato, pro
viene fojamente dalla lor maggior o mino
re diílanza dal principio di ogm cogmzione, 
cioé dalla fenfazione. 

A raccor tutío in uno, la natura leníibi-
le íbmminiílra la materia di tutte , per mez-
zo delí'imrnaginazionei e la natura morale 
fomminiftra la forma, mercé i l lume della 
ragione. La prima di quefíe propoíizioni é 
Üata fuíficien temen te diícuffa . Refta l ' i n -
dagine un po'piu eftefa della feconda ; impe-
rocché diré , che la ragione fomminifira i mezxt, 
&c. écofa, che, prima che vi a d e r i a m o , ha 
bifogno di maggiore qualificazione . La ragio
ne , o i'intelletto noftro , oíTervar dobbiamo , 
che non percepifee aícuna conneííione neceíTa-
ria e iromediats tra i raezzi e Feffetto: impe-
rocché in realta non ve n ' é alcuna. Percon-
íeguenza , non pub eíTere la ragione i 'au-
tore di elfi \ perocché manca i l mezzo, col 
qual íolo potrebbc la ragione otíenerli . Co
sí che e'debbono per qualch' a'tro canale con-
ícguirfi j i l quale alia fine trovad terminar 
nella fenfazione. In fa t t i , prima di fapere 
che tai raezzi conducono al tal fine , dob
biamo primieramente avere oÜcrvato , o tro-
vato, c o s í eííere, per efperienza . La noüra 
memoria ci fuggerifce, che alie taii o íimi
l i cagioni han íbneguito i tali o íimili efíet-
t i i e quedo é i l folo fondamento che abbia-
mo d'afpettare qualche cofa da eífi nella oc-
cafione prefente . C o s í fe la ragione d' O-
mero lo dirige a ritirarfi in un iuogo libero 
dallo ftrepito, e da difturbi, in un tempo in 
cu i la fuá mente é cinara, e nella dovuta 
tempera \ ed ivi applicarficon attenzione e 
follecitudine a penfar ful íuo argomento • in 
confeguenza de' quai mezzi, naove idee ed 
immagini fe gli prefentanoda sé, alcune piíi 
inmediatamente relative al fuofcopo, altre 
meno; donde tutto queílo procede , fe non 
di la che Omero ricordafi, che le tali o fi-
m i l i idee s che gl i bifognano hls & mmc, 

furfero gia mediante l'ufo di tali o íimili 
mezzi? E fe, tra la folla d' immagini , egli 
fceglie quelle fole, che fono le piíi opportu-
ne, e che immediatamente conducono al fuo 
fine; e gitta da una parte, o cancella i l re-
fio; donde avvien c ib , fe non fe dal ricor-
dar í i , che le prime, nelle anteriori occafio-
n i , contribuirono piü plenamente ai finiíb-
miglianti al fuo , che non fecer 1'altre? SI 
che T intero procedimento appar poco altro 
piu , che rimembranza, la quale , fappiamo, 
che fi rifolve nel fenfo. 

Ma é qul da notare , che la memoria, 
ha parte fol nelle cofe palíate. Ella c'infor-
ma, che in tale occafione , i tali mezzi, 
fotto tali circofianze , produíTero i tali effet-
t i : raa le fue notizie fono meramente nar-
rative od iñoriche \ e riferifeonfi únicamen
te a que'mezzi numerici, a quelle date oc-
cafioni, e circofianze &c. che non poífono 
di nuovó fucceder mai . C o s í che la memo
ria non dice nulla al cafo prefente; né da 
direzioni, come i l proponimento particola-
re , che fi ha in mira, poífa ottenerfi . I I 
fuo linguaggio é folamente quefto; u I t a l i 
„ raezzi produflfero i tali e tali effetti. 
Par pofeia l'applicazione delle cofe paíFate al 
prefente, c ufizio della ragione ; la quale en
tra , dove la memoria finifee; efoggiugne, 
che " fe i tali mezzi hanno operato cosí , 

tali altri mezzi opereranno adeíTocosl, o 
„ cosí. „ E confeguentemente , la ragione 
équel la , che, in rigore , preferive le raifure 
prefenti. 

La noflra Ricerca piega adeííb verfo i l 
fuo fine; e relia folo da mollrare, inqual 
maniera la ragione giugne alio feopo propo-
fto , cioé quai uhenori o piu alti mezzi vi 
í ieno , che la rendano idónea a cavar raifu
re per l'efigenza prefente, dalle circoftanze 
delle paífate? D i queño ella viene a capo 
con ceríe percezioni di fímigüanza, ediíío-
miglianza, diparita, e d ' i m p a r i d , di con-
gruita, e d'incongruita, tra i paffati, ed i 
prefenti mezzi, ira le prime, e le prefenti 
occafioni, &c. I n virtu di quefie, 1'intel
letto raccoglie , che u eífendo flati tali 

mez-
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quando coñantemente affiggonfi ad effi alcune idee particolari, efempígra 
zia, ne'nomi di Me cénate, ái Macbiavello, áiAugufto^ ái Atlante, di Buce 

i ,* ^ o r? k : t • i * _>i_^ ^ u _ : • r-1 U i l VJ H J * i » J — - ^ •í_) , 

falo^ ti Argo <kc, E tra i verbi, pochi ve n'ha, che non fíen termini, fe 
n' eccettui alcuni generali 5 ejfere, fare, patire * Siccome tutti gli altri íup-

pon-
tu 

5> mezzi ftguiti da tali effeti ; tali a l t r i , 
per parita di ragione , faran feguiti da ta
l i a i t r i . „ E che " eíTendovi tali e tali 
diífcrenze tra le prime, e le prefenti oe-

„ cafioni j e circoüanie ; avvenir debbono 
le tali e le tali altre corrifpondenti varia-

„ zioni nel preíente cafo, per mantener la 
3> congruita. „ Tut to quefío rifolvefi nella 
pirula trafcendeRte ed eípreffiva cioé nell' 
analogía . Ed ecco da noi fcoperto abbaftan-
za, che ciafcun mezzo, ciafcun paflbd'un' 
artc,> ínchiude quello che é ftato gia mo-
fírato di tutta Parte: e confiñe di w^/er/^ , 
íomm-niiirata dalla memoria , dal fenfo e 
daíroffervazicKie; eá ' \ forma, fomminiñra-
ía dalia ragione, con la comparazione e coa 
Faí ia logia . 

E pt rb la ragione é quelía che rende tut-
lá la noüra Cognizione üor ica , di qualche 
momento ufo ed imporranxa in riguardo a 

EH' é quellache fa fervire i cafi prece-noi 
denti air occaíione prefente . Poffiamo con-
íiderarla, come lo í lrumento o la facoltadi 
trasferire; con che gli effetti de'tempi ede' 
luoghi andati , fi fan paliare a> prefenti. 
Senza di eífa, i l fenfo perderebbe i l fuo ufo 
principale; e la memoria, con tutta íafuá 
copia, non farebbe altro che una inut i le , 
eonfufa , e groííolana mifcéa di raateriali. 
La ragione i ía fola facolta, che coordina e 
difpone le noíhe idee fenfibili con qualche 
fubordinazione. La memoria le prefenta fol-
tanto, quali in prima apparvero; tutte af-
fatto feparate, diliinte , indipendenti T una 
dall 'altra, e con nient'altro conneífe, che 
colla lor fimultanca prefenza, o co-eíiftcn-
2 a , in ragione di tempo e d i luogo. I lpor-
re e fiffare tutte i'aitre relazioni é opera del-
la ragione ; che, da queíle puche fenfibili 
relazioni, ne inferifce gran numero d' al
tre , e. gr. dalla comprefenza di due cofe 
in riguardo al tempo ed al iuogo , &c , el
la conchiude, che qualche nuova apparen-
za , percepita nelFuna, fu occafionata dalT 
al tra; e pero , che v i era qualche virtíi o 
potenza nell' ultima , per cu i fegui queñ* 

eífetto, &:c. E cosí noi cogliamo , e gua* 
dagniamo via via le relazioni, o percezio-
ni di caufa, e d'effetto ; d'azione, e paf-
fione ; di proprieta, qualita &c. Di ma
niera che a coteíla facolta della Ragione 
noi íiam debitori di tutta la fcienza della 
Fifica , che altro non é! che la dottrina 
delle Cagioni ; o almeno della forma di 
eífa. La materia , cioé , le fleífe fenfazio-
n i , eíTendo dal fenfo fomminiftrata, coníli-
tuifce la Storia Naturale y ch 'é la bafe d'o-
gni qualfivoglia Cognizione. 

N o i fiam dunque arrivati alia cima oá 
i l colmo di tutte le noftre facoltadi natu-
rali , cioé alia Ragione ; ed alia piíi fott i-
le di tutte le nofire fcienze, cioé nW ana
logía. Rimane da offervare, che con que-
íla natural ragione é conneífa T inclinazio-
ne mor ale. Nel cafo, perefempio, del Be-
ne j alia voce della ragione rapprcfentante 
una cofa come buona , é conneífo un de-
fiderio , o un' inclinazione verfo tal cofa; 
10 che é i l grande principio dell'azione o 
delP operazione uraana i e che ne domina 
rnolti altri fubordinati ; 1' appiicazione di 
tut t i i quali , coííituifce quello che noi 
chiaraiamo , profecuzione o fequeia del tai 
bene. 

Ed eccoci cosí pervenuti al fondo di tut
te le noñre facolta morali , i l dejtderio o i ' 
inclinazione. Quindi , fíccome la ragione é 
11 fine della paffione o della percezione; 
cosí 1'inclinazione é il principio dell* azio
ne: Puna terminando neli*apprenfione del 
bene, dove comincia Taltra. E di belnuo-
vo , ficcome la percezione delT analogía é 
1' ultimato EíFetío della Scienza : cosí 1'in
clinazione, che nafce col di lei mezzo, é 
i l principio delirarte: efiendo ambedue con-
giunte, e per cosí diré combaciantifi in qual
che punto di mezzo. E si le cofe efterne o 
fifiche, vengono ad influiré, o produrrele 
interne o mora l i : cosí Tintero effetto del
la natura fenfibile, é applicato alia natura 
morale. E cosí la Fifica abbraccia , e tocca 
V Etica , Dio i ' uomo. . 
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pongon queñi , e l i modificano, o vi íbpraggiungono alcune ukeriori circo-
ñanze^ eglino fono di per sé e naturalmente i l principio de'termini: t a l , per 
efempio, é la voce umettare'-) laquaie, íignificando piü, che i l mero atto di 
applicare un fluido ad un corpo fecco^e dinotando, e.g. i l modo deU'azio-
ne e i'alterazion introdotta per eíía, cioé mollificare, lubricare &c. eH'é un 
termine vero e perfetto. Cos í , la vpec p&rcmtere9 comprendendo non íbla-
mente un certomovimentodel braccio, ma, unmovimento, effettuato mer-
cé la fucceffiva contrazione e dilatazione di certi mufeoli &c. ha insé tutto 
quello che eñenziale ad un termine. Nel medefimo fenfo, baftone^ é un ter
mine, non meno di quel che lo fia la voce l l e v a v e f t i s ; e la voce cbio-
nja, o piuolo, non men che queít' altra axis m peritrochio. 

Serabrerá forfe, che ció fia , come dilatare un punto, a coloro maífima-
mente, che fono avvezzi a confiderare i termini, come cofe, nón so come, 
raffinate e piene di miftero; e a far tutt'uno di un termine ^ e d'una parola 
dura e difficile. Ma non ci é rimedio: la complicazione é Túnica loro carat-
teriftica, che troveremo militare, ed aver luogo in t u t t i ; efeinmoltiffimi 
di efíi, ci fono alcune piü fpecifiche, ediít intiveproprieta, ficcomeavremo 
in appreflb occafione di moítrare, che ci fono; egli non íi puo nulladime
no mettere quefte per fondamento d' una efatta e filoloñca definizione, per
ché non fono univerfali. I n una definizione popolare, potrebbono per avven-
tura farviíi entrare a buon fine; inquamoché appreñano una piü adequata e 
piü utile cognizione del íbggetto, fin dove elleno hanno forza. 

E tutto quefto fia detto, per quanto riguarda i termini (come l i chiame-
remo ) di cognizione, i quali fono un grado piü femplici , che i termini di 
un'arte o d'una feienza; e furono, per quefta ragione fcelti a porgere o fi-
gnificare la natura eT origine comune d'entrambe. Quefti ultimi germoglia-
no de'primi, con i l fopraggiugnervi qualche nuovo carattere, ocondizione. 
Erano prima raembri della repubblica di tutto i l feibile; ma poi vennero in-
corporati, o aggregati a qualche determinata provincia, o citta del feibile 
medefimo; con che diventarono d'unafignificazione piü efiefa, e di ben al
tra coníiderazione, che in prima: vale a diré, che fi fanno entrare adeílo 
nella combinazione alcune nuove idee e circoftanze, le quali in prima non 
le appartenevano. Un termine d'arte adunque " b una parola, che oltre la 
„ fuá genérale e feientificafignifícazione, hanne un' altra, e quefta a qual-

che lingolar arte é riftretta. „Ovvero u é una parola ufata per connotare 
„ una certa combinazione d'idee, fotto qualche peculiar relazione, arbitra-
„ riamente ritenuta in qualche arte, enon ufitata in altra arte qualunque, 
„ né per altra differente combinazione, né con altre relazioni e circoftanze. 

Per ifpianare un poco piü la ftrada alia razional cognizione del termine cf 
arte, é da oííervarfi, che dal primario o letteral fenfo delle parole noi fre-
qnentemente ne formiamo, per aftrazione, un fecondario, genérale e filofo-
ficp, ch'efpnme foltanto la qualitá piü predominante nel primo, efelufe le 
particolan circoftanze del concreto. Cos í , hvocefpirito, cheletteralmente 
e primariamente figmfica flato, o re/piro, ci porta a fórmame un piü fempli-
ce egenéralefignificato, eavalerci dell'ifteíla voce, per qualfivoglia tenue, 
e lotul materia. — Ora, i termini dell'arte non fono immediatamente for

mad 
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mati dalla ietterale o grararnaticalc , ma dalla genérale o filofofica accczion 
di parole, ch 'é la propria lor bafe o fondamento, sucui s'innalzano. Ilfen-
ío genérale od aftratto di qualche parola giá ftabilita , trovandoñ convenire 
con qualche cofa, alia quale abbiam uopo di dare un nome; prendiamo la 
parola in quel leo ib , e v i íbpraggiungiamo gli altri incidenti e circoítanze, 
che l'uopo o i'occaíione prefente ne porge; le quali eííendo varié, fecondo 
ia di vería materia, od i i vario foggetto dell'arre, fpecificano i l íignificato del 
termine in quefta o in queli'arte. D i maniera^ che la voce, che, per elevar
la ad un fenfo filofofico o fcientifico, f u , diro cosí, generalizzata5 per fór
mame un technico, é di nuovo particolareggiata od appropriata, ecorreda-
ta di nuovi accidenti. 

Quindi, la fteíía parola fpmto, che letteralmente fignifica fiato, e filofofi-
camente ogni foílanza fottile, é technicamente portara a connotare diverfe 
altre cofe, come, in Notornia, un fugo anímale , raccolto per fecrezione 
jiuta nel cerebro, e di la ñaccato e di ñu ib perli nervi, affin di fervire alia 
íenfazione, ed al moto mufculare: inChiraica, l'efalazioni de'corpi efpoüi 
al fuoco: in Teología, la tetza Perfona della Divini ta: in Metafifica, ogni 
agente incorpóreo, o íia Intelligenza &c. Ove da per tutto veggiamo i l me-
defnr.o Juhflratura, cioé una fine fottil foftanza \ ma modificato in molre e 
diverfe guile^ ciaícuna delie quali, é fufcettibile d'infinite altre, mercé le 
ulterior! fuperaddizioni. E q u i n d i abbiam legioni d i fpezie d i fp i r i t i , e nel 
corpo umano, e ne' Laboratorj Ch imic i , e neíla Gerarchia &c. 

La nozione del termine, riceverá non poca luce da quella della DEFINI-
ZIONE , che n é , diró cosí, l'analifi. Con ia defitit^mie, noi disfacciamo ció 
che s'era fatto nel.formare i l termine; vale a diré , rifolviamo le idee com-
pleííe, in femplici, o rimettiamo le idee dal Joro nuovo ed artifiziale flato, 
al loro primitivo e vago. Che al tro e hOefíni^íone, fe non fe u i'enume-
„ razione delle diverfe idee femplici, giacenti fotto qualche termine, inquel-
5, la relazioue, o in quelF ordine , con cni ftanno V una ver l 'altra?,, Ab
biam gia moftrato, che i termini fono parole, che hannopeculiar! edeter-
minati fenfi, rifultanti da una certa combinazione d'idee 5 nellaqual vi í ta , 
puó dirli un termine " c fíe re una parola capace di definizione; „ cioé tale, 
che i l fu o fignificato puó ípiegarfi e determinarfi, mercé i'enumerazione del
le fue proprietá e relazioni; conche, egii é diítinto dalle parole meramente 
grammaticali, i cui íignificati fono general! e indeterminati, e ufar fipoífo-
110 con egual proprietá in mille cafi. Un termine, noi lo pofíiam dichiarare $ 
una parola é ineíplicabile j tutto quello che far fi puó riguardo ad efia , 
non firiduce giá alia deíinizione, ma folamente alia foítituzione, cioé a daré 
un íinonimo. 

Cosí i'idea affiíía alia parola for^a, c aífolatañiente incomunicabile per 
mezzo di qualunque linguaggio; poííiamo folamenre efaminate fe colui che 
fe neferve,5 aveífe l'iíteíía idea fotto altro nome, alqual fine gli potrem di-
re, che ell 'é i l potere, Venergía, i l vigore; feeglihaidee che corrifponda-
no a qualcuna di quefte voci , v i fará entrare quella di for^a, mercé la fuá 
relazione con queHe, fe non ne ha, dovremoprocederé ad efiminarlo, e pro
vare con altre voci , quel che per for^a egli intenda: e gl idirem, ch'ella é 

vis * 
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V Í S , o efficacia, o potenza, Scc. oppure, ÍS/CÓ, « V ^ , ^yfŝ Uf, Scc. Se tutto 
quefto é indarno, ci refterá di efplorare, fe Vabbia per avventura, fenza alcnn 
nome ad effa appofto, eglidiremo, che l a / o r ^ " équello, onde una co-

la , venuta in contatto conun'altra, lamuove,olafcuote,olarompe &c.„ 
Se, per qualcuno di quefti mezzi egli impara che cofa fia la /or^ , egli non 
forma gia alcana nueva idea, ma impara folamente un nuovonome: etro
va , ch'egliavea conofeiuto con un nome quello che da altri chiamafi con un 
altro\ oche, quello ch'ei noníiavea mai prefa la pena di diftinguere con 
qualche nome, alcuni altri \ han fatto. Per acquiftarne V idea, ei debbc ri- , 
correré alia fenfazione, nonal linguaggio ^ eííendo coteño un eme fifico, a 
cui fi puó gi un ge re fol per quella ftrada. 

Ma data la femplice idea, chiamata/or^, evenendopoi ad effere modi-
ficata, o circónftanziata da nuovi accidenti aggiuntivi, eridotta cosí inter-
raini, díquefta o di quell'arte 5 allora si ch'é inpoter del folo linguaggio di 
eccitarla; con rifoivere i'idea compofta nelle fue ingredienti, chericompo-
nendofi di nuovo, oaccozzandoíidinuovoinfierne, neila maniera aífegnata 
dalla definizione, nedáilpieno ed adequatofígnificato. Quindié , ch'eífen-
do la idea di fovzjt variamente modificata, e combinata con altre idee, di 
centro, di ama'zjone ^ &\irepul[ione, favolonta^ ái macerina SLC. nelle parole 
forzjt céntrale, for'^a centrifuga, for-^jt centrípeta, necejfitá, o forza mor ale, 
for^a mee canteadle, poffiamo, per mezzo della definizione, giugnere all'in-
tendimento di eíía; coll'avere fpecificate o fopraggiunte alia idea diforza co
te fte circoftanze. In quefto cafo, egli non figiunge all'idea per mezzo della 
fenfazione j mercedle ella di venta creatura noftra, e nonefifte aítrove fuori 
di noi, per fare oggetto del fenfo. 

Quindi íi feorge tutta la diverfitá delle Definizioni 5 le techniche conve-
nendo folo ai termini, come a for^a céntrale; le feientifiche o filofofiche, 
alle quaiita, come a violenta ; e le nominaii ofuccedanee, appartenendo al
ie idee femplici, come potere, o energía. 

^ Tutta la varietá de' termini, nafce dal vario accozzamento d' idee fempli
c i , dinorate con voci comuni; come avviene de'femplici in una Farmacopea, 
dove T adunamento o la compofizione fa la varietá delle fue medicine. L ' ana-
logia va ancor piü lungi ^ efi puó diré, che i termini, ficcome le medicine, 
difFerifcono 1' un dall' altro, fecondo che diíFerifcono le idee ingredienti, ele 
lor relazioni. Se queíte non fon tinte recítate nella definizione, il termine o 
la medicina non éfpecificata, o diftinta da qualche altra, che puó averie tut-
te, falvoche quell'una, oledue che omelTe fi fono. Per confeguenza, queft' 
unaoqueftedue, fonolacaratteriftica diquel termine, che puó dichiararfi, 
m qualche maniera, col folo enumerare quellecaratteriftiche , e collocare i l 
reíto fotto il nome di quell'altro termine. Ciófiriduce a poco piü, che al-
c , V;1.̂ 2!0"0 roPramen^vata e puré a ció ériducibile tutto quello che gli 
bcolaftici infegnano d e l G ^ ^ , del la^^/V, e della . 

Oltre le parole femplici, che abbiamo offervato eííere, nella lorpropria 
natura, mefplicabih, ve n' ha parecchie altre, che tali diventano accidental
mente: di queftafatta fono tutti i dati, o principi preliminari di qualch'ar
te, innguardo a coloro, che fi nftringono ne'confini di una tal arte. Cosí , 

Tomo l , f fe fi 
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fe fi dimandi a unoSpeziale, ch'egli definifca uno de'fuoi femplici, e.gr. il 
Mercurio ; neceñkriamente egli arenera, fe egualmente verfato non folTe nella 
minerologia; perciocché ciófarebbeunofpignerlo a dichiarare un principio, 
chel'arteíuanondichiara, rnaaíTume; Ja fpiegazion del quale rifiede in altra 
provincia. Ma dimandategli, che definifca il Calomel, ed egli fara pronto a far-
lo, e fi metterá fubito a noverarvi i diverfi ingredienti, e la maniera di preparar
lo , ch' é la definizion propria farmacéutica del Calomel. 

Qui ñ puó oííervare, che delle parole adoperate nella definizione d'un ter
mine, molte rapprefentano idee compiefíe; e per confeguenza, elleno anco
ra definir fi debbono, fe vogliam che fia completa la definizione. II termine 
n' ha comunemente diverfi, di fubalterni, i quali tutti fono refolubili in ef-
fo, e fanno parte e fomma della cognizione per eíío a noi comunicata. Co^ 
si , fe fará definito il Mercurius pracipitam albus per " una polvere bianca 
„ Medicínale, precipitata dalla foluzione del Mercurio crudo neli'acqua for-
„ te, con aggiugnervi un lixivium di fal-marino, e quindi purificata con ri-
5, petute abluzioni, per un feltro &c. " Le idee, polvere, precipitata, folu-
rzione, mercurio, acqua forte, ablwzjone, feltro, reftanodafpiegaríi, per da-
re una nozione completa del precipitato bianco. —Ma pero che, ella non 11 
finirebbe mai, e fi perderebbe Fintenzione d'una definizione; egli fi fuole in 
pratica, fu p por re come noti tutti g l i a l t r i t e r m i n i , eccetto che quelTuno par-
ticolare, fottopofto alia definizione. Per cotal mezzo, fchivafi l'imbarazzo 
di condurne viavia ogni parola a'fuoi principj, o a femplici idee j e un fi 
libera da ogn'impaccio, fol che lariduca alie prime ó piíivicine complefíe: 
perocché il recare un termine ignoto a diverfi che fon noti, é una fpezie di 
definizione indiretta. 

Tale é la natura d'una técnica definizione ch'é ricevuta, ed ha valorepref-
fo quei dell'arte, c della Profeffione^ i quali debbon fupporfi forniti de'dad 
neceífarj, o delle preliminari notizie. Maperfare una definizione fcientifica, 
noi dobbiamo venire un poco piü g iü , e recare le parole, fe non alie loro 
femplici idee, almeno alie general! o comuni. Imperocché, édaoífervare, 
che vi ha gran numero d'idee compleííe, correnti tra la maggior parte degii 
nomini, le quali íi hanno perció da confiderare, come dati, e da ufarfi co
me idee femplici, per maggiore comoditá. Tutto adunquel'apparatotechni-
co, od artificíale, deefi qui gittar da una parte, ed inluogo di daré cinque 
o fei ofcure parole per una, deefi far ufo del genérale effetto e intendimento 
dieííe. Cosí , il precipitato, cui mentovammo pocofopra, potrebbedefinirfi 
" una polvere bianca , che cade giü daU' argento vivo difciolto in fpirito? 
„ o fal-nitro, col gittarvi del falej e poi lavata piü epiüvol te , paíTandovi 
„ fopra deir acqua pura &c. Dove, ancorché alcune voci fieno compleíTe, 
ad ogni modo ilpiü della gente, nell'ordinario corfo di vita, ha giá fórma
te l'idee compleííe, le quali vi fi connettono: di maniera che poííbno averfi 
in contó di femplici. La Definizione non per tanto, a mala pena anche qui 
puó dirfi completa; il fenfo genérale e filofofico delle parole, oíTervato ab-
biamo, che formafi dal fenfo gramático5 e per confeguenza, la definizione, 
debbe a quello, in rigore, eftenderfi: la foluzione, pereííere adequata, dee 
portarfi fin la dove la difíicoltá, i'analifi eftenderfi quanto la fintefi. 

II Let-
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II Lettorc gla principia a fentire, che queña Prefazione gli diventa noio 

fai non oñante, che abbiam lafciato addietro diverfe cofe. Dovendo fuffe-
guire un opera cosí vafta, egli forfe s'immagina, che fi larebbe dovuto di-
fpenfarlo da una lunga introduzione : e probabilmente la ftefla cofa puódirfi 
dall'Autore; il quale, dopo si lungo e tediofo layoro, non faprebbe eífere 
mok'ávido di alcuna faticafopranumeraria . Ma l'uopo ed il vantaggio del-
la cofa in se, che autorevolmente ha determínate Tuno, mi lufingo che ba
ñera a foddisfar l'aitro. Alcune materie furono tralafciate a beila pofta nel 
corfo del Libro, per eífere trattate mllstJ^fa^miffi la quale fembró il luo-
go piüadattato per quellecofe, chehanno rifpetto all'opera intera. Ció che 
fin ad ora fiam venuti divifando e inculcando, e ció che reíta dadívifare, 
tocca immediatamente cadaun articolo del Libro, c tende infiememente a co
municare un po'di neceííario lume a certi punti, fin ora iafeiati fra l'ofcuri-
tá. Una Prefazione é come un veicolo, che porta ilLettore cómodamente 
dal Frontifpizio nel corpo del Libro. EU'é una fpezie diCommento fopra 
il Titolo; e il Libro, una parafrafi: o, fe piü vi aggrada, diciam, che i l 
Libro fia il titolo efeguito , e la Prefazione il titolo fpiegato. 

II perché, fpedite alcune delle principali parole del noftro titolo. Arte, 
Sckn'̂ a^ Termine, eDefim^jone, feguitiamo andaré inveñigando la natura 
ál unPkzjonario. Da defiderarfi farebbe, che coloro che s'avventnrano alia 
Stampa, e pubblicano i lor penfieri fotto quefta o quelia forma e denomina-
zione, fiformaííero per sé qualche nozion precifa delcarattere e delle Leggi 
di ció che ftampano. Evvi non so che darbitrario, c d'artifiziale in tutti 
gliferitti: fono eglino una fpezie di Difegni, o pittiire, nellequali l'afpetto , 
i'attitudine, ed il lume in cui fon prefi glioggetti, benché únicamente ar
bitrar), purgovernano edirigono tutta la rapprefentazione. SonoiLibri, di-
remcosi, piante o profpetti d'idee coordínate ad arte, eprefentate non all' 
occhio, ma all'immaginazione^ e vi ha una tal quale análoga perfpettiva, 
che domina ed haluogo inefíi, e nella quale ci entra alcun che dimoltofi-
mile aquel chefidice Punto di vifta, e di lontananza. UnAutore, infatti, 
ha qualche particolar mira o difegno nell' efporre le fue idee 5 ferive, o aper-
tamente per rapprefentar qualche cofa, o per ílorcerla altrove, e darle un'aria 
ridicola, o per ampliare, e indebolire oreftrignere, operdilcuoprire, o per 
infegnare^ o per provare, &c. quindi nafeono diverfe fpezie di Compofizio-
n i , fotto i nomi di Sforle, di . Di/corft^ di Trattañ^ di Saggt, áiRicenipe^ 
di Efami, di Parafrafi, di Cor//, o Compend;, di Memorie, di Burlefco &c. 
in tutte le quali, eziandio fe la materia foífe la fteíía, lacondotta, o fia la 
parte artifiziale, granfatto é diverfa^ a fimiglianza della varieta che regna 
tralecofedipinte, o di ftoric al naturale, o digrottefeo, o dinudi, o di ca
ricature, odifeene, o in miniatura, o in profilo &c. ciafeuno diquefti tne-
todi di compofizione ha i fuoi particolari caratteri, e le fue leggi proprie: e 
per formare un giudizio delle coíerapprefentate, dalla pittura fattafi di eííe, 
e neceífano , che dicifenamo, o fceveriamo ció che in eííe é artificiale , 
che le nfolviamo nel loro primo ftato , e fviluppiamo ció che vi é ftato 
aggiunto nella rapprefentazione: vale a diré, che ci bilbgna conofeerne o 
imenderne il coftume e la maniera; efempigrazia, fe fieno la mera natu-

f 2 ra , 
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ra , moftrata per quefto o per quel mezzo, in una viftadi laccia, o di flanco9 
dalla parte di dentro, o da que lia di fuori, per miraríi da IT alto, odalbaíío; 
oppur la natura elevata, ed ampliara, in meglio o inpeggio. II cafo aun di-
prefib é lo fteíío che del vede re oggetti in uno fpecchio y dove, fe non é no
ta la forma dcllo fpecchio, cioé fe non fappiamo , s egli íia piano , conca
vo, convelió, cilindrico, o cónico, &c. non potrem giudicare della gran-' 
dezza, della figura &c. degli oggetti. 

Uícirei fuori del mió feopo, fe eotrafli a diyifare intorno alia natura de' 
varj metodi di compoíizione, fopra mentovati. Noteró folo, di paííaggio, 
che i primi Scrittori in ciaícheduno , fegnarono e mofírarono le mifure , 
per tutu quelli che fon venuti dopo. Le diverfe maniere di comporre, ñ 
riducono ad altrettante arüi iequaü, abbiam gia fatto vedere, efl'er cofe, 
in grandifllrna parte, perfonali, e dipendere dal genio , o dal capriccio c 
güito degl' Inventori. 

Se noi voleffimo cercare, chi primo abbia aperta la ñrada de' Diziona-
r j , in quefli ultinü tempi tanto frequentata, ne troveremmo probabilmen
te alia terta qualcheGrammatico^ e dalle fue particolari mire, difegni, Scci 
fe ci foffer noti, verilimilmente dedur fi potrebbe , non folo la forma ge
nérale ,. ma eziandio le particolari circoftanze delle moderne produzioni ^ 
che corrono con quefto no m e . La relazione t u t t a v o l t a é r e c ip roca ; e fe non 
poffiamo argüir la na tura del Dizionario dalla condizion dell'Autore, pof-
llamo almeno argüir quefta da quella. Quefto certamente polTiam diré, c\i 
egli fu un analyjia, ii primo che abbozzó Dizionarj ̂  che la fuá mira ñ 
fu non di promoveré, o accreícere la cognizione, ma d'infegnarla e tras-* 
metterla v e che quindi egli s'indufie a slegare i compleífi , o le maííe d̂  
idee , che i fuoi Predecefíbri avean fatte^ ed a rimetterle nella loro natu* 
rale íemplicitá; ch'é tutto i'efrenziaie per unLefficografo. E'probabile che 
ció fi íece fin nc' primi tempi de' Savj, Egizj, alior quando le parole era-
no piü compleííe e piü ofeure, che in oggi, ed avean corfo i fimboli mi-
ñ ic i , ed i Geroglifici; cosi che la fpiegazione de'loro fegni, o parole, ve* 
niva ad eííere una maniíeftazione di tutta la loro fegreta Filofofia; nel quai 
cafo, in vece di un gramático, noi potrerarno forfe mettere per antefigna-
no de' Dizionarj un Sacerdote , o Miftagogo . Lo che in fatti pare il piü; 
probabile ; perché un Dizionario gramático poté folamente aver luogo , 
quand'era gia divenuta. copiofa unaLingua, e molti finonimr vi s'erano in-
írodotti ; o quando i popoli d'una lingua furono vaghi d'imparare la lingua 
di un'altra gente: ilche> non abbiam ragion di penfare , che fi fia fatto mol
ió per tempo, né prima che il comercio e la comunicazione veniíTero a ren
de r ció neceíTario. 

Una volta che un fentiero fia fatfo, naturalmente gli uomini: fon difpo-
fli a feguitarlo ; eziandio che comodiffimo non folfe , non mancheran pa-
recchi, che lo dilateranno, e ílenderanno, oppur, che lo dirizzeranno vre 
piü, ed agevoleranno; ma fi rifica, che ne alterino il corfo . II deviarnc 
é principalmente degl'ignoran t i , o degl'irregolari, perfone, che o nonbea 
lo conofeono, o che foverchiamente liberi non ponno tenervifi entro * É 
di qul é , che dobbiaíuo per lo piü a gente di quefto carattere le altera-
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zioni c gli aumenti, che fi fon fatti ncjie varié arti . Appena f i ha nella 
natura un piii poderoío principio, di quello deli'iraitazione , la quale non 
íblo ci mena a fare quello che vediam fare gli altri , ma come eglino lo 
íanno. Vero é , che di ogni regola vi fono eccezioni: che non mancanper-
fone efenti in gran parte dall' influenza di quefto principio 9 ed é buona 
ventura, che non ne manchino; íianne teftimonio un Paracelfo, u n Hob-
bes, un Leibnizio &c. In fatti, fe un' Arte é ñata prima inventata da u n 
ingegno felice, eli'é in appreífo con avantaggio coltivata, increado a'fuoi 
principj: in altra guifa, no , e puó addivenire ch'ella afpetti per lungo 
tempo la mano anómala di qualche riformatore, che la raddirizzi, c la ri-
ñori. Aicune delle noftre arti hanno giá incontrate íimili mani, altre t u t -
tavia n'abbifognano. 

Se noi doveñimo daré un'aííoliua, e coerente Definizione d unDizionano, 
diremmo, " ch'egli é una Raccolta di Definizioni delle parole d'una lingua. 46 
Donde , giufta le fpezie difFerenti di parole , e Definizioni da noi fopra re
cate; cioé, giufta la varia materia , e la diverfa mira con che tal materia 
é coníiderata , germogliano diíferenti maniere o ragioni di Dizionarj : gva-
matict, come gli ordinarj delle Lingue, i quali ad una voce, ne foftituifco-
no un' altra di forza o figaificato eguale , ma di fe ufo piü ovvio: filofofici^ 
che danno i ' efFetto o la forza g e n é r a l e delle parole , o quello che ad cííe c 
comune in tutte le occaüoni, nelle quali occorrono, o s 'adoprano: e Di
zionarj technki , i quali ci danno il fenfo particolare affiífo alie voci, ia 
qua l cheduna , o i n molte arti. 

Ma, per vero diré, chimerico alquanto équello che divifíamo: quantun-
que noi abbiam de' Dizionarj fotto tutti quefti titoli, farebbe forfe diñici-
le tróvame alcuno, corrifpondente e accomodato a queíta Divifione, la qua
le non tanto é prefa da quel ch'é realmente, quanto da ció che potrebbe 
o dovrebbe eííere. Gli fcrittori di Dizionarj vanno aííai lungi dal confide-
rare il loro foggetto cosí artatamente: o dal tenerfi in un cosiñretto, tut-
toché diritto canale: vogliono aver piü largo , e penfano d' eííere, per la 
general qualitá di Lefficografi, priviiegiati a poteríi valere promifcuamente 
d'ogni fatta di definizioni. Non é poi ítupore, che non fcrvino le mire, 
ch'eglino non hanno avute, e che potean fol rifultare dalle ricerche, che 
non hanno mai fatte. Finché le nozioni di termine, e Üarte rimafero tut-
tayia fra le rovine, ove lafciate furono dagli Scolaftici , quelle di Definí-
^ione, Q Disonario neceííáriamente hanno dovuto eflere vaghe ed arbitra
j e ; e i Dizionariíli ed Efpofitori fi prevalfero d'un involgimento, che toe-
cava loro di rimovere. Non folo hanno fabbricato fopra di quefto, ma vi 
hanno aggiunto, mercé d'un continuo variare e confondere gli feopi e le 
mire, le imperfette enumerazioni &c. 

Appena fi p u ó immaginare i danni e grincomodi, che da quefto folo ca-

. park.. 
cui il Dizionano eííer dovevaun mezzo, ingergo, e controverfia . C i é v e -
nuta peró addoffo cutta la confufione di Babelle, c gemí d'uno fteíio paefe, 

anzi 



XLVI P R E F A Z I O N E . 
anzi d'una medefima profcílione, giá piü non s'intendono Tun Faltro. Da 
quefto nafce, che il faper noftro égiunto a poco piü che a qucllo del volgo, 
che falfamente intende ogni cofa, e piglia un idea per i alera; ch'é lafola 
fpezie di cognizione, che ha prefopiede, eche viepiüallignerá; eííendogia 
fparñ i femi di quelleDifpute, che attefa l'ordinapa diffuíione ditalicofe, 
aduggeranno, efpegneranno tutt'alero. Se tutti gli uomini intendeffero per 
unofteflbnomeprecifamente la¡íteíra cofa, non vi farebbe luogo a difparere 
fopra alcun punto odiFilofofia, o di qualíivoglia altra difciplina^ nientepiü 
poflibile eglié di vedere diverfamente le mutue relazioni delle cofe, diquel 
che fia il cambiare la lor natura, emettere aíbqquadro tutto ilfiftema. Le 
relazioni, oTidee fono del parí immutabiii, che la volonta del Creatore. 
L'errore, infatti, non é un prodotto naturales né vi é ftrada alcuna dirit-
ta, che vi meni: dobbiam far de'giri per cogliervi; trovare qualche legge 
della natura, e metterla in poter noftro. Cosí che l'errore, é , in un certa 
fenfo, veritá, prima ch'egli prenda pofto^ efolamente egli non équella ve~ 
rita, per cui vien prefo. 

Egli vi ha due maniere diferivere: nelTuna che potremmo chiamare¡cien
tífica , proceded dalle idee edalle cofe, alie parole: cioé prima íi pone la co
fa, epoi i l nome colquale échiamata. Queít' é il método di ragionare, in 
ció che r iguarda i nvenz ionc efeoperra^ i m p e r c i o c c h é conviene, che la cofa 
fia prima t r o v a r a , che nominata. Secondo queíta maniera, fi va procedendo 
dalla cognizione alTignoranza, dalle femplici e comuni idee alie compleííe. 

L'altra é dtdamca, tutt'rl rovefeio deila priman il progreíío che perqué-
fia ftrada fi fa, é dalle parole e da' fuoni, alie idee ed alie cofe 5 cioé fi co-
mincia dal termine, e íi finifee con lafpiegazione. Quefta é la via ftorica, 
o la via d'infegnare, e della narrazione, di rifolvere la cognizione ñraordi-
naria d'una perfona , neirordinaria di un'altra \ di diftribuire le artiñcialt 
complicazioni nelle loro femplici idee> ed alzare cosi, e poi di nuovo appia-
nare, ció che TArte aveva eretto. 

II Dizionario cade fotto i'ultima fpezie; egli fuppone i progreííi e le feo-
pertefatte, e mettefi adichiararle o riferirle. II Lefficografo, fimile ad uno 
Storico, viene dopo ilfatto; e deferive le cofe giá accadute. I diverfi termi-
ni , fono altrettanti foggetti, iquai fuppongonfi a luí noti, ech'ei comuni
ca agli altri, col particolare divifamento delle lor cireoílanze. Infatti l'ana-
logia tra un Dizionario y ed um Storiay é piü ftretta di quel che a prima 
giunta potrebbe uno immaginaríi: il Dizionario riferifee ció ch'é feguito, 
per quel che riguarda elafeuna delle noftre idee, nelli coadunamenti ocom-
binazioni che fi fon fatte di eííe: il fuo impegno é , di narrare i progreífi, 
fattifi nelle diverfe partí di quella Cognizione, che é fottoi'efame, con ri-
andare ordinatamente tutto il paífato, e con ladeduzione de'termini, dal lo
ro flato prefentecompleífo, al loro origínale efemplice. 11 Dizionario di un' 
Arte é la propria íloria di quell' Arte: il Dizionario d'una lingua, laftoriadí 
cífa. L'uno riferifee che la tal Arte, oletali, e tali partidieíía, fono d'una 
o d'altra guifa coítituite e ne particolareggia i diverfi efFetti o rifultati: l'al-
tro addita, che la tale o tal altra voce, é ufata come finonima di tali o tali 
aitré. Lo feriltore di Dizionarj, non fupponefi, che abbia alcuna parte orna-

no 
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no nellecofe che riferifce^ niente piü egli éfollecito, od occupato per farc 
le Invenzioni, o per fiffare i fignificati, di que! che lo fia unoStorico per 
compiere que'fatti, ch'egli racconta. 

L a differenza, che paña tra ció che chiamaíl comunemente la Storia di 
un' Arte-i e un VhgonattQ di e ia , e folamente circoñanziale; e nafce dal
le differenti mire delle due fatte d'Autori: Tuna riguarda principalmente ii 
tempo e l'ordine , e accenna quando ciafcun pafíb, ciafcun progreííb s'é 
prima fatto: cioé, lo ñato di quell' arte, rifpetto alie tali o tali epoche, 
o periodi di tempo ̂  e con maggior proprietá la chiameremmo, Cronología 
de jar te : l'altra riguardando principalmente l'oggetto o l'intenzione delF 
arte, riferiíce la fuá prefente coftituzione, e in qual modo ella proceda per 
giungere al fine propofto. Aggiugnete, che la iVon^ primariamente confi-
dera ció ch'é pafifato , o giá ottenuto ; e il DÍ7¿onario confidera ancora 
quello ch'é prefente, o che rimane da farfi ^ Tuna dice, efempigrazia, co
me avendo Mercurio trovara una tartaruga morta su la fpiaggia, ne preíe 
ii gufcio, vi aggiunfe delle corde, e ne fece una lira, od un liuto : i'al-
tro defcrive, che cofa fia un liuto, c come fi faccia. E fe aggiungerete in 
oltre che la Storia framifchia diverfe eftranee e accidentali circoftanze con 
la fcoper.ta, dal che aftrae il Dizionario, e di che egli non fa cafo, e si 
riduce la cofa piü da preífo alia fcienza , averete la piena e adeguata dif-
ferenza fra loro. Cosí il facimento della prima Lira raccontafi con alcune 
circoftanze, le quali non hanno luogo nella propria ílruttura dell'iftrumen-
to, e fono pero da ommetterfi nel Dizionario, in cui entra folamente ció 
che appartiene all'arte, oagli artefici in genérale, enonquel che appartiene 
a qualcuno di eíli. 

II tutto in fomma riducefi a quedo , che il primo tempo del fare una 
cofa, é rife rito dallo ftorico, infieme colle diverfe particolaritá, le quali d' 
una o d'altra guifa, benché folo occafionalmente, e rimotamente l'afFetta-
no: dovecché ii Leííicografo, venendo in appreífo, prende piü rigorofamen-
te di mira il punto , e non riferifce fe non ció ch'é eífenziale; r̂ ale a di-
re, la prima volta la cofa é confiderata, come nata or ora, comeur.anuo-
va produzione, o un nuovo fenómeno , da qualche análogo principio ; c 
perció rivolgefi il penfiere alie cagioni eftranee che lo fer nafcere: laddo-
ve, in appreífo, lo confideríamo comeprovegnente da una preefiftente teo
ría, o dalla preícrizione delfanefice, e cosí rifolviamo la cagione neli'arte 
medefima. 

Qualch'altradiíFerenza, che puó parer che vi fia tra la Storia di un'Ar
te, e un Dizionario, é folo in quanto al piü o meno di particolaritá, lo 
che, per vero diré, é una cofa , che c' imbarazza e ci trattiene in molti 
altn incontri: cosí nelle mereStorie Civ i l i , fe uno riferifce la ferie de'fat-
ti d una Campagna, un altro il bombardamento d'unaCittá, un altro lafe-
ma e la morte d'un Offizial genérale; benché quefti ultimi foggetti fieno 
íolamente tante par ti del primo: nondimeno il primo fi dirá avere compo
rto un pezzo di Storia, il fecondo un pezzo di Fortifcapone, cd il terzo 
un pezzo di Cirugía. E ínttavia non ci é altro divario tra efíi, che quel-
» che paífa fra la Geografía di un paefe, e la Topografía di un villagio , 

o di 
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o d' una Collina ; tra la ftoria d'una Nazione , e la vita d'una ílngolar 
Perfona. 

Per finiré, il Dizionario di un'Arte, é a undipreííb nella ftefíarelazionc 
con laStoria dell'arte medefima, che la ftoria di un Popólo con le vite di 
tutte le perfone conüderabili e operatrici in eíTo. Queilo in che differifcp-
no, riguarda foio il punto di vifta^ fupponendoli in un cafo, che l'occhio 

ad un folo punto di vifta, il p i ü favorevole per Tintero , e per lepartigran-
di^ l'altro a molti: eííendo l'occhio trafportato e rivoko verfo ogniparte, 
per avere di ciafcheduna un'adeguata rapprefentazione. 

Temo di trattenere il Lettore un po'troppo a lungo nel fentiero d'una co* 
si molefta difquifizione, ove fiamo obbligati di fcavare ad ogni paíTo. Empar
ra, fenza dubbio, impiego p i ü ameno, e piüpiaufibile, loftarfene al d i fo-
pra, ergendo da térra qualche cofa^ che occuparfi nel profondare, e lavorar 
fotterra: un caftello in aria, éundilettevoleoggetto per chiccheííia , íinch' 
egli dura; ed oltre a ció fácilmente egli forge, e s'innalza con pocafpefa. 
Le miniere, e gli fcavamenti fotterranei, fono puro e mero lavoro fervile, 
e opera da guaftatori; difíicile a tiraríi innanzi, dubbiofa deirefiro, e che 
non fi ofíerva quand'é f a t t a . —Giacché pero fiamo a r r i v a t i vicino alia fu-
perfizie, noi cogliamo queft'opportunita di lafciare l'intraprefo corfo, e di 
«fcire all'aria aperta. 

Dopo si fevera ricerca fopra la ragione, la natura, e le perfezioni d'un 
Dizionario, fora imprudente per avventura e pericolofo il far parola intor-
no al Dizionario prefente. Per paliare dal difegno di un Dizionario in ge
nérale, all'attual efecuzione d' uno in particolare , molto alterar íi debbe 
lo ftile. Una bell'opera fi farebbe da colui, il quale íi metteííe ad elami
nare i di veril Dizionarj, ch'efiftono, colla regola che qui da noi fi é da
ta: niuno reggerebbe al findacato; e quello ftefTo che qui fiprefenta, nau-
fraghcrebbe, come gli altri. Rifletter fi dee che la cofa efeguita, é forza 
che dicada gran fatto daü'idea conceputane : la prima non é che una co
pia della feconda | e trovaíi foggetta a tutte le imperfezioni , che cadono 
nell'altre copie. Mille cofe fon qui cagione d' inciampo : lo fcriverfi de' 
Leííici, eííendo della natura di un'arte , travvia per confeguenza dalla re
gola della pura ragione , e le fue produzioni vengono a degenerare ancor 
p i ü per i i accidenti che accompagnano la lor nafcita. Gl'iftrumenti, i ma-
teriali, e cent' altre cofe hanno q u i luogo per difficoltar i' intrapreía: en
tra dello fconcerto ne'primi; fono i fecondi intrattabili ed oftinati, e for-
fc non ageyoii a procacciarfi. In fomma, la fituazion deli'aurore, il bifo-
gno ch'egli ha dozio e di perfevcranza, le fue fragilitá edebolezze, efin 
le fue fteíTe perfezioni, cofpirano a íuo fvantaggio, e fi oppongono alia riu-
fcita deli'afíunto. 

Per veritá un aderimento troppo fervile alie rególe ed a'metodi dell'ar
te, in parecchi cafi riefce incomodo , e fconvenevole . Sappiamo, che le 
rególe d i un'arte fono pofteriori all'arte medefima, efuora prefe da eífa, o 
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ad eíía accomodate, come fi íuol diré, ex poft faBo . Imperció un Auto-
re lafciaíi , in qualche gradp, in baila del proprio governo , e puó conü-
derar fe fteííb, come inveftito di un potere diícretivo , che lo difpeníi da 
alcune, e ad altre fottometta , che il fuo proprio ingegno li fuggerifce , 
ovunque egli ftima che torni in genérale vantaggio dell'opera fuá . Non íi 
poggia mai alie cirae di un'arte con la forza della regola , rna con F altez-
za della mente, perché furono accomodate le rególe ad un certo concorfo 
di circoñanze, che di rado fuccede due volte 5 di modo che far fi debbono 
leggi de novo per ogni nuovo cafo . Fintantoché un uomo confidererá fe 
fteííb, come adoperante in fecondamano, giuíta le mifure additate eprefcrit-
íe da altri , ei non procederá con quello fpirito e quella prontezza , ch' 
egli fa quando fegue la propria inclinazione. Ch'ei li confideri dunque nel 
IUOPO del primo inventore, o come fuo rapprefentante, o fucceííore; e mu-
nito della ftefla autorita per far leggi nel la prefente occafione , che ebbe 
quegli in un'altra. 

Quando una Legge non é fondata su la mera ragione , come abbiamo 
m o (trato che nol fono queile di un' Arte 5 1' oífervazíone di una tal legge 
non puó eíTere altrui comandata . Puó ella bensi aver forza , rifpetto alia 
perfona, che prima la ftabiñ, perocché accomodata al fuo genio particolare, 
alia fuá fituazione, e ad altre circoffcanze ^ ma non fi puó eftendere aquelli, 
ne1 quali quefte condizioni fon difFerenu. Quindi é , che poche leggi d'arte 
fono univerfali. Poco monta, con quai leggi e prefcriíd lia guidato e retto 
un popólo, purché fi meni alia Felicita; o qual corfo tenga un vafcello, fe 
il fuo viaggio é profpero. 

Con quefta mira, neiia prefente Opera, noi ci abbiam prefi tutti gli avan-
íaggi, che la natura della cofa ci porfe , e abbiamo fovente peccato con-
tro ii rigor della regola , per giovamento del no (tro Lettore . Un Dizio-
nario, per noftra propria confeiiione , debb' eííere una ftoria; puré non ci 
íiam cosí da prefíb attenuti a queftâ  forma , che curata non fi fia da noi 
1'milita di unte 1'altre. Efempigrazia , in quel che riguarda le Matema-
í iche, la ftrada regolare farebbe riferire o enumerare le diverfe materie ad 
eíía pertinenti, fenza inveftigare o dimoftrar la loro veritá : rigorofamen-
te parlando , le Dimortrazioni non han nulia piü che fare in un Dizio-
nario , che griftrumend autentici , le Dichiarazioni &c. in una Storia . 
Dimoftrare le varié proprietá e relazioni , per efempio delle Imee , degli 
angolt, de' numeri &c. in un Dizionario , farebbe una fconvenevoiezza pa
rí a quella di uno Storico che produceííe Fedi , o Copie di Cataloghi pa-
rocchiali di nafcite, di fotterrarnenti, di matrimonj, &c. delle diverfe per-
fone, delle quali racconta le gefta: - - E ció non oftante , in alcune occa-
fioni ftraordinane , noi non abbiam tralafciato di recare Dimoftrazioni , 
ove, per efempio, era in eííe qualche cofa moho intereífante, e di rilievo: 
m quella guifa appunto, che fuole fpeífe volte fare anche uno Stori co: quan-
tunque ella fia per confenfo di tutti un'irregolaritá , mentre fcioglie aicun 
poco 1 unitá della narrazione. 

Ma fiam bene lontani dal penfamento di certi Scrittori di Dizionarj, i 
quali par che credano , che loro incomba di dimoftrare ogni cofa che fia 
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di dimoftrazione capace. Qiieft'é uno fcordarfi della natura della lor ope
ra; ed efentarfi dalle rególe a loro coito, ed a quello del Lettore. Quan-
to caro, efempigrazia , íi comprerebbe qui una competente Dimoflrazíone 
della maggior parte delle propofizioni d' Euclide ? O dovrebbe il Lettore 
a ver la pena di traíceglierle e raccozzarle parte per parte, da piü di ven-
ti diveríi luoghi del Libro , dove halle cafualmente gittate i' Alfabeto : 
oppur l'autore abbandonar dovrebbe il método d'un Dizionario, e recare 
in uno tutte quelle cofe , che propriaraente appartengono a piü e diveríi 
luoghi 5 o finalmente íi dovrebbe ripetere la fteíía cofa piü d' una dozzina 
di volte. E per qual fine ? Perché volere che il Dizionario faccia le par
tí d' un Elementa di Euclide , cofa alia quale egli é fproporzionatiíTimo ? 
Con egual proprieta voi potrefte far fuppiire una ceíla di vinchi ali' ufi-
zio di un battelktto da fpaiTo ; o il pomo d' una fpada ad un porta-man-
tcllo, come dicefi che Paracelfo abbia fatto. 

Quando una cofa é ftata una volta regolarmente dimoRrata , ella fi puo 
aííumere, o prendere per conceda: ognuno foríe puó eííere intereííato nel-
la veri ta. di effa , ma non vedere tai veritá . Metiere per principio , che 
non íi riceva cofa alcuna su i'altrui fede, farebbe del pari incomodo nel-
l e feienze che nella vita; e renderebbeci , per fempre , e miferi e igno-
ranti . Non folamente le f u p p o í i z i o n i , ma anche gli e r r o r i , ci guidano 
fpeífo alia cognizione, che d'altra güila farebbe inaccefíibile . I Matema-
tici ftefíi, che piü di tutti gli altri s' attengono alia Dimoftrazione , pur 
fi veggono di frequente r i d o t t i alia neceffitá di ammettere e far ufo di co
fe, come veré , che non veggono per allora , che fien tali ; e cos í non 
me no che il reño degli uomini, fon effi dominati dali' autoritá . Un che 
faccia ufo dell'egualitá del quadrato dell'ipotenufa ai quadraii de'due lati , 
su la fede di Pittagora , o per a ver Euclide ció dimoílrato , fa poco piü di 
quello, che fanno in molte occafioni eglino fteííi, che aííumono , e impie-
gano propofizioni, delle quali n o n hanno altra pro va , che la cognizione o 
la memoria delTefier elleno íiate dimoftrate. 

Moho íimili fono le condizioni dell' E/periew^a , a quelle della Dimo-
Jlmzjone. Sonó ambedue neceííarie nella loro fpezie ; la prima, in quan-
ío che precorre e governa la noftra cognizione; la feconda, in quanto che 
le vien dietro , e Tañicura : ma Tufo loro de ve reftrigneríi a que (ti due 
fini, e ce ne poriam difpenfare ne' cafi, dove né Tuno, né 1' al tro ha che 
fare. Uno, che ftudia per difeuoprire qualche veritá nella Fifica, o pene
trare e determinare qualche punto di Matemática , deve ufarle : ma i'oc-
cafione é per lo piü privara e perfonale , né íi eítende all1 univerfale nel-
lo ileíTo grado che la cognizione delle dottrine iftefíe. Vale a diré , che i 
mezzi paiticolari, co i quali fi é venuto in prima a capo d' una cofa , o 
co' quali fi moftra la di lei verita , non c'intereífano cosí immediatamen
te, come la cognizione delja cofa fteíía , che farebbefi ottenuta per varj 
altri mezzi, ed in altre guife . Si puó conofeere una cofa per via di pre-
fimzione, di opimone, di fofpetto, di autoritá, e per cento altre ftrade: le 
quali, tuttpcché fieno molto inferiori, e meno eccellenti che la via della 
Dmojira^one e della certezza , puré noi fiam contenti di efíe in molte 
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occaíloni, e ce ne ferviamo a buon fine . Ogni grado di cognizione c pre-
gcvole. Sarebbe in noi un'irragionevole, non meno che incomoda incon-
tentabiiitá, ricufare ogni luce , tokane quella del meriggio . Noi trovia-
mo, che ii noftro agio, e la noftra felicita reggono e fi fondano benefpcf-
fo fui far cofe a mezzo lume, od eziandio a Jume di luna , e fino alia luce 
ancor piü incerta di una candela di fevo, o d'un verme lucente. 

Pare aíTai probabile, che Pittagora non ignoraííe V eguaiitá del quadra-
to dell'ipotenufa &c. prima di dimoftrarla; alrrimenti , che cofa Tavereb-
be mai guidato a cercare la dimoftrazione ? E lo fteíío dir potremmo di 
rnolti degli efperimenti del Sig. Bofle. Anche Platone offerva che w i i fo-
„ lo porre una queílione, inchiude qualche notizia della cofa, che fi ál-
„ manda; poiché, fenza quefto , non intenderemujo che ció che ci vien 
„ replicato, fia una rifpofta. 

Baítato íarebbe forfe men di parole , per moftrare la ragione tífcll aver 
noi nel corfo di queft' Opera ordinariamente omelTo l'apparato dclle dimo-
ílrazioni, e del!' efperienze , e recate le mere e nude dottrine , fgombre 
da tutto quelio che non é eífenziale. Le fperienze, efempigrazia, le qna-
11 hanno guidato alia teoría della Luce , e de' colori , che a h r o farebbo-
no, fe non fe come un palco o tavolato pofticcio alzato dinanzi ad una 
bella Fabbrica , i i quale fraftorna e imerrompe la vifta , e nafeonde la 
maggior parte delle bellezze dell'edifizio? Un tal palco fervirebbe, évero , 
agl'intendenti, che voleíTero efaminare da vicino Topera, mifurare le pro-
porzioní dclle diverfe parti, e feoprire, fe ciafeuna píetra é regolarmente, 
e bene aííeftata. Ma a i piü degli Spettatori, fervirebbe piuttofto d'ingom-
bro, e non tornerebbe che a difeapito dell'edifizio. — Puré nel cafo dcl
le Sperienze , ficcome delle Dimoftrazioni , abbiam receduto un poco dal 
rigorofo método , in favor di quelle che hanno qualche cofa aííai rimar-
chevole, o bella in sé. Per quel che riguarda il refto, indichiamo al Let-
tore, che ha vaghezza di faperle, dove aver le puó di prima mano. 

Anche nel fatto delle definizioni, non ci fiamo Lnviolabilmente attenuti 
alie leggi divifate di fopra ; ma abbiam creduto di poterci valere di quel 
diritto di diferezione, che i noftri predeceííori hanno pretefo e voluto a-
vere . Occafionalmente facciam ufo di tutte le forte di definizioni, fecon-
doché megljo fon̂  venute in acconcio ali' uopo e difegno noftro , ch'é di 
far pallare in altri la cognizione delle cofe . In fatti comuneníente abbia-
mo riguardo al grado, in cui é notorio od importante il termine , quan-
íunque cofa arbitraria, e molto indeterminata 5 e ci ftudiamo di accomo-
darvi la fpiegazione . La regola efige che fi dicano communia proprie, pro-
pna commumter, c ioé, che s'efpriraano le cofe comuni , in maniera , che 
anche j dotti megho vi trovino il loro contó 5 e le piü aílratte e difficili, 
in modo tale, chepoííano capirle anche gl'ignoranti. II perché, ne'termi-
m popolan, noi procunamo di daré una definizione technica, c ioé, di for-
f 6 PÍU .?VV1i0. c §enerale íignificato , che fupponefi gia noto , c di 
t ^ n — P- p.lu addentro nelIa ^tura della cofa, ch'é men nota. Ma ne' 
lermim pm nmoti dal volgo, noi diamo puré la definizion popolare c no
mínale, fupponendo ch'ella quivi fia bifognofa. 

2 a Le 
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Le Definizioni letterali, e le definizioni techniche di un termine , fono 
zoppicanti e imperfette, una fenza deli'altra; la prima íerve, egiova, co
me parte d'una ícienza genérale, od aftratta; la feconda, come applicata a 
qualche foggetto pamcolare. — L a nozion letterale, efempigrazia, delia re-
lazjoney é queila, di "conforrnita, dipendenza o comparazione d'una cofa 
con un'altra e finqui, trafcende per ogni relazione , fía in Gramática, 
fia in Lógica, o Geometría &c. cioé la efprime 5 e quando é applicata alie 
parole, e quando alie propoíizioni, e quando alie quantitá Scc. — Ali'in-
contro la nozione technica della relacione, inGrammatica é "la dipenden-
9, za mutua delle parole nella coftruzione" , ed ecco qui la nozion grama-
tica della relazione, cioéquello che limita, e affige la genérale ed aftratta 
idea di relazione, al particolare foggetto di grammatica, cioé alie parole. Co
sí la nozione technica della relazione : neli' aritmética , nella Geometría, 
&c. é "la conforrnita o dipendenza tra due o piü linee, tra due o piü nu-
„ meri. 

Da tinto quefto ne fegue, che le due fpezie di definizioni differiícono tra 
loro, come f arte e la ícienza, come la genérale e la particolare ragione. 
•—Equindi, da'diverfi technici e particolari lignificati, puo uno a vicenda 
ricorrere verfo il genérale o letterale intendimenco, per mezzo deli'aftra-
zione ^ ma non v ice verla dal genérale od aftratco, a'leníi particolari 5 im-
perocché quef t i altri fono arbitrarj, e feguono il beneplácito deirartefice, 
che prima gl'inxroduffe. _ 

In rigore, dovrebbe prima darfi dogni termine il fuo letterale o grama-
ticale ñgnificato^ panicolarmente s'egli é un termine di quefta o di queiF 
arte: perciocché quefto ajuta a moftrare l'ordinata dirivazione della parola, 
dalla femplice o genérale idea , che la fe nafcere , fino alf ultimo fuo e 
piü complelTo flato. Noi non ci fiamo nondimeno fempre obbligati a que
fto método. In aicune parole, s'é coníervato nel termine molco della fuá 
figniíicazion letterale, o della technica: come nella parola libero; QLiberté 1 
Colui , che ha la nozione di Liberta, nel fuo fenfo comune e letterale, fá
cilmente trapaífa alie particolari , come, di Citta libera , di porto libero , 
di liberta di parlare, liberta di governo &c. cosi che , in quefto cafo , una 
definizione letterale bafterebbe quafi fola ^ poco avendo il fignificato della 
voce fofferto d1 alterazione nelie mani dell' artefice - — I n altre parole, il let
terale o primario fenfo della voce,, é quafi perduto nel termine : per efem-
fio,. nella parola poten'zjt, in aritmética , che a grande ftento puo ricevere 
alcuna tollerabile definizione. Letteralmente , ella inchiude una relazione dt 
fuperioritá., o d1 influenza fopra qualche cofa, la quale, in rifpetto a lei, íi 
concepifee come debole Scc. fecondo l'analogia del linguaggio, pero, la po
tenza aritmética, arebbe alcun che di quefta relazione di fuperiorita fopra 
la radice: ma la radice ifteífa, é né piü ne meno una potenza • COSÍ che la 
definizione della potenza debbe inchiudere due oppofte relazioni , cioé, e 
potete e fuggezione, 

Forfe, per procederé nella piü regolare maniera , e prender le cofe fin dal
la loro forgente, dovriafi principiare dallo ftabilir retimologie delle voci ; 
ma i grandi eambiamenti che moite parole han foíFerti 5 e il lungo fpazia 
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che hanno dovuto percorrere, nell' eííere trafportate da loro fignificati ori-
ginali, e date ad impreftito da una lingua ad un altra , da un fecolo ad 
un altro, renderebbono quefta fatica bene fpelTo e tediofa ed inutile. La-
onde anche qui, noi ci íiam ferviti del poter difcretivo , ed abbiam fola-
mente toccate l'etimologie, dove ciparve che conchiudefíéro, o lignificaífe-
ro qualchc cofa. 

te, i qnali fcri-vendo fopra Farte loro , ufano tertnin^come parole comu-
n i , e li fuppongono noti : e queíV é quello che coftitnifce una dichiara-
zio'ne technica: cioé non porgere l'eíFetto, o la forza genérale, con que lie vo-
c i , ch' egualruente convenir poííono a tutte le arti. Noi pero in alcunicafi, 
ci íiam dilungati da quefta regola, particolarraente in diverfe delle claffi in-
feriori, o fia delFarti manuali, e nella ftruttura di ale une mace hiñe : cosí, 
per efempio, nel lavoro a tornio , non ci facciam difficoltá in luogo della 
parola rocchello, adoperar que Ha di un pezzo rotondo di legno &c. La ra-
gione fié, che quando i diverfi termini fubordinati d'una definizione fon'egij-
nó medefimi dichiariti a'lor iuoghi , dobbiam fupporli intefi ;-%ma dove il 
termine definico é egli fteffo co s í baffo , che piü baíTo non fi va per defini
ré le partí collocate íbtto di eííb, quivi eleggiamo di foftituire, come piü 
inteliigibile, qualche nome piü ovvio, o il genérale fignificato della paro
la per il termine iíteíToj e cosi preferiamo la genérale o popolare, alia te
chnica definizione. 

Imperocché é da ofiervaríi , che il Dizionario ha i fuoi liroiti 5 egli 
porta foltanto le cofe ad un certo punto di femplicitá , dove fupponiamo 
che aliri poíía arrivare acoglierle, e portarle poi piü lungi, fecondo che gil 
piace : Noi le rechiamo fin alia loro sfera , e quivi le lafeiamo . Tanta 
cognizione, cioé, tanto numero d' idee compleííe, quanto prefumer fi pu5 
che gii uomini común emente abbiano ricevuto negli ordinarj accidenti o 
bifogni della vita , noi vogliamo fupporre , come bale . Dove poi que-
fte finifeono , la noñr' opera ha da cominciare , cioé , comprendere il 
refto. 

Se qualche volca dichiaríamo un' idea compleíía , che fí poíía fuppor
re avere i piü degli uomini giá formata 5 egli é perché ítimiamo che non 
vi abbiam fatto entrare tutte le idee femplici che ci vanno a coftituirla, 
come nel cafo del latte, fangue, e fimili , ove gli uomini fi contentano 
di due o tre delle piü ovyie proprietá , e fenomeni , e forpaííano Ü rc-
íto. —Cosí nel latte, \d. bíanche7^a , e la fiuidtta fono quafi fole confide-
rate; e queíte, nell'opinión comune, coftituifeono il latte ; cosí che qua-
lunque cofa ha quefti due attributi , riceve la denominazione di latteo . 
La teítura, e le partí componenti di quefto latte , la maniera della fecre-
zione , e raccolta di quefto fluido , &c. oltre le pcculiari proprieta e vir-
tu, da tutte quelle nfultanti, fon addietro lafeiate. Cosi nel fangue , fea-
ita che lia vm fugo anímale, roffo , pafíabilmente compatto, e , quand' é 
caiao > nuido 9 ed omogeneo, 8cc. Óiieft' é un andar ben lungi col divifa-
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mentó j e i DIzionarj fteííi rare volte s7 eftendono di piü : ma per quello 
riguarda le partí componenti, il crwor, ed il fermn ; i coftitutivi principj 
di elle, cioé, V olio y la flemma^ Scc. la loro forma, le lor proprietá , &c. 
da che poi forgono la craíi , il colore , il calore , la gravita fpecifica 
&c. del íangue , i Dizionarifti ordinariamente non íi danno 1' impaccio di 
paríame. 

Se, con Fartifizio íbpramentovato , noi ci liberiamo da un vaño peía 
di parole plebee, che ci darebbero molt'ingombro > la gramática , e 1'ana-
logia del linguaggio , ci diíimpaccia da numero ancor raaggiore di paro-
le di rutte le fpezie . I varj ftati della medefima voce , coníiderata fecon-
do che viene fotto diverfe partí del parlare , ed aíí'ume percio difFerenti 
terminazioni, accrefee immenfamente la lífta de' termini : come , in o/cu-
ro, c/curita, ofeuramento ; proge ĵone y progefííle-^ progettivo , &c. le qua-
li yod o poííono confíderarfi come uno ed il medefimo termine , fotto 
abitudini difieren ti , a cagion che vi é di tutti una bafe comune :. o v ve
ro come tanti termini differenti , perché ciafcheduno ínchiude qualche co
fa, che non íi contiene nell' altro, - - - D i queíla latitudine noi ci valgia-
mo occaíionalmente ; e confideriamo le parole per que ñ o , o per que! ver
lo, fecondo che pare giovar piü al noftro propoíito . In alcuni cafi , ove 
1' alterazione é puramente grammaticaie , ci contenuamo di fpiegarli in 
uno ftaío , efempigrazia il cimare; e fupponiamo , che il Lettore íia ca-
pace , per la gramática , di formare ii reíto , come cimato 3cc. In altre 
voci , do ve le varié idee particolari fono arbitrariamente fopraggiunte al
ia parola in una parte del difeorfo , che a lei non pertengono in un' al-
tra, ve lo dichiariamo in tutte: come precipítalo , precipitante y precipita-
•̂ ione y Scc. 

Cío porge roecaíione di mentó vare una ítrana fpezie di licenza frequen-
íemente praticata nel noftro linguaggio Inglefe . Quantunque vi fia ordina
riamente una gran differenza tra i varj ftati o le modificazioni di una fteíía 
parola, per efempio, tra refletti?jg ,reflexiott,refiexible, in Lingua Inglefe, 
cioé riftelfa che tra Tazione elaqualita, il di lei potere ed efercizio in que-
fío o in que! cafo, ira la cagione e Teífetto 5 nientedimeno gli Autorí non 
fanno difficoltá di ufarle promifeuamente ^ ilche farebbc un fenfo ñravolto, 
fe i Lettori fi appigliaííero al rigorofo fignificato delle parole ^ ma il vero íi 
é , che eííi non fono cosí critici intorno alia cofa. Se il fignificato della pa-
fola adegua la loro intelligenza, eííi Fafferrano , e fon pronti a riceverla % 
fenzâ  afpettare di vedere fe ella potrebbe coglieríi da efíi nella fuá prefente 
direzione, oppur mancar loro , e sfuggire. Qual confufione incontreremma 
ancora ne' noftri migliori e piü chiari Scrittori, fe ci prefiggcífimo di non 
intendere le parole, fe non giufta le rególe rigoroíe della gramática, e non 
daííímo loro Ja liberta di ufare una parola per un' al tra ? In miíle cafi F 
ifteíía idea vien dinotata con oppofti termini: cosí, diciamo, la tal medi
cina é buona per y o contra i ver mi, la pefte &c. 

Egli ci puó venir detto, che ficcome il coftume ha autorizzata quefta ec-
ceffiva liberta, cosí fia dívenuta di autoritá gramaticale, e che effendo no

ta la 
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ta la licenza, ella non puo ingannarci 5 poiché i Lettori fon tratti in tali 
occaíioni a forpaííare le rególe della gramática, e togliere la diffcrenza tra 
le parole, per ammetterne una foftituita per un'altra. Ma io dubito, che 
quefto efpediente appena polla efentarci daU'abbaglio e daü'inganno. Okre 
oli ilraordinarj impacci di leggere tutto quello ch'é cosi confuíamente fcrit̂  
fo non fempre ci ñ lafcia cooofcere , quando e come íi puó foprafedere 
daño ftretto fenfo delie parole di un Autore, e far che parli giufto contro 

fia quí 
guaggio nuovo. (,/ . . , . , ,. T. _ , . 

lo non entreró qui ne menú e ne diíetti_della Lingua Inglele, confide-
rata come un linguaggio. Varj ne fono ftati riferiti da altri Scrittori, per 
gli quali ilLettore puo ricorrere al proprip articolo nel Dizionado ; quel 
che io aggiugnero, avrá principalmente riguardo alie Arti , e piü partico-
larmente al Dizionario di eíTe. 

Io: credo che niuno raetterá in controverfia, che incontreremo nelcorfo 
di queft'Opera molte difficoltá. La ftelía grandezza e le di lei dimenfiont 
T atteftano , e la varietá delle di lei materie lo fa moho piü chiaro . 
Quefte pero fono difficoltá naturali , provenienti dallo fteífo difegno 5 e per-
ció non ci han moleílati tanto, quanto le alire, le quali fon da lei germo-
gliate di feconda mano, o fopraggiuntevi^per accidente. Ed é tale lo fta-
to prefente del linguaggio Inglefe, ch'egii íoío era fufficiente per confon-
dere il migliorpiano di un'Opera, e rovinare interamente le rnigiiori mi-
fure, che avrebbero potuto formarfi. 

Noi abbiamo poco fa rapprefentato il linguaggio, come una cofa di gran
de importanza, e la quale ha una proffima e neceííaria parte e influenza nella 
Cognizione. I nomi fono cofe folenni, come que'che rapprefentano le ftef-
fe idee, e fono ufati in molte occafioni in loro vece . I termini o le com-
binazioni delle idee lo fono ancora piü^ ficcome appunto le macchine com-
pleííe fono di piü diftefa e fottile conüderazione delle femplici potenze rnec-
caniche. Ma chi potra mai ció immaginarfi, e confiderare Fufo licenziofo 
che ne fanno gringlefi, e con quanta poca confiderazione e difcrezíone fo
no i termini ufati tra loro? Ognuno fi crede eífer privilegiato a poterli al
terare, o a poter mettere da parte gli antichi , ed inrrodurne de' nuovi a 
íüo capriccio. L'ínghilterra é aperta a tutte le Nazioni 5 e coloro i quali 
traííicano cli tal derrata, portano con tutta ficurezza nel regno le lor mer-
ci da ogni paeíe . La voglia di farne acquifto , par che ci domini da per 
tutto: non folamente ci fpiace di non aver le naturali produzioni, le mo-
de, le follie de' noftri Gonvicini : ma parimente invidiamo le parole di 
coftoro e je frafi. Quefto avviene , perche il linguaggio Inglefe continua 
ad eííere in una perpetua agitazione, e niuno t i l padrone per due eiorni 
inten. r r & 

Uno non puo faper mai la fine de' termini , per efempio , dell' archi-
tettura . Quando egh ha ntrovati due o tre nomi per ognuno de' mem-
bn 5 e penfa di efíerfene ben proveduto , non fará forfe aliora giunto a 

faper-
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faperne neppure la meta. Non baña ch'egli íappia come vien chiamata una 
cofa in Inglefe, ma bifogna che apprenda, come ella vien chiamata inFran-
cefe, in Italiano , in Greco &c. altrimente non potra mai andaré innanzi. 
Cosí va appunto nelle voci fillets^ lifts^ lljiels , regléis^ platbatids , bande* 
lets, tantas, e baguettes: cbaplets ^ ajiragals ¡batooms, e tores ; Gulas, gueU' 
les, doucmes, c/mas, cimaüums, ogees, ttalons ; oyums , ovólo's, quarter-
rounds^boulftus &c. non vi fi ammette alcunaconofciutadifferenza, uíandoíi 
ognuna di eííe indifFerentemente , o diftinguendofi ad arbitrio : Chi fa una 
d;ftinzione, chi ne fa un'aitra, e chi forfe non ne fa niuna : di modo, che 
fe dovefíimo attenerci rigorofamente a i Dizionarj, ne dovremmo aver uno 
per ogni Autore. 

Ma il maie non termina qui ; perché ficcome le antiche Arti fono in 
aleuni riguardi diverfe dalle moderne , 1' ufo de' loro termini neceííaria-
mente c'involve in unanuova confufione, e fa, che una iftelía parola in un 
antico Autore fignifichi una cofa^ in un moderno un'aitra: cosí accade nel
le voci par a fíat a, ortboftata, Anta &c. infatti fi fa di continuo una tale al-, 
lerazione nel linguaggio di architettura, che vi dovrebb'eííere un Dizionario 
differente per ogni diverfa etá. 

11 vero fié, che la quarta parte delle parole in aícuni de' noftri Di
zionarj volgari non é appoggiata fopra una migliore autorita , che nella 
femplice pratica di qualche fantañico Autore , il quale ha incontrato in 
molti appaflionati Scrittori de' Dizionarj la forte di far ricevere le fue 
íciocchezze , e di farle efporre al Pubblico per beni Jegittimi . Con que-
íli raezzi hanno pttenuta tali ftranezze una fpezie di si fatto corfo, chefenza 
di quefte, un Dizionario farebbe molto difettofo , e forfe fi riputerebbe da 
laluni per un difetto il piü imperdonabile di tutti. In tali cireoílanze fia-
mo ftati obbligati accomodarci un poco al tempo , per quanto ció fi fia 
da noi fatto a contragenio , e cosí forfe abbiamo contribuito al maggiore 
ílabiiimento di un gran numero di parole , che noi piuttoíto avremmo 
proferitte. 

A dir tutto in poco, non vi farebbe cofa da defideraríi maggiormente , 
né piíi neceííaria d'un index expurgatorius , per efpurgare il linguaggio 
Inglefe dalle voci fuperflue c finonime , per cancellare i termini moder-
ni Francefi ed Italiani da tutte quellc Arti, che li hanno Latini e Greci ; 
e per togliere i termini Latini e Greci , ove fono gl'Inglefi , o i Saííoni 
e di egual fuono e di egual fignificato . lo penfo che debba eííer data la 
preferenza alie lingue dotte fopra le moderne, perché ogni perfona puo 
fupporíi che abbia letto, ma non giá viaggiato 5 ed io preferiré! le paro
le nazionali a tutte le altre 5 imperciocché vi é mol ta piíi analogía tra 
quefte , che ritengono ordinariamente piü deli' origine e dell' etimología, 
che non ne hanno quelie trafpiantate da altri linguaggi. Con quefta r i for
ma fi ridurrebbero i noftri Dizionarj a dimenfioni piü ragionevoli , e fi to-
glierebbe alie Arti la meta delle difficoltá , che debbonfi prefentemente fu-
perare per acquiftarle. 

Ma vi é inoltre un'aitra forgente di paróle, non men fertile di quel-
la poc'anzi avvifata, e che ha prodotta una quantitá di voci fpurie e dif-

formi 5 
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formi, ie quali non farebbero ammeííe da alrra nazione , che dall' Infie
re : voglio diré il prurito di formare e far voci Ingleíi , per una forte di 
Analogía; dal htino , dal greco &c. I Leñicografi han portato quefto di-
fetto ad un ecceíío ftrano : quanto ñnpore ci reca il vedere la deteftabile 
congerie che a noi fomrainiiirano alcuni recenii Scrirrori di quefta claf-
fe? parole fabbbricate e fórmate dal loro cerebro; ed appenabuone da farnc 
altro, che medicar la terzana ! Vagliano per reítimonj le voci Scupulofity , 
fmculom, Scatebrofíty, Stcafic, Pugnactty , Segnhf, Sputative, nmlierofi-
t y , mugtsnt , fafluoufncfs ; ed altre piü migliaia , per fervio¡0 ^el Letto-

, che puo ritrovarie in un Dizionario, che va forfe per le mani di tutñ 
Noi fiamo gia foverchiati da gli fpaventacchi di quefto Scrutore : che mai 
fara di noi, quando dopo d'aver egli cosí fatte Inglefi tutte le Greche e le 
Latine voci, íi avanzi a far lo fteíío delle Ollandefi , delle írlandefi , e di 
quelle del paefe di Galles? In veri ta ció che mi fa e fie re meno in collera coá 
lui ii é ch'egli ha portato 1' a bufo a tale eftremitá, che non folamente dee 
tener lungi c hice he fia daU'eííere íedotto, ma mettere in diípregio ed in ri-
dicolo la pratica ifteíía. Tai inoftri non é probabile che vivano lungo tem-
po • fe eíli fono fcappaíi dalle mani dclla Levatrice, che avrebbe dovuto ftran-
golarli prima che ufciííero alia luce, non manchera chi gli dia su la tefta, 
jubito che gli veda andar peí mondo. 

Quanto ftra vagan te per quefto contó non apparira il noítro coftume , 
quando fara pofto al confronto con quelli de' noftri vicini ? Uno de' piü 
dotti uomini, e de' migliori critici moderni il Signor Menagio , fu gran
demente cenfurato folamente per efferfi data la liberta d' introdurre la 
femplice voce profateur , né poté venirc a capo di ftabilirla , non oftan-
te che d'una parola di quefto lignincato manifeftamente folie privo il Lin-
guaggio Francefe, e '1 fuono e I' analogía della parola nuova non ammet-
.teííe eccezione. 

Ma lafciando qui di mentovare gli ufi differenti , e le particolari li-
cenze, che regnano ne'diverfi linguaggi, e nelle loro Gramatiche \ il che 
c' impegnerebbe in una molefta, e odiofa difquifizione; torneremo la , don
de liam dipartiti , e verremo divifando intorno a piü utile argomento . 
Lo ñato difterente, ín cui fi trovano le varié Arti , merita ofíervazione : 
alcune fono ftate raftinate cotanto , e ridotte ad un grado di fottigliezza, 
che le ha fperperate; come la Metafifica e la Lógica 5 altre appena han-
no avuto qualche tollerabil cultura , e peró giacciono diferte , e inonda-
te Ó come 1' agricoltura Scc. L'eííere alcune di lor natura grofíblane , é 
tutta la lor colpa , perocché fono tali , che disguftano , e ributtano uno 
fpirito dilicato dal coltivarle e ftudiarle : In altre , la loro fottigliezza e 
dilicatezza é il loro peggior male , perocché non lafeiano niente, onde vi 
fi pafca Tintelletto. Che imbandigion magra non fono, efempigrazia, le 
rególe della fcuola , e le dottrine de' mez^j , e degli eftremi ? &c. C i 
fomminiftran per verita delle relazioni , e relazioni veré : ma cosí ri
móte da tutti gli ufi della vita , che rendonfi affatto inutiii , e di níun 
momento. ! 

Egli é certo, che ogni noftra cognizione, e tutte l 'art i , ultimatamente 
Tomo l 0 h rife-
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riferiíconfi al gran fine della Confervazione. Le facoka dd io fpirito , fimi-
gliantemente a quelie del corpo, non ci fu roño date per meramente eier-
cirarle, o trattenerle con diletto, ma per íervire ad uiteriori finí. I I no-
ñro fapere é tutto originariamente una ípezie di rivelazione ^ e i'Elíer divi
no ni en te ci riveia in grazia únicamente del faper noílro, e di conofcere le 
cofe, ma acciocché fieno con ció adempiti i íuoifini, cioé TeíTere ed ii ben 
eííere deile fue Creature . Le noílre percezioni e notizie fono catite caufe 
feconde , o per lo meno tan te occaíioni diqueilo che noi ñicciarao 5 c , 
fenza dubbio, íbggiacciono alia direzione di colui , per cu i operiamo 5 la 
di cui gloria viene quindi fervka. in realtá, elleno tutte coilimano e met-
ton capo nella noílra confervazione ; e fecondo che da tai centro o pun
to rimofse ftanno , o piü vi íi apprefsano, tro van íi o piü dcboli , o piü 
forti: fe vi fon dapprefso, fono palpabili, e convincenti ^ e qualor fe n'al-
lontanano, vanno di continuo fcemando di chiarezza e di evidenza, egiun-
te che íicno ad una certa di lianza, riduconíi a nulla , e i i perdono. (¿Lian
do fono in una grande altezza, lungi da quefto centro, la conneíTione o la 
catena , con che le cofe fono infiern coilegate e ftretce , ed in virtu deDa 
quale noi conchiudiamo dalle cofe note alie ignote , diviene iníenfibile ^ 
di maniera che perdiarao ii noftro appoggio, ed erriamo a cafo , né fap-
piam dove. Le noftre facolta quivi brancolano ; gli oggetti che incontra-
no 5 fono ad efse inadeguati 5 l'aria s'afsottigiia a dismiíura , e non ferve 
piü alia refpirazione. Ma dove noi la forza abbandona , foríe qualche or-
dine di enti fuperiore vi rcgge e fuppiiíce. 

In fatti, diverfe arti fono ítate coltivate con piü o meno di profitto, fe
condo che la noli ra confervazione é piü o meno interefsata in efse imma-
diatamente; e quefta é la chiave, con la quale íi potrebbe quaü arrifchiar-
ñ a giudicare, quaü arti fon capad d' eiiere inoltrate ancor piü , e perfe-
zionate, e quali no . — La noftra cognizione delle cofe majjlme, e deile 
m'tntme, e imperfettiflima , efempigrazia , poco o niente noi íappiam de-
gli oggetti, delle diftan-ze ^ de' Juoni , &c. qualor fono o grandiffimi , o 
piccolifíimi. E la ragione, io non dubito , che fia , il paífar che fa pic-
coliffima relazione fra effi e noi \ di maniera che pochiliimo interelfati 
fiamo nella lor cognizione. Quelle cofe, con le quali neceííariamente , e 
immediatamente abbiam da verfare, ci fono piü proporzionate , e poffia-
mo ben afferrarle e conofcerle: In quanto al rimanente, non importa gran 
fatto, faper che cofa fono . 

Nulladimeno la noílra curiofita ha trovati de' mezzi di rendere anche 
quefte piü conofcibili di quel che altramente fono; poffiamo , in qualche 
grado , alterare la relazione ftabiiita tra le noftre facoka ed i loro ogget
ti '-y e far ufo di una legge della natura , per disfame o fofpenderne un' 
altra. — Quindi é , che ci riefce d'ingrandire un piccolo fuono , od un 
piccolo corpo , od una piccola difianza , &c. o di diminuiré a vicenda 
quei che íono giandi , e cosi poffiamo in qualche modo far certe cofe , 
oggetti adeguati, che naturalmente nol fono. 

Ma non vi é grande vantaggio in ció : con tai mezzi noi poífiam fo-
lamente meglio apprendere quelle cofe , che pareva che la natura avefíe 

pofte 
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pofle fuori della noílra íirada, per ni un' altra ragione, fe non perché non 
ci appartenevano 5 per timore , che non c induceflimo in errore , e cor-
refíimo dietro a cofe , colle qualî  nulla avevam che fare , trafcurando 
qUeHe, lequali noiprincipalmente riguardano. — Cosí l'Anatomia, trovaíi 
eVere di minor ufo nellaFifica, che non s'immaginerebbe taluno a prima 
vida 5 eílendo ella impiegata in fcioglierc e diícompor cofe , e confiderar-
le per parti , le quali ha la natura indirizzate a operare congiuntamen-
re . Evvi non so qual fecreta legge , per cui U effetto di una cofa é an-
neífo, diró cos í , alio ñato fuo intégrale^ cosí che a proporzione che voi 
o la ditninuite , o i'ingrandite , s'altera il fuo effetto, piü forfe di quel 
che render ragion ne potrcrnmo , dalla mera coníiderazione della magni-
tudine. 

Mol te delie nieno utili notizie troviamo non eííere^ fíate promofíe , 
raa lafciate ad un accidéntale riforgimcnto col decorfo di tempo : di que-
íta fatta é la cognizione de' vetri opticí, e de'loro effetti. — Ció fa fpic-
care la bontá della natura nell'aver adoperato in guifa , che le cofe piü 
utili e neceííarie , foííero le piü ovvie , cosí che fcoprir íi poteífero quaíl 
per una fpezie d'iftinto^ e le altre rueño i inmediatamente utili , acciden
talmente fi disvelaflero nel corfo deÍT efperienze e della indagine . Piü 
ancora a ni mirar dobbiamo la di le i íapienza in que (lo , ch' ella doveífe , 
per dir cosí , ufcire della fuá ftrada , ed affigere una fpezie di placeré , 
oltrs il fuo principale proponimento , alia cognizion delle cofe non uti
li immediatamente , affine di ftimolarci ali' induftria e air atíivita . Ció 
moftra , ch' ella ha de' fini , a' quai dee fervirfi con quefta fteíía atdvi-
tá 5 e quefta forfe é la rnigliore dimoflrazione della neceífita , in cui Ha
mo di promoveré la fcienza ; e puó far nafcere un fofpetto ,, che quefto 
fteíío a more e iludió di fapere fia per contribuiré alia noftra conferva-
zione , con qualche ulterior vantaggio , a cui non s' é pofto mente fin 
ora. 

Non é maraviglia, che la Filofofia fcolaftica fieíi portata a si fatto fe-
gno; fe fi confidera la riftrettezza del fuo oggetto, ed il gran numero d i 
mani impiegate a coltivarlo per cosí lungo tratto di tempo. — L'impiego 
fuo principale é d' aífegnare e noverare i caratteri e le differenze delie 
noítre percezioni, prefe, come fon eccitate in noi nel corfo natural del-
le coíe : ch' é quelío che la diítingue dalla Filofofia moderna , la quale 
principalmente s adopera nel procacciare i mezzi , onde variare e modi
ficare quefte percezioni , e cosí fcoprire piü di relazioni e differenze , d i 
quello che apparire ne folie potuto in altra guifa . I Filofofi della prima 
fpezie fi contentano di prendere la natura , com' ella lor ñ offerifce , 
e d applicarvi 1 loro raziocinj , fenza altro piü di pena né di follecitu-
diñe : quei dell ultima fpezie efcono in cerca di lei , per procacciare 
piu materia , su la quale difcorrere . I primi fono piü contemplativi 
gü ukimi ^pm attivi 5 queili finalmente ragionano aftraggono , e dk 
icorrono piu ; quefti piü oííervano , piü efperimentano , e piü deferí, 
vono. ? £ r 

Quindi ci fi palefa, perche la Filofofia árnica é piü perfecta nella fuá 
h % fpe~ 
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fpezie che la nuova. Quella ha poco piü da far altro, fe non fe compara» 
re , ordinare , ridurre in método , &c. ció ch' é gia pronto ed alia ma
no ; quefta ha parimenti da trovare ; dopo di che le rimane ancora tut-
ta la fatica dell'altra. La prima prende la natura in tutta la fuá femplici-
tá} T ultima le aggiunge l1 arte, e quindi viene a confiderar la natura in 
tutta la di leí diveríitá: la prima principalmente coníidera i corpi natura-
li nel loro ñato intégrale; e la feconda li divide, e li analizza: cosi che 
la prima ritrova la maggior parte delle principali relazioni 5 e 1'altra ne 
trova molte piü curióle e dilettevoli. — Quindi é , che la prima é preíío 
giunta alia fuá perfezione, e non poté reggere a lungo, perché la fuá ma
teria era limitata: i'ultima appena mai potra arrivare alia perfezione , per
ché 1'efperienze fono fenza fine. Baitera diré , che per avere una Filofo-
fia completa, noi abbiíbgneremmo dell'ordine , della preciíione , e della 
diftinzione dell'antica, e della materia o della copia della nuova. 

La moderna é tuttavia rozza, e indigefta : ella non é arrivata alia ma-
turita di método; la miniera fi é poc'anzi aperta, e gli avventurieri fono 
principalmente aftacendati , per vedere che cofa ella fomminiftri : lungo 
tempo dovrá fcorrere, innanzi che fi giunga ad una competente efteníione > 
ficché íi abbia campo e cómodo da ridurla in qualche regolaritá . Non gia, 
che le rególe ed i metodi degli antichi, applicar non íi polla no , in qual
che mifura, alie nuove feoperte , e che fervir non poíTano moho per or-
dinarle 5 ma i Filofofi d'oggidi paiono avere un temperamento , che non 
s' aíFá a quefta bifogna , han no troppo di vivacitá e di calore ; e quan-
to piü fi dilatano a fea va r materiali, tanto piü riufcira lor difficile Tordi-
narli . Si potrebbe coa ficurezza aflermare , che noi non vedrem rnai la 
meta degli efperimenti e delle olíervazioni giáfatce confluiré in un fiftema 
di Fifica. 

Ma dacché fi fará fatto quefto, molto refiera ancora , prima che ne ot~ 
te ni amo gli uíi ^principali. Imperciocché la Cognizion naturale , rigorofa-
mente coafiderata, é íblamente un mezzo di giungere ad una piü alta ed 
ulteriore fpezie di Cognizione . Le Storie , le OiTervazioni , e i' efpe
rienze imorno a' Fofílli, per cagion d'efempio , intorno alie loro fpezie , 
ai loro ftrati, &c. fono cofe utiii, in quanro che fono indirizzate ad am-
mafia re un fondo di Fenomeni, su quali poi la vori la mente , e digeren-
doli, ne tragga nuove notizie, per rendere le noftre facoica piü períette e 
piü eftefe, e mi gli orare la norma della vita 5 ma egli é un aver corta vi-
fta, lo feordaríi di cotefta piü lontana mira, e guardare foltanto le cofe 
in sé fteífe. II nudo procacciar d' idee nuove , non é un reale e vero pro-
ñtto, fe elleno non vengo no adattate alie cireoílanze de' noftrt bífogni , 
€ delle noftre diífalte , o fe non fi polio no render tali . La feienza , nel 
fuo primo flato , é come 1' alimento nello ftomaco , che puó bensi ren-
derci fatolli e paghi , ma non giovar mai al corpo , fin che non é ulte
riormente preparato .• Avanti ch' ella ci ferva di nutrimento , dev' eiíere 
portata piü lungi, e conformaríi o adattarfi al noílro efíere . — La Filo
fo ña moderna é piü propriamente ringreííb o la ftrada ad una Filotoña , 
che Filofofia in. fe fteíía . La íüa maceria é fol paííata finora per la pri

ma 
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ma concozione : noi tuttor verfiamo principalmente intorno a nuove re» 
lazioni fjfiche apparate per fenfazione ^ doveché per portarla alia perfezío-
ne richiefta, debbe a ver foftenute piü e piü operazioni di im'altra linea si 
della ragione, come delia Fantafia. Una mera Fiíica, qual é queíta, non 
íVmnge ad elle re Filofofia: ella debbe elevarfi fino alia Metañíica , ed alF 
Erica, innanzi che a buona equitá noi polliamo far punto termo. 

Abbiamo giá moílrato , che i fenomeni fenfibili , fono il fondamento 
della Filofofia: ma V edifizio non fará veruna figura , ne ci appreftera al-
cuna comodita, finché non fia portato uno due piani piü alto . Egli 
non ha fin ora, per dir cosí , fe non le oííicine , ed i luoghi terreni ; 
che ben fi puo c red ere, non eíí'er molto cómodo fito , da quivi fpende-
re il fuo tempo , ed abitare . De' due eftremi , dove fcegiiere la noftra 
abitazione, uno é , fotto térra , dove fi contentano di vivere i dotti cu-
r iof i ; e l'altro in cima della cafa, e, diremcosi, ne'granaj, dove par che 
abbiano riíieduto i Filofoíi della Scuola. 

Q_uefta Filofofia Scolaftica nulladimeno é di qualch' altro miglior ufo ? 
s'ella fi fa materia di Storia i per eíía infatti impariamo come hanno glt 
uomioi penfato , quai mire hanno te ñute , e in che varj modi la fteíía 
cofa é ítata concepita '•, l o che, quantunque fia cognizione, diró cos í , da 
noi ormai r i mota, puré non e a fíat t o inutile . La Storia del penfiere urna-
no , é fenza dubbio, la piü pregiabiie di tutte le altre : eíía fola potendo 
poríi per bafe di una efatta Lógica , come la Fiíiologia di un' efatta Pill
ea. Noi dovremmo fapere, dove hanno gli uomini errato , dove non fo
no riufciti, e dove íi fono ingannati , per giungere a conofeerne le ra-
gioni , o poter formarci alcune rególe da non cadere ne' medeíimi abba-
gli. Le diverfe opinioni , che han prevalfo , ñ poííono confiderare come 
aitrettanti Fenomeni della mente umana , i quali ílLidiar fi dovrebbono , 
e attentamente ricercare, per difeoprir la fuá natura . — Quefto folo fa-
rebbe baíhito per obbligarci a non omettere quefta parte ¡di erudizione nella 
prefence Opera: quantunque non vi foífero ñate altre ragioni circoftanziali, 
che v'ebbero anch'eíTe la loro parte; come, la neceñitá di tal cognizione per 
poter ituendere non folo gli Scrittori antichi, ma eziandio i moderni , che 
ipsíío cómbattono , fanno oíí'ervazioni &c. fupponendo le nozioni antiche . 
A che fi puó aggiugnere, che raoltiíiimi de'noftri termini , e delle noftre 
fraíi, derivare fono daquelle, eperció non li poteano compiutamente inten
dere fenza di eííe. 

II Linguaggio dell'antica , e quello della moderna Filofofia non fono 
guari di veril T uno daH'akro: la principale diverfita giace nelle difíerenti 
idee affiíie alie fteífe parole, e nelle difíerenti loro applicazioni . E gran 
ventura íarebbe ñata per li moderni , fe aveííero formato una nuova fe
rie di termini , adattati alie loro nuove nozioni : ammettendo gli anti-
chi , non folamente hanno introdotto moka ambiguitá e confufione , ma 
mnno eziandio perduto il crédito di molte delle loro proprie feoperte , 
ene ion ora mefcolate, e preífo che fepolte fra quelle degli antichi . Non 
21 laprebbe ben penfare , che cofa mai abbia indotto il gran Filofofo del-
m i t m fecolo a. ritenere la parola ¿ m ^ ' o w , n ú fenfo ch'egli Vb& fat-
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to. La ítampa e imprefílone , che avea giá prefa dagli antichi , la refe 
meno opportuna a riceverne una nuova : o almeno non poté riceverla 
che imperfectamente , e n' é rifultata una immagine promifcua , in cui 
né la vecchia , né la nuova diftintamente fi vede . Rieíce malagevole al
ia Fantafia, fveftire totalmente unfuono del fu o ricevuto fignificato, e con-
fiderarlo come indiíferente a tutte le cofe Ó in quella guifa ch'é difficile an-
nichilare i caratteri fopra un pezzo di carta, e coníiderarla come un mero 
bianco. Confegusntemente, avvegnacché il grande Autore íopramentova-
to, fpianato abbia per tutti i veril, e ne'piü chiari termini, il fenfo da lui 
affiíío alia fuá attrazjone^ nulladimeno reíperienza. verifica , quanto poco 
egii fia ñato intefo; le principal! obbiezioni contra tutto il fuoSiftema, ef-
fendo ftate prefe , dall' affurditá delle íignificazioni che quefti o quegli ha 
attribuice ad una cotal parola, la qual tiene ancora in ripugnanza la meta 
de'Filofofanti d'Europa, timorofi d'ammettere un'adottrina, tuttocché cer-
tiffima, fol perché diffidano del veicolo col quale eU'é trasmeífa . Ma ció 
fiadetto di paífaggio; — il Lettore, vago di piü faperne, puó ricorrere agli 
articoli del Dizionario, ATTRAZIONE , NEUTONÍANA FILOSOFÍA , GRAVITA-
ZIONE &C. 

Ció che abbiamo divifato intorno alia Filofofia della Scuoía , ci richia-
ma alia mente T Aflroiogia ; i termini della quale non íi fono in queft' 
opera tralafciati . — Se non foíi'e per alero , Y aver ella un tempo avuto 
corfo, il trovarfi tuttor deferitta ne' Libri , ed aver dato occafione a buo-
na copia di termini e di fraíi , ricevute in altre arti ; ella arebbe avuto 
diritto d'eífere commemorata . — " La Storia delle pazzie degli uomini , 

dice T inimitabile M. Fontenelle , fa non piccola parte deil' Erudizio-
„ ne ; e, per mala noftra ventura , molto del faper noílro qua ñ termi-
„ na. u Ma queílo non bafta ; e coloro che aílblutamence rigettano i' 
aitrologia come frivola, non la conofeono . Ogni arte ed ogni feienza ha 
le fue vanitá , e i fuoi deboli \ la Filofofia fteüa , le Matematiche , e la 
Teología non ne vanno efenti 5 ed ognuna puré ha il fuo buon fenfo , 
fin i' Aílrologia. I corpi celefti han no le loro influenze ; buono e dunque 
il fondamento dell' Aftrologia : ma quefte influenze non fono dirette dal
le rególe comunemente infegnate , né generano gli effetti che s' ha co-
ítume di attribuire ad eííe: di maniera che faifa é piü toño la coftruttu-
ra che vi 11 é fopra eretta . Impercio non farebbe 1'Aflroiogia da riget-
tarfi, ma piü tofto da riformarfi ; e di vero una riforma la ridurrebbe a 
breve e poco giro \ ma quedo poco é aííai, neU'eíTer perduto , come ora 
é , tra la mafía d'impofture, che fon miíte con efib. — N é piü né meno di 
cura pollo abbiamo, per confervare tutto il ragionevole e giufto, che han-
no in sé le doctrine della Fifionomla , della Magia , e di mol te altre arti 
fantaftiche e capricciofe . Tempo fu , che la Fiíica niente piü degna era 
dello ftudio d' un nomo di fenno , di quel che fia ora 1' Aftrologia 5 si 
che fi pptrebbe, come cofa che manca , proporre un! Inmdut t io ad fanam 
ííjlrologiam, 

Sembra oramai eííere la noftra Prefazione divenuta da vero una Dif-
fertazione : abbaftanza fi é ragionato intorno alia natura ed all' argomeiv 

t a 
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to genérale dcll'Opera : _ mi fi permetta di difcender ora a cofe un poco 
piü particolari eperfonali; e finir cosí la mia Prefazione, dovc non mifareb-
bono mancati efempj ed amorita per cominciarla. 

Que lio che fi é decto fin ora , ha riguardato la parte vantaggiofa d el
la mia Opera : per compiere al mío do ve re col Lettore , neceííario fará 
ch'io volti la medaglia , e rappreíenti aleone coíe , che compaiono dai 
contrario lato. — I I L i b r o , in reaitá, non é fenza coníiderabili diíFalte , e 
di piü che dnnafpezie. 11 curiólo Lettore ha da afpsttarfi di trovare qui omif-
fioni in un iuogo, fuperfluitadi in un al tro; ora il método e Teconomia non 
olíervata ] ed ora un articolo imperíettarnente trattato: qui un paíib toltoda 
altra lingua e non naturalizzato o tradotto baftevolmente bene | la un íen-
timento di qualche A atore non digerirá a fuíficienza: duve finalmente abba-
gli dell'Autore, dove quelli dell'Imprcííbre. 

Qiiefte obbiezioni fi potrebbon palliare , o difiimulare , addncendo la 
rifpoíta, che : "Elleno non fon coíe peculiari di queft'opera , ma che mi-
„ litano per tinte quelle della medeíima ípezie ; che la maggior parte 
„ pnllulano neceñariamente dalla natura e dalia forma di un Dizionario ; 
„ e che molte di eífe eziandio non fono particolari del Dizionario , ma 
„ s' incontrano in ogni' Intrapreía di ampio tratío , e fono anneííe alia 
„ parte migliore del Diíegno , ch' é la fuá univeríaiitá . „ Ma io amo 
piü tofto d'eííere tacciato di aggravare cd ingrandire quefte Obbiezioni , 
che di viiificarle. 

Quanto agii Error;, e' non fi puó fare che fieno pochi , fe confideranfi 
le maní per le qtiali mokiíTime paríi_della noñra Cognizioue fono palía
te , e dalle quali noi dovettimo pigüare le noíire informazioni . Quale 
autore, per breve e riftretto che lia l'argomento ch' ei tratta , allegar ü 
puó, il quale non ne abbia la fuá parte ? E qual Argo fará mai capace 
di vedere e correggere le allucinazioni di tutti gli autori , ch' egli ha 
avuto da trattare? Scaiigero, nelle fue Efercitazioni contro Cardano , ne 
ha moílrato ben ventimila in una picciola Operetta ; e ni uno ílima , ch' 
ei 1'abbia perfetramente ricercata e purgata . E puré Cardano non era 
cattivo Autore. II difegno principale di Bayle , nel comporre il fuo Di
zionario, fi fu difeoprire gli errori che trovavanfi nel Moreri ; nel che 
egli a tale riufci, che il fuo Libro é flato chiamato l ' E r r ^ di quello di 
Moreri. Puré non é fenza i fuoi errori il Bayle medefimo. Uno Scrittorc 
recente hanne troyati venticinque in un folo articolo di non piü che 25. 
righe. 11 P. Arduirm nella Prefazione a' fuoi Numi amiqui populormn O* 
Urbium , dice , che il fuo feritto potrebbe chiamarfi un' Errata Anttqua-
rtorum 5 e cío non ofiante M. Vaillant, nella prima lettura che n'ha fat-
ta, vi ha trovato da ben trecento errori. Tanto egli é facile feoprir de' 
falh negh altn, e tanto é malagevole fchivarli in noi íleffi 1 L ' erudítif-
íimo Dottor che fi propofe d'additare cinque mila errori nel Lef-
lico d Hefichio , é flato aecufato d'averne corameífi quarantafei nelle fue 
emendazioni ful primo Libro delle Ods d' Orazio , oltre novanta errori 
nelle Note. 

Nulla di quefta fpezie vi é che debba forprenderci , quando confide-
reremo 
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reremo per qnanti latí fia l'uomo efpoftô  ail'errore . Un aurore, a cui ci 
íidiam, c' inganna j — i l noftro proprio giudizio ci tradifce í la noftra at-
tenzione ad ora ad ora ci abbandona ; — i noñri ftefll occhi, e ie noftre 
mani c'illudono riferendone il falfo. Ower , poftoche noi fcampiamo da 
tutee quefte retí, vi fará raraanueníe , che ci fará urtar nell' aggtíato^ o 
fe anche di qul n nfeiam netti, ci fovrafterá fempre il pericolo di capitar 
male nellc mani dello Stampatore. 

In un'opera di qualche ampiezza coníiderabile, e di vario argomento , 
fembra impoflibile non errare . Tutte le doti che íi richieggono ad uno 
Scrittore efente da' faUi , -appena mai concorfero in piü fegnaiato modo , 
di quei che foffe in Giufeppe Scaligero, il cui Libro de emendatione tem-
pomm^ é uno de' capi d'opera in tinto il vafto campo defta Letteratura . 
Nulladimeno il P. Petavio vi feoperíe almeno mil le abbagli . Chi dun-
que ne potra, mai andar netto ? Golui folranto , il quale non ícrive nul-
j a , o poco piü di nulla . Se un Barón i o intraprenderá di ferivere gli ^z-
na l t ; Du Pin Biblioteca ; o Baiilet un fugement des Savans, quai trionñ 
non prepareranno a'futuri Pagi, Sirnoni, e Menagj ? 

11 piü che noi poííiam diré, fi é , che fperiamo , che fi troveranno po-
chi errori nella prefente opera , a paragone d' altre della medeñma fpe-
zie : molti migliaia n' abbiam corretti , si ne' Dizionarj , come in altri 
Scritti, donde raceoíto abbiamo , mercé quel lume , che altre parti di 
Cognizione ci appreftarono; rna dopo si vafta mefie , io non dubito , che 
non refti da fpigolare competentemente per altri. C i luíinghiamo nondime-
110 , che quello che ci é sfuggito , il Lettore fará per lo piü capace di 
correggerlo, cogli fteffi raezzi che qui gli vengo no íomminiítrati ; e che 
non vi faranno troppi errori nel Libro , i quali non ajuti il Libro fteílb a 
rettificare. 

Quanto alie omijftoni, appena v' é modo di fcanfarle , e piü che il Let
tore é intelligente, piü egli andera necelíariamente feoprendo , che ve ne 
fono . Ed in veritá su queít' articolo io mi debbo confeííare gran fatto 
debitore ; e tuttoché di prefente io fia disproporzionato a pagare , nondi-
meno fe il Lettor mi prefiera fede , sforzerommi per veder che di quan
to gli debbo, mi fcarichi ; fe non tutt' in un tracto, almeno per ordinate 
porzioni. 

Per quello poi riguarda le cofe che qul fon di foverchio , difficilmente 
íroveranfi convenire tutti i Lettori su quefto capo . Dopo che uno averá 
fegnato ció ch' egli penfa doverfi lafeiar da parte , 11 puó feomettere 
che non mancherá un altro , il quale lo tacci di temeritá , e di poca gü
ilo, e non rimetta la meta delle cofe lévate a' luoghi loro, e un terzo 
forfe faravvi, che vorrá riporvi anche il reftante. 

Quanto alie irregolarhá , ed inofíervazioni di método , non dimanderó 
impunitá, per la ragione che io fia il primo , che tentato ha d'introdúr-
re alcune rególe certe , ed un método in quefta forta di Compofizioni ; 
ma pur vi fará almeno queíta particolaritá , rifpetto a me, che non fi po
tra fácilmente aecufarmi d'aver viólate altre leggi , che le mié proprie . 
Per dir vero pero, io m' accorgo ? non vi effere pumo, nel quale io ab» 

bia 



P R E F A C I O N E . LXV 
bla commefíe piíi diffilre , che in quefto del método : e che i riporti , e 
i necdlarj legamenti tra le parti , che müftrar dovrebbono la lor relazio-
ne , ed ajuiare a raccozzarle infierne, pur troppo , o fi fono piü voke tra-
fandati, con che il Leuore rimane fenza la íua bifogna intera 5 o meíTi 
fuori di luogo, con che egli s'obbliga ad una penofa , e fovente vana ti-
cerca. 1 • t ,T • - . . . . 

E ' qui neceíTario d'offervare, che 1 Rijurtmernt, o Rrmandi, che dir h 
vogliamo, fono di due fpezie: gh un i redi , che dirizzano e mandano a 
qualche altro articolo, do ve la materia che íi tratta , é piu a dilungo di-
cbiarita^ gli altri gramaíkalt , o verbali^ che fervono a indicare qualche 
particolaritá relativa al nome^ efempigrazia, qualche finonimo, parónimo, 
contrappofto, etimología , e fimili . L'ufo de' primi é palpabile , perocché 
verfano intorno alia relazion delle cofe ; quello degli ultimi é piü ofcuro, 
comeché riguardan folamente le relazioni delle parole: pur fono quefti tanto 
effenziali aü'opera, confiderata come Dizionario , quanto gli altri, fe ella 
confiderafi come un Corpo o Siftema . 

Quanto alia fcarfei^a, e tmperfe^lone o crude^ZJ-i onde íi fon trattati al-
cuni articoli, certo é , che in queílo capo molte íaranno ftate le noftre man-
canze; attefo il breve giro di'tempo , che ha avíalo un frutto di mole cosí 
fmifurata per maturarli. Non plccioia parte eziandio funne ftaccata prima 
che vi foííe il modo di maturarla \ e perció non é ftupore, che qua e la egli 
fappia del legno. Ma lafciando (tare tutto queílo , fe non fi permetteííe ad 
un uomo il diré un buon numero di cofe poco meno chs indifferenti, nella 
eftefa di ben cinquecento fogli di fcrittura, io non veggo che raai íi poteíTs 
trovare chi eíícr voleOe autore. 

Per ultimo , in quanto alf eííervi qui poco di nuovo e di mió \ per ri-
fpondere a quefta obbiezione, debbo cangiar ftile, e non piii valermi, co
me fin ora ho fatto , d'una confeflione Ó ma ricorrere alia vindicazione . 
L'Opera, che qui íi da, é quello ch'ella debb'eflere, cioé una Colle^jone9 
e non il parto o la produzione deli' ingegno d' un uomo folo (imperoc-
ché farebbe cosi riufcita di corta eftefa} ) ma d'un Comune o d'una So-
cieta intera. Se qualcheduno intraprenderá raai di fcrivere un Dizionario» 
anche di un'arte fola pecuiiare e íeparata, del fuo proprio e folo fondo, fi 
potra ficuramente rifchiar a predire, ch' egli non fará gran cofa períetto . 
lo non pretendo di trattare i miei ofpiti a quefti patti, né di appreftar lo
ro foltanto ció che puo daré la mía ícarfa Difpenfa: fi é fpogliato tutto il 
paefe per banchettarli con maggiore affluenza. Non la fi é perdonata ad al-
cuno, che mi lia venuto a taglio si degli antichi , come de' moderni 5 si 
de' domeftici, come de' foraftieri; de'Criítiani egualmente, che degli Ebrei , 
e de' Gentih: fi fon fatti foggiacere a contribuzione e Filofofi, e Teologi., 
e Matematici, e Cntic i , c Califti, e Gramatici, e Medici, e Antiquarj, e 
Meccanici . 

Niuno de' miei predeceífori puó biafimarmi per V ufo che ho fatto di 
eüi , perocché queíf é una pratica, ch' eglino fteffi hanno pretefo, e vo-
luto ívelatamente feguire . EU' é una fpezie di privilegio , anneíío aU' 
üttizio di Lefficografoj fe non per qualclie conneffione fórmale, almen per 

T í ) m o t - i m i 
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tacita e genérale condifcendenza. lo ho gia aííunto per mía divifa V Ape : 
echi é che mai abbia inieiuata uo'azione di rapiña con tro un tal predatore 
di profeíllone. 

I n vano fi pretenderebbe qualche cofa di proprío in cofe di queña natu
ra. Preíentare al pubblico i noftri peníamenti , e nulladimeno pretendere 
di rifervarfi un diritto e una ragione in quelli , fe non é alto alíurdo, egli 
é pero da fpilorcio, e da avaro. Le parole, che proferiamo, anzi lo fteíío 
fiato che niandiam fuori, non fon ni en te piü promifcui, népi í i común i , di 
quel che lo íieno i noftri penfieri , dacché fono dlvolgati in iítampa. Voi 
potrefte né piü né meno vietare alia gente i'ufo della luce, che íplende lo
ro in su gii occhi, perché ella procede dalla voftra fiaccola: o cacciarla in 
una lanterna ofcura, e non volere che noi ne foíTimo divertiti ed abbaglia-
t i : fe alcun profmo non ci íi permette di ricavare dalle buone cofe , íl 
tolga altresi che riceviam danno dalle cattive o dalle indifferend mefchiate 
con quelle. 

No i vediam bene fpeílb, che i l medefimo penderé, i l quale in un autore 
fu da prima agitato aífai crudo e indigefto, pigliato da un al tro quáfi a pre-
í l i to , diviene piii ragionevole, piü perfetto e maturo; ed a lungo andaré, 
trasmeíío in una terza mano, reca abbondevoliffimo frutto. Tutte le pian
te non vengono rigogliofe e fellci, in tutu i j ' u o l i , che le ían germogliare, 
alciuie illanguidifcono ne' lor fondi pr imi t iv i , o n d ' é , che i l giardiniere é 
fpeffiflimo in neceffitá di ripiantarle. 

So, che alcuni condannano ogni ufo di Dizionarj , di Compediamenti, 
di Compilazioni, qualunque fien o. Gli Scaligeri, i Salmasj , gli Uezj, ed 
altri Cri t ici proteílano contro qualfivoglia cola, la quale fia di rer ta a facili
tare ed abbreviare i l corfo dello Studio ^ perché tende, nel medefimo tem-
po, a fminuire la diligenza e l 'appücazione, ad efentare gli uomini dalla 
neceffitá di andaré a' fonti , e l i rende cosi nelle loro fatiche fuperíuiali. C i ó , 
a che giungiamo con facilita, dicon eglino, é di nuovo con eguale facilita 
obbliato e perduto: uno de' frutti principali dello ftudio , é l'avvezzare e 
indurare gli uomini alia fatica ed ali'attenzione: qual campo lafciaíi di ope
rare al giudizio, qualora ogni cofa é giá affeftara metódicamente , e ordi-
nata ? qual occaíione rimane alia memoria di coltivaríi e fortificaríi, qualor 
fi pub ricorreré ad ogni cofa, di che un abbifogni? E chi fará che voglia 
carleare la fuá tefta d'una fuppelletile di cognizione, ch' egli pub fempre 
¿ivere in fuá baila con meno di fpefa e di travaglio ? Aggiungono , che 
T efatta e profonda dottrina de gli •antichi Scrittori , e' la dovettero prin
cipalmente a queíto, cioé al non a veré cosí fatti amminicoli; lo che l i co
fín gne va di ricorrere con pena e fatica alie forgenti, ítudiare i loro Auto-
r i in prima mano. 

Cosí i nía t t i ebber coílume , per lo p iü , di adoperare gli uomini di pri
ma sfera neii' erudizione ; e fe tutto quefto follé folamente indirizzato a 
coloro che afpirano dipersé ad un grado íimigliante , farebbe eccellente-
mente detto. Colui i l quale agogna di federe in cotefta fchiera , dee tra-
vagliare fecondo le piü fevere leggi; egli debbe, non giá ítudiare, efem-
pigrazia , V Amkhi tá ne' Dizionarj, e neppur nelle Compofizioni o ne* 

Sfíle-



P R £ F A Z I O N E • L X V I I 

Siftemi moderni , ma negli antichi Autori; le antichita Ebraichu1, ̂  a ca-
gion d'efempio , ne' Libri del Teftamehto Vecchio , di Pilone , di Giu-
feppe, nei Talmud , in Maimón i de e negli altri Rabbini : le Grechs , in 
Omero, negli antichi Tragici, nelle Cornmedie d'Ariftofane , in Diodoro 
Siculo, in Pauíania , in Ateneo, ed altri; le Romane, in L i v i o , Dioniíio 
d'AlicarnalTo, e in altri antichi Scrittcri del!' una e delF altra Lingua} le 
Crijíiam negli Atti degli Appoftoli , e ne' Padri Greci e La ti ni . Egii 
ha da leggere queñi giorno e notte , per arrivare a ben intenderli y li ha 
da meditare, da farvi frequemi rifleñioni, e lambiccarfi il cerveilo per pe
netrare in unte le loro mire; da ponderare maturamente in eiTi tutte le cir-
coltanze, e per ult imo, comparare ogni cofa colle notizie, colle annotazio-
ni , e co' dilucidamenti, che trovaníi negli fcritti e nelle note de' piü eru-
diti moderni. 

Tuteo queflo, non v' ha dubbio , é íingolare, e pregevolifllmo. - Ma 
in cosí fatta maniera procedendo , potra un uomo percorrere eolio iludió 
pochi argomenti, pochi ra mi di Icienza . E i piü degli uomini fon tra i l 
numero di coloro , che non han no cosí grande intereííe in qualche par-
ticolar feienza od arte , che fien folleciti di acquiftarne cosí profonda ed 
eílefa contezza . Aggiugoefi , che quei che ci hanno cosí fatta premura , 
fono in. molte occafioni sforzati di ferviril de* Dizionai j e d' altri preíidj ; 
e che coloro , rqua i con maggiore difprezzo ne parí ano 9 fe ne fervono 
né piü ne me no % piü fovente che non. cade loro i n animo di confeífar-
l o . ' 1 : . ' • 

In realta. , il ridurre V ampia mole dell* univerfale Cognizione in un 
piü breve e riftretto. giro ( come ho avuto altrove motivo di oííervare ) 
é di non picciolo vantaggio a tutti quelli , che fono vaghi e folleciti di 
far acquiüo di erudizione ; vale a diré ,, tutte le perfone in genérale : 
imperocche i o non, conofeo ordine di gente, condizione , né feíío, che 
fia difpeníato dalla neceffita. di coltivare, e di períezionare le proprie men
tí . Col mezzo che 11 e accennato , fi puó procacciare ad agevoli patti 
una buona fuppeliettile di cognizione , che baila all 'intento ,'ed alie mi
re dell a maggior parte degli uomini, eccetío che di quelli, i quali piü ira-
mediatamerue profeílano letteratura; ed anche per qucíl i , nelia piü par
te del le feienze, falvo quella ch' é del loro ininiediaca ufizio , cotai no
tizie compendíate baftar poíTono, Un cosí fatto difegno verrá , cred'io 
riputato attiffimo agli ufi del la gente oceupata in afFari, che non ha mol
ió tempo d'avanzo; ovver degli uomini dati a' placer!, i quali non bada-
no a f-iLicar molto per l'acquiílo della feienza: ma. ígiovar dee né piü né 
meno agli uommi di lettere , e di i ludió, qualunque lia la facoltá, o par
te di fapere a cui fi deílmano ; imperocche la * Polrma^ia , o lia un' in-
íormazione genérale di tutte , indilpeníabilmente richiedefi per giungere 
a qualche eccellenza in una, a cagione di quella proffima conneílion che 

. v e tra le diverlé feienze , e de' lurai fcambievoli che fi porgono V una 
i 2. ali' 

* imparar molte coíe 
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all'altra. Or con c ió , quanto vafta carriera non ci fi apre ? Quale mohitu-
dine di Libri e di materie fi a vera da percorrere ? e quali ajuti non íi ricer-
cheranno per agevolare un cor ib si laborioíb ? Senza c ió , o l'intera vita d' 
un nomo rifchierá d'efiere fpefa in preliminari, ed in preparare fe fíe fío alia 
fuá profeffione, o debb' ei riíblveríi a produríi con meno di cerimonia, ef-
c lude re dal fu o difegno le molte ícienze, affini tra loro, e racchiuderíi ne-
gli ñretti confini ¿T una fola. E quefto dobbiam pur troppo confefíarlo , é 
quello, che d'ordinario ñ fa , con difonore non iieve , si deli' erudizione 
Üefía, come di quei che la coltivano. Quindi é , che le Scienze diventano 
feparate ed angoiate in tanti diítretti particolari , ed é troncata la dovuta 
comunicazione tra eííe, per lo che cialcheduna é frodata degli aumenti che 
ridondar le potrebbono dalle altre . Qiúndi , in gran parte, diriva 1' in-
ferioritá degli Autori moderni agli antichi . Un giro anguito di fapere , 
certa cofa é , che non fa idóneo un autore a fcrivere con queila dignita 
e maeftria, che troviamo ne' piü degli antichi; i quali , oltre la partico-
Jar fcienza , intorno alia quale fcrivevano , erano in tutte le altre verfa-
ti . Coloro che han no la menoma contezza deil' antico método di ñudia-
xe, fanno quanto feveri fofiero. su quefto capo: non paííava mai un nomo 
per Oratore, per Storico, per Poética, per Gramático, e neppure per buon 
Architetto o Mulico; molto meno per Fiíofofo, s'egli non poííedea tutto 
11 giro delle fcienze . La íteíía cofa noi troveremo inculcata come necef* 
faria, eziandio dagli Autori de' Secoli piu recenti, quantunque la difficol-
ta di giugnere a c ió , fia cotanto crefciuta, e la moderna Ciclopedia diven-
tata cosí dismifuratamente eftefa ed intricata, e piíi che l'antica . Qiiante 
nuove arti e fcienze, e quante nuove giunte alie antiche , vengo no íbtto 
la coníiderazione tra noi, che agli antichi fu ron o ignote, o inoñervate! 
Quante lingue, e vive e mor te é un moderno obbligato d'imparare, quan-
do un Romano od un Ateniefe giudicavafi baftevoimente corredato d' una 
o di due ? E con quante difficoltá abbiamo noi da lottare neli' acquifto 
delle lor fcienze, deil' antica Cronología, per efempio , deli' antica Geo
grafía, e fimili; dal che eran' eglino eíenti ? Noi ci carichiamo della noti-
zia de' loro affari, egualmente che de' noftri proprj; ftudiamo minutamen
te non folo le loro fcienze, ma le loro piü indifferenti azioni e coftumi , 
e fin le loro parole , e le loro frafi , lo che ci apre vaítiffimi campi di 
erudizione, fotto ii nome d1 ant'tchha , e di filología, Manifefto é dtinque 
il dilemma; o i noftri talenti e la noftra applicazione debbon eífere mag-
giori 5 o ]e noftre vite dovrebbon eííere piü lunghe , che quelle degli an
tichi ; od altrimenti eííere dovrá molto minore ii noftro profitto a propor-
zione, quando non fi abbiano alcuni mezzi, a'quali ricorrere, per venire 
a capo. 

In fatti , ogni giorno piü diventa neceífaria la riduzione del corpo deli' 
Erudizione in minore ordinato e cómodo giro ; fecondo che van crefcen-
do gli oggetti della noftra cognizione , che fi fa maggiore il numero de' 
libri, che nuovi punti di controveríia e di ricerca c'lnforgono. Per man-
canza di ció le Scienze rimangono in gran parte arénate a o fe avanza-

no 3 
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no lo fanno con un progreíTo impercettibile 5 perocché la vita intera di 
coloro che farebbono delle fcoperte, fi ípende neU'imparare ció eh'é gia 
flato trovato. Quindi, gli aumenti che per occafione fi fanno, giungon 
di' rado a qualche maturitá, ma terminano in meri cenni , diró cosí, ed 

Microícopj , di mondi oñervati co i elelcop) , di attrazioni , di magne-
tifmo, di electricitá, e fimiglianti, rellano, diró cosí, in embrione. Quan-
te curióle oííervazioni , quanti anomalî  eventi, difpeili fono negli fcrittí 
de'moderni Fiiofofi, che abbiíognano d'eííere ridotti a Si (lema? E quan-
to gran" numero di lumi ci vien porto nelie opere de'curioíi, e de1 Di-
lettanti d'antiche e rare cofe , indirizzati a íbmminiítrare molto di ció 
che ancor íi deíidera nelle fcienze, e da'quali non íi é cavato per an
che verán coftrutto? Quante operazioni vi fono , cosí della natura, co
me deli'arte, delle quali non abbiamo che imperfette notizie, e che ab-
bifognano d'efler compárate e rintracciate piíi per minuto ? Trasmutazio-
ni, petrificazioni , reproduzioni di par ti organiche , rifacimenti de'corpi 
da' loro principj , riíorgimenti , meliorazioni , accelerazioni di decreíci-
mento di mole , raoltiplicazioni di jpczie 5 per non dir nulla delle tras-
fu fion i , dell'inoculazioni, delle iniezioni, e fimili ^ che poco manca non 
perifcano, e non fi fcancellino dall'ufo e dalla memoria, come é gia av-
venuto di moltiflime, perché é mancato ii tempo di promoverle e conti
nuarle . 

S'egli fi vuole far giuñizia ad una Colle^one (parlo di quella ch'e 
genérale e promifcua) ella ha certamente i fupi vantaggi. Dove abbon-
devol copia di cofe é ammaiíata in una maniera precaria e dipendente , 
noi fcopriamo fovente fra eííe alcune relazioni, le quali non ci faremmo 
mai per immaginazione afpettate : ficcome appunto la fantafia del Pitto-
re t dello Scultore é bene fpeíío tratta ad efeguire i piii arditi e maeftre-
voli difegni , da non so qual cofa che veduto od oííervato hanno ne' 
fortuiti abbozzi del cafo o della natura ; a tai che un celebre Italiano 
non fi fa ícrupolo di riferire a ció la prima origine, ed occafione di tin
te queft' Arti. Certo é , che grandiffima parte della nortra Cognizione é 
empírica, e riíulta dali'accidente, dall'occafione , dall'efperimento cafua-
le: pochiíTimo é quello che ne dobbiamo alia regolata dottrina , ed al 
método: che fono, come gia fi oííervó , cofe poíteriori, e vengo no fo-
lamente in campo, dppo che la Cacciagione é levata. F u , probabiliífima-
mente, la mano del Cafo, che prima accozzó le materie del folfo , dei 
carbone, e del nitro; e colui che cosí mife a luce la polvere d'archibu-
g1^ tnolto poco badó, com'egli ftava allora inventando una nuov'arte di 
lar la guerra. 
^Reca in vero gran maraviglia ii coníiderare da quai üevi e sfug^evoíi 

eiperienze ed oflervazioni, molte delle capitali dottrine fon nate : i col-
pi del manello d'un Fabbro fopra la . fuá incudine , dicefi che abbiano 
data 1 ongme alie Note mulicali, perfezionate in appreílb da Frate Gui-
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do con quel ch'egli oííervo recitando, o percorrendo le pallottoline dellai 
fuá corona. — L e invenzioni della Stampa , del Vetro , delia Tintura, 
deli'ago calamitato, de'Fosfori, de'Teleícopj , del Zandado , deli'Anti
monio &c. credefi che fie no a un di preño nate_ nella íteífa maniera; co
me il Lettore veder puó, fotto i lor proprj articoli; e quante altre piu 
che noi non íappiamo, perché la grande oícuritá della lor prima origi
ne, innanzi di arri vare ad un grado di utiiitá e di perfezione baftevolc 
per e líe se offervate e regiftrate, hanne fcpolte le particolari circoftanze. 
Se vorremo afcoltare gli antichi Fenicj, ed Egizj, tra i quali ü fuppone 
che fieno nate quaíi tutre le Arti; provennero tutte da oíTervazioni cafua-
l i : la geomecria dalle inondazioni del Nilo; il voló de lie grü, diede occa-
fion ali'invenzione del timone d' un naviglio > i'uccello ibis infegnó a mi-
niftrare un ci illeo; la rondine a fabbricare, il ragno a teííere, &c. In fat-
t i , una nuova oííervazione, nelle mentí di certi un i , a ció prepárate, é 
quaíi una fcintilla in un mucchio di polvere da fuoco, che fa, ícoppiare un* 
intiera mina. 

Quai vantaggi non fi debbe afpettar che rica vi la Fiiofofía da una fimi-
gjiante Raccoita, o farragine delie Arti, quando confiderafi, che cadauna 
circón fianza, cadaun articolo d'un'arte ha da prenderíi per un dato, per 
un fenómeno od efperimento in Filolbíia ? e che il menomo di eííi puo for-
fe eííere il fondamento di un nuovo Siftema? Per confiderar folamente il 
tingere de'drappi, o il conciar delie pelli; tutto il proceíTo delle refpettive 
operazioni, che altro é , fe non una í'erie di naturalieífetti, forgenti da nuo-
ve applicazioni di corpo a corpo ? E quante lezioni od inftruzioni non fi pro-
caccerá il Filofofo dalla piítura, dall' agricoltura, dal governo de'Giardini 
8cc. intorno al plantare, all'inneftare, al potare , efporre , o coprire le 
piante, alia íimmetria de'muri &c. le quali cofe non gli fi farebbono mai 
prefentate, fe non fe mercé quelto cafo ? Una volta poi che una cofa ab-
bia prefo cominciamento, ella fi puo applicare i a infinita maniere, e nef-
fun sa, do ve abbia a fermarfi. 

Per tutta l'intera opera, ü é avuto un particolar riguardo, si. nellafcel-
ta de'diverfi capi, come nell' amplificazione di eíTi , ad eftendere le noftre 
mire, ed aprire nuove tracce, nuove fpie, nove vifte. C i fiamo sforzati 
non folamente di corredare di cognizioni lo fpirito, ma di ampliarlo in cer
ta maniera, con metterlo in una gran varietá di íituazioni, e con prefentar-
gli i feruimenti, le nozioni, le maniere, i coílnmi &c. della maggior par
te de'fecoli, de'popoli, delle feiíé: &c. che qualche, cofa, abbiano in sé di. 
nuovo, d1 inulitato, o di -origínale.. 

Tale varietá di viíle , e maniere di penfare é un ri medio fie uro cen
tro j l troppo violento attacco: a, qualcheduna; ed é ii miglior método per 
ovviare, che non fi dia nel pedantefeo, o nel fnperfíiziofo , di qualfivor 
glia fpezie. Egli puo diríi, che ogni arte, ogni fiftema, tende a, daré all' 
intelletto una piega e un torno particoiarev e che rúnica ftrada di man
tenerlo nella fuá natural rettitudine , é di richiamarlo ad altre oppoíle 
pieghe, e , diro cosí, contrabbilanciarlo. Cosí, quelló cíi'é infofferibile, 
nel mero e puro matemático, nel mero critico, gramático, chinaco, o 
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poeta, qúaliñcáfi e rendefi ameno e piacevolc con una ragionevole mifaira 
del rimanente. ^ 

Oüefta per verita, non e la lirada di fare un grandiíiimo progreíío m 
u n i r t e particolare; ma nello ftelTo tempo eil 'é la fola lirada d'impediré, 
che ni un a ci guaíti, Benche ció fia fol amenté da intenderfi , in riguardo 
air utile e beneíizio períonale i conciofiaché io non dubito , che torni 
in maggior vantaggio del pubbiico Topera de'meri feguaci e coldvatori 
d i arti ^particolari , che quelia di chi fi applica generalmente a tutte: 
perciocché da' primi viene ciaícheduna portara a maggior perfezione, e 
la miftura ed i l temperamento, che manca negl'individui, trovaü poi nel 
tu t to . ' • ~ 

Per conchiudere, 1'ultima mira di un''opera di quelia fpezie, ha da ef-
fere di formare una mente fana, cioé di procacciare un liflema di per-
cezioni e di notizie, che s'accordi col fiftema delle cofe, o nelle rela-
zioni a quelle, che i l fuo Autor fi ha propoñe. I I fine del la dottrina e 
delio fludio non é di empirci i l capo delle idee degli altri uomini. Queíl ' 
é una ricchezza , la quale potrebbe ridondare in peggio: l'arrichirci e 
fol tanto un fine fecondario ^ i ' avere una mente fana é i l primario. V i ha 
molti concimi, de' quali un. Agricoltore non ofa fe/viríi, perché guaíle-
rebbono la térra, nello ftefío tempo che 1'arricchirebbono^ e girterebbo-
no i l íondamento di qualche malattia, che alia fine la impoverirebbe, e 
le farebbe confumare tutto i l fuo buon umore in erbe inútil i . Ma egli 
fi dee confefiare, che le tefte degli uomini non f i empiono cosí fácilmen
te: la memoria non é s i tenace, come un s'immagina; le idee fono co
fe paífeggiere ^ e rade volte fe ne fian con noi cosí lunga pezza , che o 
ne rechino molto tnale, o molto bene: ordinariamente , di quel che og-
gl leggiamo, la maggior parte domani é dimenticata. E ció che di buo-
no rilulta principalmente dalle nuove idee, l i é F eítendere e dilatare che 
fanno la mente, e i l rende ría piu capace, e piíi fufcettibile. — Ma né 
pur quefto dilatamento e V ultimo fcopo; ma giova fopra tutto, in quan-
to che contribuifce ad aumentare la noftra íenfibilitá , o fia a tendere 
piü fottili e piu adequare le facoltá noftre, e darci una piü efquifica o 
dilicata percezione delle cofe che ci íi preíentano ; e con ció réndeme 
idonei a giudicare con chiarezza , a francamente decidere, a prontamen
te conchiudere, a diftinguere con accuratezza, ed apprendere la maniera 
e le ragioni delle noftre decifioni . A l qual fine diverfe cofe giovare e 
condur poílbno , le quali non fono per altro materie molto dirette di 
fcieaza, ma piü tofto ad efía collaterali; efempigrazia, buona parte del-
la Fiiofofia delle Scuole, che, con efercitare e riívegliare lo fpirito, ha 
una fpezie d' inftrumentale indirizzamento ad acuire le fue facoltá ; ed 
abbilbgna folamente d'eílere letta, non ritenuta, per produr i l fuo effer-
to- Ma né anche quefto giunge fommariamente ai pieno e adequato fine 

¿ ^ognizione: quefto é foltanto un perfezionare i 'órgano; e v i debb' 
a clua^c^e ulteriore fcopo di tale perfezionamento. Niuno é , che 

aguzzi 1 arme, col folo oggetto di averia acuta, ma acciocché gli fi-i piü 
opportuna a fervirfene. Brevemente dunque; efíendo le noftre facoltá co* 
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me tanti aditi, o porte, per le quali, ed a norma della mifura delle qua-
l i , noi riceviamo gli avviíi e le manifeftazioni deila volontá del Creato-
re, e gli effetti del fuo potere e della fuá azione; tutti. gli aumenti e le 
perfezioni, che a quelle fi danno, indirizzate fono a fottometterci piü in-
teiamenté alia fuá influenza e alia fuá direzione; e quindi ci fanno co-
fpirare e muoverci piü aííeftatamente e concordemente al refto dell'opre 
fue , per adempire il gran fine delle cofe tutte , e farci confeguire la 
noftjra felicita. 

54 
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D E I X E A R T I , E D E L L E SCXENZE* 

A vocale, e prima lettera 
deir Alfabeto Inglefe,, e _della 
maggior parte degli altri A l -
fafeeti . Vedi LETTERA , e 
ALFABETO. 

IGrammatici vogliono aflb-
iutamente che TA fia la prima lettera in tutte 
le lingue i ed akuni di eííi n'aíftgnano una ra-
gionnaturale, cioé , cH'ella é la pm lemplice 
e la piü facile da pronunciarfi, tra i fuoni arti-
colati. In cooferma di cib, offerva Giulio 
Scaligero, che A é la prima voce che la na
tura ía íentire , nel gridar o nel ridere de'bam-
bi n i - e che per formada non v ' é bifogno d' 
altro movimeiuo, che d'un mero aprir di 
labbra. Vedi VOCE. 

Covarruvias aggiugne cjualche raffinamen-
to all opinione dello Scaíigero, ed ofíerva con 
gravita, che i l primo fuono chemandano i 
b a m b i m é T A - ma che le bambine fanno pri-
»ia fent i re i 'E» pronunciando ciafcuno l ak t -

Tom. I . 

tera iniziale del primo pareRte del fuo rifpettí-
vo feífo. I I DottoreLitt leton, lafciando da. 
parte Adamo, crede che ¡1 mafcbioefprim* 
la lettera finale , e la femmina la lettera in i 
ziale delia madre del genere umano EvA . G i l 
Autori paragonano fenza fondamento i ' A 
dell'Inglefe , del Latino , del Francefe , &C» 
colr síleph degti Ebrei, o coll' Eliph degli A -
rabi. Quelle due lettere non hanno altra con-
formita col noftro A , falvoché quefta , d'áOfc)^ 
elleno le prime de'lor diverfi Álfabeti . Per 
altro, cíb che ne le diverfifica grandemente , 
fi é , che coteíle A Oriental! non fono Vocalí . 
Vedi VOCALE. 

Alcum Critiei tengono chcP Aleph Ebreo 
non fia né vocale né coníonante , ma una let
tera afpirata, o pneumática , come chiamaíi 
da1 Grammatici; fimile all' H nel Latino , e 
nella lingua noíira; aggiugnendo, cheS. Q i -
rolamoíembra avereavuto V ifteífo fentimen-
t o , e che probabilmcnte lo aveva apparato da-

A gli 



gli Ebrei nella fcuola di Tiberiade. Ma gli 
Scrittori poñeriori voltan la cofa in altra ma
niera ; e moíírano che I'Aleph Ebreo, l'Eliph 
Arábico , e 1'Oiaph Siriaco, fono veré con-
fonanti; e che rifteíTo é da diré di tuttele 
aítre afpirate. Queíl' é un paradoíTo in Gram-
matica; ma con turto che fia paradoffo , egli 
é vero né piü né meno. Vedi ASPIRAZIO-
NE5 e CONSONANTE, 

D i tutte le Lettere, s'oííerva che T A é 
quellachele perfone mute imparano piu pre
ño a pronunziare. La ragione fi é , che la 
fuá pronunzia non dipende dai mufcoli, e 
dagli altri organi della bocea e della lingua, 
che ne'muti generalmente mancano ; mada 
quei della gola e del na íb , ond'eglino fon 
fo rn i t i . Vedi MUTO, 

Queño primo e fempliciffimo fuono, ci fer-
ve per efprimere la maggior parte de'piü ga-
gliardi movimenti del!'anima. Egli é i l l i n -
guaggio della natura cosí faltamente, che 
in tutte le occafioni repentine e ílraordina-
r i e , neceífariaraente íiamo addotti a proferir
lo come un naturale amminicolo che abbiara 
p iü ín pronto. Con i ' ^ noi efprimiamo Tara-
inirazione, 1'allegrezza , l'angofcia, l'avver-
fione, i l timor d'un pericolo, &c. Dove la 
paffione é aífaigagliarda, fpeífo eleviamo ed 
auraentiamo 1'A , con aggiungervi un'afpi-
razione, come ^ / Vedi INTERIEZIONE. 

Oífervafi nella pronunzia Inglefe , che l'A 
da noi fi pro fe rife e con un fuono piü tenue e 
piü picciolo , che nonio proferifeono i noíh'i 
v i c i n i : d'ordinario, appena lo proferiamo co
sí largo, checprrifponda allV neutro Fran-
cefe; e dicade granfatto dal groífolano e lar
g o ^ de'Tedelchi, i l quale coincide col no-
ftro au, ovvero aw , od o . In alcune paro
le nulladimeno , comein talk^ w a l l , J la l l , 
5cc. 1' A é largo, e profondo non poco ; Ma 
jn quefte voci non ha veramente iuogo i l me
ro fuono d e l l 'A , ficcome é flato oífervato; 
e tal pronunzia viene piü todo dalí' antica 
ortografía, la quale fin al tempodella Regi
na Elifabetta, aggiunfe frequentemente un 
u a l l ' A , e ferifle taulk, &c. 

I Romani infíftevano con molta forza nella 
pronunzia del loro A , e si nello ferivere come 
nel pronunziare, vi facevano efatta diítinzio-
ne quand'egli era lungo, e quando breve. Per 
dinotar 1' A lunga, primiéramente ufarono 
di fcriverla doppia, AaUy per Ala ' , i l che 
|ion bailando, v'inferivano un H , Abala: 

ed alia fine fi riduífero nel comune accenjto 
lungo Ala. Vedi ACCENTO. 

A era una delle lettere numeral! tra gl¡ ai?-
í i c h i , e fignificavajoo. Conuntra t to , od 
una lineetta fopra, A, additava 500a. Vedi 
CARATTERE. 

Baronio ci da una fila di verfi technician-
t i ch i , dov 'é efpreífo i l valore numérico dí 
ciafeuna letrera dell'alfabeto: de'quaii i l 
primo ¿ quello 

Pofjidet A. números quingentoSiOrdinereElG. 
Ma noi qul oíferveremo, una volta per tut

te , chequeft'ufo delle Lettere numerali non 
ebbe in rigore né propriaraente luogofragli 
antichi, come d' ordinario fupponefi. Ifidoro 
Ifpalenfe, Autore del V I I . fecoio, afferma 
in modo efpreífo cosí: Latini autsm números 
ad literas non cornputant. E a dir vero , 1'ufo 
n ' é flato introdotto ne'tempi barbari. D i -
chiarando M. du Cange, ció che quefl'ufo fof-
fe, nel principio di ciafeuna Lettera del fuo 
GloflTario; quafi tutt i i LeíTieifti, che l'han-
no tolto da l u i , non l'hanno bené comprefo . 
La notizia di cib, dicono t u t t i , trovafi in 

" ValerioProbo; laddove du Cange" non dice 
tal cofa; ma ío l t an to , che ella trovafi in una 
Collezione di Grarmnatici, t ra iqual i v i fo
no Valerio Probp, e Pietro Diácono. Ha-
betur vero illud cum Valerio Probo , Faulo Dia* 
cono, (meglio Petro) & aliis quide numer'n 
fcripferunt, editum inter Grammaticos anti
guos. Vedi NUMÉRALE . 

A é parimenti ufaía nel Calendario Giulia-
no , per la prima delle fette lettere Dome-
nicali . Vedi DOMENICALE . 

Ella é ftata in ufo tra i Romani lungo tempo 
prima dello llabilimento del Criftianefimo, 
come la prima delle fette Littera Nundinales , 
ad imitazione di che , furono introdottele let
tere Dominical!. VediNUNDINALE . 

A é anche un'abbreviatura, che fiufaia 
diverfe a r t i , e con diverfe intenzioni. Ve
di ABBREVIATURA . 

A , preflb i Logic i , fi ufar per dinotare 
una propofizione univerfale affirmativa; giu-
fía quel verfo, 

Ajferit A , negat E,verum generaliter ambee* 
Cos í , nella prima figura , un fillogifrno com
porto di tre propofízioni üniverfa.ii affermati-
ve, dicefi eífere in Bar-ba-ra ; d íno íandorA 
tre volte ripetuta, altrettante propofizioni 
univerfali, &c. Vedi MODO ,BARBARA, &c, 

A , preífo i Romani, fu adopsrata nelle 
bal-
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ballottazkml, oneldarei v o t i . Quando una-
nueva legge venivaproporta, adogmvotan-
te fi mettSano nelle mam due pallottoline di 
Jegno ; 1' una fegnata con un A capitale, che 
ígnifícavaantiquoi q- d. anuqmm voló; e 1 al-
t r aconV R. ^ r u t t r o g a í . Coloro che lenn-
vano, ch¿la Jeggenuova nondoveíTe intro-
durfi gettavano la prima pallottola nell urna, 
comeVe aveííer detto, io ia rifiuto , io la fcar-
to , ovvero ib ílo alia legge vécehia , e non de-
íidero innovazione. Vedi CENTURIA , &c. 

A , ne'giudizj delle caufe criminali, dinotava 
aífoluíione : e pero Cicerone pro Miloney chia-
ma l 'A , litterafalutaris , una lettera che faiva. 
Tre pallottole fí diílribuivano a ciafcun giudi-
ce, fegnate con le let íere. A , per abfolvof 
C per condemno, e N L. per non liquet, non 
échiaro . Dal numero di cadauna di eííe , git-
tate nell' urna, i l Pretore proferiva la fenten-
za , edecidevadel deftino del reo . Se erano 
in numero eguale , egli reftava aííbluto, Ve
di ASSOLUZIONE, &C. 

A , nelle iferizioni antiche de 'marmi, &c.' 
fi fpiega ora per Augufius: ^ ora perder , ora 
per ajunt^ &c. Quando v'é doppia , ella dino
ta Augujii.-. e quando: é triplicata , ílgnifica 
auro, argento) cere. Ifidoro aggiugne, che quan-
do ella íi ritrovadopo la parola mileí •> vuol-
acéennare che quegü é un foldato giovane. 
Vedi CARATTERE, ABBREVIATÜR A ,• &c.' 

Á , fu! rovefeio di Medagüe antiche, le 
dinoía battute dalla Citta d'Argos. E nelle 
monete degli ultimi tempi, la medefima let
tera é la marca di Par íg i . Vedi MEIÍAGLIA, 
CONIO , MONÉTÁ . 

A , preíTo gli Scrittori Ingleíi , é ufata ordi
nariamente per anno > come A . D . Anno Do-
mim\ per aniüm i come A . M . artium ma-
gifier &c. Vedi CARATTERE « 

A , « , o v v e r o ^ , tra i Medic i , é ufato' 
"elle loro ricette o preferizioni per ana ; e di
noía una porzioñe eguale dei diveríi ingre-
¿ientiy in riguardo allamifura, cd a lpc ío . 
Ve(li ANA . 

Cosí 2 ,̂. Sal volaí. cleof. t w $ . croe, aa f Sí . 
^ ^Id i re , Sal Volatileoleofum , e tintura di 
„ eranno r di cadauno raezz'oncia . L ' iftefib 
a » ^vvero cía h parimente ufato in fenfo fi-

^ ¡ante, fenza efprimere alcuna quantita 

mo a iemplicernente parti eguali degl'in-
eredi enti ivi ^ • :•• D & 

A A A roenzionati. 
> ira i Chimic i , fignlfica amalgama, 
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o íiaToperazione d'amalgamare. Vedi AMAL-
GAMAZIONE. 

A B A C T O R , ¡n alcuni Scrittori d | legge 
della etadi raezzo, dinota un rubbatpre di 
beftiami, ocolui che conaperta forz^ mena 
via del befliame ;'' v *piu comunemeníe vietie 
chiamato abigeus. 

A B A C T U S , preíío i Medid antichi, fu va-
ce adópefata per fignificare una feoncíaturá 
procuratacon Parte, o colla forza de'rimedj; 
per contradiftinguerla da ¿z5or/i«j, che é natu-
rale. Ma i Moderni non conofeono tale di-
í l inzione. Vedi ABORTO.-

A B A C U C , ovvero * Habakkuk , ed Hha-
bakkuki uno de'dodici Profeti minor i , le 
di cui Profezie fono inferite nelCanonedel 
V . T . Vedi PROFETA, e PROFEZIA. 

* I I nome e feritto neW Ebreo con una n 
hheth ; e fignlfica Lottatore , afferrato-
re. I Tradattori Greci lo chiamano Ah-
bakoum,-

I I tempo preclfo, incui ^ ¿ ^ « c profetb, 
non é noto ; ma avend' egli predetta la ruina 
degli Ebrei, che lor farebbe da' Caldei venuta, 
poffiamo conchiudere, ch'egli profetizzaífe 
ávanti Sedéela, ocirca i l tempo di Manaffe. 
La fuá Profezia confiñe folamente in tre Ca
pítol i . 

A B A L I E N A Z I O N E , nelía kgge Roma
na, dinota una fpezie d'alienazione, con la 
quaie i befti chiamati res mancipt venivano 
tfasferiti a perfone legalmente capaci, o per 
mezzo d5 una formóla detta traditio nexu , o 
per mezzo d' una ceffione dichiarata nel pub-
blico Magiftrato. Vedi ALIENAZIONE .• 

Le cofe che chiamavaníi res mancipi, ch' 
erano roggetto' áeirabalienazione erano be-
fíiame ,= fchiavi, ferré, e pofTeffioni nel Ter
ritorio d ' I tal ia . Le perfone capaci di procac-
ciarle,- erano i Cittadini Romani, La t in i , e 
certi foraftieri, a5 quali particoiarmente fi per-
metteva queílo íraffico. La manieras colla qua
ie fi praticava, era o colla cerimonia de pefi e 
della rrioneta in mano , o con una ceffione da-
vanti al Magifiraío. 

A B A P T I S T O N , ovvero Á N A B A P T I -
S T O N , nome dato anticamente ad un iftru-
menfochirurgico, che gli Scrittori moderni 
piü volgarmente chiamano trepano,- modio-
ítíf terebra, terebellum , efucchiello. Vedi 
TREPANO, MODIOLO, &C. 

A B A R T I C O L A Z I O N E , in Notomia , 
y ifteffo che diartrofi. Vedi DIARTHROSI . 

A ^ ABBA-
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A B B A C O *t rag l i anticbi, fu una fpecie 

é i creden^a, o di piccolo banco i Vedi CRE-
S>ENZA . 

* La parola abacus e Latina f ma forníata 
dal Greco afict^, che ftpgüficava tra l popólo 
V ijleffa cofa. Guií'"'"Ú^ prendendone piu 
¿a alto rorigine rvuol che ct^et^derivi dalP 
libreo "pN , extol l i , effere innal^ato; e 
fuppone che la fuá primaria fignificazione 
f i a , una tavoletta , o panchetta alta , od 
altra cofa fmile , ífopra cui cómodamente 
Ji ripongom quegli utenfili che dcbbonfi te-
nere in riferbo , efuor di mano. 

I n queflo fenfo T. Livio , defcrivendo i l luf-
fo , in cui avevano degenerato i Romani dopb 
le eonquifte d'Afia , dice, eglino avevano i 
loroAbaci, i l o ro le t t i , &c. coperti di kfbe 
d' oro . Dec. i v . JJk. ix . 

ABBACO * era particolarmente ufato ira 
i Matematici ? per una tavoletta coperta di 
polvere, fopra la quale difegnavano i loro 
í chemi , o le loro figure ^ 

* Nelqualfenfo i la parola pare formata dal 
Fenicio p3i< , abak, polvere. 

ABBACO Pittagorico y abacus Pythagorícm, 
favola di numeri, inventata per fácilmente 
imparare i-prineipj-deir aritmética , denomi-
Siatadalfuo inventore Pittagora* 

D i qua parimenti, i nomi Abacus ed Abba-
íOy per certaconvenienza o fimiglianza in co
fa di pratica, s'adoperano prefTo gli Scrittori 
jLatiní ed Ifaliani per un alfabeto, cvvero 
Abic i , &c . V Abbaco Pittagorico) probabil-
mente noe fu altro che quello che noi chia-
miamo tavola di moleiplicazione . Vedi TA-
"VOLA . 

Ludolfo^e Woffio ci dan no de'metodi d' efe-
•guire la moltiplicazfone fenza rajuto dell' Ab-
taco y raa fono troppo faticoíi ne'cafi ordinarj 
per la pratica. Vedi MOLTIPLICAZÍONE , 

ABBACO, in archi te t turá , é iifuperioreo 
ál piü alto membro del capitellod'una colon
i a ; che ferve quafi per una fpezie di coro
l a e al capitello e a tutta lacolonna. Vedi 
COLONNA . 

Diveríi de' noflri fcrittúri di Dizionarj, fan-
ÜO che 1' Abbaco fia i l capitello fleflb ; la qual 
cofa é del pari coerente , che fe fi diceíTe, che 
ia corona o cima della t e ñ a , é la íefta intera . 
Vedi CAPITELLO, eCORONA. 

V i t r u v i o , edaltri dopo l u i , chedefcrivo-
no la ftoria degli Ordini d'Architettura , dico-
110, che VAbbaco era indirizzato originaimen-
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te a rápprefentire una tegola quadta mefíá 
fopra un urna, o piü toíto fopra un paniere, 
o corbeüo. Avendo a cafo una vecchiaAte-
niefe pofto un corbsllo coperto a quefla ma
niera fopra le radici d'un acanto (o brancor-
fin a ) : quefta pranta germogliando e crefeen-
do nella fcgucnte primavera , cerchib tu í f i iv 
torno il eorbeüo , fin a tanto che incontran--
dofi colla tegola, fi ripiegb e s-'arrice ib for
mando una fpezie di ruotoli . Un ' ingegnofo 
fcuhore eífendo di la paífato , ne prefe T idea-,, 
ed efegui immediate un capitello su cotefto di -
fegno: rapprefentando i l mattone o la tego
la eolT ¿r^coy le foglie con le volate. ed i l 
Gorbelio col vafe, o fiacorpodel Capitello. 
Vedine un'efpreífione nella Tav. Archit.fig. 
2 i . Vedi puré le voci ORDINE, ACANTO , 
VOLUTA , CORINTIO , ckc. 

V i é qualche difFerenza nella forma dell' 
Abaco ne'diverfi ordini : Nel Tofcano , nel 
Dórico , e nell' antico Jónico, egli é un pez-
zo o membro piatto, quadro, e molto fimile 
alia tegola, che gli diede origine, donde le 
fu dato da'Francefi il nome di Tailloir) Taglie-
re. Vedi Fig.zq, let* I . efig. 28. let.O. efig. 3 2. 
let. K . Vedi puré gli Articoli TOSCANO* DÓ
RICO , e JÓNICO . 

Negli ordini piü ornaít e piü rlcchi egli per-
de la fuá forma nativa ; le fue quattro facce , 
o quattro lati eífendo árcate o tagiiate in den
tro , con qualche ornamepto , come una rofa, 
od altro fiore o la coda d' un pefce nel mezzo 
di ciafcun arco. Vedi Fig. 26. let. dé e fig.20. 
Vedi puré gli Articoli CORINTIO , e COMPO
STO ; Vedi FIORE &C. 

Ma alcuni Architetti fi prendono dell' altre 
liberta n e l l ' ^ á ^ o si in riguardo al fuo nome , 
come in riguardo al luogo , ed airufizio . Co -
s i , nelTordine Tofcano, incui Vabaco é aífai 
grande, e raaííiccio, occupando un terzo deíT 
a'tezza di tutto i i capitello, egli échiamat^ 
talvolta i l dado del capitello. Nell'ordine D ó 
rico egli non é fempre l ' eftrema o piü alta pai
te del capitello, eííendogli bene fpeíFo fovra-
pofla una cimazia . Nel l ' ordine Jónico ,alcu
ni lo fanno un perfetto aggetto o gola rovefcia 
con una piccola fafcia o banda . Vedi le figure 
di fopra riferite : Vedi puré gli articoli DADO, 
CIMASA, GOLA ROVESCIA , &c. 

Aggiugnete che VAbaco non é cofiantemen-
te riftretto al capitello della Colonna; Sca-
mozzi fi ferve di quefta voce per efprimere 
unpczzo d' intaglio concavo nel capitello del 

pier 



pledeáalío tofcano . Vedi P l l M s T A t l Ó t 
ABBA OESSA , la iuperiora d'un Monafte-

yo , o Convento di monache . Vedi ABBAZI A , 
IVIONASTERO, MONACA, &C. _ 

L'Abbadeffa ha alcnni di que' dmtt i , e qual-
che poco di aueirautonta fopra le lúe Religo-
fe, che gii Ábbati Regolan fopra l loro Mo-
naci. Veai ABBATÉ . 

I I feOTo per veri ta non le permette di eom-
piere le funzioni fpirituali anneffe al Sacerdo
cio , di cui é per lo piu inveftito l'Abbate , ma 
v i fouodegli efempi áx úcunz Abbadejfe ene 
hanno dir i t to , o piu toflo il privilegio, di conv 
metteread un prete d'operare, ofupplire m 
tatí funzioni. Elleno banno eziandio una fpe-
zte di giurisdizione cpifcopale j godono di al-
cune efenzioní &c. Vedi ESENZIONE ^ 

II P. Martene, nel fuo traítato de' Ri t i Ec-
clefiartici, oíTerva che alcune anticbe Abbadef-
fe hanno (impropriamente) confeflfate le lo
ro Monache. Ma fu reprefTa una tal confuetu-
dine che degenerava in abufo, 

ABBASSAMENTO nel Bkfone vaíeogni 
cofa aggiunta ad una parte deU'Arrae, che di-
minuifee i l fuo pregio e la fuá dignita ; e dino
ta qualche azionedisonorevole,oqualche mae-
chia nel carattere della perfona, che la porta . 
Vedi ARME. 

V i é qualche controverfia tra gH Autor!, fe 
lí Blafone ammetta un'efFettivo e reale abbaf-
famento. Leigh e Guill im , fenza incontrar 
diííicolta álcuna fopra la fuá fealita, diñin-
guono molte fpezie di Abbaífamenti . 

Gli Abbajfamenti, fecondo i l fentimento 
deir ultimo di quefti Scrittori, fi fanno o per 
riveríione, o per diminuzione. Riverfione é 
un rivoltare 1'intero feudo foííopra, o l 'ag-
giungerenel primo un'altro feudo rivoltato. 

Diminuzione éil disonorare una parte dello 
fcado^ colT aggiungervi una macchia, o un 
fegno di diminuzione: tali fono una fquadra , 
un puntodeftro , un piano aperío , un punto 
piano, una picea finiíka , o una sbarra a tra-
verfo. Vedi ognuno di quefli nel loro proprk) 
anicolo . SQUADRA PUNTO, PICCA, O 
SBARRA A TRAVERSO,. 

Si pub aggiungere, chequefli fegni necef-
lafiamente debbono eífere ferapredi color lio-
nato oofeuro , altrimenti in vece di diminui
r é , accfefoerebbero rouore . Vedi LIONA-
TO , OSCUROS 

L'ultimo Editoíe di Gui l l im rigetta l'intera 
nozione degli Abbaffamemiy rlpucandoliu^a 

ABB f 
cliímera. Égli allega percib, chefinora non 
fe ne rinviene alenn eferapio , e che s'ammet-
tercbbe ana contradizione a fupporli.L'Arme, 
egli dice , eííendo infigna nobilitatií & honoris} 
non poíTono ammeítere un contraffegno d ' in
famia , fenza ceífar d' effer piíi arrni, e diven-* 
tare fimboli d'infamia, che tu t t i vorrebbe-
ro lafeiare in obblW. Si aggiunge < che flecó
me un ereditario onore non puo effer diminuí-
to , nella fteffa güila non lo pofifono eíiere i di 
lui contrafegni: poffono perb perderfi per ga-
í l igo, come nel delitto di Fel lonk, dove lo 
feudo vedendofi iateramente rivoltato, dinota 
Una totale fuppreffione dcll'onore , 

Ñalla pero di manco dal Colombiere, ed, 
altri Autori fono flati prodotti alcuni efempj 
in contrario: maquefti, benché poteífero di-
notaré alcuni ítraordinarj rifentimenti de' 
Principi per delitti commeífi in loro prefenza, 
non fono pero fufficienti a render provato que-
fio coílumeo pratica , e molto raeno autoriz-
zano l'efservi de' fimboli particolari nelle maní 
d'Uffiziali inferiori, come fono i Re d 'a rmi , 
o gli Araidi •• 

ÁBBASSARE in linguaggio mariftimo é 
delle vele. Quando un Vafcello, inuna bat-
taglia navale, o incontrando una Nave di 
Guerra , cala o abbafs* la fuá gabbia fino a 
mezz' albero, íi dice abbafsar la vela, per 
dinotare i l cederé, i l fottometterfi 5 o I'UÍHÍ-
liaríi a quella Nave da guerra, che per cola 
pafsa. 

Di vantaggio (i dice ancora abbajfare ^ l l o r -
ché ha da calarfi l 'Artimone; e quando met-
tonfi le coíe ne'magazzini del Vafcello, an
che íidice abbafsarleo metterle abafso; e fe 
la Nave folcando batte nell'arena per efservi 
poc' acqua , fi dice parimente abbafsata 

ÁBBASSATO , nell' Áraldica, s appli'ca 
al vo ló , od alle.ali deil'acquile&c. quando 
la punta o l'angolo guarda in giü verfo i'eftre-
mita acuta dello feudo; o quando le ali fo* 
no ferrare o caíate : la maniera naturale di por
tarle efsendo, difpiegate , colla cima dirizzat» 
alia teíla, o agli angóli . Vedi VOLÓ . 

Si dicono puré abbafsati, i l eavaletfo, i l 
palo, la fafeia, qualor le loro punte termina-
no nel centro, o al di fotto del centro dello 
feudo. Vedi CAURONE , PALO, ¿kc. 

In oltre una porzione ordinaria e coraune 
dello feudo dicefi abbafsaía, quando é a' di 
fotto della fuá debita fuuazione. Cosí i Com-
mendatori dell'Ordine di Mal ta , ehe hanno 
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«Se'Capi nelle loro arnii proprie, fonoíenutí 
ad abbaffarli fotto queiii della Religione . 

ABB A T E , *ilSaperiore d'un monañero 
di Monaci , eretto ín abbaiia, o prelatura. 
Vedi AEBAZIA ed ABBADESSA. 

*" I I nome cTAhh&te e originalmente Ebreo, 
e fignifica Padre. Gl i Ebrei chiamanoil 
Padrenel lor linguaggio Ab s donde iCa l -
deied iS i r i formarom Ahha ; d i gna i Gre-
ÍV cheiLatini ritennero^ Abbas : 
á iqua puréTAlhot degí Ingleft,- / 'Abbé 
de' Francefi, & c . S. Marco e S. Paolo fi 
fervonodeir Ahhz Siriaco nel lor linguag
gio greco j ' perche allora era vece comune-
mente nota nelle Sinagoghe, e nelle affem-
ólee primitive de Cr i j i i an i ; e v aggiun-
gono , per modo d' interpretazione ¿: la pa
rola padre Afiguo ITUT-VP . M a Ü nome A b 
ed Abba , che da prima era una voce di te-
nerezza e d\ affetto neW Ebreo, e nel Cal
deo , divento a lungo andaré titolo dí digni-
ta e d* onore : I Dottori Ebrei Paffettaro-
wo ; ed una de loro piu antichi líbri , che' 
emtiene i detti o g l i apoftemmi di diverfi d i 
lord) ¿ intitolato Pirke Abbeth , o Avoth 5 
eioe, Capitoli dé' Padri . Alludendo a que-
Jla affettazione , G. C. proibi a' fuol D i -
fcepoli, d i chiamare uomó alcuno , lor pa
dre fepra la térra : le quali parole rivoltanjt 
da San G¡relamo contro i Superiori de> Mo-
najler) del fuo tempo, che volean affumere 
i l titolo Abbatr, o Pad r i . 

l i noriis dunque d' Abbaie appar cosí vec-
eí i io, come riflituzione fiefía de5 Monaci . I 
Kettori de5" primitivi Monáñerj prtndevano 
índiíferentcmente r ú io \ \ $ Abbati ^ e d'Ar-
chirsandriti. Vedi M d N & c o , e ARCHIMAN
DRITA 

Erano realmente diílinti da' Cberici 'f ben-
ché fpefíe fiare confufi con effi , perché erano 
d' un grado fopraa' La ie i . San Girolaríio feri-
vendo ad Éliodoro, dice efpreííamente, edia 
Monachcrum efl caufa 3 alia Clericorum. X^edi 
CLERO , PRETE &C. 

I n que'pri tní tempi, gli erano fog-
geíti a' Vefcovi, ed a' paftori ordinarj. Efifen-
do i loro Monañerj lontani dalle Cit ta fabbri-
cati nell 'eíireme folitudini, e'non avean parte 
negliaffari Ecclefiañici. Andavano le Dome-
niche alia Chiefa Parrocchiaíe col refto del 
popólo: o , fe eran t roppodl ícoñ i , un Prete 
mandavafi ad amminiílrar loro i Sacranienti; 
Caché in decorfo di tempo fu lor conceíTo d' 
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avere de' Sacerdoti del proprio lor corpo* 

V Abbate, o archimandrita medeíimo era 
per lo piu i l Sacerdote: raa queña funzione 
non s'eftendeva, fuorché áU* aíTiftenza fpí-
rituaie del fuo Monaftero \ ed ei rimaneva 
tirttavia nell' ubbidienza e nella fuggezione 
del Vefcovo,' 

Eííendovi tra gli Abbati diverfe perfone di 
dottrina , e' furon folit i fare un'oppofizione 
vigorofa alie inforgenti crefie di que' tempi > 
loche dié prima motivo a* Vefcovi, di chia-
marli fuori da' loro deferti, e fermarli intor-
no a5 fobborghi delle C i r t a ; ed alia fine invi -
tarli e íiífarli nelle Cittadi fteífe: nel qual tem
po foríe poírebbe uno mettere la data o i l prin
cipio del loro tralignare. 

Gl i Abbati fi ípogliarono allora o moho po
co dopodella primiera rozzezza e femplicitk, 
ecominciarorio ad eírere confiderati come una 
fpezie di prelatucci. Nel decorfo vollero eííe-
re independenti dal Vefeovo ; e v i fu in aleun 
tempo bifogno di fare delle íeggi fevere contro 
dt eíE t:el Concilio Caicedbnefe : Cib non 
oftante , in proceflo di tempo , molti di loro 
pretefero !' indipendenza ^efi gUadagnarono i l 
loprannome di Signori, conaltre marche deü' 
EpifcopatOj- particolarmenfe la M i t r a . 

D i qua fon nate niiove fpezie e diüinzioni d' 
Abbati i mitrad , e non mi t r a t i ; col Paflo-
rale, e fenza, Abbati ecumenici yAbbatiQzn-
din al i &C. 

Gli ABBATI Mi t r a t i áveano ií privilegio 
di portare la mi t ra , con giurisdizione efente 
da quella del Vefeovo . Tra no\ qul in Inghil-
térra 5 furono quefti chiamafi ancora Abbati 
fovrani, ed Abbat igzntxúx; ed eranoLordi , 
o Signori del Parlamento . Contane i l Signor 
Edoardo Coke ventifette in Inghilterra, oltre 
due priori mi t ra t i . Vedi PRIORE. 

G l i a l t r i n o n mitrati,? erana foggetti al 
Diocefano. 

I I P. Hay,- Monaco Benedittino, nel fu© 
Libro í n ú t o h t o AJlrum inextinttum ifoftizne , 
che gli Abbati ¿ ú fuoordine hanno non fola* 
mente una giurisdizione quafi epifeopalema 
ancora quaíi pápale, potefiatem qttaft epifeopa-
lemf imo quafi. papalem ; e come taii poífono 
conferiré sl i ordini inferiori « Vedi ORDINA-
ZIONE . 

Quando ^Í'Í Abbati aííunfero prima la M i 
tra , i Vefcovi fecero gravi lamenti dell' inva-
ílone de' lor privilegj fatta da' Monaci ^ e furo
no particolarraente offefi, perché ne'Sinodi 
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e nc Concilj .ion v'era diftinziane fra loro . 
A queft'occafione i l Papa Clemente I V . or-
dinbi chegli Abbaü portaííero folamentele 
mitre n c a m a í e í T o r o , e larciaírero le mgio-
ieliate ai Vefcovi, Vedi MITRA . • 

Gl i ABBATI col Pafiorak , .fono quelh che 
lo portano. Vedi PASTOR ALE. 

Vene fono alcuni .che portano i l i aí;orJl" 
l e , e non la Mitran come VAbba teád rkv -
bazia Benedittina di Bourges : ed altn che 
portano e V un e T altra. 

Tra i Greci , alcuni ezlandio prendono !a 
qualita di Abbati ecumenici, o univcrfali , 
ad imitazione de' Paíriarchi di Goítantino-
po l i . Vedi ECUMÉNICO. 

N é i Latkii ¿taaJpqeo fono teílatTaddietro 
in queflo como: FAbbate di C l u n i , in un 
Concilio tenutoaRoma, aífunfe i l titolo di 
Abbas Abbatum ; ed i l Papa Calido diede al 
medefimo Abbate i l titolo di Abbate Car-
dinale. Vedi CLUNY'. Per non dir diente 
degli altri .cardinali, .cosí denomina-
t i , per efferc gW Abbati principali A\ M o -
naí ler j , che vennero a fepararfi.. Gl i Ab
bati fono adeffo principalmente diftinti in 
Abbati regolari , e in Abbati comraeada-
tarj 

ABBATI rfgo/drr/, fono veri monaci, o re-
l igiof i , che hanno fatta profeííione , e por
tano 1'abito dell'ordine . Vedi RECOLARE , 
RELIGIOSO, VOTO, &C. 

Tali fon da prefumerfi ;íutti gli Abbati \ ef-
fendo efpreífamente provvifto da' Canoni, che 
niuno ,fuorché Alonaco , abbia i l comando fo-
pra Monaci. Ma in fa t t i , la cofa va molto 
diverfamente : In Francia, oggidi,, io penfo 
che v i fia poco piu diíei abbazie regolari , 

Gl i ABBATI in commenda fono íecolari: 
hanno pero prefa la tonfura , e fono obbliga-
t i per le loro bolle a prendere gli ordiniquan-
do lo comportera Peta. Vedi SECOLARE, 
TONSURA, &C. 
. Quantunque i l termine di Commenda addi-

t i , che eglino hanno foltsnto Pamminiara-
zionedelleloro ahhazkadtempus^ nulladims-
"Q le tengono, e ne raccolgono i fruí t i per 
iempre, egual mente come gli Abbati regolari. 

.loro bol^e danno loro un pieno potere 
am in fpmtualibus quam in temporalibus. 

m.anr.er?nonoftante' che§!i Abbati Com-
, ,) noncorapionoufFÍzj fpirhuaü; né 
.hanno akuna gwrisdizione ípirituale fopra 
4e loro Monaci. Cosí che la frafe tn [ ¡ m -
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tualibust piü toüo delio ílile della Curia Ro
mana, ehe qualche cofa reale. 

Alcuni Canonifti mettono la Commenda 
nel numer® de' Beneázj , inter titulot benefi-
ciorum. EU' é , -per veri ta , niente piu d' un 
titolo canónico: ma eííendo chetali provifio-
ni fono contrarié agü antichi Canoni , noti 
puoaltrí che il Papa darle , difpenfando dal
ia Legge an.tica . Vedi CÓMMENDA ^ BENE-
FIZIO , &C. 

La noÜra Storia parla pochríTimo di quefti 
Abbati Commendatarj ; ed é probabile che 
tal ufo non abbia mai ben prefo piede tra n o i . 
Quindi é che molti de' noílri Scrittori fono ca-
duti neli'abbaglio, di fupporre che tutt i gli 
Abbati fono Monaci. Abbiamo di cib un efera-
pio notabile, neila difputa intoríio ali ' Jnven-
tore delle Linee che s' ufano per trasforraáre le 
figure Geometriche, chiamate da'Franceíi le 
Linee Robervalliane. I l Dottor Gregory , 
nelle Tranfazioni Filofofiche anno 1694. raot-
teggia VAbbate Galloys, i l quale godeva l 'Ab-
bazía di S. Mar í inodi Cores/?? Commenda . su 
10 flato fuo di Monaco : " I I buon Padre , dic' 
„ egli , s'immagina che noi fiam tornati in 
,„ queli'eta favoiofa, quando eraconceífo ad 

un Monaco diré cío che gli piaceva. " 
11 qual motto non é ñato tralafciato fenza r i -
fpofla daU'Ab. Galloys; ma vien ritorto con 
avantaggio contro il Dottore , nelle Memoir, 
de CAcadem. an. 1703. La cerimonia , con che 
fono creati gli Abbati^ é propriamente chia-
mata Benedizione; ovvero talvolta, benche 
abuOvaraente, Confacrazione. Vedi BENE
DIZIONE, e CONSACRAZIONE. 

Anticamente confjfleva in veñire i l nuovo 
Abbate delf abito chiamato cuculla; ponen-
dogli nella mano il paftorale, e le pianelle 
chiamate pedales, o pedules , ne' piedi. Appa-
riamo quefle particolarita dall' Ordo Komanut 
di Teodoro Arcivefcovo di Caiitorbery. 

ABBATE é anche un t i to lo , c h ' é flato da
to a certi Vefcovi, a cagion che le loro Sedi 
erano ñate originalmente Badie; ed eglino 
venivano anche eletti da'Monaci: .tali fono 
quelli di Catania, e Montereale i n Sicilia. 
Vedi VESCOVO . 

ABEATEC aftresi unadenominazione , che 
talor fí da a' Superiori o generali di alcune 
Congregazioni di Canonlci Regolari; come 
quello di S. Geneviefa a Parigi. Vedi CANÓ
NICO, GENEVIEFA, &C. 

ABBATE é finalmente un titolo portato 
d» 
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dadiverfi Magiftrati , eda altre perfone Lai-
t he . Tra i Genovefi , uno de'loro principal! 
Magirtratifu chiamato V^íóóateác\ popólo. 

I n Francia particolarmeníc verfo il tempo 
di Cario Magno , vi furono diverfi Signori o 
Cortigiani, che avendo la foprantendenza di 
certe abbazie loi1 commefle, chiamavanfi 
¿acemites. Vedi ABB AZ i A , CONTÉ, &C. 

A B B A Z I A ( in Inglefe * ABBEY) Mona-
flero, o cafa Religiofa , governata da un Su-
periore fotto i l titolo di Abbate, odi Abba-
deffa . Vedi ABBATE, &C. 

* Ne nejiri antichi Statuti la parola h qual-
chr volta feritta cott : Abbathy, Cuu la 3 1 . 
H . 8. c 13 . k A bbazie vengan date al Re. 

Le differifeono da' Priorati, in que
do , che quelle fono fotto la direzione d' un 
Abbate, equefti d'un Priore: ma Abbate e 
Priore ( intendiamo un Priore Conventuale) 
fono a un dipreflo la rteífa cofa , e differifcono 
in poco piuchenel neme. Vedi PRIORE. 

Fauchet oíferva , che ne'primi tempi deíla 
Monarchia Francefe , de 'Duchi , ede'Conti 
erano chiamati Abbati , e Ducee e Contee 
Abbazie. Molte perfone della prima qualitíi 
fenzaaver alcuna pai te nella vita monaftica , 
prendevano queipa denominazione ; fino al-
cuni ReFrancefi fono mentovati nellaStoria 
fotto i l titolo Ü Abbati. Filippo I . Lodovi-
co V I . e pofeia i Duchi d'Orleans, vengon 
chiamati Abbati del Mcnaftero di S. Agnan. 
I Duchi d'Aquitania furono chiamati Abbati 
del Monaftcro di S.Ilario di Poitiers; ed i Con-
t i d 'Anjou , di S. Aubin , <kc. 

A B B E C E D A R I O , ferie di voci per ordine 
d'alfabeto; ed anco s'applica tal volta a quelle 
compoíiziom le cui parti fono difpofte con Tor-
dinc delle Lettere delP Alfabeto. Vedi AL
FABETO . 

In queflo fenfo la parola Abhtctáwtm h fino' 
üima d' alfabético . Cosí troviamo de' Salmi , 
delle lamentazioni, delle orazioni Abbeceda-
r/V, e íimili ; particoiarmente appreíío gii 
Scrittori Ebrei; per loche íi rende probabile, 
che e'furono gl ' ínventori di queíia fpezk di 
argutezza. 

A B B I U R A Z I O N E * , in un fenfo gene-
rale, é l'aíto di negare, o nnunziare una co
fa in una maniera folenne, ed anche con giu-
yamento. Vedi GIURAMENTO. 

* Voce Latina , compofla da zb , 2 jurare, 
giurar da , o contra . 

Tra i Roma n i , Abbiurazione ílgnificava i l 
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negare un debito, unpegno, un deporto, o 
í imili , con giuramento faifo. N t l qual fenfo, 
VAbbiurazione coincide eolio ípergiuro; cd é 
diftinta dair ejurazione) nella quale i l Giura
mento fupponefi giuílo. Vedi SPERGIURO, &C. 

ABBIURAZIONE, piü particoiarmente ufa-
fi per una recantazione o rinunzia folenne 
diqualchedottrina odopinione, come faifae 
permeioía. 

Nelle nortre proprie leggi, abblurare una 
perfona, é rinunziare ogm autoritk o dominio 
di tale perfona. Per lo giuramento ÜAbbiu* 
va, uno fi obbliga a non riconofeere verun' au-
tonta regale nella perfona chiamata il Preten-
dente, né di mai preíbrgli l'ubbidienza di fud* 
dito. Vedi GIURAMENTO, &C, 

ABBIURAZIONE é parimenti ufata nelle no* 
ftre Confuetudini antiche, per un giuramen' 
ío che da una perfona , rea di fellonia ; laqua» 
le fuggendo in un luogo d* afilo, giurava d' ab-
bandonare i l Regno per fempre , in vece d'al-
tro gaíl igo. Troviamo puré degli efempj di 
Abbiutazioni teraporarie, come per tre anni, 
per un anuo ed un giorno, e f i m i l i . 

Quefta, in alcuni cafi , era praticata da' reí „ 
e fi nceveva in vece del fupplizio capitale. La 
divozione verfo la Chiefa fu si grande, dal 
tempo d'Edoardo ilConfeíTore fino ad Henri-
eo V I H . che fe un uomo, i l quale aveva com-
meífo fellonia, poteva ricoverarfi in una Chie
fa , o nel fuo ricinto, avanti d'eíTere prefo dal
la giurtizia, quell' era un afilo ,daj quale ei non 
poteva eífer tratío in giudizio; ma confeíTanT 
do il fuo delitto , ed abbiurando i l Regno , mst-
tevafi in liberta. Vedi ASILO. 

Dopo tale abbiurazione , gli fi dava una 
Croce, la quale egli avea da portare in ma;' 
no per leftrade , finché foífe ufeito fuon de* 
dominj. del Re i e quella chiamavafi la batí-* 
diera della Chiefa materna. 

Col decorfo di tempo, VAbbiurazione ve* 
nendo meno, terminó in un confinamento 
perpetuo del prigioniere nel Santuario ; dove 
eragli permeflo di menar la fuá vita , dopo 
d'aver rinunziato alia fuá liberta, edal libe
ro domicilio. Per Stat. 21. Jac.I . ogni ufo 
de'Santuarj, e per confeguenza ádV Abbiu-
ra-zio-ne, é levato. Vedi SANTUARIO. 

A B B O N D A N T I numeri ^ fonoquelli, le 
quote partí de'quaii aggiunte infierne, ecce-
dono i l numero íteífo , di cui fono parti . Ve
di NUMERO . 

Cosí 3 i l pumero 12 é abbondyntey perché le 
fue 



fue quote partí 1 , 2 , 3 , 4 , ^ > o " t a " 0 a f 6' 
Agl i abbondanti s1 oppongono i numen deíet-
d v i . Vedi DFFETTIVO, . 

A B B O N D A N Z A * Copia, dovizia . Vedi 
FERTILITAV, CORHUCOPÍ A, FECONDITA,ÓC:C. 

* Abundantia, Jiraboceo, eccedenza , voce 
compojla da ab, da : e unda , onda $ accjua.. 

L'abbondanza, quand' é portara ali' ecceflo, 
eun male chiamato ridondanza > efuberanza, 
&C. Vedi RlDONDANZA , ESUBERANZA &C. 

L ' Aurore del Dizionario Económico ¿ \ di-
verfe maniere, o fecreri per far venire 1 ' ^ ; 
¿andanza ^ come un abbondante raccolta di 
formento, e di frutta &c. Vedi FECONDITA 

A B E R E V I A F U R A * , o A B B R E V I A -
Z I O N E , é un accorciamento d una parola , 
o d1 una frafe, che fi fa levando via alcune let-
,tere, o foíliíuendo certi fegni, o caratten in 
luego dieíTe. Vedi SÍMBOLO, e APÓCOPE. 

* La voce ¿ derivara dal Latino brevis , o 
dal Greco Epu^vf , corto.. 

I Leggifti, i Medic i , &c. ufano di fare del-
\ t Abbreviature ^ permaggiore fpcditezza, o 
per una fpczie di miílero . Una Hita delle 
breviatute principal! delle diverfe Art i e Facol-
t a , .vedaíi fotto rarticolo CARATTEIÍE. 

I Rabbini fono i maggiori trafíicanti , di 
.chiunque, in quefla forra di merci graramnti-
che; i loro ferirti fono inintell igibil i , feriza 
Ja fpiegazione delle Abbreviature Ebraiche,. 
GU Auíori ed i Copiñi Ebrei non contentan 
diabbreviare parole, come i Greci ed i Lati-
n i , con toglierne alcune Lettere , o fillabe; 
ma fpeflTo ne levano tut to , fuorché la lettera 
iniziale . Efempigrazia , *\ é porto per i'intera 
voce Kabbi, ed per , per •Jix , ovvero 
j)er ^QK, fecondo i l luogo dov'ella fi trova . 

Ma quel che é piü , fpeíTo pigliano le lettere 
iniziali di diverfe parole che íi fuccedono 1' une 
air .altre , le unifeono afíleme , edaggiungen-
dovi le vocali, ne fanno una fpezie di voce 
barbara, che rapprefenta tutte le parole a 
quefto modo abbreviate.Cosi Kabbi Schelemoh 
Jarchi, nel gergo delle ^¿n?w^í«rf Ebraiche., 
é detto Rafi y e Rabbi Mofes ben Maiemon , é 
Rambam . E cosí puré K ^ D é voce foftituita 

intera fentenza fiK nsn» ^¡103 3D 
n*™in abdito evenit tram . Mercero, David 
A T \ x ' Schindlero, Buftorfio, &c.hanno 
date delle fpiega7ionj di ̂ ¡ j ^ r e v i a t u r e . La 
?,U " i 110ia raccolta ^ Abbreviature Romane, 
|quel la úx Ser.torio Urfato : Sertorii Urfati , 
b y u i t u , deNous Romanomm Commentanm. 

1 om. 1, 
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ABBREVIAZIONE é un Summario o 
contrazione di un difeorfo , colla quale rap-
prefentandofi in breve le cofe meno foftan-
z i a l i , íi viene i l tutto a comprendere in un 
giro piu corto. Vedi EPITOME. 

Le Abbreviazione delle Tranfazioni filofo-
fiche., dell' Opere íilofofichedei Signor Boy-
le&c. fono opere utili nel lorogenere; ben-
chénella prima íia fíato cenfurato, l 'averglt 
Autori prefa a loro arbitrio la liberta di trala-
feiare un gran numero di que'fcritti e difeoríi 
che non erano rcolto del loro güilo : i l che non 
é la propria natura di un'Abbreviazione , ma 
di un fiorilegium , AnaleÜa o excerpta. 

ABBREVIAZIONE in legge é ufata per ac-
corciare una relazione o dichiarazione, con 
togliere qualche cofa dalla loro foftanza . Ve
di DICHIARAZIONE. 

Si dice in Inghikcrra, cheabbrevsa taluno 
la fuá iíianza in giudizio , o una donna la fua 
domanda neli' azione dótale, quando fi deferí-
vono nell' iflanza fra gli altri corpi pretefi, un© 
che non fi poííiede dalla parte contraria ; dalla 
quale fi replica non eífer quel podere fra l i faca 
beni : onde , i'Attore é tenuto ad abbreviare,, 
cioéadefiíiere e rinunciare a quella parte d' 
iftanzaj e i l reo a rifpondere al di leí rimanen-
te , al quale ei non ha replicato cofa alcuna * 
Quindi benché I'Attore abbia in si fatta guifa 
compendiato la fuá domanda; puré Fiftanza 
riman ferapre buona toccante alTaltre cofe: 
e la ragione fi é , che tali fcritture fono ge-
nerali, e non ispecifícano le coíe in partieo" 
lare . V^di 2 1 . H . 8. c. 3 

A B D 1 C A Z I O N E • , A B D I C A T I O , é 
Tatío con cui un Magifirato , od una perfona 
in ufizio, rinunzia e cede derta Magiñraíura 
od ufizio, avanti che fia fpirato i l legittirao 
tempo di fervigio. Vedi RINUNZIA. 

* La parola e dirtvata da abdicare; che % 
compojio di nh y da , e dicere dichiarare^ 

L'ABDICAZIONE é fpeíTo confufa con la 
rifegnazione ; ma rigorofamente parlando , 
v ' é differenza: facendofi Vabdicazione ^ma.-
mente e feraplicemente ; dovecché la rifegna-
zione fifa infavore di qualche terza perfona» 
Vedi RISEGNAZIONE. 

Inquefio fenfo, Dioc!eziano, eCarioV. 
hunno ab di cátala, corona ; Filippo I V . di Spa-
gna larifegnb. I l Parlamento opino efe'fen
tenza che la violazione delle leggi del Re Gia-
como, e'I lafciar ch' ei fece ilRegno , fenza 
provvedere alia dovuta amminifirazione 
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affari in fuá affenza , inchiudeíl'e V abilica-
zione della Corona. 

ÁBDICATIO, tra gli Scrittori R e m a n í , 
é piu particolarmente inrefa per l'atto, con cui 
un padre licenziava d a , s é , o rigettavail fuo 
ígliuolo , e difcacciava'.o dalia famiglia . 

I n quefto fenXo la parola é finonima col gre-
,co ctvroxvpufyí, e col latino a familia alienatio, 
cá ablegatio > e negaüo'^ ed é oppofta ad ÍT̂ 'O-
ptio. Diftinguefi dalla í//j«-tf^2/o«(?, inquan-
toché la primari faceva in vita dd padre, la 
í'econda per te íhmenío ,alla fuá morte: cosí 
che chiunque era abdicato, era anche disereda-
to, ma non z>ice-verfa. Vedi DISEREDAZIONE . 

ABDUCTOR o ABDUCENTE, in 
Notomia , é nome comune a diverO mu-
fcol i , 1' azione de' quali é di ritirare indie-
í r o , d'aprire ? o far rinculare le parti alie 
quali fono affiffi. Vedi MUSCOLO . 

* I I nome e latino , cempofto da ab da ; e 
ducere, tirare. I loro antagonifti fhia* 
manfi Adiiu¿\ores. Vedi ABDUCTOR . 

ABDUCTOR Áuricularis) o del dito mi-
gnolo , forge e comincia dal ligamento annu-
jare, e dalToífa terzo, e quarto del carpo nel 
fecondo rango ed e inferito eflernainente nel 
primo offo del dito auricolare : ferve a tirare 
queño dito dal rimanente, ed anche a ñender-
3o o dirizzarlo un poco. Vedi Tab. Anat. 
(Myol . ) fig.z.n.z^.Vedi purél'articolo DITO . 

I n cerní ni appare divií'o in due o tre mufeoli, 
compofti d'altrettante difíereníi ferie di fíbre . 

AEDUCTOPv Jndicis, o del dito índice, é 
un mufeolo che forge dalla parte di dentro 
dell' oíío del pollice, s' inferiíce nel primo of
fo del dito Índice, e lo tira dal refto delle dita 
verfo i l pollice. Vedi Tab. Anat. ( M y o l . ) 
fig. t i n. 32. e fig. <5. n. 24. e 6g. 7, n. 8. 

ABDUCTOR, minimt digiti manus . Vedi 
ABDUCTOR anricularir. 
- ABDUCTOR, minimi digiti pedis^ o del di
to picciolo della pianta, forge dalla parte di 
íuori deU'oí calcis ̂  vicino all' eflerior oíío del 
metatarfo, e s1 inferiíce lateralmente nell'e-
fterna parte del fecondo oíío di coteño dito, 
cui tira o rimeve dal reflo delle dita. Vedi 
fig. 1. n. 74. e fig. 6. n.45. 

ABDUCTOR Gculi, o dell' occhio, é uno 
de' quattro raufeoli reBi, o d r i t t i , che forge 
dal fondo dell1 órbi ta , e fi fparge fopra la prima 
propria túnica; ferve at i raro volger rocchio 
yerfo i l canto efleriore.Vedi OccHio,e RECTL 

ABDUCTOR Pollicis j chiamato anche the~ 

WÍJÍ-, fpuníadal ligamento annulare e dal príi-
mo oífo del carpo: da dove paífando al pol]ice,s 
forma quel corpo carnofo detto mons luna; egíi 
tira i l pollice indietro dalle dita. Vedi fig. ie 
n. 31. e fig. 2. n. 21. e fig. 6. n. 25. e fig. 7. 

ABDUCTOR pollicis pedis, o del ditto grofío 
del piede, fpunía dalla parte di dentro dell'OJ 
calcis , .e daH' oíío maggiore cuneifoume; ,e 
,s' iníerifce nell' eñerna parte deli1 oífo efieriote 
fefamoideum pollicis: ferve a.tirare i l dito grof-
fo del piede lungi dall1 altre dita . Vedi fig. x. 
n.72. e fig.2. n.52. Vedi anche DITO GROSSO . 

A B D U Z I O N E * , in lógica, é una fpe7Íc 
d1 argomentazione , che i Greci chiamanotír /^ 
goge , nella quale il maggiore efiremo o termi
ne fi contiene evidenterneníe nel termine di 
mezzo; ma quel dimezzo non cosí evidente
mente i concenuto nell'eflremo minore , che 
non richiedaqualche altromezzo termine, Q 
qualche prova per farlo apparire. 

* K chiamata abdufiyo, dazh , da, e dur 
ce re tirare, etndurre ; perche dalla con*-
clu fíone ci tira o ci guida a provare la pro* 
pofiz/ene minore, o aCTumpta. 

C o s í , nel Sillogismo, ** T u t í i quelli che 
3, Dio aííolve, fono liberi da peccato ; ma 
„ Dio aífolve íutt i quelli che fono in Crifios 
„ dunquej tutt i quelli che fono in Criüo fono 
„ liberi da peccato . " La maggiore é eviden
te; ma la minore non l o é , fe non forecntra 
qualche altra propofizione a provarla ; per 
efempio la leguen te : u Dio ha ricevutafod? 
„ disfazione per lo peccato raercé la paíiione 
3, di Gesu Gri l lo . 

A B E L I A N I , A B E L O N I A N I , o ABE-
L O I T I , fetta d' Eretici nell' Affrica , non lon-
tano da Ippona , la opinione e pratica diftinti-
va de'quali era roaritaríi, e cib non ofiante 
viverecolle loro mogli in una profeífata afii-
nenza, fenza ave re alcun commercio carnale 
infierne. Quefii Eretici , di picciol contó in 
fe íleffi ( perocché furono a picciol tratto di 
luogo r i f i re t t i , e durarono breve tempo; ) 
fon diventati ecltbri, per la mol ta fatica che 
hann'ufata gli eruditi , in determinare e veri
ficare i l principio, su cui erano fondati, e la 
ragione d ella loro denorainazione . 

Alcuni vogliono, che abbiano edificato su 
quel teftodi San Paolo 1. Cor. vir . 29. Coloro 
che hanno mogli, fleno come non avendone pun' 
to. Uno Scrittore recente conchiude ^ h ' egli-
noregolavano i l loro mariíaggio colla norma 
del Paradifo Terreare ; e che allegavano, che 

tra 



ira Adamo ed Eva non é i v i ilaía alíra umone, 
fuorché quella de' cuori. Ei foggiugne, che 
ebberpanmenti la mira alia pratica d Abele, 
i l quale credevan che foííe flato ammoghato, 
ma che non ave fie mai conofciuta fuá moghe : 
e da lui derirarono i l nome loro . _ 

Bocharte offerva, ch' era una tradizione, la 
qual correva per l'Oriente , avere Adamo con
cepita tanta triftezza per la morte dixAbele, 
che íiette per 130. anni fenza ufare con Eva = 
Egli moftra,avercosi creduto i Dottori Eorei, 
da'quali fu trasmeíTa lafanfaluca agli Arabi : 
E quindi fu , fecondo Giggeo, che izHft tha-
Bala y in Arábico íignificb poi , ajlemrfi daJiui 
moglie. Conchiude 5 ch5 egii va errato piu che 
qualunque perfona del mondo, oche é vero 
e fíe re cotefta noveila paflTata fin nell Africa, 
ed averdaío occafione alia Setta , ed al nome. 

Per verita, tengono i Rabbíni , che Ada
mo , d-opo la morte d'Abéle reftaffe un lungo 
tempofeoza alean ufo del matrimonio; cioé 
fin al lora ch' ei genero Seth : ma diré che ció 
duro per anni 130. é un error manifefto , edé 
cofa contraria alie lor proprie cronologie, le 
quali pongo no la n afeita di Scíh neü'anno cen
tren te fimo del mondo, o della vita d'Adamo-; 
come fi pub vedere nelle loro due Seder Olam . 

Abarbanel dicejche queft' aílínenza duro per 
150. anni dopo la caduta d'Adamo; credendo , 
cogli altri Pvabbini, che Caino, e Abele fieno 
ñati concepiri immediate dopo la trasgreffione 
d'Adamo. M a , dicon a l t r i , fia, come piu' 
fi vuele, ñata occafionede'la fuá centinenza 
la fuá caduta ,0 pur la morte d'Absle; fu dun-
que la continenza d' Adamo , che cotefii Ere-
tici imitarono, e non fu quella d'Abele; e pe
ro avrebbon dovuto chiamarfi Adami t i , piuí-
tofio che Abdiani. In fatti , é piu che probá-
bi le , non aver eglino prefo i l loro nome da* 
Abele, per niun' aitra ragione, fe non per
ché , come quel Patriarca re' non avevano pro-
Je, odifeendenza, non gia ch 'egü viveiíe in 
continenza dopo il fuo maricaggio; ma perché 
fu ammazzato prima di maritarfi. 

A B E Y A N C E * W libri legal!, é proprio di 
coloro, che fono inafpettazione, o nella fpe-
rania e nella fidanza di qualche dritto . 

hembra effhr derivata la voce Ingle fe ABE-
Y ANCE da[ Francefe abbayer ; o dkW h a -
p o.abbajare 3 una metáfora prefa da 

f.^' c!jl guando fono affamat i , a b b á j a n o , 
; a m coí¿ divorano con Pafpettazione i l ci
to* LoSpdmano perh la f a piuttojio detí» 

vare dalla [rafe tenere abbada, d i fe r i ré 
. o r i tardare. 

ABEYANCE nelle leggí Inglefi val lo fief-
fo , che hareditas jacens tra' Romani , e 
KK¡!p®s ¿friavoroí) o (fiaKíivay tra' Greci, cioé 
a diré fhtreditas ¡ p e r a t a , o expeBata, o piut-
tofio novmn dominium expctlans. Quindi fle
cóme i periti nel Jus Civile dicono faceré i be-
ni e le poíTeíTioni: cosí i comuni legifti dico
no eíTer quelli m Abeyance, a guifade' Logic i , 
che dicono eííere una materia inpojfe, o nell' 
intel let ío; o come alie volte diciamo ,che una 
cofa é i n nubibus. 

Ella é maffiraa légale Ingiefe , che non v i 
fe no beni, che non fieno o meri diri t t i refiden-
t i in qualche perfona,oppur in abeyanceSt una' 
Chieía vaca perla morte del Parrocho, che v i 
prcíiede , fi dice efsere i l beneficio in abeyan
ce , fintantoché v i fi deílina un nuovo mini -
ftro. I I Padrone non ha i l beneñzio, ma fola-
raente i l dritro di prefentare ; onde dovendoíi 
alcuno in tal guifa p re fe n tare , ne fiegue, che 
ilBenefizio, fintanío che non fi concede al pre-
tendente , refta in fofpefo, o in ABEYANCE .' 

A B I G E O , vedi ABACTOR . 
^ A b - I N T E S T A T O , nella Legge civi le , ' 

s' applica ad una perfona , che c red i ta da uno 
i l quale é morío inteftato. Vedi INTESTATO 'r 
SUCCESSIONE , DISCENDENZA . 

ABISSO *, in un fenfo genérale, dinota non 
so che di profondo , e dirb cosí , fenza fondo. 

* La voce e originalmente Greca, h f iva-croí ' ; ' 
compofla dcir a pr ivat ivo , e d.i Bucro-os fon
do 3 q. d. fenza fondo. Suida ed altri n i ' 
danno origini differenti j come da « , e fiva , 
coprire, nafeondere ¡ ovver da « e frva & c , 
M a i p i i i giudiziofi le rigettano, come po
co 9 niente migl ior i d i quella del vscchio 
Glojfarioy che deriva la parola AhySsus: 
da ad ipfus , perché le acque la conóno . 

Noi diciamo , Vabiffo <£nnz. montagna , un 
abiffo d'acque, i l grande abiffo, Vabiffo Mo
fa ico , un abijfo che non pub fcandagliarfi . • 

ABISSO , in un fenfo piu particolare , dinota: 
una mafsa profonda , 0 un ricettacol d' acque o 

Nel qual fenfo, la parola é peculiarmente 
adoprata nei Settanta, per i'acqua che Dio ha 
creata al principio con la térra,cui ne circondb-
interno interno , e che i noftri Traciuítori vol-
tano per deep profondo. Cosí é detto, chele 
tenebre fono fíate su la faccia át \V abiffo • 

ABISSO ", é parimente un termine ufato, per 
dinoíare un' immenfa caverna nella térra do* 
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ve Dio ha raccohe tutte 1'acque nel íerzo 
giorno : che, nella noflra Verfione, é tra-
dotto per feas ^ mar i , ed altrove , the great 
deep i l gran profondo.. 

I I Dottore fVoodward ha giítata qualche 
chiare27a in coteflo grande ^í¿z]Jo , nella fuá 
Jfhria Natuvale delta Terra. Egli aflerifce, 
effervi una fterminata raecolta d'acque rin-
chiufe nelle vifcere della tcrra; le quali co-
ílituifcono un globo enorme nell'interne o 
centrali parti di cíTa ; e fopra della fuperficie 
di queft'acqua, egli fuppone effere diñefiod 
efpaníi gli ftrati terrefíri . Queflo, feeondo 
l u í , é quel che Mosá chiama il gran profondo i 
e che dalla maggior parte degli Amori fi volta 
per grande M i f f o . 

Che ci fia una tal raecolta d'acque , conté-
ñute nelle profondita della té r ra , egH é con-
í'ermato da moltiffime oíísrvazioni . Vedi 
TERRA, DILUVIO, &c. 

L'Acqua di eoteflo grande ^¿ / ]Jo , aííerifce 
i lWoodward , che comunica con quelladell' 
Océano , per mezzo di certi sbocchi, od aper-
ture, che paíTano traefla ed i l fondo dell 'O-
ceano , cqueflo, e rAbiffo, egli pretende, 
avere un centro comuney atíorno del quale 
1'acqua d'entrambi é collocata ; ma cosí , 
ehe T ordinaria fuperficie áeW Ábiffo non é 
a livello od agguagliata con quella dell' Ocea-
JIO , né a cosí grande drftanza dai centro , co
me l'altra y. eflend' ella per la piü parte riftrct-
ta e depreíTa dagli íírati della térra, che gli fon 
íbprappoíH; madovunque cotefti flrati fono 
x o t t i , o cosí porofi , e lafchi, che l'acqua pof-
fa pervaderli, cola v'afcende l'acqua dell' 
Abiffo, n' empie tu t t i gli fcrepoli, e tutte le 
íeffure nelle quali puo venire ammeíía; ed 
imbeve i fatura tutt i gl' interfiizj ed i pori del-
Ja tér ra , della pietra , o di qualunque altra 
materia che s'attrovi per tutt 'intorno al glo
bo, affattoaffatto final livello dell 'Océano. 
Vedi STRATI, FOSSILI 1 &C. 

A B I T A Z I O N E , luogo da dimorare3ocafa. 
Vedi CASA y EDIFIZIO, FABBRIGA , &c. 

A B I T O , inFilofofia, é una difpofizione 
eattitudine, della mente o del corpo T aequi-
ilato mercé la frequente ripetizione dell' iftef-
fo atto. Vedi ABITUDINE . 

Alcuni tfa'Scoiaftici lo chiamano un abi-
ÍQ qualitativo, habhuí qualitativus , e lo de-
áinifcono per una qualita avvcntizia ad una 
cofa che la difpone e la rende idónea a operare 
© a patire. 

A B I 
A l t r i definifcono 1' abito un' affezione della 

menteodel corpo, che per fifi e per \\ ]onga 
ufo, e per la continuazione . Nel qual fenío 
Ih í i cioé abito ceñan te , édifiinto da ̂ «^g-
atí difpofizione prefente foggetta a prefto 
mutarfi. 

Gli abiti difiinguer fi poífono in quelli della 
mente, e in quelli del corpo. Cosí laVirt í i 
é chiaraata un abito della mente o dell'' anima, 
la Forza un abito del corpo. 

T u t t i gli naturali, fía del corpo, fía 
dell' animo, non fono altro che 1'animo e i l 
corpo ifteífo, confiderati o come agenti o co
me pa^ienti 5 ovver fono modi del corpo o del
la mente, dove I'abito perfervera , finché é 
fcancellato da qualche contrario modo. Vedi 
MODO . 

Arifiotile annovera c i n q u e ^ / í / delía men
te , cioé 1' inteliigenza , la cognizione , la fa-
pienza, la prudenza e l'arte : la qual divifia-
ne é ommefía da'piü recenti ferí t tori , i qualr 
foi ricevono tr^ abiti intellettiiali: e fono la 
feiema, la prudenza, e l'aríe ; corrifpondcn-
ti alie tre fpezie d'oggetti, intorno a'quali la 
mente ha bifogno d' eííere addefirata o agevo-
lata^ teoretki, pratici, ed efFettivr. Vedi 
ARTE, SCIENZA , &c. 

Le Virtü ed i Vizj fon confiderati da'Fiio-
fofi fotto la Nozione di buoni e di cattivr abi
t i . Vedi VIRTU', e VIZIO . 

L ' Arcivefcovo di Cambray definifee gli 
abiti) in genérale , per certe impreflioni la-
feiate nellanimo ; eol mezzo delle quali , tro-
viamo una maggiore facilita, prontezza e in-
clinazione a fare qualche cofa, altrevolte fal
ta , coll' aver pronta , e diró cosí a mano V idea 
che ci dirige per fare cib che prima fi é fatto . 
Cosí, per efempio , fi forma un abito di fobrie-
ta , con aver fempre davanti a noi gl ' incomo-
d i , e le fconvenevolezze della crápula; le rr-
fleffioni sucotefii incoraodi, fovente ripetu-
te , rendendo í' efercizio di cotefia virlíi vie 
maggiormente facile» 

I I P. Malebranehe da degli abiti una Teoría 
piu meceanica . I I fuo principio é , che confi-
flono in una facilita, che gti fpiriti hanno 
acquiftata , di paííare agevolmente da una par
te del corpo all' altra . Egli la difeorre cosí : Se 
la mente adopera ful corpo, e lomove, lofa 
probabiliífiraamente col mezzo d'una dovizio-
fa copia di fpiriti aniraali alloggiati nel cere
bro, pronti ad eííere mandad ne'mufeoli del 

mediante i 
nerví 

corpo, al moto, della volonta 
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fisrví che metton capo nel cervello. Vedi 
CERVELLO, e ÑERVO. 

Oral'influfTo degli fpiriti in un mufcolo, 
«agionaun gonfiamento, e per confeguenza 
un accorciamenro del mufcolo, e confeguente-
mente altrcsi un moto della parte acui quefto 
mufcolo s'attiene. Vedi MUSCOLARE (Moto) . 
{»•• I n oltre, gil fpiriti non trovano fempre tut-
ti i fentieri aperti e l iberi , perliquaihan da 
paíTare; donde nafce quella difficolta, che fen-
tiamodi moveré le dita colla velocita neceífa-
riaper fuonareun rauficale iftrumento; o di 
muovere i mufcoli neceífarj per pronunzia-
re le parole d'un linguaggio foraflíero. M a , 
gradatamente, gli fpi r i t i , mercé del loro con
tinuo fluífo, appiananoleíiradc; cosí che al
ia fine non trovano refiflenza veruna . In que-

' ña. facilita che gli fpiriti trovano di paííare, 
quando vengono diretti nelle membra del cor-
p o , confiftonogli^/V/. V e d i S p i R i T O . 

I n quefta ipotefi , é facile render ragione 
d' un gran numero di Fenomeni, circagli A¿¿-
t i . Come, per eferapio, i fanciulli acquifti-
no nuovi flZ'/í/con maggiore facilita, che le 
perfone adulte ? Perché fia malagevole depor-
re gli ^¿/V/inveteraíi ? Donde nafca quell ' in-
credibilepreílezza, nella pronunzia dellevo-
c i , anche fenza penfarvi; i l che é particolar-
mente oífervabile in quelli, che da lungo tem-
po fi fono accoftumaíi alie formule, &c. Su 
tal piede , fembra che la memoria abbia mol-
to della natura d' un abito; di maniera che 
pub ella in un fenfo paífare per abito. Vedi 
MEMORIA; Vedi puré PASSIONE , INCLINA-
ZIONE NATURALE, &C. 

ABITO, in Medicina, é quello che d'altra 
guifa chiamiamo il temperamento, o la cofli-
tuzionedelcorpo; o fia che l'abbiamo acqui-
flato colla nafcita , o pur col modo di vi veré . 
Vedi TEMPERAMENTO, e COSTITUZIONE . 

U n abito pravo , o íkmperato , fenza alcu-
na particolar apparente malattia , chiamafi 
comunemente da 'Medici, cachexia, ovvero 
mccchymta. Vedi CACHEXIA , eCACOct íY-
M IA . 

Diciamo che una cofa paffa in temperamen
to o m abito, quando ella diviene intimamen-
*e üirtufa per il corpo, ed é tramandata alie piu 
nmote ftazioni della circolazione . 
di V e ? 0 ' é,ParimeQti ufatoinfignificazione 
m t t r s Ü ' ,? dl affa:zzonamento j come anco di 
^ \ a ¡ t Z r 0 o m Ü ^ ^ P"f0na-
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In quefto fenfo diciamo, Vahito d'un Eccle-

fiaftico , d'un Monaco &c. Vabito militare &c. 
V abito Ecclefiaftico comincib folaraente 

circa i l tempo di Gregorio Magno, cioé foja
mente allora principib ad effere diñintodall ' 
abito laico ; e fu nel feíto fecolo. Lo flabilimen-
to delle barbare Nazioni ne fu occafione : im-
perocché le perfone laiche prefero 1' abito delle 
Gent i , alie quali s' erano fottomeífe: ma í 
Preti continuarono a veftirfi alia Romana. 

L'Abbate Boelb ha un trattato efpreífo , fo-
pra fabito Ecclefiaflico, ovefoíliene, contro 
la comune opinione e confuetudine, che Vabi-
ío Ecclefiaflicoeíferdovrebbe corto, eche l ' 
abito corto é piü decente del lungo . 

ABITO, é particolarmente ufato per íigni-
ficare la vefle uniforme de'Religiofi, giufta la 
regola e i 'ordine, che profeflano. Vedi RE
LIGIOSO , e ORDINE . 

L ' abito di S. Benedetto , di S. Agoñino &c. 
In quefto fenfo, diciamo aífolutamente, 

la tal perfonaha prefo Vabito, volendodire, 
ch' ella é entrata nel noviziato in un certo Or
dine. C o s í , colui fi dicelafciar V abito, i l 
qualerinunzia aü'ordine. Vedi NOVIZIATO , 
VOTI, &C. 

Gli ^¿V/di diverfe Religión!, non credia-
mo che fiano ftati inventati o modellati per la 
novita o per fingolarita. I foadatori degli ordi-
n i , i quali da principio furono per lo piu abi-
tatori de'deíerti e delle folitudini, diedero a' 
loro Monaci Vabito ufuale tra la gente del con
tado .'Quindi é , che gli «¿/¿/primitivi di Sant' 
Antonio, di Sant'llarione, di S. Benedetto, 
&c. fono deferitti dagli Scrittori antichi, co
me formati principalmente di pelli di monto-
ni o d i pecore , ch'era la vefte comune de'con-
tadini, de'paftori, e de'montagnuoli di quel 
tempo: e Tabito medefimo fu da loro dato a' 
proprj difeepoli. Gli Ordini fondati nelle Cit-
ta , o vicino alie Citta , e iuoghi abitat i , pre
fero Vabito portato dagli Ecclefiaftici al tempo 
della loro inftituzione. C0S1 S. Domenico die« 
de a'fuoi difeepoli r¿f¿/íode'Canonici regolari, 
che egli medeíirao avea fempre portato fino a 
quel tempo. E l1 ifteíTo pub dirfi de' Gefuiti , 
de'Barnabiti , de'Teatini, de'PP. dell' Orato
rio , &c. i quali prefero l ' ̂ tófl comune degli 
Ecclefiaftici del tempo che fi fondarono . E 
cib, che lifa tanto di í fer i reruadaira l t ro , ed 
anche dalla vefte Ecclefiaftica d'oggidi, fi 
ch'eglino hanno fempre mantenuto invana-
bllraente la fteífa forma; laddove gl: Eccle-
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ílaftici fono andati cambiando di rnóda ad ogni 
occafíone. 

A B I T I di carta, ha pochi anní ch'erano 
diventati alia moda inFrancia. I I Sig.Flachs 
ha una diflertazione appofta fatta su queíl' ar-
gomento, nella quale egli dice, che tal fog-
gia di veík ebbe cortiffima tíurata; e prende 
infierne a raoñrare, che non é cofa nuova, 
mz ch' é flata in ufo appreífb gli Antichi.Deefi 
perb ben oííervare, che la carta , o papiro an-
tico Egizio era differentiffima dalla noftra , 
perocché di quella fi faceano e vele, e corde, 
&c . BiBl. Germ. T o m . I . p. 2 6 0 . 

A B I T U A L E , cofa, che é diventata abi
t o , o che s'é convertirá in abito , o confuetu-
dine. Vedi ABITO , &C. 

COSÍ diciamo , una malattia abltuale cd in
veterara \ un peccato abituale , &c . Una di-
fpofizione abituale é lo fteíTo che 1' abitudine 
medefima. 

ABITUALE {Grazia") h quella che a noi 
f> tramanda col Battefimo, e che in appreífo 
viene aumentata coli'Euchariñia , e con altri 
Sacramenti, e mezzi a ció appropriati. Ve
di GRAZIA . y 

I Teologi della Chieía Cattolica Romana 
tengono, che laGrazia «¿/V^/efia neceflTaria 
per falvarfi y e la grazia attiiale , per fare qual-
che opera meritoria. 

A B I T U D I N E , habitado> nellefcuole fi-
gtiifica i l rifpetto, o la relazione, che una co-
ía ha veríb l ' altra. Vedi RELAZIONE . . 

In quefto fenfo, Vabitudine é una delle 
categorie d'Ariílotele. Vedi CATEGORÍA . 

Alcuni de'piu aecurati e precifi Scolañici 
coníiderano V abitudine come genere; e la 
fuddividono in due fpezie. Quand' ell'é coníi-
derata come quiefeente , la chiamano rifpetto; 
e.quando moíía , relazione . A l che aggiungo-
tio alcuni una terza fpezie, confiderata in r i -
guardo alia figura, che chiamano modo. 

ABITUDINE é termine parimenti ufaío in 
Rlofofia, per quello che popolarraente chia-
mafi abi to; cioé una certa difpofizione o atti-
tudine, ad efeguire o patire certe eofe; con-
tratta co'replicaíi atti della raedefima fpezie. 
Vedi ABITO. 

A B L A C T A T I O * , neli1 agricoltura anti-
ca , é un método d'inneftare ; ove un pollon-
cdlo d'un albero, fiando unito per qualche 
fpazio di tempo al tronco d'un altro, nc vie«! 
recifoin appreífo, e, p e r d i r c o s í , fpoppato 
dalla fuá madre pianta .. 

*' Donde e venuto il nome ablaílatio , cioe &h' 
da ; c lac, latte. 

Tra gli Scrittori Moderni , V AblaBatk piu 
coraunemente chiamafi Inarcare, oinneftare 
per avvicinamcnto. Queíla maniera d' inne-
fto folamente é praticabile, qualora i l tronco^ 
su cui íi vuole inneflare , e l'albero dal quale' 
s' ha da prendere i l ramo per l ' inneílo, fíanno 
si da vicino, che coteflo ramo o polloncello v i 
fi poífa applicare , fenza tagliarnelo. Quindi 
é , che ella vien raeífa per lo piu in pratica su-5 
quelle piante, che crefeono in caflette , come 
Naranci, Limoni , Pomi-granati, V i t i , Gcl-
fomin i , &c. La flagione a propofitoé 1'Apa
leo i l Maggio . Per veniriíe a capo, i l método ' 
comúne é prendere il ramo che fi deílina per i ' 
inneíto , e fcemarlo del legno e della corteccia 
la lunghezza di tre pol l ici ; poi levando un" 
po' di legno edi feorza fimilmente al tronco, 
cosí che fi poífa no puntualmente uniré i'un 
colfa l t ro , leganfi infierne, e copronfi con gef-
fo , o creta, oppur cera da nefti. Todo che 
fi trovano eífere ben incorporaíi affieme, deefi 
tagliare la fommita del tronco quattro pollici 
al difopra della legatura ; e la primavera fe-
guente, la marza , lafciando fiare da sé folo 
i l tronco. 

Ovvero, T operazionefi pubfare, col ta
gliare da prima la tefia o la fommita del tron
co, e lafciando la cima, che rimane, alquan-
to in-cavata o vaeía , applicarvi la marza . Ma 
quefto método non trovaíi in pratica egual-
mente riufcir come il pr imo. 
_ A B L A Q U E A T I O * , nome ufatodagli an-

íichi Scrittori d'agricoltura, e fignifica appo 
loro un operazione delgiardino, nella quale 
fcavafi la térra d'intorno da una vite, o da altro 
aibero fruttifero , che gl'Italiani dicono fcal-
za**, e le fue radici lafcianü feoperte enude, 
perché ftieno piu al Solé efpofie , ed alia piog-
gia , edall'aria ; affine di accrefeere lafuafe-
conditU. Quefto fi fa generalmente in Genna-
jo . Vedi ALBERO-FRUTTIFERO v 

L a parola eformata da ab da : <? lasus -5 bu-
ca o foffa. 

A B L A T I V O * ' , ingrammatica, é i l fefto 
cafode'nomi La t in i . Vedi CASO. 

* ' L a : voce e latina formata da auferre , 
leuar via. Prifciano lo chiama¡ ancora;, 
cafo comparativo, perché ei ferve , tro*: 
Latini', per par agón are egualmente che per 
tor via . 

L ! ^ / ^ / z ; í ? é oppofto ai Dativo,efprimend<?» 
i l 
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;Í1 primo ra l í one di torre, ed 11 íecondo queila 
^didare. V e d i D A T i v q . 

V Ablativo a mala pena cornrponde ^alia 
giuÜa idea di cafo; per lo meno egh c ú piu m-
coílante e vago d i tutti gh altn . MoKreralli a 
fuo luogo, che la Inglde , ed altre Lingue rao-
derne, non han no propriamente can; ma 
eziandio ne'íle Lingue antkhej dalle quaii e 
prefa la nozione de' c«G , vi fu opinione , e s 
baindizio, che TAblativo íofle un cafo, di-
remo cosí, íopranumerario, o di fupplernen-
to a' rimanenti . 1 cinque proprj cafi non eííen-
-dofi trovad baftevoli per eí'primere tutte le re-
lazioni delle cofe 1' una verío l'altra , s é ncor-
íoadunefpediente; cioe , a niettere una^pre-
pofizione avanti qualcuno degh altn can ; e 
cosí feceíi P Ablativo. Vedi PKEPOSízIONE . 

Si puo aggiungere, che nel numero del piu , 
d ' ^ / ^ í x ' o é ancor piu oícuro, non eííendo íe 
.non i l Dativo ripetuto. 

NeiT Ingle fe, nel Francefe &c. non v' é 
íegno precifo per diftinguere T Ablativo dagü 
altri cafi ; e folamente ufiamoil termine per 
analogía col Latino . Cosí in queíte due frafl 
o fentenze, L a Grandezza della Cuta , ed 
Egli di [fe molte cofe della Citta; diciam che 

^della Citth nella prima é un genitivo , e nelia 
feconda un Ablativo: perché cosí farebbe , fe 
Je due fentenze foííer efprefle in Latino . 

ABLATIVO aífoluto. Vedi ASSOLUTO . 
A B L U E N T I A é in medicina un nome da' 

• ta dacerti Autor i ad una forte di medicamen-
t i , meglio conofeiuti fotto nome di Deteru-
v i . Vedi DETERSIVO . 

_ A B L U Z I O N E , nel! 'Antichita, é u n a c e -
.rimonia religiofa, in ufo t r a ' í l o m a n i , che 
confifleva in una tal quale parificazione , pra-
ticata bagnando il corpo, prima del Sacrifi
c io . Vedi SACRIFIZIO . 

Talvolta fi lavavan le maní ed i piedi,talvoI-
ía il capo , e fpeffiffirao tutto i l corpo : al qual 
fine, erano pofti su l'entrata de'loro templi 
de' vafi di marrao, pieni d' acqua. 

Queflo coftume probabilmente 1' irapararo-
nodagli Ebrei; poiché leggiamo nella Scnt-
•!"ra > che Salomone poíe su T ingreífo del 

iernpio da lui erettoal vero Dio , un gran 
lavatoio , che i l tefto chiama H mare di bron-
Zff incm fi iavavano i Sacerdod innanzi d* 
T T r ^ v Sacrifi^o: avendo gia fantificata 
í Hm. aC%Ua' co1 §ittarvi le ceneri della 

AE^C D SACRIFÎ 0-
ziONEj é termine particolarmente 

uíaío nella Chiefa Romana , per dinotare una 
coppao bicchiero dacqua e di vino , che i Cc^N 
municanti un tempo , e oggidi íutíavia-ítíal-
cuni iuoghi, prendevano dopo 1' oí l ia , per 
feiaequarfi la bocea , ed ajutare la deglutizio-
ne della medefima &c. Significa parimenti 1' 
acqua che ferve a lavare le mani del Sacerdo
te che ha confacraío . 

ABLUZIONE, in farmacia, é unaprepars-
zione. a cui foggiaccionodiverfi rimedj , c íl 
fa lavandoli in acqua, o in qualche altro flui
do , atto a mondare, elevare l ' impuri ta , e 
si ad accrefeere le virtü ed i l valore di effi r i -
medj. Vedi LOZIONE . 

ABLUZIONE , é panmenti ufaía qualche vol-
t a , benché con minor proprieta, per i l bagna-
re od infondere che fi fa di certe medicine nelT 
acqua , per rinfrefcarle, e per difciogtiere i 
loro fali ; altramente chiamata D£)/£'//i£'¿í^We« 
Vedi D O L C I F I C A R E . 

ABOLIZIONE^, in un fenfo genérale , é 
1'atto di diñruggere una cofa, o di ridurla 
a niente. Vedi DISTRUZICNE , e ANNICHI-
L A Z I O N E , . 

* La parola % Latina , derívala , come alcu-
ni ptnjano , dal Greco .mroKKva), diftrug-
gere ; ma fecondo altri, compofia da dh s 
olere , aver odore ; q. d. ita perderé ut ne 
oleat quidem, non lafciare ale un odore die-
tro ad una cofa : tuttfivolta troviamo anco
ra in Plinio abo!ere odorem . 

Gosl nelle nofire Leggi, r abolizions d'una 
legge , d'uno fiatuto, o d'una confuetudine, é i ' 
ifteíío che abrogarla o rivocarla &c. Vedi AB-
R O G A Z I O N E , R l V O C A Z I O N E , STATUTO , & C . 

Nella Legge civi le , la licenza data da mi 
Principe o da un Giudice ad un aecuíatore cr i 
mínale , di defiriere dall' ukeriore perfecuzio-
ne dell5 aecufato, é peculiarmente chiamata 
Abolizione . V . 25. H . 8. c. 5 1 . 

ABOMASUS , ABOMASUM , owero 
ABOMASIUM, nell'Anatome comparativa, 
é uno de'fiomaci, o ventricoli degii animáis 
che ruminano. Vedi RUMINANTE. 

Le beftie che rifrangono e rimafticano i l ci-
bo , fi fon tróvate avere quattro ftomaci, T 
uno detto rzí^i?», omagnus venter ^ o Jlomaco 
propriamento cosí detto, V altro reticulum, 
i l terzo omafuí, ed i l quarto Abomafus. Vedi 
RUMINAZIONE. 

VAbomafus) chiamatopopolarmenteven-
tricino , é 1' ultimo dei quattro ftomaci; eííen-
do i l luogo dove fi forma i l chilo, e da dove i l 

cibo 
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clbo difcende immediatamente negli inteQini, 
Egli é sfogliato, come l'omafo ; ma quefte fue 
foglie o tunichette fottili hanno quefto di par-
ticolare , che oltre le merabrane , onde fono 
compofle, contengono un gran numero di 
glandule, che non trovanfi in alcuna del pri
m o . V e d i O M A S u s , &c. 

Neir ^ ¿ o w ^ / d e ' v i t e l l i , o degli agneili 
formafi i l prefame, con cui fi rappiglia i l ca-
cio del puro latte. Vedi PRÉSAME. 

A B O R I G I N E S , ovvero ABORÍGENES, in 
Geografía , nome dato qualche volta a' primi-
tivi abitatori d' un paefe, o fia a quelli che iv i 
ebberolaloro origine; per contradiftinzione 
dalle Colonie , o nuove fchiatte d'abitatori, 
derívate d'altronde. Vedi COLONIA . 

I I termine ^¿or /^ /W é famoío nel i 'Ant i 
chita.. Benché ora fia un appellativo , fu ori
ginalmente un nome proprio, dato foltanto 
ad un certo popólo d'Italia ; e si laragione, 
si 1' origine di eífo é grandemente controverfa 
tra gli Erudit i . 

ABORIGINES dunque dinotb una Italiana 
Nazione, la quale abitava Tantico Lazio , od 
i l paefe chiamato oggidj Campagna di Roma. 
Nel qual fenfo , gli Aborigini fono difiinti dai 
Janigenie^ che, fecondo i l falfo Berofo , abi-
íarono quel paefe avanti di quell i , dai Siculi, 
ch' eglino difeacciarono ; dai Greci, da'qua-
]i difeendevano j dai L a t i n i , i l cui nome pre-
fero, dopo la lor unione coa Enea e co'Troia-
n i , finalmente dagli Aufoni i , da'Volfci, da-
gli Oenotrii, &c. Nazioni vicine in altre par
tí del paefe. 

Donde quefto popólo abbia avuto tale deno-
minazione, fe avuta 1'abbia come propria di 
qualcuaa delle fpezie Aborigini, fopra men-
tovate ( i ) ; o dail' eííer eglino ftati aberrigi-
nes) cioé vaganti ( 2 ) . ; o dall1 abitar le moa-
tagne (3 ) i o per qualfivoglia altra cagione , 
fi dubita raolto , e fi cerca dagli Erudit i . 

( 1 ) Jf. G ir clamo dice, che furono cosí chia-
mati) /^erc^l fM«o abfque origine , i p r i -
mi t iv i abitatori del paefe, dopo i l diluvio . 
JDion. Halicarnajfeo ne rende la flejja ra-
gione, additandoliper fondát&ri della raz.-
za degli abitanti di quella regione: altri 
penfano che joffer eos} detti, perche origina
riamente erano Jiati Arcadi, / quai popolí 
pretendevano d' effere nati dalla térra, e 
non altronde difcefi. 

( 2 ) Aurelio Vittore infinua un altro parere, 
m i che fimo Jiati cbiamati Aborigines , 
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á.d. Aberrig mes, da ab, da ; ed erraré * 
andar vagabondo ; per tjjer eglino ftati un 
popólo enante , alia qual opinione da qual
che autorita Fejlo ; aggiugnefi , che i Pe-
lasgi i altro nome s dato loro fovente, fi, 
gnífica l ' ifieffa cofa , dinotando vagabon-
di come G r i i . 

( 3 ) Paufania penfa piuttcflo , che chiamatí 
coñ foffero airo optai, dalle montagne ; la 
qual opinione fembra confermata da Virgi
lio , che favellando d i Saturno, Legisla-
tore di que/lo popólo, dice 

Isgenus indocile, ac difperfum mon-
tibus altis 

Compofuit, legesque dedit. 
Gl i Aborigini furono o gli abitanti originaü 

del paefe, ivi ftabiliti daGiano, come alcuni 
credono ; o da Saturno, oda Cham come al
tri , non molto lungo tempo dopo la difperfío-
ne ; ovvero innanzi, come ad alcuni é paru-
to : o furono una Colonia mandata da qualch' 
altra Nazione , che fcacciandone i Siculi, an-
tichi abitatori, vi fi fiabilirono in luego loro. 
Circaquefta matrice-gente v5 é calda difputa 
t r a i D o t t i : alcuni vogliono, ch'ella fia gen
te Arcadica, o d'Arcadia, portata in Italia 
indiverfe fíate, parte fottola condotta d'Oe-
notro, figlio di Licaone, 455. anni avanti 
la Guerra Troiana: parte venuta dalla TeíTa-
glia ; e parte finalmente fotto Evandro , 60. 
anni avanti la Guerra Troiana . Un altra par
tirá di Arcadi, fi tiene che fia venuta ad abi
tare i l Lazio fotto Ercoie j un' altra di Lacede-
mon i , fcampati dalla fevera difciplina di L i 
curgo; tutt i queñi popoli infieme uniti han-
ne , per quanto é grido , formara la Nazione 
od i l regno degli Aborigini. E' piaciuto ad al
t r i dar loro un origine barbara piü toílo che 
Greca, e dirivarli dalla Scizia ; ad altri dalla 
Gallia: finalmente hanno alcuni voluto che 
folíero Canaaniti, fcacciati da Giofué . 

ABOR/TIVQjCofa venuta avanti i l fuogiu-
ño tempo, oprima d'eííere arrivata alia fuá 
marurita e perfezione. Vedi ABORTO , 

Girolamo Florentinio ha un trattato efpref-
fo , del Battefimo degli abortivi, o fia de'bam-
bini nati innanzi il loro tempo . La i'ua mira é 
far vedere, che un Abortivo puo e deve battez-
zarfi, in qualunque tempo, o termini di gra-
vidanza, ch'egli fia venuto alia luce ; perché 
e ignoto, il tempo precifo, quando comincia ad 
eííere animato i l feto. I n cotefi'opera vi fono 
diverfe cofe curiofe, e peco comuni; ell'é in

ri to-
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taohtz Homo duhiu;, J?oe deBapiismo Mor-
tivorum.. Lugd. 1Ó74. 4. ^ . 

ABORTIVO Vitelliiío, é quella carta piu loí-
íile , che é fatta della pelle d' un vitello aborti
vo . Vedi VITELLINO . 

A B O R T O , fignifica in Medicina , refclu-
fione immatura o intcrapeftiva d' un feto urna-
no imperfetto, o v ivo , o morto, avaníi i l 
tempo legitíimo del Parto. Vedi PARTO, e 
OEÍSTAZIOKE o GRAVIDANZA. 

I n quefto fenfo. Aborto inchiude I'ifteíía 
cofa , che cibche chiamafi popolarmente dagh 
Inglefi MíJcamage,áíLgli Itáliim Scahciatura , 
da'Latini Abortus , t(\uz\che voha. Abattus. 

Q_ueflo accader pub in quaiunque tempo 
della gravidanza; nía fe fuccede avanti i l fe-
condo mefe dopo d' aver concepito, propria-
mente allora chiamafi , Concepimentofaifa ^ od 
EffluíTione. Vedi CONCETIMENTO . 

AbbiaroQdegli efempj Ú'Aborti per la bocea, 
per l'ano , perTombihco, &c. Vedi FETO, 
EMBRIONE, &C. 

Le caufe ordinarie ,e confueíe d e l l ' ^ o r í e , 
fono le evacuazioni fmoderate , i moti violen-
í i , le paííioni repentine, le paure &c. Altre 
cagíoniíbno puré, la groífezza ed i l pefo del 
feto , gl ' irritamenti deli' útero , Ja rilaífazio-
ne de' ligamenti della placenta , la debolezza , 
efearfezza di nutrimento nel feto; Pecceflb 
di maaguxe, i l lungo digiunare o vegliare; 
Pufo de1 bufti per i l taglio della perfona; gli 
odori che offendono ; i purgativi violenti; ed 
in genérale, quaiunque cofa che tendeapro-
ínovere i meG. 

1 fintomi che per lo piu preceder fogliono 
VAborto , fono febbre o continua o intermit
iente; dolore ne' lombi, e nel capo; pefo o 
gravezza negli occhi , abbaííamento, o co-
Üri gnimento deli' addome ; eruzione di fati
gue acquofo, o puro ; caduía o depreíTione 
delle mammelle, latte acquofo, &c. Quan-
do il tempo della feonciatura é aífatto immi-
nente, i dolod fono a un-di preííbgli fteffi, 
che quelli del parto. 

L'Abortire é pericolofo, quando i l tempo 
aellagravidanzae molto innoltrato, cosí che 
j'teto fia grandicello; quando la caufa évio-
do" jpa7iente fol£emcníe convulfa;quan-

0 Pjece(ie o fegue una copiofa emorrapia; 
quando la cre tura . ?ütTdJu ^ Cot9 ^ 
pm leggien fintomi ed in al e circoñanze di 
fado e 1 aborto mortale. 

W m s T ^ m k m Q trattata adattata" 
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mente ai particolari íl atora i , cIP el ¡a ¡ncor-
re, ed alie altre circoíianze : s'ella é pic
tórica, fubiíoche fí feopre la prima minac-
cia d1 aborto , debbe aprirfi la vena . In cafo 
di mblta perdita di fangue, fi ricorra agli op-
portuni aftringenti; ofequefii nongiovano, 
omancano, alie fomentazioni, alie iniezio-
ni ed a'íuffumigj. Se Taccompagna un tenef-
mo, nfifi i l Rabárbaro ; e fe vi é un1 abituale 
laíTezza de' vaíi uterini , -il Guaiaco. Vedi 
GESTAZIONE, GRAVIDANZA. 

ABORTO , fí chiama abufivamente un feto 
che morendo nell' útero , continua a flarvi 
oltre i l lcgittimo tempo ; talor per diverfi an-
n i , e talor anche per tutta la vita della ma
dre . Vedi FETO . 

A B R A C A D A B R A * , parola mágica, h 
quale ripetendoíi nella debita forma , un certo 
numero di volte , fupponfiaver lavirtu d' in-
canto, od'amuleto, nella cura delle febbri, 
e per tener lungi altre malattie . Vedi IN-
CANTO, e AMULETO. 

* La voce e cf origine barbara , formata d» 
A B R A C A U , nome un Dio , e ft ere* 
de che-contenga grandi mijlerj: da quefia fe-
conda parola, allungandola di due fillabe^ 
per jarla pié bella e piii fonora , 'viene / 'A -
bracadabra. Vedi BASILIDIANO . 

L ' invenzione di quefto Incauto viene gene
ralmente aferitta al vecehio Sereno Sammoni-
co , cheviveva fottoSevero e Caracalla . A l -
tr i fuppongono ch' egli la copib da qualche al-
tro Scrittore della Setta de' BafiÜdiani . Tu t to 
quello che fappiam di certo , fi é , che in ua 
poema eroico di quefto Aurore, che tuttavia 
efifte, in cui trattafi de'rimedj di moite ma
lattie i piu alia mano e piíi facili , de medicines, 
parvo pretio parabili) la parola Abracadabra 
viene preferiría per le febbri femkerzane ira 
un col modo d'applicarla ; cioé , fcrivendola, 
tante volte , quante lettere ella contiene, om- , 
mettendo ogni volta l'ultima lettera della nga 
che precede; cosí che tutta la compofizione 
formi una fpezie di cono rivoltato *: nel quale 
v ' é quefta proprieta, che per quaiunque ver-
foche fien prefe le lettere , principiando dalP 
ápice, o punta , ed afcendendo o a deftra o a 
íiniftra , elleno formano la parola medefíma, 
o come ad alcuni piace, i l medefimo fenti-
mento, della prima riga, o della bafe. Se-
condo Giulio Africano, altro antico Scritto
re,, ha la fteíTa virtu i l folo pronunziar quefta 
voce nella gia deferitía maniera , 

C * La 
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* La prefcr iz ione díitíi .üa Sammotiico, é 

come íegue: 
Infcribes charta qaod dicitur Abracadabra, 
Sapius & fubter repetes, fed dctrahe fum-

mam, 
Ef W^/J atque magis defmt dementa fi-

guris ^ 
Singula qux femper rapies , & ceterafiges, 
Doñee in angufium redlgatur Uñera conum. 
His lino nexis collum redimiré memento 
Talia languentis conducent vincula eolio, 
Lethalesque abigent ( miranda potentia ) 

morbos. 
ABRASIGNE * , s'ufa talvolta appo g l í 

Scriítori raedici, per V atto di levar v i a i l rau
co naturalec:he copre le membranc, e part i -
colarmente quelle dello ftorpaco, e dtgl ' inte-
fíim , con medicine p con u m o r i a c n e corro-
flVÍ. VediSTOMACO, e d l N T E S T I N I . 

* Voce compojia dal Latino dh^ erado; ta-
der, o toglier via radendo. 

A B R A X A S . Vedi ABRACADABRA . 
A B R E N U N Z I A Z I O N E . Vedi i 'Artico-

10 R l N U N Z I A Z I O N E . 
A B R O C A M E N T U M , in alcuni antichi 

Scritton legali dmota l'atto di provederfi , o di 
coraperare a l l mgrüflo,e tutt ' in una volta co-
febiíognevoli dai venditore, prima che ven-
gano nel pubblicp mercato, per poi venderle 
alia minuta . QueíF atto vien detto con altro 
lióme Forejialling . 

A B R O G A Z I O N E , é l'atto di aboliré una 
legge, perautoritadi colui chelafece. Vedi 
LEGGE . 

Nel qual feníb, la voce é finonirna con que
de , abolizioncy rivocazione^ &c. V^di que-
fli A r t i c o l i , 

L ' ^ re^z /oKe é oppofla alia regazione, ñ 
áiñingue dal la derogazione, la quale íignifica 
11 tor v i a í b l o qualche parte d' una legge ; dalla 
ftíbrogazione, la quale d/nota i} sggiunta di una 
claufola ad e í í a Legge , dalla obrogazione che 
inchiude la limitazione, e la reíinzione di ef-
fa ; dalla difpenfazione che altro non fa , fe 
non metter la legge da una parte in un cafo pe-
culiare ; e dalP antiquazione , ch'é i l non vo-
lereche fiafattauna Legge. Vedi ROGAZIO-
NE, DEROGAZIONE, DISPENSAZIONE &c. 

ABSCISSA, nelle Seiziom Con i che , é una 
parte del d iámetro , o deH'sífe trasverfo d'una 
íczione cónica j intercetta o prefa tra i l vérti
ce© qualche altro punto fiíío, eduna femior-
dinata. Vedi SEZIONE Cónica-. 
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Tal i fono le linee A P, A P, &c. ( Tab.Co». 

fig.io.) chiufe o intercette tra i l vértice A* 
e le femiordinate PM , PM, &c . che fon© det-
te akfcijje, dal latino ahfcindere, tagliar fuori, 
perocché elleno fono parti tagliate dair afíe. 
A l t r i le chiarnan fagitta, q. d. dardi, e faette. 
Vedi SAGITTA. 

Neila Parábola , V Abfci(fa é una terza pro-
porzíonaíe al parámetro cd alia feraiordinata; 
ed il parámetro é una terza proporzionaleall' 
abfcijja % e íemioniinata. Vedi PARÁBOLA, 
SEMIORDINATA , &c. 

Nell ' Éliffi , il quadrato della femiordinats 
e eguale al rettangolo del parámetro n e l l 1 ^ -
fcijja, ípttraendo un altro rettangolo della 
medefima ^¿/c/ /J^, in una quarta proporzio-
nale a i r a í í e , al parámetro, ed ali'AbfciíTa. 
Vedi E ^ t i s s i . 

Nel l ' Iperbola, i quadrati delle femiordina
te ftanno i'uno all'altro come i rettangoli deü' 
abfcijfa in un' altra linea, compoíla áelPábfcif* 
fa e deli'aíTe trasverfo. Vedi IPERBOLA . 

ABSIS. Vedi 1'Articolo APSIS. 
A B U S O * , ufo irregolave d'una cofa ; OVT 

vero quello che s'introduce o fi fa prevalere a 
poco a poco, contra h fuá vera intenzione , 
Vedi U s o . 

* Voce compojia da zh da ; ¿Tu fus, ufe. 
Alie Riforme , alie Vifite &c. fpetta di cor-

reggeregli abufi oceultamente introdotti nei
la Difciplina &c. I ! Grande Coftantino, con 
introdurre Je ricchezze nelia Chiefa , credono 
alcuni, che abbia gittato i l fondamento degli 
Abufi, fotto de 'quaü i fecoli fuifeguenti ge-
mettero. VediRiFORMA, &c. 

ABUSO di fefieffo^ é una frafe da alcuni re-
centi Scrittori ufata per dinotare i i delitto del
la Poljuzione volontaria . Vedi POLLUZIONE. 

In Grammatica , apphcare una parola abu-
fivamente, od in fenío abufivo, é apphcar ma-
le, o pervertiré i l íuo vero Jlgniñcato . Vedi 
CATACHRESÍS. 

La permuta de'Benefízj, fenza i l confenfo 
del Vefcovo, é riguardata come abuftva, e 
coníeguentemente nulla. 

A C A C I A * , m medicina , é un fugo ifpef-
íito d' un arbuflo della fpezie de' fpinofi ; ado-
praio per aftringtnte . Vedi ASTRINGENTE» 

* L a voce e compojia da u partieella intenfi-' 
v a , e HUKOS , malo y a cagione de'fuoi acu-
mi i opungoli. 

Vene fono due fpezie, h vera y e la Ger
mánica . 

L'ACÁ-
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t ' A c ACIA vera, viendal Levante ín pal-

íottole rotonde di moli difíerenti, i» veíciche 
f o t t i l i ; e fi fuppone che fia i l fugo delle íihque 
d'un albero grande fpinofo, che crefce m bgit-
toe nell'Arabia v Alcuni Naturahfli vogbono 
chefialaí ieíraPianta , la qual da lagomm* 
Arábica. E' fugo auñero e che allegra a"31^1" 
mo j e per tal eagione é buono contro ^ • 
Scelgafi quello 5 ''che ha color tañé * ch'é d una 
tenuita uguale, e che rifplende; in oltre, che 
fia aflringente d' un guüo ingrato. K u n in
grediente , o io dovrebbe e í f e r ede l l a Teria
ca d' Andromaco. .. 

L ' A c A c i A Germánica é contrafatta ú&M 
prima; perocché componefi col fugo delle pru-
gne immature, bollito fino alia coníiílenza di 
uneí l ra t tofol ido; e meíTo in vefciche, come 
i l primo . Diftinguefi dalla vera Acacia , prin
cipalmente nel colore che é ñero egualmente 
che laLigorizia 1^ Ufafi per foñituto; 
dell' Acacia vera. 

ACACIA ¡R appreííb gli Antiquarj , é riorf 
so che di raííomig'iante ad un rotólo , o fac-
chetío,; oborfa,^ che vediamo talvolta sule 
medaglie nelle raani de' Confoli , e degF I m -
peradori, prendendo dal tempo ü A n a f i a f i o . 

G l i Autori non concordano ira lo ro , né circa 
i l determinar Tufo di queño rotólo, né in
terno aíla fofianza, omfegli é comporto. 
Aíeuni vogliono ch© fia un fazzoletto ravvol-
to ?r cui la petfona che prefiedeva ne'giuochi, 
giítava o fpiegava fuori come per fegno del 
principiare d5 eí í i ; ed altri concepifeono che 
voglia rapprefentare un rotólo , o mazzo dí 
fcritture ,; dt fuppliche, di memoriali, &c^ 
Vedi ROTÓLO» 

A C A N A C E U S . Vedi ÁCANTHACEUS . 
A C A N T H A , appreíío alcuni Anatomici, 

fi applica alie poíieriori protuberanze delíe 
vertebre deldorfo; che formano que! che noi 
c h i a m i a m o / ^ W ^ y j . . Vedi VERTEBRA, e 
SPINA . 

A C A N T H A B O L U S * , K - m v ^ o w , é 
uno ftrumento di cirugia, per cavare gli eftra-
^icorpi , j qUali m t x ^ della loro acutezza,. 
o delle loro punte, hanno penetrato nelle par-
11 del corpo. 

•La parolad qualchevolta fcrhta corroí ta-
wente Acantabolus: e compofta dal Greco-
A * ^ * [pina e BKAO» , trar fuora 

^ t m m . » J > 
V Acanthabólo é 1' ifteíTo che quelío che noi; 

con aítro termine chiamiamo volfella , U ufo-
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fuopnncipaleé d'eftrardardi, oíTa di pefcet 
o fimili, che fi fon fermati nell' efofago ; come 
puré i fragmenti dell' ofifa j de' peí i &c . che foa 
reftati nelle ferite. La fuá figura fomiglia a 
quella di un palo di morfe r qualche volta é 
fatto in forma adunca o d'uncino, per poterlo 
piíi cómodamente applicare alie fauci. 

ACANTH ABOLIR é parimenti voce taior 
ufata per dinotare un iftrumento, col quale 
alcuni fi fvelgono i peli dalle loro fopracciglia. 

A C A Ñ T H A C E U S *, tra; Botanicí, é ter
mine applicato ad'una claíTe di piante, popo-
larmente note fotto i l neme di Cardoni. Ve
di CARDUUS . 

* Voce formata dal Greco ocxav^i^a, acuo1, 
aguzzare, ovvero otKcei/Sa-,/pina : per
che: fono piante cir canda te da pungoli o 
fpine . 

A C A N T O * , in architettura, é un orna
mento negli ordini Corintio, e Compofito; 
e rappíefenta le foglie d'una planta acan-
thacea , ne' Capitelii di effi ordini . Vedi 
Tab. Archit* fig* 21. let. bb. Vedi puré CAPÍ-
TELLO, e FOGLIE. 

* Prende i l [u& nome da CÍKCÍUSOS , come i 
Creci chiamarono cotejia pianta ; per ejfe-
re /pino/a i o del genere de* Cardoni. I 
Botantci Latini , la chiamano Brinca, Uí-
l ina, da qualchefuppojla fomiglianza col 
piede deir crfo: ovvero branca hircina, 
perche le fue foglie / avviticchiano e f i 
attorcigliano in qualche mod» come le cor
va de1 capri 

V ha due fpezie di piante dette Acanthus y 
una delle quali vien falvatica, ed é piena di 
fpine; l'altra crefce ne' giardini, ed é da 
Virgil io chiamata Moll is , perla fuá morbi-
dezza , o dilicatezza , e perché non ha fpine. 
G'i Scultori Greci adotnarono le opere loro 
colla figura di queíTulimo acanto^ edall ' in-
eontro nel Gótico sh fatto ufo del pr imo, 
e 1' hanno i Gotici Scultori rapprefeníato non 
fol ne'Ioro Capiteli i , maancora ina l t r i or
na men ti . 

VAchanthus de' giardini, é i l piu addentel-
lato ; e fomiglia aflaifrimo al prezzemolo, o 
all1 apio: e cosí lo troviamo rapprefeníato nt 
Capitelii d'ordineCompofito , degli archi di 
T i t o , edi Settimio Severo in Roma . 

Coterte foglie fanno il carattere principale y 
c i l diftintivo de'duebelli o ricchi ordini , tra 
i rimanenti: e i l numero vario di effe, come 
puré la varia difpofizione d'utmgue i due ordi~ 

C z ni y 
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t i i , l'uao dall' altro. Vedi ORDINE ; Vedi pa
re CORINTIO, eCoMPOsiro. 

L ' origine e V occafione di tale ornamento, 
veggafiíotto TArticolo AEBACO. 

A C A T A L E C T I C U S * , nella poefia anti-
ca^ é un termine applieabile a que'verfi che 
hanno tu t t i i loro pieeü e 1c loro fillabe, e non 
fono in modo alcuno zoppi , né niancanti nel 
fiae. Vedi VERSO, CPIEDE. 

* L a parola viene da }t«<7a, e x^m, ceffare 
o finiré ; donde xonm^K^Ko^ a cui man
ca qualche cofa ful fine j e effendovi pre-
fijfa l \ privativa , cofa] a cui non manca 
niente nel fine. 

Siccome al contrario , i verfi cataledici fo
no quelli che finiíconocon foverchia fretta, 
c con una filiaba di meno. Vedi CATA-
XECTICO. 

Nella ñrofe feguente d'Orazio, i d-ue primi 
Verfi fono Acataleñiet, e T ultimo é cata-
lefl ico. 

Solvitur acris hyems ^ grata vice 
Veris & favoni : 

Trahuntque flecas machinis carinas . 
A C A T A L E P S I A * , termine filofofico, 

che fígnifica 1' impoíTibilita del concepirfi , 
o comprenderfi una cofa . Vedi CONCEZIO-
>JE O COMPRENSIONE . 

* Voce cornpvjia da a privativo t yMnaKuti-
gctva > deprekendo. Vedi CATALEPSIS . 

UAcmalepfta é finonima con incorapreníí-
t i l i t a . Vedi COMPRENSIONE . 

I Pirronici o Sceptici ammettevano una 
aífoluta Acatalepfta j ogni feienza o cognizio-
neumana, fecondoloro, non paífava le ap-
parenze, e la verifimilitudine : declamavano 
altamente contro i fenfi, e gli accagionavano 

f # a m una principal parte nel fedurci, e nel 
guidarci neli'errore . Vedi SGEPTICO, PIR-
jRONISTA, ACCADEMICO , SENSO , ERRO-
KE, pROBABILITA* 5 DuBITAZlONE , So-
A P E N S I O N É , &C. 

^ A C A T E R Y nella famiglía reaíe del Re 
¿ Inghilterra é un offieiale o foprainten-
dente del fopracuoc©, e del proveditore di 
cucina. Vedi pRovEDitORE, SOPRACUO-
CO , FAMIGLÍA < 

Gli Oííiciali deü' Acatery fono un fergeníe 
(Salario 6.lir. ) due Cuochi (Sal. 120.) ed 
un confervatore di robe falate . Vedi SALE . 

A C A T 1 U M » , nella Navi gazione antica, 
era una fpezie di baí tel lo, Q barca, perufi 
mi l i tan . Vedi BATTEI.LO. 
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* Voce greca , AKUUOU , fermata, giujía t 

Creci Autori, da a%n ) punta ; per la forma 
fuaaguzza. 

V Acatium fu una fpezie di quelle barche , 
che furono chiamate Atluari/e Naves, cioé 
quelle, che traevaníi a remi . Se ne faceva 
qualche volta ufo nella battaglia: Strabone 
rapprefenta queda fpezie di barche come ar-
madori, o come Prégate da corfari. 

A C C A D E M I A , Accademia , neU'antichi-
ta , fu un bel luogo dicampagna, ounaca-
fadidelizia, fituata ¡n uno de'fuburbj d'A-
tene, circa un miglio difeoflo dalla Citta; . 
dove Platone e gli uomini di fpirito che luiíe-
guivano, tenevano adunanze per conferiré e 
difputare intorno a cofe Filofofiche ; e ehe die-
deil nome alia Setta degli Accadem'tci. Ve
di A C C A D E M I C O . 

Fu denominata Accademia un certo Aea-
demo o Ecademo , Cittadino Ateniefe, a cui 
da principio apparteneva, e che era folito 
i v i prendere i fuoi divertimenti gimnaftici, 
o fare i fuoi efercizj. Coftui viífe al tempo 
d i Te feo . 

Alcu ni T per errore , derivano i l fuo nom» 
e la fuá origine da Cadmo Fenicio, perché egli 
£u i l primo che introduffe la dottrina e Fufo 
delle Lettere fra i Greci. 

L ' Accademia fu moho accrefeiuta , e ador-
nata da Cimone di fontane, d 'alberi , di paf-
feggi ombrofi , &c. per cómodo de'Filofofi , 
e degli uomini di lettere , che iv i fi adunavano 
per conferiré, difputare, &c. Ella fu pari-
menti i l luogo di fepoitura delle perfone i l -
lu í t r i , ch'erano ftate benemerite della Re-
pubblica. 

I v i f u , dovePlaíone infegnb la fuá Filofo-
fia ; eda lu i , tutt i i luoghi pubblici deñinati 
per 1'adunanze de'dotti e delle perfone di 
fp i r i to , fono ftate dappoi chiamate Acca-
demie. 

Scilla facrificb alie leggi della guerra i deli-
eiofi bofehetti, e gli ameni viali d e i r ^ c ^ -
mia piantati da Cimone j ed impiegb fin gli 
alberi fteífi in far macchine, da battere la Ci t 
ta. Cicerone puré ebbe una V i l l a , o fia una 
cafadiritiro incampagna v'ic'mo *a Pozzuoli, 
la quaie ei chiamb coll' ificíío nome d' Accade
mia ^ dove egli ebbe coñume di trattenere i 
filofofi fuoi amici. I v i f u , dov'ei compofe le 
fue Quefiioni Accademiche s ed i fuoi Libri de 
Natura Deorum . • * 

ACCADEMIA dinota parimenti una Set
ta 
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lad iFi lofof i , diefoílenevano, che la ve r íd 
c incomprenfibile , ogni cogniiione é incerta , 
cd un aomo faggio ha percib fempre da dubita-
re, e rimaner íbfpeíb, né pofitivamente aí^ 
ferirc o negare cofa alcuna» 

Nel qual feafo, V Accademia é un Sinó
nimo della fetta áeg\\ Accademtci. Vedi Ac-
CADEMICO. 

Comunementc noi contiarao tre jíccade* 
mié , ovvero Sette di Accademici; e alcuni le 
ían cinque . VAccademia antica fu quella , di 
cuiPlatone erail capo. Vedi PLATONISMO. 

Arcefiiao , un de' fuoi Succeífori, avendo 
introdotte alcune alterazioni nelia Filofofiadi 
quefta Setta, fondo quella che chiamaíi ¡e-
conda Accademia . 

Lo ílabiiiaiento della terza, chiamata ú -
tresl la nuova Accademia * s'attribuifce a La-
cide, o piuttofto a Carneade. 

Alcuni Autori v' aggiungono la quarta fon-
data da Pilone; e la quinta daAntioco, che 
tempero V&núcz. Accademia eolio Stoicismo. 
Vedi STOICISMO . 

Tu Accademia antica dubitava di ogni cofa; 
ed arrivb fino a dubitare j fefidoveva, o no , 
dubitare. Ella avea per una fpezie di prin
cipio , i l non eííer mai certo né foddisfatto di 
cofa alcuna; non affermare mai né negare 
qualunque cofa per vera , o per faifa . In fa t t i , 
i fuoi feguaci ammettevano una Acatalepfia 
aífoiuta . Vedi ACATALEPSIA. 

La naova Accademia fualcun poco piu ra-
gionevole: alcunc cofe da lei fi confeííavano 
perverita, ma fenza aderire ad alcuna iramo-
bilmente, né con intera ficurezza . I feguaci 
della nuova Accademia avean ritrovato, che 
F ordinario comraerciodella vita era incom-
patibüe coil' aífoiuta ed univerfale dubitazio-
ne deir Accademia Antica ; ma cib non oftan-
te , émanifeftoche anch'eglino coníiderava-
no le cofe piuttofto come probabili, che come 
veré e ceríe ; con tale correltivo, o mitigazio-
ne penfando di guardarfi daquelle affurdita, 
nelie quali 1'antica Accademia era caduta. 
^diDERivAziONE, &c. Vedi in oltrenelle 
\^e¡iioni Accademiche á\ Cicerone ; doveque-
rez í^0 ^ ie§a ' e ^'cifera con grande chia-
íemZaed u?Scgno i fentimentí- di coloro che a 
Xi i í1 01. "o^avanfi feguaci della nuova c 
^ ^ x * Acca&mia . 

é termine piíi fpeffo ufa-
per dinotare una focieta 

ACCADEMIA 
ÍO da' Moderni ' 

? »ia compagnia di perfone crudi-
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te; inftituita fotto ¡a protezione d'un Prin
cipe, per cultivare ed accrefccr l 'A r t i o le 
Scienze. Vedi SOCIETA'. 

Alcuni Autori confondono Accademia con 
Univerfi«a ; ma benché nel Latino íieno a un 
dipreíTo T irtefla cofa, fono perb difFercntiíñ-
me nelle lingue volgari. IJniverfita é propria-
raente un corpo comporto di graduati nelle di-
vcrfefacolta : di profefíbri, che infegnano in 
fcuole pubbüche ; di reggenti o cuílodi; e di 
ñudent i , che imparano fotto i pr i tn i , ed afpi-
rano eziandio a diverfi gradi. E Accademia 
non é un corpo deílinato per infegnare, o pro-
feflare qualch' arte, come tale , ma bensi per 
farvi degli aumenti; ella non é per l i novizj 
che han bifogno d'iQruzione, prefadaquel-
l i che piu fanno; ma per uomini di Ongola-
re capacita nella feienza , i quali hanno da 
conferiré e comunicare i loro l u m i , e le lo
ro feoperte. Tuno all'altro per feambievole 
benefizio . Vedi UNIVERSITA'. 

La púmz Accademia I di cui ci venga fatta 
menzione , fu ftabilita da Cario Magno coll' 
impulfo d'Alcuino ; eli' era comporta degl' in-
gegni piii fcgnalati di quella Corte, e n'era 
membro l'Imperadore irteffo. Nelle fue Con-
ferenze Accademiche ^ ogni perfona avea da 
daré un dettaglio di quegli Autori antichi che 
letti avea; e ciafeuno aífameva la oltre i l 
nome di qualche antico Autore, che piíi g!¡ 
piaceva , o di qualche celebre ptrfonaggio dell' 
antichita. Alcuino, dalle di cui lettere rac-
cogliamo querte particolarita , prefe quello di 
Placeo, foprannome d'Orazio : un giovane 
Signore nomulo Augilberto prefe quello d 'O-
mero : Adelardo Vefcovo di Corbie, fu chia-
mato Agoftino: Riculfo Vefcovo di Magon-
za, Dameta; e fino il Re u facea chiamar 
David . Vedi SCUOLA . 

Cib ne fa feoprire un abbaglio d' alcuni 
Scrittori moderni, i quali riferifeono, che 
quelV ufo provenne dalla difpofizione partico-
iare de'dotti uomini di que'tempi, ch'eran 
grandi ammiratori de1 nomi Romani, e che 
Alcuino conformandovifi anch'egli, aííunfe 
il nome di Placeo Albino. 

La maggior parte delle Nazioni ha prefen-
temente delle Accademie^ fenza eccettuarne 
la RuíTia : mafra tutt i i Paefi , I'Italia perque-
Üo contó ne porta i l pregio . Noi non ne abbia-
rao fe non poche in Inghilterra. La fola d un 
ordine dirtinto , é qui chiamata con altro no
me, cioé con quello di R < ^ / i W í ^ j e il Let-

tore 
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tore pub védeme una defcrizionc , fottol ' ar-
t icclo, SOCIETA' Reale . 

O i t r eque í i a , nulladimeno, abbiamo una 
Reale ^ícc^ra; /» di Mufica , ed un'altra di 
pit tura; fondate con lettere patenti, e go-
vernate dai loro rifpetíivi diret tori . 

La Francia ha jíccademie che fiorifcono, d i 
tutte lefpezie, ftabilite in Parigi; lamaggior 
parte dal Re Luigi X I V . e fono T 

A ce A DEM IA Reale delle Scien-zey deñinata-
a promoveré e perfezionare la Fifica; le Ma-
teraatiche, e laChimica ; inftituita da prima 
nel i665. per ordine del Re, benché fenza al-
cun atto di regia autorita pubbÜcato per tal 
fine. Nell'anno 1599. ell'ebbe per cosí diré 
una feconda nafeita ; i l medeíimo Principe,, 
con una regolazione de' 26. di Gen najo , le ha 
data una nuova forma v e la mife su d' un nuo-
vo piede, aggiungendole piu folenne e pub-
blica autorita , e forxa . 

In-yirth di ció , dovette comporfi V Accade-
mía di quattro forte di membri , cioe omrarj , 
penfionarj , affoziati ,, ed allkvi . La prima 
claífe confia di dieci perfone ; le altre , di ven-
t i per ciafeuna. Gli Accademici onorarj deb-
bon eífere tutti abitatori del Regt?o di Fran
cia; i penfionarj debbon tut t i rüiedere aPa-
r i g i ; ottodegli aífociati poffono eífere fora-
ítieri j e gli allievi hanno tut t i da vivere m 
Parigi, Fra gli ufiziali á îC Accademia r e'vi 
debbeeíTere un Prefidente , nominato ogni an
uo dal Re , ed eftratto dalla clafle degli Acca
demici onoxaij^ un Secretario, ed un Tefo-
riere, che fono perpetui. 

Dei Penfionarj, tre hanno da efferé Geo-
met r i , tre. Aüronomi , tre Meccanici „ tre 
Anatomici , tre Ch imic i , e treBbtanici; i 
due riraanenti, Secretario , e Teforiere. 

Dei dodici AíTociati, due debbono appU.-
carfi alia Geometr ía , due alia Botánica, e 
due alia. Chimica. Gl i allievi hanno da met-
tere i l loro ftudio in quella tal feienza , a cut 
fon dedkati i penfionarj, da i quali dipendo-
no;, né a jor s'afpetta di parlare,, fe non fe 
quando. v i foíTero chiamati dal Prefidente. 
Non hanno da eífere amraeíTi né Regolari, 
né Religiofi , fuorché nella claífe Acca
demici onorar] : ( I I Dott. Lifter oíferva ,. che 
volontieri farebbefi arameífo il 1?. PlumJer; ma. 
che evitarono di fare un efempió ^ edi aprire 
la porta ad altri Regplari) né perfona veruna 
debbe ammettervifi, per aífociato o per pen-
íwmano, fe non é nota al Mondo perqualche 
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confiderabile opera ftampata, per qtalche mac» 
china inventata, o perqualche feoperta . I n 
oltre a niutao dee concederfi i l far ufo della fuá 
qüa\\ta. á''Accademico nel titolo d' alcun de' fuoi 
L i b r i , fetal libro non fara flato letto all '^íc-
cademia , e da lei approvato . Le adunanze 
áúV Accademia, fecondo i l primo regolamen-
todel Re, debbon tenerfi due volte alia fetti-
mana, iMercoledi , ediSabbati , nella Bi
blioteca Regia (benché fubitodopo, furono 
riraoífe ad un appartamemo piü cómodo nel 
Louvre ) e durare almeno per due ore, cioé 
dalle tre alie cinque . Sul principio d'ogni nuo-
vo armo, cadaun penfionario é obbligato di 
dichiarare in ifcrit to, . q̂ ual opera ei difegni 
principalmente di profeguire e compiere in 
quell' annd ; ed i l rimanente degli Accade
mici debb1 eccitarfi a fare lo ñeífo . 

Tutte le Oífervazioni che porteranno gli 
Accademici all' Adunanza debbon eífere la-
íciate in ifcritto nelle raani del Segreta-
r io ; i l quale ha da regiílrare la foílanza di 
quelfo ch 'é feguito i a ogni Affemblea ; ed 
al fine dell' anno , pubblicare la ftoria , o 
fia gli atti ádl' Accademia di quelf anno. 

Non ha alcuno da intervenire all' ordinarie 
feffioni dell'Accademia, né pur i membri di ef-
fa,fe noa viene introdotto dal Secretario a pro -
porrequalche nuova macchinaí, o qualche feo
perta ; quantunque le loro pubbliche Adunan
ze due volte Tanno fieno aperte a chiunque . 

Per incoraggire gli Accademici a continua-
rele loro fatiche , i l Re non fojamente s ' im-
pegnadi pagare le penfioni ordinarie; ma an
cora d i dar premj ftraordiuarj, fecondo i l me -
rito delle loro rifpettive operazioni ; fommini-
flrando infiememente iafpefa delle efperienze 
e d'altre Ricerche neceíí'arie dafarfi . Se qual-
che membro de l l ' ^c^ í / tm/^ da un contó di 
fpefe; pegli Efperimenti da sé fa t t i , o fe vuole 
ñampare un Libro, , e riferifee le fpefe d' in-
tagli &c. ¡1 Prefidente accordando la fcrittura 
e fegnandola, i l dinaro fi esborfa immantinenti 
dall'erario del Re. Cosí fe un Anatómicori-
cerca d'avere delle tartarughe vive , per efem-
pio , afEnedifar efperienze intorno al Cuore 
&c . glie ne verran recate quante vorra, a fpefe 
del Re. Lifl. Giorn. a Parigi. I I motío , o f im-
prefa ádl'' Accademia y invenit, & perfecit. 

Nell'anno 1 7 1 (5v i l Duca d 'Oríeans, allora 
reggente5fece un' alterazione nelle cofiituzioni 
ÁzW Accademia t accrefeendo i l numero degli 
Accademici onorarj, e degli aífociati capact 

d'eífc-



•tT eífcre forafiieri, fino a dodici; ammetten-
do vi de' regolari fra gil aííociaíi; íopprimendo 
la claffe degli a l l i e v i e d i n fuo luego ftabrfen-
<do una el a (Te nuova di dodici aggiont^, alie k i 
diverfe fpeíie di feienze coltivate daü' ylccadc-
mia: e per ultimo creando un Vice-Preüdente, 
ad elezione del Re, dal corpo degü onorarj; e 
un diretíore , e fottodirettore dalla claíie de 
penfionarj. I I fuo Segretario, M . de Fontenel-
Je, ha daíi in luce^S. eleganti Vo lumi , delle 
produzioni di queftoCorpo illuílre, fotto i l 
t i tolo, d' Hijioire de TAccadcmte Royale &c* 
avec Jes Memoires de Mathematique & de Pky-
fique tirez des.Regiflres &c. 

ACCAÜEMIA díPitturaJü inílituita fotto 1 
Cardinale Ma/anno, primo fuo Protettore ; e 
lorto'iCancelliere Seguier, Viceprotettore. 

iElía corrfifte in uniDirettore, un Cancellie-
vare, quattro Retíori, un Teíoriere,dodici profef-
fori; aggiunti ai rettori , profeífori, e configlie-
r i ; un Secretario, :Un profeífore ri'Anatomia , 
ed un a i tro di Geometría , e'Proipetíiva . 

Hanno in effa da ammeíterfi perfone, in 
qualita di p i t tor i , o di ícultori . I pittori v i 
íi ammettono íecondo i lororrifpettivi.talenti ; 
tacendovifi diftlnzione tra quelh che lavorano 
in Storia, e quelli che fol fanno r i t r a t t i , o 
paefaggi, o beílie, o f ru t t i , o fiori, o che 
dipíngono in miniatura, o foltanto in di Te

ño ; ovver che intagliano, cefelano &c. Le 
oro opere fi efpongono alia vida pubblica, 

ogni anno, nellagran Sala del Louvre ; e vi 
fon de1 premj per quelli che ne formano di mi-
gl ior i . VeáiGuerin. defc.de rAccad. Roy. ds 
pelnt. & feulpt. AB. Erud. 1717, p. 188. 

V i é puré uñAccademia Francefedi Pittura 
eScoltuta in Roma, habilita da L u i g i X í V . 
dove quelli che hanno guadagnati i premj an-
nui neirAccademia di pittura &c, a Parigi, fo
no ncevuti e mantenuti per tre anni , perdar 
loro cómodo di perfe-zionaríi. Lcjt. Juiv. 15. 

L'ACCADEMÍA delle Medaglie *d Infcrizio-
nt , fu eretta in grazia delio iludió degü anti-
chi monumenti, edella fpiegazion de'raede-
finn; come anco per confecrare alia poík-ri-
^ igrandi e memorabili eventi, con monu-
n^enti fimili) come medaglie , r i l i ev i , inferi-
z ^ m , &c. 
feiLnArCADEMrA di Politica h comporta di 
P i ^ m ^ n n , le quali fi radunano in un certo 
mera i ettimana'nel Louvre ' "ella Ca-
¿uardanoU1rf0n0 .riíervate !e ^ritture che r i -
0 0 B 1 eftranei. I v i eglino feorro-

fe 
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no e leggono quegli fer i t t i , che vengon po£H 
nelie loromani , per ordine dei Secretario de-
^ 1 ' Intereffi ftranieri, i l quale ragguaglia i l 
Re del progreífo che v i fanno, e delle abilita 
di ciafcheduno, ;affinché Sua Ma-eílVpofsa ím-
piegarli a proporzione. 

ACCADEMIA Francefe^ flabilita per accre-
fcere , migliorare , o raffinare la Lingua . Ve
di FRÁNGESE, e LINGUA. 

ACCADEMIA di Mufica , coníiíle ne' D i -
ret tori , e Conduttori dell' Opere, o fia de 
Drammi . Vedi OPERA. 

I Francefi hanno puré dell' Accademiecon-
fiderablli nellamaggior parte de41e loroCi t ía 
grandi ; come a Monpolieri , un* Accademia 
Reale di Scienze , su 1' iftefso piede chequella 
di Parigi , ed é , per cosí d i ré , una copia di 
quella: a T o l o í a , un'^¿•fij^m/^ fotto la de-
nominazione de'Lanternifli: dell' altre a N i -
mes, Arles, &c. 

L'ACCADEMIA Reale di Spagna , é un* 
Accademia diretta a coltivare la Lingua Ca-
Üigiiana , ftabilita in Madrid ful modello dell' 
Accademia Fraficefe. I I difegno ne tu dato dal 
Duca d1 Efe alo na ¿ ed approvato dal Re nel 
1714. che fe nedichiarb protettore. Ella con
íiíle di ventiquattro Accademici, includendo-
vi i l Direttore e i l Secretario . La fuá divifa 
é un crogiuolo ful fuoco , con quefto raotto, 
Limpia, fija, y da esplendor . 

L'ACCADEMIA áe* Naturce Curiofi, nella 
Gerraania, fuda prima fondata nel 1052. dai 
Signor Baufquio Medico; e prefa fotto la pro-
tezionc delT Imperadore Leopoldo nel 1670. 

V i fono delle altre inftituzioni á\Accademie 
aBerlino, e in altre parti del Settentrione; 
diverfe delle quali efsendofi difti-nte co' lor 
Giornal i , colle loro Efemeridi, 8cc. i l Let-
tore ne trovera qualche dettaglio fotto l'arti-
colo GÍORNALE. 

L ' Italia fola, ha plu celebri e riguardevoli 
Accademie, che tulto i l refto del Mondo ; non 
vi é C i t t a , che non fomminiíiri una fchiera di 
perfone erudite per un Accademia ^ lo che pa
re agli Italiani una parte efsenziale d'una coftí-
tuzion regolare , Jarchio ci ha dato un Saggio 
della loro Storia, fiampato in Lipí ia , nel 
I 7 2 5 . e c i d a infierne fondamenti, d'afpettar-
neuna piíi piena e piü perfetta deferizione, 
col mezzo di varj Erudi t i , che fí fono adope-
rati intorno all'iñefso argomento, t ra 'quali , 
i l Kraufio, profefsored' Eloquenza in Lipfia , 
Giacinto Gimma, e Mich. Richeyo. 

La 
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LaDefcmionedi Jarkio non íl eflende pih in 

1^ , che le Accadernte di Piemonte , di Ferrara, 
edi Mi lano; nellaqual ultima Cittaneconta 
venticinque: ma aggiugne unaLifta di tutte 
l 'altre, fino al numero di 550. I nomi deüa 
maggior parte di eíTe , fono curiofiffimi. 

Gl i Accademiei, <?. ^r. di Bologna , fono det-
t i Abbandonati, Anfiofi, Oziofi, Arcadi , 
Confufi, Difettofi, Dubbiofi, Impaziemi , 
Inabili, Indifferenti, Indomiti ,Inquieti ^ In-

Jlabíii, Delía Notte , Del P i acere, Sitiem't, 
Sonnoknti) Torbidi , Vefpertini, Quelli di 
Genova., Accordati •> Sopiti, Ri/vegliatt. D i 
Gubbio, Addormentati. D i Venezia, Acu
tí , Allettati, Difcordanti , Disgiunti , Di -
fwgannati) Dodonei, Filadelfici, Incrufcabi-
//", Inflancabili. D i R i m i n i , Adagiati y Eu
trapelia D i Pavia , Affidati, della Chiave. 
D i Fermo, Raffrontati. Di Mol i fa , Agita-
ti . Di Firenze , Alterati, Umidi, della Cru-
fca y del Cimento y Infoeati. Di Cremona , 
Animofi. Di Na po l i , Arditi, Infernali ̂  In-
tronati ¡ íúnüti'tí $ Secreti , Sirenes , Sicuri, 
Volanti. D'Ancona , Argonauti , Caliginofi. 
D ' U r b i n o , AJforditi. D i Ferugia , Atomi , 
Eccentriciy Infenfati •> Infipidi , Unifoni. Di 
Taranto, Audaci. D i Macerata , Catenati, 
Imperfetti. D i — Chimerici* D i Siena, Cor-
tefiy Gioviati, Trapaffati. Di Roma, Del-
fici yUmorifli y Lincei, Fantajliciy lllumina-
ti,, Incitati, Indifpofti, Infecondi Malinconi-

Negletti , NottiVaticane ^Notturni ,Om-
bwfi, Pellegrini, Sterili , Vigilami. D i Padoa , 
Delii , Immamri, Orditi. D i Trapano, Diffi-
mli i D i Brefcia, Di/perft, Enanti . D i Mo-
dena, D(/Jow^»í/. DiRecanati , DJsuguali. 
D i Siracufa, Ebrii . D i Mi lano , Emana-1 
Fatico/i .y Fenici, Incerti, Nafcofii. Di Can
día , Eflra-vaganti. D i Pe faro , Eterocliti. D i 
Comacchio, Fluttuanti. D i Arezzo , Forzati. 
D i Turinc ¡Fulminalei. D i Reggio , Fumo/i, 
Muti. D i Cortona, Umorofi. D i Bari, In-
cogniti. DiCoffana, Incuriofi. D i Mantoa , 
InvMghiti. D'Agrigento, Mutabili, Offufca-
t i . D i Verona , Olimpici , Uranii. D i V i -
terbo , Oftinati. D i — Vagabondi . 

ACCADEMIA , é termine ufa:o parimenti 
fra noi per una fpezie di Scuola Collegiata , o 
di Seminario; dove i Giovani fono inftruiti 
nelle Ar t i Liberali , e nelle Scieaze, in ma
niera privata . Vedi SCUOLA, SEMINARIO, 
COLLEGIO, &C. 

X Mioif t r i Noü-conformiíl i , 5cc, fono al-
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íevati., i piu d íe í l i , in tali ^Tcr^e^/V priva* 
te , perché non approvano Teducazione co-
mune dell 'Univerlitk. 

Federico I , Re di Pruffia fondb un' Accade-
mia iu Berlinonel 1703. per la educazione de* 
nobili giovani della corte, conveniente alia lo
ro nafeita. La fpeía de' fíudenti fu aíTai mode-
rata, perché i l Re ha intraprefo di pagare le 
ftraordinarie . Quefta fcuola ijluftre , che fu al-
lor chiamata \ Accademia de' Principi, ha per-
duto in oggi molto del fuo antico fplendore. 

ACCADEMIA é altresi voce ufata, parlan
do delle Scuole degli Ebrei, cioé di que' Seml-
narj, ne'quali i Rabbini, o Dottori inÜrui-
feono la gioventu della lor Nazione nella Lin-
guaEbraica; fpiegano ad eíía i i Ta lmud ; Is 
infe^nano la Cabbala &c. Vedi RABBINO, 
CABBALA , &c . 

Gli Ebrei banno avuto fempre di queñe A o 
cademie, fin dal loro ritorno dalla Schiavitíi 
di Babilonia. Le ^cf^^ím/í di Tiberiade, 8 
di Babilonia fono in particolare famofiífime » 
Vedi MASSORETI, TALMUD, &c. 

ACCADEMIA in un fenfo particolariflimo 
prendeíi per fcuola di cavaicare, o íia per un 
luogo, dove i giovani gentiluomini vengono 
ammaeftrati a cavalcar i l cavallo di maneggio, 
e in altri efercizj corrifpondenti; come fareb-
be giocar di feherma &c. Vedi ESERCIZIO. 
Cotefto luogo é chiamato da Vitruvio JE^Í-
beum y e da altri antichi Gymnafium,. Vedi 
GYMNASIUM, GYMNASTICO. 

I I Duca di Newcaüle voole che Parte di 
cavaicare abbia avuto la fuá origine nell' Ita
lia ; eche h pñmz Accademia, di queíla forta 
fia íiata inflituita in Napoli da Federico Gri
fón, i l quale fu i l primo, dic egli , che lo fe-
ce come un vero Cavaüere , e come un gran 
maeftro , Enrico. V I I I . dice P iíkífo Autore , 
fe venire in Inghilterra due Italiani difeepoli 
di Grifón, i quali torto fornirono la Nazione 
di Scudieri, o Cavallerizzi . Aggiugne che 
i lp iügran maeftro, che abbia dato 1'Italia , 
fu un Napolitano , per nome Pignatelli; che 
La Breuecavalcb fotto la fuá difciplina ci,n-
que anni; Pluvinel nove ; e Sant'Antoine 
parecchi anni: e che quefti tre Francefi em-
pirono la Francia di Maeftri Francefi , raen-
tre fin allora non ve n' erano fiati fe non 
d' I ta l iani . 

I I terreno feparato in una Accademia, e 
deñinato per iv i cavaicare, é chiamato 
Maneggio o Cavallerizza, e fuoi común emen

te ave-
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te avere nel centro una colonna, edaltri pi-
lañri poÜi nelie bande a due a due . Vedi MA-
^ E G G I O » CAVALERIZZA , C COLONNA . 

A CCADEM r A , o Figura d'Accademia , nel-
laP i t tu ra , é u n Difegrio, od abbozzo fatto 
fecotvdo un modello, conlapis o col pennel-
lo^ ovvero é Is copia d'un tale Abbozzo. 
Vedi DISEGNO . 

A C C A D E M I C I , Setta di Filofofanti, 
cbe ieguitavano la doítnoa di Socrate c di 
Platone, in quanto ali' incertezza della cogni-
zionc, ed all'incompren/ibilita della verita. 

Accademice, m qutiio fenfo , é la fíeíTa 
cofa a un á \ preiíb , clie Plaíonico : e )4 
iiifFerenza tm J'un ,e laltroíla folo nel tem-
po. Coloro, che abbracciarono iJ Cílemadi 
Platone , tra gii antichi , erano chiamati 
sAccademici, jaddove quelJi che 1'abbraccia
rono dopo i l riííoramenío deile Scienze 
hanno ricevuto i l foprannome di Platonici. 
Vedi PLATÓNICO . 

I I dogma origínale de,gli Accademici fu e¡ue-
ílo : Unum [ció quod nihil fcio y che fu poi 
raffinato .raaggiormente, e ti rato in quefto , 
Nihil fcio } ne hoc quidem quod nihil f e t o , 

I n confegueoza tenevano, che lo fpirito dell' 
uomo dovea fempre flare nel la fofpenfione, 
non avendo iiiente fopra di che poterfí de-
íernainare , falvoché la mera probabilita, o 
verifimilitudine , che puo egualrtiente gui-
dare all' errore, e alia verita . Vedi PRO-
ÍABILITA', VERITA'5 ERRORE, &c. 

Parrebbe nulladimeno , che Platone, nel 
raccomandareai fuoi difeepoii i l diffidarfi, e 
i l dubitare d'ogni cofa, non cosí immedia-
íamente i l faceífe, perché fluttuaíTero incer-
t i , e ÜaíTero in una continua fofpenfione 
tra la verit'a el 'errore, come perché fi guar-
daffero da quelie cieche e precipitate deci-
fíom, alie quali fono cosí efpoñe le men
tí de'giovanif. e per metterli in una diípo-
fizione atta a difenderfi daü' errore , con 
ffammare ogni cofa fenza pregiudizj. 

11 Sign. Des-Cartes , ha adottata quefta 
Wfla Acatalepfia , o principio di d ubi ta
pone; ma e' fi dee confeífare, che ne ha 
« t í o un ufo d¡frerentiffim0i GI. Accad€mi, 

íuti a avano d'0§ni cofa ' ed eraao rifo-
, 1 tuttavia fempre dubitare: Defcartes 

bi t i d"oan0 princiPia con dire fi du-
„ f-8")1 ,CQfa' dichiara che non fera-

?re egh dubuerk ; e che folamente dubita 

T m /(acCÍOCché Se determinazio-
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ni fieno in appreffo piíi fícure. Vedi^CAR-
TESI ANISMO . 

M Nella Filofofia d'Ariílotile , dicono í 
9, Cartefiani, non fi dubita di nientc ; d'ogni 
„ cofa fi rende ragione, e cib non oflantc 
„ niuna cofa é veramente fpiegata, o al piii. 

non coa altro, che con terraini barbari, 
„ infignificativi , e con idee ofeure e con-
„ fufe: laddove Cartefio vi fa eziandi,o feor-í 
«i daré quclloche fapevate innanzi; madal-

la vofira nuova , aífettata ignoranza, v i 
„ mena a grado a grado alia piu fubüme CQ-
„ gnizione. " Quindi applicafi a luí quello 
dice Orazio d'Omero. 

Non fumum ex fnlgore ^ fed ex fumo 
daré luíem 

Cogitat,ut fpeciofa debitte miracula promat 
jlntiphatem, Scyllamque & cum Cyclo-

p€ Charybdim . 
Cosí parlano i Cartefiani : ma fi pub ag-

giugnere , che molto tempo avanti i l loro 
Maeftro, lo ficífo Arifioteie aveva detto 
che per ben conofeere una cofa, bifognava 
averne prima dubitato.; e che dalla dubita-
zione ogni noñra cognizione dee comincia-
re . Vedi DUBITAZIONE , PIRRONIANO % 
S.CEPTICO, ACATALEPSIA, &c. 

ACCADEMICI , o Accademijii, termine 
ufato ancora fra noi per l i Socii , o mem-
bri Accademie rnoderne, o fia delle So-
cietk di frefeo iníUíuice di perfone dotte * 
Vedi ACCADEMIA . 

A C C A P I T A R E * ACCAPTARE, ACAPTA-
RE, negli antichi libri di legge , e nell 'anti-
ebe memorie , é l ' atto con cui diventafi vaf-
fallo d'un Signore, o con cui fe gli prefta 
omaggio ed ubbidienza . Vedi i ' Articolo 
VASSALLO , ed OMAGGIO . 

* La voce % compojia dal Latino ad, e ca-
put ; perche i Vaffalli riconofeono i lar Sí-
gnori per loro Capo. Donde pur viene 9 
che i Signori chiamanfi talara Domini ca
pitales : come quelli che comandano in 
un armata fono detti capitanei; ed m 
lingua vecchia Francefe , chevetaines , 
chieftains, in riguardo d loro Soldatf. 
Vedi C A PITE , &c. 

A C C A P I T U M * , é la fommadi dinaro 
pagata da un Vaííallo , quando egli é ammeífo 
ad un feudo. Vedi ACCAPITARE . 

* L a parola fi ferive ancora eos); A capí" 
tum , Accapitamentum , Acaptio , Acar 
ptatio, Acaptagium. 

D A OCA-
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A C C A T A S T A R E , in linguaggio de'ma

r inan, é metiere glieffett i , o le mercanzie 
con ordine nclla fottocoperta o fondo d' un 
Vafcello; le piu grevi e pefanti piíidavici-
no alia zavorra . Vedi SOITOCOPERTA , 
FONDO. 

ACCEDAS * ad CURIAM , é una formóla 
d'ordinc ufata in Inghilterraj perrichiama-
re i proceín dalle Corti Baronali, íalvo da 
quella de' Cont i , alia Corte Reale.; per t i -
morc di parzialita, o di falfo giudiiio nelle 
altre. Vedi CORTE. 

* E quefta una voce latina ^ che fignifica 
un ordine che tu venga, compofla da ÍLA y 
e cederé venire . 

Una íimile formóla íi ufa percolui, che ha 
fperiroentata una faifa giudicatura nella Corte 
di un Conté \ che fi dice de falfo )udicin. 

L'ACCEDAS AD CURIAM fi ufa anche nella 
giuftizia ritardata, egualmente che fe foffe 
ingiurta, ed é una fpezie di quella formóla 
detta Recordari. Vedi RECORDARI, 

ACCEDAS ADVICE COMTTEM, é in In-
ghilterra un ordine diretto al Coroner , co-
mandandoglidi fpedire un'ordine ad uno She-
xifFo di conferirfi di perfona a dar contó della 
fuppreffione fatta di un ordine detto Pone, fpe-
ditogli dal di lui fuperiore. Vedi PONE. 

A C C E L E R A T O (WOÍO) in Meccanica, 
é un moto che riceve continui incrementi, o 
giunte di velocitli. Vedi MOTO. 

Se le giunte di vclocita fono eguali in tempi 
eguali, fi dice che i l moto-e uniformemente 
accelerato . Vedi ACCELER AZIQNE . 

11 moto de'corpi chedifcendono , é un wo-
to accelerato i e fupponendo i i mezzo percui 
cadono, cioé 1'aria; privo di refiftenza, i l 
medefimo moto pub né piu né meno coníide-
rarfi come uniformemente accelerato . Vedi 
DISCESA &G. 

Per quello fpetta alie Leggi del moto AC
CELERATO, Vedi MOTO. 

ACCELER A T O R E * , in Notomia , é 
un mufcolo del Pene, i l cui ufizio é affretta-
re lo fcarico del}' orine e del femé • 

* Piu part i col ármente egli e detto Accele-
rator nrinse: alcuni d? un mufcolo ne fan 
due, e li chiamano Acceleratores , o fia. 
Mufcoli acceleratori, 

Egli forge tendinofo e comincia dalla fupe
riore ed anterior parte dell' uretra , ma diven
ta pre fio carnofo; paífa fotto Tolfo pubis, e 
cinge i l bulbo del corpo cavernofo dell' uretra. 
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Ambedue i lati di quefto mufcolo s' incontra-
no o fi combaciano in una linea media, cor-
rifpondente alia futura che v 'é difopra nella 
cute , e cosí uniti continuano lo fpazio di 
auepollici; quindi, egli diíhccafi in due car-
nofe dongazioni, che diventano fottili ten-
dini nelle loro eftremita fopra i corpi caver-
nofi del pene. 

La fuá parte fuperiore che copre i l bul
bo, quand'é in azione, riftringe e preme le 
vene che paíTano per eífo dal corpo caver
nofo dell'uretra, e impedifee il rifluífo del 
fangue nell' erezione . Mercé le replícate 
contrazioni di queíla parte fuperiore, i 1 fan
gue ch' é nel bulbo , vien parimenti caccia-
to verfo la ghianda. 

Le due elongazioni comprimono i l cana-
le dell' uretra , e si sforzano a sbucare i l 
contenuto femé, o Torina; donde appunto 
piglia il fuo nome quefto mufcolo . Vedi 
URINA , e SEME. 

ACCELER A Z I O N E * , in Meccanica, 
é raccrefeimento di velocita in un corpo che 
fi move. Vedi VELOCITA' , e ACCELERA
TO { M o t o ) . 

* La voce e compofla da e celer, pre-
fio veloce. 

V accelemzione é direttamente oppoíla al 
ritardamento, che fignifica ditninuzione di 
velocita. Vedi RITARDAMENTO. 

ACCELER AZIONE e termine particolarmen-
te ufato nella Fifica, in riguardo ai corpi che 
cadono, cioé ai corpi gravi che tendono verfo 
it centro della térra per la forza di gravita. 
Vedi GRAVITA', e CENTRO. Che i corpi na-
turali fieno ^círf/m^/nella lorodifcefa, é evi
dente per varié confiderazioni , si a pr ior i , 
come a po ikr io r i . Cosi attualmente vediamo, 
che quant' é maggiore Taltezza da cui cade un 
corpo, t an t ' é maggior rimpreffione ch'egli 
fa , e piíi gagliardamente colpifee i l piano fot-
topoflo, od altro oftacolo. 

Varj fono i fiítemi e le opinión! ch' hanno i 
Filoíofi prodotte per ípiegare que(V accelera-
zione. Alcuni T atíribuifeono alia preffione 
dell'aria : piü oltreo piu lungi , dicono, che 
un corpo difeende , piu grande altresl é la mo
le o pefo d'atmosfera che confeguentemente 
fía fopra d'eífo corpo: e la prefíione d' un flui
do , é in proporzione all'altezza perpendicola-
re della coionna die/To. Aggiungafi che pre-
mendo 1' uñero corpo del fluido con linee rette 
innumerabili, che tutte s' unifeono o s'incon-

trano 
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trano ¡n un punto, cioé nel centro; queík) 
punto, mercé l'adunamento di queñe linee, 
foñiene, per dir cos í , la preffione di tuttala 
maíTa: in confeguenza, piu davicino, che 
v i s1 appreffa un corpo , dee íbftenere 1 effetto 
o la preffionedi piíi unite linee. Vedi ARIA , 
e ATMOSFERA . 

Ma queda fpiegazione non regge , daGChe 
fi riflette, che ficcome la preíTione dell ana 
verfo ringihcrefce; cosí , per le note Jeggi 
della Statica , crefce puré la refiílenza o la íor • 
za , onde i l medefimo fluido tende a rifpigne-
reocacciaredinuovoall'insLi il corpo. Vedi 
FLUIDO. , 

Altriinfiftonodicendo, che 1 analaquale 
í l a íopra , é piu groffiera e piu zeppa di vapo-
r i , fecondo che piu s'avvicina alia térra ; ed 
abbondadi piii parti eterogence , che non fo
no vera ariaelartica: equindi proviene, di-
cono, che un corpo i l qual difcende, incon-
trando di continuo minor refiftenza dali'ela-
flicita deli'aria , ed avendo FifteíTa forzadi 
gravita che tuttavia adopera fopra d' eflb , ne-
cefiariamente debbe accekrarfi . Vedi ELA-
STICITA'. Hobbs {Philof. probl. c. u 5.) 
attribuifce YAccelerazione ad una nuova im-
preffione della caufa che fa cadere i corpi; 
che, fecondo i fuoi principj, é puré T aria • 
Ora ficcome parte dcii' aria afcende , cosí 
una parte ancora ne difcende , per le ragioni 
prefedal moto della té r ra , che é compofto di 
duemoti, Tun circolare , l1 altro progreílivo ; 
confeguentemente l'aria afcende , e circola ad 
un tratto. Ricevendo adunque i l corpo, nella 
fuacaduta, una nuova preffione in ogni pun
to della fuá difcefa, i l fuo moto debbe necef-
fariamente effere accelerato. 

_ Ma quello che rovefcía tutte le fpíega-
zioni , nelle quali ha parte Taria o l'atmos-
fera , 11 é , che V ¿íccelerazione fegue nel 
Vacuo, ed ezianzio piü regolarraente che 
nell'aria. Vedi VACUUM. 

Laragione de'Peripatetici é peggiore delle 
addotte; eglino dicono, che i l moto a l l ' in -
gmde'corpi pefanti, proviene da un principio 
intrinfeco, che l i fa tendere al centro, come 
lonede propria, o loro elemento, dove fta-
rebbono ¡n quiete: Quindi é , aggiungono, 
" „ P l u ^ v l c ¡ n o c h e i corpi v i s1 appreífano, 

tanto pih é intenfo i l loro moto. Vedi ELE-
M c N T O , Q̂ CJALITA* , & C 

-K;if laírendif t i ' ^ al"a parte, tengono 
<-ne la térra mandi una fpezie d'effluvj attrat-
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t i v i , fila innumerabili de' quali continuamen
te afcendono e difcendono: quefte fila, pro-
cedendo , come raggi, da un centro cotnune , 
piu s'allargano e dividono, quanto piu oltre 
s'eftendono. D i maniera che quanto piu da 
vicinoé al centro un corpo pefante, tanto piu 
egü riceve di quefte magnetiche fila; e di qul 
maggiormente accelerato é il fuo moto. Vedi 
EFFLUVJ, e MAGNETISMO. 

Macib vien rifutato con un faclle efperí-
mento ; imperocché fe fi lafci cadere una pal
la fuori dalla piü baíía fineftra di un'alta tor
r e , o fuori dalla piü alta; Vaccclerazione in 
ambedue i caíl fara la fteífa, non oftante la 
maggiore vicinita al centro nell' uno che nell* 
altro cafo. 

ICartefiani rendon ragione AzW'Accelera-
mento, rifondendolo ne' replicati impuifi d' 
una materia fottile etérea , che continuamen
te adopera fopra il corpo che cade, e che lo fpi-
gnea l l ' i ng iü . Vedi CARTESIANISMO , ETE-
RE, ELEMENTO , MATERIA SOTTILE &c . 

Ma in fomma, non v é miílero alcuno 
nella caufa ¿tW Accekrazione ; i l principio 
di gravitazione, che determina i l corpo á 
difcendere, determinándolo ad eílere accele
rato per una neceíTaria confeguenza . Vedi 
GRAVITAZIONE . 

Imperocché, lafciandofi cadere un corpo 
dalTalto, la primaria cagione, per cui eglí 
principia a difcendere, é fenza dubbio, la for-
za della gravita; ma quando é una voltaco-
minciata la difcefa, quefto ñato diventa in 
qualche maniera naturale al corpo ; cosí che 
fe a fe fteííb fara lafciato , perfeverera in 
quello ñato perfempre, ancorché ceífafTe la 
prima cagione: come vediamo in un faíío 
fcagliato colla mano , i l qual continua a 
muoverfi , dopo che é abbandonato dalla 
cagione che gli diede i l moto. Vedi Legge 
della NATURA . 

M a , oltre la propenfita a difcendere, i m -
preíía dalla prima cagione, e che di per sé era 
fufficiente a continuare in infinito il medefimo 
grado di moto una volta incominciato; vi h 
una giunta coftante di fuífeguenti sforzi del 
principio medefimo, cioé della gravité , che 
profegue a operare ful corpo gia in moto, 
nella ñeffa maniera che fe foíTe in quiete. 

Eifendovi dunque una doppia cagione d i 
moto, e adoperando amb'elíe cagioni della 
medefimadirezione, c ioé , direttamenteyer-
fo i l centro della térra , i l moto che congiun-

D 2 tamen-
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tómeníe producono dee per neccííua eííére piíi 
graHdechequeilo d'una di Joro . Econciofiac-
chéla velocita cosí accrefciuta, abbia tuttor 
perfiftente 1' iftefía cagione d' aecrefcimento, 
debbe neceflariamente effere di continuo ¿ro 
celerata la difcefa. 

Imperosché fuppoño , che la gravita i 
qualunque cofa ella fia , adoperi uniforme
mente fopra tut t i i corpi) a diflanze eguali 
dal centro della térra ; eche i l tempo in cui 
un corpo pefante cade verfo la térra fia divifo 
in partí eguali infinitamente piccole ; coteíia 
gravita inclini puré i i corpo verfo i l centro 
della térra, mentre fi muove nella prima in
finitamente piccola parte del tempo della fuá 
difcefa : fe dopo cib fupporem che ceffi fazio-
ne dellá gravita, i l corpo procederebbe uni
formemente verfo il centro della t é r r a , con 
una velocita eguale alia forza della prima ira^ 
preffione. 

Ma , poiché l'azione della gravita fupponfi 
qui continuar tuttavia ; hei fecondo momen
to di tempo, i l corpo rieevera un nuovo im-
pulío a l l ' ingiü , eguale a quello che ricevette 
da principio j e cosí la fuá velocita fara doppia 
di quel ch'ell'era nel primo momento: nel 
íerzo momento fara triplicara , nel quarto 
quadrupücata, e cosí via via di continuo: 
impercioethé 1' impreíTione fatta in un mo
mento, non é punto alterata da quella che 
faíTi in un altro; ma tu í t ' e due fono, dirb 
eos;, aggregate , o adúnate in una íomrna y 

Laonde , poiché le particelle di tempo fup-
pongonfi infinitamente picciole , e tutte egua
l i i'una all ' altra ; Tirapeto acquiílato dal corpo 
cadente fara per tut to, come i tempi dal prin
cipio della difcefa. E di qul fegue, che la 
quantita di materia continuando la fleffa nel 
dato corpo 5 la velocita fara come i ! tempo, 
jnel quale ella é acquifíata . 

In oltre , lo fpazio percorfo da un corpo in 
moto in 'ja dato tempo , e con una data velo-
cita , püb eonfiderarfi come un rettangolo fat-
íodal tempo e dalla velocitk. Supponete A , 
( Tab. Mechan, fig. 62. ) per un corpo pefante 
«he difeende, e A B rapprefenti i l tempo della 
íua difcefa, la qual linea fi fuppone divifa in 
quálúnque numero di partí eguali, A € , C E , 
H 'G , &c . rappreftntanti gl ' intervaili, od i 
TOomcoti dél dato tempo. Difcenda i l corpo 
per la prima di cotelle divif ioni , A C , con 
una certa equabiíe velocita provegnente dal 
|i:fopolío grado di gravita : quefia velocit^ fa-
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rapprefentata da A D ; e lo fpazio percorfo | 

dal rettangolo C A D . 
Ora , ficcome l'azione della gravité nel pri-' 

mo momento produffe la velocita A D , nel 
corpo ch' era prima in quiete ; nel fecondo mo* 
mentó l'ifteífa produrrk nel corpo cosí moven-
tefi , una velocita doppia, C F ; nel terzo mo
mento, alia velocita C F , s'aggiugnera un 
ulterior grado , che infierne con quella, farll 
la ve loc i t aEH, triplicata della prima, e si 
del rimanente. D i maniera che in tutt ' intero 
i l tempo A B , i l corpo avera acquiftata la ve
locita B K . In oltre , prendendo le divifioni 
della l i nea, efempigrazia A C , C E , &c. per 
I i tempi, glí fpazj percorfi faranno leareeod 
i rettangoli C D , E F , &c . E si in tutto i l 
tempo A B , lo fpazio defentto dal mobile, 
fara eguale a tu t t i i rettangoli, cioé alia fi
gura dentata A B K * 

Tal farebbe i l cafo, fe le giunte di velocita 
accadeífero folamente in certi dati punti di 
tempo, efempigrazia, in C , in E , &c .Co
sí che i l grado di moto continuerebbe lo fteííb 
fin che vengafi al fuñeguente periodo d' acceU' 
razione. Se le divifioni o gl ' intervaili di tem
po fi fupponeífero minor i , efempigrazia della 
meta j allora le dentature della figura farebbo-
no proporzionalmente piü piccole i e molto 
piíi s'accofierebbono ad untriangolo. Se poi 
foífero infinitamente piccoli, cioé fí fuppo-
nelfe eífere fatte di continuo ed inogni punto 
di tempo le giunte di velocita , come realmen
te n' é i l cafo ; i rettangoli cosí fucceffivamen-
te prodotti farebbono un giufto triangolo , 
C i g i A B E , (fig. 63.) Ora., tutto i l tempo 
A B , confiftendo delle picciole porzioni di 
tempo A 1 , A z &c. e Tarea del triangolo 
A B E j della fomma di tutte le picciole fuper-
fizie triangolan corrifpondenti alie divifioni 
del tempo: T área intera od i l triangolo efpri-
me 16 fpazio percorfo in tutto i l tempo A B ; ed 
i piccioli triangoli A 1 / , &c. gli fpazj percorfi 
nelle divifioni di tempo a 1 , &c. 

Maeflendo fimilari eotefli triangoli, le lo
ro aree fono T una verfo i'alíra , come iqua-
dratide'loro lati omologhi A B , A i &c. e 
confeguentemente g l i fpazj percorfi , fono 
Tun verfo l'altro come i quadrati de' tempí -

Di qua deduciamo fácilmente la gran legge 
átW Accelcrazione: ed é quefía : 14 Che un 
„ corpo i l quale difeende uniformemente ac-
5, ceUmtOy deferive, in tutto ilísempo deila 
& fuá d i fce fauno fpaiie che é giufto la meta 

di 
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5V 3í quello cV égü averebbe defcrittb nel rae-
„ defimo tempo con la velocita accelerata, 
„ ch' egli ha acquiftata nel fine della fuá 
„ caduta . . 

Imperocché, tutto lo fpazio per cui s é 
moíío i l corpo cadente nel tempo A B , abbiam 
gia moftrato , rapprefentaríi dal rriangolo 
A B E i e lo fpazio per cui F iíleífo corpo fí mo-
verebbe neli' ifteífo tempo, con la velocita B E, 
rappreíentarfi dal rettang olo A B E F . Ma i l 
triangolo é , comefisa, eguale alia meta ap-
puntodel rettangoio. Impercib lo fpazio per-
corfo, éappunto la met'a di quelío che i l cor
po percorfoavrebbe con ia velocitk acquiftata 
ful fine della caduta. 

Quindi i0 , raccogliamo , che lo fpazio per-
corfo con i ' ultima acquiílata velocita B E , 
nella meta del tempo A B , é eguale a quelio 
realmente percorfo dal corpo cadente in tutto 
i l tempo A B . 20 . Se un corpo cadente defcri-
ve qualchedata lunghezza in un dato tempo, 
de fe rivera nei doppio di detío tempo quattro 
volíe eífa lunghezza : in tre volte altrettanto 
tempo, nove volte, &c . ed univerfaimente 
fe i tempi faranno in proporzione aritmética , 
1 , 2 , 3 , 4 , &c. gli fpazj deferitti faranno 
1 , 4 ,9, 16 &c. 3o. Gli fpazj deferitti da un 
corpo che cade, in una ferie d' cguali momen-
ti od intervalii di tempo , faranno come i nu
men impari 1 , 3 , 5 , 7 , 9 &c. E perb che 
le velocitadi acquiílate in cadendo fono come 
i tempi; gli fpazj faranno puré come i qua-
drati delle velocita: e si i tempi, come le ve
locita in ragione fuddupiieata degli fpazj. 

II moto d' un corpo che aícende, o ch' é 
all'insti fpinto, é diminuito o riíardato dal 
medefimo principio di gravita adoperante in 
direzione contraria, nella (Uífa maniera che 
un corpo che difeende é acedermo . Vedi RI
TA RDAMENTO. 

Ün corpo cosí alí' insu fcagliato , afcende fin 
che ha perduto tutto il fuo moto \ lo che egli fa 
nello .fteífo tempo in cui un corpo i l qual difceu-

acquiñata ' avrebbe una velocita eguale a 
quella ccHi che i l corpo fu gittato in alto. 

E di qua tegu-e , che i l medefimo corpo git-
m aU' -xmi, poggierk alia fteífa akezza, dal-
I ^ ' ^ v cadendo, acquiflato avrebbc la ve-
é p u r e ^ V " ' - ^ 1 6 fuins>lSittate>- E.di qua 
in alto Paí,te55za alia quale i eorpi ginati 
rifpetti Ĉ a á'fferen1:í velocita afcendono, é 
\ J \ t \ ^ t ^ j ^ ^ m e i.lquadrato di quefte velocita.. V e d ^ R o j ^ ^ ^ 
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AcCELER A Z I ONE de* carpí fopra pi^ni /»-

clinatí. La medefima Legge genérale ha-qul 
luogo, come ne' corpi che cadono perpendi-
colarmcnte : l'effetto del piano é , fare piíi 
lento i l moto 5 ma 1'inclinazione eífendo per 
tutto eguale, i l ritardoche di la nafee , pro
cederá egualmente intutte le par t í , ful prin
cipio e ful fine del moto. Vedine le leggi par-
ticolari, fotto I'Articolo PIANO Inclínate 

AcCELER AZIONE del meto de Penduli. I l 
moto de'corpi penduli é accelerato nella. loro 
difcefa; ma in ragione.minore chequellode1 
corpi cadenti perpendicolarmcnte. Vedine/Í 
Leggi fotto l'Articoio PÉNDULO. 

ÁCCELERAZIONE del moto dé* Projettili, 
Vedi PROJETTILE. 

ACCELERAZIONE del moto dé* corpi com-
preffi, nello ílenderfi , o rimetterfi . Vedi 
COMPRESSIONE, DILATAZIONE, TENSIO-
NE. FIBRA, &C. 

Che i l moto deíl1 aria corapreífa, efpanden-
tefi per la fuá elafticita alie fueprimiere di-
menfioni, fía accelerato, é evidente per varié 
confiderazioni. Vedi Í\.RIA,ELASTICITAv &c . 

UACCELERAZIONE viene applicati pari-
menti nell'Aftronomia antica , riguardo alie 
Stelle fiífe . QueíV áccelerazione era la diíFe-
renza tra la rivoluzione del primo mobile, e 
la rivoluzione Solare, che computavafi a 3, 
minu t i , 65^. fecondi. Vedi STELLA, PRI-
MUM MOBILE, &c. 

A C C E N D I M E N T O , Accenfw * in Fifi-
ca, é l'atto d'attizzare, o mettere a fuoco 
un corpo. Vedi gli Art icol i Fuoco , COM-
EUSTIBILE, CALORE, &c. 

* La voce e formata dal Latino accende-
re, infiammare ; compoflo da ad ; e cán
dete, effer rovmte; quantunqu-e alcuni 
Grammatici fofpettino, che la primitiva 
fignificazione ^ accendere , fia Jlata 5 
vender jamofo , 

11 Acccndimento, in altri cafi , 'é chiamato 
irifiammazione, ignizione , confiagraztone , &c . 
Vedi ciafcun d'effi. Ar t i co l i , &cs 

VAccenfione , é un contrappofto dell'efiin-
zione. Vedi ESTINZIONE. I Chimici por-
gono varj efempj dell' Accendimento di B-
quori freddi mercé della pura miüione ; 
come degli fpiriti acidi de' minerali, e de
gli olj eflenziali delle Piante . Vedi Mem* 
Accad. Scienc, an. 1726. p. 132. Hiji. p '39' 

A C C E N S I * , neU'Antichitá, eran detti 
certi ufiziali d'iinordine inferiore » deílinati 
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ad accompagnare e fervire i Magifíratl Roma-
u i , fimili appreffo a poco a' noñri Ufcier i , 
a' noflri Sergsnti, Scudieri, Fant i , &c. 

* Erario COSÍ chiamati dal verbo accire , con
vocare, citare; ejjendo parte del loro ufi-
zio chiamare aW adunanza i l popólo, ci
tare le parti a comparire^ e ri/pondere 
davanti a Giudici &c , 

A C C E N S I * , fignifica parimente una fpe-
zie di Soldati fopranumerarj neüe ármate Ro
mane; a'quali apparteneva fpiare i movi-
menti de'Joro principali, « fottentrare ne* 
luoghi di quelli che venivano uccifi, o reí! 
inabili dalle loro ferite . 

* Furono cofloro eos) nominati da a á , ecen-
fere numerare. 

A C C E N T O * , nel fuo primitivo fignifica-
to , é un affe-zionc della voce , che da a ciafeu-
na filiaba d'una parola i l giufto fuo punto o 
grado, rifpetto all ' eleva-zione o abbaííamen-
to . Vedi VOCE . 

* La parola e originalmente Latina , accen-
tus , compofla da zá , a; e cano cantare. 
Accentus quafi adeantus; ovver juxta 
cantum . In quejlo fenfo, la parola accen-
to ^ finonima alia greca IVI'OÍ , alia la
tina tenor, o tonor , ed all'ebrea D^£3 
guñus . Vedi TUONO &c. 

UaccentOy propriamente , ha fol relazione 
con Talto e col baflb , o con Pacuto e col gra
ve . Quantunque i moderni Grammatici l'ufi
no ancora , in riguardo alia brevita ed alia lun-
ghezza, alia dilicatezza, ed alia forza; lo 
checonfonde V accentoconhQuantita. Vedi 
1' Articolo QUANTITA* . 

11 divario fra lor due concepir fi pub da quel 
cheoflerviamo tra i l battere d'untamburo, 
e ilfuonare d' una tromba : i l primo eíprime 
ogni cofa pertenente al tenue ed al forte, al 
iungo ed al breve: ma fin tanto che v ' é una 
liovowvic*. nel fuono, non v i é cofa che ad 
accento fomigli . 

ACCENTO , fi prende ancora in Grammati-
ea per un canutere pofio fopra una filiaba, 
per fegnare V accento, cioé per mofirare ch' 
ell' eíTer dee pronunziata con tuono piu alto, 
o piübaíío , e per regolare le inflefifioni della 
voce nel leggere. Vedi CAR ATTERE , T u o -
KO, VOCE, & c . 

Comunemente fi noverano tre accenti 
grammatici nelF ufo ordinario, tutt i prefi 
impreüito da'Greci: cioé V Accento Acuto ^ 
che moftra, quando i l fuono della voce h 
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da alzarfi; e fi efprime cosí ( ' ) Vedi A -
CUTO . 

L' Accento Grave, quando la nota od i I 
tuono della voce debb* eífere abbaífata; e la fuá 
figura é queíla ( v ) . Vedi GRAVE. 

L ' Accento Circonfleffo, i l quale é compofio 
delTacutoe del grave; egli addita una certa 
fpezie d'undulazione della voce, e fi efprime 
cosí (~ovvero/s). Vedi GIRCONFLESSO . 

Le parole che non hanno alcun accento fo
no chiamate^íow/^í?. 

Gl i Ebrei hanno degli accenti grammatici i 
ret torici , emuf ic i ; tuttoché paia che i pri-
mi e gli ult imi fieno la íleíTa cofa, eflendo com-
prefi fotto' l nome genérale áyaccenti tonici t 
perché danno i l proprio e adattato tuono alie 
fillabe; ficcorae gli accenti retorici, dicefi che 
fien Eufonici, in quanto che tendono a rende-
re la pronunzia piíi dolce e piü grata. 

V i fono quattro Accenti Eufonici, e venti-
c'mque tonic i ; de'quali, altri fon coliocati di 
fopra, ed altri fotto alie fillabe; gli Ebrei ac
centi fervendo non folamente a regolare V alza-
mento, e la caduta della voce , ma ancora a 
diftinguere le fezioni, i periodi, ed i membri 
in un difeorfo; e foddisfare a que 'f ini , e a 
quegli ufi , che hanno i punti nelle altre l in-
gue. Vedi PUNTO . 

I loro Accenti dividonfi in Tmperadori, Re , 
Duchi, &c . portando cadauno un titolocor-
rifpondente ali'importanza delladiftinzione 
ch' egli fa . I I loro Imperadore regge tutta una 
frafe, e determina i l fenfo completamente ; 
corrifpondendo al noftro punto. I l l o ro Re 
corrifponde al nofiro colon ; e i l loro Duca al 
noftro comma. I I Re pero occafionalmente 
diviene Duca, fecondo che le frafi fono piu o 
men brevi. Dee notarfi , di paífaggio , che 
i l maneggio c la combinazione di quefti Ac
centi é differente nella poefia Ebrea, da quel 
che é nella profa. 

L 'ufo ásgli Accenti tonici o grammatici, 
é ñato moho controverfo ; alcuni foftenendo, 
che cotali accenti diñinguono i l fenfo; altri 
che fono indirizzati folamente a regolare la 
mufica , o i l canto, adducendo per prova, 
che gli Ebrei cantano , piti tofto che leggano, 
le Scritture nelle lor Sinagoghe. Vedi Coope^ 
dom. Mofaic. clav. p. 31. 

La veritfi pare che qui abbia luogo tra le due 
opinioni; imperciocché quantunque noi in-
clineremmo a credere che la intenzione pri-
mariadi quefii accenti fiaftata, di dirigere i l 

can-
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canto; nulladimeno i l canto ílefio pare che 
foffe regolato íecondo i l fenfo , di maniera che 
gü Accenti fervir potevano non icio a guidare 
i l canto , ma ancora ad aeccnnare 1c diflinzio-
t i i . Devefi confeíTare ad ogni modo, che mol-
te di cotefte diíiínzioni fono íroppo fottih e 
l ievi , né i moderni Scrittori,o gli editon delle 
vecchiefcntture, s'accordano in quedo pro-
pofito 5 alcuni di effi facen do di queíje diíiín
zioni due volte piu , che non ne fann' a l t r i . 

G l i ^ c ^ E b r e i , in fatti hanno qualche 
cofa di comune con quelli de'Grec^, e de 
L a t i n i ; e qualchecoía di peculiare all Ebreo . 
Quel che hanno di comune, fié, i l dino-
íar che fanno i ton i , moürando come dee 
alzarfi la voce, ed appoggiarc su certe íil-
iabe. Quello che hanno di peculiare li e, 
far 1' ufixio de'punti nell'altre hngue . Ve
di PONTUAZIONE. 

Si a come íi voglia , é certo che ghanti-
chi Ebrei non ebber contezza di tali Accen
ti ; e ífi j)üb diré pero , che , e' non fono al
meno di giure divino. L'opinione che tra' 
dotti prevale, fí é , che faro no inventan 
verfo i l TI. íecolo da5 Dottori Ebrei deila 
Scuola di Tiberiade, chiamati i Maíforeti.. 
Vedi M ASSORETI, 

•L'erudito Hennin afferma ch'egiino fono 
d' invenzione Arábica, e che di la neii'Ebreo 
fono ftaii trasferiti da' Maíforeti, maííima-
mente dal celebre Rabbino Ben Afcher, á 
-quale ífioriva nella meta del Jeito íecolo , in 
occafione ¿del divieto fatto dall' Imperador 
Giuftiniano di ieggere Je Jor tradizioni nelle 
Sinagoghe. Egli aggiugne, che furono prima 
portati al loro grado di perfezione da Rabbi 
íluda Ben DavidChiug, nativo di Fez, nel 
íecolo undécimo. Egli é veramente poílibile 
che gli Ebrei prefo abbiano ad impreflito i 
loro punti dagli Arabi; ma come da' medeíimi 
ricever pateüero i loro Accemi, é maiagevoie 
capire ; poiché i l iinguaggio Arábico non ha 
tali accemi, néin profané in verfo. 

L ' lüeífo Hennin vuole che i ' Arabo Alcha-
bil Ebn Ahmed , che viífe verfo i l tempo di 
Maometto, fia íhto i l grande promotore € 
cukore degh ^cem/ Arabici. I I fondamento 
ín"cipale dellafuaopinione, í i é , che cote-
íto Scnttoredicefi eífere flato i l primo che r i -
d u ü e m a n e U Poefia, additando le mifure, 
-e {e quantum de' verfi, chiamate da'Latim Pe-
Í e 5 : j ú r e l a parte che da Hennin a Rabbi 
j u ü a d i t e z , m ndurre a perfezione gli accen-
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Ebrei j é principalmente f-ndata iopra 

opinione comune , chequefto Rabbino fofTe i l 
primo Grammatico tra gli Ebrei. Ma queft* 
opinione é errónea, €Ífendovi ftata una Ébrea 
Grammatica , comporta da R.Saadias Gaon » 
molti anni avanti di Rabbi Juda . NellaSto-
ria Critica del T . V . di M.S imón , abbiara» 
un CatalogodigrammaticheEbree, alia te
ña delle quali v'é quella di R.Saadias: ed of-
ferva qui M . Simón , " che dopo che gli Ebrei 
„ di Tiberiade hann'aggiunto de'Punti c 
„ degli Accemi ai T e í l i d e l T . V . i Dottori 

delle altre Scuole principiarono a fare la 
„ medefimacofa ne'loro efemplari, equeíl i 
„ furono poi imitati dagli a l t r i . " 

I n quanto ag'i Accenti Greci , che ora veg-
gonfi ne' libri manuferí t t i , e negli í lampat i , 
non v' é ftata rainor contefa circa la loro anti-
chita, edil loro ufo, che in riguardo a quelli 
degli Ebrei. Ifacco Voíí lo , in un trattato 
típretto Je Accentibur Gracanicis, fi sforza di 
provare, che fono d'invenzione moderna; 
aííerendo che anticamente non fi avea nuila 
di tale fpezie*, ma folo alcune poche note, 
nella loro poefia, invéntate da Ariftofane i l 
Grammatico, al tempo di Tolomeo Filopa-
tore i e che quefte note erano piü tofto d' ufo 
mufico, che grammatico, fervendo d'ammi-
nicoli nel cantare i loro poemi; e differentif-
,fimcdalle introdotte in appreífo. 

* Qusfio appare dalle Infcrízioni ^ egual-
mente che da Manofcritti; niuna delle 
quali fino agli anni 170. avanti Crifto , 
ha ne accento, n} fpirito , ne apoftrofe, 
ne IWTÍCfottoferitto. Vedi Maj. de Numsi . 
Grsec. Inferí./?. ío.feq. Politian. Mifceíl. 
7B. Vofs. Ariftarch. 1.8. i¿¿fw de accent, 
Pag' 5-

Egli aggiugne, che Ariftarco, difeepolo 
d' Ariftofane, aggiunfe molte cofe all'arte del 
fuoMaeftro; ma che tutto quello che ambe-
duefecero , folamente indirizzato fia ad age-
voiare a'giovani la compofizion de'verfi . I I 
medefimo Voílio moftra da diverfi antichi 
Grammatici, che la maniera di fcriveregli 
accenti Greci in quei tempi era difFcrentiíTima 
dali' ufo che vediamo ne' noftri l i b r i . 

Hen. Chrift. Hennin , in una Diííertazione 
pubblicata, per raoftrare che la Lingua Gre
ca non fi deve pronunziare fecondo gli Ac' 
cemi, ípofa 1'opinione del Volfio , e va piCi 
innanzi ancora di l u i . Egli crede , che gli Ac
centi furono invenzione degli Arab i , fin da 
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900. anni in qua , e che furono foíamente ado-
peraíiin poeíia; ch'crano diretti a determi
nare e fiífare la pronuncia del Greco 

» e rimo-
vere quella barbarie che andava allora pro-

. rompendo ; che gli Accenti antichi d'Ariüofa-
ne erano perfettamente conformi alia genuioa 
pronunzia Greca , e che i moderni degii A ra
bí la diflruggono. 

Weftein , profefíbr Greco a Bafilea, in una 
dotta DiíTertazione} íi ftudia di provare che 
gli .̂ÉTÉWÍZ Greci fono ritrovamento pih anti-
co. Coníefía che non fi formarono dagli an-
tichi fempre nelia ftefla maniera; ma penía 
che la difF€ren7a fia provenuta dalla varieia 
della pronunzia in varié parti della Grecia. 

Adduce molte ragioni a priori per P ufo de
gii Accenti eziandio ne' tempi piu r imot i ; co
me queila dello ferivere che allor íi facea da 
t u t l i con lettere capitali, equidiftanti Tuna 
dall 'altra, fenza alcuna diftinzione né deüe 
parole, né delle frafi ; ilche f e n z a f a -
rebbe flato appena intelligibile : eche gli ^ic-
centi erano neceífarj per diflinguere le parole 
ambigue, e additare ii loro proprio fignifíca-
t o j e lo coníerraa da una controverfia fopra 
un paffo d'Omero , mentovata da Ariftoíele 
nellafua Poética , cap. v. Eglioííerva al fuo 
propofito, cheiSi r j , i quali non hanno altri 
Accenti tonici , fe n-on fe dif t in t iv i , o in-
fervienti alia diftinzione , hanno nondimeno 
inventati certi punt i , pofti o fotto o fopra al
ie parole, per mortrare i l loro modo, iltera-
ipo , laperfona, odilfenfo. Vedi i l refto nel
ia fuá £)/j(/¿rí«í/o Epíflolica de Ac^emuum Gra-
coYum antiquitate & ufu. Baíil. i6%6. 

ACCENTO , s' applica puré , benché un po
co abufivamente, ai caratteri, che dinotano 
le quantita delle fillabe, od il tempo che la vo-
ce dee fermarfi fopra d'eííe. Vedi QUANTITA*. 

Gli Accenti ípurj corrifpondono a' caratteri 
del tempo della Mufica; come minime, fe-
miminime &c. Gl i ̂ ÍCCÉ-̂ Í/genuini corrifpon
dono piu tofto alie Note muficali fol j £a , &c. 
Vedi NOTA , &c . 

C\'\ Accenti lunght fonoquelli , che moftra-
no, chela voceha da fermarfi su la vocale, 
cd é efpreífo cosí ( - ) . 

U Accento breve > moflra , che i l tempo 
della pronuncia debb'effer breve, e £1 íe-
gna cosí ( f ) . 

Alcuni noverano eziandio fra gli Accenti 
l 'hyphen, la diaftole, e l'apoflrofe. Vedi 
H y P H E N , D l A S T O L E , ed A P O S T R O F E . 
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ACCENTO dinota parimenti una certa ín* 

fleíTione di voce , od un tuono particolare 
ed una certa maniera di pronunzia , che ano 
ha contratta dal íuo paeíe, o dalla 1 rovin-
cia, nella quale fu allevato. Vedi VOCE e 
PRONUNZIA. 

Inqueiiofenfo, diciamo tuono od ̂ ce^c 
fettentr ionale, Accento N >rmanno, Accen
to Guafcone , Accento Welch &c. Vedi Xoo-
NO, &c. 

ACCENTO ¿ancora una modulazionedella 
voce, ufata frequentemente, per fegno del 
penfamento o dell'intenzione di chi parla, 
e che da buona o cattiva fígnificazione al
ie fue parole. Si pub offendere odifpiacere, 
anche con le piíi dolci e piíi carezzevoli paro-
Je, folché fi temperi, e fi modifichi adattata-
meníe ¡'¡accento , e la maniera di recitarle. 
'V Accento da fpcííe volte un fenfo contrario 
al naturale fignificato delle voci . Vedi PARO
LA , FIGURA , &c. 

ACCENTO, in mufica, é una modulazio
ne della voce , per efprimere una paffione. 
Vedi PASSIONE. 

Ognisbarra o raifuFa é divifa in parti erg-
centate ) e non accentate. Vedi MISURA . 

Le parti accentate fono le principali, e quel-
leche particolarmetuefonodirette a moveré , 
efvegliaregli aífetti: Lo fpirito della mufica 
gran fattodaqueftedipende. Vedi SBARRA, 
e MÚSICA . 

I I principio ed i l raezzo y ovvero i l princi
pio della prima meta della abarra, ofepara-
zione di battuta, cd i l principio dell'ultima 
fuá meta, nel tempo ordinario; come pura 
i l principio o la prima delle fue note nel tem
po di tripla, fono fempre le parti accentate 
delle mifure. Vedi TEMPO . 

Nel tempo ordinario , la prima e la terza 
mimma deila battuta íono su la parte accenta-

della mifura , o d'eífa battuta . Ne! tempo 
di tripla, dove leñóte vanno fempre a tre 
a tre , quella che é nel mezzo d' ogni tre ¿ 
fempre non accentata; la prima e i ' ultima fono 
accentate. Ma £ Accento nella prima é tanto 
forte che in molti cafi 1'ultima é riputata 
come fe non aveífe Accento. Vedi COMPO-
SIZIONE . 

L ' armonía ha da eífere fempre piena, e 
fenza difeordanze nelle parti accentate del
la battuta. Vedi ARMONÍA . Ndle non accen
tate cih non é nzceftzx\o , perocché quivi paf-
fano le difeordanze fenza grand' offefa dell'' 
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oreccbio . Vedi DISCORDANZA , CONTRAP-
PÜNTO, &C. 

ACCENTO inPoefia. Vedi PAUSA. 
ACCEPTILAZIONE . Vedi ACCETTI-

ACCESSIBTLE é quello a che fi pub andar 
v ic iya ; o a che fi pub avere acceffo. Vedi 
ÁCCESSO , ed APPRPCCIO . 

La tal Píazza, la tsl Fortez7a , haccejfxblle 
dalla parte di mare : cioé i l patío v' é pratica-
bile , Vedi FORTIFICAZIONE ,6 FORTIFICA-
TO luogo. 

ACCESSIBUE {alíezza o difianza) in geo
met r ía , é o queila che fi puo meccanicamente 
mifurare con i'applicazione d'una mifura di 
eí ía; oppure éun'altezza allacui bafé ed al 
cui piede uno fi pub accoílare , ed una diÜan-
za di lamifurata ful terreno . Vedi D i S T A N -
Z A , &c. 

Con un Quadrante, &c. poffiam prendere 
le altezze si accejfibili come, inacceffibili. Ve
di ALTEZZA , QUADRANTE, &C. 

L'arte di compaíTare , o di prender piante, 
include i l mifurare e ' I metiere in carta le di-
ílanze acceíTibiii ed inacceffibili . Vedi COM-
PASSARE, PIANTA , AGRIMENSURA . 

ACCESSIONE, in fenfo genérale , él 'a t-
to di accnñarfi, o di andaré ad un luogo , 
ad una perfona , o cofa. Vedi ACCESSO, ed 
ACCESSORIO. . 

ACCESSIONE , piu particolarmente ufafi 
per Tatto con che una cofa fi congiunge o fi 
unifce con qualch' altra che prima efiíicva. 
Vedi ACCESSORIO. 
^ ACCESSIONE é parimenti parola ufata per 

dinotare la fucceffione d'un Principe al Trono. 
II primo giorno d'Agofto s'oíTerva in memoria 

accejj ione, o venuta dell'ultimo Re alia 
Corona della Gran Bretagna. 

ACCESSIONE s'adopera per Tattodi obbli-
garfi e d'entrare che uno fa , come parte, in un 
irat tato, gia conchiufo tra altre Potenze ; 

luí piedemedefimo, ecolle fteffecondizioni, 
come fe originalmente comprefo egli foffe 
«el Trattato medefímo. 
. ^ ^ I f i o n e degli Stati Generali al Trattato 
na &cVV'della C:zarina al Trattato ^ Vien-• Vedi TRATTATO . 

u n , p a r í ' S í ^ e ' S'inte°dc di 
dietro allaproDrii',"? saS?'u8ne ' 0 che va 
fona. Vedi A? ,a d'un altra P a « e ' " P " " 

ACCESSOÍ*" '0 ; r , r Tom. I ' 111 unlenfogenérale , íigni-
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fica l 'accoñamento d' una cofa ad un'altra^ 
Vedi gli Art icol i APPROSSIMAZIONE , Ap^ 
PROCCIO . 

* L a vece e Latina , acceíTus, o acceffio ^ 
formata da accederé, Heñiré a , accojlarfi 

Nel qual fenfo, Acceffo é contrario a recef-
fo . V e d i R E C E s s o . 

N o i talora diciamo , V Acceffo de'corpi 
Vacceffo della Luna , del Solé, de' Pianeti, & c . 
raa piü fovente , avvicinamento di corpi r 
appulfo della Luna, i l forger del Solé &c. I . 
Geometri parlano d1 una linea chiamata la. 
curva d'cquabile acceffo , od accofiamento . 

ACCESSO, in un fenfo piu particolare, d i 
nota adito, facolta d'accoftaríi , &c. Ved i 
INGRESSO , INTRODUZIONE . 

Diciamo , la tal perfona ha acceffo al Prin
cipe : Vacceffo da quella parte era difficiiiffimo , 
a cagione delle rupi , &c. 

ACCESSO, in Medicina, dinota i l rimet-
tere o ritornare che fa una malattia periódica . 
Vedi PERIÓDICO . 

Diciamo nn Acceffo di gota, ma principal
mente un acceffo di febbre acuta, intermit-
tcnte &c. un acceífo di epilefíia , di pazzia r 
talvolta ancora un aceito profetico , un accej-
fo freddo , ec. 

ACCESSO bene fpeíTo confondefi con parof-
fismo \ ma e' fono cofe differenti ; j ' acceffa 
eífendo propriamente i l principio , o i l primo 
aííalto d'un morbo, e paroffismo l'alrezza , o 
F intefifione maggiore d'eíío morbo. Vedi. 
PAROSSISMO . 

ACCESSORIO, che s'arroge e s'aggiu-
gne al principale. Vedi ACCESSIONE , PRIN-
CIPALE . 

ACCESSORIO, od ACCESSARIO , nel gius« 
comune , é parola ufata , per dinotare una 
perfona rea di fellonia ; non principalmente, 
ma per participazione ; come per averia con-
figliata , o comandata, o per avere tenuío ce-
lato i l reo principale. 

Vihaduefpczie di ^wJTor/j avantí il fat-
to , e dopo d'efíb. I I primo é colui , che co
manda, o procura che un altro commetta fel-
lonia , fenza eífer egli prefente ; imperocché 
fe é prefente , egli é il principale . Vedi PRIN
CIPALE . 

I I fecondo é colui che riceve, ajuta , o con
forta qualcheduno, il quale ha fatto omicidio o 
fellonia di cui egli ha contezza. Pub in oltre 
uno effere accefforio ad un acceííbrio , con aju-
tarlo, riccverlo, &c. 
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U n Mejf&rto infellmiía, corred il giudizio 

d imor te , e jnutí lazione, egualmente che i l 
principale , che ha commeíía la fellonia, ma 
non pnma che fia preíb , convinto, o pro-
ícritto j l principale . Se al principale vien per-
donato, fenza prova evidente del delitto , 
siiV Acceffovío non pubeflerfatto proceííoi ef-
fendo maííima légale, che Ubi non efi princi-
palií , nonpotefl effe Accefforim . Ma fe al prin
cipale fi perdóna, od ha i l privilegio clerica-
l é , dopo convinto, l'accefforio pub venir pro-
ceííato, 4. c 5. W. e c. 4, Ne'delitt i mi-
nor i , e ne' maírimi, non v i fono Accefforj , ma 
tutt i fono principali: come nelle follevazioni, 
nel lerotcé, negr ingreffi v iolent i , ed in al-
t r i reati, che fono oífefe minor i . Cosj anco 
neir offefa maffima , ch' é i l Tradimento , o la 
Ribellione, non fi danno Accefforj. Cok. Lit-
tkt.71. Vedi RIBELLIONE, TRADIMENTO, 

ACCESSORJ nervi, ACCESSORIUS tVilli-
f íj i ovvero Par ACCESSORIUM , itn Noto-
mia , é un pajodi nervi , che forgendo dalia 
meduíla nélle Vertebre del coüo , afcendono 
ed entraño nel cranio,e ne paflan fuori di nuo-
v o , con lo parvagum » avvolti nell'ifleíío co-
muné iritegnmento j e dopo d'elTerfene fvol t i , 
diftribuifconfi ne'mufcoli del eolio e dellc brac-
cia. Vedi Tab.Anat. {ofteol. ) fig. 5. l i t . rr. 
Vedi puré ÑERVO, PAR VAGUM, &C. 

N e l loro aícendere verfo i l capo , yicevono 
ele' rami da ciáfeuno de'primi cinque paia di 
nervi cervicali, vicino al loro fpuntar fuori 
dalla m e d u l l a e diffondono de' ramufcelli ne' 
mufeoli del laringe, dellagola &c . Unendofi 
con un ramo dcU' intercoftalc formano i l pié-
xus ganglioformis. VediPLExus, 

ACCETTA é uno ñrumento di Legnaiuo-
lo da rimeffi , per tagliare del legno. L ' accet-
ta é una fortadi feure o mannaia piíi picciola , 
e piu leggiera, con un filo o labbro tagliente 
angelare nella fuá parte finifira; che ha un 
picciolo manico, adoprandofi con una mano 
fola. Vedi ASCIA , 

ACCÉTTATORE, odAccettante d'una 
feritta di cambio, élaperfona cheaccettala 
carta, o lettera &c. Vedi ACCETTAZIONE . 

L ' Accettatore, che é comunemente la per-
fona fopradellaquale la lettera, o lo feritto 
é t rat to, diventadebitore perfonale per forza 
dell 'accettazioneed é obbligato a pagare, 
quantunque coluj che ha tratto manchi o fal
lí fe a , innanzi che fia fpirato i l tempo di paga" 
r e . Vedi CAMBIO. 
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A C C E T T A Z I O N E * , in un í ^n íbgen^ 

rale, é l'atto di accettare, c ioé , di ricevere od 
ammettere una cofa che ci fi é offerta ; che per 
Jo noñro rifiuto farebbe andata a vuoto, e fi 
farebberefadi niuno efFetto. V e d i R E C E Z i o -
NE , AMMESSIONE , 

* £avocecformata da Siccipete, ricevere ^ 
che e compo/Io da ad , e cape re. 

V Accettazione d'una donazione ¿ neceífa-
ria alia fuá validita ; eil 'é una folennita eífeo-
ziale . V Accettazione , dicono i Legifti, é i l 
concorfodella volonta , o della kelta del do» 
natario, che rende 1'atro completo ; e fen^a 
i l qualeil donaíore pub nvocare il fuo dono fe 
vuole. Vedi DONAZIONE, &C. 

Nelle materie Bentficiarie , i Canonlfli 
íengono , che V Acceítazioin; dcbba eífere fi-
gnincata nello ñetto tempo con la Rifegnazio-
ne ; non exintervallo. Vedi RISEGNAZIONE , 

ACCETTAZIONE, nella legge corau-
ne , dinota un tácito confenfo ad un atto 
precedente , che fi farebbe potuto aboliré , 
od evitare, fe tale accettazione non fofle in-
tervenuta. Se un manto , efuaraoglie, che 
poífedóno una térra uxorio jure i peí nomine % 
facciano congiuntamente una ¡ocazione , od 
un dono con i í t rumento, rifervandofi una cor-
rifponfione, o rendita; morendo i l marito, 
fe la moglie riceve la folita rendita , queíio r i -
cevimento fi reputa per un' accettazione , € 
ratifica la locazione, cosi che ella fara priva 
del gtus di citare , o fare Fintimazione , dett» 
ÚMÍ in vita . Vedi C u i /?2 vita, 

ACCETTAZIONE, piu particolarmentc s'ufa 
nella Legge Ecclefiaftica, per fignificare U 
maniera di ricevere o d'ammettere le GófHttti 
z ion i ; o per fignificare l'atto con che fono ac-
cettate, e refeobbligatorie . Vedi GOSTITU-
ZIONE , BOLLA , &c. 

V i fono due fpezie ¿'Accettazione •* Tuna fo-
lenne, i ' altra tacita . 

Vaccettazione fclenne é un atto fórmale , 
Col quale efpreíTamente dalFaccettante con-
dannafí qualche errore, o fcandalo . Infinite 
difpute furono fufeitate fpeziaimente in Fran
cia in occafione dciraecettazione della Bolla 
Unigénitas. 

Quando una Coftltuzione é fíáta folen-
nemente accettata da quelli , a' quali píjl 
immediatamente ella fi riferifee ; fi (uppo-
tíe che fía tácitamente accettata da tutti 
g l ia l t r i Prelati del mondo Cridiano, chene 
hanno avuta la notizia ; e quefioaderimento é 
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¿jypunto cíb che chiaraafi Jccettazione tacita * 

I n queüo fenfo la Francia , la Polonia, & c . 
tácitamente accettarono la Coftituzione con
t ro l a domina di Molinos ^ ede 'Quie t i í t i . b 
la Germania , ía Polonia &c. tácitamente ac
cettarono la Coftituzione contro Janfemo * 
Vedi MOLINISTA, GlAÑSENISTA j &C. 

ACCETTÁZIONE , nel Commercio, é ufa-
ta partícolarmente ín riguardo alie Scritte di 
Cambio. Accettare una di Cambio, é íbtto-
fcriverla; e con ci^diventar debitore princí-
palé della fomma in quella contenuta ; con ob-
bügo di pagare, o foddisfare al tempo prefiílo. 
Vedi LETTERA ¿fr í •.. 

V Accettázione vien per lo piu fatía da co-
í u i , fopraiíquale é tratta la lettera ^ nel ve-
Rirgli prefentata dalla perfona, in favore di 
cui fu tratta , o per fuo ordine. Finché TAc-
cettante é padrone della fuá fegnatura , cioé , 
avanti che .'ibbia reñituita la lettera accettata 
al latore, pu )̂ fcancellare la fuá accettázione : 
manondopo d'averia una volta confegnata . 
Vedi CAMBIO . 

Le lettere pagabili avifta non s'accettano , 
mafi pagano, o fidebbonopagare alia prima 
preftntazione; e, in difetto di pagamento, 
íi debbono proteftare . Nelle lettere tratte per 
un certo numero di gtorni, dopo vifta , 1 accet-
taztone debbe aver la data ; perché da e(ía data 
fi conta i l tempo , &c. La forma di queda 
Accettázione é , Accettata il tal giorno ^ e poi 
Ja foítofcrizione. 

Le lettere pagabili in un giorno che fí no
mina , oadufo, o doppio ufo, non hanno bi-
fogno di data neü'accettázione j perocché 
Tufó fí computa dalla data della Lettera fteíía . 
Vedi Uso. Sopra quefte baila ferivere, Ac-
tettata, e poi mettervi la fottoferizione * 

Se \\ portatore d' una Lettera fi contenta 
di un' Accettázione, da pagarfi dentro venti 
giorni dopo virta , dove nella lettera fono^ 
^fj«ffi fo1 §iorní o"o ; egli corre i l rifehio dei 
jodici gíorni aggiunti: cosí che fe l'accettatore 

i'ufctjnon ha il portatore ricorío contro colui 
cne ha tratta la Lettera. Efe i l poítafore cort-
efpleff dÍ ricevere una minor fomma dell' 

P E .A5 abuonconto, o per parte ; perquel 
ene rigUarda n RIMANENTE) JJ RIFCHIO ¿ RU0I 
veai IROTESTARE, ADDOSSARE, &C. ACCETT AzTONE , o ACCEZIONE , in Gram-
manca , va!e^nificazioned 
vero íi fenfo ne' 
PAROLA, &¡C. 

c d'una parola ^ ov-
o , fenfonelqualeéprefaer icevuta . Vedi 
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Cosí diciamo í La ta! parola ha diverfe ai-

cettazioni. Nella fuá piii naturale accezione, 
dinota, &c. VediSIGNIFICAZIONE. 

A C C E T T I L A Z I O N E , nella Legge C i -
vi le , é una quietanza che íi da, fenza riceve
re alcun dinaro : ovveroéuna dichiarazione 
del creditore, in favor del debitore, che fi-
gnifica, ch' egli é foddisfatto del fuo crédi
to j e rinunziaaogni ulteriore pretefa, o di
manda; benché in realt^ non fiefi fatto paga
mento alcuno . 

A C C E Z I O N E , Vedi ACCETTÁZIONE. 
A C C I A I O , una fortadi ferro raffinato, e 

purificatopermezzodel fuoco, con altri in-
gredienti 5 qual raffinamento lo rende piít 
blanco; e la fuá granitura piíi compatta e piíi 
folida, eadun tratto piu fina, che non é i l 
ferro ordinario. Vedi FERRO . 

L ' acciaio, tra tutti gli altri metall i , é fu-
fcettibile di raaggior grado di durezza, quan-
do é ben temprato; donde nafce i l fuo graná' 
ufo nella facitura degl íordigni , e degli ñru-
menti di tutte le fpezie. Vedi TEMPERA . 

I I vero método di fare Vacciaio, é flato gran
demente oceultato, ed i l pubblico é flato i i -
lufo con falíi metodi, c con acciai imperfetti. 
Agrícola ci dxa i l feguente, ed afferma i l K i r -
kero, ch'é ilpraticato nel l ' I folad ' I lva , luo-
go famofo in tutti i tempi per la manifattura 
del buon acciaio, fin da'Roraani antichi, e 
a' giorni nofir i . u 

Scaldafi una certa quantita di ferro gia rof-
fo e infuocato, tagliafi in piccoli pezzi, e mi -
fchiafi con una forta di pietra, che fácilmente 
fi fonde. Quefia miñura mettefi a poco a po
co in un crogiuolo, i l quale é prima ftato em-
piuto di carbone di legno, in polvera, e fcal-
dato fino ad eíiere rovente; quando é liquefac
ta vi fi geítino nel mezzo tre, quattro, o piu 
pezzi di ferro; vi fi lafeino bollire cinque o 
fei ore con fuoco gagliardo * L ' artefice ha da 
agitare fpeíTo la fufa materia, añinché i pezzi 
di ferro fi poííano imbevere delle piti piccole 
particelie della materia liquefatta , le quai 
particelle coofumano , ed aflfottigliano le piu 
groífe dei pezzi di ferro, e fono , diremcosi, 
un fermento perefle, e le rendon piu tenere. 
Dopo cib, uno de' pezzi traed fuon dal fuoco, 
e mettefi íotto i l gran martello, per tirarlo e 
ftenderlo in lamine, o verghe, c lavorarlo; 
e cosí bell' e caldo s' immerge neH' acqua 
fredda . Temprato a queíla foggia, fi nmt t tc 
su i'incudine ; quindi rompendolo, fi olíerva 

E 2 bene, 
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•faene, fe in partéalcnna egli abbiaapparertza 

jf .̂ Ĉ t 
aS2,Íunti una cofa, tuttoché foílame in fe, 

<li ferro; ovvcr fe fia totalrKente condenfato, 
e convertito in aectaio. 
A c c i M O Damafchíno ~¡ DAMASCHINO. 
Intagliare siiP A c c i MO l Ved. INCIDERE . 
Fagotto d 'AcciAlO | FAGOTTO. 
Jnchiodare TACCIMO j INCIÍÍODARE . 
• ACCT A r ATO , in Medicina , Vedi l'artico-
lo CHALIBEATO . Vino con I'ACCIAIO , Ve
di T articolo VINO . 

ACCIDENS, ACCIDENTE, inFilofofia . 
Vedi ACCIDENTE. 

Per A ce i DEN s , frequentemente ufano di 
d i r é i Filofofi , quando vogliono dinotare quel-
lo che non fegue dalla natura del la cofa, ma 
bensi da qualche qualita accidéntale di cíla: 
nel qual fenfo , ell' é un'efpreffione oppoíla 
a queH'altra, per f e , laquale dinota la na
tura e I ' efsema d ' u n a cofa . Vedi PER fe. 

C o s í , i l fuoco fi dice che abbruci per fe , o 
confiderato come fuoco , e non per accidens ; 
ma un pexxo di ferro, quantunque rovente, 
abbrucia íolamente per accidens , per una qua
l i t a ad efso ierro accidéntale , e non confidera
to come ferro. Vedi CAGIONE, EFFEITO . 

ACCIDENTALE , é ció che parteeipa 
del ia natura d'un Accidente / ovvero che non 
é tfsenziale al fuo foggetto, m a g l i é indiffe-
« n t e 4 Vedi ACCIDENTE, ed ESSENZIALE . 

Punto ACCIDÉNTALE , in Perfpettiva , é 
í$in punto relia linea omontale , dovele linee 
•paralltle V una alfaltra , quantunque non pcí-
pendicolari a l ia pittura, s'incontrano, o fi 
umfeono . Vedi PUNTO , PERSPETTIVA , &c. 

Dignita , e Debchzze ACCIDENTALI , in 
AftfQlogia , fono certe cafuali diípofixioni 
f d affeiioni de'Piancti, mercé le quali fup-
pongoníi o rafferzati, o indeboliíi , peref-
fer eglmo o per trovarfi ne l la tal cafa della 
figura &c. 

ACCIDENTE* ACCIÍÍENSÍ in Filofofia, 
t non so che d'aggiunto, o di fopraggiunto 
« l i a foíhnza : ovvero che ad efsa foftanza ef-
fenzialmentc non appartiene, ma p u b i n -
tíifferentemente , efsere o non efsere in eífa , 
fe tiza Ja di leí tiiftruzione . Vedi SOSTANZA . 

* Lú vocé deriva da acciderc, accadere : 
coñrpofla da ad , e cade re. 

'GlíLScoláftici diltinguono tre fpezie Á'Ac-
xidenti ;j verbale j predicabile , c predíca
me nía le . 

L ' ACCIDENTE verbale^ decidens verbale ^ 
é oppoño airefsenza.; cd in quefto fenfo, gli 

fteffi fidenominano accidemi di eífa. Vedi 
AGGIUNTO . 

Cosí le vefii che un uomo ha fopra sé , ben-
che fofianze reali, nulladimeno, perché ef* 
feniiali non fono, ma awentizic oacceflo» 
rie alia diluí efiflenza , {ono Accidenti. Vedi 
ESSENZA . 

A CCIDENTE Predicahile, Accidens predica-
hile) íi^lice Per oppofizione a cib che é Fro 
prio . Tal é ogni qualita comune ; come la 
bíanchezza, i l calore, l 'erudizione, efirai-
l i ; Vedi QUALITA' . Cosí un uomo pub efie-
re ammalato, o fiar bene; ed un muro pub 
eííerc bianco , o n e t o ; ma iafeiar quegls d'ef-
fere uomo , e queílo d' eífere un muro. Quefti 
fononelíe fcuole chiamati Accidenti Predica-
biü , perché ordinariamente s'efpongono efi 
fpiegano nelia dottrina de'Predicabih . Vedi 
PREDICABÍLE . 

Gli Accidemi predicabill poíTono eífer prefi 
in a í l ra t to , come bíanchezza, erudizione ; 
od in concreto , come bianco , erudito. Vedi 
ASTRATTO, eCONCRETO. 

Se fi prendono in aftratto, come fa Porfi
rio : allora V Accidente édefinito, . come fo
pra, cioé ch'eífer pub prefente, olontano, 
fenxa la difiruzione del fuo foggetto . 

Se fi prendono in concreto : allor VAcciden
te é ordinariamenti: definito dagii Scolaftici, 
per cib che é atfo a predicarfi contingente
mente, di m o l t i , in riguardo alia qualita. 
Coitie T erudizione, che pub eífere probabil-
mente predicara di v o i , d i l u í , &c. 

ACCIDENTE Predicamentale , Accidens pr£' 
dlcamentale , che falo propriamente corrifpon-
de ai!' idea d' Accidente ,- é un modo , o una 
modificazione di qualche foftanza cresta , 
inerentevi, o dipendente da tifa , di manie
ra che fenza di tifa non pub fuíiUtere. Vedi 
MODO . 

In quefio fenfo, 1' Alte i dente é oppofio a 
Softanza. Onde, ficcome la foftanza é defi-
nita , eib che fuífiíle di per fe fteífa , ed il 
fubjlratum degli Accideriti, cosí 1' Accidente fi 
dice eífer queiio , cujus efje eji inefíe ; e percio 
A ri lióte le , che í uol chiamare le íoitanze ícm-
plicemente oy-TK , entita, eíferi; chiama al-
tresi gli Accidemi OVVD; ovfti, entitadí d' enti
ta ; che richiedono qualche foílanza , in cui 
rifiedere , come lor foggetto d' ¡nefione. 

L1 Accidente, aunque, ha un' immediata' 
ed cífenziale dipendenza dalla fuá foftanza , 

si 
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s\ inquanto alia fuá produzione , come per la 
íuacont inuazione, e per U fuoi effetti:^ egli 
é originato o dedotto dalla fuá foftanza , e con-
fervato, o fi fa fuffiftere per eífa^ epuofola-
mente eífere fatto o caufato da cío che altera , 
oaffetta il foggetto. 

Gli Scolaftici, tuttavolta, non voghono 
che glí Accidenti fíeno raeri modi della mate
ria , ma cntitadi realmente diftinte da cíTa; 
ed in alcuni cafi, feparabili da ogni materia . 
M a la noxione át^Xi Accidenti reali, e delle 
qualitadi reali, ora é rigettata. VediQuA-
LITA'. 

Ariftotele ed i Peripatetici fanno nove 
fpezie , o claffi di Accidenti Predicamemali ; 
alcvi l i riftrurgono ín minor numero . Vedi 
PREDICAMENTO, e CATEGORÍA . 

ACCIDENTE ^//o/aío, é un termine adopra-
to neila Teologia , per un Accidente prcdica-
mentaie, che fuffiítc , o pub fu íMere , alme
no per miracolo , c per qualche foprannatura-
l e v i r t u , fcnza (oggttto. 

Ta l i fono gli Accidenti del pane edel vino 
ncU' Eucariítia j e.gr. i l loro colore , i 'odore, 
la figura &:c. che rimangono, dopo che le fo-
fíanze aüe quali appartencvano , fono muta-
te in altre íbí íanze, di carne, edi fangue. 
Vedi EUCARISTÍA, SPEZIE, TRANSUSTAN-
Z Í A Z I O N E , & C . 

Alcuni hanno argomentatocosi: Eííendo 
I ' Eucariñia un Sacramento, cioé un fegno 
vifibile di una grazia inviíibilei é neceííario 
che vi fia qualche cofa in eíío di íenfibile : ora , 
cib effer non pub la foñanza , perocché queíla 
é diftrutta o tranfuftanziata *, faranno dunque 
gli Accidenti. Aggiungafi , che in ogni Con-
verfione o cambiamento , eííer vi dec qual
che cofa della prkniera natura , che rtf i i dopo 
il cambiamento ; altrimenti non fartbbe fe 
non u n a fe m pl i ce fofl i t uzi ofie d' una cofa per 
un a'lrra : perb che -dunque niente rimare 
•dclla foftanza, rimaner debbono gli Acciden
t i . Quindi é , che nel Concilio di Coñan^a 
trovafi condannata per crética la feguente 
^ropofizionc, ch' é la feconda di Vicleffo : 
GH Accidenti del pane non rimangono fenza 
íoggetto nel Sacramento. Sefs. V I H . ) 

IPadri dellaChiefa confermano la fopral-
pataDottr ina: Tra gl ia l tn S.Bafilio, ncl-
la iuaOmiliaó. fopra laCreazione , ofserva, 
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che la luce, o piuttollo lo fplcndore della lu
ce «jy (pco'Tüí v K c t i m p o w í , h una cofa diílin-
ta dal fuo foggetto , ficcome la bianchez-
za da un corpo biasco j e che ell1 efifteva 
nel principio, fenza quedo foggetto; efsen-
do ñata creata quatíro giorni innanzi. 

T u t t i i Cartcíiani combattono la no* 
zione ti Accidenti affolut i ^ e infegnano, che 
T cfsenza della materia confifte nell 'eílcn-
lione; e che ^ \ Accidenti ne fono mere mo-
dificazioni, in niuna manicradiítinte da efsa . 
U n Accidente fenza foggetto , fecondo loro , ¿ 
una contradizione. Vedi CARTESIANISMO. 

Per fpiegare i l dogma dclla Tranfuílanzia-
zione , hanno i Carteíiani per tanto eícogi
ta: o diverfi efpedienti , fenza amitíettere 1' 
ipotefi degli Accidenti affoluti . Alcuni ten-
gono, che le folite impreffioni vengon fatte 
íul fenfo, mercé 1'immediata azione di Dio 
e fenza che niente refti dclla primicra natura. 
A l t n aferivono i l tu í toa l le rnaterie eteroge-
nee, concenute ne'pori del pane &c. che re
dando i inmútate , o non altérate per la tran-
fuítanziazione , producooo le íteífe fenfazio-
n i , che produceva Úpane. 

ACCIDENTE, nel fenfo popolare della vo-
ce, ílgnifíca un efFetto contingente , ovvero 
qualche cofa cafualmente prodotta , e fenza 
prenozione , né deüinaziooe di eíía neil' agen
te , che la produífe . Vedi CASO, FORTU
NA , &c. 

ACCIDENTE , nelT arte araldka , é una 
nota , od un fegno aggimuo , in un' Arme o 
Divifa ; che necelTanamente non le compe
te , ma pub rkenervifi , o tralalt iaríi , fenza 
alterare reíTenziale dell 'Arma. Tali fono le 
Tmminuziom, le dtfferenze, elat intura, o 
al colore^ Vedi IMMINUZIONE, TINTURA, 
<e DIFFERENZA , 

A C C I U G A * nc'capi di commercio &c. 
e un piccoio pefee di mare, ch 'é moho itt 
ufo, e fi mangia falato, per condimento.'o 
faifa . 

* La vote par derívata dallo 'Spagnuoh an
chova ; /' Italiano Lombardo ¿/Ve anchib^ 
•che figntftca ¡o Jiejfo , 

Scaligero deferive Vacciwga , per un pefee 
della fpezie delle arringhe, lungo circa un di
to , che ha i l grugno acuto , ana fpaziofn boc
ea , fenza denti, btnsi con le mafcelle afpre 

e ta-
u S D ^ La Chiefa é quella che infegna la Prefenza del Corpo e del Sangue di 'Cnfto fotta 

• "OT5 Piia dxPTnS 6 dÍ VÍn0, 53 ^ qUeft5 fpeZÍe fien0 accideati aírí)luti 0 a.PPareíUe ' la t'laieí* 
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« tag l i en t í , come una fega * A l t r i le fann' un» 
forte difardella, o di pelarnida : ma con m i -
glior ragione altri voglion che fia una fpezie 
particolare, difFereníiffima dalle altre # Vedi 
PESCE. 

L ^ f m ^ fi prende ne'mefi di Maggio , df 
Giugno , ediLuglio , su ie cofle dellaCata-
iogna , delJa Provenza y &c . nella quale ftagio-
ne, coflanteraente fi porta e corre dallo ítretto 
di Gibiíterra, nel rnare Medi ter ránea . Collins 
dice, che fi trovan puré le acciughe in abbon-
danza verfo le Cofte Occidentali d' Inghilter-
r a , e Galles. C o l L S a l t . a n d . F í s h . p . i o i . 

La pefca fi fa principalmente m tetnpo di 
notte ; quando cfponendofi su la puppa de1 
piccioli navigij pefcherecci unlumej le acciu
ghe v' accorrono d' intorno , e si vengon prefe 
nelle r e t i . Vedi PESCARE , 

Quando la pefca é finita, fi recidcla teOa 
alie acciughe , fe n' efirae i i fiele , con 1' inte
riora ; pofcia mettonfi ne' barili , e fi íalano . 
L'ordinaria maniera di mangiar l'acciughe , é 
2 modo di Infalata, con olio , aceto , &c* 
per lo che prima fi disquanaano , e fi mondano 
delle a íe t te , della coda &c. Poííe al fuoeo , íi 
disfanno in quafi ogni foría di liquore : oppur 
fe ne fauna faifa, tagliuzzandole minute, e 
mcfchiandole con peppe &c» fopra '1 fuoco . 
V . Hought. CclleB. n. 5 50. tora. 2. p.309. 

A C C L A M A Z I O M E * , fl re pito confufo, 
o mormorio d'allegrezza, con che i l Pubblico 
cfprime i ! fu o appiaufo, la fuá fiima , o l 'ap-
provazione di una qualche cofa. 

* Acelamatio , termine Latino , compojlo 
da ad > e clamare, gridare alto, efcla-
mare* 

Leacclamazioni s' ufavano un tempo nelle 
Chiefe, egualmente che ne' Tca t r i ; ed i Ve-
fcovi ed aitri EcclefiaQici m i n i f l r i , veniva-
no eíettí con le acclamazioni del popólo * Ma 
r ufo lor principale é fempre fiato nelle éntra
te folenni de'Principi, e degli Eroi ; nella 
qual occafione fono per lo piü accompagnate 
da buoni augur;, da preghiere, da v o t i , & c . 
Vedi VOTO. 

Ci fon rimafe e tramandate dall'antichita 
diverfe forme d'Acclamazioni; gii Ebrei ufa-
rono di efclamare, Hofanna ; i Greci, Aya-

TL/XV, buona fortuna. I Romani, a'loro 
Principi , Generali &c. eranofoliti gridare: 
D i i te nobií fervem, veflra falus , noftra fa-
lus: " I Dei v i prefervino a noftro proj la 
,» falvezzi; vpü ra , la falvezza noflra, In ta 
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,5 omnia^ per te omnia habemut, Amonine . t r i 
„ v o i , Antonino, e per voi , abbiam noi 
„ ogni cofa. u Lampridioraccontachenell' 
ingreflo di Severo, i l popólo efclamb, 4 ^ 
%& Roma , quia falvus Alexandef. a O Roma, 
„ fiifalva? perocché é falvo Aleííandro. u 
Briífonio, nel fuo Trattato delle Formule, 
amoverá varié maniere d1 acclamazioni , 
úfate dal Senato , dall'Efcrcito, &c. Tra í 
Modcrni , fon foliti gi 'Inglefi di efclama-
re , God fave the king ; Dio falvi i l Re : 
i Francefi Vive le Roy , Viva i l Re , &c . 

A C C L I V E , in Notomia, dicefi un mu-
fcolo, che altrameiite é chiamato Obliquue 
afcendens , Vedi OBLÍQUUS afcendens. 

A C C L I V I T A ' f , la ripidezza, o i l pen
dro d'una linea, o efun piano1 inclinato all ' 
Orizonte, fupputata o confiderata dall' ingiu 
all'insu . Vedi PIANO inclinato* 

* Voce Latina , compojht daaá , e clivus , 
una mpe & c , un pendro, ^d un erta . 

L'afcefa d'un Colle é unAcclivita ; la dl-
fcefa del medefimo é un declivio . Vedi DE
CLIVIO . 

Alcuni Scritton di Fortifícazíone, ufano 
della parola Acclivita , per Scarpa . Vedi 
SeARPA. 

A C C O L A * , in un fenfo genérale, dinota 
un abitante vicino ad un certo luogo . 

*• Parola compofta ^ ad , e colere , abita
re dimorare in un luogo : Accola eo quod 
adveniens terram colat. Quindi alcuni 
mettono i l dijiíntivo carattere ¿¿'Accola 
in queflo / ch* egli venga da altronde : Ac
cola cultor loci in quo non eíl natus; con 
che s1 oppove ¿'accola ^/ / ' Íncola, giujia 
quel verfo í 

Accola non propriam, propriam colit 
íncola terram . 

A C C O L A D E , * voce Francefe, che fi-
gnifica abbracciamento , ed era una cerimo-
nia ufata áulicamente nel conferiré i i Ca-
valierato, 

Viene dal Latino ad , e collum . 
Tal cerimonia confifieva nel gittar che fa-

ceva ií Re le braccia intorno al eolio del gio-
vane cavaliere, e nell'abbracciarlo, in fe-
gnod^micizia. Do^oYAccolade, dandogli i l 
Re un picciolo colpo ful braccio col piatto del
la fpada , i l nuovo Cavaliere d'allora in poi 
cntrava nella profeffione dell' armi. 

A C C O L I T I , o ACOLUTHI, o ACOLY-
THi * , neU'AiTtichita , é termine applicato 

aquel- • 
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5 quc'le peifone , cli «rano ferme e ¡mmohih 
snclle ioro riíoluzioní. 

* Voce greca , AxoKvSo; , mmpojla M I 
a, privativo , <? JÍSXÍU Í̂, via , T?»"^^ > Pcr' 
che t u t m per/tjie nel fuo fsntiere, o <:am-
mino l 

Pcrqueflacagíone, gliStoici venivandet-
t i acolythi, perche ni una cofa poteva fnio-
veré , né alterare 1c ioro rifoluzioni. Vedi 
STOICO. , ^ 

Appreíío gliScritíori ecelefiañici v i l ter
mine Jcolythus é fpezialmente appiicato a 
que' g iovini , che, ne' primitivi tempi, alpi-
xavano al rainiíkro: e per tal fineaccorapa-
gnavano di continuo i Veícovi : la quaie 
alfid u i ra facea che foíTero con quefta deno-
jninazione dií imti . 

Si dicono eziíuíciio Acoliti qisclliche han no 
ricevuto unode^. ordiní minori , e che avean 
perufizio di aliumare le tercie , di portare i 
candelieri, e i l vafe dell' incenfo, di prepa
rare i l v ino , e l'acqua, & c . Vedi ORDI-

I n Roma vi erano tre fpezie ¿i A c o l i t i : 
cioé Palat 'tn't, che aíTiftevano al Pontefice , 
€ lo fervivano \ Staztonarii, che fervi vano 
«elle Chic fe ; e Regionarii, i quali , infierne 
co1 Diaconi , uficiavano in aitre parti delia 
Gkta . VediREGIONARJ, DIACONT, &c . 

A C C O M O D A Z I O N E * , in Filofofia, é 
V applicaziouc d'una cofa ad un'altra per ana
logía . Vedi ANALOGÍA, 

* J^oñ compofla da a á , e commodus . 
I I conofeere una cofa per Acc»modazione, 

£ conofcerla per mezzo dell'idea di una cofa f i -
milarc , a cui quella fi riferifee. 

Una Profczia nelic Scritture, dicefi adera-
pita in piu guife ; propriamente , comequan-
do la cofa predetta fuccede ; c impropriamen
te , o per accomodazione, qaando un evento 
fuccede a qualche luogo, o gente, fimile a 
x:ib che qualche tempo prima fuccedette ad un 
altro. Cosí le parole d ' I fa ia , dettcaquelli 
del fuo proprio tempo, diconfi aderapite in 
coloro che viífcro nel tempo del nolkoSal-
yatore, e lor vengono accomodate : Ipocr i t i , 

di voi profetizzb Ifaia &c. le quali fteífe 
Parole S. Paolo accomoda pofeia agh Ebrei del 
uo temP0 • QúeÜo método di fpicgar la Scrit-

r i Accomodazione y ferve come di chia-
Vu pnr rc,0Slie^ akunedifficolta, in ordinc 
alíe Profezte. Vedt TÍPO , PROFEZIA &c. 

i n multe occaGoni, trovaíi cílere efpedien-
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te. trafportarc , o fpiegare per accomodazione: 
per efempio , la parola librurius ferivano , fí 
pub tradurre, con fenfo accomodatizis , Oam-
patore; elTendo che originariamente ella fi-
gnificaquelli che avean per meílieredi fom-
minirtrarcopie<li l i b r i , avanti la invenzionc 
della ftampa. Vedi LIERARH. 

ACCOMODAZIONE , o Accomodamentc* 
i ufa altresi per dinotare una confenfione, a l 
un accordo araichevole, un componimenta 
tra due parti che contendono . La lite (efem-
pigrazia ) é di ven uta cotanto inviluppata e 
pcrplefsa, che non vi ha fperanza di poternc 
venireacapo, fuorché per mezzo di un Acer-
modamento. Gl i accomodamenti per lo plh 
fanno per via di Compromeffo, e d'arbitrio . 
Vedi COMPROMESSO , e ARBITRIO. 

A C C O M P A G N A M E N T O , é quel che 
accompagna un' al tra cofa, o che le fi ag-
giugne, come cireoílanza , o per maniera 
d'ornato , o per cagion di fimmetria, e f i m i l i . 
Vedi CíRCOSTANZA. 

La MuGca , nelle efecuzioni o compofizio-
ni Dramatiche, dovrebb' eííere un femplicc 
Accompagnamento, GliOrganifti fovente ap-
plicano le parole allcdiverfe canne o voci che 
occaílonalmcnte toccano per accompsgnare 
la parte del foprano ; come i l groífo , o falfo 
bordonc, ú flauto &c. 

Gli accompagnamenti, nell'A raldica, fono 
íuttc quelle cofe che s'applicano intorno alio 
feudo, per ornamento ; come i l cinturone, 
o balteo, i l mantelletto, o faio, i foüegni, o 
le bafi &c. VediScuDO, &c. 

A C C O R D O * , inMufica , é piü comune-
mente detto Concordanza, 

* Accord ¿ voce Fr anee f e , o Italiana , for-
tnata fecondo alen ni dal Latino ad , e cor; 
ma a l t r i , con piü di probabilita , la deri-
vano dalla parola corda , per P unión gra
ta che v i efra due ¡uoni di due cor de col pite 
neir ifteffo tempo, Donde puré alcune con-
fonanze in Mufica fono fiate chiamate te-
trachordo , hexachordo , & c . ciot una 
quarta, una fe ¡i a . Vedi CORDA , TE-
TR ACORDO , &C. 

ACCORDO , in legge, é una confenfíon ver-
bale tra due perlomeno, diretta alia Cxldis-
fazione di un' ingiuria, che uno ha commeífa 
contro d' un altro &c. 1' accordo é per una par
te di daré , per i* altra di accettare una foddisfa» 
zione. Se ció fie ben efeguito, di venta un 
fortevincolood impedimento légale, si che 

noa 
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ftón pofsa efsere inttntata nueva Irte per la 
ftcíía cagione. 

ACCR E T I O * noi dircmmo accrefeimento; 
in Fifica , e Medicina fignifica Taumento d'un 
corpo orgánico, per la giunta , o acceffione 
di nuove par t í . 

* La vece h Latina y compojla da ad , e 
crefeere. 

UAccutio é di duefpezie; Tuna coníiííe 
neir cllerna appofizione di nuova materia i e 
chiamafi in altro modo ,juxtapofuio ; e le pie-
tre^ ofa f f i , igqfciyje conchiglie, fuppon-
gonfi crefeere in quefta maniera. Vedi PIE-
T R A , SASSO , &C. 

L ' altra accretio íi fa per via di qualche ma
teria fluida ricevuta negli opportuni vafi ; é 
gradatamente portata ad attaccarfi , o crefee
re inrorno ai lat idíeffi . N o i la chiamiamo 
con altro termine d*arte, Introfufceptio ; ed a 
queflo modo nutricanfi e fan pro va le piante , 
e gli anirnali. Vedi PIANTA, ANÍMALE, NU-
T R I Z I O N E , VEGETAZIONE . 

ACCRETIO , nelia Lcgge civile , dinota 
T unione od aeceffione d' una cofa vaga o l i 
bera ad un'altra gia oceupata , o di cui s'c gia 
difpoílo, o che ha trovato padrone . Vedi 
ACCESSIONE . 

Un Legato lafciato a due perfonecongiun-
tamente, tam re quam verbii , cade totalmen
te in quelio che fopravive al teftatorc , per 
diriíto d' Accrezione. Vedi ALLUVIONE . 

A C C U B I T O R * , antico miniñro degli 
Imperadori di Coftaníinopoli, i l cui uffizio 
era giacere preffo ail' Imperatore . 

* La vocee latina j clal verbo accumbcrc , 
dormiré, o federe vicino j donde viene 
aecubaeio , c// e lofiato , o la pofitura del 
corpo , allorche fediamo, e nelVijieffo tem-
po pieghiamo indietro la tejía. 

ACCUMULAZIONE*, é l 'a t todiam-
rmííare od accoglitre ed accozzare infierne di-
verfe cofe . 

* Voce Latina, da ad , e cnmulus . 
I LeggiíVí f;tve]lano átirAccumulazione de' 

í l to l i ; ed é quando una períona dimanda o 
pretende ttrre , benefizio , o cofe fimili, in 
vir tu di diverfi t i t o l i , o dint t i di varié fpe-
zle ; e. g. per cagion di raorte, di rifegnazio-
ne , o rinunzia , &c. 

I n un íenfo fimig'i-ínte , leggiamo qualche 
volta la ira fe di trachrntnto accumulativo, e 
t'uol diré , che i l fatto , o delitto non é tradi-

ü i e u t o o maefía k f a , di per sé , ma lo diventa 
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per un accumulazione di circoftanze . Ved! 
RÍBELLÍONE, TRADIMENTO, &C. 

I I Contedi Strafford fucondannato di tra* 
dimeuto accumulativo ; ni uno de' fatti addottl 
controlui , arrivando di per sé ad eflfere ribcl-
lione o tradimento . 15, 614. Car.2. cap. 29. 

ACCUSA * , ovvero ACCUSAZIONE , nel
ia Legge civile , é intentare un' azion crimína
le contro q.íaichecuno, o in no me proprio, 
o in nome del pubbiico. Vedi AZIONE, ed 
INFORMAZIONE . 

* Voce Latina, dtf ad , e caufari, litiga^ 
re ^ trattare* 

Per la Legge Romana , non v ' era Accufa-
tbr pubblico, per Ii delitti pubbhci; ogni pri
vara perfona, o interelTata , o no, neldelit* 
to , poteva aecufare, e perfeguire Taccufato 
fin al gaftigo od all' aflbluzione. 

Ma T accufa di delitti privati non fu mai r i 
cevuta , fe non fe provegnente dalia bocea di 
quelli che v' erano immediatamente intereíía-
t.i • Niuno , per efempio, falvoché i l marito, 
aecufar pofeva la moglie d' adulterio. Vedi 
ADULTERIO . 

Per veri ta, non v'cra propriamenre ^¿r^-
f a , fe non ne'dclitti pubblici; ne'privati cbia-
mavaíl femplicemente Azione, intendere aÜh-
nem, o litem . Vedi AZIONE . 

Catone, 1'uomo piü innocente del fuo fe-
colo, era flato aecufato 42. volte , edakret-
tante aífoíuto . Vedi ASSOLUZIONE . 

Quando 1' aecufato accufa V aecufatore, 
quert'azione é detta Recriminatio ; la qual 
non é ammeíTa, finché Vaecufato fi purghi, 
Vedi RECRIMINAZIONE. 

V i fu un tempo in alcune parti d'Europa i l 
coflume , quando Vaccufa era moho grave , o 
di deciderla col eombattimento, o di far al
meno chzVaccufato fi purgaífe eol giuramen-
to ; i l quale non era tuttavolta ammeffo, fe 
non giuravano infierne con luí alcuni de'fuoí 
v i c i n i , fin a certa numero, ede' fuoi amiei, 
oparenti. Vedi DUELLO, COMBATTIMEN-
TO , GIUR AMENTO , PURO AZIONE , DUODÉ
CIMA manu &c, 

ACCUSATIVO, in gramraatica , é i l 
quarto cafo de'nomi che fi declinano . Vedi 
CASO, e NOME. 

I I fuo ufo, di qui fi pub concepirc : cioé , 
che tutti i verbi, i quali efprimono azioni,che 
pallan dall'agente, come batiere &c. aver 
debbono de' foggetti che ricevan cotefte azio-
n i : imperocebé, fe io batto, devo battere 

qual-
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qualche cofa; dimotloche tal verbo eviden
temente dimanda dopo di sé un nome , che fía 
i'oggettodeir alione efpreíra. Vedi VERBO. 

Quindi , in tutte lelingue, ebehannoca-
í i , i nomi hanno una terminazione, che chia-
inzCí ¿íceufativo : come amo Veum, io amo 
Dio ; Cafar vicit Pompejum , Cefare vinfe 
Pompeo. 

Neir Inglefe, non abbiam niente che di-
fíingua queílo cafo dal Nominativo ( cou 
puré nelV Italiano)^ ma pero che ordinaria
mente collochiam le parole nel lor orchne 
naturale, egli fpicca e fi fcnopre fácilmen
t e ; precedendo fempre al verbo i l Nominati
vo , e feguendo dopo i l verbo VJccufativo : 
Vedi NOMINATIVO, CCASO. 

A C C U S A T O R E . Vedi QUERELANTE . 
A C E F A L O * , cofa che non ha capo. Ve

di CAPO. 
* Voce Greca , compojla da a privativo , e 

Kítpec-Ki?, caput. 
. Plinio ci deferive i Blemmyi, per una Na-

zione acéfala, uomini fenza tefta . Vedi BLEM-
MYJ . I vermi acefali fono frequenti . Vedi 
VERMI . 

ACÉFALO , in fenfo figurato , applicafi fpef-
fe fíate alie perfone che non han duce o capo . 

C o s í , i l nome Acephali fí da frequqntemen-
te a que'Preti, oVefcovi , che fono efentati 
dalla difciplina , e dalla giurisdizione del Ve-
fcovo ordinario, o del Patriarca ^ Vedi ESEN-
ZIONE. PRIVILEGIO, &C. 

Anaílafio i l Bibliotecario, chiama una ta
le efenzione dalla giurisdizione d'un Patriar
ca , autoccphalia . Vedi PATRIARCA , ME
TROPOLITANO , ARCIVESCOVO , &c, 

_ N o i troviamo un gran numero di Canoni, 
di Concilj , di Capitolari di Principi , &c . 
contro i Cherici acefali &c. 

A C E P H A L I , ovvero Acephalitce, occor-
rono frequentemente nella Storia Ecclefiañi-
ca , come denorainazione di diverfe Sette ; 
particolarmente, 

i.0 D i quelli che nell' afFar del Concilio 
¿ .kímo, ncufavanodi feguire oS .C i r i l l o , o 
^lovanni Antiocheno. 
fa 2rK DÍ Certi Eretici deI V-Seco10 della Chie-
ma in V f l ^ H ^ o n o Pietro Mongo ; 
S í i f o ^ F - í 0 ' abbandonarono, dopo che 
rendo Calcedonefe ; ade-

v ^ É ^ Z f ^ errori d,Eutiche-
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di tut t l quelli generalmente che non voleano 
ammettere i l Concilio Calcedonefc . Vedi SE-
VERITI . 

A C E R B O , ACERBUS, é un fapore com-
poQo deU 'agro, con l'aggiunta d' un grado 
d'afprezza, e di aftringente. V e d i S A P O R E . 

Tale é i l fapore o güito de'peri, dell 'uve, 
e di piü altri f r u t t i , innanzi che fien matu-
r i . Vedi FRUTEO , &c. 

I M e d i c i comuncmente h n ¿tVC acerbo un 
fapor intermedio tra i'acido, l'auftero, e l ' 
amaro. Vedi ACIDO , &c . 

Tutte le materie che corrono fotto quefla 
denominazione fono aftringenti . Vedi AS
TRINGENTE . 

A C E R R A , nell 'antichita, fu una fpecle 
d' altare, eretto vicino al letto di una perfona 
difonta, appreflb i Romani ; fopra di cui , 
fuoi amici e farailiari abbruciavano ogni gior1 
no dell' incenfo, fin al giorno delle fue efequie " 
Vedi ALTARE, CFUNERALE. 

A C E T A B U L U M • , nell' antlchita, fu im 
piccioio vafe , od una coppa , in ufo delle 
menfe, dove fi metteano certi condimenti, o 
falfe , fimili a un dipreífo alie noftrc faliere, e 
alie noílre guafiadette d'aceto &c. Vedi VASO. 

* Quindi e , che Jlgricola nel fuoTrattato 
delle mifare Romane lib. i . vuol che quefto 
nome f i a flato formato dalla parola Ace-
tum , fupponendo chefoffe tal vafe princi
palmente deflinato a fervir d1 aceto su le 
tavole. 

ACETABULUM dinota parimenti una mi fu
ra Romana , ufata egualmente per le cofe l i 
quide, che per le fecche, particolarmente in 
Medicina. V e d i M i s u R A . 

L ' Acetabulum conteneva un Cyathuí e 
mezzo , come lo prova Agrícola fopra cita-
to , da due verfi di Fannio *, ilquale parlando 
d e l C y ^ o , dice, che pefa dieci Dramme ; e 
V Oxybaphus ^ o Acetabulum ^ quindici . 

Bis quinqué hunc faciunt drachn]£ , fi 
appenciere tentes . 

Oxybaphus fiet, fi quinqué addantur ad 
i l l a j . 

Bineto , nel fuo Trattato de' pefi e delle 
mifure, premeflb alia fuáTraduzione diPl i -
n io , hchtVAcetábulo d'olio pefi due oncie 
e due ferupoli; V Acetabulum di v ino , due 
oncie, due dramme, un grano, ed un terzo 
di grano; VAcetabulum di miele, tre oncie, 
tre dramme , uno ferupolo , e due filiqwe . 
V e d i C Y A i H u s , COTYLE, 6cc-

F ACE-
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ACETABULUM , ta Anatomía , fignifica 

una profonda cavita ín certi oíli deftinata a 
licevere de' groíTi- capí d' altre oíía , per ef-
fettuare la loro articolazionc. Vedi Tab. Anat, 
(OfleoL) fig. i2- ^ - ^ Vedi puré Osso , 
ARTICOLAZIONE . 

Cosí , la cavita dell' Ifchio , o fia del!' ofíc 
dell'anca che riceve la teíla del!'ofso del 
femore , é cliiamuto Acetabulum, e talvolta 
Cotj/le, o Cotyloides. Vedi I s c m u M , FÉMUR, 
C O T Y L E , & C . 

U Acetabulum é foderato , e incappellato 
attorno attorno di una cart i lágine, i l cui mar
gine circolare é deíto fupsrcilium. Nel fuo fon
do é íituata una groíía ghiandola mucilagino-
fa . Gli Anatomici íi fervono altresl di quefta 
voce i per ílnonimo di Cotyledon . Vedi COTY-
1EDON. 

A C E T A R I A *. Vedi INSALATA. 
* Da aectum, aceto; perche quefto fluido 

cemunemente Jl adopra per acconciar i ' 
Infalata. 

A C E T O , Acetum , é un liquore grato , ací-
xlo , penetrante , pseparato col v i n o , col fi-
dro , colla bira, e con altri liquori j d'un ufo 
confiderabile, si nella medicina} come per 
condimento. Vedi ACETUM. 

11 v i n o , ed altri liquori vinofi dicefi che 
acquiñano una grata acerbezza , cioé che di-
ventano aceto, per ¡'eíaitaiTi deMoro fali mer-
cé i l foleggiamento, o d1 altra guifa ; e coli' 
indebolire e deprimere i loro folf i , &c. A l 
t r i aferivono la mutazione de' liquori vinofi ín 
aceto alia macinazione , od alT aguzzarnento 
delle loro particelle longitudinali, col qual 
mtzzo diventano piu acute e pungenti. 

11 método di fare i'accto é flato per lungo 
tempo un fecreto tra coloro, che i'han per 
mefliere; iqua l i , dicefi che fi obblighino v i -
cendevolmente l'un l'altro con giuramento, 
di non pakfarlo; ma checché fia di cib , noi 
íie troviamo dell'approvate deferizioni e de' 
metodi ficuri ntWzTranfazioni Filofoficke > e 
i n alcuni Scritti moderni. 

Método di fare Paceto di Sidro. Devefi pri-
micramente travafare i l S/dro ( ed i l piu or
dinario íerve a tal uopo) límpido e chiaro in 
un altrovafe, e vi íi dee aggiugnerequantita 
del modo, o della vinaccia de'pomi: tutto i l 
mifeuglio poi s'ha da porre al Solé , fe v i é i l 
cómodo; e in una fettimana , o innove gior-
ni , íi pub eflrarnelo . Vedi SIDRO . 

Método d i Jare r aceto di bira . Préndete 
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d'una mezzana ragione di bira, poco piti o 
poco meno luppolata; nella quale, gia ben 
bollita , e defecata, raettete un poco di v i 
naccia, ode'fiocini e rafpi, che firiferbano 
a tal fine ; mefcolate i l tutto infierne in un t i -
naccio ; quindi lafeiando pofare c gire al fon
do la feccia , ed i rafpi , traetene la parte l i 
quida, verfatela in unbarile, e ponetela al 
Solé p iuf i t to ; coprendo folo conuntegolo, 
o con un pezzo di pietra di lavagna il cocchiu-
me ; e a capo di trenta o quaranta g io rn i , di
ventera un buon aceto, e potra íervire cosí 
bene che l'aceto fatto dal v ino , fe fara ben ca
lato, raffinato, e difefo dalla muífa. Ovve-
ro íi fara nella feguente maniera: Ad ogni 
brocea d' acqua di fontana, aggiungi tre lire 
d'uve di Malaga , e poni i l tuteo inunagiar-
ra di térra, e pórtala dove la poffa colpire i l 
Solé piíTcaldo da Maggio fino aS. Michcle \ 
quindi calcando e preraendo i l tutto ben bene, 
vería i i liquore in un vafe fortlílimo cerchiato 
di ferro, per impediré che non crepi: i l l i 
quore apparirk denfo, e torbido o fecciofo, 
íubitoche fara fpremuto; raa fi raffinera nel 
vale , e divenrera chiaro come vino . La-
feifi cosí fenza toccarlo per lo fpazio di tre 
raefi , avanti di verfarne , e diventera un ace
to eccel lente. 

Per fare aceto di vino . Se i l liquor v i 
no fo di qualunque forte , fi mefehi collefue 
proprie feci, co' fiori, o col fermento , e col 
fuo tártaro ridotto prima in polvere ; ovvero 
co' ra m poli i , o rafpolli acidi ed aulteri del vc-
getabile , donde fi é avuto i l vino , che riten-
gono una buona porzione di tártaro , e fe tut-
taquefta miflura fi tenga fpeffo agitata in un 
vafe , o barile , che fia flato una volta pieno 
¿¡"aceto, efícollochi in un luogo aflai caldo 
pieno de'vapori del medefinio aceto , coral ace
ra a fermentare di nuovo , a concepir calore, 
a di venir pergradi acerbo, e poco dopo a con-
vertirfi in aceto . 

I foggetti remoti della ferraentazione ace-
to ía , íbno gli fleííi che quelü della ferraenta
zione vinofa; ma i íuoi foggetti immedia í i , 
fono tutíe le fpezie de'fughi vegetabili l dopo 
che hanno una volta foflenuta quelia ferraen
tazione, che li nduce in vino : imperocché 
é aífolutamente impoffibile fare ¿ ímodimo
flo , cioé del fugo crudo de'grappoli d' uva , o 
d'akre frutta matute , fenza i l previo ammini-
colo della ferraentazione vinofa. 

Gl ' idonei ferraenti per quefta operazlone ? 
con 
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con che preparafi V aceto, fono, i.0 Le feci di 
tutt i i vini acidi. 2.0 Le depofizioni del! aceto 
medefimo. 5.0 I I tártaro polverixzato; fpe-
ziaimente quello del vino del Reno, o i l fuo 
cremore, ocriflallo. 4.0 V a c e t o s o . 5.0 
Un vafe, o barile di legno ben bagnato con 
aceto, oppure un altro, che abbia per longo 
tempo contenuto deíT aceto . 6.° I I vino , 
che fia piu volte flato mefeoíato colle fue feci • 
7.0 I tralci delle vi ti r e i rafpolii deH'uve, 
deir uva paíTa, delle cerafe, od altri vege-
tabiü di un fapore acido aufiero. 8.° 11 Lie-
vito del fornaio , dopocheéfatto acido. 9.0 
Ogni fatta di fertnenti, compoíli de'gia raen-
zionati . 

U1 aceto non ¿ produzion delía natura, mac 
fartura delT arte : imperocchc i 1 fugo d'agre-
íla , i fughi di liraone, di cedro, efimiii al
tr i acidi nat ivi , impropriamente fi dice che 
fíeno aceti naturj l i , perché , quando fon di-
í i i l la t i , non fcmminiflrano fe non acqua vap-
pida : laddove non é la proprieta dcll' aceto , 
daré per diftillazione uno fpirito acido . 

Método di fare ACETO in Francia. I Fran-
cefi fi fervono d̂  un método di fare aceto, dif-
í'erente da' fopra defcritti.Egííno prendono due 
grandi botti di quercia, quaníó piu grandi tan
to migl ior i , a per te nelle fommita \ in ciafeuna 
delle quali mettono un graticcio di legno^ un 
pfede lontano dal fondo ; fopra quefti graticci, 
primieramente pongonode' t ralci , o rampol-
l i d i v i t i j e poícia i rampolli de'rami, fenza i 
grappoü, o gli acinidell'uva , finché tutto i l 
mucchio giunga un piede lontano dalla bocea 
od eílreraua delle dette bott i : quindi n' em-
piono una di vino fino alia cima , ed empiono 
per meta l 'altra; eco! liquore attinto dalla 
botte plena , empiono quella ch'era piena per 
meta; ognigiorno ripetendo rifteíía opera-
zione, c veríando il liquore da una botte nell' 
«hra ; cosí che ciafeuna di efie botti é piena , 
e meizo piena alternativamente. 

Q.uando quefto, fi é continuato a fare per due 
o t̂ e giorni, forge un grado di calore neíla 
^ t t echca l lo raé lo lp i l ^a per meta, ecrefee 
11 calore medefimo^ per Jiverfi gfeirní fucceíTi-
I S o t u ^ t a P P a Í a - c k a f i ^ , e nCÍr • i i - 7t lc,cl'-^ie in queítisiorni e piena: 

¡'.iiquordellaqua!e refla femorc freddo • e fu-
DI.O ene ceíTaü Cai0l.e nellab0tte raezzopie-
na, l .^ma e prepavatü. a quaiei Hel|aaa. 

ly C0lTÍP15 «i:fare in 14. o 1 =¡.giorni ; ma 
w i l invernó, la fermenta.ionc piocedc mol-
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to piu lentamente : cosí che fono coíh-etti di 
accelcrarla con del caldo artifiziale,, o coll' 
ufo de'fornelii. 

Quando i l tempo é oltre mifura caldo , i i 
liquore fi ha da verfare dal vafe pieno nell' al
tro duevoltc i lg iorno: al tr imenti , firifcal-
derebbe foverchio, e la fermentazione diver-
rebbetroppofortej onde le parti fpiritofe fe 
ne volerebbon v ia , e lafcerebbono un vino 
vappido, in vece di aceto. 

La botte che é piena, deve fempre lafeiaríí 
aperta fui colmo, ma la bocea deli'aitra deb-
bechiuderfí con un coperchio di legno , afíine 
di meglio tener g iu , e fíflare lo fpirito nel cor-
podel liquore : imperocché altrimenti fareb-
be facile che fe ne volaífe via nel calore della 
fermentazione . La botte che é fol la meta 
piena , é verifimile che fi rifcaldi piu tofio 
che Faltra, perché ella contiene molió mag-
gior quantita de'tralci, e de'rafpolii , che 
quella , a proporzione del liquore, fopra'l qua-
le alzandoíi la maífa ad un' altezza confidera-
bile , concepifee calore maggiormente, e si 
lo tramanda ai vino che c d i l b t t o . 

ACETO d?Antimonio i é uno fpirito acido t 
cavato per diftillazione, dalla Marche-fita dr 
antimonio. Vedi ANTIMONIO. 

I I fuo ufo vien .coramendato nelle febbri 
continué e maligne, Gli Spezialihanno pari-
menti una fpezie aceto teriacale , acetum 
theriacale, faíto della Teriaca Véneta , di ge-
rita nell'/rcr/o di vino. Vedi ACETUM, 

ACETOSO , cib che ha rekzione all» 
aceto. Vedi ACETO, e ACETUM » Diciamo» 
gwiio acetofo y qualita acetofe &e. I I v ino , e 
tut t i i iiquori vinofi , fi fan diventare acetofi r 
con rifvcgüare i loro f a l i , e temperare, o d i -
rninuire e fpegnere i loro foífi , Vedi VINO, 
e VINOSO , 

I C h i m i c i danno la preparazione di diveríi 
Acético fia di VicMoñ Acetofi. Ved; ACETÜM. 

A C E T U M * , in Medicina &.c. Aceto . 
Vedine le proprieta, gli ufi , e la preparazione 
fotto rarticolo ACETO . 

* Voce Latina, formata da acere , ejfer 
agrá o brujeo. Vedi ACIDO. 

V i ha diverfi Medicamenti nell'officine > 
de'quaÜ queílo liquore é la bafe, come 

ACETUM Defiillatum , aceto diiíillato ; 
particolarmente fi ufa in altre preparazio-
ni , per d i fe iogl ie ree precipitare . Vedi 
D l S T I L L A Z l O N E , D l S S O L U Z I O N E , PPv.ECl» 
PITAZIONE * 

F a Spiri' 
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Spiritus ACETI i fpirito d1 aceto, fifa con 

ammollare la limatura di rame nell'aceto di-
flülato ; pofcia fvaporandolo , fintanto che 
non poffano piu fentiríi i vapori dell'aceto; 
deffi la faturazionc , e T evaporazione repli
care di nuovo, finché i l metallo fía faziato; 
lo cht dÜliÜandofi in appreífo, nepaflafuori 
lo ffirito . Le fue qualita e i fuoi'ufi fono 
a un di prcíra gli íleííi chequelli equelle dell' 
aceto diíHllato ; un poco piu validi nondi-
msno . 

ACETUM Rofatum, aceto di rofe , fatto 
dicefpi, o bottoni dirofa, infuíi nell'aceto 
per quaranta o cinquanía giorni ; pofcia le 
rofe fi fp remo no fuori , e li ritiene Faceto. 
Egli é principalmente ufato per maniera d' 
cmbrocazione, su la t eña , e fulle temple, 
nei dolor di capo. 

Nel l ' iñeífa guifa fannoíl VAcetumfambuci-
num , T aceto di famhuco ; V Acetum Antho-
fatum , aceto di fíori di rofmarino ; V Acetum 
fctlliticum , 1' aceto di fquilla , o cipolla ma
rina Scc. 

Le oííicine farmaceutiche delia Germania 
ftbbondano di aceti medicati ; particolarmen-
teinufo contro 1c malattiepeílilenziali j ma 
ira noi hanno poco oniun ufo . 

I lCoüeg io ne ritiene alcuni, come VAce
tum Thsriacals Norimbergenfe y ma non viene 
mai ordinato.. 

ACETUM alcalízatum , fi fa d'aceto diílilla-
to , con 1'aggiunta di qualche fale alcalino, 
ovola t i le . Vedi ALCALI. 

ACETXJM Philofopborum, una fpezie di l i -
quore agro o acerbo r che íi fa con difcioglie-
re un poco di butiro d' antimonio in una gran
de quaníita d' acqua. 

A C H A N E , Ay^avn, mifura antlcaPerfia-
na, di formento , che conteneva quaranta-
einque medimni a t t ic i . Arbmhn. Diff. p.. 104. 

A C H E R N E R , o A C H A R N É R , nell' 
Aftronomia, é una fíella del la prima gran-
dezza nell'eftremita raeridionale del áume 
Eridano . Vedi la fuá longitudine, latitudine , 
&c . fotto i ' Articolo ER IDA ÑUS . 

A C H I L L E I S , o ACHÍLLEIDE , poema r i -
nomato diStazio, nei quale ei fi propofe d' 
efporre l'intera v i ta , ele azioni di Achille. 
Vedi POEMA . 

Non contiene, fe non la di lui fanciullez-
xa perché i l poeta é Üato forprefo dalia mor-
í e , si che non é proceduto piu innanzi. L ' 
Achí lleide é di genere épico, od eroico 3 ma 
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fommamente difettofa nella planta , o fia 
favola. Vedi FAVOLA. 

E' un punto dibattuto tra i C r i t i c i , fe tutta 
la vita d'un Eroe , e.gr. d 'Achilie, fiamate-
ria o foggetto proprio di un Poema épico. 
Vedi EROE , EPICO, ed EROICO. 

A C H I L L E S , nome dato dalle Scuole al 
principale argomento, che ciafeuna fetta de' 
Filofofanti adduce in prova del fue fiftema. 
Vedi SETTA, SISTEMA &C. 

In quefto fenfo diciamo, queíT é i l fuo 
Achille) cioé la fuá gran prova; alludendo 
alia forza, ed all' importanza ü'Achille tra 
i Greci. 

V argomento di Zenone contro i l M o t o , 
é particolarmente denorainato Achille. Co-
tefto Filofofo facea un paragone tra la ve-
locitad'^£-^7/ff, e la lentezza o tardita d'una 
teíluggine ; donde argomentava , che un mo-
bile tardo, i l quale precede a un veloce di 
una quanto picciola diitanza fí voglia , non 
farebbe oltrepaiTato nei corfo da queüo fe-
condo. Vedi MOTO. 

Gli antichi Boíanici diedero 11 nome di 
Achillea a diverfe piante; una delle quali di-
cefi che fia la fteífa che ¡a noíira millefoglio ; 
e piglib ella nome da ^ ¿ / / / i ? , il quale eífenclo 
ñato difcepolo di Chirone , la porto primo in 
ufo per la cura dellc ferite e dclle piaghe . 

Ten diñe d'ACHILLE, C horda Aclnllis , é 
un tendine grande , formato mercé V unione 
de' tendini de i quattro mufeoji eflenfori del 
piede . Vedi TENDINE, e PIEDE. 

E' cosí detto, perché la fatal ferita , on
de é fama che fuíle colpito Achille > é ñata 
appunto data nella tal parte del piede. 

A C H O R , in Medicina, é la terza fpezie, 
o i l terzo grado della tigna , o fia crofta mor
be fa che fi fa ful capo. Vedi TIGNA. 

Achor é puré una forte di picciola , e difeor-
rente ulcera su la faccia, e su la teda, che 
principalmente viene a' bambini, quando fo
no alia mammella; percui, la pelle fi rom
pe in quantita di piccole foíTerelle, dalle qua
l i efee un umor vifeido. 

ACRONICO, in aílronomia . Védil 'Ar
ticolo ACRONYCO. 

ACÍDITA', ACIDITAS , quclla qualid 
che coüituifce , o denomina acido un corpo ; 
o quella fenfazione di acredine ed acerbez-
za , ch' eccitano gli acidi ful guflo. Vedi 
ACIDO , QUALÍTAV ,, GUSTO. 

Un poco di vitriolo lafeia una grata Acidi-
ú 
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^ neü 'acqua . L ' aceto ed il^fugo cl'agreaa 
hanno difftrenti forte á'actditdí. 

I I predominio delle acidita nel corpo, ed 
«I loro cattivo effetto, ncl coagulare il íangue, 
&c. é impedito e repreííb o colla ripullione 
e mortificazíone di elle col mezzo de' fali Hm-
vioíi ed urinofi ; o invaginandole ed aílor-
bendole con de1 corpi alcaiici. Cosí i ! mimo 
diftrugge Vaciduh dello ípirito d'aceto ; i l 
lapis calaminaris, 

quella del faí marino, &c. 
Vedi ASSORBENTE &c. 

ACIDO, ACÍDUM , qualunquecofa , che 
tocca la lingua confeti (o di agrezza,ed! alpru-
rae. Vedi GUSTO, SAPORE. 

Gli A c i d i , dividoníi ordinariamente in 
Maniíejii , e Dubbioft. 

GHAcror manifefii, fono i gia poc'anzi 
defíniíi, che imprimono la idea feníibilmente. 
Ta l i fono l'accto , ed i i fu o fpirito j i fughi de' 
cedri, de'melangoli , de ' l imoni , edelTuva 
fpina; lo fpirito di ni t ro, lo fpirito d'allume , 
lo fpirito di vetriuolo, lo fpirito di folfo per 
campanam , lo fpirito di fal marino, &c. 
Vedi ACETO , NITRO , VETRIUOLO , ALLU-
ME , SOLFO, &C. 

Gli ACIDI dtibbtofi, o Latentt fonoquelli 
che non hanno in sé tanto della natura dell' 
acido) che ne diano contrafegni feníibili al 
gufto; ma convengono cogli ^C/Í¿/manifeíii 
in alcune altre proprieta , le quaii bafiano per 
riferirgli all' iílefía claífe . Quindi appare, che 
vi fono certi caratteri di acidita piu generali, 
che quello detgufto o fapor acre ; quantunque 
tal faporc fia principalmente confiderato nel-
la denotninazione. 

l \ grande e genérale criterio adunque de-
gViAcidíy fié, ch'eglino fanno unaefFerve-
fcenza gagüarda, allorché fi mefehiano con 
un'altra forta di corpi, che fi chiamano alca-
l i d . Vedi EFFERVESCENZA . 

Noní ideeperb univerfalmente far cafo di 
quefla fola proprieta, per determinare fe un 
corpo fía tíür/Wi? , fenza aggiungervi la confide-
razione de! güilo , e de' cambiamenti di colo
re producibile per effo in altri corpi . Per di-
üi"guere gli Acidi dubbiofi dagli Alcali , fi 
'nelchino con una tintura di viole 5 fe la ían-
oK ^Ve!;tar roíra v mettanfi nella fchiera de-
ALCAL ' fe Vercle5 tra Bli alealiini • Vedi 

G\\ Acidi fono tutt l della claífe de'fali ; e 
n-e compongonounaí. .e ^n\z0\^Q chia-
mata S a h A c ^ , Vedi SALE. 
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Trovaíi ebe I Sali Acidi fono tuttl volatil í , 

con che fi diftinguono dal re fio de'fali, i quali 
ofonofiffi , o almeno hanno un fapore urino-
fo, in vece d' un fapore acido . Vedi VOLATI-
LE , Fisso , URINOSO. 

Alcuni recenti Filofofi chimici hanno gi^ 
refo molto probabile, che VAcido fia la parte 
falina, o'l principio in tutt i i fali . £ ' loconf í -
derano come unafoítanza fottile, penetran
te , e diíFufa per le diverfe parti del globo , che 
fecondo le difieren ti materie , che accade che 
con eífa fi umfeano, produce diverfe fpezie di 
corpi ; s'ella incontra un olio foffile , lo con
verte in folfo; fe vien ricevuía nél lapis calca-
r i u í , fi coagula con effo, c diventa allume; 
col ferro , paífa in vetriuolo verde ; col rame, 
in vetriuolo turchino, &c. 

D i quefia opinione é il Sig. Ifaac Neuton . 
„ Nel difcomporre i l folfo , dic' cgli , noi 
„ otteniarao un fale acido, dell1 iíleíía natura 
„ che T olio di folfo per campanam: lo qua! 

medefimo acido abbondando nelle vifeere 
„ della térra, s'unifce qualche volta con la 
.,, t é r ra , e si fa T allume ; qualche volta col-
„ la térra e col metallo, e fa i l vetriuolo; 

e talor con la térra e col bitume , e si com-
pone il folfo . 
In fatti tut t i i noftrí fali nativi , benchá 

fenza alcuna mi fiara dail' arte , trovanfi non-
dimeno efl̂ ere veré misture ; e la loro compo-
fizione , e decompofizione fácilmente vieti 
fatta . ,, Tanti quanti fono, ridur fi poflbno 

tu t t i , fecondo i l Sig. Homberg, a íre fpe-
zie, cioé al Sal-nitro, al Sal marino, ed 
a lv i t r iuolo ; ciafeunode'quali ha le fuedi-
verfe fpezie . Dalle eombinazioni di queftí 
con differenti materie oleofe, fono prodotti 

„ tu t t i gli altri fali . Dalle analifi, cheab-
„ biam faite di eíl i , appaiono tut t i eifer com-
„ pofti di una parte aquea, d'una terreftre, 

d' una fulfurea , e d' una parte acida ; ma 
„ 1' acido tenghiam che fia il puro fale: qus-

fio fa il noftro principio falino chimico, la 
„ común bafe di tutt i i fa l i ; e che anteceden-
„ temente alia fuá determinazione in qualche 
„.fpezie particolare, feorgefi e í fereunama-
„ teria fimilare , uniforme, benchénonmai 
„ trovatafi fola , ma fe more accompagnata 
„ da una od altra , miftura fulfurea ; che 
„ lo determina a qualcuna delle íre forte 
„ di fali fofíili, fopra mentovati Vedi 
PRINCIPIO . 

V Acido, accompagnato col fuo folfo de-
ter-
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terminante, non ci divien mai fenfibile , fal-
vo che quando é alloggiato o naturalmente i t i 
qualche materia t.crre.ftre, o artificialmente 
in una materia aquea. Nel primo cafo, egli 
apparc fotto la forma d'un fale criüallizzato; 
come i l íalni tro, i l íal marino &c. nel fe-
coouu , appar nella forma d'uno fpirito asi*. 
do y che fecundo la determinazione del fol-
fo che lo accompagna, é o fpirito di n i t r o , 
o fpirito di fale , o fpirito di veír iuolo. 

Queilo che qul li dice de i tre femplici fali 
foílili, pub egualmente applicarfi a tutti i 
fali compolti de'vegetabili, e degli animali , 
coa queíla difl&renza,, che g!i ultimi hatino 
fempre una piu ampia dofe di materia terre-
fíre^ che i femplici, quando appaiono nella. 
forma d' un tale concreto ; ed una maggior do-
fe di materia acquca, quando han la forma di 
uno Spirita acido.. 

E di qul li puo render ragione cli due impor
tan ti fcnümcni: i.0 Che gli fpiriti Acidi de' 
fali animali, fono fempre piu deboli , e raen 
penetranti, ficcome anco pía feggieri nel pefo 
chequelli de'fali foíTili. 2 .0 Che dopo una 
gagliarda diüillazione, lafciano una quanrita 
piu grande di materia terreftre dietro di sé ,, 
ehe non fanno i foíTili* 

I I faíe naturalmente contenuto nelle Pian
te , pub effere coníiderato come una mi-ÍTura 
di térra , o l i o , un pó' di acqua, e di fale aci
do : queíl' ultimo ingicdiente venendo fepara-
to dalla planta con un fuoco gagliardo founta 
ed efee in un fal novello, che talor ritiene un 
fapor .-rf/Vío, come nel tártaro di vino ; talor é 
amaro , come nella China china , e talor 
quafi iníipido, come nella Salvia . QueíT l 
chiamato dal Sig.Homberg i l fale efjenziale 
dtüa planta 5 che, con una doice diítillazio-
nc, fi rifolve in acqua infipida , inua l iquor 
acido y e in un liquor fétido rubicondo, che 
contiene parte del fale acido, e parte dell' olio 
fétido del ¡a planta: della combinazione de' 
quali é compoíla una fpezie particolare di fal 
fétido, che odora d'orina , chiamato i l fa l 
volatíle .y o fal volatile álcali ácUa. piantz : ed 
i l caput mortuum che reíla , eífendo ridotto 
in ceneri, é feparato per mezzo dellaliííi-
viazione in una parte di fale álcali fiflTo e in 
un'altra di térra iníipida alcalina. Agglugni 
che i l fale eífenziale fempre fi diífolve intiera-
raente in acqua, eziandio la parte terreílre 
con eílb unita . Ma fe i l fale mcdeíimo ven
ga fpogliato , per mezzo del fuoco, d'una 
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gran parte del fuo acido, la parte terreflre norr 
íi diííolvera totalmente, ma troverafTi nel 
fondo un fedimento di térra infipida, indif-
folubile neir acqua ; al quale fe fi aggiungera 
uno fpirito ¿rc/íio, diventera, allora fcioglibile 
affatto nell'acqua ; dal che íi pub manifeña-
mente conchiudere,, che l'altra parte delle ce
ner i , prima difciolta nell'acqua, e che dopo 
l'evaporazione appare nella forma di un fal 
liíTiviaie fiifo, fu difciolta folamente invir t í i 
dell' acido , che v i íi conteneva ; ovvero 
perché ritenuto avea abbaílanza acido, per 
eífettuare la diífoluzione. 

In oltre quando la térra della planta, fatu-
rata del fuo acido, diventa un fale criftalliz-
zato, non vi fi pub introdurre niente piu del 
medeíimo acido doveché i l fale liíliviofo 
tratto dalle ceneri, non fi criftallizza, ma an
cora ávidamente s' imbeve degli fpiriti acidi, 

Quindi probabilmente dedur fi pub che i l 
fale Hílivioío, ofiíío álcali , al tro non é che 
la ierra della pianta, la quale, non olíante la 
violenza del fuoco, ha ritenuto una piccola 
porzione del fuo fale acido, fufficiente per dif-
folverla nell' acqua ; riferbando tuttavia un 
baftevol numero di nicchietti , o pori , da al-
loggiarvi i l primo acido che fi preíen'ti, in luo-
go di qudlo che fe n' é cacciato fuora col fuo
co . E ficcome i l nome álcali fi da folamente 
ad un fale,, acagione ch'egli imbeve e ritie
ne un f̂/Wí? che fe gli preíenta, per produrre 
mi fale criftaliizzato , i fali liíílviofi delle 
piante eííer ponno detti pih o meno alcalini 
fecondo che afi'oibiicono piu o meno del l '^a-
¿0/ ovvero, lo che coincide alia fteíTacofa,, 
fecondo che contengono p iu , o piu poche cavi-
ta , da empirfi ó? acidi. 

Un Alca l i , dopo di efiere plenamente fatu-
ratodi una fortad'^'¿/ÍI , tuttavia ammettera 
qualche volta, e ritsna parte d'unaltro aci-
do,. Cib principalmente s'oncrva , dove é fla
to prima ricevuto un acido vegetabile , edo-
poi s'é prefentato un acido foífile. E pare che 
quindi provenga, che IV/Wo vegetabile aven-
do fofienuto un maggior grado di fermenta-
zione nel corpo della pianta, é diventato ra
ro e pervio, rifpetto alie piu folide e piu pe-
fanti particelle áúVacido minerale , in cui per-
cib s' apre la ílrada . 

Lofteflo fempre addiviene, quando un crch 
¿/o appar álcali in riguaruo ad vmúixo acido'•, 
cioé , quando di due fpiriti acidi, uno de'qua-
11 ha una mi llura di qualche álcal i , i l piu faro 

del i 
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áellí due eíTendon impoííeffato del pori dell' 
álcali , é compreffo dall' altro acido pm denío . 
Appunto come un gomiíolo, quaato pieno 
íi voglia, di cottone, ammetrera buon nu
mero di aghi, o chiovi ¡ti sé . 

Ora i fali unnofi fono álcali , egualmen-
te ene i liíiiviüíi; c ioé , ávidamente irnbe^ 
vono gli acidi, H ritengono, e infierne con 
•effi compongonode'fali che fi cnftaihzzano. 
Ma la loro volatilita fembra che faccia raam-
fefio, non effer eglino, come i pr imi , una 
comDoí iz icne di mera materia tcrreOre, con 
un poco ¿'acido , a cagion <he Ja mera térra 
non pub mai diventar volatile per tale miítu-
ra. Purefrha gran ragionedi penfare, che la 
lor comoofizione non lia , fe non di una par
te del la 'ftdía materia , che avrcbbe prodotto 
31 fale liffiviofo, intimamente mefehiata con 
moho del fétido olio della planta, e che l'olio é 
la fola cagione della volatilitk di quefti fa l i . 

I i Síg. Homberg nel fuo Saggio del Sale 
principio , fa tre claffi di fali acidi corri-

• fpondenti alie tre fpezia di folfi , co'quali gl i 
Ác'uli primiíivi poífono combinarfi. 

La prima claife confifle in quelli , che con-
tengono un folfb anímale o vegetabile, che 
fono a un dipreífo la OelTa cofa . A queíla claf-
fe appartengono tutt i gli Acidi diftillati delle 
piante, de ' f rut t i , de' legm&c. che neceífa-
tiamente ritengono parte delf olio della plan
ta , ch'é i l loro zoIfo. A queíla cialTe puré ap-
partiene lo fpirito di ni t ro , come foftanza pro-
cacciata dagli eferementi degli animali &c . 

La feconda claife é di quelli. che contengono 
un folfo bituminofo. T a l i fono i l vetriuolo , 
i l folfocomune , e l'aiiume, che tutti procac-
cianfi da una pietra minerale , in cui i l biturne 
é 1' ingrediente che prevale. 

La terza é di quelli che contengono un fol
fo minerale piü fíffo, avvicinantefi alia na
tura del metallico. Ta i i fono gli ^"c/'J/ tratti 
da i fali marini, e dai fal gemma ; g l i u l t im i 
de'quaü principalmente fi trovano ne'luoghi 
vicini alie miniere di metalli \ ed i primi ve-
íuimilmente provengono dagli fccgli , o dal-
ie vene¿i fal-gemma , che feorrono nel mare, 
ed ivi cUfciolgonfi. 
1 1 fa,ca natura peculiarc , e dalle proprieta 
• ? Í0f ^ c.osi accompagna le diverfe fpe-

?ie ,e i^"1 acidi ? render fi dee ragione de' 
ioro differenti fenomeni ed effetti. Vedi FAr-
ticoio SALE. 

Gli acidi degli a n i ^ i j fono fenza dubbio 
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principalmente dirivatídalle piante, nel cor-
fo ordinario di alimento e di nutrizione; e 
quei delle piante viceverfa dagli acidi dcgli 
animali. Cosí che parrebbe che noncifoíFe 
fe non un'originaledeir^/W/V^ : le diveríitadi 
nafeono da quello che fuccede ad efíi nel paíía^ 
re per i i corpi organizzati delle piante , e de
gli animali. Q u i n d i é , che le piante, e g l i 
animali fpezialmente, danno un fale álcali 
volatiliffimo ; laddove , i fali de'minerali 
trovanfi affieme acidi ^ e infierne molto piu. 
fiííi econcreti; benche in ambi i cafi fia la 
fleffa materia, fotto differenti forme aífunte . 

Per lo che, i l Lemery juniore deduce, che 
ficcome gli animali fi nutrifeonodellepiante, 
e reciprocamente , nell' efempio del falnitro, 
&c. le piante prendono i l loro alimento dagli 
animali, t n quanto che la loro vegetazions 
viene promoífa ed ajutata eolio flabbio; fue-
cede, che quello ch'era falnitro reale nelle 
piante, divenía un fale nittofo ammoniaco ne-
gli animali, e viceverfa, I I medefimo Auto-
re rende ragione di queíla doppia metamor-
fofi , con fupporre che i l principio nitrofo r i -
mane Fifteífo in ambedue i cafi , einambe-
due i cafi c attaccato alia fiefia matrice , con 
queíla fola diíferenza , che la matrice divenía 
piu terreílre nelle piante, e con talmezzo, 
fííTa ; e negli animali, perde le fue parti ter-
re í l r i , e ne aífume del! alíre oliofe, che la 
xendono volati le. 

In quanto alia maniera , onde gl i Acidi ado-
perano fopra g l i álcali al gran numero di pie-
cale bollicelle , prodotte nel tempe della loro azio' 
ne, ed al calore che ne proviene ; fpiegafi tut-
to queílo dal Sig. Hombergio cos í : La ma
teria della luce, ch' egli fuppone eífere i l prin
cipio chimico, detto folfo, ad oceupare tutta 
1' arapiezza dell' univerfo, é tenuía in un mo-
vimento perpetuo da' continui impulfi , che i l 
Solé e le ílelle fiíTe gli danno: raa accadendo, 
che queílo movimento in alcune occafioni íi 
a l l t n t i , pub di nuovo rifarcirfi , ed aumen-
tarfi coll' agproffimamento della fiamma , che 
queílo Autore fuppone eífere la fola, materia 
capace di dar moto alia luce . Queílo moto 
della luce non pub procederé, fenza continua
mente urtare con tro i corpi fo l id i , e fenza 
eziandio paífare per tutti i porofí , ch' egli 
incontra procedendo . Vedi SOLFO , e FCJOCO. 

Suppongafi ora, che ^ . i Acidi fieno corpi 
piccioli , fo l id i , aguzzi , nuotanti liberamcn-
te in un fluido acqueo, e tenuti in continuo 

moto 
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moto da npetuti impulfi ¿ella materia clella 
luce ; e che gli álcali , fieno corpi^ fpongiofi, 
i pori de'quali fono gia ñatí empiuti colle pun
te d e g l i ¿ « d ¿ , e che tuítavia ne ritengono le 
mor íu re , i tagl i , o le impreííioni, efonoat-
t i nati e difpofti a rieevere punte fimili, quan-
do fon cacciate dentro di effi. E*-poifaciIe 
concepire, che fe alcuni di cotefti álcali po-
roíi ondeggiano nell'iíkffo liquore, in cui gli 
Acidi fo l id i ; quefli u l t i m i , eífendo fofpinti 
dalla materia della luce, entraño nelle cavita 
de 'pr imi , le quali fono fórmate, dirb cos í , 
¡appoíla per riceverli; e tanto piu fácilmen
te cib addiverra, qualora i l raovimento del
la luce, che da lor 1'impulfo, fara flato acce-
lerato dal calore eflerno. 

Queda introduzione degli acidl nel corpo 
degli álcali , é , venfimilmente, eífettuata 
con una grande velocita , e con alquanto di 
sfregaraento, perocché produce un grado si 
confiderabile di calore; e fendo gia prima i 
pori degli álcali empiuti d'nna materia aerea, 
che ora é dalle punte degli acidl fofpinta ; 
queíV aria é mefía in moto, e produce le bolli-
celle , che tanto piu fono feníibüi, quanto i l 
calore che accompagna i'azione émaggiore . 
Vedi ARIA, e CALORE. 

Jl Sig. Ifaac Neuton rende ragione degli ef-
fetti degli acidi in un modo diíFerente: cioé 
col gran principio dell'Attrazione. Vedi AT-
TRAZIONE. 

„ Le particelle degli jíc'uli, oíTerva egl i , 
5, fono d'una mole piu groffa, che quelle dell' 
5, acque, epercib raeno vola t i l i ; ma moho 
„ piu piccole che quelle della térra , epercib 
„ molto men fiíTe. Son elleno dótate d'una 
„ aífai grande forza a í t ra t t iva , nella quale 
„ la lor attivita confifte; per mezzo di efsa 
9, toccando elleno e íliraolando l'organo del 

guflo ; e per mezzo di efla puré circondan-
3, do e afsediando fortemcnte le particelle 
3, de'corpi, di natura metaliica, o petrofa, 
„ e flrettamente ad effi aderendo da tu t t i i 
3, l a t i , cosí che appena ne fon feparabili da 
„ effi con la diflillazione, o fuBlimazione: 
5, e quando fono cosí gli acidi raccolti intor-
5, no alie particelle de'corpi, mercé dell'iflef-
3, fa virtü aítrattiva le follevano , le disgiun-
5, gono , e le fcuotono una dal l 'a l í ra , cioé le 
„ difciolgono . Vedi DISSOLUZIONE . 

„ Colla loro forza a t í ra í t iva , parimenti, 
5, con cui fi portano precipitofamentc verflx le 
j , particelle de' corpi, movono quei che fon 
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fluidi Í ed eccitano calore, fcuotendo e 
feparando alcune particelle, fino a conver
tirle in aria, e produrre bollicole : ed iqul 
nafce ogni violenta fermentazione; eííen-
dovi inogni fermentazione un acido laten-

„ te , che fi rappiglia nella precipitazione, 
Vedi FERMENTAZIONE . 

„ Gli Acidi parimenti, con attrarre l'acqua 
tanto, quanto attraggono le particelle de
gli alíri corpi , fon cagione che le particelle 
difciolte prontamente fi mefchino con l ' 
acqua, o in eíía nuotino, e ondeggino, 
alia maniera de' fa l i ; e ficcome queflo no-
ñro Globo della térra , per la forza di gra« 
v i ta , attraendo 1'acque piu fortemente, 
di quel che atíragga i corpi piu leggieri, fa 
afcendere nell'acqua cotcfli corpi, e fa che 

„ vadano su dalla térra ; cosí , le particelle 
„ de 'fali , attraendo l'acqua , fcambievol-
„ mente fi fchivano, e recedono 1' una dall' 
„ altra, per quanto poííbno; e si vengon dif-
„ fufe per tutta l'acqua. 

„ Le particelle degli Alcali confiílono di 
„ parti terreftri ed acide unite afíleme; ma 
„ coteíli A.cidi hanno tanta forza attrattiva , 
,, che non poííbno venirne feparati col fuoco ; 
„ c fin precipitano le particelle de'difciolti me-
„ t a l l i , con attraer da effi cotefle particelle 
„ acide , che avean prima difciolte , e tenuíe 
„ in foluzione. Vedi PRECIPITAZIONE. 

„ Se quefle particelle acide fieno unite con 
„ delle terreftri, in poca quantita, fono si 
„ flrettamente ritenute da queíl' u l t ime, che 
,, affatto rimangon foppreífe e perdute, dirb 
„ cosí , in effe ; di maniera che né flimolano 
„ i 'órgano del fenfo , né attraggono 1'acqua , 
„ ma compongono de'corpi, i quali non fo-
„ no acidi , cioé , corpi ontuofi o dolci; 

come_ i l mercurio dolce, i l fo l fo , la luna 
„ cornea, &c. Dalla fiefsa forza attrattiva 

in quefle particelle acide cosí fopprefse e 
„ perdute, nafce quella proprietíi de'corpi 

pingni , cbes'attaceanoaquafitutti i cor-
„ p i , e fono fácilmente infiaramabili. Cosí 
„ 1' Acido che ftaffene sppiattato ne' corpi ful-
„ furei, col piu fortemente attraere le parti-
„ celle d'altri corpi (de' terrefiri per efempio), 
„ che le fue proprie; promove unagentile 
„ fermentazione , produce ed ama i l caldo 
„ naturale, e talora i l porta si oltre , che ne 
„ avvien la putrefazione del comporto: ca-
„ gionandofi la putrefazione appunto, per-
j , ché 1c particelle acide^ che hanno perlun-
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,5 gapewa mantenuta lafermentazíone, al-
„ la fine s'infinuano ne1 piccoli interfliz; che 
3) ílanfene tra le particelle della prima com-
5, pofizione i e cosí unendofi intimamente 
„ con quelle particelle, producono una nuova 
3, miftura, o un nuovo Compoño , che non 
„ pub ritornar piii nella fuá forma primiera. 
Vedi PUTREFAZIONE . 

„ L'Acqua non ha unaforza difsolvente 
3, ¿ e n g r a n d e , perché v i ha in efsa fol una 
„ picciola quantita d' acido; imperocche 
„ qualunque cofa che fortemente aítrae , ed 
3, é fortementeattratta, pub riputaríi per un 
„ acido: Ma in quellecofe che fono difciolte 
„ nell'acqua , la difsoluzione é lentamente 

efFettuata, e fenza alcuna effervefcenza. 
Vedi ACQUA e MESTRUO . 

M Quando coteñiAcidi fono applicati alia 
3, lingua, o a qualche parte fcorticata del 
„ corpo; lafciando la fottil térra con cui era-
„ no prima u n i t i , fi gettano ful fenforio, 
3, agifcono fopra di efso come i meftrui, e 
3, disgiungono le fue parti i cagionando cosí 
53 una fenfazione dolorofa. 

L ' i l l uü rc Autore , per confefsarla netta-
mente, porta qui la nozione delI '^ /W/^ af-
fa i lung i : fecondolui, la difsoluzione é cffet-
tuata foltanto per mezzo dell'attrazione, ed 
é proporzionale al grado della forza attrattiva 
del difsolvente; ma su queflo principio , tut-
t i i corpi che attraggono molto , fono acidi, 
e per confeguenza tu t t i i validi meftrui appar-
tener debbono a quefta clafse. 

E puré lo fpirito di urina , che prontamente 
difcioglie i l ferro od i l rame , anche nel fred-
do, é un álcali per confeffione di t u t t i ; e fa 
per cib un conflitto veemente con i ' acqua for
te. Boy le , Imperfeñ.ofChym.DoEl.of Qual. 

AlcuniFilofofiChimici, nell'ultimo feco-
i o , íi fono sforzati di derivare lequalita de' 
corpi, e gli altri Fenomeni della natura , dal
la coníiderazione dell'álcali e áúYacido. VQ-
&\ Alcali . 

F/ ftato un punto molto controverfo tra i 
•Medici, fe vi fia, o nb , úcun aado fincero 
i-ei langue umanó? I pib lo negano; e tut t i 
f^elPerimentidelBoyle, nella fua^or/^ del 
ü v a e ^ Z l Q ^ mducano a tener per la nega-
r ^ n l . V accuratoSig. Homberg ha final-
e f ^ . n VOitata Ia bila"?ia dall' ahra parte, eratto vedere m r , i - r • r » r, n,^ , J f n apl ícate efpenenze, che 

Tom. J qUe110 del1, u o m ° in Parlicola ' 
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re) un Acido, o cib che comunemente vien 
cosí chiamato, egiudicato tale dalcambia-
mento di colore ch' egli cagiona nella tintura 
di viole. Vedi SANGUE. 

Quindi , e dalle diligentianalifi, chel 'Au-
tore ha fatte della carne, edegli eferementi 
di varj animali, particolarmente dell'uomo; 
egli inferifee, c h e l ' ^ a ^ , o fal marino dell' 
alimento prefo ne' corpi degli animali , non íi 
diftrugge in effi, ma ne pafsa nellafoftanza: 
efsendo la porzion fuperflua rigettata fenza 
alterazione infierne cogli eferementi. Vedi 
DIGESTÍONE &c. 

G l i Acidi fi preferivono , in Medicina , co
me refrigeranti, antifebbriü , antifeorbuti-
c i , diaforetici, aleffifarmaci &c. VediScoa-
BUTO , PESTE &C. 

I I Sig.Boyle ofserva, "che ^ . i A c i d i non 
„ folamentedifturbanoil corpo, mentrecon-
„ tinuano ad efser t a l i ; ma inmolt icafi ge-
„ neranomalattie , dellequali e'fembravano 
„ rimedj. Bcnché fi creda ch' eglino abbiano 
„ una virtu incifiva e refolutiva, eperbven-
„ gono preferitti per trinciare la dura flera-
„ ma, edifeiogliere i l fanguequagliatoj v i 
„ fono nulladimeno alcuni acidi , che evi-
„ dentementeenecefsariamente coagulano i 
„ fluidi animali, e generano delle oüruzio-
„ n i , contultoFaccompagnamentodellelor 

, „ confeguenze. Chi non sa, che i l latte, 
„ per efempio , prontamente fi rappiglia 
3, eolio fpirito di falmarino Y &c. Vedi COA-
GULAZIONE. 
ACIDI^/¿ ~ l Vedi ACIDO. Vedi puré Sa-
A c i m S p i r i t i j LE, SPIRITO, ePRINCIPIO. 

A C I D U L A T O , fi dice di cofa in cui fieno 
flati poíli de'fughi acidi, affioe di darle della 
freddezza, o della acutezza e vigore. 

A C I D U L E * , nella Storia naturate, fono 
una fpezie di acque minerali , diílinte per 
Tacidezza od afprezza loro nel gufto. Vedi 
ACQUA. 

* La parola e un diminutivo ^ ' ac idu^ , che 
forma f i dal Greco , punta ^ taglio; a 
cagion che le punte delle fuflanze acide pun-
gono e vellicam la lingua. 

1.$ Acidule fono acque native , impregna-
te di particelle di qualche acido minerale; coi 
me vetriuolo, allume, n i t ro , ofale. Ved 
MINERALE . 

Alie volte vi é puré un odor vinofocon-
giunto coll'acido ; e allora peculiarmente fi 
denominan© acque vinofe . Vedi VINOSO. 

<3 Ls 
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La clafse delle Acidule é per lo piíi una delle 

afsai frerdde; e percibalcuni Autori definifco-
no \z acidule perquelleacque minerali ome-
dicinali , che calde non fono . Vedi BA-

I Medici frequentemente ancora incliiudo-
«o le acque calibeatc td alluminofe oferru-
ginofe íotto la clafse delle Acidule . Vedi 
CALIBEATO, e FERRUGINOSO, &C. 

A C I N 1 * in Botánica, fonograneliini, o 
piccole baccbe, che vengono o erefcono in 
fafcetti, a gnifa di grappoli. 

* La parda e Latina , fcrmaía da acuo j o 
dal Greco axu, punta, 

Quindi gli Anatomici hanno chiamate al-
cune glandule d'una conformazion ílmilare, 
¿ícini glandulofi. V cÁlTab. Anat. {Splanch.) 
f g . 41. Mu bb. .& dd. & c . Vedi puré GLÁN
DULA .. 

A C I N I F O R M I S Túnica , 1' ifteffa che la 
Túnica uvea deirocchio. Vedi UVEA . 

A C M E * , Tapice, o la cima di una cofa. 
* Voce Greca f U K ^ H > ¿fo «/^we;^ , vigeo , 
rinvigorir/i * 

Acmé é piu fpezialmente ufata per dinotare 
lafommita , l'acuzie, o la eílrema veemenza 
di un morbo . In riguardo a c ib , alcuniScrit-
tori d' Infíituzioni Mediche dividcno le ma-
lattie in quatíro üati o pcriodi. i .0 Arche, 
íl principio, o i l primo attacco. 2.0 Anabafu, 
Taumento . 3.0 Acmé , i l íbramo o l'eflre-
ano del morbo. E 4.0 Paracme, cioé declinazio-
ne del morbo medefimo. Vedi MALATTIA, 

ACOEMET^*, ovvero ACOEMETI , no-
3iie dato a certi Monaci nella Chiefa antica, 
i quali paríicolarmente fiorirono neH'Onente i 
€che farono cosí chiamati, perché avevano 
tra loro continuo i l divino ufizio, che fen-
2a interruzione fi faceva notte e giorno nel-
le loro Chiefe, 

* Voce Greca, UHOI[¿V!7VS , formata dalla 
privativa « , e dal verbo %oij¿oiv) giacere-, 
o dormiré nel letto, 

Gl i Acemeti fi dividevano in tre corpí , cia-
fcuno de'quali efiziavá altcrnatamente, efi 
davano i l cambio. D i maniera che le loro 
Chiefe non «rano mai filenti. 

Niceíbro fa menzione di un tal Marcelio, 
come fondatore degli Acemeti ; che alcuni 
Scrittori moderni chiamano Marcelio d'Apa-
iriea. Apprefso i i Bollando abbiamo " la v i -
5, ta di S. Alefsandro iníh'tutore degli Acoe-
35 m c í i , che avanti di lui erano ignot i , « 
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dice l'autore della v i ta , difcepolo d íS . Alef-
fandro. Quedo Santo, giufta i l Bollando, 
viveva intotno Tanno 430. A lui fuccedette 
Marcelio. G l i Sti l i t i furono puré alie volte 
chiamati Acoemeta. Vedi STYLITES . 

V i ha una fpezie á'i Acemeti, cbefufiGíle 
tuttavia nella Chiefa Romana; efonoiReli-
giofi del SS. Sacramento, che propriamenté 
conofconfi fctto quefta denominazione : per
ché mantcngono una adorazione perpetua del 
SS. Sacramento , uno o Taltro di effi pregan
do davanti all'Altare , dov'é ripoílo, i l d i 
e la notte . Vedi SACRAMENTO e ADORA-
ZIONE, 

A C O L U T H I . Vedi A c c o L r r r . 
A C O N I T O * , MYOCTONON, é una plan

t a , famofa tra gli antichi , cosí in qualita 
•di vdeno , come di rimedio . Vedi VELENO . 

* Acon í íum, dicono alcum cke abbiailfuo 
nome da AconíE , Citth della Bitinia 9 
dove crefce in copia: quantunque trovifi 
puré in altriluoghi, particolarmente su le 
rncntagne del Trentino . A l t r i lo dirivano 
da «KOVH , rupe o nudo fajfo , fenza tena , 
dove la pianta prontamente e fácilmente 
nafce . F u altres) chiamata {¿UOX'TQVOV , 
perche ammazza i forci col folo odore , fe-
condo Plinio. I Poeti fingono el) ella fia 
nata dalla bava di Cerbero, quando Breó
le lo tra ffe fuori delP inferno. 

Gl i antíchi Botanici danno i l no me d'^co-
nito a varíe piante di diverfe fpezie. Una fpe
zie é da lor chiamata LycoÜonum Av/.oY-vzvoy, 
branca lupina ; o Cj/noBonon^KvuoxTDi'ov, bran
ca di cañe , o fia ammazza i u p i , ammazza ca-
n i , da1 fuoi effetti; di queda eglino avean le 
lor divifiuni , e fono i l Napellui , cosí detto a 
napa, perché la fuá radice rafsomigliava al 
Navone ; Y Amhora, q. d. Ant i thora •> buo-
na contro i morbi del torace. Vedi CONSO
LIDA &c. 

Gli Aconiti fi tengono per eílremamente 
cauftici, ed acrimoniofi, in vigor di che pro-
ducono convulíioni raortali , ovvero delle in-
fiammazionijche terrainano in mortificazioni: 
della qual cofa gli antichi fi maravigiiavano 
cotanto, chetemevano fin di toccarli: e di 
qua fon nate mille fuperfliziofe cautele nella 
maniera di raccoglierli. Le lor radici fi ere-
dono util i nelle febbri maligne ; e pero fi 
fanno entrare nella compofizione di alcu
ni Orvietani , e di altri medicamenti Alef-
íifarmaci. 

Gli 
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Gli antlchi adopravanoquertaPlanta cotí-

tro i l morfo dello Scorpione; U qualediceíi 
che col toccodeir Acónito fi poffa addormen-
tare o inaupidire, e che con quel dell ellebo-
ro firitorni al ílio vigore. Teofrafto raccon-
ta che fi aveva una maniera di prepararlo al 
fuo tempe, cosí che facea moriré folamente 
a capo di uno o di due anni. Le frecce immer-
k nel fuo fugo diventan mortali , dove fen-
feono. Gl ' Indiani uhnoVAcónito, corretto 
nell'orina dellavacca, con buen efFetto con-
tro le febbri. Vedi Lettr. Ed¿f .& cur. 

A C O N T I A S * , nomeadopratoda alcuni 
A u t o r i , per íígnincare una fpezie di cometa 
ometeora, i l cui capo appare rotondo ed ob
longo , e la fuá coda aíTai lunga e tenue, fo-
migüante ad uno fpiedo.. Vedi COMETA, e 
METEOIIA 

*" Prende Ja fuá denominazione da un fer* 
pente eos) chiamato, che trovafi fpeffo nel-
la Calabria e nella Sicilia $ dove e puré 
appdlato Saettone ( da fagitta ) perche 
egli vola contra ds> paffaggierl come una. 
faetta ; per lo qualfine, ajlutamente egli 
trafporta f i [opra qualche albero e\di let con 
maggior violenza fifeaglia. Per una fimil 
ragione i Greci lo chiamano Aconúas da 
oixoum-iof •> dardo o freccia. 

A C O P U M * apprefso i Medid antichi era 
una medicina tópica, comporta dicofecalde 
ed emollientr, per alleviare o mitigare i l fen-
fodi laííltudine, cagionata dalla fatica odall ' 
efercizio troppo violento . Vedi FOMENTA-
ZIONE, BÁGNO ,. &c . 

* La voce e Greca ̂  compofla de l í ce priva
tivo , e di KOVOS , labor. 

ACORUS, planta medicínale, de 11 a fpe
zie de' gigli y fpeífo confufa dagli antichi , ed 
anche dai raoderni Speziali, colcalamus odo-
ratus. Vedi CALAMUS. 

V i fono due fpezie áiAcorus., Tuno detto' 
V*™Kr vero v e l'aitrofalfo. Diftinguonfi ia 
c í o , chedal mezzo di alcune delle foglie del 
pruno, forge un racemo-ofafeft) lunghetío , 
d wfíniti fiorellini, della groífezza del dito 
nugnob, echefomiglianoal pepe lungo . L} 
^ r ^ J a í / w é 1 ordinario pancacciuolo., 

La radice dell'^coro folamente é ufata in 
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Medicina: c 
on 
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, j o í í k c i o di fuori, e blanca di dientró-, 

- comuneraente quefta radice paf-
í n 0 1 . 0me & acoras. I I vero vien porta-

fo - - ¿ • " - ^ e^allaTartaria, é nocchio-

grouo come i l picciolo d i to , e mezzo piede. 

lungo. Egli é aromático, ed amareíto, c viene 
ufato nelle compoíizioni cefaliche eftomachi-
che. Serve altresl d'ingrediente nella Teria
ca Andromachi. Alcuni contano per una fpe
zie ¿"acoro la galanga. Vedi GALANGA. 

A C O U S T l C A M a d o t t n n a , o teoría dell' 
udito , o de fuoni. Vedi SUONO . 

* La voce ¿formato, dal Greco UXOVCÓ , au-
dio , fento.. 

Acoujiica^ é 1'iñefso che quello che altra-
mente chiamiamo Fónica . Vedi FÓNICA . 

ACOUSTICHE ( Medicine ) fono i rimedj 
contro le Malat t ie , e le imperfezioni dell' 
orecchia, o del fenfo dell'udito. V e d i O i i E o 
CHIA , e UDITO . 

ACOUSTICO , particolarmente fi applica 
agli ftrumenti, de'quali fí fervono coloro che 
hanno tardo l 'udito, per fupplire a tal difetto. 

I I Dottor Hook dice , che non é affatto im-
poíTibile fentire i l piü bafso mormorio che 
pofsa farfi, aliadiüanza di uno ñadio ; ed efse-
re a luí nota una maniera di fentire a parlar 
uno, con tutto che v i fia di frammezzo un 
muro di pietra grofso tre piedi.. Vedi MOR
MORIO, PARLAR fotto voce. ECHO. 

ACOUSTICO Ñervo. Vedi l 'Articolo Ñer 
vo AUDITORIO.. 

A C Q U A , Acqua, in Flífca , é un corpo 
femplice, fluido, e l iquido, riputato i l ter-
zo de'quattro volgari elementi.. Vedi ELE-
MENTÔ  

I I Sig. IfaacoKeuton definifee Vacqua^zt 
un fale fluido, volatile, efenzafapore : ma 
queftadefinizione é rigettata dal Boerhaave: 
inquan tochéfecondo l u i , l ' ^ w ^ é u n m e -
flruo , o fia difsoivente de'fali, e de'corpi fa-
lini , ilche non fi aecorda colla nozione d i 
Neuton, che l'acqua fia ella fleífa un fale; 
perocché non conofeiamo aícun fale, che ne 
difciolga un altro. Vedi SALE . 

SI cerca fe VAcqua fia originalmente flui
da?: Quantunque Yacqua venga definita per 
un fluido, fi controverte tra i Filofofi, felá 
fluidita fia il fuo flato natutale , ovver Teñet-
to d'una violenza: noi la vediamo talor'appa-
rire in forma di fluido, e talor in forma di fo-
lido y e per6 che la prima é la piü comune nel 
noftro clima piü caldoconchiudiamo ch'ella 
ne fia la forma propria, ed aferiviamo l'altra 
alFazion eflranea del freddo. Boerhaave afse-
rifee nondimeno i l contrario, e foftiene che 
V acqua fia di fpezie criftallina ; ímperocché 
quandunque manca un̂  certo grado di fuoco, 
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che la tenga in fufione, é pronta a díventare 
una dura gleba, fotto la denominazionedi 
ghiaccio. Vedi GHIACCIO. 

I I Sig. Boyle é affatto deH'iíiefso parere. 
Egli ofserva, che il ghiaccio comunemente fi 
ÍUma efsere un' acqua ridotta dal freddo in uno 
fíato pretcrnaturale : ma , che confiderata 
la natura delle cofe, e lafciando da parte le 
noftrt idee arbitrarle, con egual ragione di-
rebbefi, che l'acqua é un¿/6/tfc"ciopreternatu-
ralmente disfatto dal caldo . Se qualcheduno 
infiilefle opponendo, che i l ghiaccio, lafcia-
to a fe Üefso , tornera, al rimoverfi degli 
ñgenti che indurano, di gelo in acqua : riípon-
derebbefi , che, lafciando ftare la nevé e i l 
diaccio, che durano tutta la fíate su l 'alpi, ed 
altre montagne , fin nelia Zona tórrida, fi 
hanno relazioni ficurc, che in alcune partí 
della Sibcria, la fuptrfizic del terreno conti
nua per aífai piu mefi dell' anno gelatadaüa 
natural temperatura del clima , che ammolli-
ta o disfatta dai calore del Solé ; e poco fotto 
della íuperfide della ierra, Vacqua, che ivi 
a cafo ritrovafi nelle cavitk, dura in Hato di 
ghiaccio tutto 1' intero anno : cosí che, quan-
do , nel calor della í la te , fono le campagne 
coperte di formento, fe fcavifi aila profon-
¿it^ d'uno o due piedi, trovafi ghiaccio, e 
terreno gelato. 

Non v i e pura acqua i n tutta la natura . Se 
l 'acqua, argomenta Boerhaave, fi potefse 
aver Cola, epura, ella averebbe íutti i re-

• quifiti d'un elemento, e farebbe cosí fempli-
ce come il fuoco ; ma fin ora non fi é feoper-
to akun mezzo da renderla tale . 1? acqua pio-
vam , che fembra la piu pura di tutte quelle 
che ci fon note, é pregna d' infinite elalazioni 
di tutte le ípezie , ch'e'la imbeve dairaria : 
di maniera che filtrara ediílillata mil levolte , 
ancor ritiene delle feci.. In oltre 1 ' / ? / o -
^ / í ^ raccolta da'tetti delle cafe é un Üííivio 
delle tegole, della pietra lavagna, e fimili , 
impregnara col lefeci , ed immondtzze degli 
animali , degli uccelü, &c. ivi depofitate, 
€ col!' efalazioni di un gran numero d'altre co
fe . Aggiugni , che tutta 11 acqua piovana 
raccolta nelle Ci t ta , debb'efsere perlomeno 
faturata dal fumo di miüe focolari, ede'varj 
effluvj di tante perfone &c. Oltre di che in 
ogni acqua vi é con te mito del fuoco; come 
sppare dalla fuá fluiditó, che dal folo fuoco 
proviene. Vedi Fuoco. 

Siccome eib che é nell' aria j neeefsariamen-
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te fi mefehia con Vacqua, appar quindi impof-
fibile d'aver mai^c^zí^ pura. Se la colate per 
la rena, o la fpremete per la pomice; o la 
palíate per qualunque altro corpo di fimile fpe-
zie, troverete fempre del íale chereí ta . Né 
tampoco la diftillazione pub renderla pura ; 
perocché vi lafeia dell'aria , laquale abbon-
da di corpufeoli di ogni forte. Vedi ARIA. 

La piu pura di tutte r ^ w í , che procacciar 
íipoíTa, é quella che fí diftilla dalla nevé , 
raccolta in una notte chiara, tranquilla, e d' 
un freddo mordicante , in qualche luego molt* 
alto ; non prendendone , fe non su l'eftrema 
fuperficie. Col mezzo di piu diftillazioni re
plícate, ía maggior parte della térra edell' 
altre feci, fe ne pub feparare ; e quefta é 
quella, che dobbiam contentarci di chiamar 
acqua pura. 

E nel vero, ¡1 Sig. Boyle racconta , che un 
de'fuoi amici, col diíHÜar quantita dacqua 
ben centovolte, trovb alia per fine una rac
colta di térra che afcendeva a fei decime partí 
della prima quantita. Donde egli eonchiudej 
che tutta affatto Vacqua, col profeguire piu 
oltre l'operazione, farebbefi convertirá in tér
ra . Vedi TERRA . 

Ma fi dovrebbe confiderare, che non pub 
l'acqua efler cavata, o verfata in un vaíb^ 
fenza mefcolarvifi qualche poco di polvere 
né 1' incretamento del vafo pub a meno di non 
perderé alcun che , ogni volta che fi rinova la 
diftillazione . Percib Boerhaave conchiude 
piuttofto, che Vaequa per cosí replícate volte 
diltiliata, nfica di acquiílare íerapre nuova 
térra dalla poívere fíuttuantc nell' aria , c 
dagl'ifirumenti impiegati nell'operazione . 
Afferma queíF Autore , che dopo d'aver di-
ftillata dell'acqua afsai pura, con fuoco leg-
giero,. lo fpazio di quattro mefi , ellaapparve 
perfettamente pura; e con tutto cib , lafcian^ 
dola pofare in vafi ben chiufi , avea concepito 
una certa fottile materia erbofa , un po' fim| 
gliante agli ftami M)Si detti> delle piante, 
od a'piccioli fiocChi di muctlagine. Scotto 
nulladimeno vi^íe deH'^^^^ , nelMufeo di 
Kirchero , la qiiale era ílata confervata in un 
vafe, figillato ermeticamentc , pih di cla
que anni, e ancor mantenevafi chiara epu
ra, e flava alia medefima altezza nel vafe 
come a principio, fenza un menomoft'gno 
di ledimento. 

Aggiugne i l Boerhaave, ch' egli é' perfua-
i b , non eíserfí mai veduta da alcuno una góc
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cia ^ acqua pura: che V ettremo della fuá pu
nta , che per noi fi fappia , conüíte única
mente, nell'effere libera da queda o d i q u e 
la forte di materia: e che , per efempio, el
la non pubmai eífere fgombrata affatto delle 
partscole faline; poiché 1'aria fempre e con 
effa, el'aria hafempredelfak. Vedi ARIA, 
ed ATMOSFERA . • t j jp 

In tut t i i luoghi, e in tutt i i corpt v i ha deU 
acqua. Sembrache T^ZÍ^ fia per ogm luo-
go diffufa , e prefente io ogm fpazio , dove 
é materia. Niun corpo in tutta la natura h 
trova, che non dia acqua: e fi nene ezian-
dio , chel'ifieíTofuoco non ne fia fenza . Un 
granello del piü acuto fale, che in un raomen^ 
to di tempe é atto a penetrar la mano di un 
nomo , prontamente s' imbeve d' acqua la me
ta del fuo pefo, efidisfk, nella pih fecca aria 
che immaginar fi poffa. Cosí ü fale di Tár ta
r o , pofto vicino ad un caldiíTirao íuoco , at-
trae o imbeve clell' acqua ; e, per cotal mez-
zo , crefee confiderabiimente i l fuo pefo, in 
breviíiimo tempo: cosí in un giorno di ftate 
i l piu afciutto, un vafo di ftagno con del ghiac-
cio dentro, cavato da qualche luogo freddo 
fotierraneo, e portato in una caldiífima lian
za, immediate ficoprirapertutto di picciole 
fíilie d' acqua, raccolte dall' aria contigua , 
e condeníate dalla freddezza de! ghiaccio . 

Sorprende i l confiderare la copia ti acqua ^ 
che anche i corpi fecchi fomminifirano. Se 
fi efporra per lunga pezza deli' olio di vetriuo-
lo ad un fuóco violento, adefFettodi feparar-
ne tutta 1'acqua, per quantoé poffibile : col 
folamente lafciarlo per aleuni minuti all' aria, 
ammettera si fattamente della nuova acqua, 
che abbondantemente come a principio la 
fomminiftrera . I I corno di cervo , tenuto 
quarant'anni, é diventato duro e fecco come 
un metallo; di maniera che battuío ad una 
cote, mandi fuori fcintille di fuoco ; nulladi-
nieno, pofto in un vafe di vetro, ed iñ i i l a to , 
dará un'ottava parte della fuá quantita, in 
acqua. L' ofsa mot te e fecche a capo di ven-
ticinqu'anui, e divenute dure quaíí come fer-
10 > per mezzo della diílillazione hatino dato 
la meta del loro pefo in acqua. E i piü duri 
faüi , macinati e dif t i l lat i , ne manifeftano 
fempre qualche porziorre. 

Dalle angviille , per diftülazione cavo i l 
Boyle ol io, fpimo, e fale volatile, oltre i l 
eaput monuum : ma tutte quefte cofe avevano 
cosí minuta proporzion^ colla quantiu d' 
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acqua, che parevano non eflere fíate altro 
fe non fe acqua coagulara. Ella ftianamente 
abbonda nelle vipere, benché ficno riputate 
caldiífime nella loro operazione ^ e , in uu* 
aria conveniente , elleno lopravviveranno per 
alcuni giorni, alia perdí ta delle loro telle e 
de' loro cuori. I I fangue umano anch' egl i , 
che rtimafi liquore cosí fpiritofo , e tanto ela-
bnrato , abbonda si tartamente d' acqua, che 
da fette oncie e mezza , T Autor cTtato, ne 
tráffe per diílillazione, quafi fei di flemma; 
prima che alcuno degli altri principj co min-
ciaífe a forgerne . Vedi FLEMMA . 

Quifiionafi , /el'Acqua fia materia comune 
di tutt i i corpi ? Dalle fin qui addotte confide-
razioni, o fimili, Tálete ed alcuni altri F i -
lotofi , fi fon indotti a foftenere , che tutte ¡e 
cofe fon fatte dail '^r^«^ la qual opinione , 
probabilmente, ebbe l'origine dagli feritti di 
Mosé , dov' egli parla dello fpinto di D i o , 
che movevafi su la faccia dell' acque. Ma i l 
Sig. Boyle non íntende, che 1' acqua mentova-
ta quivi da Mosé come 1'univeríale materia * 
fia la no (Ira acqua elementare : ma che fi 
dtbba folamente íupporre , una congerie agí
tala di divcrfiííimi feminali principj, e d' altri 
corpicelü , idonei ad eífere da quelii foggioga-
t i e in varié forme r idot t i : e pub ella eífere 
tuttavia un corpo fluido come Vacqua, dato-
ché i corpufeoli de'quaü conílava, foíferodal 
lorCreatore ftati fatti aífai piccioli, emeíTi 
in cosí fatto mo vi mentó attuale, chelifacef-
fe girare , e fdrucciolare fácilmente 1' un fo-
pra i 'a l t ro . Comunque fia , Bafilio Valenti
no, Paracclfo , Van Helmont , Sendivogio 
ed a l t r i , han foítenuto ¡1 medefimo principio, 
eioé : cheVacqua é la materia elementare, o 
lo ílarae di tutte le cofe, e bafta fola per la pro-
duzione di tutta la creazion vifibile. Ecco pa
role del Sig. ífacco Neuton : T u t t i gli ucceí-
„ l i , le fiere , i pefci, g l ' infe t t i , g l i a lber i , 
„ i vegetabili , e le loro diverfe parti , crefeo" 

no e vengon su fuori dell' acqua , e dalle t i n -
„ ture e fali acquofi« e per mezzo della putrefa-
„ zione ritornano a foftanze acquee. 

Helmonzio fi ftudia di provare queña dot-
trina con un' cfperienza ; avendo egli brucia-
ta una quantita di térra finché nefu confuma-
to tutto r o l i o , e mefcoiatala poi con deir 
acqua, per trarne tutto il fale ; emeíTa quefta 
t é r r a , cosí preparara, in un vafo di t é r r a , 
nel quale non poteva entrare fe non acqua 
povana^ uafalcio, i v i pian tato j crebbe ad 
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K n , altezza c groíTezza coníiderabile } fenza 
dimir.uzione alcuna fenfibiie della detta térra : 
edi laconchiufe, cheTacqua é'1 folo alimen
to delle fpezie vegetabili, ficcome i vegetabi-
l i lo fon degli animali.. L'iftefí'acofa viende-
dotta dalBoyle, per mezzo di unconíimile 
efpenmento : e V un e 1' altro fon fpalleggiati. 
dair autorita del Sig. Ifacco Neuton, i l quale 
oíferva, che Vacqua , tenuta alcuni giorni 
aU' aria aperta , da una tintura, la quale , co
me quella del formento raacinato per farne bi-
ra , eolio íhre a i rar ía ancora piu lungo tem-
po , da un fsdimento, ed uno fpirito \ raa 
avanti la putrefazione, é un nutrimento buo-
no pegli animali , e pe'vegetabili.. 

Ma i l Dottore Woodward procura di mo-
ftrare , ebe i fopradetti s' ingannano ; Vacqv.ct 
coníenendo de'corpufeoli eftranei, tra'quali,, 
cgli fa vedere che alcuni fono Tidonea materia 
di nutrizione , e trovandofi che fempre T 
acqua porge moho meno di nutrimento, quan-
to ella é piu purgata. col mezzo della diftilla-
zione'.. C o s í , una pianta, nell'acqua diílilla-
ta , non crefeera tanto come in un' acqua non 
diñi l lata; e fe fi diflillerk i'acq^ua ben tre o 
quattro volte, la pianta non prendera quafi 
alcun aumento, né riceverk pábulo daeífa. 
D i maniera che Vacqua come tale , non fem-
hra idóneo nutrimento de'vegetabili 5. ma fo» 
lamente i l veicolo, per cui Talimento trasmet-
t e f i , e che contiene in se le particelle nutri-
zie , e feco le trafporta per tutte le parti del
la pianta. Vedi VEGETAZIONE. 

Quindi é? che una pianta acquatica r per 
efempio, ilnaflurzio ,, fatta venire in un va
fe d'^M^,troveraffi conteneré tanto piu di fa
je e di o¡io,quanto piu limofa é Yacqua: infattl 
Vacqua nutrifee meno, quaníoé piíipurgata 
da'fuoi fali faponacei; nel fuo ñato puro, pub 
ella, bañare a diftendere 5 o gpnfiare le partí 
roa non fomminiflra nuova acqua vegetabile 
Vetíi VEGETABILE, NUTRIZIONE, &.c. 

Tuttavolta l'Elmonzio. va ancor piu in-
nanzi- col fuo í i í kma , e s'immagina, che 
tu t t i i corpi fono rifolubili macqua , Egli af-
ferma, che i l fuo alkaheji ^ adeguatamente 
rlfolve le piante, gli animali, edimincral i j . 
in un líquore ,. o piu , fecondo le lor moltiplici 
differenze interne di par t í ; e fe l'alkaheft fi. 
tolga da cotefli l iqnor i , neli5 iíleíío pefo, e 
con le fteífe virtu , che quando l i diííolvette ; 
i liquori , con le írequenti cohobazioni dalla 
creta, o da qualche altra propria materia. 
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poíTono totalmente fpogliarfi delle loro quali-
tadi feminali, e ritornare finalmente alia loro 
prima materia , cioé aH'^c^^ infipida * 

Fin qui ogni uno accorda , che i corpi 
mifti fi rifolvono tut t i per mezzo del fuo-
co, in flemma cd acqua, í n o l i o , fpirito,. 
fale , e térra;, ciafcun de'quali trovafi che 
contien acqua. 

G l i f p i r i t i , perefempio, nonpoííono me-
gliorapprefentarfi , che eolio fpirito di v ino ; 
i l quale, fra tut t i gli a l t r i , íembra i l piu libe
ro ás.li acqua ; puré , l 'Elmonzio afferma , 
che pub cotanto eííere con i'acqua unito , che 
diventi i'acqua fleífa . Aggiugne, che ma-, 
terialmente egli é acqua , ma fotto la mafche--
ra di folfo. Secondo l u i n e l fare i l balfamo 
/ a w ^ di Paracelfo , che non é altro c h e / a í 
tartarí dolcificato, con difiillarne fpirito di. 
v ino , finché iifale fia fufficientemente fatu-
rato del fuo z o l f o e finché comporta che fe 
ne cavi i l l iquore, forte e gagliardo come: 
quando vi fu verfato y quando i l fale di tarta-
so , da cui egli é diñillato r ha ritenuto , o gli 
ha tolíe le parti fulfuree dello fpirito di vino ̂  
cib che reíla e c h ' é incomparabilmente la 
maggior parte del liquore, fi convertirá in 
flemma . In fa t t i , gli fpiriti corroíivi, fecon
do 1' Oííervazione del Boyle , abbondano d*' 
acqua;, lo che íi fa vifibile, con avviluppare, 
e si fiíTare le. loroparti faiine,. ad effetío che 
corrodano qualche dato corpo; oppure con 
mortificarli per mezzo di qualche fale con
trario í lo che l i convertirá, in flemma . Vedi, 
SPIRITO I 

E in quartto a 'fal i ; i l fale di tártaro ben 
cafeinato, lafeiato liquefaré nell 'aria, depo-
fiíera dclla térra , e fe fara allora meflaadi-
flillare , dará una quantitL confiderabile d*' 
acqua infipida ; a tal che, fe flimolandofi con 
fuoco gagliardo fi profeguira, i'operazione, i l 
fale fvaniia quafi íutto , e non refiera niente di. 
faÜno , si nell5 acqua, come nella térra. Don
de l'Elmonzio conchiude, che tutti i fali po-
írebboim convertirfi in acqua . Aggiunga-
fi, che i l fale marino, ruoito dal fuo pro-
prio fpirito acido, ed olio di tár taro , fi r i -
íolve in acqua, coslbene che in olio di tá r 
taro . Vedi SALE., 

G l i o l j , finalmente, rifolvonfi in acqua in 
gran parte ; ed é probabile, che fi potrebbono 
in acqua convertir totalmente. Vedi OLIO,,, 
e ZOLFO ., 

Régela certa e cojlante, oncleftimare i l pefa 
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e la puúú ^// 'acqua, non vi ¿. Quafi mai 
non continua l'acqua due momenti ad avere 
puntualmente i l pefo medefimo, acagione 
deirar'u. edelfaoco che in effa contengonh. 
Quindi é , che un pezzo di diaccio puro e lím
pido , poilo in una cfattabilancia, ^onkgm-
ta mai a ftare in equilibrio. L'efpanuone oeii 
acqua nd bollimento, moftra quale eñetto 
facciailfuoco fecondo i l fuo divcrío grado, 
fopra la gravita ¿éVacqua . Percib fi rende 
difficüe i l determinare la gravita ipecifica deü 
ncqua, per poi ftabiüre i l fuo grado di punta; 
m a i n genérale dir poffiamo, che la pm pura 
¿tcqua che procacciar fi poflfa, é quella che pe
ía 88o. voltepi'J deli'aria . Vero e ? che non fi 
ha tampoco alcuna regola certa tollerabiie per 
10 pefo deli'aria; imperocché efiendo Vacgua 
tanto piu peíante deli'aria, piü acqua che nell' 
aria contienfi , piü peíante quefta debb'effere : 
come in efFetto, la parte principale del pefo 
deH'atmosfera , pare che provenga d a l l ' ^ í ^ . 
Vedi ARIA , CCLATMOSFERA . 

Proprieta edeffetti ^/facqua : i.0 Ell'é i l piu 
penetrativo di tutti i corpi , dopo i l fuoco, ed 
11 piu difficile ad cffere in l imi t i contenuto; di 
maniera che un vafo, per i l quale non pub tra-
pelar l'acqua, potra ritenere qualunque cofa . 
N é fa a! cafo i'obbiezione , che i íiroppi egli 
olj paffano qualche volta per mezzo a que' cor
pi , i quali ritengono l'acqua ; cib non prove-
nendo dalia maggior fottigliezza c penetra-
zione delle loroparticelle, ma dalla refina, 
della quale i l legno di tai vafiabbcnda, e alia 
•quale fervono 2}+ olj ed i íiroppi come di me-
fírui: cosí che difciogliendo la refina , fi fanno 
Arada per gli ípazioü lafciativi : ladove V 
acqua, non operando fopra le refine, é con-
tenuta. Vedi RESINA, 

Hacqua, cib non oftante, a grado agrado 
s' aprela ílrada per tutti i legni: e íoüo é con-
tenibile nel vetro e ne'metalli ; anzi fu fpe-
n'mentato in Firenze , che eíTendo ella rin-
chiufa in un vafe sferico d 'o ro , € quindi 
prcmuta con una forza efirema , trapelb 
c^iandio per l i pori deli' oro : e cosí i l piu 
folido corpo che fia in natura, é permeabi-
le MV ücqm. Vedi ORO . 

.L acqua s'é pur trovata eífere piu fluida dell' 
aria ; fupponendo per piu fluido di un altro, 
que! corpo, le cui parti trovan paííaggio per 
piu piccioli pori; ora sa ) che !' aria non paf-
fa per i l cuoio , lo che é manifeflo per la pro-
va di un recipientg coperto di cuoio , e da cui 
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fia cflratta l'aria; ma bensl vi pafTa l'acqua 
cen facilita. In oltre pub 1' aria tenerfi chiufa 
in una vcícica, per cui trapelera l'acqua. I n 
fatti fi trova che l'acqua a confronto dell'aria 
paífa per pori dieci volte piu piccioli. Ve
di PORO. 

Impértanlo non dec tralafciarfi di accenna-
re , che il Sig. Hombcrg fonda fopra di un ai-
tro principio queft' attitudine deir acqua a 
paílare per l i angufli pori delle íoflanze ani-
m a l i , che l'aria non ammettono ; ed é perché 
l'acqua mollifica e difcioglie la materia glu* 
tinofa delle fibrefottilidellemembrane, « l e 
rende piü pieghevoli, ele dirada: le quali co-
fe l'aria , per non aver la proprieta d' umetta-
re, far non pub. E inprovadi quefla dottri-
na, egli gonfib una vefeica, e lacompreífe 
con una pietra, e trovo che Taria non ne ve
nia fuori , ma dopo aver pofia la detta vefeica 
cosí compreífa nell'acqua, ne ufci l'aria fá
cilmente. Hifl. del'jícad. A n . 1700. pag. 45. 

2.0 Anche di qua, cioé dalla fuá virtü pe
netrativa, fi pub dedurre, che Vacqua entri 
nel la compofizione di tut t i i corpi, si vegeta* 
b i l i , come animali, efoff i l i ; con querta pe-
culiare circoflanza, chepermezzo di un leg-
gier fuoco ell 'é di bel nuovo feparabileda 
quei corpi, co'quali é unita: lo che non pub 
dirfi d'alcun altro corpo . I I fuoco, invero, 
é atto a penetrare piü che i ' acqua : ma é diffi
cile trarlo fuora di nuovo da i corpi, ne' quali 
é una volta fermato, come é evidente nel 
minio , o roífo di piombo &c. Vedi MINIO, 
VERMIGLIO , &c. 

Quefia proprieta átlVacqua , aggiunta alia 
fuá mollizie e lubricita, fa che ferva per vei-
colo a cómodamente e fácilmente condurre 
é trafportare la materia nutrizia di tut t i i cor
p i : eífendo ella cosí fluida, e paííando e r i -
paífando cosí fácilmente, non ottura mai i 
por i , ma lafeia adito per la materia che ha 
da fuííeguire , ed apportar nuovo alimento, 
Vedi NUTRIZIONE . 

3.0 Enon oftante, queft' acqua medefima, 
che ha si debole coefione , e che cosí fácilmen
te fi fepara dalla maggior parte de' corpi, po
tra talora con alcuni di eííi faidamente tene-
re , e raccozzarli e ílringerli in malTe folidiífi-
me: benché fembri rairabile , che V acqua 
che moílreremo eífere un difsolvente quafi 
univerfale, fia parimenti un grande coagu-
latore . 

N o i vediamo, che Y acqua, mefehíata con 
la ter-
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la t é r r a , oconleceneri, da loro un'eftrcma 
faldezza, e le nfsa grandemente. Le Ceneri, 
efempigrazia di un anímale , incorpórate con 
la pura acqua in una pafta , e cotte a fuoco 
veetnente, diventano coppcila \ l aqua leéun 
corpo fingolare perquefto, perché refifte al 
fommo sforzo di una fornace di raffinatore. E 
a dirvero, fopra nonaltro, che la giutinofa 
natura d e l l ' ^ w ^ , ílanno fermi i noílri edifi-
zj e le noflre cafe : imperocché tolta íblamen-
te che fia 1'acquadallegno, eglidiventace-
ne r i ; o tolta ch'eüa fia dalle tegole, elleno 
fi convertono in polvere. 

Cos í , un pocod'argillafeccataalSole , di
venta una polvere, laquale, rnifehiata coll' 
acqua ? fi attacca e fi fiífa di nuovo, cosí che 
ü pub lavorare emaneggiare in piu forme a 
talento; e queña di nuovo feccata a fuoco dol-
ce, o al So lé , epoicottanel forno diunva-
faio, con fuoco intenfo, diventa preOfo che 
un faííb. Cosí la térra Chinefe, dellaquale 
íbnfat tr- i noftri vafi di Porceliana , che ten-
gono tutt i i l iquori , efin i l piombo íieífo l i -
quefatto, é dilavata , ftemperata , o lavorata 
con \ acqua . Vedi PORCELLANA . 

Per non dirne p ih ; tutta la flabilita, che 
íi vede neU'Univerfo, é dovuta alia fola acqua. 
Imperocché , la pietra farebbe una rena in-
coerente, fe V acqua non la íeneíTe infierne le-
gata: ecosi, avicenda, di una térra grafía , 
fabbionofa , compaginara oon Vacqua, ecot
ia., obruciata, noi facciam mattoni, tego
l e , e vafi di té r ra , di si eccedente durezza e 
si compatti, che I'acqua medefima non v i 
pub trapelare . E q u e ñ i c o r p i , benché in ap-
parenza perfettamente fecchi, e fgombri d' 
acqua, puré , fe fi riducono in polvere, e fi 
mettonoin una retorta a diftillare, danno un' 
incredibile quantita d'acqua . 

L'ifteífo dicafi de'metalli; imperocché le 
rafure, o limature dipiombo, diftagno, d' 
antimonio &c. col mezzo della diftillazione, 
danno acqua in copia ; ed i faffi p ihdur i , i l 
fale marino, i l nitro , i l . vetriuolo, i l fol-
fo , &c. fi trovano confiare principalmen
te acqua) nella quale fi rifolvono con la 
forza del fuoco. 

I I Lapií calcarius, o fía la pietra di calce, 
efpofto al foco, da una quantitaprodigiofa 
di mera acqua ; e quanto piü di queft' acqua 
fe ne fpreme, tanto piü cgli diventa friabile , 
finché alia fine comincia ad e fie re una calcina 
ícecaj nella quale, in luogo dell'acqua cosí 
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difeaccíatane, profeguendo la calclnazíoné , 
v' entra i l fuoco; che di nuovo fe ne toglie a 
vicenda , col verfarvi fopra dell' acqua fredda . 
Nulladimeno V iflefsa acqua , e la ca l cecon
températe infierne , producono una maíTa , 
poco inferiere , nella folidita, alia pietra 
di calce primitiva . Vedi CALCINA , CAL-
CESTRUZZO &c. 

4.0 Che Y acqua non fia elaflica, é eviden
te daü' efser ella incompreffibile , o incapace, 
per forza qualunque , d' cfsere in minor giro 
r idoí ta , lo che fácilmente fi pub feorgere dal 
famofo efperimento, ricordato di fopra , fat-
ío per ordine del Gran Duca di Tofcana . Ef-
fendo l'acqua incapace di condenfazione , piíi 
tofio che cederé, trafudafuor pe'pori del me-
tallo, cosí che la palla, o globo, in cui fu 
fatta l'efperienza, trovoííl tutta bagnata neli' 
efterna fuperncie; finche alia per fine, fatto 
uno ferepolo nell' oro , ella fprizzb fuori con 
grande veemenza . Da queft' ultima circoftan-
za perveri ta, alcuni hanno conchiufo, ch' 
ella fia elaílica; ma fenza ragione , percioc-
ché 1' impeto, con i l quale faltb fuori l'acqua , 
dovettefi piuttofto all'elafticita del raetallo, 
che le comunicb quefta impreffione . 

E quindi noi vediam la ragione , perché 
pezzi grandi di marmo qualche volta crepano 
nell'acqua fredda; e perché un vafe pieno d.' 
acqua, che per qualche maniera fi é ridotto 
in apprefso a minor giro, fi fpezza o fi ferepo-
la , per quanto fia forte. Queft'é ofíervabile 
in un pezzo di cannone di bronzo, che eflendo 
erapiuto d'acqua , tenendofi ladi lui bocea af-
fatto ferrara, perimpedirne l'ufcita ; fe fuc-
cedeunanotte fredda, baftante a riftrignere 
e coftipare i corpi, la materia metallica fog-
giacendo al deftino comune , né volendo 1' 
acqua cederé, o dar luogo, i l cannone crepa 
in due con incredibil violenza . 

Alcuni recanoperargomentodell' elafticita 
áeW acqua l'occupar ch'ella fa maggior luogo 
calda che fredda; ma la conclufione che ne 
traggono , non é legittima : imperciocché 
neli' acqua calda, v' é grande quantita di luo-
co, che infraponendofi tra le particelle dell' 
acqua, la ía eftendere in uno fpazio maggio-
re , fenza alcuna efpanfione di parti per la ela
fticita fuá propria. La cofa é manifeña, fe fi 
confidera, che dacché l'acqua fi é una volta 
rifcaldata , non fi pub piü ridurla alie fue pri
me dimenfíoni, fe non lafciandola di nuovo 
raffreddare : lo che moítra apertamente, che 

i ' ef-



si all'aria di 
come ail'azione della 

e trovb, che i l diaccio pro-

r cfpanfione non é provenuta dall' elaflicita 
dalle fue part i , ma dalla preíenza del fuoco. 
Vacqm dunque , benché incapace di com-
preffione o condenfazione , fí pub raretare 
col caldo , e riftrignere col íreddo. Vedi RA-
R E F A Z I O N E & C . 

Aggiungafi, che un maggior grado di fred-
do , c ioé ta le , onde i'acqua fi congelj, o fí 
convertaindiaccio, la eípande. A l t r i modi 
v i fono ancora, per renderemanifeflaqucít 
efpanfíone dell'acqua, mercé la congelaxio-
ne. I I Boile avendo verfata una competente 
quantita á'acgua in un vafo di térra forte , ci
lindrico, i'efpofe, fcoperto 
gelide e brinoíe notti 
nevé e del fale: e tr 
dotto ¡n ambedue i caíi, giugneva a msggiore 
altezza che I'acqua prima di gelarfi. Aggiu-
g n i , cheíi é t rova to , che la pioggiapenetra-
ta nelmarmo, fopravenendo vioienti brina-
te , ha fatti crepare de'gran maíí l : e findegl' 
iflrumenti fatti di metallo da campana , tra-
fcuratamcnte cfpoíli all' umidore , fono ñatí 
éúVacqua fpezzati e guañati ; perché effen-
do ella entrata nelíe picciole cavita del metal
lo , fi é in appreffo gelata ed efpanfa in diaccio. 

Dal tutto i l fin qul deí to , poíTiam venire a 
capo di determinare qualche cofa intorno al
ia natura delle particdle componenti dell' 
acqua i e i.0 Efícr elleno , quanto a 'noflri 
fenfi infinitameníe piccole ; onde nafce la lo
ro virtu penetrativa : 2.0 oltre modo lubriche 
c tenui, prive di afprezze fenfibili; come ío 
dimoíka la loro fluidita, e la facilita con cui 
fi pub I'acqua feparare dagli altri corpi, co' 
quali é impacciata : 3.0 eñremamente folide ; 
4.0 perfettamente trafparenti, e come ta l i , 
inv i f ib i l i : lo che argomentiamo di qua, che 
I'acqua pura, chiufa in un vafe ermeticamen-
teí igiüato, nongittaombra; sichel'occhio 
non potra fcoprire fe i l vafo abbia in sé acqua 
o nb; e in oltre i criftalü fa l in i , quando n 'é 
feparata I'acqua , perdono la lor trafparenza . 
5-° Dm-e, rigide , e infleffibili; come appa-
Y ^ dal non eífer' elleno compreffibili . Se 

unodimandi, come un corpo cosí leggie-
í n x i r e vo^ t i l e , eche cosí fácilmente 
^Unvere/arefatto dal fuoco, fia poi cotanto 
reino, incompreffibiie? altra caufa non 
potumo aüeinare, fe non che l'oraogeneita 
dehe fue part,. Se confideraffimo Vacqua com-

f1 paríicelle sferiche o cubiche, cave 
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flerebbe per render ragione del tutto: la fuá 
faldezza e fimilarita fanno, che ellareíiftaj 
e la fuá vacuita la rende abbaftanza leggiera 
&c. E quanto alia debolezza della fuá coefio-
ne fe ne potrebbc render contó , adducendo 
i l piccioliffimo contatto tra i globicini che 
la compongono &c . Vedi COESIONE, PAR-
T I C E L L A , & C . 

I I fale disfatto nell' acqua non erapie un va
fe con proporzionealla fuá mole ,od al fuo vo-
lumei donde fegue, che v i ha de'piccoli fpa-
?j tra le particelle dell'acqua, cheamroetto-
no quelle del fale. E d i q u i raccogliamo io-
oltre , che le particelle acquofe fonoeílrema-
mente folide ed infleílibili; perocché quantun-
que abbiano dcgli fpazj intermedj, niuna for-
za e niun pefo le pub comprimere, né ravvi-
cinarle . Vedi SALE . 

5.0 VAcqua é i l p i i i infipidodi tut t i i cor
pi ; i l fapore che qualche volta vi troviarao, 
non procede dalla mera acqua ^ ma dal fale , 
dal vitriuolo , od altri corpi che vi fon frami-
fchiaíi ; e confeguentemente, tutteleacque 
faporoíe , commendate per ufi medietnali, 
troviamo che depofitano quantita di mate
ria foffile. 

6,° Vacqua é perfettamente priva di odore. 
Ella non affetta né l av i í i a , né i lguf lo , né T 
odorato , purché fía pura; eperconfeguen-
za potrebbe fempre a noi reftare impercettibi-
le , falvo che per mezzo del fenfo del tat to. 

Se Facqua fia convertibile in aria ? Ef íiato 
difputato, fe 1'acquapoífa o no , convertiríi 
in aria; eflfendovi buon numero di eferapj di 
una, almeno apparente trasmutazione . N e i 
vapori che íi follevano giornalmente, trovia
mo , che I'acqua é rarefatta ad un tal grado, 
che prende luogo nell' atmosfera, ed ajuta a 
comporre una parte confiderabile di cib che 
aria chiamiamo; e contribuifee eziandio a 
molti degli eíFetti che fi aferivono a i r a r í a . 
Vedi VAPORE , ARIA , ed ATMOSFERA. 
Ma una cotal aria di vapore non ha i ca-
ratteri di un'aria vera e permanente, poi-
ché con facilita fi riduce di nuovo in acqua. 
C o s í , nelle digeftioni e nelle diíTíillaziüni, 
tuttoché I'acqua fi poífa rarefaré in vapori, 
realmente pero non fi muta inaria, ma vien 
foltanto divifa dal calore , e fperperata in 
minutiííime particelle, le quali accozzandofi 
poi infierne , ritornano prefto in quell'acqua, 
che prima cofiituivano, Tuttavolta, I'acqua 
rarefatta in vapore in un'EoUpila , avra forfe 

H per 
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per un qualche fpaziodi tempo, dellavír tu 
elaftica, ch ' é i l grande ed ultimo caratterc 
della vera aria, efprizzera minutamente e 
perfettamente , come una sbuffata d'aria . 
M a la virtíi claflica diquefto fprizzamento 
di umore , non é fe non l'eífetto del caldo , che 
cfpande ed agita leparíicelle acquee; edac-
ché i l caldo fvaniíce, relaflicita, elealtre 
proprietadi dell' aria parimenti fvanifcono. 
Vedi ELATICITA' . 

I venti rapidi formati cosí , fembra clie 
non íieno nulla piü che mera acgua , rotta in 
minutiffimepartí , emeíía in moto; percioc-
ché , col tenere ¿i rincontroad effa un qual
che corpo falidc, eguale , e freddo , fi ved ra 
che i vapori, iv i condenfandofi , copriranno 
iramarttinenti i l detto corpo tfacqua. In fa t t i , 
íenza che intervenga caldo , i l moto folo , fe 
fara veemente , baüeraforfe zí^tzzzxVacqua 
in parti minute, e farla afcendere in forma d' 
aria. I I Sig. Boile ofserva, che tra Lione e 
Ginevra , dove i l Ródano é tutt ' in un trattn 
riílretto per mezzo di due rupi viciniffime l1 
una aH'ahra, quella correníe rápida, urtan-
do con grand'impcto in efse , rompe parte del-
Jefueacque in minuti corpufcoli, ele da un 
tal movimento , che oífervar fi pub in una di-
fíanza confiderabiie una fpezieíli nebbia , che 
di la fi leva, e afcende molt'alto nelfaria , 

ACQUA , in Geografía, e Idrografia, éun 
nome comune o genérale applicato a tu t t i i 
corpi liquidi traíparesni, che fcorrono fopra 
la térra. Vedi FLUIDO, LIQUIDO &c. 

I n queflo fenío, diciamo che V acqua e 
la térra coftituifcono i l globo terráqueo. Ve
di THRRA. 

Alcuni Autori hanno con precipitanza « 
fenza ragione aíferito, che la diftribuzsone 
dell' acqua e della térra nel noílro G¡obo , 
fia fatta feozaarte né regola, enonabbia la 
dovuta proporzione, fupponendo che l'acqua 
occupi troppo fpazio . Vedi TERR AQUEO , 

L'inondazione, o lo Ürabboccamento delT 
acque, fa i l Di luv io . Vedi DILUVIO, 

Cateratta di ACQUA , Vedi i'Art¡co!o CA-
T E R A T T A . 

VAcqua fi diftingue, relativamente ai luo-
gh i , dov'elia fi t rova, in marina, acqua di 
rnare ; piuviaHs , acquapiovana ; fluviatilis, 
acqua fiumana ; fontana, acqua di for gente ; 
puteaiis , acqua dipozzo, c iüernina, quella di 
c¡flema ; paluftris, quella di laguna di palude 
<6ÍC. una piü dell'altra, irapurc od eterogcnee . 

ACQ. 
ACQUA di mate, é un ammaflamentodi 

corpi, ove T acqua appenapubdirfi che abbia 
la principal parte : ell' é una coíiuvie univer-
fale di tu t t i i corpi che fi trovano in natura, 
foíienuti e ondeggianti nelTacqua ^ come ia 
un veicolo . Vedi MARE , OCÉANO, 8CC, 
I I Dottor Lifter la confidera come fondo o 
forgente fuor di cui tutti i corpi provengo-
no . Eglivacosi a dar neU'opinione di Tale-
te , e di Elmonzio \ e s1 immagina che Vacqua 
del mare fia ílata íl folo elemento creato a prin-
cipio , avanti d'ogni anímale , o vegetabile ; 
« fin prima del Solé iftefso, 

VAcqua dolce, egli fuppone che fia prove* 
ñuta accidentalmente dopo la creazionede-
gli animali e de' vegetabili, e debba la fuá 
origine ai vanon delle piante , al reípiro degli 
ammaÜ , ed alleefalazioni lévate dal Solé . i > 
Fom. Mcd. Ang. 

L'Halleio édi un'altra opinione .Mette per 
indubitato , che ia faifedine del mare pro
venga dalla materia falina difciolta ed imbe-
vutada'fiumi nel loro progreífo , e fcaricata 
inOeme colle loroacque, nelPoceano; e per 
confeguenza , che i l grado di faifuggine ere-
fea di continuo e gradatamente . Su queíia 
ípotefi, propone egh eziandio un método on
de poterfi determinare l 'tta del mondo: im-
perocché due eíperiraenti interno al grado di 
faifedine, fatti con grande intervallo di tem-
po , potranno, per la regola di proporzione, 
daré i l tempo richieíío perché ella acqui-
fii i l grado fuo preíente . Philofoph. Tran-

J a ñ . n. 344. 
L'acqua del mare é foggetta a diverfi 

cambíamenti periodici . Vedi FLUSSO , e 
MAREA , 

ACQUA alta 
ACQUA baffa 
ACQUA di nflu 
ACQUA piovana, é T acqua del mare, pu 

TÍficata per mezzod' una fpezie di diítiílazio-
ne , o píuttoílo é i l vzxcolo acqueo, feparato 
dalle faline cd altre materie che lUnziano in 
elfo per mezzo deH'evaporazione. Vedi P i o o 
GIA , ed EVAPORAZIONE, 

L5 ¿ff^w^che difeende in pioggia ed in ne
v é , é la piü pura di tutte 1'altre , nella fiagio-
nefredda, ed a ciel'o quieto 5 e dobbiam con
tentara di prendere quella per la fola acqua 
elementare. 

L ' acqua piovana , in tempo di ílate , o 
quando i'aímosfera é agitara, dee certamen-

j Vedi gli ArticoliFLUS-
l so , RIFLUSSO &c . 



te conteneré fpezie infinite di materia etero-
genea: quindi é , che raccogliendo l acqua 
che cadedopo i tuoní e le tempeñe , in giorno 
eüivo e caldo , e lafciandola pofaretrove-
raffi attaccato nel fondo un viro iale . Ma 
d ' invernó , particolarmente quandogela, le 
efalazioni fono poche , di modo cheja piog-
gia cade fenza grande altenmone> né raefeo-
Janza ; epercib, quelia che fe ne raccoghe a. 
mattina , trovafieflere di ottimo ufo controle 
macchiedelvifo , e raccoka dalla nevé , gio-
va aífai contro le infiammazioni. degh occhi.. 
Vedi NEVÉ.. 

Tuttavia coteft' acqua piovana , con tut-
ta la fuá pur id , Ti puo filtrare e diílillare 
migliaia di volte, deponendo fempre alcune 
feci. 

ACQUA á\¡argente o fontana-, viene appref-
fo dell'acqua di pioggia, in quanto alia pu-
rita.. Quefta,. fecondo T Haileio, é raccol-
ta dall'ariaftcíTa ; laquale eííendo faturata d'' 
acqua, e venendo a condeníarfi per lo freddo 
della fe ra , é foípinta contro le fredde cime de5' 
monti , do ve vi é piü conde nía ta e abbonde-
volmente raccolta ,. gocciola , o diffiiía , co
me in un limbicco . Vedi SORGENTE, &C.. 
QÚQÍVacqua che prima ondeggiava nelPatmos-
fera , in formadivapore, raccozzata infierne 
cosí , forma da principio picciole fila d' acqua 
diverfe. del le quali unendofi , formano de' r i -
voietti , e q u e f t i a lungo andaré , de fiumi 

ACQUA á\ fiume , inalcune c i rcoíhnze, é 
da üimarfi piü pura che quella delle fontane 
Se queil' acqua nel venir giíi dal fuo fon te , ac-
cade che diícorra fopra letti ofuoli ,, dove cv 
abbia. del fale , delíolfo del vetriuolo , del 
ferro , e firailiella ne difcioglie , e ne irnbeve 
gran parte ; ma per al'tro , 1' acqua di fontana: 
diventa piü pura e migliore ; impero ce he men-
tre il fíume fofpinge e porta giu T acque fue in 
un filo non interrotto , tut t i i fuoi faji infierne 
eolle materíe vegetabiü; ed aniraali che colano-

eífo. dalle e fa laz ionio dal terreno che ei 
bagna, o agrado a grado afFondano, o fono* 
ípinti alie rive: di qui é , che gu antichi pce-
t i ^putori rappttefentano le desta de1 fiumi o= 
ae letontane,, in atto di pettinare,. ecardare 
le loro acque Vedi FIUME . 

Fer. qudlo fpetta alie qual id dell' 
ell e in oltrediftinta, uv falina , acqua Jalia : 
dulc ís , acqua ¿olee,. &c., 

ACQUA Mfa . o ACQUA del marev Vedi: 
SALE, ACQUA di mate&c. 

AcQiiA dolce. In genérale fi confente a dí 
re , che quell' acque , caeteris paribus, fon le 
migliori e per laíaluhrita ,. e per var; altri ufi 
economici &c . che fono le piü fgombre di fal-
fedine ; ch ' é una qualita avventizia, e per 
lopiíi nociva neiL'acque. IlBoyle inventbun 
método molto ftraordinario, d'efaminare la 
dolcezza e la falfedinedelP acque , con un pre
cipitante, che potra feoprire anche una fola. 
parte di fale in-1000. anzi in due o 3000. partí 
d' aqua ; come qui appreífo pib diftintamente 
moñuvemo, ¿Icquadolce gQncralxntntQ e quel
ia delle fontane,. dellepiogge, de'pozzi, de' 
laghi &c. Vedi FONTANA TPIOGGIA ,Pozzo 
LAGO &c^ Si é gi^ toceata J5 opinione del D. 
Lifier,, chelo ftato naturale ed originario delT 
acqua,. fia Teífer faifa: tgü fuppone che la 
fuá dolcezza fia accidéntale, e provegnente dai, 
vapori delle piante , e dal refpirodegli anima-
l i ; come anco dalle efalazioni follevate dal 
Solé.. A l t r i fentono, che 1' acquafia>original" 
mente ¿ o l e e e che la fuá falfcdine fia accidén
tale : per render ragione di che, fono fíate 
fórmate mokiínme ipotefi . Vedi SALSEDINE.. 

Per efaminare la dolcezza dell' acqua , i l 
método del Boyle aecennato di fopra , éque-
flo:: In mille grani d' acqua difiillata, egli 
mette un grano di fale ? e v i lafeia cadere 
dacché é difciolto, pociíe goccie d' una bea 
filtrata foluzione di raítinatiffimo argento , dif-
foluto ntU5acqua forte: immediate fopra v i 
comparifee una nuvola bianchiccia la quale 
lentamente s i , ma pur alia fine difeende ai fon
do, e ivi fi fifiain un precipitato bianco , ch" 
é la materia falina del fluido . Se occorreíTe,. 
con queíío método,, fi efaminarebbe 1'acqua 
all 'ultimo rigore . In fatti con efio , s 'éfeo-
perto del fale in un' acqua , che non ne avea 
fe non un grano , benché il pefo deli' acqua 
fofle due e anche tre mille volte di piü del pefo-
del fale .. L'eíperimentofu íatto davanti alia 
SocictaReale nel i jpz. dal Dott. Sloan ; e fv 
rrovor che una goccia, o due, difpirito di* 
fale miito con acqua comune, poteano eolio 
ílefio método difcoprirfi „• 

11 Dot. HOOK , 1' anno ifieífo, leííe una Dif-
fertazi'one alia Societa Reale,. intorno a unr 
método fuo proprio , per difeoprire la pihpic-
cioia quantita di tale contenuto neü' acqua^ 
fondato fopra pvinctp) d1 Idroftatica.. L'ope. 
razione fu efeguitacon un i d r o m e t r o ^ m Á c dl 
vetro , della forma di un matraccio, i l ventre-
del quale avea tre pollici di.diametro, ed i l col-

H 2; lo. 
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lo fi di un pollice. EíTendoíi queflo pefato con 
del píombo roíTo, o fia minio , poftovi in ef-
f o , cosí che fi renda pochiffimo piupeíante 
dell'acqua dolce j equindi fofpefo per lo pic-
ciolo gambo, divifo in gradi , a i reñremit^ 
dellatrave di una büancia; e notatofi i l gra
do , o la divifíone del eolio, contiguo alia íu-
perficie dell'acqua : dopo d'avervi infuío una 
quantita di Tale , eguale foltanto alia ducmille-
íima parte de! pefo delTacqua, ¡1 eolio dell'idro-
metro aífondb quaíi la meta d' un pollice pih 
giu nell'acqua. 

Per dolcificare, ofar di faifa e marina acqua 
clolce, íi é gia da lungo tempe cercato i l modo 
con grande ñudio ed attenzione . I I Dot. Lifter 
fuppone per i l piíi faci!e,ficuro e natúrale, quel-
lo di m-ettere le piante marine , come Taiga o 
i ' erba marina comune in certa quantita d' ac
qua , in un vafe di vetro , tefluto, beceuto , 
€ con recipiente : dal quale continuameute di-
ílillera un liquordolce, epotabile. 

I i Sig. Hauton ha alia fine palefato i l fuo fe-
cr-eto di far dolce Tacqua del raare . Con filie , 
an una precipitaxione, fatta con olio di tárta
ro , che fi prepara con poca fpefa . AppreíTo fa 
€gli diílillare T acqua marina, in un fornella, 
che oceupi poco fpazio , e con pochififirao fuo-
co , diftilü circa trenta caraffe d' acqua in un 
giorno. Per raffreddarlo, in vece di far palia
re la rafpa per un vafe pieno d'acqua , la fa paf-
fare per un buco fatto a bella pofta fuori del va-
íello, e 1' introduce di nuovo in un'altro : co
sí che l'acqua fieíía marina fa 1' ufizio di refri-
geratore . Alie due operazioni precedenti egli 
aggiugne la filtrazione , che fi fa con una par-
ticolar forta di térra, mefcolata ed agitata con 
acqua diüillata j e per ultimo lafeia che depon
ga . Queña filtraiion rende P acqua onnina-
mente fana. P h i L T r a n f . v \0 .6 j . 

I l ghiaccio disfatto delTacqua marina é fpef-
fe volte adoperaío in Amfierdara nelfardeüa 
bira : e i l Bartolino , nel fuo Libro de Nivis 
ufu conferma la Relazione: "E1 certo, dic 
,., egli , che fe il ghiaccio d'acqua marina é l i -
„ quefstto, perde la fuá falfedine, ficcorae é 
^ ñato últimamente fperimentato da un Pro-
„ feífore della noílra Univerfita . 

Ufi dell'ACQUA G!i ufi d e i r ^ ^ ! ? fono 
infiniti ; nell' alimento , nella medicina , nell' 
agricolturanella navigazione , in diverfe 
a r t i , &c . 

L'Acqua fiefTa ,. in quanto ^//Wwío, éuna 
delíe piu uní v erial i bevande dd mondo.: e, fe 
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preñiam fede a parecchi de'noflri miglíorí me-
dic i , éuna bevanda fra tutte Tottima . Per 
queft' ufo, la migliore é quella che é piíi pura ?. 
piü trafparente , femplice , fenza colore, fen-
za odore e fenza fapore, e che fi fcalda e fi raf-
fredda piü prontamente , ensila quale Perbe 
ed i legumi piu preño fi ammollano e bollono. 
Vedi BEVANDA . 

Ippocrate, nel fuo Trattato , de Aere , 
Aquis.) & LoctSy ha lungo divifamento in 
propofito dell'acqua leggiera . Erodoto riferi-
fce, che, tra gli antiehi , beveafi da alcune 
Nazioni u n ' t a n t o leggiera , che tutti i 
legni vi aífondavano prontamente» Ed i l Boy-
le fa menzione di un' acqua portata dal!'Africa 
in Inghilterra, la quale era fpecificamente un 
terzo piü leggiera che lanoüra . Vedi IDRO 
METRO. 

Stimafi per una buona quaíita n e l l ' ^ « Í Í j 
fe fa fchiuma col fapone .. Quefto efFctto proiv 
tamente fi vede nelle nofire acque fiumane : 
ma tutt 'al contrario nelle acque di forgente, 
e neU'acquc tírate con la Tromba ; a che fi púa 
rimediare, con lafciarle folamente fiare quat-
tro e cinque giorni , prima di fervirfene 

L'acqua come medicina, trovafi che fia-,, 
prefa internamente, un potente febbrifugo;, 
fmgolariffima contro i raffreddori, le toffi , la 
pietra , lo feorbuto &c. Vedi FEEBRIFUGO . 

Efternamente, i fuoi effetti non foivniente 
meno confiderabiii. Vedi BAGNI . 

Nell ' agricoltura , e per i i governo de' giar-
d i n i , V acqua é univerfalmente íenuta per ne-
cefiaria alia vegetazione; percib Varrone la 
mette nel numero delle Deita, ch' egli invO'-
ca nel fuo primo Libro de i^ei^ay?/^ . E t i a m , 
dic 'egl i , precor lympha , quoniam fine aqua 
omnií mijera eji agricultura . Vedi ADAG-
QUARE. 

Le mutazioni alie quah é foggetía T'acqua , 
e le forme diíferenti fotto le quali ella appari!-
fce , fono in molto numero . Gra come ghiac
cio , ora come vapore , ora come nuvoIar 
pioggia, isvefcio, nevé , grandine , nebr 
bia&c. Vedi GHIACCIO , VAPORE , NOVÓ
LA , ROVESCIO , NEVÉ , GR ANDINE , NnBr 
BIA , GELO , &:C. 

Parecchi Naturalirti hanno' eziandio fofie.-
nuto che l'acqua fia la materia vegetabile , od 
i l fo lo , , proprio e idóneo alimento delle pian
te j ma il Dottor Woodward ha gittata a térra, 
queft'opinione, ed ha mofirato, che uííizio 
dell' acqua nella vegetazione , é fervir unica-

men-
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mente cll veicolo ad una materia terreílre, on
de fi formano i vegetabiü i e chi f la non ía lo
ro giunta alcuna . EgUaccorda, cheogm^-
q u a contiene pm o menodi tal materia terre-
ñ r e : chel'acque di fontana, edipioggtane 
contengono quafi egualmente \ epiudi loro i 
acqua fiumana. Vedi VEGETAZÍONE. 

VAcqua édi ungrandifllmouío nellaCht' 
mica \ poiché é ano de' principal! iñ rument i , 
col «ti mezzo tutte le fue operazíoni fi efeguí-
fcono . VediCHiMiCA , e OPERAZIONE. 

Ella opera in diverfi raodi , e con diverla 
efficacia \ come mcirruo, come putrefattiva , 
come veicolo, comemezzo &c-

1.0 Come Me/huo, difcioglie tutte le fpe-
zle di fal i . Vedi SALE , DISSOLVENTE , Dis-
SOLUZIONE &c. Pare che Haría fimilmente 
difciojga i fali; ma lo fa folo in virtu dell'ÍTC-
qua ch'ella contiene. Né alcun altro corpo ha 
potere di difciogliere t fali j fe non in quanto 
partecipa di cotefto fluido . Vcdi ARIA &c . 

Le particelle faline , s'infinuano elleno 
fíeífe negl'interdi?} che fono tra le particelle 
dell'acqua; ma una volía che quefti interftizj 
íieno pieni zeppr , 1'acqua lleífa non varra 
piu oltre a diífolvere i l fale mcdefimo , ma dif-
folvera un fale di un'aitra fpezie, acagione 
della differente figura delle particelle , che en
traño ed occupano gli fpazietti lafciati dal 
primo fale r e cosí ne difciogliera di mano in 
mano il terzo, i l quarto fale &c. 

Impercib quando Vacqua ha plenamente 
imbevuto del fale comune, difcioglie tutta-
via del nitro; e quando é faturata di n i t ro , 
difcioglie ancora del fale ammoniaco, e via 
vía degli altri fali . 

L ' acqua diífolve puré tutti i corpi fal ini , 
effendo carattere cortitutivo di quefta claífedi 
corpi, effcr non infiammabiü , e diíToIubili 
nell'acqua . Pub dunque 1'acqua difciogliere 
t imi i corpi, anche i piu pefanti e piü compat-
t i , come i metalli y inquantoché quefti fono 
capaci di ridurfi in una forma falina : nel quale 
flato pcffono cosí perfettamente eífere dall' 
acqua dnciolti , che in efía fi foftengano . 

_ L acqua difcioglie t i m i i corpi faponacei, 
cJoé, tutti i fali alkalini , e gU olj mefchiati 
aiiietne: abbínché Tollo per "sé non fiadiífo-
lubiie i j e l l ^ r ^ , la mefcolanza del fale con 
eilo, che l rende falino, lo foggeíta al po. 
tere dell' acqua. 

Ora , tutti gli umori nel corpo umano fono 
aparentemente falini, q.uantunque ni uno di 
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effi fia fale di per sé ; e la fteíía cofa pub diríi deT 
fughi di tutti i vegetabili , eccettuati gli o l j ; 
e pero , tutt i difciolgonfi nelVacqua. 

L'^c^fía difcioglie T ifteíío vetro. Se egU 
fi liqueía con del fale di tár taro, diventa folu-
bile nell'acqua. Vedi VETRO. 

Ella diífolve tutte le gorame, ed i corpi 
gomraofi : eífendo appunto un carattere pro-
prio della gomma, lo feioglierfi neli'acqua » 
a contradiílinzione della refina. Vedi GOM
MA , &c. 

In oltre, l'acqua mifla co'fali alkali , dií
folve Po l io , ed i corpi oliofi . Percib, quan-
tunque la mera acqua verfata fovra la lana fuc-
cida, ne venga rifpinta ; nulladimeno fe col!' 
acqua fi mefeoli un forte liffivio , o fale alka
l i , prontamente ella diífolve ed aflorbifee tut-
to quello ch' era fuccido ed oleaginofo : e que-
fla é appunto la maniera onde i pannilani vea-
gono purgati e nettati . Ma l'acqua non di
fcioglie le refine; una refina non eífendo al
tro , fecondo che a noi pare , che un olio ifpef-
fito o concentrato . Vedi RESINA. 

Gli olj ed i folfi r^c^/z ! i lafeia in ta t t i ; e 
quel che é piu flraordinario , ella l i ributta , e 
nbuttandoli da sé , fofpigne le particelle olio-
fe in una fpezie di rifluíío. Aggiugni T che pa
re , ch' ella ributti da sé tu t t i i corpi oleagino-
fi, fulfurei, pingui, e adipoli, ne' quaü F 
olio predomina: e quindi purnafce, che le 
parti pinguedinofe ne'noflri corpi fcappano al
ia diííbluzione dell' acqua. Ed é probabiliííl-
rao, che per queño mezzo avvenga, che il; 
graífo é raccolto nelle celle adipofe di tut t i 
gli animali. Vedi GRASSO , o PINGUEDI-
NE . 

Ned ella diífolve i corpi terreflri, ma piut-
toflo ¡i unifee , e l i confolida ; come vediamo-
nelle tegole &c.- Vedi TERRA , 

Dopo aver Xacqua difciolto un corpo, ella-
s'unifce, e s'indura con eíío; e fe i l corpo 
fara di fpezie falina , formera de'Griflalli, en
terra i fali in coteíla forma. Vedi CRISTALLOÍ 

I fal i , mentre fono uniti cosí coir¿zc^«^r 
aífumono varié figure : perefempio i eriftalli 
del fale marino, fono piraraidali ;• quei del ni
tro , prismatici ; quei del fal gemma , cubi-
ci &c. Che 1? acqua poi fia la cagione, onde 
cotefli fali formanfi in criflalli , ¿evidente , 
dacché vediamo, che feparandone P acqua i 
criflalli non vi fono piu é perdura la loro for
ma , e ceffa la loro trafparenza. Vedi CRL-
S X A L L I Z Z A Z I O N E .. 

z.0 Senz'' 
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2o. Senz' acgua, non pub produrfí fermén-

tazione ^ Laonde fe voi macinerete una plan
ta , c l a r idu i r e t e inpo lve r ío fariña, non fer-
rnenteratlla mai; eziandio fe vi aggiungiate 
del l i tv i to , . odello fpirito di, vino : nía fe v i 
verferete fopra dell' acqua toílo ne forgerala. 
fermentazione . Vedi FERMENTAZÍONE c 

3o. Tutte le putrefazioni, si degli anima-
l i , come; de'corpi vegetabili , vengono pari-
nnrnti c íesuíte col mezzo deüa íola. acqua ; e 
fenzad 'e í la , non v i larebbe un fomigliante 
eifetto in tutta natura Vedi PUTREFA-
Z I O N E , . 

4o. V acqua e un indifpenfabile requifito. 
per l ' tffervdcenza \ la quale é un. moto inte-
Jñino, fuíottito tra íaii contrarj: imperocché 
niuno u ! moto forger puo. dalla mcfcolanza di 
fali contrarj, fe manca i'acqua che ü difciol,-
ga , e h tenga in foiuzione v 

5o. Un altroíuo uío é quello del la fepara-
zione delle partí olióle dalle faline, c h ' é u n a 
cofa di grandiílimo profitto:; 00(1'é,, che fe 
qualche loftanza olcagmofa, incorporata con-
íalq, verrajn. una.compctenre quantita d' ac
qua aguata v i fupi (ah diíciogliendof] , íi 
eíirarranno dail' olio e verran dall' acqua 
imbevuti, . ed il corpo fara cosí dolcificato.. 
Vediamo che i l butirro, mercé di unaconti-
nuata lozione nell' acqua diventa; iníipido ; 
e, gli olj aromatici r agitati lungotcmpo nell' 
acqua calda ,, fi iepara.no dalle loro parti faline 
ípuitofe , e diventano infipidi , e fenza.odore ^ 

Lo fpirito di vino mefehiaro con olio fa 
un corpo d' entrambi j , ma fe infondercte 
deli'acqua , ella he ributtera 1'olio , da una 
parte 5 e ridurra, di nuovo a fe Üeíío. lo fpiri
to, di vino t anzi bene fpcilo , que! che lo. 
fpirito di vino avea difciolto in altri corpi , 
1' acqua ne. lo feparera-,, col diluiré lo fpirito, 
e lafciar precipitare le altre materie 1 

6°. L'acqua é di un grand'ufo nel dirigere-
e determinare i f grado del fuoco , o dtl ca
lore., Cib fu prima feoperto dal Sig.. Amon-
tons , per un' oífervazione ch5 egli fece , iu 
qual modo l5 acqua fovrapoíía al íuoco grada-
tamente. via via fi rifcaída finthé viene a, 
bollire ; ma aliara celia i5 incremento del fuo 
caldo , e folo ne mantiene i l grado preféote % 
per quant.os'aumenti , o íi faccia durare pra. 
a lungo i l fuoco,. QueÜo ne. porge dunque una 
mifura ,, od un; grado, filio del caldo v ch' é 
genérale , e ferve per tutto i l mondo : imper-
e.io.cché; % acqua bóllente % purché fía egual-
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mente pura, ha r iñeífo calore nella Groett» 
landia come l'ha fotto l'Equatore.. 

Per cotal mezzo, fi fanno Bagni oStufej. 
le quali hanno diverfi gradi di caldo accomoda-
t i alie varié occorrenze . Vedi BAGNO , STU-
FA , F u o c o , CALORE, ec. 

UAcqua é di un grandiííimo ufo in diverfe. 
arti meccaniche ,, e neceírua della vita ; come 
ne! moto de' mulini , , e in altre macchine . Le 
leggi impér tanlo , le proprieta &c. di queíio 
fluidoa cib relative , come i l fuo moto , la fuá 
gravitazione, la fuá preíTione, elevazione r 
azione &c. e la coftruzion di diverfi inge-
gni e ordigni , infervrenti a tal uopo , o fopra 
cib fondati; come i fifoni, le trombe, &c . 
fanno il foggetto deHV^r^Z/í^, e á<¿\V idrofta-
tica Vedi, IDRAULICA , FLUIDO: , ASCE-
SA , &c. 

I I Dottor Cheyne va fofpettando, che la. 
quant i tadel lW^^ fopra quefto noftro globo-
diminuifea giornalmente "alcuna parte di 
„, eífa convertendori in foftanze animaii , ve-
„ getabili r minerali, o m.etalliche , le quali 
„ non tornano agevolmente a> difcioglieríl 
,, di nuovo nelle loro parti componenti . Ira-
„ percib fe noi fepareremo alcune poche par-
„. ticelle di qualche fluido , e le attaccheremO' 
,, a qualche corpo folido,, ovvero le terre-
„ mo disgiunte Tuna dali'altra ,. allora elle-
„ non farannopiu un fluido; perprodurre 
„ fjuidita un numero confiderabüe di quefte 

particelle é richieílo . Vedi FLUIDITA* . La 
thaggioc parte de'Fluidi o liquidi che noi-

„, conofciaroo , fono formati mercé la coefione; 
„ di p irticelle di varié figure , di varié gran* 
„ dezze , gravitadi e virtudi attrattive, agi-
,5 tatnifi , o finííuanti nella pura acqua , oinii 
,, un fluido aequeo , che pare effer la baíe co-
„ muñe di tutte. Ti vino é foltanto acqua im-
„ pregnata di particelle di uva; e laBirra, , 
„ di- paitícclié d'orzo; tutti gli fpiriti fem-

bran non eíícr aítro che acqua, faturata^ 
„ di particelle faline o fulfuree : e tut t i i 
„ liquidi feno piü o meno fluidi, . íteondo. 

la maggiore o rainor coefione delle parti-
„ celle , che nuotano nel fluido acqueo. E 
j , , difficilmente fi pub daré, alcun fluido feft-

7a quefia coeíione di particelle: , neppur 
„ Tacqua mera iileíTa ficcome appare dal-
„ le boilicofe che alle volte fopratUnno alia. 

fuá lupcfi'zie v egualmente che fopra quel--
„ la degli fpiriti ed altri Liquori . "Philo ' 
foph. Frincip. of Relig,. 

jijeen-
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CLEPSIDRA 
LIVELLO 
MICROSCOPIO 
MULINO 
ORGANO 
GCTTO 
MACCHINA 

ACQ. 
Jfcenftone deiracqua . Vedi ASCENSIONE: 

e CAPILLARE. 
Colonna d'acqua 
Orinólo d'acqua 
U v e l l o d'acqua 
Jl^ro/a./^o d'acqua ^ V e d i . 
M u l i n o d'acqua ' l 'arti-
Organo d'acqua l coló 
•Cetto d'acqua i 
Macchina d'acqua J 

L'ACQU A, ndlaStor¡at ia tura¡e&c. li dz-
í l i n g u e i n ^ ^ , chiamata tz \&náio elementa
re , nnnerale y ed artifiztaíe , o fatuzia . <v 

I n quanto all'acqua , abbiamo gia 
'offervato, che di aííolutamente tale non ve 
n'ha forfe in luogo aicuno: ogni acqua tro-
vandofi conteneré piu o meno di particelle 
f imi l i a quelle che compongono i corpi ter-
r e í t r i ; non gia di particelle terree, íiccome 
intendiara noi , ma o l j , fali &c . 

ACQUE ntinerali fono queile, clie conten-
gono t a i i , e tante particelle di natura diffe-

í en te da 11' acqua , che quindi in loro dir i -
v i qualche tiotabile proprieta, oltra quelle 
che ha 1'acqua comune : ovvero, T acque 
minerali fon quelle , che hanno contratta 
quaiche vircu ttraordinaria, col paíTare per 
l e í t i , o fuolí di minerali, come <leir allume , 
^el vetr iólo, del 7olfo &c. o col riceverne 
i'efalaziom. Vedi MINERALE, 

Varié fono le fpezie átWacgue minera l i , co
me fono vane le ípeíie di compofizioni de'mi-
nerali,onde Tono imprégnate . Veddi FOSSILE. 

Alcune íono femplici , cioé contengono fol-
tanto particelle minerali d'una forta; altre 
mi f t e , di due, t re , quattro , o piü forte. 
D i qua vengono IO. \ t acque Metalliche ^ in 
diverfe par t í ; quelled'oro, di argento, di ra-
me , di ftagno, di piombo, di ferro . Vedi ME-
TALLO, FERRUGINOSO, CALIBEATO &c. 

2 .° Le acque f a l i ñ e , cioé \ t n i t r o f e , l e a l ' 
luminofe, le vitriolate , e quelle di fale co
mune . Vedi SALE, 

3.0 Bi tuminofe , fulfuree, antimoniaU , car-
honacee) e ambrate. Vedi BITUME. 

4 ° . Acque teniccie, e pietrofe, cioé acque 
«el l imo, della creta, della (inopia, del ci-
11 A U 1 ldel.ltiarmo' e dell'alabaftro . 

•A'le quali alcuni aggiungono f a e q u a m e f -
c u n a l e . Vedi MERCURIO &C. 

Quefta divifione di acque minera l i , é pre-
fa dalle oro effenze, cioé dalle particelle mi -
aierah ch elleno contengono: ma la divifío-
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ne plü ufuale e decantata, é tolta dalia ma
niera onde elleno ferifeono i noílri íenfi, r ¡ , 
fpetto a che, dieci fpezie fe ne con ta no : e 
fono Pacque acide , amare , xalde , fredde , 
cliofe e p m g u i , vtnefiche, colórate ^ éoUctotf.i 
p e t r i f i c a n t i , tncruj iant i , e f a l i ñ e . 

Le ACQUE JÍCÍ4C, chiarmte parimenti 
dule , provengono dalla mefcolanza di ve-
t r iuo lo , di ni t ro , d í a l l u m e , edi fale. Son 
elleno frsdcle , e molto comuni, poiché nella 
fola Germania fe ne noverano fino a 1000. 
•alcune delle quali dicefi che íieno inforzate e 
acerbe come l'actto , e che fe ne fa ufo in ve
ce di eífo i altre vinofe , e che fervono per v i 
no ; aitre aftringenti Scc, Vedi ACIDULE, 

L' ACQUE calde, chiamate Tberma , pro
vengono dalla mirtura di particole e di efala-
ziom fulfuree. Son decántate per le píu calde 
alcune acque nel Giappone : e non v i é fuoco 
che ridur poíía l* acqua ad eguagliare i l lor 
calore : e quede fi mantengono calde tre 
volte piu lungo tempo della noílr 'acqua ból
lente . Vedi TERMÍE &C, 

L'ACQUE oliofe e p i n g u i , provengono da 
una materia bituminofa e fulfurea ; come 
l 'ambra, i l petróleo, lapece, la nafta &c. 
Ved-i NAFTA , PETRÓLEO &C. 

Le ACQUE amare, fono prodotte da un fol
io impuro, da bitume , da n i t ro , edarame, 
&c . D i quefla forta h i l Lago Asfaltite, 

Le ACQUE molto fredde , hanno la lor or i 
gine da una miíluradi nitro e di allume ; o di 
mercurio, di ferro &c. La profondita della 
forgente, v i ha quaiche parte. 

ACQUE , le qual i mutano la natura de'corpi, 
D i queile ve n ' é gran varieta. 

1.0 Vicino ad Armagh nell'Irlanda , v i é 
un lago , nel quale fe per alcuni mefi fi ¡afei 
fermo un baílone , la parte che é cacciata nel 
pantano fi converte in ferro; e la parte che h 
circondata dalTacqua, in pietra da affilar ra-
f d i : i l refto della bacchetta non foffre cambia-
mentó . CoslGiraldo, eMagino; ma Brie' 
zio lo nega, 

2.0 Nella parte fettentrionaled'Ulfler v i é 
una fontana, che nello fpazio di fett 'anni, 
petrifica i l legno, o lo converle in pietra. 11 
fimile trovafi in diverfe altre part i , come nell' 
Ungheria, nella Borgogna &c. Vitruvio fa 
menzione di un Lago nella Cappadocia , che 
muta i l legno in pietra, nel giro di un giorno. 
Vedi PETRIFICAZIONE . 

3,0 V i fono altresi dell' acque, che fi fup-
pone 
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pone poter trasmutare i l ferro inrame. Vedi 
TRASMUTAZIONE . 

4o. D'altre fi dice, che cambino ¡1 colore 
de'capelli. Giraldo fa menzione di una íbr-
geme neü ' I rkuda , dove íe una períona va a 
lavarfi, ella di ventar a fubito di color grigio . 
Vedi PELO. 

ACQUE velenofe , fi fan ta l i , perché paflano 
0 feorrono fopra terre arfenicali, antimonia-' 
] i , e mercuriali; o perché fono imprégnate 
de' loro vapori. Di fimií fatta é i l Lago Asíal-
t i t e , ediverfialtri fu l l ' a lp i&c. lequali im-
mediate uccidono chi ne heve; ma la maggior 
parte di queíf acque fono ingombrate e n¿m-
piute con faín : i l che é una ragione , per cui 
ne fon notes! poche . 

L ' ACQUE SALIÑE , fi generano in due ma
niere, o derivare fono da! mare , per qualche 
condotto fotterraneo ; o fi generan da' íali mi-
nerali, ch' elle incontrano feorrendo , prima 
di giungere alia forgente . Vedi MARE , e 
SALE. 

ACQUE bollenti, o che gorgogliano , fon pro-
dotte da uno fpirito fuifureo o niírofo, mirto 
con del!' acqua nella térra : fe é fuifureo , 1' ac-
q u a é calda; fe nitrofo , fredda . Imperocché 
tutte 1' acque che bollono come fe foífer calde, 
nol fono perb , ma alcune di efie fon fredde : 
Leggiarao nelle Storie naturali , che vi fono 
alcuniBagni d'acque, e delle Acidule, che 
bollono. -

V i fon diverfe ú tv ' acque , che han no pro-
prietadi fingolariffime, che ridur nonfipof-
ícno ad alcuna di queíle claíTi : tale i0 . é quel-
ia forgente in Portogallo, che aííorbifce tutíi 
1 corpi , che dentro vi fi gettano, tuttoché 
leggieriffimi; e non lungi daquefta ve n' era 
anticamente un'altra, neíla quale nerameno 
i corpi piü pefanti potevano afíbndare . 

2 o . Neir Andaluzia , per tefiimonio di Eu-
febioNierembergio, v i é un lago, che pre
dice le tempefte vicine, con fare un mugito 
fpaventevole, che pub fentirfi in diflanza di 
ben dieciotto o venti miglia . 3.0 In Granara 
v i é un pozzo , \acqua del quale difeioglie le 
pietre. 4.0 Lcggefi di una fontana in Arcadia , 
che rendeva aílcmj quelli che ne beveano. 
5.0 Nel l ' Kola di Scio v ié una forgente che fa 
impazzire chi heve delle fue acque. ó.0 V i 
ha diverfe fonti in varié parti dell' Inghilter-
ra , nel Paefedi Galles, nellaSpagna&c.che 
crefeono e calano giornalmente infieme col 
fluíío e rifluíío del mare; cd alcune, dicefi an-

cora j che vadano e tornino , ó crefeano e 
calino a contrario della marea. Aggiunganfi 
7 o. Y acque flalaBiche. Vedi STALACTICHE . 
ACQUA di Bagno 1 Vedi TEAGNO 
ACQUA di Spau y Tahi--} SPAU 
ACQV A petrificanteJ coló LPETRIFICARE . 

Interdizione dall' ACQUA e dal Fuoco. Ve
di INTER DIZIONE. 

L ' ACQUA , in Chimica , chiamata piíi 
comunemente da' Chimici Flemma, é i l quar
to de' quattro principj Chimici , e uno dei 
paffivi. Vedi PRINCIPIO , e FLEMMA. 

Non vien mai cñ ra t t apura , e fenza m i -
í l ione, loche, fecondo cheoflerva il Dottor 
Quincy , rende ordinariamente queíF acqua 
piü deteríiva, che V acqua comune. 

Quefto principio , probabilmente contri-
buiíce gran fatto all' incremento de' corpi , in 
quanto che rende e mantiene fluidi i principj 
a t t i v i ; cosí che fono capaci di eííere trafpor-
tati per circolazione ne' pori del miño : ed 
ancora perché tempera i l loro raovimento 
enorme, e l i t ien ravvicinati infieme; onde 
non cosí fácilmente fidiffipino. 

I n tutíi que' corpi , le fofianze attlve de' 
quali fono congiunte ed unite ben llrettamen-
te infierne; come nel fale comune, nel tár
taro in tutte le piante che non fono odorifere, 
ed in parecchi corpi animal i , quefio princi
pio é i l primo che fi diílilla : ma quando 1' 
acqua é mifia con fali vola t i l i , o con fpirito 
di v ino , o trovafi in qualche mifiura odoro-
fa ; allora le particelle volatili fi levano, efe 
ne van vía le prime. Vedi PRINCIPIO , ELE
MENTO, &c . 

L'ACQUE, in medicina, in Farmacia, in 
Chimica, &c. chiamate puré art if iziali , e 
medícate ^ fono una fpezie di l iquori , pro-
cacciati, opreparati per arte da diverfi cor
pi , principalmente dal regno vegetabile ; han-
no varié proprieta, e fervono a varj fini e 
bifogni. 

QuefT acque o fono femplici, o compojle. 
L'ACQUE femplici) fon le procacciate od 

efiratte da qualche particolar vegetabile . Ve
di VEGETABILE , PÍANTA &c. 

Non fi fuppone gia che urfacquafemplice 
fia la mera acqua o flemma del corpo, da cui é 
tratta ; i l che é evidente dal di lei gufto e odo-
re. Si fanno acque di fimil forta con la mira 
di eftrarre le vírtíi dell'erba, del femé, del 
fiore, della radice, e f i m i l i ; e poter cosí piu 
cómodamente valcrfene ali'uopo fotto una tal 
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forma, cíie fotto verun'alera. Ma la ílem 
ma , o parte acquoja di un femplice medicina 
l e , non é niente migliqre deli' acqua coraune 
non diftillata : di maniera che tutti quegl'in-
gredienti , che nella diílillarione non danno 
altro che flemma , come fi pub conofcere dall 
odore e dal güilo che fe ne tramanda , non fo
no a propofito per 1' alerabicco. Suppofto que-
fio principio , una gran parte deli' acque con-
fervate ne' Dirpenfatorj, fi troveranno inuttli 
e buonea niente , almeno, che non porta i l 
pregio di diftillare. 

I raodi onde fi efFettua quefia fepamione, 
fono V evaporazione i V infufione , la decozto-
n e , o \ a M f t i l l a z t o n e . La prima fifacon eípor-
re il vegetabile in un limbicco freddo, ad un 
caldo lene, fimile a quello delSole di fíate; 
e ricever gli cffluvj che n'efalano. Vedi CA
LORE , EVAPORAZIONE , &C. 

L ' eíFetto di quefta operazione, é un* ac
qua , od una materia fluida , che confifte nel
la parte piu volatile, pih fragranté, e aro
mática della piaata; e quelia ove é ripoña la 
fuá fpecifica v i r t b . Ed a quefío modo fi pro-
cacciano J' acque aromatiche , od odorifere 
de'vegetabili. Vedi AROMÁTICO . 

I I fecondo modo , cioé I ' infufione , fi efe-
guifce con mettere i l vegetabile in acqua di 
pioggia, calda , al di fotto del grado di bol-
l i tura: tenendola in quefto grado, merced' 
un calore equabile , per lo fpazio di mezz' 
ora; e quindi colándola, o verfandola fuori. 
Vedi INFUSÍONE . Le fole acque procúrate in 
quefta maniera , in ufo frequente nella mo
derna pratica, fono quelle diy^erm^ d i ranc, 
e di bottoni d i quercia . 

I l t e rzomodo, cioéla. decozione ^ é fo]tan
to diverfo dal fecondo , in quefto, che fi tie
ne V acqua al grado di bollitura. Vedi Di-> 
C O Z I O N E . 

I I quarto mezzo, c l o é U Dif l i l l az ione , ñ 
fa tenendo in un alembicco la droga in infufio
ne , con un calor moderato, per alcun fpa
zio di tempo; e quindi aumentando il calo
re , cosí che giunga a bollire ; finalmente 
accogliendo e condenfando Falito o vapore 
cheneforge. Vedi DISTILLAZIONE. 

Quefto método , o procedimenío , fommi-
niñra cib che chiamiamo acque dif t i l la te , di 
tant'ufo nella Medicina &c. I foggetti ve-
getabili che vi fon piu acconcj, fono i fapi-
d i , e gliodorofi, oquelii del genere aromá
tico ; come l'angelica, Tanicej la meliífa, 

'Tom, 1. 
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i l cumíno , i l curiandro, i l dittamo, i l fi-
nocchio , 1'iflopo , la maggiorana, la men
ta , le rofe , i l rosmarino, i l 7afFerano , la 

1'in- codear ía , la falvia, il cinnamomo, i l ce
dro, ilginepro, i l t i m o , i l m i r t o , 1'aran-
c io , i l pefco &c. 

Le v i r tu Medicinali deli' acque prepárate 
in cotal guifa, fonp 1' ifteffe che quelle delle 
piante riípettive &c. dalle quali fono eftratte . 
Cos í , IW^adif t i l la ta di menta é ftomachi-
ca ; quella di aífenzio , o di fantonica , é 
antclmintica, cioé caccia-vermi &c . 

Oííervare fi pub , che la materia medica 
pon fomminiftra rimedj in quefta claífe , fe 
non fe per fervir di cordiali, didiuret ici , o 
diaforetlci . Eziandio fe foífe praticabile i l 
formare per quefta ftrada qualche catártico 
balfamico, o qualche oppiato , nulladimeno 
piu convenientemente per mezzo d'altri me-
todi o proceífi farcbbon da procacciarfi tai 
proprietadi : di maniera che non é da coníi-
derarfi altro in un'acqua diftillata, falvoché 
quelle parti fottili e leggiere d' un femplice 
medicínale, che vengano aconcorrere nelle 
fopramentovate intenzioni : e infaí t i fotto 
la gia data divifione fi trova eziandio poco, 
che abbia neppur cfficacia baftevole per ajutarc 
lefecrezioni urinaríe. 

Le acque femplici , di maggiore vir th , 
fono le feguenti efprefle in latino : aqua ane-
th't ; aqua meliffce ; aqua angélica ; aqua mcn-
thtg ; aqua anthos ; aqua napha ; aqua cerafor, 
nig. aqua petrufelmi ; chamom y pu leg i i ; aqua 
fanicul i j aqua rofarum ; aqua hyfopi ; aqua 
r u t a ; aqua juniperi bacc, aqua fambuci flor, 
aqua lev i j i íd ; aqua carminativa &c. 

E qui forfe a propofito di notare , che 
qualunque fia quella proprieta che deriva in 
un femplice dalla fpeífezza o folidita delle fue 
parti , e che lo fa operare come emét ico , 
catár t ico, o aftringente-, i l refiduo lafciato 
dopo la diftillazione, rimane in pieno pof-
feííb della fteífa proprieta. I I firoppo purgan
te di rofe, per efempio cosí ben fi pub fare 
dopo cheéeftratta l'acqua di rofe damafchi-
ne, come fe foffero pofti in infufione i fio' 
r i ; perché con Vacqua non efee infierne fuo-
ra niente della qualita catárt ica. 

Al levol te , fi fa fermentare il vegetabile, 
con aggiungere all'acqua calda , del l ievi to , 
del melé, od altro fimile fermento, prima 
che cominci la diftillazione: nel qu^I cafo, 
fe j l fermento aggiunto, íoífe in quantita ba-

l itan-
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flante per effettuare una intierafermentazio-
ne, i l liquido che indi apprefíb n'cfaiaíTe e ne 
veniííeeftratto, farebbepuro, íot t i le , e in -
fiammabile; loche forma quelchenoi chia-
tn'i&mo fpirita') d'altra guifa poi , egliégrof-
fo , dcnfo, bianco , fapido &c. e chiamaíi 
acgua. Vedi FERMENTAZIONE,SPIRITO, &C. 

Leacque procacciate in íimil modo, con-
tengono rolio deila pianta eminentemente; 
e cib lefa di ungrand'ufo in Medicina, af-
fai piu che quelle che fi fono eñratte fenza 
fermentazione, oltre che íl confervano rae-
g l io , e pih lungo terapo: lo fpirito in eíTe 
facendo oflacolo alia corruzione, e impeden-, 
do che «on diventino fecciofe. 

L ' ACQUE compojlc, o fia queüe nelle qua-
l i diverfi ingredienti íi adoprano, fono nu-
merofifTime, e fanno un vaílo capo di com-
mercio ; alcune preparanfi dagli Speziali, fe-
condo i prefcrittidella Farmacopea, per uíi 
medicinali; altre dai diítillatori, per eíícre 
bevute a íorfi &c. ed altre dai proíumieri &c . 

Son elleno diílinte per via di diverfi ept-
í e t i , prefi dai Latino, da! Greco , ílall'Ara-
bico , oda quaiche lingua moderna &c. con 
ordine o rifptíto alie virtü ípetifiche dell'ac
que fteííe ; od alie parti del corpo, perla cu-
íra delle quali fono deílinate; odaliemalat-
tie per cui giovano •, o agí ' ingiedient i , onde 
fono corapoíle; o ai loro ufi diíferenti &c. 

No j qui enumereremo le piü confiderabi-
l i tra la clatTe átW'-acque compojíe : La ma
niera , in v t ro , di farle non c íempre la lief-
fa i fpczialmente quelle che fono ddisnate a 
betfi ; edogni uno che ne manipola, da per 
mighore degli altri i l fuo método. Quelle che 
noi qul deícriveremo, fono prefe da coloro, 
che nel preparar íimih cofehanno ii maggior 
concetto; o da coloro che piü eíattamente ne 
hanno feritto. 

Abbiam folo tre generali oífervazioni da 
figg'Uf^gere, in nguardo alTacque comporte , 
che fi ufano in bevanda: i.0 Che quelle, nel
le quali ^ infufa quaiche cofa, come frutta 
p iüa te , erbe fehiaeciate, o fpeziene maci-
nate, fi paífano (tmpre per uno rtaccio, affine 
¿i renderle piü puré e piíi fot t ih . 2.° Che 
le ía t te con acquavite , olpiri to di v ino , co-
muncmente íi diifillano dopo di avere mefeo-
lati l loro ingredienti; loche rendequefti l i -
quori fommamente forti e pericolofi , e con-
í t rma i ldet to: píures ecciditgula, quamgla* 
dius, In ía t í i alcuni di eííi íono cosí pene-
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t r a n t í , che abbruciaTio la lingua , quandoñ 
pigliano. 3.0 Che \e acque che prendono i] 
loro nome da quaiche cofa particolare , come 
dai cinnamomo ¡kc. hanno fempre alcuni altri 
ingredienti uniti con t í fe , fecondo ilfapore 
e Todore che fi ricerca. 

Le ACQUE alejjlfarmache, -od a'lejjiterie, fo
no acque che relillono ai veleni edallapefie, 
Tal i lono quelle d1 angélica, di feorzonera , 
di cedro, di arancio, di feordio, di ruta, 
&c. Vedi ALESSÍFARMACO . Tal i pur fono 
Vacqua di teriaca , Vacquaperlapejle^ Vacquet 
di latte, V¿tegua di papavero &c. 

L'ACQUA á 'allume, é un1 acqua vulneraria, 
cosí chiamata, perché la bafe o il principal 
ingrediente n' é r a l l ume . Vedi ALLUME,€ 
VULNERARIO, 

ACQJJA d'angélica ¡ vien d1 ordinario pre
parara con acquavite, con radici e femenze 
d'angclica,. con del cardo, con meiiíTa , con 
femen/a di finocchio &c. piftato i l tutto in 
un raoi raio, infuío per una notte in acqua
vite di tVancia , e poi dirtiiíaío. Ella é fii-
mata un buoa cirmmativo, e cordiale, co
me anco un buon cefálico &c. Vedi AÑGE-
XICA. 

ACQUA ^ a n i c i . Per otto parti di effenza 
d'anici diíiillata , mettanfi tre parti d'acqua-
v i t c , con una cii acqua bollita : mefcbj/7 i i 
tutto inílemej efe fi deilderafaccharata, v i 
fiaggiuogano oct'oncie di zucchero chiarifi-
cato ; ma da'pid vien preferita fenza; e fi 
paífi i l tutto per uno ítaccio, 

ACQUA di prugne , In un boccale dW^dr 
alia mifura di 32 oncie, mettaníi fei o íette 
prugne tagliuzzate , fi faccia bollire i l tutto 
per eftrarne il íapore ; e quando é raffVedda-
to , vi fi aggiungano quattro o cinque oncie di 
zucchero. Dacché queit 'é d.ifciolta , fipaífi, 

ACQUE Aromatiche, ne abbiam gia parlato 
tra le acque femplici * 

ACQUE Artritiche, fono acque che giovano 
contro la gota , la paralifa , i tremori, ido-
Ion nelle giunturc &c. Tai i fono quelle di peo
n ía , d'iva , di betónica, di rosmarino &c. 

ACQUA di .Sr/Wí?, é una áz\Vacque com
pojíe ^ che fi preferivono nel collegio de'Fat-
macopoii, preparara dalle radici di brionia, 
dalla ruta , dali 'artemiíia , od erba di S. Gio-
vanni , dalla íabina , dalla matncaria, dai 
dittamo &c. F un buono ilierico, apre le oilru-
zioni meníh'uali &c. 

ACQUA di cardo > é fatta col cardo bene-
detto , 
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detto , plflato in immortaro , emefroiniut 
alembico. Quindi , una fufficiente quantita 
del fu-o della fíeffa. forte di pianta, cavato 
per efpreííione, fi verfa rTell'alembico , ac-
ciocché l'erbe che nuotananel fugo,, non r i -
fchino di attaccarfi al fondo- della. cucurb^a. 
nella diñillazione . Per ultimo- adattandovi; 
un, coperchio, e lotanda le commeífure dell 
alembico, diftillate mez^o altrettanto di lu
go , quanta.ne avetc dentro poílo.. Queít ac-
qua é fudorifica ; e buena contro la pelte, 
contro le febbri maligne &c. Vedi CARDO . 

ACQUA tifeparazioneyQfpartimento , e l o l -
t a n t o l V ^ M e , c o s l c h i a r a a t a , perché íer-
ve a feparareToro dali'argento.. Vedi SPAR-
TÍMENTO Ell 'é puré detta, 

ACQUA caufiicaY oarzente , ed é prepára
la con una miftura di. fpiríto di nitro e di v i 
triolo,, eílratto a forzadi fuoco ,. a cui qual«-
che volta fi aggiunge dell' aliume &c.. 

Ella diflblve tut t i i metalli , eccetto che 
Toro.. L'invenzione de l l ' ^^«^ /o r í e , é aífe-
gnata comunemente al decimoterzo fecolo,, 
benché alcuni tengano che fia íiata conofeiuta 
al tempo di Mosé . Vedi AQUA/orí/V, AURUM: 
potabile Scc. 

L' ACQUE cefaliche v fono aeque idonee per 
fortificare e confortare i l c e l a b r o T a l i fono 
Tacque di rosmarino , di maggiorana,. di fal-
via di peonía, di betónica ?J di meiiíTa &c.. 
Vedi CEFÁLICO 

ACQUA calibeata y e un'acqua, in cui s'e 
fpento deU' acciaio infuocato. EU'é aQringen-
te , e buona , come l'acque ferruginofe, per 
le diarrée &c.. Vedi. CALIEEATO: , e MAR-
21 ALE . 

ACQUA áxcerafe In un boccale , o 36. on-
2Íe; di acqua ammucchinfi cerafe al pefo di 
mezza lira con quattro o cinque oncie di zuc-
chero :: Paflate i l tutto per un panno, finché 
fia chiariffima.. 

ACQUA di C?W«wowo a, In 3¿). oncie ac
qua boüite mezz'oncia di Cinnamomo infran-
t o ; elevatalaviadalfuoco,-aggiugnetevi la; 
quarta parte d'unalira diZucchero : lafciate-
iaraffreddare,^ pafiatela .Ovvero cosí : pren-
aete una lira di Cinnamomo , tre lire ti acqua 
dt roJe y &, altrettanto di vino bianco rfchiac-
ciate 11 Cinnamomo, mettetelo in infufione 
Per 14- giorm v poi d i f t i l í a te loLa prima ac
qua cheneprovieneélamigl iore^ appreíTo la 
feconda ; qmndi Va terza . Vedi CINN AMOMO.. 

ACQüAáormmo, o [clarea, é comporta di 

acquavite , ^1 zucchero, e di cinnamomo j , 
con un poco di ambrsgrigiadifcioltavi.. Aju-
ta la digeüione, cd é cardiaca. QueíVacqua 
vien reía purgante od emét ica , con aggiu-
gnervi refina di gialappa efeammonea , ovve^ 
vo á d crocus metallorumAlcuni fanno acqua 
dormino con acquavite, fugo di cerafe , di 
fragole, eribes, zucchero, garofanipepps 
blanco , e femi di c o r i a n d r o i l tutto infafo 
zuccherato,. e colato,, o paífato „• 

ACQUA di garofani,, é preparata con acqua
vite , egarofani piftatiedifHHati. V e d i G A -
ROFANO .. 

ACQUE Cordtali o Cardiache, fono Tacque 
che fi ufano per fortificare e confortare i l cuo-
re .. Ta l i fono quelled'endivia , di cicorea ,dí; 
bugloíra, di borrag ine, di calta, o girafole, &c . 
Vedi CARDI ACO , CCORDIALE.. 

ACQUE Cofmetiche , fono acque idonee a 
mondare,, lifciare e rabbeilire la pelle. Vedi 
COSMÉTICO .. 

ACQUA di FimcchloInfondete una manata 
difinocchio in un boccale di acqua fredda, pefi 
un'ora, od un'ora e mezza : aggiugnetevi tre o 
quattr'oncie di Zucchero.PailatelajC bevetene. 

ACQUA di Genziana . Préndete quattro lire 
di radici di. genziana o fecca ,, o verde, ta» 
gliuzzatele un poco , infondetele in vino blan
co, o folamente fpruzzatele con eflfo ; pofeia-
diíiillatela, con aggiungervi un poco di cen
taurea minore. Vedi GENZIANA.-

Si ufa frequentemente per ñomachico , ed é 
lodata come deterfiva j giova nelle idropifie 5, 
nelT itterizia j . nelle. oííruzioni. delle vifee-
re , &c.. 

ACQUA ¿ \Gommar fi fa con:lafeiare della:. 
gomma arábica , riftretta in un cencio di pan
no l ino , in infufione nell5 acqua comunc 
Le Dame fanno- anco dell' acqua da gom-
mare i loro capelü , con acini di cotogno» 
ammollati einfufi neli'acqua. Vedi GOMMA 
e ARÁBICO. 

ACQUE Epattche , fono le praticate per net-
tare , fortificare , e rinfrefeare i l legato .. Ta
l i fono quelie di cicorea di capelvcnere , di, 
portulaca , d'agrimonia , di fumaria &Cc 

ACQUA ¿i we/e r é un'acqu í preparata ne. 
luoghi: dove fi fa moho melé, , con dilavare ^ 
favi di melé , ed i vafi ne' quali fono fiati, "eü. 
acqua cornune . Queílo le da un íapor dt-
mele,, ed ella fi ufa per bevanda-ordinaria =. 
Vedi MELÉ o. 

ACQUA di rafano filvejlre, e preparata co'1 
I 2. f«-
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fughi di codear ía} di nafturzio aquatico, con 
vino bianco , fugo di limone , di radice di brio-
nia , rafano ííiveüre , beccabunga , cortice 
Wiüterano , e noce mofcata, digeriti e diftilla-
t i . E* buen diurético, monda le vifeere, e ne le
va l 'oflruzioni, promove la trafpiraiione , &c. 

ACQIJ A Ungarica) é un liquore diíHHato in 
bagno-maria , di fiori di rofinarino, e con ¡o 
fpirito di vino ben rettificato . Ha i l fue nome 
da' üupendi effetti, che dicefi aver ella opera-
t i fopra una Regina d'Ungheria , in eta di 72. 
anni. E buena contro i deliquj, gli fveni-
raentí, le paralifie , i letarghi, le apopleffie, 
e le aírezioni i ík r iche . V i ha diverfe maniere 
di prepararla. Vedi UNGARIA . 

ACQJJE IJieriche, fono le apprcpriate a for
tificare iamatrice, o Tuíero, e a rimediare 
a' fuoi feoncerti. Tal i fono quelle di brionia, 
di matricaria , d'íííopo , di finocchio , di me-
l i f la , d'erba di SanGiovanni, di apio &e. 
Vedi ISTERICO . 

AcQVEgelate, fono certe acque gradevoli, 
come acque di naranzio , di limone &c . arti-
fiziofamente ingeiidite in terapo di fíate , in 
particolare ne' paefi caldi, e che íi ufano nelle 
c o l e z i o K Í &c . come rinfrefeanti. La manie
ra di farle é queíta : ivafi coníenenti i liquo-
xl deítinati a gelarc, íono primieramente po-
üí in un bigonciolo , o picciola fecchia , ma in 
UjodrO che non íi tocchino 1' un i ' altro ; poi fi 
coprono, e lo fpazio vuoto neí bigonciolo fi 
riempie di gbiaccio comune che mefcolafi con 
fale . Ogni raczz'ora íi fgombra fuori i'acqua 
clie ilghiaccio liquefaceníloíi manda al fondo 
del bigonciolo, ecib col mezzo di un foro o 
pertugio nei fondo , e nel íempo ñeííb con una 
fpatola fi agitano e (1 dimenano i liquori , ac-
ciocché íi g s Ü n o in nevé: imperoeché fe fof-
fero rappigliati in f orma di vero ghiaccio , o 
di diacciuoli, non averebbono guüo . Appref-
fo , ricoprendo di nuovo i vaíi , fi empie i l 
bigonciolo con ghiaccio p iu battuto, e con del 
íale , foñkuendoío aquello che fi diífolve e fi 
vuota . Quanto piu fpeditamente fi vuole che 
i l liquore ingelidiiea, tanto maggiore dxbb' 
eífere la quantira di fale che fi mefehia col 
ghiaccio-. Vedi CELARE. 

ACQÜA impértale r é un' acqua diñillaía dal 
cinnamomo »dalla noce mofeara , dalla feorza 
di cedro, da'garofani, dal cálamo aromáti
co , dal fantai, e da diverfi altri femplici, in-
íuíi in vino bianco, ed acqua diraeliíía .. £ ' 
tina gentile, fplritofa e cordiale beyaada 5 buo-
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na contro le malattie del cervello, dello ño» 
maco , e dell' útero. 

ACQUA di Ginepro, é un' acqua comporta j 
fatta d'acquavite, e di bacche di ginepro, 
p é ñ a t e , e diüillate . Vedi GINEPRO, BAC
CHE di GINEPRO. 

ACQUA di calcê  é acqua comune, nella qua-
lefié fiemperatadella calce viva , epofeia fil-
trata. Vedi CALCE. 4 

ACQUA di latte^ fí prepara con della men
ta , conaífenzio, cardo benedetto, ruta , e 
regineíta, fchiacciate, mefcolate, ed infufe 
nei latte , ed efiratte per infufione . Tienfi per 
alefíifarmaca, e capitale 

ACQUA mirabile, é preparata con garofant 5 
galanga, zibibbo, macis, cardamomo, no
ce mofcata, gengiovo, o fpirito di vino , 
mefíi in digeflione per lo fpazio di quattr5 
ore, poi diftillati . E' buoncordiale, carmi* 
nativo, &c. 

ACQUE nefritiche, fono quelle che fortifi-
cano le reni, ed ajutano a fcaricarne , per u r i 
na , le impurita che vi fono . Di quefia fatta 
fon i'acque di caprifoglio, di parietaria , di 
rafano, di fava, di malva, &c. Vedi NE
FRÍTICO . 

Vnequa-nefritica del Dot. RadclifF, chía-
mata popolarraente, Vacqua del Dot.Raddiff -, 
é inferita nell 'ultima Edizione del Collegia 
Farmacéutico . Ella é preparata colle nocelie, 
co' mandorli di ce rafe nere, di pefehe , e coa 
le raandorle amare , pifíate in un mortaio, e 
ridotte in paila, con del vino Renano j in ol-
t-re con le femenze di prez'zeraolo , teriaca , 
mouarda , ed apio ortenfe , battuti e mefehia-
íi aífieme : fi mettono nella miílura delle bac
che di ginepro, dell'aglio , delle cipolle, de* 
porr i , della pimpinella , del rafano , cálamo 
aromát ico , cinnamomo, ruta múrale , ma-
ci e noce mofcata ; i l tuíto macerato ne! vino 
di Reno, e nello fpirito di cerafe nere &c. € 
quindi ftillata. 

Q v e d ' a c q u a é uno de'piu validi detergen-
t i , e mondifícativi, che íleno a cognizione j 
é buona nell1 idropifia, nell'ittepizia, nell5 
afma, nella pleuriíia &c. 

ACQUE cftalmiche, od acque pergli occhi , 
fono le appropriate egisvevoli ne'malidegli 
occhi. Ta l i fono quelle di eufragia , di finoc
chio,. di verbena , di piantaggine, di fiori d i 
ciano , di chelidonia &c. Vedi OFTÁLMICO «. 

ACQUA á i fiori di arando , é fatta d'acq ua 
comune) zucchsro, e di fiori d'arancio> in-

fufi-



fufi perdueore in circa . Nella fleflfa manie
ra fi poffono fare le acque di diveríi altn ho-
r i , come di viole , di giunchiglie, digelío-
m i n i , di tuberofa &c. 

L'ACQUA di Pefche é fatta nell' ifteffa gui-
fa , che 1' acqua di prugne, íolamente con le 
pefche. _ ' 

ACQUA Fagechnica , é acqua di calce, a 
ciafcuna lira deila quale íi aggiungono venti o 
trenta r-rani di fublimato corroíivo, in pol-
vere. Serve per mondare le ulcere invetera-
t e , per mangiare la carne fungofa, &c. Ve
di FAGEDENICO. . ^ 

ACQUA perlapefle, o acquz epidémica, e 
preparara dalle radici d' imperatoria , di an
gélica, di peonía, e di bardana; erba vipe
rina , radice di ferpentaria della Virginia , 
ru ta , rofmarino, meliíTa, cardo, camedrio 
acquatico , fíorrancio e menta ; i i tutto mef-
fo in infufíone neliofpiriío di v ino , ediÜil-
lato. Vedi PESTE. 

Ella é d'un ufo frequente per aíeffifarma-
ca : ravviva gl i ípir i t i , e promove la diafora . 
El l ' é la bafe della maggior parte de'giuleb-
b i , che oggidl fi preferivono , fpezialmcnte 
ne' caf} febbrili. 

ACQUA di Papavero , c preparara co'fiori 
di papaveri agreí l i , infuíi nel vino bianco, 
o neU'acquavite , ed eñratta in un limbicco 
freddo.. Ella h un cordiale , buono contro 
la cólica, e da alcuni é detta , acqua d i pe-
fie roffa. 

ACQUA di peonía , é fatta di fiori di peonia, 
di t igl ia , e di gigli delle va l l i , ftemperati 
nel vino di Canaria, ediflillatij ali'acqua co
sí preparara, fi aggiungono la radice di peo
nia mafchia, i l ditramo bianco , l'ariftolo-
chia , la ruta, i l vifeo, cartore , l ib ibbo, 
einnamomo, betónica &c. Ev buon cordia-
Je e molto praticato ne' cafi , ove i neivi 
fono affetíi. 

ACQUA áirofe. Prendanfi tre partidirofe, 
e di ftnocchio, e di ruta, una parte percia-
icheduno; fi rompano per minuto, e íi rae-
ichmo bene aflleme, poi fi diñillino . Ve-
o c c h ? ^ Q-ueíVac(lua é fingolariffima per l i 

á \ h ^ h / X fcordco> é P^parata co'fughi 
^ ^ r d i f e o r d e o , di cedro t e 

nS^r ' ^ e n t i e d i f i i l l a t i . E i r 

B A A ^ / £ W A " Vedi ^ r t i c o l o SHCU^ 
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ACQXJE fpecifiche y fono quelle che hanno 

qualche particolar v i r tu , appropriata per cer-
te malattie. Cosí 1'acqua di pomdaca, in 
cui fia ñato infufo i l mercurio , é uno fpeciíi-
co contro i vermi ne' fanciulli. Vedi SPE-
CIFICO . 

ACQVE fplenetiche , fono le opportune e 
giovevoli ne 'malí della milza. Tra quefie 
ion noverate V acque di tamarifeo , di cu-
feuta , di lingua cervina , di luppoli, &c . 
Vedi MILZA. 

ACQUA diStefano^ Acqua Stefani, h fat
ta col einnamomo, colgengiovo, galanga, 
garofani, noci moféate , feraenze di para-
difo, anici, finocchio dolce, carravay , t i 
mo , menta, falvia , puleggio , parietaria, 
rosmarino , rofe roífe , caraomilla , origa-
no, elavanda, fchiacciate e ílemperate neiF 
acquavíte di Francia, o fpirito di vino , e 
diííillate. E' buon cefálico e cardiaco , epaf-
fa ancora per iñerico. 

ACQUE Jiomachiche, fono quelle che han-
no virtíi di nettare , di corroborare , e rafso-
dare lo ñomaco. Come l'acqua di rofe rofje , 
l'acqua di mima ^ l'acqua d' anici & c . Vedi 
STOMACHICO . 

ACQUA Stigia. Vedi TArticoIo ACQUA 
Kegal i i . 

ACQUA Stiptica^ é una diífoluzlone dive-
íriuolo rubificato , o fia del colcothar che 
rimane nella ritorta , dopo che n' é flato 
eflratto lo fpiriío; con allume abbruciato, 
e zucchero candito . Con trenta grani di 
ciafcuna di quefte tre droghe alcuni mefehia-
nomezz'oncia d'orina di fanciullo , ed al -
trettanta acqua di rofe, e due oncie d'acqua 
di piantagine. I l fuo ufo é di fermare ilfan-
gue . Vedi STIPTICO 

ACQUA per le indigeflioni^ o r ipíenezze. 
Vedi 1' Articolo RIPIENEZZA , e INDICE-
STIONE . 

ACQUA úi Teriaca ^ acqua Theriacalis ¿ é 
preferitta dal Collegio Difpenfatorio la fuá 
preparazione a queño modo: Si ñemperino s 
fidiftillino, mandorlefrefehe, ruta, cardo, 
fiorrancio , melií ía, bardana , imperatoria, 
camedrio acquatico , Teriaca Véneta , mi-
tridato, aceto di canaria, e fugo di limone. 
El un' acqua delle piü frequentemente prati-
eate nelle officine ; quahtunque i l Dottor 
Quincy la tacci per un'acqua delle peggio 
corapofie. Si da per AleííifariKaca ,. e fu-
dorifica 

ta 



I n altrí Difpenfatorj, o Ricettarj vien pro-
porta, ua a\tr' acqua di Teriaca piu feraplice,, 
fatta, di teriaca.Véneta, con egual quantita 
di acquavite, e d ' a c e t o E U ' é buona per T 
ujcere5. e per, Terofioni. della. bocea, fpezial-
mente fe dentro vi íi diííblva. un poco, di bolo. 
Arraeno . Vedi TERIACA .. 

ACQUA Vulneraria , é un'acqua. appropria-
ta a fanare lepiaghe, preparara col fugo d i 
piante vulnerarie. Vedi. VULNERARIO 

ACQUA, inNotomia &c.. fi appüca a di-
verfi, liquori , od uraorl del corpo. unían o 
Vedi UMORE , FLUIDI &C. 

Tale é V acqua f i e m m á t i c a o l í é un umore 
tenue, ferofo, contenuto, nel pericardio, e nei 
qua'.e i i cuore nuota . Vedi PERICARDIO . 

Intorno a cia v i é difparere tra gli Anato-
m i c i : vogliono alcuni. che queft'umore noa; 
fia naturale . rna piuttoflo feparato violente-
mente nel, tempo dell'angofeie. deüa morte : 
fi adduce da loro per ragione la difficolta che 
s' incontra per rintracciare il paffaggio di que-
fío umore, e come í i f c a r i c h i G l i anatomi-
cí pero piíi recenti,. convengono quafi tut t i . 
a credere che fia un umor naturale e neceíía-
r i o ; ed una ragione cheapportano fié, tro-
varfi T umore.medefimo ez.iandio.ne' pericardj 
de' Feti 

flato puré in contefa da dove queft5" 
umore fi fcparaífe.. La piíi recente, opinione 
fi c, ch' egü fi fepari da alcune glandule, che. 
fono verfo la bafe del cuore ; eche di la diftil-
l i a goccia a gpecia , nella cavita del pericar
dio ,. in tanta quantita, che fuppliíca a quel-
lo che fi difpendia giornalmente coi moto e 
calorcdel cuore; e perb non abbiíogna di eva-
cuazioneo I I fuo ufo é di umettare, lubrica
re, erinfrefeare ilcuore, ed' impediré qual-
che infiammazione che nafcer potrebbe dall'' 
árido ftrofinamento del cuore e del pericardio . 
Cosí che egli. fa T ifieíTb ufixio al cuore , che 
l'acqua, nella quale nuota i l feto ; che, íenza 
di eíTa, non averebbe. liberta alcuna di rnuo^ 
v.exfi'. Vedi CUORE.. 

L5 ACQUA é altresi adoperata in diverfe 
Cerimonie , si civili , come religiofe . Tal é 
1' acqua: battefimale, Vacqua fanta &c. Ved i 
BATTESIMO & c . 

ACQIJA fanta, é un5 acqua che nella Chie-
fa fi ufa farfi ogni Domenica, con diverfe ora-
z ionieforc ismi &c., colla quale é folito i l po
pólo di farfi la Croce entrando in.Chiefa, ed 
ufeendonee in altre occafioni; e fi tiene ch' 
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cll'abbia valore di lavare ipeccat! venlali , dt 
feiogiiere gl' incanti e le raalie , di prefervarg; 
e di guariré da' mali 

L' ufo. dell' Acqua fanta non é di poca att-. 
tichita nellaChiefa : nefan teftimonianza S., 
Cipriano e S. Girolamo nella vita di S. Ilario* 
ne;, efenepub vedere, per maggiore if i ru-
zione, i l Gretfero nei fuo.Trattato 
difl . cap. x. &c. M. Godeau ne aferive l 'ori-
gine al Pontefíce Aleífandro, che fu Martire; 
fotto T Imperadore Adriano ¿ 

Alcuni Proteflanti tengono , che T ufo delP" 
acqua fanta ñ% flato prefo ¿zW acqua luflrale-
degli antichi Romani . Vedi LÚSTRALE . 
Quantunque non meno probabilmente argüi
ré fi poíTa , ch' egli fia flato prefo dall' ufo delP 
afperfíoni appreíío gli E b r e i V e d i i l Libro? 
á t Num. cap. x ix . v. 17. 

ACQUE amare di gelofia , Nella Legge Le-
vitica , troviamo fatta menzione di. un' acquar 
la quale ferviva. a provare fe una moglie foííe 
adultera, o no . La formóla é queña : i l Sa
cerdote, prefentandole la fant'acqua , le de-
nunziava , "Che fe ella fofle andata allato 
„ di un altr uomo, in vece di fuo marito, e, 
„ fe fi íoífe polluta emacchiata &c. i l Si-
„ gnorela renderebbe. maledet tae berfagíio 

od efempio tra i ! fuo popólo ; con fare ebe 
la fuá cofeia ie fi marciífe , ed, i l fuo ven-

„, tre le fi'gonfíaífe : t quefi1 acqua y diceva-
„ le entrera, nel tuo corpo , e lofarh gonfiare , 
„ e. la tua cofeia f t putrefara.- Erifpondera la, 
,, femmina a queft ' intimazioni, Amen. u 
v I I Sacerdote medefimo fe rivera tai maledi-
„ zioni in un'libro , eJe fcancellera. con T 
„ acqua amara " Dopo che leavra fatto be-

re F acqua amara fuccedera , che fe ella, 
„ é ftata contaminara d' adulterio , 1'acqua 
„ entrera in l e i , ed i l fuo. ventre, fi gonfierk 
,,. &c. Che fe fara ftata innocente, ne ufei-
„, ra libera , e generera figliuoli & c . u Num*. 
cap. Vo, 

Quefta prova accennata, con tanta circo-
fianza, da Mosé , e tolerara fia gli Ebrei, h 
unadellecofe piu ftraordinarie, che immagi-
nar fi poífa ,. e che non poteva eftguirfi fe non 
fe con un miracolo perpetuo in Ifraele ... Cer-
to é, che i Savj della Nazione n' hanno fempre 
disapprovato Tufo, e cheM'osé V ha accorda-
ta alia durezza.del cuore degli Ebrei, avvez-
zi probabilmente a, vederedi fimiglianti pro-
ve tragliEgizj , o appreífo gli altri popoli a 
lor n o t i . Gl i Ebrei d' oggi non praticano ph\ 

que^ 
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queaa maniera di prova , dopo la roylna del 
Templo . Ma fe un marito concepiice qual-
che fofpctto contro fuá moglie , ci le proibi-
fceilvedercolui, che glifaombra; che sel
la continua a vederlo , e fi trovano inhemc, 
fendoforti contro di leí gl' indizj , ailora eg i 

•é coftretto da' Rabbini a ripudiarla, quand 
anche ei nol vole í íe : ed a fepararfene^ per 
fempre . Vedi León di Modcna, Rnt Ebrai-
c i , part. 4. c.<5, 

E' certo che da lunghiffimo tempo 1 po-
-poli d' Oriente, hanno i l eoílume difarfog-
giacere a prove diverfe cobro che vengo-
no fofpeítati d i qualche dehtto che non fi pub 
per levie ordinarie íenderpalefe. Le piíi co-
muni fono quelle.del ferro caldo edeiracque 
bollenti, e quefte s' ufano appreíío i Cinefi . 
Quando un uomo é accufato di un dehtto ca-
pitale , s' interroga , fe egü é difpoíto a fotto-
metterfi ad una di quefte prove ; e í e s i , m e t -
tonfi ailora fopra la di lui mano fette foglie d' 
nn certo aibero , e fopra delie foglie un ferro 
rovente. Egli lo tiene per qualche lempo, 
poi lo getta per térra . Súbito apprelTo , gli íi 
ferralamano in un facco di cuoio , efifigilla 
col figillo del Principe. A capo di tre giorni , 
fe cotefta mano 0 trova fana ed intatta , vien 
•dichiarato aíToiro, ed i l fuo aecufatore fi con-
danna ad una pena pecuniaria . Veái Voj/age 
,de la Chine au neuviéme fiecle, p. 37. 

ACQUA Ordalii , o del Giudizio , era di due 
fpezie: 1'acqua calda e 1'acqua fredda . Vedi 
Ordalium &c. 

Gtudizio.) e Purgazione per mezzo delí* hc -
QUA calda o bóllente. I noílri Antcnati prati-
carono una maniera di provare i deli t t i , che 
confifteva nell' iramergere il corpo , o un folo 
braccio nelP acqua calda, con diverfe ceri-
monie religiofe . Vedi PURGAZIONE . 

Nei Giudizioper raezzo deli' acqua bollen-
te , Paccufato, o colui che rappreíentava T 
accufato, doveva mettere i l fuo braccio nudo 
m una caldaiad' acqua bóllente, e trarne fuo-
rauna pietra, collocata in maggiore o mino
re profondita , fecondo la qualitk del delit-

. Fatto quefto, i l braccio s' involgeva e 
^ v a , ed i l Giudice poneva i l fuo figillo 
^u e vefti • ed acapo di tre giorni fí ritorna-
ru^a f ^ ^ ^ 0 : a^ora' fetrovavafi fen7.a ve-

cottatura, 1'accufato veniva dichiarato 
innocente. 

^í-"0'311'5 e ê Perfone grandi fi purgavano 
cosí per mezzo deir u 1 

r '•^y oeii acqua calda ; e la gente 
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volgarc per me7Z0 ¿él" acqua fredda. I I p Ma-
billo n vuole che quefta cerimonia fia ñata i n -
trodotta dal Papa Eugenio I I . in luogo del giu-
ramento che fi fpleva fare metiendo la mano 
fopra le reliquie di qualche Santo i del -che ef-
iendofi fatto qualche abufo , fu proibito da l a -
nocenzo I I I . nel Concilio Lateranenfe. 

„ Teotberga, moglie di Lotario diFran-
cía , eífendoüataaccufatad' inccíto, com-

„ meffo avanti i ! matrimonio col fuofratcllo 
„ i l Duca Huberto, non potendo eííere con 
„ teílimonj convinta, alcuni Vefcovi furono 

addiraandati della maniera onde iGiudic i 
dovean procederé, inunafFare nel quaie i l 

„ delitto, avvegnaché dubbiofo , faceadifo-
„ norealRe. Furono i Vefcovi d'opinione, 
„ che fi ricorreífe alia prova d e l l W ^ r bollen-
„ te ; la quale confifiette in quefto : che l'ac-
5, cufata, per provare la fuá innocenza, i m -
•„ mergeife la fuá mano in una concad' 
„ bóllente , e ne traeífe fuori un anello poílo-
•,, v i a t a l f i n e , Qualche volta per verita foñi-

tuivafi unaltra períona a fare ¡a prova, in 
vece deü 'accufato; e quindi fu appunto, 

„ che difpenfata Teotberga a cagiondelfuo 
„ rango e delia fuá condizione , dai foggiace-
„ re perfonalmente al giudizio , elefleunuo-
„ mo , che s'efponeífe in fuá vece alia prova; 
„ coftui, o per zelo della vita e delTonore 
„ della Principeffa , o per avidita del dinaro , 
„ fi fottomife alia legge, e traífe fuori dell' 
3, acqua bóllente la mano e l'anello, fenza 
„ averne fofferto alcun male P. Daniel 
Hift. de France. 

Giudizio o purgazione per mezzo delt acqua 
fredda . Dopo certe orazioni, e cenraonie 3 
l'accufato s'involgeva in falce, e fi formava 
della di lui perfona una maífa informe, colle 
braccia e piedi legati, e giítavafi in un fiumej 
o lago, ovvero in un gran vafe d'acqua fred
da : dove , fe affbndava, era tenuto per reo ; e 
fe ñava a galla, per innocente. Vedi JUDI-
C I U M , PüRGAZ IONE , P R O V A , D U E L L O & C . 

ACQUA, appreíío 1 Gio;ellieri, é propria-
mente i l colore o luíiro de'diamanti, e delle 
perle : e cosí é chiamata, a cagione, che antica-
mente credevafi che tai gemme foíTero forma-
te , o concrete dW^/í^ . Vedi GEMMA , &c. 

C o s í , la tal perla , dicefi , é d'una beir¿?í-
qua. Vedi PERLA. L'atqua di quefto Dia
mante é impacciata , o limoía. Vedi DIA
MANTE . 

Quefto termine é ufato qualche volta anco
ra j 
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ra , benché men propriamente , per i l colore 
d'altre pietre preziofe . Vedi PIETR A PREZIO-
SA , GEMMA &C. 

Minijiro) oSoprantendente aW ACQUE, ¡n 
Inghilterra é una carica Üabilita ab antico in 
tutte le Citta marittime , e ne'Porti , a cui 
fpetta la ricerca o vifita delle Navi j come ap-
par dalla 38. d'Henr.VI. Cap. 5. Un fimile uf-
ficiale o miniñro v'é tuttavia nellaCit tadi 
Londra , ed egli íbprantende, e vifita tutto i l 
pefce che qua é portato ; e raccoglie la gabella 
per i l paífo del Fiume Tamig i . Eglipureac-
compagnail Lord maggiore nelle fue ípedizio-
n i p e r ^ K ^ , ed ha la cura principale di dif-
porre i ranghi degli ofpiti allatavola. Egli fa 
arreftare gli uomtni per debit i , o per altre ma-
terie perfonali, ecriminali ful fiume Tami
gi &c . 

Fondo d'AcQUA a pelo , in linguaggio ma-
rinarefco, vuol diré che un vafcello fi trova 
folo in tant'acqua , che bafta atenerlo folle-
vato dal fondo : ovvero quando dopo aver toc-
catoil fondo, comincia ad effere all'acqua , e 
muoverfi. 

Ciambellotti che hanno avuto I'ACQUA. 
Vedi l'Articolo C i AMBELLOTTO . 

Colorí a ACQUA , neüa pittura , fono que' 
colorí , che únicamente fi fono ftemperati, e 
inefchiati con l'acqua di gomma. Si contradi-
flinguono per quefto nome ázcolori a olio. Ve
di COLORE. 

L'ufo de'colorí a acqua, é per le rainiatu-
re; e quello de'colorí a olio per la pittura , 
cosí propriamentedetta . Vedi MINIARE, e 
DIPINGERE, o PITTURA. 

Taglia ACQUA . Vedi l'Articolo SPERONE 
áe l laNAVE, VASCELLO, &C. 

ACQUA marta , in lingua marinarefca , é 
l'acqua di rifiuííb, che fegue la fchiena , o 
fondo della nave , e che non fcorre cosí velo-
cemente , come quella che sdrucciola lungo i 
fuoifianchí. Vedi MORTO . 

Scabbia ACQUOSA . Vedi rArticolo FAR-
CIN mal del verme, o Var i c i , o Elefantiafi 
&c. malattia di Cavallo . 

Mifura , calcólo , o fcandaglio dell 'Ac-
Q_UA , é uno ftromento per mifurare la profon-
dita, o quantita d'ogni acqua : Vedi PIOM-
BINO, SCANDAGLIO, &C. 

Gora , otagliod'AcQUA , canale fatto per 
far fcorrere l'acqua da un luogo, con diriva-
re o tagliare un corfo d'AcQUA . Vedi GÁNA
LE, TAGLIO, &c. 

ACQ^ 
Indoratura a ACQUA. Vedi l'Articolo IN 

DORARE. 
Riga , o linea d' ACQUA , d' un vafcello, é 

un term ine , o fegno che diílinguequella par
te di effo che éfott'ACQUA, da quella ch 'é 
fopra, quando é debitamente caricato. 

Mifura marina , o d' ACQUA . I I fale, j] 
carbone di térra &c. mentrefono a bordo de' 
valcelli che fian nel feno o ftagno detto Pool ¡n 
Londra, e c h ' é u n a parte, ed un certo fito 
del T a m i g i , fi mifurano eolio flaggiodel for-
mento; ovvero cinque pecks affoltati ( i l peck 
e una quarta parte dello ftaio Ingle/e ) fi affegna-
no ad un itaio. Vedi M ISUR A, CHALDRON, ec. 

Peío d' ACQUA . Vedi l ' Articolo IDROME-
TRO . 

I I Dottore HOOKC ha inventato un idromc 
tro, che pub eííeremolto utile, perefamina-
re lapurita &c. á t $ acqua. Egli confilie in 
una palla rotonda di vetro fimile ad un ma-
traccio che ha circa tre pollici di diámetro , 
con un cannello , o eolio anguÜo á\ ~ á\ pol-
lice di diámetro ; laquale eííendo peíata con 
del piombo roííb , c o s í che fia fatta pochiífimo 
piu pefante del!'acqua pura dolce , esiappli-
cata ad una eftremita di rigorofa bilancia , con 
un contrapefo dall'altra ; allamenoma giun-
ta , di anche rsVs-parte di fale ad una da
ta quantita d'atqua mezzo pollice del eolio 
emergerá fopra dell' acqua , piu di quel che fa-
cea prima. Tranf. Filofof. N0. 197. 

iltíüzo d'ACQUA , VediRAzzo . 
G/Vfo d'ACQUA , é un germoglio giovine , 

che forge fuori dalla radice , o tronco d' un al-
bero. Vedi GERME, TRONCO, &C. 

Ritiro da'W AcQUk , in linguaggio di ma
rina ( gl' Inglefi dicono fVater-shot) é una par-
ticolar maniera di ílar su 1' ancora : quando un 
vafcello é legato o ancorato, si che i l fluííb 
non lo prenda per traverfo, né per dritto in 
su o in giü, ma una pofitura che s' inquarta tra 
ambedue. 

Tavola á'ACQIJA , in Architettura, é un 
orlo, o fporto piano, lafeiato nelle muraglie di 
pietra, o d i m a t í o n i , circa 18 oppur 20 polli
ci difeofio dal fondo o da té r ra , dal qual orlo 
comincia la groíTezza del muro a diminuiré . 
Vedi MURO. 

Orlo , o fponda dell'ACQUA , é un piccio-
lolimbello o fporto di legno, ful ponte della 
Nave a prua ed a puppa, chiufo da ambi i 
fuoi fianchi ; per fare che 1' acqua iv i non 
ifeorra giíl . 

• Ruó-
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&uota d'AcQUA , é un íngegno per alzar 

dequa in gran quantit^ da un pozzo protondo ; 
Vedi RUOTA &c . 

A C Q U A V I T E , propriamente dinota uno 
fpinto íattizio approvato, che s ottiene coila 
fempiiee diílillazione dt'veri vini , o da'lughi 
ferraentati dell'uve. Vedi VINO, SPTRITO &c. 

I vafi che fi adoprano, fono comuncmente 
diiivllatori per rafFreddare 
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chapeleta dagringíefi tbe heaA ̂  o bubble $ 
dagritaliani le bollicelíe; non v'ciT;:ndo ácqa <-
vite , (e non la pertectamente fcárica di fie i -
me (dephlegmata ) c quella che non ntiene 
umidita fuperflua, ncllaquale U cerchio di 
bollicelíe lia intieramente formato . 

L'ufo \n\nc\pzk át\V acquavtte ) é per be-
vanda j fpezialmente ne paefi íreddi fett¿n-
tr ional i ; tra i Negri delta Guinea, che íi ven-

H l ^ e ^ Z Z ^ ^ o che U coltó dono V un V f ^ Z ^ t ^ V ^ 
del matraccio , ch 'é lunghiffimo, e tortuofo te ^ e tra i Selvaggi del Canadá , e d ait-.e par-
a gmfa di feípe , palíi per un vafediaequa t i dell' Amenca Settentnonale, che re fono 
fredda. Vedi SERPENTINA &c. 

Per dijhllnr ACQUAVITE , s'erapie la cu
cúrbita per meta, del liquore, dal- quale fi 
vuol eftrarre^ e fi fa íolievare, con picciolo 
fuoco , finché fia diílüfata circa una fefta 
parte i ovvero , finché un s'accorge, che quel 
che cade nel recipiente, non é del tutto infiam-
mabile. 

I I liquore cosí difiillato la prima volta , h 
chiamato acquavite ; \\ qual fpirito, punfica-
to con una , o piii diverfe dií t iüazioni, é quel-
lo che chiamar]//?z}7Vo divino rettificato. La fe-
conda diftiilazione fi fa nel bagno maria, e in 
una cucúrbita di vetro ; ed 11 liquore meííbvi 
dentro, d i ib l l a f i fin a circa la meta della fuá 
quanüta : la qual meta é piíi rettificaía, íe-
condo che piace all' operatore . Vedi DISTIL-
1AZIONE, RETTIFICAZIONE &C. 

I Per compendiare quefte divetfedifiillazio-
m , che fon lunghe e molerte , fi é inventato 
un ifirumento chimico , col quale la rettifica-
zione delio fpirito di vino fi ottiene per mezzo 
d'una fola cíiíiillazione: la delcrizione e la fi
gura del quale ífrumento pub-vederfi nella 
C^/'w/V^ di Glafero . Per provare la bonta del
io fpirito di vino rettificato , debbefi accende-
re in una fiamma chura 5 e fe fi confuma total-
luente, fenza laíciarfi addietro alcuna impu-
rha i owero , ch' é prova piíi ficu'ra , fe dopo 
d'aver mefib un poco di polvere da fchioppo 
10 fondo alio fpirito, la polvere prende fuoco 
quan'd' é conlumato lo fpirito , ü liquore é 
t u o n u . 

QucUi che trafficano acquavite ( inten-
j10 p u e n t e di quella ch 'é cavata dal v ino) 
a tcei&0^o blanca ,chiara, di buon fapore , 

v ,. * inun bicchiere , fo rmi , su leftre-
T n ! ' 1 piCeoia íchiutna bianca , che 
íecondo che fi dm.inmfce , fa un cerchio , chia-

eüremamente avidi 
Eli 'é purdi qualche ufo nella medicina; c 

dicefi che fortifichi i nervi: e neila t intura, 
quando é eíaltata in fpirito rettificato di vino ; 
etfendo ella tenuta per una delle droghe de* 
t in to r i , le quali non colorano. Vedi TIN-
GERE . 

La msggior parte delle ^ « Í W V / che fon ihí 
ufo, e le migHori, fi preparano in Francia : 
delle «C^MCU/Í/Francefi , quelle di Bordb, del
la Roccella , di Cognac, di Nantes , e del 
Poitü fono ftimatifiime, per aver ottimo gu-
f lo , perché fon piu fine e piu fo r t i , e reggono 
alia prova delle bollicelíe piu a lungo che le a l -
txc aequeviti: c quelle d ' A n j o u , di Tourai-
ne, e d'Orleans, pretendono il fecondo luo-
go . Si mandano principalmente aParigi e i i i 
Fiandra peril fiurneLoyre. 

VAcquavite forma un capo confiderabiliíTi-
mo nel Coromercio dc'Francefi : i l numero 
de' Vafcelli íoraftieri, de' quaü i lor porti fon 
pieni in tempo di pace, eche fi caricano, in 
buona parte , di acquavite ; é incredibile . 
Nantes fola ne fomminiftra 348000. íeüieri 
ogni anno; e Bordb piu di due volte altrettan-
to ; gli altri luoghi a proporzione . Gb OÜan-
defi ne fanno confumo, quafi altrettanto che 
il refiodell' Europa . La Polonia e la Svezia 
fono le fole Nazioni , che non ne fanno traffi-
co ; perche antepongono 1' acqueviti di for-
mentofattonel lorproprio paeíe alie acquevi
t i Francefi . 

Dc\V acquavite 1 si ordinaria, come retti-
ficata , preparanfi varié fpezie di liquori f o r t i , 
con la giunta d'altri ingredienti, zucchero, 
aromati, fiori, frutti &c. che poi fi chiarifi-
cano, colpalíarli per uno fpremitoio . Vedi 
CHIARIFICAZIONE . TaJ'í forte le acque di 
Cannella, d ' a n i f i , di finbechio, difelano, 
di cedro, &c. Gran parte d'eífe portad da 
Monpellier, dove fi crede che meglio fi mani-

K poli-
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polino , che in qualunque altro Juogo. Ved! 

ACQUAVITE ciregiuola, é una bevanda fat" 
ta á\aquav¡te , con aggiunta delle Cerafe, 
Vedi ACQUAVITE. 

Le Cerafe che .coraunemente v i fi adopra
no , fono ¿ella ípezie «e ra ; empiuta una boc-
c íad i queüe per meta , fi colma con dell' ac
quavite , o fpirito. I I tutto poi ídeve fcuoterfi 
su e giu di quando in quando, e dentro lo fpa-
aiodi unmefe, la bevanda diventa opportuna 
per rufo . 

Per dolcificarla, e avvalorarne la iragran-
za, alcuni ci meitono del zucchero , con 
quantum di una fpeziedi more , o fragole , che 
in Francia chiaroaníi Franboifes. Vedi altri ar-
ticoli circafAcquanella parola latina ACQUA. 

A C O U I D O T T O , AQU.EDUCTUS , q. d. 
duBus aquee, .condono¿Tacqua ; é un edifizio 
di pietra, o di legname, pian tato fopra un 
terreno intguale, per confervar i l livello dell' 
acqua e condurla per m m o d ' u n canale da un 
Inogo ad un altro. Vedi ACQUA . 

V i fono degü Acquidotti fotto térra , e ve 
ne fono d'alzati al di fopra di eíía , foflenuti 
da archi. I Román i furono eí l remanunte ma-
gnifici ne'loro acquedotti; n1 cbbero alcuni, 
che s'eftendevano fin per cuito migÜa . Fron
tino uomo di dÍgnita confolare, e che ebbe la 
direzione degli acqu-dotti fotto IMmperadore 
Nerva , ce ne riferifee nove , che fi vuotava-
tio per 13 594. cannoni, di diámetro d' un pol-
lice. Vigenero ha oífervato, che nello fpa-
z}o di 24.ore, Roma riceveva dacoterti ac-
qued t t i ben cinquecento mila botti d'acqua. 
ÍJacquedotto tdificato da Luigi X I V . vitino a 
Maintenon , per portare i l fin me Bu re a Ver-
faglics , é forfe il piü grande neí mondo : egii 
elungoyoco. braccia da fei piedi regj i'uno , 
e la fuá elevazione 2560. contiene 242. archi. 
Vedi Philof, Tranf. ap. Lomth. 1. p. 594. 

AQUIDOTTQ > aqtiúediíBus , in Notomia , 
dinota una fpezit di canale oífeo, od un paífag-
gi^cHe trovaíi nclFoí petrojum , e che C fuppo-
ne contribuiré all' udito. E"" chiamato 
duBus non folo .a cag on de lia fuá forma , ma, 
come ad alcuni pare , perché egíi ferve a fcan-
car, i'eftranee materie, raccolte nelle inte-
rio ri cavita dell' orecchia . Vien qualche vol-
u chiamato-altrcsi aquaduBns Fa loppüáú no-
me del fuofcopriígfe . Diverfi autori lo con-
fandono colla Tuba Eujiachiam. V aquadu-
Has Falivppii é talvolta chiamato msatus tm 
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tus j meatut coclilearís, « vneatus capreolaris 
da altri canalisparticularit, weatutaudhoriitt 
internus, <t foramen.auditorium intemum. 

A C Q U I E T A R E , lugl i antichilibri lega-
1i , fignificaüdifcaricare o pagare i l debito di 
una períona defonta, come é i l pagamento, 
che fa 1' erede peí debito del fuo padre &c. 

A C Q U I S I Z 1 0 N E , e 1' atto di procacciare 
i l d i r i j o od i l t i t o l o , per lo godimento o per 
Ja proprieta d' una cofa. 

AcQuisiziONE, fi ufa talvolta anche per 
Jlcquijio. V ed i A CQU 1 STO , 

A C O U Í S T O , s? mtende in fenfo légale, 
di beni od effetti imraobüi , non venuti a n o i , 
né tenuti pereredita ; ma acquiflati o con la 
compra, o per mezzod' una donazione. Ve
di BENI . 

Le Legg! Francefi raettono molta differen-
za ira gil acquifii , e gli eífetti ereditarj , 
La legge civile poca o niuna, Vedi EREDE, 
EREDITARIO, &c . 

Popóla miente acqu'tflo fi dice ancora ín ve
ce di conqu i íh , come di unaPiazza, od 'un 
íuogo acquiftato coil' a rmi . 

ACQUOSO , AQUOSUS, cib che parte-
cipa deila natura dell'acqua, o che ne abbonda« 
Vedi ACQUA , 

Cosí diciamo che i l latte confifte di una 
parte acquea , o ferofa , e d'una parte buti
ro fa . Vedi LATTE, 

I Chimici íepararto la parte acquofa, o la 
fletnma da tut t i i corpi, con ladiíi i i lazione. 
Vedi FLEMMA . 

Dutt i acquofi , DuElus aquofi Nuchi i , fo
no certi condotti neila fclerotica, difeoperti 
dal DottorNuck , dove Tumor acquofo deif 
occhio , fupponefi tramandato nelP interne 
latora delle membrane che cotefto liquore 
inchiudono. Ma la difeoperta non é univer-
falmente accordata, 

Uwore ACQUOSO, é i l primo , o i l piü eter
no dei tre umori dell'occhio. Vedi UMO-
RE, cd OCCHIO, 

Ei giace immediaiamente al di fopra della 
túnica a r a n e a , e del ligamento ciiiare , e fot
to la cornea, laquale é un poco protuberante 
a cagion d' eífo uraore \ credefi che fia forarai-
niílrato per certi condotti deftinati a tal uopo. 
Trovafi eífere cotanto volatile , che neila 
piü rígida fiagione , e nel piíi acuto gelo non 
fi rappiglia. Vedi CORNEA. 

Gli Anatornici fe no divifi , intorno all ' ori
gine, e al trafporto di queíVumore. Certo 

í , che 



a*, che la fuá. forgente ne debb'eíTere moltp. 
abbondanteperocché fe per qualche acci
dente k tuniche 3, nelle quali é contenuto, te-
rifcanfi,. cosí che n'efca fuori l'umore, e la. 
cornea cada, e fi deprima i la fenta preíta-
mentc rifana, col folo chiuder dell'occhio, e 
L'umore ritorna in plena; di che abbiamo-
gran numero di efempj nella pratica Medica . 
I I DottorN'uck penfad'avere trovati i cana-
l e t t i , per li quali queíl' umore vien íommim-
í k a t o . Vedi DUTTI .. . 

Alt r i , negando la realita di queíh D u t t i r 
fuppongono ch' egli imniediatamente denvj 
dalle arterte. lÜ Dottor Drake ammcíte is 
D u t t i , o Mea ti r e vuole che fieno únicamen
te rami de'condotti efcrctor; della Glándula, 
innominata, e della lacrimale, che penetran
do- le tuniche deirocchio „ appreñano i i loe 
liquore. peí? vie tuttora ignote .. 

ACQUOSI Bagni.. Vedi BAGNI 
ACRA SI A , A K R A 2 I A ,. é voce adope-

rata da alcuni Scrittori; in medicina , per fi-
gnificare TecceíTo o ií predominio di unaqua-
lit'a fopra di un' altra , o nella miílura , o nella. 
coüitu-zione del Corpa umano .. Vedi CRASI,, 
TEMPERAMENTO COSTITUZIONE &C.. 

A C R E * giugero> o quantita di térra , che 
contiene cento e. feffanta pertiche quadrate. 
Vedi MÍSURA , e PÉRTIGA . 

• La parola e formata dal. Sajfone Acere j( 
o Teutónico. Ackercampo ; o dal. Latino 
Ager . Quantunque i l Salmafto- la derivi 
da Acra r. ufata per Acaena , che e una' 
mifura- d i térra, antica'^ la quale; conté-
neva- 10. piedi 

Per uno ftatuto di j i . Elizv vien ordinato,. 
che fe qualcheduno piantera un nuovo fondo,, 
o-villaggio, vi aggiunga quattro ^¿-rrdi térra. 
Per, trovare la quantita ÜAcre in un pezzodi 
terreno ; &c.. Vedi MISURARE ,.o AGRIMEN? 
SUR A .. 

I ! Regno dTngHilterra contiene percom-
puto fatto 39038500. Acre :. le Provincie m i * 
te> 4382000.,&c. Vedi VOLITICA Aritmética. 

^ Francefe; Acre r Arpenr y contiene 1 {N 
cre.In&lerl v ovvero 55206. piedi quadrati 

"^x 1 e,j'Acre Ingleíe ne contiene foltanto 
^ ^ v 0 , ^ • ^ ^ di Strasburg é incirca la me
ta a un ^ r e Ingkfe Arbu tkTab . anu, Mo~ 
nete occ. 3^. 

A C R I B E I A 3 termine puramente Greco 5 

A n p i g i i ^ che letteralmente figniíicaun'accu-
ratezzafcrupolofa edilicata; taiornoi ce nc 
ferviamo nel noftroLinguaggio Inglefe i per
ché manchiam d' unavoce di eg.uale fignifi* 
cato.. 

A C R I D O P H A G I nella Geografía an-
tica y furono una nazione,. od un popólo ̂  
ch'era fama vivefíe e fi nutriífe di locuíle^, 
o cavallette» 

* La parola e Greca r compofta? da uxpíff. 
locujia, e tpayco, mangiare .. 

GW Acridophagh vengono rapprefentati per 
uni popólo del!' Etiopia , che abitava vicino 
a lDeíer t i . . Nella primavera e'facean provi-
lione di certe locufte g r a n d i l e falavano, e le 
confervavano per tutto l'anno, come lor c\ho-
ordinario % vivevano fino all5 eta di quarantv 
anni r. e fi morivano d'una. malattia prodotta 
da certi vermi alati,. che generavanfi ne'lora 
c o r p i V e d i S. Girolamo contro Gioviniano,, 
lib. 2. e fopra S. Giovanni cap. 4. Diod.Sic, 
lib.3. cap.3. e 29.- Strabone I . 16. Plinio parl* 
anch'egli degh ^ w £ ¿ o / ) ^ / n e l l a Parthia i e 
d-altri nella Libia ,, pur S. Girolamo. 

Quantunque Ifrcircoílanze rífente di quefiii 
popoIi3,f3eno favolofe ; tuttavolta pofcrebb' ef-
fer vera cotefta Acridophagia e fin al dx d'og-
gi^ é fama , che le locuíle fi mangino in alcune 
parti dell'Oriente E di qua é , che TEvange-
lio di. S. Matteo cap. 3.. verf. 4,. narra, che; 
S. Giovanni Batifla vivea di locuiíe, uxpihíy, 
e di melé felvatico Vedi MIELE.-

Ad ogni modo é molto controverfa la tra-
duzione á ' a x p i S ' z ; per locuíle.. IfidoroPelu-
ficta , nella íua Lettera 132. parlando di que-
ño' cibo di S. Giovanni, dice , che non erano» 
animalí, ma leíommitadeÜ'erbe ;.e giugne ad. 
accuíar d'ignoranza coloro che intendcva-
no la parola d'altra g u i f a M a S. Agoftino,, 
Beda , Ludolto, edaitri , fono.di diverío pá
rete . Pero , i Gcfuiti d'Anverfa rigettano' 
con: difprezzo l'opinione degli Ebionit i , i 
quali in-vece d'tójcpiJV ,. hggevano í^KpiS'ts r 
ch' era una vivanda deliziofa , preparara col 
miele e colT oho; quella di alcuni altri i n -
novatori j . che leg^ono uy^apid' is, o xaPl^ ' í í »-
granchi marini ; e quelia di Beza che legge: 
a^/3«ííí,. peri felvatici 

A C R I M O N I A , é quella qualita. nelle co-
fe , che le rende acide ,. o acrimoniofe. al gur-
flo. Vedi ACIDO-

\?Acrimonia é prcíío che lo fteffo ch' afprez-
U;Í? J oacuzie j e diaota una qualita ne'corpi 

K. 2 onde. 
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onde cglino ne corrodono , ne diftruggono, e 
nediíToIvonodeglialtri. Vedi ACIDO, ACI-
DITA' , CORROSIONE , &C. 

I fali fono cauñici in virtu della loro acrimo
nia. Vedi SALE, CAUSTICO, &C. L ' ^ r i -
monia átWzhWt fupponefi la caufa di diverfe 
malattie. Vedi BILE . I I Catarro é una de-
fluffione, o difcarrimento d' umore acr i mo
lí iofo . Vedi CATARRO , DEFLUSSIONE , 
REUMA , &c. 

A C R O A T I C I * , nome dato ad alcune 
letture, odifcoríi d 'Ari í lo te le , fopra le piü 
difficiii e dilicate parti della FÜofofia, a i qua-
l i lolo i íuoi diícepoli, e gi' iníimi íuoi amici 
venivano ammeííi » Vedi ARISTOTÉLICO , 
&c. 

* Voceformata da ay. f ccouai, afcoltare. 
A C R O M I O N * ACROMIUM , in Noto-

mi a, é i l proceíTo fuperiore della ícapula , o 
lia delf oíro della fpalla. Vedi SCAPÜLA . 

7 La parola e derivata da cxpoi , fommo ; 
ed &l¿os y braccio ) q. d.la fommita o eftrs-
mith del braccio ; e non da anchora, per 
la tal qual famiglianza di figura , deW 
acromion con un ancora , ficcowie / e dato 
a credere /' anatómico Dionis. 

Alcuni hanno pcnfato , che VAcromion fia 
ái una natura differente dagli altri offi ; per
ché , nel tempo dell' Infancia , non appare 
sicnt'altro piii ^ che una cartilágine, che va 
inoffandofi a poco a poco , e ve río i ' eta di 20, 
snni diventa duro e faldo o í íb , come 1'offa 
ctdinarie . Vedi Osso, c OSSIFICAZIONE . 

A C R O N Y C H U S * , in aflronomia, s' ap̂  
plica al levar d' una ílella , o d' alíro punto , 
Copra dell 'Orizonte, nel tempo che i l Solé 
tramonta ; o al fuo tramontare , quando i l 
Sol nafceVedi 1' Articolo LEVARSI , e TRA
MONTARE .: 

* La parola e originalmente Greca, cexpovv 
"Xps ; compofla cíenxpov ejlremitci, e wZ, 

notte :. Acronychum , quod circa «Hpo/ 
yuxTus ¡ per ció alcuni ferivono Aero' 

nyftus, accomodandofi piü rigorofamente 
al l etimologia. A l t r i la ferivono corrotta-
jwraíe Achronicus, da unafallace nozio-
ne, onde credefi che la voce derivi da a ^ 
e XPOVOí» tempo . 

UAcmiyco t uno de' íre Orienti poeticr, o 
ele'' punts del levarfi, e tramontare delle ítelle, 
fecondo i poeti; e dirtinguefi da CÓSMICO, 
ed HELI ACÓ . Vedi i v i . 

ACROSPIRO, neilaStorianaturale, &c. 
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1' Ifleífa cofa che Plumilla . Vedi PIUMULA . 

ACROSPIRATO , é termine che s' ufa 
in propofito dell 'orzo; i l quale nell'opera-
•zione di macinarlo per farne la birra, dopo 
d1 cííer venuto a gittare o germogliare dai 
capo o daU'eítreraita, o radice inferiore, é 
capace di eflere acrofpirato , cioé di germi
nare parimenti nella fuperiore, o íia nel tubu-
lo eftremo di fopra. Vedi ORZO &C. 

ACROSTICO * , é una fpezie di Compo-
fizione poética, i verfi della quale fon difpoíli 
in tal maniera, che leJettere iniziali forma-
no i l nome di qualche perfona, i l s i tólo, un 
motto, e fimili. Vedi POEMA , e POESÍA . 

* La parola e derivata dal Greco «xpor, 
fummus , quello eb' e a uno degli ejlrc 
m i , e ri%0f, verfo* 

V i fono puré degli Ácro[lici, ne'quali i I no
me o titolo é comporto dalle lettere iniziali 
delle parole di raezzo, o dalP ultime ddle fi
nal i . Ed a l t r i , che procedono per indietro, 
cominciando dalla prima lettera del!'ultima 
verfo, e profeguendo all' insu . Alcuni inven-
tori di maggiore fioezza in querte inezie , fo
no eziandio proceduti a fare á t pentacroftici; 
dove ii nome deve ripeteríicinque volte. Ve
di PENTACROSTICO . 

ACRÓSTICO, é parimenti un t i to lo , che 
alcuni Autori danno a due epigrammi anti-
chi nel 1.0 Libro ¿e\?j4m.hologia ; V uno ia 
onoredi Eacco-, l 'al tro d 'Apol lo . Ciafcuno-
coníla di 25. verfi , i ! primo de'quali é l ap ro -
pofizione o 1'argomento di tutto l'epigram-
raa y e gli altri 24. fon compoíli di quattro epi-
teti , i quai principiano tutti dalla medefima 
lettera j , e cosí profeguendo coll'ordine delle 
24. lettere deli'Alfabeto greco: di maniera 
che y primo de' 24. comprende quattro epite-
í i , che cominciano da K : il fecondo altri 4-. 
che eominciano d a e si dimano in mano 
fino all 'ultima lettera loche fa 95. epite-
t i a t tr ibuit l a ciafcua Dio , Vedi ANTHO* 
LOGIA. 

ACROTER.IA * , ACROTERJ, in Archi-
tettura ,. fono piccioli piedefialli , comune-
mente fenza bafi , che erano pofti anticamen-
te nel mezzo , e ne' due cftremi de' frontoni 'f 
e fervivano ancora a foíltnere delle Statue-
Vedi PIEDISTALLO, e STATUA . 

* La voce e Greca, e fignifica F ei%pov , $ 
' eflremith di qualche corpo j come la c im» 
d' uno feoglio & c . 

Que i che íi ponevano agíi e í l remi, dovean 
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efíefe la m e t í aeU'altezza del t ímpano; e quel-
lo nel raezzo , fecondo Vi t ruv io , doveva 
effer alto un' ottava parte di pm . Vedi 
FRONTONE &C. 

ACROTERIA qualchevolta fígnificano cer-
te figure od ip ie t ra , od ime ta l lo , poí^e co
me ornamenti , o coronarnt-nti , su )eJ^" 
me dc ' tcmpli , o d'altri edifizj . Vedi CO
RONAMENTO . 

Queña parola medefima dínota puré que-
gli aguzzi pinnacoli, o merli piramidaii k^he 
fono pofli in fila attorno di aje un i edihzj 
p i a t t i , con fpezie di sbarre , di ferragli, e 
di balauílri . Vedi PINNACOLO. < 

A C T I A C I Ludi , giuochi folenm , inflt-
t u i t i , o , fecondo alcuni, íbiamente rimeíTi 
in ufo daAuguí lo , in memoria della batta-
glia vio ta ad Azio {ABium mhs & Promont. ) 
Vedi G i u o c o . 

Stefano, ed alcuni altri Autori vogliono , 
che íi ceiebraíTero ogni tre anni ; roa la piü 
comune opinione é quella di Strabone , i l 
qual dice, che fi replicavano ogni cinqu'anni, 
e íi celebravano in onore di Apollo»fopranno-
minato pofeia ABius . 

Oflerveremo di paífaggio, che é un groffola-
no abbaglio di alcuni Autori l'immaginarfi che 
Virgi l io accenni , eflere ftati iníiituiti da 
Enea; fondandoíi su quel paífo dell'Eneide 
1. m . v. 280. 

Acliaque lilac i s celebramusíhtoraludh. 
E vero , che i l Poeta allude ai Giuochi 

A z j , o Afáiaci; ma lo fa folamente per adu-
lazione verfo Auguflo, attribuendo aU\Eroe 
da cui egli difeendeva , quello ch'era flato 
fatto dall ' ítnperadare medefimo : come.ee 
lo fpofe Servio. 

ACTIACI anni, erano una ferie d'anni^ 
che comindavano dali' Era della battaglia d' 
ABium, chiamata TEra d'Augufto . Vedi 
ANNO ed EPOCA . 

A C T U A R I i E naves, neirAntichita, fu-
rono certi vaícelli lunghi r cosí chiamati , 
per la loro ftruttura appofta inventata per 
â fpeditezza de'trafporti , e per la velocita 
^ei loso corfo : e corrifpondono in qualehe 
«jodo a que' nav¡gij j che da' Francefi fon 

gantini. Vedi VASCELLO, NA-
¥E'.e SRIGANTINQ . 

Cicerone in una lettera ad A t t i co , ehiama 
ecrto navigUo decemfcalmorum . di dieci pan-
C h \ * 1 * ™ ^ , At lua rk la . 

AUiU,b.5, oell'apicoltura antica,. era la 
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lunghezza d'un folco , ovvero tanto dicn-
devafi , quanto feorre l'aratro, finché piega 
e gira . PUn. I . 18. c. 3, Si potrebbe adattata-
mente tradurre colla parola di ¡ladio , ch' 
é una mifura , della quaie 8. fanu' un miglio . 
Conteneva 120. piedi Romani . Vedi M r -
SURA . 

ACTUS mhimus , era di 120. piedi in 
lunghezza , e 4. in larghezza , eguale al 
feflante , cioé alia feña parte del jugero . 
Vedi JUGERO . 

ACTUS m a j o T , chiamato altresl A & u i q u a - ' 

dratus, era i l quadrato di 120. piedi, cioé 
piedi 14400, eguale alia meta del giugero. 
Era puré dennmin í i to m o d i u s , t m i n a . 

ACUSTICO, Vedi ACOUSTICO . 
ACUTEZZA, i n M u f i c a , & c . é c i b e h e 

coftituiiee, o denomina , un fuono acuto * 
Vedi ACUTO. 

Non fi da acutezza, né gravita, che afib-
lutamente fien cosí dette ; non fono alíro che 
relazioni; di maniera che i l medefimo fuono 
pub eífere o acuto o grave, relativamente ad 
un altro fuono , con cui fi paragona , o a cui 
íi riferifee. Vedi RELAZIONE . 

I gradi á\ Acutezza, o di g r a v i t a , fanno 
al t re t tant i t u o n i , o modulazioui di voce , o 
di fuono. V e d i T u o N O , VOCE, &C. 

In quanto alia cagione e alia mifura della 
gravita e ádVacutezza. Vedi GRAVITA" , IN-
TERVALLO , &Cr 

ACUTO , é cofa che termina in un punto j 
o taglio ^ atta o indirizzata a perforare o ta-
gliare. Vedi PUNTA , TAGLIO . Nel quai 
fenfo, la parola é propriamente oppoüa a oí-
tufo . Vedi OTTUSO . 

ACUTO Angola , in geometría , é quello 3 
che é minore d'un angolo retto; oche non 
fottende, o abbraccia 90. gradi . Vedi AN
GOLO. Tal é 1'angolo ABC. {Tab.Geomet, 
j ig .%6.) 

AcvT-angolo triangolo , é quello i di cui tre 
angoli fono tutt i acuti, dettp anche Triangolo-
Oxygom, Vedi TRIAMGOLO . 

AcüT-angolare Sezione, di un cono, daglt 
antichi Geometri s' ufava per efpriraere Tell i ' 
pfi . V e d i E t L i P s i , e CONO . 
, ACUTO , in Mufica , s1 intende d'un fuono*r 

o d'un tono , ch' é alto, che ftrilla , rifpetto a 
qualch'altro fuono. Vedi SUONO . Nel quai 
íenfo, quefta é voce oppoña a grave. Vedi 
ACUTEZZA. 

I íuoni confiderati come a e m » egravi 5. 
eioé. 
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Cioé nella, relazion^ d i gravita e áracutezza í t 
coíliiuiícono quel che chiamiamo tuono , o 
modulazione v o, chiave, ch 'é il fondamen» 
to di tutta Tarmonia., VcdtTuONO, CON
DOR D,A NZ A , C A RM.ON l A «. 

A CUTO accento r in grammatica 5.é quel che 
dinotadoverfi : una, filiaba pronunziare coa 
tuon di vece alto ^páiAcuto*. Vedi ACCENTO . 

accento acuto x é una lineetta , o virgola ,, 
poña, fopra la. vocale. r che fdrucciola, o s* 
inchina, un poco, difcendcndQ,da.deñra, a fi
niera , cosí ( ' ) Non é ordinariamente ufa-
to nella Lingua, Inglefe, ne tampoco neila. 
Latina.: i Francefi l'adoprano , naa iolamente 
per. additare, o feguare la. loro é chiufa O; 
xnafcolina 

Nev manuferitti; Greci antichi s, r\Accen-
to acuto c baflfo , o. piegato molto piu , che. 
negii íc r i t t i , o neiie impreíTioni moderne. 

ACOTO morbo,t équeilo che termina , o ar-
l i v a al fuo periodo in pochj g io rn iovveroS! 
come parlano. i Mtdic i che cito & cum pc--
riculo terminatur ^ Vedi MALATTI A 

I n queíio. fenfo jícuto. é oppoílo a Cror 
meo*. Tut te le malattie che íufliftono piu di, 
quaranta:giorni,fono, ftirnate croniebe*. Ve--
di CRÓNICO., 

I I Dottor Quincy crede js che la malattia 
muta fi pofla definiré cosí.: Quella ch1 é ac-
compagnata. da uny'accrefcíuta,veloc¡tñdel fan-
g u e V e d i SANGUE CIRCOLAZIONE J CUO--
RE POLSO &C« 

Le malattie acate fono; le pih pericolofe 5.. 
perché , oltrela violenza de 'f intomi, fe non 
vi é tempo di evacuare le prime vie, é dif-
ficiliflimo fermare ¡1 loro p r o g r e í f o e falva
re i i pa/iente EHeno fono, comunemente 
divife. in quelie, che chiamanfi propriamente 
Jlcute ; e in quelie che %&. cagione della vee-
menza de' í jn íomi , chhma.nñ\/4cHíiJJ¡me 

AD vprepofizione latina, che (ignifica a — 
ufata fpeíTo nella corapofizione deilevoci; e 
foventc ancor. prefiíTar ad altri te rmini : co
me:— ad inquirendum-— adjura regis'-' ad oíh 
ad pondus- orn/u'um —- ad yuod damnum ~ ad 
terminum. quipríeteriit ~-* ad ventrem infpiciefi' 
dum ... Ve.dili ciafcheduno. al loro.luogo nell' 
Alfabeto, 

ADACQ.UARE, nellacolturade'Giardini, 
& c . . é T appHcazione dcii' acqua al ierren del-
le. piante , &c. quando non é fufficientemente 
iinumidito con la pioggia , con la rugiada , &c. 
V edi; TERRENO y VEGETAZIONEĴ  &C=. 
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Dopo la feminazione delle femenze d*ogni' 

fpezie, per fecca che fia la térra,, non deb-
bono eífere adaequate, finché1 non fieno pee-
quarantaott' ore giacciute nel fuolo., e che 
i i terreno fia un poco fi/Tato; attorno di eífe;. 
altrimenti,, una troppo grande abbondanza d i 
nutrimento ful bel principio,, potrebbe farle 
moriré. . Vedi SEMENZA, e SEMINAGIONE 

Si debbe por cura chele fogjie delle pian
te giovani e tenere non fi adaequino, fin
ché i l tempo éfreddo;. ma folamentecheil; 
terreno intorno di eífe fia. umettato.. Quan-
to pol alie piante indurite, edalle femenze 
che han prefo vigore, fe le notti. fon fredde 
bagninfi avanti mezzodi, oppur, su la fera. 

L'acqua che fi'trae da pozzi profondi, íi 
ha da far fiare un giorno. in un. vafe aperto % 
avanti: che ella fi dia alie piante tenere la> 
primavera. Lo ñerco. di pecore, di colom-
b i , ; o di galline ; come ancora le ceneri , 
la calce &c. infufe nell'acqua, fanno acce» 
lerare Uk crefeiuta, delle piante .. Vedi C o N ' 
CIMARE 

ADACQUARE , nelle manifatture .'. Dar I ' 
acqua- ad, un.Drappo, é dargli luílro , corií 
bagnarlo leggier.mente , e poi paífarlo fotto la 
foppreíía , od i l mangano , fia caldo ofrecido 0. 
Vedi MANGANO, TABBI' , SOPPRESSA ec. 

hDAG10*Adag i i im .̂ proverbio,, o dett©, 
popolare.. Vedi PROVERBIO ,. &c. . 

* La voce, e compofla d i : ad e d agor, fe-
c o n d e Sealigero ; QVioá agatur ad aliud 
fjgnificandum. , perche e f a t t o p e r f t g n í " 

ficare qualch1.'alera cofa.. 
Erafmo ha: compoita una diffufa e prez-0-

zabile raccolta. á\ 'Adágk Q x t ú : é Romani ,, 
tol t i da'loro Poeti , Oratori ,, Filcfofi Scc. 
Adagio proverbio ). e paroemia* tono \ i fteífa. 
cofa y, ma differifeono da gmme, femenza ^ 
cáapophthegma. V e d i G N O M E , , SENTENZA,, 
e, APOPHTHEGMA , & c . 

ADAGIO , in Mufica , é una parola che íi 
ufa dagl' I t a l i an i , per dinotare un grado, , 
od unadiíliivzione di tempo. Vedi TEMPO ; 
Adagio, d p ú m s un tempo. lento ; ed é ilpiíi. 
lento, o tardo di t u t t i : i t c m p i . fe. ne togli, 
i l grave. Vedi ALLEGRO.. 

ADALIDES , nella política Spagnuola 
fono Ufiziaii di giuftizia,, per quelle inate-
rie che riguardano le forze. militari . Nelíe 
Leggi del "Re Alfonío, fi parla áegli Adal i -
di come, di Mini l t r i :de l l ina t i a guidare e 
dirigere la marcia delle truppe in tempo di. 

guer-
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guerra. lopcx l i rapprefenta come una fpe-
zie di Giudici , che prendono cognizicne , 
ed efame interno a' difpareri che iníorgono 
per le ícorreriej «ella diíinbuxione del bot-
tino ec. 

ADAMI Fomum i pomo d'ADAMO, in No-
tora ia , é una piccoia prominenzs nel mcz-
2 0 della cartilágine fcuíiforme . Vedi POMUM 
«Adami. 

ADAMITI * , Adamit* , íetta d' Eretici 
aníichi , i quali intraprefero d'imitare la nu-
dita d' Adamo : come fe i ' uorao foíTe riftabi-
l i to nella fuáoriginak innocsnza. Vedi ABE-

1 I A N I , 
* I C r i t k i dichiarano m varié guife ¡l no-
me Adam DIN > donde i l termine } origi-
nato ; a le un i per té r ra , ahri per roño , 
al t r i per acquiefcenza . Alcuni degF I n -
terpreti greci la fpiegano cahalijiicamcn-
te , e dicono, che /' A fignifica eii'uwxv, 
oriente; D, frucrií, occidente; A , up-
5CTOÍ , fettentrione ; ed M , p,i<7i¡ii0piu,, 
tnezzodt; ejjendo Adamo , Re dé' quat~ 
tro cantoni 'del Mondo : o fia perche egli 
aveva da popolarlo , oppure perche egli 
Wedefimo era un picciolo mondo ^ lAiupó-

Predico fu loro Autore, fecondo la Storia 
che ce ne fa Teodoreto . Furono in rea!ta un 
ramo che germoglib da' Carpocrazíaoi , € 
dai Bafilidiani, Vedi CARPOCRAZIANO, e 
BASILIDIANO . 

Queíta Setta fi dice aver di uuovo feop-
piaco nel 1 5 . Secólo fotto Picardo, loro Du-
ce; i l quale pretefe di riflabilire la legge di 
natura, che, fecondo lui confiñeva in due 
cofe, cioe nella comunitadelledonne, e nel
la nudita. Quefti ul t imi camminavano ignu-
di nelie pubbliche piazze ; doveché i primi 
folamente deponevano le vefli nelle loro af-
femblee. ]ovet parla degli Adamiti in Inghi l-
terra. 

ADATTARE. Vedi l'articolo ACCOMODA-
2IONE. Diciamo, adattare, cioé aggiuílare, 
un recipiente al fuo cappelío , o coperchio 
^c. Vedi RECIPIENTE, ALEMBICO . 

ADDICtio ^ nel]a Legge Romana , é i l 
trasteare o far paífare de' beni ad un altro; o 
per entenzad'tm Magiftrato, o per via di 
vendita, acolui che piü ne offerifee. Vedi 
ALIENAZÍONE, 
*j}l?ZXOh^hú*** ed é i l contrario, di 
M a t o , oabdteatto. VediABDICAZiONE. 

A D D 7 p 
K formata da addieo, ch' era nna delle for

móle , o voci ftabilite e folenni , ufata dai 
Giudici Romani, quandoaccordavano la tra-
dizione o confegna della cofa o della perfona, 
su cui era feguito il giudizio. 

D i qua che i beni cosí aggiudicati dai 
Pretore al ytro e kgit t tmo proprietario, era
rio chiaraati bona additia ; e i de'bitori dati in 
baila o dominio a1 lor creditori in fimil guifa , 
perché fodisfaceífero od eftingueífero i l lor 
debito, eran chiamatl fervi addiBi, 

ADDICTIO indiem, dinotava l'aggiudica-
zione o aífegnazione d'una cofa ad una per
fona per un certo prezzo; fe pur dentro un 
tal giorno i l proprietario , o qualche altra per
fona non dava di piü per la cofa medefima. 

A D D I E T T I V O V i n grammatica, é una 
fpezie dii nome, aggiunto ad un foliantivo 
o efpreífo o implíci to, per moftrare la fuá 
maniera d'eífere ; cioé le fue quali ta , o i fuoi 
accidenti. Vedi KOME . 

* La parola e formata dai Latino ad jicere, 
aggiugnere a , -perche e debbe aggiugnerjl 
•ad un fojiantivo, fenza del quale, egli 
non ha alcuna precifa Jlgnificazione, 

I I P. Bufíier definilce gli J Í^ / f í z /W in xma 
maniera alquanto diverfa dagli altri Gramma-
t i c i . I n o m i , fecondo l u i , fono fortantivi, 
quando gli oggetti da lor rapprefeniati, con-
fideranfi femplicemente, ed in fe íhffi , fen
za alcun riguardo alie loro qualita : per lo 
contrario , fono A d d i e t t i v i , quando efpri-
raono la qualita d' un oggetto. 

Cosí , quando io dico femplicemente, 11 
cuore; la parola cuore é un foftantivo, per
ché niuna delle fue qualita é efpreíTa ; ma 
quando dico nn cuor generofoj la parola gene' 
rofo é un addiettivo , perché aggiugne una 
qualitk o un'attributo al cuore * 

E' fembra dunque, che gli Addiettivi al tro 
non fieno che modificalivi. Infa t t i , i l fine 
dell' Addiettivo eífendo foltanto, d' efprime
re la qualita d1 un oggetto ; fe quefta qualit^ 
é l ' ogge t to fteífo di cui favelliamo, ella di
venta un foítantivo; efempigrazia, fe io di
co , quejlo libro } buono ; buono é qui un addie-
tivo i ma fe dico, // buono } fempre da elegger* 
fi¡ é manifeño che ¿«owo é i l foggetto di cui 
favello; econfeguenteraentc, ¿aowoéqulun 
foílantivo. 

A l contrario , fuccede ípeíTifílmo in altre 
Lingue, e nella noftra Inglefe ancora , che 
uxx foftantivo diventi addiettivo , come per 

efe ra-
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efempio, in qucñe parole the K i r i e , hero a i 
he is , remembers he is a man . ( I I Re , eroe 
com'egli ricordafi d'efler uomo) ben fi 
vede che la parola eroe , benché ordinariamen
te íoftantivo , é qui patcntfrraente addiettivo . 

Da queü' idea deir./-J¿¿dV^íit)o, apeare che 
molti de' nomi , i quaü, nelie ordmane Giatn-
matiche, (on riputati perfoítantivi, ion real
mente a á d i c t t i v t , e vice verfa i dipendendo 
la grammatica, in queífo e in aUnmigiiaia 
cii cafi, dal coftume. Vedi SOSTANTIVO. 

A D D I T A M E N T U M , cofa aggiunta ad 
un'altra . Additamenta , in Medicina, e Chi-
mica, fooocoíeíopraggmnte agí'ingredicnti 
ordinarj di qualche compofizione . Vedi ME
DICINA , e COMPOSIZIONE . • 

A D D I Z I O N E , l'atto di uniré o di aggiuti-
gere una cofa ad un' altra , o di accreícere una 
cofa, colla giunta di altre a quella. Vedi A u -
M E N T A Z I O N E , ed ACCESSIONE . 

Nelle cofe riella Sacra Scnttura, é proibi-
to fare alcuna addtzione al tefto , per lo t i mor 
di corromperé e di alterare i ! fcaníb . In FiOca , 
diciamo, che i corpi naturali fon forman per 
raddizione, o 1'aggregazione di p a ñ i . Vedi 
AGGKEGAZIONE , A C C R E Z I O N E . 

ADDIZIONE , íi ufa parimenti per dimoftra-
re una giunta , o fia la cofa fteffa che fi aggiu-
gne. Nelle nuove Edizioni di L i b r i , gli Au
tor! ufano far delle addizioni, o deile giunte, 
in luogo di lor via le íuperñuitadi, e le im-
pertiní nze. 

ADDIZIONE, in aritmética (terminedell ' 
arte , benché in Italiano fpieghifi per Somma-
re) é la prima delle quattro rególe , od opera-
zioni fondamentali deH'Aritmetica .Vedi RE
GOLA^ ARITMÉTICA. V Addizione coní\í\c 
i n trovare la fomma, o i l montar di diverfi 
numeri, oquantitadi, diverfamente aggiun-
te i'una alFaitra. Ovvero, VAddizione é P 
invenzione d' un numero, da uno o piu omo-
genei numeri dati , i l qual fia eguale ai dati 
numeri prefi congiuntamente , o infierne . 
Vedi NUMERO . ' 

I l numero cosí trovato , é chiamato la 
fomma, ovvero aggregato de' numeri dati. 
Vedi SOMMA . 

I I carattere á ó ? addizione e-f-, che noi 
ordinariamente eíprimiamo per piü . Cosí 
3 -|~4 dinota la fomma di 3 e4 i e leggefi 
3 piii 4. Vedi CARATTERE . 

L ' addizione di numeri ferapücí é facile. 
Quindi é , che preño fi capifee, che 7 e 9 , ov-
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ver©7 + 9 ' fanno xó^ e n + I 5 f a n n o 2 ^ 

Ne'numeri piíi lunghi o com pofti , la bifo-
gna fi compie , fenvendo i dati numeri ttí una 
fila, o lerie da su in gm \ gli omogenei fotto gl¡ 
omogtnei, cioé , l'unita fotto Tunita, le deci
nc lotto le decine &c. e femplicemtnte racco-
giiendo le fomme delle nfpettive colonne . 

Per far queí lo, fi comincia dal fondo dell' 
eílrema fila ocolonna a dritta ; e fe la fom
ma di queíla colonna non eccede 9 , la feri-
viamo appié della medefima colonna: s'ella 
eccede 9 , recceífo folamente ha da feriverfi 
fotto , ed i l reftante dee nfervarfi e portarfi 
alia fila che vien dietro , e da aggiugnervifí , 
come quella ch 'é delia medefima fpezie o de-
nominazione. , 

Supponiamo , per efempio , che fien dati da 
aggiugnere o fomma re i numéri 13576172; 
ícrivaii 1' un de'due v. g. 172 , fotto l 'al tro, 
1357 , i o maniera che le unita dell 'uno, 
cioé 2 , ítieno fotto 1' unita delí' a í t ro , 
cioé7 ; e gli altri numeri dell 'uno, 
fotto i cornfpondeníi dell'altro ; cioé 
i l luogo delle decine fotto le decine, 
come 7 fotto 5; e quelío delle centi-
naia , cioé i , ío t to ' l luogo deiie centinaia 
dell'altro , 3. Quindi cominciando dicafi, 
2 6 7 ían 9 \ i l qual numero ferivafi afaba/fo; 
cosí 7 e 5 fan 12 ; l'ultimo de'quaii due nu
meri , cioé 2 , ha da feriverfi, e l 'altro 1 
ritenerfi nelía mente per doverfi aggiugnere 
alia feguente colonna , 1 6 3 : poi fi dica, 1 e r 
fanno 2 , che aggiunto 33 fa 5 ; qucílo feri
vafi abbaffo , e non refiera fe non uno, pri
ma figura dcireltrema fila o colonna di nu
meri , che pur debb' eíTere feriíto abbaífo ; e 
COSÍ fi aveia 1' intera fomma , cioé 1 529. 

Cosí per agg-.ugncr i numeri 878994-13403, 
4-885 1920 in una fomma, ícriveteli uno 
íotío l 'a l t ro , cosí che tutte le unita facciano 
una colonna, le decine un'altra, le centi
naia la terza, e i l luogo dei mille la quar-
ta , e cosí difcorrendo via v ia . Poidite, 5 
e 3 fann'8, e 8 4 - 9 fa 17 ; ferivete 7 di 
fotto, e l ' i aggiugnetelo alia feguente co
lonna , dicendo , 1 e 8 fan 9 , 9 4 - 2 fan 11 , 
e 11 - { - 9 fan 20 ; ed avendo feritto i l o ab-
baiTo, díte di nuovo, 2 e 8 fan 10 , 
e i c - f ^ fan 19 , e 1 9 4 - 4 fan 23 , 
€ 2 3 4 - 8 fanno 31 ; pofeia rifervan-
do3 , ferivete fotto 1 come prima, 
e dite di nuovo, 3 4"1 fan 4 , 4 4 - 3 
faa 7 , e 7 + 7 14 j laonde feri

vete 
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vete 4 di fotto ; e finalmente, díte i - f - í 
fannc^, e 2-|-8 fanno 10, e queílo fcnve-
telo nell' ulritno luogo fotto , ed averete la 
fomma di tutti i numeri propofti. 

ADDIZIONE di numeri díáiffcremi denomi-
nazioni, per efempio di l i re , difcell ini , e 
di denari, fi fa con aggiugnere o fommare 
ciafcuna dcnominazione per fe medefima , 
fempre principiando dalla piu bafTa ; e fe do-
po la fomma raccolta, v i fara tanto che ba-
fíi per fare una delle fuffeguenti piu aitede-
nominazioni, per efempio tanti danari che ba-
flino per far uno o piíi fcellini, debbono ag-
giugnerfi alie figure di quella denominazio-
r e , cioé a'fcellini ; rifervando folamente i 
di piudinari che reftano, per metterli fotto 
nel luogo de'danari. E la íkffa regola é da 
oíTervarfi ne'fcellini, in riguardo alie l i re . 

Tmperocchc, per efempio, 5 dinari e 9 di-
nari fanno 14 dinari; ora in 14 v ' é unavol-
ta 12 , o fía un fcellino e due dinari refían-
t i ; fcrivete abbaíío queíti dinari , e riferva-
te un fcellino, da aggiugnerfi alia feguente 
colonna de'fcellini. Quindi 1 e8 (d i t e ) e2 
€ 5 fanno 16: i l 6 fcrivetelo , e pórtate l ' i 
alia colonna delle decine; 1 , 
e 1 , e 1 fanno tre decine di /, / . d. 
fcellini, o 30 fcellini ; in 30 120 15 9 
fcellini v i é una volta 20 fcel- 6$ 12 5 
l i n l , ovvero una l i r a , e 10 di 9 8 0 
piíi: fcrivete una nella colonna ^95 16 2 
delle decine de'fcellini, e pór
tate 1 alia colonna delle lire ; e continúate 
Vaddizione áz\k l i r e , conforme alie predet-
íe rególe. 

Cos í , la meta di un'egual fomma fi por
tera alie l i re; c i l di p ih , o i l refto (dove 
cío accada) fi metiera fotto le decine de i 
fcellini. 

L'ADDIZIONE delle Decimli , fi fa nella 
ítella maniera che quella de'numeri in te r i , 
come pub vederfi nel feguente efempio . Ve
di anco DECIMALE . 

63o. 953. 
51. 0807. 
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che debbono aggiugnerfi , o fommarfi, nier« 
cé de'loro proprj íegni, e parimente unendo 
in una fomma , quelle che poíTono cosí effere 
unite . Vedi QUANTITA\ SPEZIE&C. 

COSÍ^e^ fa^ - j -^ j — b h a — b; —-a 
e — b fa — « — ¿ ; i a e 9<Í fanno 7^-^-9a ; 
— a ac t ¿yS a c fanno — a ^ a - ^ b ^ a C f 

ovvero b ^ a c — a a c ; perocché é tutt1 uno, 
con qualunque ordine che fi ferivano. 

M a , particolarmente, 1.° lequantitaaf-
firmative della medefima fpezie, fiunifeono 
con aggiungere i numeri prefiíTi, per l i qualí 
lefpezíe fonomoltiplicate. Vedi POSITIVO. 

COSÍ i c t - ^ y a \ ( > a . E 11 ¿c- f -15^ fa 

i6bc. Parimenti 3 - - f " 5 ~ f i i 8 ~ j e z ¡ /ac 

987. 3037. 

-|-7 \ f ac q 1/ac $ 6 y / ab—xx ~\-y ^ a b — x x 
fa \ ^ \ / a b — x x . Ed in fimil guifa 6 ^ 3 
fa 13 ^ 3 . D i nuovo a ^ / a c - \ * b \ / ac fa «-f-^ 
¡ / a c a~\-by/ ac, aggiungendo infieme a e b 
come numeri moltiplicanti \ / ac . H cosí 

2 « -f- 3 C V^̂  axx — X3 , 3 a ^ 3 a** — ^3 
a - ^ a 

Fa 

- | - 3¿' 4 /3 a x x — x 3 
, poiché 2¿7 -f. 3 c e 3^ 

2.0 Le Frazioní Affirmative, che hanno 
la medefima dcnominazione , fono infieme 
aggiunte o fommate, con aggiugnere i loro 
numeratori. 

2ax . 3ax ^ a x C c s l f + f - f a f , e 

cosí 
7.a-^-^Zex 

¿ta -|- bx 

\ / e x 1 l a 

- r 
^ c x c a a b x c — — ta i fa 

2¿z-f- lA* c c 

. Vedi FRAZIONE. 
c 

3.0 Le quantita negative, íi aggiungono 
o fi foramano nell'iñcffa maniera che le af-
fermative. Vedi NEGATIVO. 

A a x 

5 ; — - j - t ^ n a x 
Cosí — 2 e — 3 fa 

fa 1 ^ax 

ADDIZIONE ¿ei/e F w ^z^^, Vedl fot
to I articolo FRAZ10NE 6 

ADDIZIONE in Algebra, o fia Vaddizione 
delle f p ^ e fi fa, connettendo le quantita 

i om. I . 1 

; — a ¡ / a x e — b^/axh — a'— b 

^ a x. 
Quando una quantit^ negativa ha da ag

giugnerfi ad una affermativa; l'afFermativa 
debbe cífere diminuita con la negativa. Co-

\ f n a x A a x r j a x 
s i z e —^ran — 1; — - — e - ^ í a n — r - ; e—a 

b b b 
y/ac Q b a c b a y / a c . 

L E noti-
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- ^ E notif i , che quando la quantita negativa 
é rmggiore che 1'afFermativa , 1'aggregato 
o la fomma fara negativo . Cosí 2 6 — 3 

11 a x A-ax j a x 
fan — 1 i — — e — tan — ; e ac 

e — 7 ac fan 5 \ / a c . 
ADDIZIONE dellequantita Irrazionali . Se 

faranno di denominazioni differenti., dovran 
ridurfi alia medefima denorainazione ; e fe 
allora faranno commenfurabili, aggiunganfi 
le quantita razionali fenza i lvincolo^ ed alia 
joro fomma íi prefigga i l fegno radicaie. TI 
riman en te fi faccia comenella Addizione áeU 
le Razionali . 

Cosí , noi troveremo -f- i / 1 8 — 2V/'4"5 
^ 2 = 5 x/ z — 50. A l contrario, %/ 7 e 
^ 5 eflendo incommenfurabili, la fommafa-
i & i / 7 -\~%/ "S- Vedi SORDO.. 

A D D O M E , ADDOMINE, Abdomen * ¡n 
Notomia , é la pancia , o i l baflb ventre j ov-
vero quella parte de! corpo, ch 'é comprefa 
ira i l torace, e ranche. Vedi VENTRE,&C. 

* L a voce e puramente Latina, ed e de
riva!.z da abdere , nafcondere y o perche 
molte delle vifcere principal i del corpa, 
fon contenute , direm eos) , najeofie in 
cotejla parte ; o perche, ficcome altri vo-
gliono , la parte ijiejja e comunemente afco
fa alia vi/la, e coperta, laddove la par
te ch1} fopra di effa , cioe i l torace , e la-
feiata fpejjijjmo nuda. Altri fuppongono 
che la parola abdomen, fia un compoflo 
.d1 abdere e d? ornentum , a cagion, che 
Vom/ nto, o f i a il pannicolo , e una delle 
gañí in effo contenute .- Altri lo prendono 
per un mero paronymon , cioe per una dif-
ferente terminazione abdere ; majfima-
mente che trovaji in molte glojfe antiche 
feritto abdumen , che potrebbe ejfere fla
to formato da abdere , come legumen da 
iegere, V o e T \x fpeffijfimo fcambiandoft 
V un per Paltro . 

Gl i Anatomici dividono ordinariamente 
i l corpo In tre regioni, o ventn : la tefta, 
i l torace o petto, e VAddome, che forma la 
parte piu bafifa del tronco del corpo umano j 
edé te rmina to dal diafragma al di fopra , e 
dalTinguine, opubedi.fotto. Vedi CORPO. 

V Addome é foppannato internamente di 
una fottile e tenue membrana, la quale in-
veílcndo tutte le vifcere fopra m e n t ó m e , 
le contiene e le conferva nel loroluogo, del
ta peritomum: per la ro í tu ra , o diiatazione 
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¿ é h quale, elleno rifehiano di caderfucrl, 
e di formare que' tumori , che chiamanfi er-
nie. Vedi PERITONEO, ed ERNIA . 

Egli é coperto e-difefo da cinque paia di 
mufeoli, che non folamente difendono le vi
fcere , ma mercé dei loro alterni allentamen-
t i , e contrazioni nella refpirazione, promo-
vono i'azion deiia digeíHone, e reípuifione 
delle feci e deil'orina .. Colla lor contrazio-
ne, la cavita deir^¿¿íio?íí(? riítrignefi , eviene 
ajutata la difcefa de' contenuti delle vifcere 
per gP intei t ini . Cotcüi mufeoli fono i pro-
prj antago.niu degli sfinteri deil'ano e della 
veícica, e forzoiamente elpellono gli eícre-
menti di dette par t í , come puré i l feto nel 
partorire . Vedi M ü s c o L O , RESPIR AZIONE , 
DÍGESTIONE, PARTO, &c . E1 fon detti obli-
qui dejcendentes , e afcendentes , reBui, trans-
verfalis, e p/ramidalis. Vedi cialcuno fotto 
i l fuo articoio. 

VAddome é fuddivifo in t reminori regio--
ni o cavita, la piü alta , chiamata 1'epiga-
fírica, eornincia da! diafragma e dalla carti
lágine enfiforme , e termina duz dita per^ 
largo fopra dell'Ombilrco : la feconda , chia-
mata ombüica le , comincia dove la prima fi-
nifee, e termina due dita per largo fotto lo m-
bilico : la terza , chiamata 1'hypogaítrica, 
difeende fino nlí' os pubis. Vedi EPIGÁSTRI
CO, OMBILICALE , e IPOGASTRICO . 

Ciafcuna di queíte fuddivifioni, da piu ac-
curaíi Scrittori, dividefi ancora in tre par
tí ; una di mezzo, e due laterali , chiamate 
gF ipocondri. La parte di mezzo dell' ombilica
le , é detta umbilicus y e le fue laterali fon det
te lumbi: la mezzana deli'ipogaftrica , chia-
mata Y hypogajhium , ed i fuoi lati i l ia , i 
fianchi. A che giugner puoi la pube, l'an-
guinagüa , la regione ifchiatica, ed i i peri
neo. Vedi ciafcuna al loro luogo, EPIGA-
STRIUM , TPOCONDRIO , OMBTLICO &C. 

ADDRESSE *, difeorfoprefentato al Re, 
a nome d'un corpo confiderabile del fuo popó
lo ; per efpnmere, o per far noti i fentimenti 
d'allegrezza , di foddisfazione, e í imili , in 
qualche occaíione ilraordinaria. 

* Farola Francefe , formata dal verbo 
adreifer, inviare, indirizzare qualchs co
fa ad una per joña . 

N01 diciamo , the lords addrefs, i l Difcorfo 
de'Lordi al Re; the commons Addrefs , i l di
fcorfo dc'Comuni al Re &c. Simili Paríate 
( Addrcfles) furono pnmieramente poüe in 

u í o , 
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ufó , fotto i l governo di Olivfero Cromwell 
A Parigi, 1' uffizio o raagiftrato deüe non-

deir intelligenza, é chhmztoBureau 
21 e 

A D D U C E N T I * Mufcoli , ovvevo\Addu-
Borety fono quelii che portano o tirano m-
nanzi , ftringono o raccolgono le partí del 
corpo , alie quaii fono anneffi .. Vedi Musco-
L O 6 A.DDUCTOR . 

* La parola e compofta da ad , e ducere 
Jdd'jcenti e Adduaores/owo oppofaa-
gl i Abducentij o Abduaores. Vedth al 
fuo luogo 

ADDUCTIO, in Notomia, ií moto, o 
l ' azione de'mufcoli adducenti. ^ 

A D D U C T O R oculír un mufco!o dell oc-
chio cosí detto perché ne abbaífa la pupilla , 
o ne la porta verío i l nafo. Vedi OccHiO. 

E' parimenti chiaraaío bibitoriuí ^ perché 
dirige 1' occhio verfo i l bicchiere qusndo 
un be ve.. 

ABDUCTOR POÍUCÍÍ ,, é un mufcolo del dito 
pollice , i l quale principia tendinofo , e afeen-
de obliquamente verfo- una terminazione lar
ga neüa parte fu per lo re del primo oíTo del pol-
lice . Vedi Tab. Anat. { MyoL) fig. i . «. j f l . 
e fig'7' n . j . \ \ fuo ufízio é tirare il ditopol--
lice vicino al dito Indice. Vedi DITO. 

ADDUCTOR Pollichi Peáis , detto anche 
Jimühénar r é un. mufcolo del dito groffo del 
piede, che forge dalla parte inferiore del ter-
tium cuneiforme, ed é inferito nella parte 
interna, dell'oífa fefamoidee del groíTo dito j , 
ch' eglí tira da preffo agli a l t r i . 

ADDUCTOR- Indícis, é un mufcolo del dito 
Indice, che nafce dai!'interno lato dell'ofifo 
del dito potlice , ed é inferito nel primo oíTo 
del dito í n d i c e d e í l i n a t o a tirarlo verfo i l 
pollice. 

ADDUCTOR mintmidigitiPedis, rífteífo che 
TRANSVERSALIS Pedís . 

A D E M P I M E N T O , é l'intera efec uzione 
vi compimento, e l ' eíito ultimato di qualche 
cofa propofta od intraprefa .; 

^ tnkmpimento dcüe profezie del Tefla-
mento Vecchio, neila perfona del Salvador 

fm^" ,lgran contrafegno , o refpreffa 
not^deU el\er egli Ü Meíria. Vedi PROFEZIA , 

. 1 ̂ .a ®lle maniere d' ̂ n í / í / r e una profe-
zia . diretutnente,, e per. accomodazione 
Vedi ACCOMOI>AZIONL 
1,,. V 7 i rafatta unaDifamina partico-Jau. topra i l fenf0 di paroie}; ürate 

A D E 83-
•fpcíTo dalT Evangeliza , Perche s' adsmpifj'e ^ 
e venijffe ¡a capo ^ quel che fu detto da Profetij 
e fa vedere , che la parola irxvpcoQus'adempif-
/<?, non fi riferifee neceífanamente a predi-
zione d'un evento futuro adempito ; raa bene 
fpeífoé una mera accomodazione di parole, 
prefe da qualch'aitro Autore, ed accomoda-
te alia prefente occafione.. Vedi T i P O . 

ADEPS * , in Notomia, é una fpezie di 
grafio, che trovafi «ellecavitadell 'addome., 
Vedi GRASSO. 

*' E eos} chiamato , quaft dalT ejjere ade-
ptus, acquífiato) o, direm cosí , efere' 
mentizio.. 

Vjídipe é difiéreme dal grafio ordinario j . 
chiamato pinguedo j in quanto che egü é piu 
denfo, piu duro, e di foílanza. pih terreñre.. 
Vedi PINGUEDO . 

ADEPS , épur voce adoprata da' Med ic í , 
come genérale per ogni graffo d'anímale ^ 
Vedi AXUNGIA . 

V Adeps anferis, i l grafTo dell' oca ; adeps 
canis, gralTo d'un cañe ; adeps hominis , adeps. 
vípera , adeps urfi r fono tutti graffi, adoperatí 
nella M e d i c i n a i n qualita di Maturanti , o 
attraenti; eííendo di una natura penetrativa » 
e percib idonei a difeiogliere , e- rarefaré i . 
tumori , e recarli v per dir cosí , a maturita,. 
Le virtu fpecifíche attribuite ad alcuni graffi ,, 
non fembrano ben. avverate,. o giuflificate,. 
Vedi GRASSO, VÍPERA &C, 

A D E P T I * denominazione la quale fi dva a. 
coloro, che fon proficienti neir Alchimia ; e 
particolarmenre a quelii che pretendono d'ave-
re i l fegreto dclla Pietra Füofofale ,. ede l I 'U-
niverfal Medicina . Vedi ALCHIMIA , Pietra. 
FILOSOFALE , TRASMUTAZIONE , ELISSI-
RE, &C. 

* La voce e latina r adeptus che ha otte*-
ñuto, da adipifei. 

Ripley, Lullio Paracelfo , Helmonzio 
Hollando, Sendivogio &c. fono i principal!^ 
tra g\\ Adepti, Vedi; CHIMICA .. 

V é come una tradmone. tragli Alchimí-
í l i , che ci fieno fempre dodici ^¿ie/jr/; e che 
i luoghi loro fieno imrnediate íupphti da altri 
quandunque piace di moriré, ad alcun della 
Fra te lianza , o di trasmigrare e portaríi in 
qualche altro paefe , dov'egli poíía faf ufo 
del fuo oro-, perocch¿j in quetVo rmfero epef-
fimo mondo appena Toro puo lor procacciare: 
ufia camifeia. Hanif. 

A D E Q U A T O , ADjEQUATUM , cofa egua-
L 2, le. 
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le ad un'altra, o coeñcfa con un'altra , e 
che n'empie tutta la mifura e capacita. 
Vedi EGUALE, INADEQUATO &C. 

ADEQUATE Idee, o Noziom, fono quelle 
mapini o conce7,}oni d' un oggetto , che 

ferfettamente lo rapprefentano, o che cor-
riípondono a tutte le parti e propneta di eifo. 
Vedi IDEA . 

M . Leibnitz dcfinifce V idea o nozione 
a d e q u a t a ^ efftr quella, de'cui diverfi carat-
teri abbiamo díüiníe idee . Cosí , fe defi-
niícaíi i ! circolo, per una figura terminara da 
roa linea curva , che riede in fe fteffa, e 
i punti della quale fono tut t i egualmente di-
ílanti da un ctrto punto intermedio in ^fla : 
la noílra nozione dei circolo é a d e q u a t a , fe 
abbiamo idee diíbnte di tutte le addotte cir-
coltanzecomponenti la nozione: cioé d'una 
curva che ritorna in fe fteífa , d'un punto di 
mezzo, di un'egualitadi ditlanza&c. Vedi 
NOZIONE, DEFINIZIONE &C. 

Tutee le idee femplici fono adequate e per-
fette y e la facolta , fia que! ch'eila fi vogiia , 
che !e eccita, le rapprefenta intere . Vedi 
IDEA femplice. 

Le idee de'modi fono parimenti adequa
te y o perfette; eccetto che quelle de'modi, 
che occafionalmente di ventano foílanze : 
ímperocché quando parliamo di modi fepara
tamente efuienti , íolamente per altrazione 
l i confideriamo feparati dalla loíianza . Vedi 
MODO, ACCIDENTE &c. 

Tutte T idee afíratte fono altresi adequate 
e perfette \ perciocché rapprefentano tutta 
quella parte del foggetto, che noi aüora con
fideriamo . Cos í , í'idea di rotondita é perfet-
ta , o adequata, perché prefenta alia mente 
tutto quello che é in rotondita, in genérale . 
Vedi ÁSTRATTO. 

Delia íkífa fpezie fono tutte le idee , 
dellequali non conofeiamo a!cun'ojiginale , 
né oggetto efierno realmente efifiente fuori 
dello fpirito, per occaíione del quale fieno in 
noi ilate ecciíate, e di cui le Üiroiamo im-
magini. Cos í , qualora un cañe é dinanzi a 
noi , que! che n'eccita I'idea nclla nofira 
mente, é Foggetto efierno ; ma I'idea d'un 
anímale in genérale , non ha oggetto efterno 
che l 'ecciti: eli' é cresta dalla mente ifiefia, 
e di neceífita ella debb'eííere adequata , o 
perfetta. Vedi ASTRAZIONE . A l contrario, 
Je idee di tutte le foílanze , fono inadequate 
€ imperfeíte j che fórmate non fono a bgne-
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plácito della mente , raa raccolte da certe pro-
prieta , che in eífe 1' efperienza difeuopre . 
Vedi SOSTANZA . 

EgH é manifeüo , che la noílra cognizions 
delle foííanze é manchevole grandemente e 
difetíiva; e che ci fon folameníe note alcune 
delle loro proprieta: cosí fappiamo che l'ar-
gento é blanco , ch'egli é malleabile , ch' egli 
fi liquefa &c. ma non conofeiamo quali al-
tre proprieta egli aver poífa ; e fiamo to
talmente ignari dell' interna tefíura delle par-
ticelle, ond'egli confia . La noftra idea dell' 
argento é adunque m^ff^w^f^, e imperfetta^ 
come quella che non ne rapprefenta all' intel-
letto tutte le proprieta. 

A D E S I O N E * , ADERENZA , in Fifíca , é 
l'atto di due corpi che fono uniti o attaccad 
Tuno all 'altro, o mercé la mutua impreffio-
ne delle loro partí ; o mercé la compreííione 
di corpi eüerni . Vedi COESIONE , e NEXUS 

* La voce e compojia dal Latino ad , ed 
h^rere, effer attaccato, attenerfi &c. 

GH Ana tomic i qualche volía oííervano 
delle prosphyfi o di remo adefioni de' polmonl 
a'lati del torace, alia pleura, ed al diafrag
ma, che dann'occafione a varj morbi e feon-
certi. Vedi POLMONI , PLEURA , PLEURESÍA , 
PHTHISI, PERIPNEUMONIA &c. , 

Le adefioni di due piani lifci e pu/íti , e di 
due emisferi , fono fenomeni, che vengono 
addotti per argoraento e riprova del pefo , 
e della preífione dell'atmosfera. Vedi AT
MOSFERA . 
. ADESÍONEE y in Lógica. G!i Scolafiici di-
ñinguono due fpezie di certezza : Tuna di fpe-
culativa ,. che nafce dall' evidenza della co
fa; e 1'altra tiadefione, o di a t íacco , che 
nuil1 ha che fare con 1'evidenza ; ma nafce 
puramente dall' importanza della materia r 
e dali' intereífe1 che abbiamo nella fuá veri-» 
ta . Vedi CERTEZZA TESTIMONIO, VERI-
TAV , EVIDENZA &c. 

ADESIONE , ovvero ADERENZA , fi adope
ra altresi per dinotare l'ortinazione, o perfír 
ílenza nella prima opinione o rifoluzione . E' 
termine principalmente in ufo nel Parlamen
to . Vedi Burne-t H/ft. of own Time, Tom. n * 
Pag- 338-

ADESSENARII * , nome dato a coloro, 
i quaü fofienevano bensi, che Gesu Criílo foífe 
prefente nelP EucariíHa, ma in una manie
ra differente dalla credenza de' Cattolici », 
Vedi PRESENZA , EUCARISTÍA &c. 

* m 
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* I I mme fu prima formato da Prateolo, 

dal verbo Latino adefle , effere prefente. 
Gl i Adeffenam, chiamati puré Impanato-

res, fono divifi in quattro diíTercnti opimo ni 
interno al quiftionato punto . Alcuni tengo-
no , che il corpo di Gesu Crifto fia nel pane ; 
altri , ch'egli é intorno al pane; a l t r i , col 
pane ; ed altri finalmente fotto ü pane • \ e-
di IMPANAZÍONE. 

A D í AFORISTI * Adiaphoriflt, ovrvero 
j4diaphorít£ , é nome , che fi dava nel XVI . 
Secólo ai Luterani moderati, che adenvano 
ai íentirasnti di Meiantone ; e che fu dato in 
appreíío a coloro, i quali fottoícnííero ÚFin-
terim di Cario V., Vedi LUTERANO . 

* Vece originariamente Greca , uS'iu<popoí y 
¡ndi-fferente. 

A D I A FORO, é un nome dato dal Boyle 
ad una fpexie di fpirito diílülato dal tártaro , 
€ da alcuni altri corpi vegetabili, e che non 
é né acido, név ino fo , né urinofo ; ma per 
mol ti con ti di ve río da quaiunque altra forta 
di fpirito . Vedi SPIRITO , NEUTRALE , & c . 

AD INQUIRENDUM , é un ordine 
feritco giudiziale , i l quale comanda che fía 
fatta riccrca di una cofa , concernente una 
Caula , la quale pende nella Corte del' Re , 
per la migliore efecuzione della giuüizia ; co
me che fi ce re h i eíattamente intorno alia 
Legitnmita, e f imi l i . Vedi ORDINE. 

ADIPOSA memhrana, in Anatomía , é 
una membrana che inveíte i l corpo, imrae-
diatamente fotto la cute ; e credefi ch' ella fia 
la bafe del g ra lío , al'ogato ncgli fpazj tra le 
fue fibre , ed in cellctte peculiari, ivi fórmate. 
Vedi GR ASSO , CUTE T CELLA &.c. 

Gli Anatomici fono divifi di parere in quel 
che riguarda la realita di quefta membrana; 
moiti degü ultimi Scritton tenendo ch'ella 
non fia altro che l'eflerior membrana della 
membrana carnofa , o muículorum commu-
nis. Vedi MEMBRANA , CARNOSA, PAN-
NICOLO & C . 

^«/a ADIPOSA , vafi^di graffo , che fanno 
^na parte della folianza dell'omento, o fia 
óel Pan ni coló.. 

ADíPoSiE celiacellulíZ adipofa ^ ovvero 
A TAAdiPosi • Vedi CELLUL/E Adipofs. 
^ ^ I d u t l u s . Vedi DUCTUS adipoft. 
^lalpighi femina un dubbio, fe i dutti adi-

h Pkí avJVeniura propagano dalle fibre, 
ene abbondauo nelia mUza ^ ovver queíle fi-
Dxe lien da cft) áuttla(iipofi propágate5 Come 
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anco egli dubita , fe v i íiaqualche non ancor 
trovata communicazione tra i 'omentó , e \ i 
membrana a di poja ? 

ADIPOSUS , graífo , pinguedinofo . La 
parola é particolarmente ufa t i nell' Anato-
mia , come un epíteto di certe cellette, di 
certi dutti , vafi e membrane. 

A D I T O d una miniera , é la buca , o f 
apertura per cui v í s'entra e fi fcava, e per 
dove fi portan vía l'acqua , e la térra minera-
le . Vedi MENIER A , CAVA &c. 

A D J U R A T I O * , parte di un Eforcismo , 
in cu i fi comanda al Diavolo in nome di D i o , 
che paita dal corpo del poíTeíío, o che d i -
chiari qualche cofa . Vedi ESORGISMO R 
POSSESSIONE, &c. 

* Voce Latina, formata da adjurare. Vedi 
CONJURATÍO, SCONGIURO. 

A D I U T O R I U M * , ne l l 'Ana tomía , éT 
humerus , o i ' olfo del braccio. Vedi HU
ME RUS . 

• E1 cose ch i amato queffojfo da adjuvare,. 
ajutare ; per Pujfizto cB eglifa nelfalza* 
mentó del braccio. 

A D M I N I C U L U M , termine adoperato 
in alcuni antichi Statuti , nella fuá propria fi-
gmficazione di ajuto , o foílegno . Vedi AjU-
TO &c\ 

Nella Giurisprudenza Eran ce fe , Adminicu~ 
lum íignifica i l principio di una prova ; una 
prova imperfetta ; una eircofianza o con-
ghicttura, diretta a formare, ©corroborare 
una prova . 

Apprclfogli Antiquarj , i l termine A w / -
nicoli viene applícato agli at tr ibuti , od orna-
menti , co'quaii Giunone é rapprefentata su le 
Medaglie. Vedi ATTRIBÜTO e SÍMBOLO. 

A D N A T A , in Notomia , una denfa e 
bianca membrana, che invefte la baila dell" 
occhio v e ne forma l'ultima efleriorpelle o 
túnica: che pur ch i a m a fi cunju nÜiva. Vedi 
TÚNICA, e CONJUNCTIVA. 

La Túnica adnata é quello che da noi cornil-
nemente fi chiama ii blanco dell'occhio ; quindi 
é pur detta Albugínea , Vedi ALBUGÍNEA F 
O c c m o &c. 

A D OCTO1, q. d. fin al numero ot to; 
termine di cui fi fervírono alcuni antichi F i 
lólo ñ per dinotare i l piu alto o fuperlati-
vo grado : perché nella lor maniera di difim-
guere le qualita, non contavana alcun gra
do al di Copra dell' otto. Vedi GRADO , UMO>-
RE , QUALITA1 
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ADOLESCENZ A *, adolefcentialo íla^ 

to deir ingiovenire , ovver. quel periodo o. 
corío dell 'etíuii una.perfona , il qua.ie comin-
cia dalla fuá fanciuljezza, e termina al íuo 
pieno ttmpo od eta d'uomo.. Vedi ETA' . 

* Voce Latina ^? ado'eícere , crefcere. 
Lo (lato dell' Adolefcenza dura quanto tem.-

po continuano k fibre a crefcere , o nella ma
gnitud i ne , o.nella fermezza < Vedi FIBRA, 
KUTRIZIONE &Co Vedi MORTE . 

Ordinariamente ella,fi computa dagli annl 
i 5 v fino a i, 25 o 30 ; quantunque in diffe-
r.enti coftituzioni, il fuo termine fia vario al-
quanto . I Romani comunemente mettevano 
V adolefeenza ixA\\x\á . \áoá\c \ anni , edÍ25.., 
ne' garzoni; e non F eftendevano di la da i 21._ 
nelle donzelle . Vedi PUBERTA' ,, &c. Cib 
nondimeno r appreíío i loro Scrit tori , Juve-
nis e adolefeens. fpeíío fi adoperano i.ndifferen-
temente j , e fi nferifeono ad ogni perfona }i 
che ha meno di anni 45. 

EflTendo le Fibre arrivate al grado di faldez-
?a e di tenfiooe fufficiente per fofiener le par
t í , non cedono p i í i o non danno luogo agli 
sforzi della materia nutrizia y, per diílenderle. 
maggiormente ; di maniera che la loro ulte-
riore aumentazione , o á accreztone h come fer-
mata, per la ftefifa determinata legge della lor, 
nutrizione. Vedi MORTE 

A D O N I A , nelli Antichita., furono fefle 
folenni , in onore di.Venere , ed in memoria, 
del fuo diletto Adone. Vedi FESTA . 

Venivano principíate dalle donne r le qua-
li iraitavano le grida ed i lamenti di Venere 
per. la morte del fuo caro Quando n' erano. 
ben fazie e fíanche , rautavano tuono , e can--
tavano le lodi d' Adone , e faceano. allegrez--
ze ,. come fe egli foíTe di nuovo tornato in v i 
ta : o piuttofio íceondo il parer di Meurfio 
quefti due. ufizj, 1'un mello, V altro l ie to, 
faceano due feOe diftinte , che celebravanfi tn* 
tempi diíferenti dell' anno, una íei raefi dopo 
delfaltra : perché fupponevafi che Adone paf-
faíTe ia metva delT anno con Proferpina , e l ' al-
t. rameta con Venere . 

A D O N I C O , in poefia, dinotauna ("pezie 
corta di verío , che conüa d 'un dat í i lo , e di 
uno.fpondeo ,. o trocheo •. Come RaraJuven-
tus . Prende i l fuo nome da Adone, per eífe-
r€:: verfi adonici ¿áa. bel principio ufati á d Tre-
n i , o nelle Lamen.tazioni per queño Favorito: 
di Venere. Vedi ADONÍ A . 

ufo principale dei verfo adomco. e ful fine. 
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di ciafeuna firofedi verfi Saffici; ovvero frarn-^ 
mezzo gli Anapefti Arifiofanici nella Trage
dia antica . VediSAFFico. 

A D O P T I A N I , nella Storia Ecclefiaftica, 
furono una Setta d' Erctici nel Secólo ottavo 
la, opinione difiintiva de'quali era, che Cr i -
fio, quanto alia íuaumana naturar non fof-
fe proprio o naturale , mafolamente adottivo 
figliuolo di Dio.. Vedi FIGLIUOLO . 

GWAdoptiani ebbero, la loro, origine fotto 
1'Impero di.Carlo Magno circa, Tanno 783. 
quando Elipando, Arcivefcovo di Toledo , 
avendo interrogato Felice Vefcovo d'Urgel „, 
per faper cib ch' egli penfaífedella filiazione di 
Cr i t l o , n' ebbe in rifpofia , che Crido, r i -
guardo alia fuá natura divina, é i l vero e pro
prio figliuolo di Dio , genérate naturalmente 
dal Padre j , ma che i ' uomo Crifto , od i l fi-. 
gliuol di Maria , era foltanto figliuolo adotti-
v o d i D i o : . alia quaí opinione fofcriíTe anche 
Elipando. 

A D O R A Z I O N E * , é l ' atío di rendere 
onore o culto. Vedi D i o , e CULTO. 

* Vece compojla da ad , ed os , oris, boc* 
ca : e letteralmente ftgnifica , acco/íare la-
mano alia bocea ; manum ad os admove-
re , d i baciare la mano :. ejjendo que' 

fio ^ nelle regioni Orientali, uno de gran-
dJ contrafegni di rifpetto e di fommiljione , 

L ' Adorazione. degl1 Ido!i, é chiamata Idola--
tria . Vedi IDOLATRÍA 

Oltre la fuprema adorazione di D i o , fidi--
ñ ingueda ' Cattolici un' altra inferiore a'San-
t i , la venerazione della.Croce , delle Imma-
gin i , , delle Reliquie &c. é una. fpezie d' ado' 
razione fubordinata . Vedi L ATR I A ,. S ANTO j . 
IMMAGINE, RELIQUIE,. CROCE &C. 

L' elezione de' Papi, fi compie in due ma
niere , per mezzo dell' Adorazione , e dello 
ferutinio Nell ' elezione yet Adorazione, i 
Cardinali. concorrono.tutt' in un tratto , 6: 
proílranfi,, fenza p i u . i n d u g i a r e n é ftarfolle-
c i t i , alTadorazione di uno fra loro , , e lo pro--
clamano Papa .. Vedi, CARDINALE, PAPA J, 
&c. 

Neli'Elezione per Scrutinio , l* Adcrazic-
w ej 'ul t ima cola , e.feguc aU'elezione ; fic-
come neli1 altra^ maniera {"adorazione é i ' ele
zione üeíía , opiüt íoí to intermetre, efatra-
lafciare la briga ddr. elezione 0. Vedi ELEZiO? 
NE , e SCRUTINIO ., 

A D O T T l V O , adoptivus, dinota una per
fona adottata, da un' ultra . Vedi ADOZIONE-. 

I. fi-
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I figliuoli Adc t t i v i , appreíTo i Romani , 

eranodlefieíTecondixioni, cheitísliu01' na-
tura l i ; per la qual ragione, dovevano o m-
ílituirfi eredi , o diseredarfi efpreíiamente ; 
altrimcnti i ! teftamento eranullo. r 

L ' Imperadora Adriano prcfenva i figliuoli 
adottivl a i natural! , perché, diceva egü , 
noi fcegliamo i p r i r n i , e fiam tenuti a prende
re per figiiuolii fecondi, a viva forza e fenza 
difeernimentó . 

Menagio ha pnbblicato un l i b r o d elogj, 
o di verfi a lu i ind i r izza t i , cb'egli xhiama 
JLiber adopüvus ; -e lo aggiugne aije ajtre íue 
opere. Heinfio, e Furftemburgio di Muní te t , 
hanno parimentipubblicati de'Jibn Jld t t i v t . 

ADOTTIVI, nella Stona della Chieía , 
Vedi ADOPTIANT . 

ADOZIONE * ADOPTIO, é 1 atto, con 
'cui uno riceve un altro nella fuá famiglia , lo 
dichiara e vuol tenere per fuofigliuolo , e lo 
deflina fu o erede . Vedi PADRE , FIGLIUOLO 

* La parola e derivata da a&ovtwe j don
de e venuto i l Latino barbara , adobare , 

Jare un cavaliere : e diqua puré miles ado-
batus , cavaliere fatto di frefeo ; colui che 
lo ha creato cavaliere venendo come cré
dulo che in qualche¡enfo /o adotíi . Vedi 
CAVALIERE . 

11 coílume d' adottare fu famigliariífimo tra 
gli antichi Romani, i quali avevano per que-
ílo una formóla efpreífa . L'aveano apparato 
dai Greci , i quali chiamavano quell' atto 
'¿«ywí, filiazione . Vedi ADOTTIVO . 

Siccome T adozione era una fpezie d1 imita-
zione della natura , indirizzata a confolare 
quelli che non aveano prole; non era percib 
agii Eunuchi concedo 1' adottare , come a 
quelli che hanno un' attuale impotenza di ge
nerar figliuoli. Vedi EUNUCO. 

Né tampoco era lecito ad un giovane T adot
tare un piü vecchio di l u i ; perché cibfarebbe 
flato contrario all' ordine della natura ; ma r i -
chiedevafi eziandio, che la perfona adottan-
í e i foífe piü vecchia del fue figliuolo adotíi-
^ i d' anni 18. affinché appaníle almeno del-

Píobabilita , di eíTcrgli padre naturale . 
^0friani aveano due forme di adozione ; V 
davantialpretore^ i , a]ti.a nell'adunan_ 

y-a del pop0i0 ^ a'tempi della Repubblica ; e 
i n appreffo Conrefcntto(le)r Xmperatore . 

rseha pnmai ^ padre naturaie portava 
cjavantiaihetore , dichiarava d'emancipare 
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i l fun figliuolo , riauiiziava a tutta lafua au-
torita íopia di lu í , td acconfentiva óh'egli 
veniífe tiasferito ntlla fuiiigüa dell'adottan* 
te . Vedi EMANCIPAZIÓNE. 

L1 altra forma Ü Adozione praticavafi , 
quando colui che fi avea da adottare, era gia 
perfona libera; e queft' era á t i taMrogazione . 
Vedi ADROGAZIONE . 

La perfona adottata , mutava tutti i fuoi 
nomi ; aífumendo i i p reñóme, il nome, ed 
i l foprannome della perfona che adottavalo. 
Vedi NOME . 

I Romani aveano parimenti le loro ¿ídozio-
niTeftamentarie, nelle quali venivano certu-
ni adottati perl ' ultima volonta del defonto; 
ma queíle non eranomai riputate valide , fe 
non erano confermate dal popólo . Vedi TES
TAMENTO \ 

Ne' tempí piu baífi ebbe luogo un1 altra foír-
Xa. ti Adozione y cioé , col rito di recidere i ca-
pelli di una perfona , e confegnarla al padre , 
che avea da adottarla Vedi CAPELLI , e 
TONSURA > 

In fimigliante guifa i l Pontefice Giovanni 
V I I I . adottoBofone Re d'Arles; ch ' é forfe 
l ' único efempio nella Storia di un' adozione 
nelT ordine degii Ecclefiaftici ; non ofando 
unalegge, la qual profeífa d'imitar la natu
ra , daré figüuoli a coloro, ne* quali giudi-
cherebbefi delitto il genérame. 

M . Bouífac, nelle fue IÑoBes 'Theologicce 
ci reca diverfe forme $ Adozione y alcune pra-
ticate nel battefimo; altre con la fpada &c. 
Vedi BATTESIMO. 

AD PONDUS owwaw, al pefo di tu t to '1 
reflo o di tutta la maíía intera ; eípreífrone ab-
breviata , di cui íi fervono i Medid , per fí-
gnificare, che 1'ultimo ingrediente preferit-
to ha da pelare, quanto tutti gli altri mento-
vati innanzi. Vedi ABBREVIATURA . 

A D R A G i \ N T I , oTragacantha, forte di 
gomma. Vedi TRAGACANTHA . 

A D R I A N A L I , Hadrianalia, o Hadrta
ñé a, nelf Antichi ta , fonogiuochi inílituiti 
in onore dell' Imperatore Adriano . Vedi 
GIUOCHI. 

V i erano due forte di Á d r i a m l i ; gli uní fi 
celebravano ogni anno, e gli altri ogni cinqu' 
anni. 

A D R O G A T I O * , nell'antichit'a, é una 
fpezie d'adozione, nella quale unoch'erapa-
drone di fe ík í fo , fu i yuris, veniya prefo da 
un altro per figliuolo* Vedi ADOZIONE . 

* La 
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* La parola e Latina^ da &á > e rogare, 

dimandare , a cagion deW interrogazione 
folita farfi nella formóla di quejT atto al? 
adottante, / egli in verith voleva piglia-
ve H tale per Juo figliuolo ; e aW adotti-
vo , f' egli acconfentiva di diventare fi
gliuolo della tal perfona ? Vedi ROGA-
ZIONE. 

A D V E N T R E M infpiciendum, nella Leg-
ge. Vedi VENTRE infpiciendo. 

A D V E R S A R I A , apprefiTo gli Antichi , 
ufavafi per libro di Conti , come i l noftro 
Giornale. Vedi LIBRO. 

D i qua é , che Adverfaria qualche volía da 
noi íi adopera per dinotare un libro di luoghi 
comuni, un Repertorio. Vedi LUOGHI CO
MÚN r . 

A D V E R S A T I V O , in grammatica. Una 
particelia adverfativa, é quclla ch' efprime 
qualche diíFerenza, od oppoíiíione tra quel 
che va innanzi, e quel che vien dopo. Vedi 
CONGIUNZIONE . Cosí cvvero é un' Adverfa-
t iva , v. gr. nel s i , o nel no . 

A D U L T E R A Z I O N E * , in un íeníb gene-
rale , é 1' atto di corromperé o di avvilire una 
cofa ch' era pura , con qualche mefcolanza 
impropria. VediSOFISTICAZIONE'. 

* La vece e Latina , formata dal verbo 
Adulterare, corromperé, mefcolando qual-
cofa d'cfiraneo ad una[oftanza . 

N o i abbiam delle Leggi contro VAdultera-
zione á d C a j j e , del Te , del Tabacco, del Vi-
no , della Cera &c. 

Adulterare o abbaífare la moneta corren-
íe , é un delitto capitale in tutte le Nazioni. 
Gl i antichi lo punivano feveramente ; tra gli 
Egizj fi tagliavano ambe le mani al reo; per 
la Legge civile egli era gittato alie fiere. L ' 
Imperadore Táci to ftabili, che i l contraffare 
la moneta foííe capitale deliro ; e fotto Co-
ftantino era delitto difellonia, ficceme pu
ré tra noi . Arbut. difs. p. 8. Vedi MONETA , 
CONIO, CCONIARE. 

A D U L T E R I N O , nel Drit to civile , fi 
applica particolármeníe acolui che é nato di 
adulterio. Vedi ADULTERIO. 

I Figliuoli adulterini, fono piu odlofi che 
gl' i l legittimi nati da perfone fciolte . La Leg
ge Romanalor dinega eziandio i l titolo di fi
gliuoli naturali, come fe la natura l i rigettaf-
fe, e non l i confefíaíTe per fuoi. Vedi BAS
TARDO . 

A D U L T E R I O , Adidtcrium, é un delitto 
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commeíTo da perfone raaritate, contro la fe-
de che íi fon giurata run ra l t rone l matrimo
nio; e fi fa con avere commercio carnale con 
qualch'aitro; o puré anche da perfona non. 
maritata, laquale ha avuto da fare con un' 
altra che lo é . Vedi FORNICAZIONE , MA
TRIMONIO &c. 

Gli antichi Romani non aveano formal leg
ge contro í* Adulterio ; ma e Taccufa, e la 
pena n'erano arbitrarle. 

L ' Imperadore Augufto fu i l primo che le 
fottomifea Legge; laquale egli ebbe la dif-
graziadi vedere efeguita nelle perfone de' fuoi 
proprj figliuoli. Fu quefia la Legge Giulia . 
Ma quantunque queíia Legge' lafciaííe l'accu-
fa & adulterio aperta a chiccheífia ; nulladi-
meno é certo, che Vadulterio é ñato fempre 
confiderato come un delitto domefiieo e prí
vate, piuttofio che come pubblico ; di ma
niera che rare voííe fi coraportava che gli eftra-
nei ne intentaííero e ne profeguiííero Taccu-
í a , fpezialmcnte fe i l matrimonio era fenza 
ri í le, ed i l maríto non facea lamenti. 

Alcuni degl' Imperadori che fuccedettero, 
abrogarono quefia Legge, che lafeiava in l i 
berta d'ogni firaniero l'accufadi tal delitto; 
perché una fimil aecufa non poteva ammetter-
f i , fenza che i l marito e la moglie meífi in dif-
cordia e feparazione, gittaííero i figliuo///o 
uno fiato d' inceríezza , e fenza fpargere di vi
tupero e di difpregio i l marito; imperocché 
eífendo il marito il piu da preffo intereífato in 
quefta-matena, édaíupporf i , ch'egli fia per 
efaminare le azioni di fuá moglie con maggior 
circofpezione , che alcun aitro : cosí che , 
dov'egli tace, non é bene che altri parli per 
l u i . Vedi ACCUSA . 

Per tal cagione, la legge, in alcuni cafi ha 
fatto il marito e giudice ed efecutore nella cau-
fa fuá propria ; e gli ha permeífo che fi vendi-
chi da sé dell'ingiuria , con tor la vita agli 
adulteri, ch' egli coglieífe ful fatto. E vero, 
che quandoii marito faceva un commercio o 
trafficodeir infamia di fuá moglie, oquando 
dopo di aver veduto i l fuo vitupero cogli occhi 
proprj, lo fopportava pazientemente, edif-
fimulava 1'afFronto: in quefli caíi , V Adulte
rio diventava un delitto appartenente al pub
blico ; e la legge Giulia aflegna gaftighi 
per tali ma r i t i , egualmente che per le loro 
mogl i . 

In molti Paefi dell'Europa , oggidi, V A -
dulterio non é delitto pubblico ; e niun aitro 

fuo-
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ficrí Che M marito ñ lafcia ingerirvin, cccet-
toché quando lo fcandalo é troppo notorio. 

—^Tcppur gli Avvocati Rcgj, i Procuraton, e 
f imiü , ingerir vi fi poíTono . 

Aggiugnete, che quantunque 11 marito, 
die viola la promcíTa coniugale, fia reo d' 
Adulterio egualtnente che la m^glie; tutta-
voita non fi perniette alia moglie di accufarlo, 
o chiaraarlo, e perfeguitarlo in giudszio per 

^quetto. Vedi MOGLIE, MARITO &C. 
Socrate riferlfce , che Cgtio i'Imperadore 

Teodofio nell'anno^So. Je donne convmte 
$ adulterio erano punite per mezzo di una 
pubblica conftuprazione. 

Licurgo puniva {'adultero come un parrici
da. Quei di Locri gli cavavano gli occhi; e 
la maggior parte degli Orientali lo punifeono 
tuttavia molto feveramente. 

x I SaíToni un tempo abbruciavano l'adulte-
ra , e fopra delle fue ceneri ergevano una for-
ca , dove era irapiccato l'adultero. In Inghil-
terra , i l Re Edmondo puní V adulterio , co-
me romicidio ^ ma Canuto ordinb che l'uo--
mo fi mandaíTe in efilio, e alia donna fi ta-
gliaffero le orecchie ed i l nafo. Qui uxoratus 
faciet yídulterium , ha¿>et Rex vel Daminui fu-
petiorem ; Epifcoput infertorem • L . Hen, L 
C. 12. Ve adulterio per totam Chent (Cantium) 
habet Rex hominem , Epi/coput mulierem . Do-
mesday, tit. Ceílra; C iv i t . 

Nella Spagna, fi puniva VAdulterio negli 
uomim con recider loro quella parte , ch'era 
ílata I ' iftrumenco del delitto. 

Neüa Polonia , avanti lo fiabilimento del 
Cnüianefimo, fi puniva VAdulterio , o la 
Fornicaziofie in un modo particolariíTimo : i l 
reo era portato nella piazza , ed iv i con un 
chiodo veniva appeíb per li teflicoli; lafcian-
do un rafoio in vicinanza di lui , e mettendo-
Jo m neceffiVa o di farfi giutUziada í"e ÜeíTo, 
0 di perire in quello (lato. 

Per la Legge civile, come alterata da Giu-
niniano, i l quale ad iílanza di fuá moglie Tco-
aora mitigb la feverita della Legge Giulia, 
1 Adulterio é punito colla fufiigazione , e col 
chiudere in un convento perdue anni^ den
tro i lqual tempo fe i l marito non confente 
<li n p ^ h a r e a s é la moglie, ella vien rafa , e 
chiufain vita. Queüo fi chiama autemicare, 
perche é fiato decretato con u n ' ^ ^ . 

A prefente, le Ugg[ fono molto piíi favo-
revo.j : ia feparazione per divorzio , e lo 
Ipoghamento della dote dell' adultera, é tutto 

i orno I . 
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11 di lei gaíligo, che tra noi fi ufa : ne'paefl 
Romani fi confina in oltre 1'adultera in un 
Monaftero. Vedi DIVORZIO . 

I Lacedemoni, in luogo di \)ün\re VAdul
terio, lo permettevano , o almeno lo tolle-
ravano, ficcome fenve P lutarco . Vedi CON
CUBINA . 

Secondo alcune Decifioni Pontificie , VA-
dulterio rende il matrimonio tra i due rei ille-
gittimo : ed é un impedimento chiamato dal
le Scuole , Impedimentum criminis. 

I Greci , ed altri Crifliani del Levante, 
aderifeono aU'opinione, che Y Adulterio di -
fcioglie i l vincolo del matrimonio : cosí che 
i l marito, fenza alcuna efitanza, né conte-
fa, pub maritarfi conun'al tra. I I Concilio 
di Tiento condanna queít' opinione , e In 
qualche maniera ("comunica quelli, che la ten-
gono. Seff. 24. Can. 1. 

ADULTERIO , fi ufa puré da alcuni aftrono-
mi ed afirologi íantaftici, per certe eccliffi del 
Solé , o della Luna , che fuccedono in un mo
do , fecondo loro, infolito e irregolare : co
me nel cafo d'eccliííi orizontali; ove, quan
tunque i l Solé e la Luna fiano diametialmente 
oppolti , nulladimeno appaiono come fe am-
bedue foffero su Torizonte nel medefimo tem
po . Vedi ECCLISSI, REFRAZTONE &c. 

A D U L T O * , ADULTUS, colui ch ' éa r r i -
vato agii anni di diferezione ; che é gia fatt' 
uomo 4 o ch' é entrato nell'eta dell' adolefcen-
za, ed é crefeiuto negli anni e nella perfona 
quanto baíh per avere intelletto e difeerni-
mento . Vedi ETA' , CPUBERTA*. 

* La voce e formata dal participio del 
verbo a dolé feo , io crefeo . Vedi ADO-
LESCENZA. 

Gli Anabattifti conferifeono i l Sacramento 
del Battefimo fojamente agli adulti . Vedi 
BATTESIMO, e ANABATISTA. 

V i é una differenza notabile tra le pro-
porzioni dcgl' infanti , e át^W adulti. Un 
uomo, oíferva M . Dodart, formato come 
un feto , farebbe un moílro , e appena íi 
dovrebbe riconofctrlo per uno della noíka 
fpezie . V td i FETO, ed EMBRIONE. 

A D U S T O * , ADUSTUS, fi applica da'Me
did &c. a quegli umori , che per ii lungo 
calore diventano d'una calda ed ígnea natura. 
Vedi UMORE. 

* La voce e formata dal Latino aduro, 
abbrucio. 

Tale fi fuppone, che fia l'umore detto Cho-
M 
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lem s La Meíancolia l comunemente Confíde-
rata come una bile ñera c ¿ 7 ^ 7 ^ . Vedi CHO-
L E U A , MELANCHOLIA & C , 

Dicefi i l Sangue aduflo, quando a cagione 
di qua]che,flrano calore iefue partí piü fotti-
i i íonotu t te evapórate, elegroffierer infíe-
me con tutte le hnpurita di efíe , v i íono re-
fia te mezic , dirb cosí , torrefatte . Vedi 
.SANOUE. 

A D Y T U M , A A T T O N , luogo fecreto o 
r i t i n t o ne'Templi de' G c n t i l i , dove fi dava-
no gli Oracoli , e nel quale niuno era am-
meíío , fuorché i Sacerdote . Vedi TEMPIO , 
ORACOLO, SANTUARIO. 

A E , ovvero R , dittüngo , o vocale dop-
pia , comporto di A , ed E - Vedi D IT-
T O N G O « 

Gl i Autori non fono in alcuna tnaniera d1 
accordo , in quanto all' ufo dell' ¿c nelle parole 
Ingl t í i * {Nella Lingua Italiana non ve ríe 
ufo alcune affatto, ma V x J) de Latín i , co
me de* Greci f i cambia in e fchictto : tuttavol-
ta in un Dizionario come queflo , che abbraccia 
termini onninamente La t i n i , e Grzcí , quan
do [pettanc ad arte o fcienza , e che debbonft 
qm dal Lettore cercare tali e quali fono nel? 
vriginc , qualcheduno ne ín/erirerno che comin-
cia dal dittongo iE i ) Alcum , alendo r i -
guarcio aii ' etimología , infiñono perché r i -
lengafi in tutte le parole, particolarmcnte 
«echniche , prt íe dal Greco e dal Latino; ma 
a l t i i , confiderando cb'egli non é dittongo 
•proprio della noílra Lingua ( Inglefe ) non 
avendo egli altro fuono che del mero <?, vo-
gliono che debba raetterfi intierameníc in dis-
ufo, falvoché nelle voci , che confervano ja 
forma Latina e Greca in ñ u t o e per tu t to . I n 
<quantoa noi , finché i l punto íia meglio de-
c i fo , «ci contenteremo di tenere la lirada di 
mezzo, conformandoci piu da preíío che fi 
pub alcortume. QuegÜ Articoü percib, che 
fono ommcffi fotto M , i l Lettore fi compla
cerá di cercarli fotto E,. 

^ A C E A , in antichita , furono fcfte fo-
lenni , celébrate in Egina, per onore d' Eaco 
( JEacut) che n'era (lato Re, e che, per la 
fuá íingolare giuftizia fopra la t é r ra , f i fin
ge avere avuto V incarico di fare da giudi-
ce dell1 anime delf Inferno . Vedi f ESTA , 

^ C H M A L O T A R C H A , termine Gre
co , che fignifica, i l capo o Gondutíorcdegli 
Schiavi Ebrei in Babilonia. 

Gli Ebrei che ricuíarono di feguitare Zoro-
babele, e di ritornare con luí in Gerufalem-
me dopo la fcbiaviiü Babilonefe, crearono 
un JEchmalotarca, pereífereda lui go^erna-
t i . Non che gli Ebrei fteíTi lo chümaflero 
con queílo nome, ficcome alcuoi Autori han-
no a í femo; imperoethé cotefto popólo par-
Java l'Ebraico o i l Caldeo , e non i l Greco . 
Ma Origene, con aitri che fcriífe in lingua 
Greca , traduíTe i l norne Ebreo m ^ ^ i ^ i , 
Rofch galuth, cioé , Capo della Schtavitü } 
con un üermine Greco dtlía medefima forza, 
üJ.ŷ y.t£K(¡ú<TtLoyj<; , formato da tuy^KKo^í, 
fchiavo, da cax^v punta , ípicdo , guer
ra \ ed apxv ^ comando,, 

Comunque cib fia , gli Ebrei par che abbia-
no avuto de' mini i tn di tale fpezie avaoti i l r i -
torno da Babilonia ; e ne pub fni" teítimonian-
za la fiotia di Sufanna ; poich? (uppontfi , che 
i due vecchi the la condannarr no foíTero tiati 
in quell'anno JEchmalotarcha. G¡i Scmtori 
Ebrei ci afficurano , che gli JEchmalotarcbtf 
non potevano eífere traícelti che fuori dalla 
-tribu di Giuda . 

^ D E S , nelle Antichitk Romane , fignifi
ca una cappclla , od un Tempio d'ordine in-
feriore, difimto con c ib , che egü non era 
confecrato dagli Augari , come i Ten7p/i pro-
priamente detri. Vedi TEMPIO, AUGURE, 

¿ D í L I S . Vedi EDILE , 
iEGILOPS * , un tumore, o piuttofio un' 

ulcera , neli' angolo grande dell' occhio, o 
con infíammazione , o fenza. Vedi OCCHIO , 
TUMORE, ed ULCERA. 

* La parola nelL1 origínale Greco, cuyi-ktd4) 
fignifica occhio di capra y compofla da c«|, 
capra, ed « 4 occhio ; perche credefi che le 
capre fieno grandemente foggette a quejío 
male. 

Se dell' Egilope non fi tien contó , egU feop-
pia , e degenera in una fiftola , che va poi man-
giando i ' oíío, Vedi FISTOLA . 

Degli Autori fanno un ufo proraifeuo di 
quefte tre voci , JEgilops, ¿Inchilops, e Fiflu' 
la lachrymalit; ma i piu aecurati, colla feor-
tadiEgineta, vimettono la fuá difFerenza. 
I I tumore , prima che diventi ulcerofo , é 
propriamente chiamato jünchilops ; e dopo 
che fi c impoífcííato de' dutei lagriraali, ed 
ha refo cariofo ¡'oífo Lacrimale, FijiulaLa-
ehrymalis fi chiama . Vedi ANCHILOPS &C. 

Se Y Egílope é accempagnato da infiamma-
zio-
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sione , ailor fupponefi ch' ei abbia la fuá ca-
gione nell 'abboñdanza del fangue, che ua 
abitudine pletorica fcarica nell' angolo dell 
occhio.: Se non. v 'é infiamomione , credeíi 
procederé da un umore vifcofo , pituitofo ,; 
che su quella parte íi é gittato .. 

i E G I P A N * , nell' Antichita , I un lo-
prannome dato a. Pane ed ai Pañi .. Vedi. 
SÁTIRO .. 

*f La parola e compofla di eû  , tíJ.yo? v 
capra ; perche Pane e rapprejentato col_ 
le coma , con gatnbe ,, e piedt di queji 

' anímale. !»»r* • 

Gli antichi danno puré il n o m e d ¿ a / ^ 
a certi moftri mentovati daPlinio, daSoli-
no , e da Pompón. Meia, lib. t.cap.S. 

Salmafio nelJe fue Note fopra Solino crede 
che ¿Egipán abbia avuta 1' líteíía figaificazione 
appreíío i popoli della Libia , che Sylvanut: 
apprefíb i Romani. Vedi SILVANO 

Voffiongetta queft' opinione, e moflra, che 
gli Egipani non avevano faccc d'uomini, co
me le aveano i S.lvani; ma dicapra. I n fat-
t i , tutta la parte di fopra del: corpo raííomi-
gliava a queíV anímale ; e venivaiio dipintí 
nella parte inferiore con una coda di pefce . I I 
moftro rapprefentato fopra alcune medaglie 
d'Augaño , dagli antiquarj cbiamato Capricor-
ñ u s , pare che fia i l vero EGIPÁN .. Vedi 
CAPRICORNO1. 

^ G I S . Ved iEc iDE. 
i E O N , A I O N , eta; letteralmente fígni-

fica la durata di una cofa.. 
Alcuni antichiEretici hanno affiíTa un 'a í -

íra idea alia voce JEon ; ed han no, per que-
fío contó , fatt'ufo dellaFilofofia Platónica 
dandodella.realita, alie idee , immaginate da 
Platone in D i o e d anche perfomficandole,. 
e fingendole diítinte da Dio prodotte da lui 
altredi feíío mafchile , altredi fdío fcramini,-
no.. Vedi IDEA e PLATONISMO . 

Quede idee le chiamano JEones ; di un ag-
gregato delle. quali: compongono la Deita , e: 
shiamanla TT^J / / )^* , cioé pienezza 

Simone Mago dicefi eífere íiato il primo i n -
ventove di quetli Éonrp che poi; furono con-
«ottii alla lor perfezione daU' erefiarca Valen
tino^, il quale. fludiando e ravvolgendo la co-
ía pm per fottile, che coloro che l'avean pre-
ceduto , mifefuora una !linga, geoeaiogia d" 
¡ f m ' tin al "«mero di 30. I I primo e piu per-
íetto v.ene da \m particolarmente denomina-
lollpouy vProon, cioé precfiaente ; ohreal-
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t r i oomi , i l piti ufuale de' quaü era quello dt 
Bythos , By.5af, profondita 

Cotefto Bythot ftette per lungo tempo folo-
con Êwoict. , Ennoea, cioé col Penfiero , che 
da Valentino fu puré chiamato X«/5ífv gra-
zia , e'Siyv, fiíenzio. Alia fine Bythos cotí 
Sige, produífe Nous, NOUÍ , 1' intendimen-
t o , ed A\J7^Í<, la verita fuá forella. Nous 
generó due Eoni ¡ Logos , parola , e Zoé , 
Z m r vita : i qnali due generacono a l t r i , cioé 
Amhropos 1 avQpcoiroi y l 'uomo,. ed SJOCX̂O-ÍÍÍ , 
la Chiefa . E queili otto Eoni furono i princi-
pali e capí tra tut t i gli al tr i . . 

La parola AO>OÍ , e la v i t a ^ W , generaro-
no dieci altri .EW. L'uomo e la Chiefa ne 
generaron©altri due; fra i quali furono i l Pa
racleto , la Pede , la Speranza ,, la Caritk, i l 
Perfetto,, TtXttéf.j e laSapienza, ^opice-. E 
furono fatti cos Í30 .£o« / , che tutti infierne, 
compofero il mMp^ot ̂ . Pleroma, ofialaPie-
nezza fpiriíuale ed invifibile . 

AEREO', aerius , cofa che d'aria confifle,. 
0 che alF Aria ha relazione . Vedi ARTA 

Gli Eífeni , SettaJa piu raffinata e difcor-
fíva tra gli Ebrei , tenevano, che i1 anima; 
umana. coÜaíTe di. una fofíanza aerea. Ved i 
EsSEiMI ., 

G l i Angel! oSp i r i t i , sí buonr come r e í , 
1 quai dicefi che talvolta apparifcano , fuppo
nefi che prendano- un corpo aereo affinedi ren» 
derfi fenfibili.. Vedi ANGELO .. 

Porfirio eGiamblico ammettono una forta. 
di demonj ofpiri t i aerei y a 'quaü danno di-
verf inomi. Vedi DEMONE , GENIO &C. 

I Roficruciani, ed altri Vifionarj, empio-
no 1* atmosfera di abitatori aerei. Vedi Ros i -
CRUCIANO, GNOMO&C„. 

Perfpettiva AEREA , e quella che rappre-
fenta i corpi indeboliti , e dimiviuiti propor-
zionevolmente. alia loro difianza daU' occhio 
Vedi PERSPETTIVA .. 

Perfpettiva aerea y principalmente ado
pera ne' colorí degü o g g e t t i l a fona o lulíro^ 
de'quali efcluc'ella piu o meno per farü appa-
rire come fe foífero piu o meno lontani Vedi; 
COLORE, e CKI AROSCURO. 

I I fuo fondamento é queilo : che quanto piíi: 
lunga é la colonna d' aria vper mezzo alia qua-
le 1' oggerto é veduto , pía debolmente i raggt 
vifuaíi fpiccan da efía affcttano l'occhio . Ver-
di V ISIONE . 

A E R T A N I , neir antichitva Ecclefiaflica 
fona una fetta denominara da Aerio , Sacer-

M 2. dote. 
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dote Armcno , che fion nel quarto Secólo . 

Gli Jeriani ebbero a un dipreíío gli fíeíri 
fentimenti ,quanto allaTrinita ,chegii Aria-
n i ; oltrc di che tennero alcuni dogmi lor pro-
pr j , e particolarmente queito : che vi é diffe-
ren7a tra i Preti , ed i Vefcovi; ma che ¡1 
Presbiterato , e l'Epifcopato fono aiíolutamen-
teuno e 1'ifteflfo ordine, o la Üeíía dignita: 
opinione di poi foíienuta gagliarda£nente¡da 
molt i Teologi moderni . Vedi VESCOVO , 
PRETE , PRESBYTER &C. 

Aeno fondo la fuadottrina principalmen
te fopra alcuni psffidi S. Paolo, efra gli al-
t r i , qucllo della i . Epiflola a Timoteo , C. iv . 
v. 14. dove queft 'Appüík'lo lo eforta a non 
trafeurare il dono ch* egli avea ricevuto coll* 
impofízione dslle maní del Presbiterio . Q u i , 
cíferva Acno , non fi fa menzione de' Ve ico-
v i i ma Timoteo , dicevaegli, evidentemen
te ricevette la fuá ordinazione dai preti . 
Vedi ORDINAZIONE. 

S. Epiranio , Haref.j^. dlfende vivamente 
lafupenonta de' Vefcovi contro gli Aeriani. 
EgÜ offerva che la voce presbiterio nel paflb di 
S. Paolo, inchiudc e Vefcovi e Preti, T lote
ro Senato, o 1'intera aíferablea degli Eccle-
fiañici di quel dato luogo , dove Timoteo era 
ñato ordina-to. Vedi PRESBITERIO . 

A E R O M A N Z I A * , jíeromantia, é una 
fpezie di divinazione appreífo gü Ánt ich i , 
che fi faceva per raezzo dell 'aria, e de'Fe-
noraeni che in eíía fuccedono . Vedi DIVI
NAZIONE, &c. 

* L a parola ecompofta del Greco 'unp •> aria^ 
e [¿xyTíiu divinazione . Vedi HYDRO-
M ANTI A . 

A E R O M E T R I A * , l'arte di mifurare 
Paria, le fue potenze , e le fue proprjeta. 
Vedi ARIA . 

* L a parola e compojia di avp , aria , e 
lUTpnv , mifurare . 

U Aerometria comprende le leggi del mo
t o , della gravitazione , della prcííione , deíl' 
eiarticita, della rarefazione, della condenfa-
zione &c. del fluido atmosférico . Vedi ELA-
STICITA1, RAREFAZIONE, &C. 

La parolayíeromeír/í? é poco in ufo ; ed in 
fuá vece noi comunemente ci ferviamo della 
parola Pneumática per denominare quelta par
te di Filoíofia. Vedi PNEUMÁTICA . 

C. Volfio, Profefíore di Matemática in 
Hall , avendo ridotto moite affezioni di que-
fto fluido a diraoñrazione geométrica , pub-
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blicb prima gli Elementi dfAeromstria ín Lip-
fia nel 1709. in lingua Tedefca , e poi molto 
piu diffufamente in Latino. Cosí la dottrina 
dell' aria fu aífociata alie feienze Matemati-
ebe. Vedi MATEMATICHE . 

JES, voce Latina , fignifica rame , mo-
neta, &c. 

in antichita, é fpeflb ufato per AS. 
Vedi A s . 

iEs grave, dinota moneta pagata a pefoj 
e non a contó o numerazione. 

iEs uflum , é una preparazione chimica, 
fatta d'ordinario col rame tagliato in lamine 
fo t t i l i , meíie in un crogiuolocon del zolfo e 
del fale, ftratum fuper Jiratum , equindipo-
fle fopra un fuoco intenfo di carboni , finché 
i l zolfo fia confumato. Vedi CROCO, RA
ME , VENERE &c. 

Egli é un gran deterfivo , e fi adopera per 
manglar via la carne morta . Coloro che ne 
fanno queft'ufo, hanno da ricuocerlo quand' 
é tutt'accefo, al fuoco per nove volte ; ed 
altrettante fpegnerlo nell'olio di femi di l i 
no. Ma quella é una |precauzione a cui ra-
re volte fi adempifee. 

i E S C H Y N O M E N i E , P / W , appreífo i 
Botanici \ e fono quelleche popolarmente íi 
chiamano Senfuive . Vedi SENSITIVO. 

A E Z I A N Í , nella Storia della Chiefa, é 
una fetta o ramo d 'Ariani , cosí chiamati dal 
loro capo Aezio , fopranominato Y ateijia^ 
nel quarto fecolo. Vedi ARIANO. 

G ü Aeziani erano unafpezic piü rigorofa 
d 'Ariani , i quali tenevano che i lFigl ioulo, 
e lo Spirito Santo fono in tutte le cofe diffi-
mil i dal Padre. Vedi HETERUSIANI. 

Di qui puré vengon chiamati Anomcei ed 
heterujlani; e qualche volta puriAriani.. Ve
di ANOMOEI. 

A E T 1 T E , nella Storia naturaíe , é una 
pietra tofacea, crofiacea , cava nella parte 
di dentro, e pregnanteo grávida , dirb cos í , 
di un1 altra , in molta riputazione anticamen-
te per certe fue Üraordinarie facolta medici-
nali , e magiche. Vedi PIETRA. 

* La parola e formaía dal greco caros Aquí' 
la j cf]endovi popolar tradizione che que' 
fia pietra fu trovi nel nido delí Aquila > 
dove fupponefi portata mentre La femmina 
fiede fopra degli uovi, affinche non rejlino 
vuoti ed injecondi. Vedi AQUILA.. 

I l lapis Aetites trovafi foito tena in diveríi 
luoghi vicino a Trevoux in Francia, ed ap^ 

pena 
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pena fi fcava pochi piedi, che non fe ne tro-
vino degli ftrati, o fuoli confiderabui. 

Trovafi di varié forme, e di varíe grol-
fezze , raa la fuá teffitura o confiftcnza é uni
forme i econíiíle in due o tre mani od involu-
cri d' una materia che raífomigha a térra cor
ta : fpecialmente la parte piü interiore. Ori
ginalmente queñe pietre fono molli , e del 
colore dell'ocra gialla . 

Diofcoridedicc, ch'eila é di ufo perifco-
prire un^ladro; imperocché fe la md cok raí 
col fuo cibo, egli non potra ínghiottirlo. 
Mat t io l i riferiíce, che gü utcelh da preda 
non tova no mai i loro pulcmi fenza quelta 
pietra, e che vanno a cercarla fin neil 'Indie. 

L ' ufo che fe ne fa oggidi, é per le don-
ne partorienti; affine di aüeviarle dal doló
te del parto la fogiiono attaccare alie ginoc-
chia : perocché v ' é tradizione, che fecondo 
ch'eila fi applica, fopra, o íotto della ma-
trice , eii'ha la facolta di ritenere o di efclu-
dere i l parto. Vedi PARTO. 

Quindi talvolta vien fuggeriía da portarfi 
legara al braccio per impediré le íconciatu-
re . Vedi ABORTO, SCONCIATURA . 

A F E L I O , o APHELIUM in Aíironomia , 
e quel punto deli'órbita della térra o d'un 
planeta, nel q u a l e e l l ' é , i l piu ch'eíTer pof-
fa diílante dal Solé. Vedi ORBITA . 

* Voce Greca , da thro , ed, riKio;, Solé. 
Cosí effendo un Planeta in A , ( Tab. AJlro-

wow. Fig. i . ) ch' é la fuá eürema difíanza dal 
Solé S, fi dice ch'egli ¿ nel íuo afelio. Ve
di PIANETA, SOLÉ &C. 

Nel fiilema, o nella fuppofizione, che i l 
Solé fi mova attorno della Terra, i l detto 
medefimo punto chiamafi Apogeo. Vedi APO
GEO . L ' afelio é contrario al Perielio . Vedi 
PERIELIO. GÜ afelj di tut t i i pianeti primar 
rj fono in quiete; ma quanto a'pianeti che 
fon piu vicini al Solé, cioé , Mercurio, Ve
nere, la Terra, e Marte, quando fopra lo-
íoagifce Giove eSaturno, i loro afelj Cimo-
vono un poco, in confeguenza , rifpetto al
ie ftelle fiífe, e cib in ragione fefquiplicata 
Gelle diftanze di quefti pianeti dal Solé. 

Quindi é , che fe Vafdioái Marte fi mo-
v^ 35 minuíi , per confeguenza, rifpetto 
alie Ihlle ftífe in 100 anni, gli afelj della 
I e r r a , di Venere e di Mercurio fi raoveran-
no m 100 anni, i 8 m i n u t i , 36 f ec .n rain, 
27 lee, e4 min. 29 feG> n metodo di trovare 
i i itiogo dell' afelio3 i COn offervare diverfe 
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áelle maggiori digreífioni del 'pianeta dal So
l é ; finché per due o tre npetute oífervazioni 
fi trovi che fe ne rimane fermo . Nelle Tran-
faz. Filof. num. V 2 8 , abbiamo un método geo
métrico di trovare gli afelj ds' Pianeti, del 
Dottor Hál le lo . 

Keplero mette IVe/iodi Saturno per Tan-
no 1700, in 5'44'. di Sagittario: De la 
Hire in 29o. 14', 4ic'. V afeito di Giove ira 
8o. IO'. 4o'/. di Libra. De la Hire in 10o. 17'. 
I4'/. L ' afelio di Marte in o0. 51', 29'". di Ver-
gine: De laHire in o0, 35'. 25". V afelio á d -
la térra in 8G, 25/ 30*'. di Cancro. U afelio 
di Venere in 30, 24'. 27". d1 Aquario. Déla 
Hire in 6°. 56'. 19*. E V afelio di Mercurio 
in 15°. 44', 29". di Sagittario . De la Hire 
in 13o. ^ 4o'/. I I moto annuo, fecondo Ke
plero, dell'tf/í7/o di Saturno é i ' i o . di Giove 
47'/. di Marte i ' . 7'. Di Venere i ' . 18". edi 
Mercurio 1'. 45. Secondo de la H i r e , quel-
lo di Saturno é l \ 22" di Giove i ' . 34". di 
Marte 1', 7", di Venere i ' . 26*. e di Mercu
rio i ' . 39". 

AFERESI , A<pctips(n<: é in grammatica una 
figura, colla quale íi togüe qual cofa dal prin-
cipiodella parola. Vedi FIGURA ePAROLA . 

Cosí Ciconia per A f e r e f i é feritta conia, 
conteranere, temnere , omittere, mittere, 
¿kc. 

Un foraigliante troncamento, fatto in fi
ne della parola, é chiamato Apocopa. Ve
di APOCOPA. 

A F F E R A T O R I , Afferatores, fono in leg-
ge quegli defiinati nella Corte Crimínale 
d'Inghilterra, o in altri Tribunali a dove-
re con giuramento ftabilire e moderare le pe
ne di quelli, che han commeífo delitti arbi
trariamente punibil i , o a i quali non fi riírova 
flabilita pena negli ftatuti. Vedi MULTA. 

* La voce Inglefe Afferors fecondo i l fenti-
memo di Cowel eformata dal verbo Fran-
cefe affier , ajfermare , per ragione che co-
loro che fon defiinati a queflo officio, affer-
mano ful loro giuramento la pena ^ che e f f i 
penfano in cojeienza averfi meritata gli 
offenfori. A l t r i meglio de pr imi , la de-
rivanodal ^i?r¿o Affeurer, una voceritro-
vata nelle cojiumanze di Normandia , tra-
dotta dagl' Interpreti Latini taxare, daré 
i l prezzo ad una cofa , t o m e aeftimare , 
indicare &c. Kitchin crede che Affida-
t i , Amerciatores, Afferatores f i e n o fi-
mnimi. Vedi PENA pecuniaria. 

AFFER-
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AFFERMATIVA, in Lógica &c. s'in-

tende d' una propofizione, o f imi le , che in -
chiude affermazione; ovvero che dice , che 
una cofa. ^., Vedi. AFFERMAZIONE .. Nel qual 
fenfo la parola é contrapofta alia negativa 
Vedi NEGATIVA .. V i fono delle propofmo-
ni unxszyhM affermative i e quefie fono per 
lo piu le prime de'Sillogismi. Vedi UNIVER-
S A L E , , S l L L O G í S M O , M O D O , F l G U R A & C . 

l a Algebra^bbiamo puré delle quantita. 
o pofitive,. Vedi QUANTÍTAs e 

POSITIVO 
AFFERMATIVA , fegmy o.carattere. V e 

di CARATTERE. 
I n Grammatica , gli Autori diílinguono le; 

particelle ^£'/-w^r/^r i tale é la pardcella 5 / . 
Vedi P ARTICELE A 5 A V V E R B I O & C . 

I I termine Affermativa ,̂  é qualche volta 
puré ufato foftantivamente Cosí quando di-
ciamo: di quefta, queitione VAffermativa é 
]a piü probabile; vi furono piíj voti , o vo-
ci per V Affermativa &c. Vedi VOTO . 

AFFERMATIVA ,„ é termine particolarmen-
te appücato nella Romana Inquifizione, a 
quegli, Eretici che confeíTano gli errori , e le 
opinión!, delle quali furono accufati; e man-
tengono le medeíime nel loro efame con fer--
mez^a , e rtfojuzioiie. Vedi INQUISIZIONE ̂  
ed ERÉTICO . 

AFFERM A Z I O N E , Affirmatio, é una pro
pofizione pofitiva, che adduce la verita, o. 
la realita di qualche. cofa.. Vedi PROPOSI-
ZIONE, GVERITA'o. 

U Affermaztone é definita dai Logici , per 
un.atta col quale attribuíamo un'idea ad un1 
a l t r a , . c ü m e fupponendo. ch' ella gli appar-
tenga ^ ogW convenga . Siccome quando con-
cependo noi che la perfezione convenga alia 
Div in i t a , diciamo, £)w e perfetto ... Vedi AT-
XRÍBUTO „. 

Eir é , in altra occaílone , chiamata enun-
ciazione, prcpcjízione^compofizi.one, giudizio 8cCc, 
Vedi.ENUNCI AZÍONEj COMPOSIZIONE , Giu-
p i z i o , &:c.,. 

AFFERMAZIONE m Icgge, fígnifica ¡I ra
tificare o conferm?.rel una legge , od un giu
dizio anteriore . Vedi CONFERMAZIONE 
RATIFICAZIONE &cl 

AFFERMAZION?: , s'ufa parimenti in Gram--
matica. da alcuni raoderni, che hanno raffi-
nato lema-terie d i q u e ñ ' a r t e , perquelloche 
comunemente chiamaíi verbo.; a cagione 
che, 1' ufizio di queiia parte dell' Orazionc j 
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é efprimere queilo che fi a f f e r m a ^ o che V i 

attribuifce a qualche foggetto.. Vedi VERBO . 
AFFERMAZIONE , é parimente ufata per 

una forma folenne di atteftare la verita, d i 
cui fi permette a'Quacheri i l fen'irfene , i t i 
luogo del giuramento , ch' eglino ñimano 
alíolutamente illecito. Vedi QUACHERO , e 
GIURAMENTO ^ 

Queíti Fanatici, col non voler ammcttere 
alcun giuramento , fono e furono foggetti 
a grand'impacci e difficolta in particolare, 
per fottrarfi dal giuramento di fedelta , al 
tempo del Re Garlo. I I . Ma con un At to , , 
feguito, l'anno 1Ó89, fu flatuito, che la lo
ro folenne dichiarazione di Fedelta , foííe 
accettata in, luogo di un efpreño giuramen
to . Vedi DICHIARAZIONE, e FEDELTA* . 

Nel 1Ó95. ottennero puré , mercé d'un 
atto ad tempus , che la loro folenne ^erm^" 
zione foífe accettata in tut t i i cafi, ne1 qua
l i la legge richieda un giuramento; eccetto 
che ne'cafi criminali , delegati a 'Giurat i , i 
quali efaminano e giudicano colladepofizio-
ne d e ' T e í i i m o n j , e ne'pofti di u t i l i ta , o 
depolito pubblico,.e dependenti dal Gover-
no. Eccone la forma ; lo , A . B , dichiaro,, 
alia prefenza di Dio onnipotente e tefiimonia-
della verita di ció clf io dico , & c . Queíí-'aíto-
fu poi continuato ; ed alla fine fu fatto per
petuo. Ma non eífendo quefia formóla tale 
quale fi defidcrava , ed a vendo ella in real
ta , tutte le, parti eífenziali di un giuramen
t o ; ricorfero al Parlamento , perché fi mutaf-
fe, lo che impetrarono nell'anno 1721. quan
do con lor foddisfazione genérale fu flabilita 
la forma feguente : Jo,.. A . B . Jlnceramente9, 
jolennemente) e veramente dichiaro , ed affer-
íwo Ch 'é . la formóla uíata ai prefente, nell1" 
iíteífa maniera , e coll'iiieíTa iimitazione,. 
che la prima , Chiunque depone colla fuá. 
folenne affermazione una falíita patente , i n -
corre la pena di un ofiinato e, corrotto fper-
giuro Vedi SPERGIURO ... 

AEFEZIONE *, in fenfo proprio dinota un, 
attriburo peculiare di un qnalcht foggetto,. 
e che forge o nafce dalla ÍU Ífa idea o eflenza. 
di eíTo.. Vedi ATTRIBUTO „ 

* La parola e originalmente Latina , dal 
verbo aíñetre y fupponendofi ^«z aífetta-
to in certa maniera il'foggetto ^ o tale' 
che la cofa ad (¡¡o attubutta adopera [o-
pra di lu i • Vedi FOGGETTO ., 

N U qual knío > VAffczione é un finonimo 
dclla. 
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^ella Propueth, o di cib che gli Scolaílici chía-
mano Proprium quarto modo . Vedi PROPRIE-
T A * & C . 

Sonó i Filofofidifcordanti quanto alladot-
trina ed al!a divifione delle Ajfczmn . Secon-
do Ariílotile, elleno fono o/uhordmanti , o 
[ubordinate, fotío le prime deile quali viene 
puré i ! modo, e fotto le íeconde, iltempo, n 
luego, la Timta. Generalmente i Eeripate-
tici dividono le y^a /ow ' in interne9 come ú 
moto , e la finita; cd e/ierne, come i l luo-
go ed i l temao. Secando Sperüngio, le at-
fezioni megiio dividonfi in fempha od um-
te, e in disgiunte o feparate: fotto \ t pn-
me vengono la quantith , la qualtta, i l luo-
g o , ed i l tempo : fotto le feconde, i l moto, 
e Ja quiete. 

Percio fembra che Sperlingio rigetti dal nu
mero delF affezioni la Finith ; ed Ariftotele 
co' Pcripatetici, la quantita, e la qualita : 
nía la diíferenza non é irreconciliabile ; peroc-
ché Spcrlingio non nega, che ileorpo íía fi
nito , né Ariílotc'e ed i fuoi feguaci, ch' egli 
abbia quantum e quale. Solamente non han-
no di queüe affezioni fatto eapi od articoli 
particolarl . 

Le affezioni fono altresl diftinte in quelle 
del corpo y e in quelle della . 

AFFEZIONI del carpo, ne fono certemodi-
ficazioni , cagionate, o indotte dal moto; 
in virtíi deile quali un corpo viene ad eíTere 
difpofto in una maniera o in un'altra. Ve
di CORPO, MATERIA , MOTO, MODIFI-
CAZIONE &c. 

Le affezioni del corpo fono tálvolta fuddi-
vife in primarie e fecondarie. 

Le AFFEZIONI primarie fono quelle che 
pullulano o dalla idea della materia, come 
la quantita e la figura ; o da quella della 
forma , come la qualita e la potenza o 
datuttedue infierne, come i l moto, i l luo-
go, i l tempo. Vedi QUANTITA', FIGURA, 
QUALITA' , POTENZA , MOTO , LUOGO, 
e TEMPO. 

AFFEZIONI fecondarie , o dsrivative, fo-
no quelle che nafeono da qualcuna delle pri
m a r l e ; efempigrazia dalla quantith ; e fono 
ja diviGbilit'a , la connnuita. Ja coníiguiík , 
Ja nnita, P inipenetrabiiita ; áú\&figura , e 
ono laregolariPa e P irregolaritk ; dalla qua

lita , e fono U famfa. Ja forza &c. Vedi 
D l V I S I B I L l T A & c . 

AFFÍZIONI della mente fono quelle che 
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piü d ordinario paífano fotto'I titolo di Af-
fe t t i , o di Paffioni* Vedi PASSIONE . 

AFFEZIONI Meccaniche.V*t<S\ MECCANICO. 
AFFEZIONE, é terminepiu panicolarmen-

te ufato in Medicina , per uno flato morbo-
f o , o preternaturale del corpo , o d'alcuna 
delle fue par t í . Vedi MALATTIA &c. Cosí 
diciamo un1 «/^/owe Ipocondriaca , nn affe
zione Iftenca. 

Ed in fimil maniera quefta o quella parte 
del corpo haffetta, cioé indifpofta , o a t ías-
cata da un malore. Gli ammalati fpeííe volte 
prendono abbaglio in quanto al iuogo affeno , 
percagione del confenfo tra le diveríe par t i , 
che ía che un feoncerto i n una parte fia fenti-
to in un1 altra. Vedi CONSENSO . 
AFFEZIONE Ipocondriaca y TPOCONDIUACO, 
AFFEZIONE IJierica ' ISTERICO . 

AFFILIAZIONE , Adfiliatio, ne' Scrittori 
áeli ' eta media, é lo fleíTo che adozione. Ve
di ADOZIONÊ  

Appreffo i Galli antichi, VAffiliazione fu 
una fpezie d1 adozione, praticata folamente 
tra i grandi. Compivafi per mezzo di ceri-
monie militari : i l padre prefentava un'ac-
cetta da guerriero alia perfona ch' ei vole-
va adottare per fuo figliuolo ; quafi intiman-
dogii , ch'ei doveva confervare coll 'armi i 
Beni, ne' quali veniva cosí chiamato un gior-
no a fuccedere . 

A F F I N 1 T A ' * , propriamente comprende 
una parentela contratta tra una delle due parti 
•che fi fon maritate infieme , ed i congiunti 
dell' altra . 

* La voce e originalmente Latina , compo-
fia di ad , e fiois , confine, limite , per-
che qiu , Jiccome dicono i Giureconfulti, 
una delle famiglie fi accofia ai confín i de IT 
'mltxa: Quod duse cognationes per nuptias 
copulantur, & altera ad alterius cogna-
tionis finem accedit. Ovvero , ficcome 
fi fpiega un altro, quod utriusque co-
gnationis fines in unum locum confe-
runtur. 

Nel qual fenfo, la voce affine fi contra-
diftingue áz. confianguinith, ch 'é una paren
tela , o congiunzione di fangue. Vedi CoN-
SANGUINITA . 

Nella Legge Mofaica vi erano diverfi gra-
di á'affinita, ne'quaü é proibito efpreííamen-
te i l Matrimonio ; benché non paia , che per 
la legge di natura foífe ne' medefimi gradi 
^/ietato. C o s í , Levit. Cap. 18.verf.id. non 

pote* 
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poteva un uomo maritarfi colla vedova di fuo 
fratello, fe non fe quefti foffe morto fenza pro
genie ; nelqualcafo, i l maritarfi con leí di-
ventava un obbligo. Era puré vietato il pren
dere per moglie la forella della prima con
forte, finché queíia era viva , v. 18. loche 
non era vietato avanti la Legge , come ap-
par dall'efempio dt Giacobbe. 

La Legge antica Romana tace su quedo ca
po ; e Papiniano é i l primo, che ne fa men-
zione , in occaíion del Matrimonio di Cara-
calla . 1 Giureconfulti che vennero dopo di luí 
diftefero e allargarono talmente i l imi t i deU1 
a f f i m t h , che giunfero a porre fin Tadozione 
nell' ifleíío rango, e fotto le ifteífe leggi, che 
la parentela naturale. Vedi ADOZIONE . 

U A j f i n i t a , fecundo i moderni Canonirti, 
rende illegittimo U Matrimonio fin alia quar-
ta generazione , inclufive, ma cib debbe in-
tenderfi della A f f i n i í h di retía , e non di quella 
c h ' é fecondana, o collatcrale. A f f i n i s m e i 

a f f í n i í , n o n e f i a f f i n i s m e u s . Vedi GRADO, 
D l R E T T O , e C O L L A T E R A L E . 

Si deve inoltre oíTervare, che queft'im
pedimento di Matr imonio, non folamente 
milita per un'Affinita contratta per via di 
nozze legittime , ma ancora per quelle che 
fié contratta con un reo coramercio; i l fo-
io divario é , che queft' ultima non fi eften-
de oltre la feconda generazione ; doveché la 
prima, come oííervamrao , arriva fin alia 
quarta . Vedi ADULTERIO , CONCUBINA , 
F O R N I C A Z I O N E & C . 

ICanoni í t i diftinguono tre fpezie á ' a f f i n í -

t h . La p r i m a , che fi contrae ira i lmar i t o , 
ed i parenti di íangue di fuá moglie , e fra la 
mogiie, e i parenti di fangue di fuo marito . 

La f e c o n d a , tra i l marito, e quelü che 
han parentela con fuá moglie per via di Ma
trimonio ; e tra la moglie, e quei che fono 
a queño modo congiunti col fuo marito. 

La t e r z n , tra i l marito , ed i parenti de' 
parenti di fuá moglie; e tra la moglie ed i 
parenti de' parenti di fuo marito. 

Nel quarto Concilio Lateranenfe, tenuto 
nel 1213. fudecretato, che non altra che la 
r̂/??7¿7 foííe a f f i n i t a vera c reale; e le altre , 

puri e meri raffinamenti, o fcrupoleggiamen-
t¡ , da non confiderarfi punto . C. n o n d c ó e t , 

T i t . d e C o n f a n g . & A f f i n i t . 

I Gradi fi compurano aH'ifieíía maniera 
n t W A f f i n i t a , che neila Confanguinita, e 
percio paíTa divario fra i l computo della Leg-
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ge Canónica , c quello della Legge Civilc . 
Vedi GRADO . 

Nella Chiefa Romana vi é di piu V a f f i n i -

t h f p i r i t u a l e , che fi contrae per mezzo del 
Sacramento del Bat teí imo, e della Conter-
mazione. Cosí un padrino non pub maritarfi 
colla fuá figlioccia, fenza difpenfa. Vedi PA
DRINO, BATTESIMO &c. 

A F F R O N T A T O * o p o f t o a f r o n t e , nell' 
Araldica , s' intende degli animali portati fo-
pra d' uno feudo , in atto di liarfi i'un i'altro 
a fronte , o colle tefte rivolte J'una r im-
petto ali' altra . Qualche volta cib fi chiama 
C o n f r o n t a t o . 

* L a v o c e e o F r a n c e f e ^ o I t a l i a n a , n e l l e 

q u a i t i n g u e e l l a f i g n i f i c a a p p u n t o CÍO che 

a b b i a m o d e t t o . 

A F O N I A *A?WÍÚ{, in medicina, é lo flato 
di una perfona muta, o che non puo parla
re. Vedi MUTOLEZZA. 

* L a v o c e e c o m p o j i a d e l l a p r i v a t i v a p a r t i -

c e l l a a. e <pa>v¡i, v o c e che J i g n i f i c a u n a p e r -

d i t a d e l p a r l a r e , o d e l l a v o c e . 

I I Menjozio ha fatta una DiíTertazione in-
torno ñ.\V A f o n i a . 

AFORISMO * é una maífima o regola ge
nérale, o principio di una feienza : ovvero 
una breve fentenza , che comprende gran
de e molta materia in peche parole. Vedi 
MASSIMA, &C. 

* L a p a r o l a v i e n e d a l G r e c o ctQopia-pos 1 d a 

utpopi^ce , feparo , feligo , f e p a r o , J c e l g o / 

quaíi diceffimo u n a ¡ c e l t a e d e l e t t a f e n t e n 

z a . Vedi SENTENZA , ASSIOMA ¿kc. 
I I termine fi ufa principalmente in medi

cina ed in legge. Noi diciarao gli A f o r i s r n i 

d'Ippocrate , di Santorio, di Boeraave &c. gli 
A f o n s m i del le leggi Civ i l i &c . 

• A F R O N I T R O * A p k r o n i t r u m é una fpezie 
di Ni t ro , del quale fi ta menzione dagli anti-
ch i ; eficrede, che fia la fchiuma , o la par
te piü fottile e ieggera di cífo , che.viene alia 
fommita. Vedi NITRO. 

* L a v o c e e c o m p o j i a d a l g reco u t p p o ; , f c h i u 

m a , e viTpov, n i t r o . 

Alcuni moderni Naturalifti, piuttofio pren' 
dono W n ú c o A f r o n i t r o per un nativo falpie-
t ra , che firaccoglic quafi una effloreícenza 
fulle vecchie muraglie &c. ora chiamato Sal-
pietra di Rocca . Vedi SALPIETR A . 

A F T A R T O D O C E T I « A ^ c c p ^ o ^ i , 

era yna fetta di Eret ici , nemici dichiarati 
del Concilio di Calcedonia. 

• L a 
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* L a p a r o l a t d e r i v a t a d a l g r e e o a t p S a p v o ; , 

i n c o n u t t i b i l e , e £OKW, m i m m a g i n o , m m e 

d a t o l o r o j p e r c h e s i m m a g i n a v a n o , che U 

c o r p a d i G e s ü C r i f l o f o f f e í n c o n u t t t b i l e e d 

i m p a f j i b i l e , e n o n c a p a c e d i m o r t e . 

Eglino (orfero tra gli Eutichiani, e comm-
ciarono a compadre nell' anno 533. Vedi Eu-
TICHIANO. 

A F T E » in medicina fono certepiccole ul
cere o puflole , che nafcono neüa bocea , nel 
palato, nellegengive, nella radice della lm-
gua , accompagnate da infiammazione e diffi-
colta d ' inghiott i re . Vedi ULCERE. 

• L a v o c e p a r che fia d e n v a t a d a l g r e c o 

q S i u , c o r r o m p o , o d a a v i u , a c c e n d o , 

i n f i a m m o . 

I bambini di latte fono piii partícolarmente 
foggetti aU'^í/íí quando i i latte della nutrice 
é corrotto, o lo ílomaco del fighuoiino diven
ta incapace di farne la digeílione, perciocché 
inqueft icafi , le parti acrimoniofe epiccanti 
dellatte roüevandofi, fácilmente efulcerano 
quelle tenere e dilicate parti. 

V i fono delle a f i e bianche, altre roffigne, 
a l t re l ivide, ed altre nere i quelle bianche e 
roffigne fono !e meno pericoiofe, e le piü fa-
ci l i a curarfi j leiivide e lenegre fono fpeffo 
mortai i . 

Quando eífe vengono a perfone avánzate , 
devono attribuirfi a' tenui o f o t t i l i , fierofi ed 
acri umori , che dalle molte parti del corpo fi 
raccolgono nella bocea . Un linimento di mie
le rofato , ed olio di vitriolo fi reputa un rime-
dio efficace per VAftfS } e 1' acqua di piantag-
gine é ancora in ufo per quefto male . 

AGA' , nella Linguade'Mogoli &c. fígni-
fica un uomo grande, un Signore, un Co
mandante . 

Nel qual ultimo fenfo, i l termine épure 
ufato appre í fo iTurch i ; cosí V A g a de'Gia-
nizzeri , é i l loro Colonello ; e il C a p i - A g c í , 

Capitano della porta del Serraglio . Vedi 
GíANNIZZERO , CAPI-AGA &C, 

I I titolo Ü A g a fi da parimenti per civilta 
ocortefia, adiverfe perfone di diíi inzione; 
oenché non fieno in alcuna carica , né abbia-
no alcun comando, che ne día loro titolo o 
ragione. 

InalcuneoccaGoni, i n v e c e d ' ^ , dico
no A g a f i o A g a f f l : quindi é j che p Aga 
¿ T ' T ! * * de' P ^ B ' ' é chiamato C a p i -

t 4 a Í J í Í J g h 0 Genérale di Cavalleria , S p a -
h d a r A g a f f i Vedi PAGGI0 , QDA , S P A H I . 

i o rno I . 
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AGAPE , nella Storia della Chie-

fa, furono una ípezie di convito religiofo , 
che celtbravafi nella Primitiva Chiefa, per 
mantenere armonia e concordia fra i fuoi 
membri . 

* L a voce e f o r m a t a d a l g r e c o ayoer rv , dile-
Z l O f i C ) e d a aywTrxü) y dil igo, i o a m o . 

Da bel principio A g a p e celebravanfi fen-
zafcandalo, uéofFefa; raa ne'tempi che fuf-
feguirono, principiarono i Gentili a cenfu-
rarle, ed accufarle d' impurit^i . Cib diede 
occafione di nformare coteñe A g a p e . 11 ba-
cio di canta , col quale la cerimonia termina-
va , non fi continuó piu a daré , come prima, 
tra perfone di feíTodiffercnte , e fu efpreífa-
mente proibito l'avere letti of t ra t i , per có
modo di coloro, che foffero difpofti aman-
giar piu a loro bell 'agio. Non oftante che 
íi ufaífero íimili cautele , non ceífarono g l i 
abufi, e divennero cosí notorj, che alia fine 
furono folennemente condannati nel Concilio 
Car tagineíe . 

Alcuni Cri t ic i vogliono, che da San Paolo 
s1 additino cotefle á g a p e , allorché egli parla 
i .Cor . C a p . X I . della Cena del Signore; e 
quindi di provar íi sforzano, che quella non 
íoífe 1' Eucarittia , ma un convito che ac-
compagnavala, celebrato da' Crifiiani di que' 
tempi, in commemorazione dell'ifiituzione 
di cotefto Sacramento fatta dal Salvatore , 
nella íua ultima Cena con gli Appoíloli . I I 
teño pare che dia ad intendere, che i l convi
to tenevafi avanti la Comunione ; ma fu fat-
topoi un decreto , cheobbligb aComunicar-
fidigiuni; cosí che k A g a p e furono pofpo-
fte, e celébrate dopo finito il Sacramento . 

Alcuni Autori s' immaginano che le A g a p e 

non fieno ftate una commemorazione della ce
na del noñro Salvatore; ma un coftume prefo 
e imitato da' Gent i l i : m o s v e r o U l e , u t r e f e -

r u n t > diceSedulio ful Capitolo X I . della Pi
fióla a' Connt j , d e G e n t i l i a d h u c f u p e r j l i t i o m 

v e n i e b a t . E Faufto i l Manicheo viene rappre-
fentato da S. Agoíiino , come rimproverante 
a 'C r iÜ ian i , il convertiré 1 Gentilefchi facri-
fizj in A i n p e ; C h r i j i i a n o s f a c r i f i c i a p a g a n o r u m 

c o n v e r t i ¡ ] e i n A g a p a s . 

A G A P E T i E , nella Storia Ecclefiafiica, é 
un nome dato a certe donzeile e vedove , le 
quali neirantica Chiefa s'aííociavano cogli 
Ecclefiafiici, e gli accompagnavano, e fer-
vivano, per motivo di pieta e canta. 

Ne 'g io rn ip r imi t iv i , vi furono delle don-
N ne. 
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ne i ordinate Diaconeffe; le quali confacran-
dofi al fervigio della Chiefa, affiftevano i fuoi 
miniftri nelle loro Funzioni. Vedi DIACO-
NESSA . 

Nel fervore della pieta primitiva, non vi 
era niente di fcandalofo in cotefte Societa: ma 
poi degencrarono in libertinaggio ; a tal che 
S. Girolamo dimanda , con indegnazione , 
unde Agapetarum pefiis in Ecdefiaf introtit ? 
Cib diede occaíione a piu Concilj di foppri-
merle . S. Atanaíio fa parola di un Prete no-
matoLeonzio, ilquale per tener lungi ogni 
occaíione di íbípet to , fi efibi di mutilarfi , 
per poter ritenere appreffo di sé la fuadiletta 
compagna. 

A G A R I C O , in Farmacia, é una fpezie 
di efcreícenza fungofa, che naí'ce fopra i tron-
c h i , e su i rami grandi di diverfi alberi ] ma 
particolarmente ful Lárice . 

Egli é puré chiamato F^^ÜÍ agarici, per 
contradiítinzione dall' agárico minerale. Dio-
fcoride fa dirivare il fuo nome da una provin
cia della Sarmaxía, detta Agaria, da dove 
veniva prima portato. 

Diverfi autori , e fra gü a l t r i , Galeno , lo 
prendono per una radice, ma fecondo la co-
mune opinione egli é della fpezie de'fonghi. 
Egli ci viene principalmente dal Levante ; 
íi trova ntlla Mofcovia, e nella Tartaria : 
quantuoque ne nafca d' una condizione infe
riere anche su l 'alpi , e su ie montagne del 
Delfinato, e nel Trentino . Egli é bianco } 
leggiero , tcnero , iifcio , facile a romper-
f i , d'un fapore amaro , pungente , e alquan-
to dípt ico. Quefto équello che gliAntichí 
chiamavano Agárico femmina . Imperocché 
i l mafchlo , é comunemente afpro , giallic-
c i o , e Icgnofo, e viene efelufo dalla medi
cina , facendofene folamente ufo appreffo i 
T i n t o r i . E' probabile che quefto fecondo 
Agárico fia quello che crefee su le quercie 
vecchie e sui faggi i i l primo folamente ful 
lárice. 

VAgarico fu una medicina in grandiííimo 
ufo apprdío gli antithi , non folamente per 
purgare i a ñ t m m a , ma in tutte le malattie 
procedenti da umori groííieri , e da Oitruzio-
ni \ come Y epüepfia , la mania, 1' asma , 
& c . Ma (i qucrelavano , ch' egli indeboliífe 
le bodella , e purgaffe troppo violentemente. 
Percib ne aveano diverfi corret t ivi , partico
larmente prtfi dalle fpezie aromatiche. Ma 
i lDottorQuiucy dice, che i l megiio di tutto 
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farebbe sbandirlo afFatto dalla Medicina ; fíc-
come lapratica prefente n e é quafi venuta a 
capo: imperocché piuttoflo che purgare con 
vantaggio, rende malaticci gli uomini ; ef-
fendo troppo naukofo, c fo!o un poco catar-
tico; lento nella fuá operazione , e col trop
po fermaríi nello ílomaco , eglieccita naufee 
terr ibi l i , proraove fudori , fincopi, e deli-
quj , che durano lungo tempo. 

Per mezzo d'una foluzione chimica, egli 
paíía quafi onninamente i n o l i o : non da fale 
volatile, ma abbonda d' una forte di térra fca-
güofa, e d'una flemma acida ; inquantoalla 
fuá teítitura, pare che molto fomigli allaco-
loquintida. 

Troviamo negli Scrittori mentovate a p i 
lóle cC Agárico , e i Trochifci d agárico : ma 
fonoandati indisufo. L'Agárico é anche un 
ingrediente della Teriaca d' Andromaco, nel
la quale egliéammeíTo inquaiita di cordia-
le ; quantunque la fuá virtu cardiaca abbia 
niente meno d' eccezioni , che la fuá virtíl 
purgativa. 

AGÁRICO, é parimenti una denominazio-
ne data ad una concrezione terreítre , del co
lore e della confiftenza del iatte coagúlate, 
che col fecca-rfi forma una maífa blanca, leg-
giera , friabile , non diííimile dall' agárico 
vegetabüe. 

QueíV é piu particolarmente chiamato , 
Agárico minerale, e talora, pietra Agarica% 
lac lunte , Jicinomarga , lithomarga &c. 

A G A T A * , n e ü ' l í l o n a naturale, é una 
pietra preziofa , parte trafparente , e parte 
opaca \ per lo piu variegata da molti colo
r í , fereziata con vene, e con macchie &c. 
talvolta ancora ella moftra figure od appa-
renze di naturali oggetti . Vedi PIETRA, e 
GEMMA . 

* Appreffo i Greci el í e chiamata col nome 
d1 axamii, e da Latini f i Jcrive Achates ; 
la qual denominazione eprefa da un fiume 
della Sicilia, su le ñve del quale fu prima 
V Agata novata. 

V i fono varíe fpezie d' agate , che fecondo 
i loro diverfi color í , gradi di trafpareoza &c. 
hannodifferenti nomi . Leprincipali poífono 
ridurfi a quefte quattro, c\oe Onice, Calcedo
nia , Vágata ñera , e l ' ágata Germánica. Ve
di ONICE, e CALCEDONIA. 

VAgata ha d'ordinario un colorito roffic-
c io ; maé vagamente fereziata con macchie 
differenti , moite delle quali pare che rap» 

pre-
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prefcntlno aOTai al naturale de'lcgni * teña-
m i , degli alberi, dcgli animali, de f ru t t i , 
de'fiori &c. De Boot ne comraemora una, 
della grandezza d'un chiodo , nellaqua eera 
beniffimo rapprefentato un Vefcovo colla lúa 
mitra : e fe un poco rivoltavaíi, in íuogo del-
Ja prima figura r v i appariva la tella di un uo-
mo e di una donna » 

L ' ^ f e Sardiane, e Sardoniei fono di un 
gran prezzo : Tultima , é d' un colore di fan-
gue, edédivifa infafce, chevipaion artifi-
ziatamente dipinte. Plinio, Strabone e C i 
cerone dicono, che Tanello di Policraíe era 
un Sardónice. Vedi SARDÓNICE. 

Gl i Autori parlano ancora de l l e^ t f í e Ro
mane, edelleEgizie, delle ^ ^ í f onici , e 
Sardoniei &c. Gl i antichi fan raenzionc di un' 
«¿gata rofla, macchiata con certe punte d'oro, 
trovara in Candia, e chiamata facra , eífendo 
un prefervativo contro i l veleno delíe vipere , 
degli feorpioni e de' ragni. Plinio ha un Ca
pí tolo intero delle virtü delle ./íg^rff. 

V^ga ta é ñata fempre molto apprezzata 
per farne íigüli, come pietra , a cui la cera non 
f i atraeca . Vedi SIGILLO, IMPRONTARE &C. 

I Tiratori d'oro brunifeono il loro oro con 
vx¿ágatas quindi Tirtrumento, di cui fi fer-
vono in tale oceafione , é altresí chiamato A -
gata. Vedi ORO-TIRATO. 

II Boyle foftiene , che le J íga t e fieno ílate 
fórmate da letti íeparatt, o da flrati di creta 
o térra fina , ridotti da un liquore petrifican
te a congluíinarfi in pietra. Vedi GEMMA. 
11 Enedeíimo A utore oííerva, che il fuoco pur
ga e netta via i eolori á t l V A g a t a . Ei puré fa 
menzione di u n ' ^ a í ^ z r che aveva in sé uaa 
Hiacchia raovibile , come una nuvola. 

A G E M O G L I A N I * , ovvero AZAMO-
GLIANI, faneiulli, che fi danno in tributo 
ogni terzo anno al Gran Signore, e che fi 
prendono fra iC r i f t i an i , i quali egli tolera 
se'fuoi Dominj . | 

* La parola, nella fuá origine, ftgnijlca 
figlio d'un bárbaro ; cioe un fandullo che 
non e Turco. EW e compojia di due pá-
volé Arabkhe, I o. DJK Agem, che ap-
pnffo i Turcbi fignifica Fifleffo che barba-
*o apprejjh i Qreci; percmche quelli di-
vidono i l Mondo in Jrabi o Turchi, ed 
Agem: fie come queftt lo dividevano in Gre-
ct e Barbari. 2o< ? fanctullo. 

1 Commiírandeftmau a raccogitere queflo 
t r ibu to , h prendono. F r f o r z a , anche fuori 
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delle cafe dc 'Cri íHani ; pretendendone fem
pre unopertre che nelle famiglie fi attrova» 
no , e fcegliendo i pih bel l i , e quelli che 
promettono d' eífere i piu deñri e valenti 
ne' la vor i . 

Sonó coteíH faneiulli immediate trafpor-
tati a Gallipoli o a Coftantinopoli; dove pri-
mieramente fi circoncidono, pofeia fi ammae-
flrano nella fede Maomettana, s'infegna lo
ro la linguaTurca, e fi addeftrano negli efer-
cizj della guerra; e di loro é formato Tordirie 
de'Giannizzeri. Vedi GIANNIZZERO. 

Quelli che non vengono giudicati idonei 
a trattar l ' a r m i , gl'impiegano ne'piü baíE 
e piu fervili ofEzj del Scrraglio, come nella 
cucina , nella íialia &c. 

A G E N T E , AGENTI, in Fifica , quello 
con che una cofa é f a t t a , o compiuta; op-
pur quello che ha certo poíere, ónd' opera fo-
pra di un altro , o che colla fuá azione v i ap-
porta qualche cambiamento. Vedi ATTO , ed 
AZIONE , 

La parola Agente é promlfcuamente ufa ta 
perquella á"* efficiente, e a contradiüinzione 
dalla vocepaziente. Vedi EFFICÍENTE, PAS-
SIVO &c . 

Le Scuole dividono gli Agenti in natura* 
l i y e liberi. 

AGENTI naturali , o f f i c i t fono gl ' im
mediatamente determinaíi dalí 'Autore della 
natura, aprodurre una forta d'effetto-, con 
incapacita di produrre un contrario a quello . 
Tale , efempigrazia, é i l fuoco, che fofamen
te rifcalda , e non raffredda gia infieme . 

AGENTE Libero , o volontario , é quello 
chepub egualmente fare una qualche cofa , o 
i l fuo contrario;, perocché egli non adopera 
per qualche predeterminazione, ma per fcelta 

Ta l fi fuppone che fía l'anima , o la mente 
umana; la quale pub o volere , o non vo-
lere V iftefla cofa . Vedi PREDETERMINA
ZIONE , LIBERTA', VOLONTÂ  &C. 

Gi\ Agenti naíurali fono di bel nuovo d i -
vifi tn univvci , cioé quelli che producono 
effetti defl' ifieífa ípezie e denominazione » 
che gli ogenti medefimi; e in equiveci, gli ef
fetti de'quali fono di una fpezie differente 
&c. da quella degli Agenti. Vedi EQUIVOCO 
ed UNIVOCO . 

Gl i ScolalHci noverano le feguenti circo-
ftanze, come neceífane aireíTere ti Agente ^ 
cioé che egli fia contiguo aU'oggetto , diftinto 
da eífa, che abbia potere fovra di eífo, una 

N % sfera 
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sfera d'attwtV, ed una proporzione, o va
lore fpecificato d'operazione. 

AGENTE , fi prende parimenti per una per-
fona, a cui é confidato i l maneggio degli affa-
r i o d'una focieta o corpo, ovvcr d'una fola 
e privata perfona. 

Nel qual fenfo, la parola coincide con quel-
le di deputato ) procuratore, fwdicoy fattore ̂  
&c . Vedi DEPUTATO , PÍIOCURATORE , SIN
DICO , FATTORE &C. 

AGENTÍ di Banco , e di Cambio , fono 
ufficiali pubblici, íkbiü nelle Citta traffi-
canti deila Francia , per negoziare e trattare 
le bifogne che occorrono tra' Mercanti , per 
quello che riguarda le cedule di cambio , e le 
compere e vendite d' effetti. Queñi poco fi 
differenziano da coloro che fra noi fon detti 
exchangebrockers , Senfali di cambio. Vedi 
SENSALE, e CAMBIO. 

AGENTE , e Paziente, nel Drit to comune, 
é quando una perfona fa, o da qualchecofa 
per fe (lefia ; di maniera che egli nel medeíi-
mo tcmpo é il facitore o dato re , e i l ricevi-
tore o partecipe di quello ch' é fatto. Tale 
é unadonna, allorché ella coñituifce o aífe-
gna per fe raedefima una parte deli'eredita 
di fuo marito. 

A G E O M E T R I Á • , difetto in quel che 
pertiene a geometría , ovvero un deviamen-
to da' rigorofi principj, e dalle conclufioni 
di cote ti a fcienza . 

* La voce e derívala dal Greco, e f i ufa 
infua vece anche quella di Ageometrefia : 

. g f Ingleft-y ed altri Scrittorí fe ne fcrvono 
nelia lor lingual. 

Alcuni lonfi lamentari dell' jtfgeometria&ú-
leScritture, ínriguardo alie proporzioni che 
in-eífe defccivoníi del mare di bronzo ? dell' 
Arca &c.. Vedi ARCA &c . 

AGER T E R R ^ , . ne'Scrittori della mez-
zana eta , val lo íieííb , che un Acre di 
t é r ra . Vedi ACRE. 

A G G I O in Coraraercio , é un termine 
ufaío principalmente in Olanda ed in Vine-
gia per la difFcrenza tra '1 valore delle partite 
di banco, e la moneta corrente . Vedi BANCO » 

* La voce e originalmente Italiana, e figni-
jica facile,, cómodo. 

A G G I U D I C A R E , in legge^ i'atto di far, 
efeguire una fentenz-a deternimata in benefi
cio di una perfona. Vedi AGGIUDICAZIONE . 

A G G I U D I C A Z I O N E é Fatto di aggiu-
picare la proprieía di una cofa ad una per-
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fona, in virtu di una fentenza légale di de
creto, o di Giudizio . Vedi AGGIUDICARE 
e GIUDIZIO. 

L'AGGIUDICAZIONE é pih particolarmente 
ufata per 1'addiftione, o per trasferire una 
cofa venduta per incauto, per maggiore of-
ferta , o íimile, al piu alto oíferente. Vedi 
ADDICTIO . 

A G G I U N T O , Adjuntlum , in Filofofia é 
ogni cofa unita o fopraggiunía ad un EntCj 
dal di fuori. Vedi AGGIUNZIONE . 

L'AGGIUNTO é un'addizione o acceffione 
ad una cofa, che non le appartiene effenzial-
mente, ma Té folamente accidéntale. Ve
di ACCIDENTE. 

V i fono due fpezie di Agg iun t i . La prima 
é. una foííanza ( o fpirito o corpo) acciden
talmente fopraggiunía adun'al tra , corneal 
fuo fubbictto; tale é 1' acqua in una fpugna , 
o vafo, e lo fpirito nel corpo . Vedi Su-
STANZA. 

La feconda é un Attributo o modo, acci
dentalmente in íimil guifa fopraggiunto ad 
una foílanza, o Corpo, o Spirito; come é 
la figura in un corpo, la cognizione nella 
mente &c. Vedi MODO. 

Alcuni dividono gli aggiunti in Affoluti 6 
Limita t i . GüaflToiuti convengono a turra /a 
cofa , fenza alcuna limitazione; cosí le paffxo-
ni fono gli affoluti aggiunti di un uomo. I L i 
mitan Aggiunti convengono folamente al lo
ro fubjetto, rifpetto ad alcune certe partí di 
effo j cosí Tuomo folamente penfa , confide-
rato in quanto alia fuá mente , e folamente 
crefee in quanto al fuo corpo &c. 

Nel l ' Etica noi fogliamo numerare fette 
aggiunti , volgarmente chiamati circoíian-
ze : Quis, quid, ubi , quibus auxiliis, curr 
quomodo •> quando . Vedi. PRUOVA, CIRCO-
STANZA. 

AGGIUNTO , in Rettorica ed in Gramma-
tica , fono certe voc i , aggiunte ad altre co* 
fe , per amplificare i l difeorfo, o per accrefee-
re la fuá forza. Vedi AMPLIFICAZIONE &c.^ 

Tali fono gli adjettivi, gli a í t r ibut i , egü 
Epiteti , che fono aggiunti a'fuftantivi, a" 
fubjetti &c . per efprimere la loro natura,, 
qualita, Accidcnti &c. Vedi ADIETTIVO , 
ATTRIBUTO, EPÍTETO &C. 

Gli argomenti, tratti dagli Aggiunti fono 
i fupplementi, o gli rinforzi delle pruove, r i -
cavate dalle circoftanze del fatto. Vedi PRÜO-
YA e QRCOSTANZA... 
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ACGIUNTO é parimenti ufaío negli affari 

C iv i l i per un collega o mmiñro feguace , o aí-
fociato adun'altro, per affiíkrlo nel íuo M i -
n i ík ro , e foccorrerlo nelle di Ku funzioni. 

A G G I U N Z I O N E é l'atío di aggiungere ? 
o di accoppiare una cofa ad un'altra. Vedi 
ADDÍZIONE. 

Tutte le Aggíunzioni comprendono una 
fubordinazione . L'Aggiunto é della cofa , alia 
quale cgli va unito i e non per contrario , co
me : i drappi fono per l 'uomo, non 1 uomo 
per gli drappi; e percib una parte di mía 
cofa, non pub chiamarfi aggmnta di ella. 
Vedi AGGIUNTO. . . 

V i fono varié fpezie di Aggtunziom, cioe per 
aderenza , appofizione, adjacenza , ,accuba-
zione, incubazione , impofizione, aífeíTio-
ne. Vedi A DESIGNE, APPOSIZIONE, &c. 

A G G L U T I N A N T I *, AGGLUJINANTIA , 
in medicina, fono una fpezie di rimedj cor-
roborativi , i 'ufizio de' quali e 1'efietto é , 
attaccarfi alie parti folide del corpo, e cosí 
rifare e nfarcire queüo ch5 é guafto , o con-
fumato, e perito nelle azioni animaii. Ve
di MEDICINE, NUTRIZIONE, &c. 
^ * Sonó la maggior parte di fpezie glutino-

nofe , o tal i ) che fácilmente ftformano in 
gelatine, ed in confiflenze gommofe j don
de hanno i l nome ¿i1 aggiutinante, che e 
formato da a á , e gluten , glutine, colla. 
Vedi GLUTINE, COLLA, e AGGLUTI-
NAZIONE . 

Perquello fpetta all'operazione ed all'ufo 
degli Agglutinanti, Vedi FORTIFICANTI . 

I femplici principali, che vanno fotto que-
ña claífe , e che trovaníi nelle offkine , fono 
colla di pefce , olibanum , gomma arábica, 
fangue di Drago, caffia, fago, vermicelli, 
legumi, confolida, piantaggine, occ. Vedi 
ICHTHYOCOLLA , GOMMA , OLIBANUM , 
SANGUE DI DRAGO, CASSIA. 

A G G L U T I N A Z I O N E , in forza della 
parola , dinota l'atto di uniré , o incollare duc 
corpi inGeme , col cnezzo d'un glutine ap-
propriato . Vedi CEMENTO , GLUTINE , & c . 

In Medicina, i l termine é peculiarmente 
adoprato per fignificare l'appofizione o Pade-
renza di una''nuova foftanza ; e daré maggior 
confiftenza ai fluidi animaii, per vieppiu ren-
derh nutri t ivi , dicefi puré un' agglutinazione. 
Vedi AGGLUTINANTI . Vedi puré ACCREZIO-
NE, e NUTRIZIONE. 

AGGRAVAMENTO % latto di acere-
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fcere un delitto , o la fuá pena. Vedi DE-
LITTO, e PENA, o CASTIGO. 

* La parola e compojia di ad, e gravis^ 
pe/ante , grave. 

Neila Legge Canónica , VAggravamento é 
particolarmcnte una fpezie di ceníura, che 
minaccia la fcoaiunica dopo tre monizioni 
praticate indamo . Vedi CENSURA . 

D&W Aggravazione , fi procede alia re-ag-
gravazione ^ ch 'é i 'ultima feomunica . Vedi 
ESCOMUNICAZIONE . 

A G G R E G A T O * , la fornma, o quello 
che nfulta da diverfe coíe aggregate, o ag-
giunte infierne. Vedi AGGREGAZIONE, e 
SOMMA . 

* La voce e formata da a á , e grex, gyeg-
gia , o compagnia. 

I corpi naturali fono aggregati, o aduna-
menti di particelle, e di corpufeoli, legati 
aííieme mercé i l principio dell' attrazione. 
Vedi COKPO, PARTICELLA &C. 

A G G R E G A Z I O N E . aggregatio , in fifi-
ca, é una fpezie d'unione, onde diverfe cofe 
che non hanno natural dipendenza , o connef-
íione l'una con l'altra , fono infierne raccolte , 
cosí che in certo fenfo ne coftituifeano una. 
Vedi UNIONE . 

C o s í , un mucchio di rena, una maífa di 
rovine, fono corpi fatti per ^ ^ r ^ í z z / o ^ . V e 
di CORPO . 

AGGREGAZIONE, é ufata ancora figurati
vamente, per aífociazione. Ved iAssoc iA-
ZIONE. 

Noi diciarao, eífere d' una Compagnia , o 
comunita per aggregazione. U n aggregazione 
di diverfi Dot íon alia Facolta delle Leggi» 
I n I ta l ia , fi fanno frequentemente delle ag~ 
gregazioni di cafe, o famiglie, in vi r tüdel le 
qual i , portano tutte 1'ifteífo nome, Tiñeí -
fe armi. 

AGGRESSORE , in Legge, e quegli , 
delle due parti contendenti, che attacca o 
aflalifce j ovvero che principia la difputa 9 
la quií t ione, la l i t e , i l difparere. 

A G I L I T A * , agilitas) attitudine o difpofi-; 
zione leggiera ed attiva de' membri, e delle 
parti deíVmate al moto. Vedi MUSCOLO, C 
MUSCULARE . 

A G I L D * , negli antichi coñurai Ingleíi 
era chiamata una perfona tanto vile , che 
chiunque l'ammazzava non era punito di niu-
na multa, per lamorte, che dava a c o ü u i » 
Vedi UNGILD. 

* La 
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* La voce viene daW a pr iva t iva , e dal 

Safjone gildan, jolvere, pagare. 
A G Í L L A R I U S , negli antichi Librí lega-

H , era un PaÜore o cuftode di gregge, o di 
bertiame, in una comune campagna. Vedi 
PAS'I ORE . 

A G Í O G R A F O * é un nome dato a certi 
L ibn delta Scrittura, dagli Ebrei chiamati 
Qetuvim. Vedi BIBLIA &C. 

* La voce e compofla da eeyioí 5 Santo , e 
j'/sctípí», ferivo. / / nome e moho antico » 5» 
Ctrolamo ne fa jpeffo menzione , e prima 
diluí S. Epifanio chiamsquefii Libr i fem-
plicemente ypc.t¡¡éi&. 

Gl i Ebrci dividono le Sac. Scritture ín tre 
claííi : laLegge, che comprende i cinque L i -
bridi. Mosé ; i Profeti, ch'efíi chiamano »«• 
viim j ed i Cetuvim D ^ i r O 5 chiamati da' Gre-
ci Hagiographay che comprende i libri de' Sal-
m i , iProverbj, Giobbc , Daniele , Efdra , lc 
Cronache, i C a n t i c i , R u t , le Lamentazio-
ni rJ 'Ecclef ia í íe , cd Efter. 

Alie volte gl i Ebrei chiamano quefli Libri 
Je Scritture per antonomafia, eome eííendo 
fcritíe per immediata ifpirazione dello Spi-
rko Santo. Cosí dice i l Kimchi nella fuá 
prefazionc a'Salmi, Maimonide mMoreNe-
vcc. ed Eiia Levita nei. fue Thisb i , fotto la 
voce ^ n a . 

EíTi diliinguono nondimeno i l ibr i Agiografi 
da 'Profet íc i , inquanto che i primi non han 
ricevuto 1c materie in effi contenute , per via. 
di Profezia , la quale confifte in fogni,, vifio-
•piij. infufflazione , eftafi &c. ma dalia pura 
e fímplice infpirazione e direzione delloSpiri-
to Santo. Vedi INSPIRAZÍONE . 

A G I O S I D E R O N *. Eírendo proibito a 
Greci, che ritrovanfi fotto i l dominio dev 
T u r c h i , T ufo delle campane, fann' ufo di 
un ferro per chiamar la gente alia Chiefa, 
shiamato. Agiojideron. Vedi CAMPANA . 

* La voce e greca uyioai(i'vf¡o? , compojla di-
¿yio;, Santo y e aiS'íipov ferro. 

I I Maggtó ha data la deferizione di im 
Jtgioftdsron da lui veduto . Egli é una laftra 
di£e;--o larga cirea tre polüci , e lunga fedici, 
aítaccaíoper lo mezzo aduna catcna o corda, 
colla qnale é Cofpefa alia porta della Chiefa, 
ful qual ferro effi battono con un martellodi 
ferro, in una fpezie di cadenea, in modo che 
Don fa un fuono diípiacevole 

Eíii ancora portano un Agiofideron avsnti, 
quanda vanno in proceíBcme a daré i l Viatico 
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ad un ammalato, battendo fopra di eflb di tem~ 
po in tempo, per avvertire i l popólo ad ado
rare i l Sacramento, come fi fa neila Chiefa 
Romana col campanello. 

A G I S T A M E N T O • AGISTAGIO , Aor-
STAZIONE, in legge, é 1'introdorre e pafeo-
lare i l befliame ílraniero nelle foreíle del Re^ 
e '1 rifeuotere i pagamenti per cib dovuti. 
Vedi AGISTOR . 

• La voce fi reputa formata dal Francefe 
gifte , luogo da dormiré j oletto. I I Ren-
net ñbutta quejia etimologia , e penf®. 
piuttofio, cf) ella deriva da Ager, cam
po , o luego da tener bejiiame, fupponen-
do che la voce Ingle/e Agiftment fia flo
ta originalmente la fleffa che Agrarium 
Agerium o Agroticum , i l profitto del 
tenere i l bejiiame a. pafcolare in tali pez* 
zi d i terreni. 

AGISTAMENTO é ancora ufato metaforica* 
mente per un pefo Copra qualfivoglia cofa., 
Nel qual fenfo noi jleggiamo, Terree ad cufie-
diam Maris agifiata: r cioé grávate di un tri
buto, per impediré le inondazioni delmare, 
cosí le tsrríe agifiata fono quelle terre , i 
Proprietarj delle quali fono obbligati a con* 
fervare gH argini delle marine.. 

A G I S T O R , o~ Agifiator ¡ ¿ h in Tnghilter-
ra un'Officiale della. forefla, il quale riceve 
a pafcere i l beíliamc de' foraftieri; invigila v 
affinché non efean fuera de' confini, o non 
v i fi trattengano piü del ternpo ftabilito; e 
rifcuote in beneficio del Re tutto i l denarot, 
che fe gli dee per quefla caufa-. Vedi FORE
STA ed AGISTAMENTO. 

In Inghilterra fonocoftoro anche chiamati; 
Guefi-Takers , o Cifi-Taksrs , e fono coQi-
tuit i con lettere patenti fin al numero di quat-
tro per ogni forefta , dove fuá Maefta ha qual-
che fondo da rifeuotere dinaro pubblico per lo' 
beftiame chefipafce di ghiande. Vedi PAN-
NAGE . 

La loro funzione vien chiamata Agiftamcn* 
to ed Agiífagio. Vedi AGISTAMENTO. 

A G I T A T O R I , negli affari d'Inghilter
ra furono certi Officiali, creati daH'Avmata 
nel í ^ y . per invigilare agli intereííi delía 
raedeíima. Cromweilo iilefíb fi collegb co-
gli Agitatori l i quali egli ripuib maggior-
mente giovevoli a'fuoi intereííi , che lo íícf-
fo conílgüo di Guerra. Gli agitatori intra-
preíero di fare prqpofiziohi intorno alia rifor^ 
mazione della Religione, t dello Srato. 

AGI* 
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A G I T A Z I O N F , Agitado j propriamcnte 

ígnifica fcuotimento \ ovvero un moto reci
proco d'uncorpo perqueÜoeperquel verlo. 
Vedi MOTO. 

IProfe t i , gliEntufiafli , ¡ Q u a k e n , leSa-
cerdoteiTe Pitie &c. erano íbggeíti ad agita-
Kioni violente del corpo &c. Vedi PROFETA, 
QUAKERO, PITIA. &C. 

Tra i FiOologifti, i l termine é appropna-
to talvolta a quella fpezie di, terremoto , che 
cbiamafi Tremor , ovvero Arietatio . Vedi 
TERREMOTO. 

Tra iFi lo íof i , é principalmente ufato , per 
dinotare una comraozione inteñina delle partí 
diqualcbecorpo naturale. Vedi INTESTINO. 
COSÍ , i l fuoco fi dice che agiti ie minute par-
ticelle de' coi-pi. Vedi Fuoco . 

La Fermentazione e reífervefcetiza, fo
no accompagnate da una veloce agitazione 
delle particelle. Vedi FERMENTAZIONE , EF-
F E R V E S C E N Z A , e P A R T I C E L L A . 

A G L I E T T I , tra'íioriíii fono que'fi lett i , 
che pendono da fulla punta cíella cípolla , o 
dallo flelo, come ne' tulipani, rofe , fiori di 
prato &c. Vedi CÍPOLLA , STAMINA, &C. 

A G N A T I , nella Legge civile Romana, 
Cono i mafchi difcendenti dal medefimo pa
dre. Vedi AGNAZIONE. 

Agnati fi contradiílinguono da i Cognatt, 
i quali inciudono parimenti le femraine , 
che fon difcefe dal medefimo padre . Vedi 
COGNATI . 

A G N A Z I O N E * , nella legge civile , la 
congiunzione o parentela tra i difcendenti 
dell'ifteífopadre, mafchi, e provegnenti fo-
lamente da mafchi. Vedi AGNATI . 

* La paMa e originalmente Latina , for-
mata da &á e nafci , nafcere ad un 
altro. 

V Agnazione é difFerente dalla Cognazio-
in quanto che queñ 'u l t ima é un nome 

«niverfale, fotto i l quale tutta la famiglia, 
cd anche gli Agnati comprendonfii e VAgna
zione hwn ramo particolare átWnCognazione^ 
cheihclude foltanto i difcendenti nella linea 
mafchile. Oltre di c ib , VAgnazione é pro-
pnamente folo un nome civile , come quello 
di Ge?2x, o famiglia i Cognazione, é un nome 
naturale, o derivato dal fangue. Vedi Co-
CNAZIONE. 
r J e r \Z Hgeáelle dodici Tavole, i ma-
ichi e le íemmine fuccedevano gli uni agli 
sltn? fecondo iordine di proffimita, e fei^ 
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sa alcun riguardo al feífo: ma in cib turo-
no poi le Leggi cambíate, con la Legge f'o-
conia, e furono le donne eíclufe da i p i i v i -
kgj dell1 Agnazione, eccetto che quelle che 
erano dentro i l grado di confanguinita ; cioé , 
eccettuate le fordle di quello che moriva ab 
inteftato; edi qui ladiíferenza t n g h Agna
t i ed i Cognati ebbe la fuá prima origine. 
Ma quefta difFerenza fu di nuovo abolí ta da 
Giuftiniano; e le femmine furono riftabiüte 
nel diritto ¿''Agnazione, e tutíi i difcenden
t i dal canto del padre, si mafchi come fem
mine, ebber ragion alia fucceífione Fun dell' 
altro indifferentemente, fecondo l'ordine di 
proíTimitk. 

Quindi lacognazionc vennead inchiuderc 
tuíti i congiunti della madre cosí bene co
me del padre; e ['Agnazioneaázttcre r iñretta 
a quelli del padre folo. 

I figliuoli adottivi godettero de' privileg^ 
dell' Agnazione, che, rifpetto a loro, fu detta. 
Agnazime civi le , in oppofizione aü' a l t ra , 
ch'era naturale. Vedi ADOZIONE. 

A G N O C A S T O * , arbuílo medicínale , che 
ha un fiore monopetalo (d'una foglia fola) 
ed una foglia ftretta digitata; faraofo appo gis 
ant ichi , per eífere da lor tenuto come fpecifico 
appropriato a confervare lacaftita, e a tener 
lungi i defiderj carnali, le polluzioni, &c . 

* I Greci lo chiamarono ttyvos, caflo ; a l ' 
la quai voce fu pofeia aggiunta la fedt& 
plicativa cañus , come fe tu dicefft callo 
cafto. 

Le Dame Atenieí i , che facean profeíTio-
ne di caíl i ta , giacevano fopra le foglie dell* 
Agno caflo, mentre duravan le feíle di Cere-
re . Vedi CEREALIA . 

Viene ítimato per un refrigerante, ed in 
particolare delle parti genitali; e anticamen-
te fuadoperato in Medicina, per frenare ed 
indebolire que'movimenti disordinati, che 
provengono dalle turgefeenze ferainali; ma 
oggidi non é in pratica. 

A G N O E T i E , nella Storia della Chiefa, 
una fetta d' antichi Eret ic i , che foílenevano, 
che Cr i í lo , confiderato quanío alia fuá natura 
Umana, ignoro certe cofe, e particolarmen-
te i l tempo del giorno del giudizio. 

* La parola h Greca > Ayi/o¡mouf formata 
da ¿yvoi® y ignoro, non so. 

Eulogio, Patriarca d1 Aleífandria , attri-
buifee queft' errore a certi Soütarj che abi-
tavano nelle vicinanze di Gerufalemme, í 

quali 
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quali per dífenderlo, allegavano dlverfi tefti 
delnuovoTeftamento, e f rag l ia l t r i , quefto 
di S.Marco C . x i n . v. 32. „ Di quei gior-
„ no e dell'ora niun uomo ne sa j e nep-

purgli Angelí che fono ne 'Ciel i , né i l Fi-
gliuolo 1 rna íblamente i l Padre. „ Del 

medefimo paflbfi fervivano gli Ar i an i ; i Teo-
logi Ortodoííi riTpondono: Che la cogoizio-
redel giorno del giudizio non hache íare col 
Salvador noftro , confiderato in qualita di 
Meífta , si che abbia a palefarlo al t rui . 

A G N O M E N , neirantichita Romane, é 
un epíteto dato ad una perfona per maniera di 
lode o di biafimo, o per qualche notabile 
evento, che, perdir cosi, .eradivenuto , un 
nomedi aggíunta ma peculíare della perfona, 
e non trasferibile ne' fuoi difcendenti. Cosí 
uno de' Scípioni fu foprannomínato Africano , 
e 1'altro ^/z^/Vo, per levalorofe azioní che 
Tunofece in Africa, e 1'altro nell 'Afia. 

U Agnome exz il terzo ín ordine dei treno-
mi Romani. Quindi in Marco Tul l io Cicero
ne, Marco é i l preñóme, Tull io i l nome, 
e Cicerone 1'aguóme. Vedi NOME, PRE
ÑÓME , &c . 

A G N U S Deí • , nella Chiefa Romana, 
Hgnifica una parta di cera , che ha 1'im
pronto d'unagnello, ilquale porta il veíTillo 
della Croce , benedetta con rito particolare 
dalPontefice, e che fi diñríbuifce in donativi 
a'fedelí della detta Comunione Romana i el
la ha anneífa la virtü d' impetrazione. 

* Letteralmente i l nome vuol diré Agnello 
di D i o ; e quefta fi fuppone V immagine ^ 
o rapprefentazione delf Agnello di D i o , 
che tal fe via i peccati del Mondo. 

UPontefice fa di tempo in tempo la bene-
dizione dinuovi Agnus De i , cioé ogni fett' 
anni ; e la dirtríbuzione ne appartienc al Pré
ndente della Guardaroba; i Cardinali l i rice-
vonocon molta ríverenza , e colle loro mitre 
incapo. Tíenf i , che quefta cerimonia dírivi 
dauncoftume anticodelia Chiefa , ove p^rte 
del céreo Pafcale, benedetto nel Sabbato San
to, díftríbuivafi tra i l popólo, concuí profu-
mavanfi le cafe, lecampagne, &c. affine di 
fcacciarne i Demonj, e di tenderle dalle tem-
pefte. Vedi CER.EO PASCALE. 

AGNUS DEI , é puré un nome che popo-
larmente fi da a quella parte della Mefla, 
nella quale il Sacerdote, battendofi il petto 
tre volte, recita ad alta voceuna preghiera 
che comincia dalle parole Agnus Dei . 
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A&ÑüsScythícuí. Vedi TArtic. ZOÓFITO 
AGO , e un piccolo ftrumento ovvero 

utenfile íamígliariífimo , fatto di acciaio 
aguzzo da un capo, e traforato dall'altro-
che fi adopera nel cucire , nel ricamare , 
ne' lavori di tapezzeria &c . 

Gl i Aghi fono un capo confiderabile di 
commercio; e i l confumo che fe ne fa équafi 
incredibile. Le grandezze, o mifure ne van 
procedendo dal N0. 1. che fon l ep iüg rand i , 
fino al numero 25, le píü píccole.-

Appena vi é alcuna derrata chefiprocaccr 
a miglior mercato, áeg\\ A g h i ; ed il Lettore 
fi ftupira grandemente del loro v i l prezzo, 
qualora glí verra moftrato i l gran numero di 
operazioni alie quali fi fottomettono , prima 
d'eífere ridotti alia perfezione. 

Manifattura degli AGHI . L ' acciaio di Ger-
mania, e d' Ungheria é íl piu in riputazione , 
per fabbricarne aghi. La prima cofia, ch ' é 
di meflieri, confifte in paflfarlo per un fuoco 
di carbone, e fotto i l martello , recarlo fuer 
della fuá figpra quadrata, ad una figura ci
lindrica. F a t b c i b , egli fi ftrafeíca per una 
grande apertura, ocanaledi ferro, o fia per 
una trafila; fi rimette nel fuoco, e fi ripaf-
fa e tira di nuoVo per un fecondo buco del 
detto ferro, piu picciolo del primo; e cosí 
fuccefíivamente di buco in buco, finché abbia 
1'acciaio acquiüato i l grado di finezza e íot-
tigliezza, che richiedefi per quella fpezie d' 
aghi i oífervando ogni volta ch'egli s'ha da 
tirare, di ungerlocon lardo per renderlo piu 
maneggevole. Vedi TRAFFILA. 

L'acciaio cosí ridotto in filo fottile, ta-
gliafi in pezzi della lunghezza degli che 
fivuolfare. Queftí pezzi fi rendon piatti da 
un capo su l'ancudine, per fórmame la te-
fla , e l'occhio , o fia ilcanaletto. Quindi fi 
rimetton nel fuoco per addolcirli maggior-
mente; edi la tratti fuora eperforati su l'an
cudine ad ogpi eftremita della parte piatta, 
con la forza d1 un fcalpelletto fottile di ben 
temprato acciaio , fono collocati fopra un 
groíío pezzo di piombo, per pórtame fúora, 
con un altro fcalpelletto, o punteruolo, i l 
pezzeíto di acciaio che reíla nell'occhio. 

I cantoni fono poi tagliati colla lima i l qua-
drato delle tefie , e faffi una picciola cavita 
di qua e di la della parte fchiacciata. Fatto 
c ib , formafi la punta con una l ima; e tutto 
Pago per dilungo fi l ima . 

Appreffo metlonfi a roventare, fopra un 
ferro 
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íerfo k n g o , flretto, e platto i r lptegatódi 
un capo, in un fuocodi carboni; ecii latrat-
tine fuora , gittanfi in un gran bacino , o cen
ca d'acquafredda, per indurarli. 

Da quefta opemione la perfexione degU 
aghi gran fatto dipende ; troppo calore h 
abbrucia, e troppo poco l i laícia teneri e dol-
ci foverchio ; la raediocrita non fi pub i ni pa
ra re che daü'efperienza. 

Quando fono indurati, pongonfi in una pa-
della di ferro, fopra un fuoco piu o men v i 
vo , a proporzione deüa grofltea degli 4 g b t ; 
avvertendodi moverli di quando in quando. 
Queftoferve atemprarli, e íogherne la íran-
gibi l i ta ; qui puré deefi por mente al grado 
del calore. , 

Allora poi fi raddrizzano 1' un dopo 1 al-
tro col martello; la freddezza dell' acqua, 
che íi adopra nell'indurarli avendoli diílorti 
o piegati ia maggior parte. 

Quel che dopoctó fi fa, é i l p u l i r l i , o l i -
fciarl i ; ed a tal fine prendonfi dodici o quin-
dici s ígk i , e íchieranfi in piccoli mucchi, 
l ' un comro l 'altro, fopra d' un pezzo di tela 
forte e gommata, nuova, afperfa di cenere 
di fmeriglio. Sopra gli ¿2gh¿ cosí difpofli , 
gittafi cotefta polvere o cenere di ffineriglio , 
che ái nuovo fi afperge d' olio di olive . Final
mente , tutta la mafia fi fa su in un rotólo ben 
legato da ambi i capi. 

Quefio rotólo ^fi pone fopra una tavola da 
¡uürare, e fopra di eíía un aífe carico di pie-
tre, cuidueuomini fan gire avanti e indie-
t ro , col lavoro di un giorno e mezzo , o di 
due fucceffivamente . I n cota! guifa i l rotólo 
continuamente agitato dal pefo e dal moto 
deH'aíTe o tavola fovrapofia, gli aghi che 
vi fon dentro, venendosfregati 1'un contro 
i akro con l 'olio e con lo fmeriglio, apo
co a poco fi pulifeono. 

ín Gertnania, in luogo delle mani , fan-
no l'operazione della pulitura con mulini 

acqua. 
Dopo d'aver puliti o lifciati e lufirati gli 

• ^ g ^ , cavanfi fuori dali'involtura , elavanfi 
£la ^ccidume con acqua calda e fapone: 
qumdi aíclugati e mondati nella crufea fred-

f- ^ V 0 ^ umettata, e porta, infieme co-
g h ^ g h i , in una cafletta rotonda, che fi fo-
ipende nelj aria con una corda, ed ivi fi la-
Icja péndula eag.tata, finché la crufea egl i 
dghi heno affatto aíciutti 

L i w c / 1 e raondau é1' JBhi in due 0 
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tre Gifferemi crufehe, tolgonfi fuora e met-
tonfi in vafi di legno , per fepararne i buoni da 
quel l i , le cui punte o teíte fi fon rotte o 
nella pulitura, o nella mondatura i quindi 
tutte le punte fon voltate per il medefimo ver-
f o , ed eguagüate con una pietra di fmeriglio 
girata con una ruota. 

Quefta operazione l i finifee; e non rima-
ne altro da fare fe non metterü in pacchetti 
di 250. per ciafeuno. 

AGHI Chirurgici, fono uncinati, o cur-
v i , e le loro punte triangolari. E' fono di 
mole difFcrente, e fon chiamati con diveríl 
n o m i , fecondo 1' ufo a cui defiinanfi . 

I piü grandi fono gli ¿ighi per amputare, o 
recidere; vengono appreifo gli Aghi per le 
ferite ; i pih fottili per le cuchure. Ve n'ha 
degli altri aífai corti e pia t t i , per cucire i 
tendmi ; degli altri ancor piu cor t i , e l'oc-
chio di eíTi é collocato nel raezzo, perpo-
ter legare infieme i vafi &c. Vedi SUTURA, 
o CucnuRA , &c. 

AGO magnético) nella Navigazione, fi-
gnifica un Ago toecato da una calamita, 
e foftenuto fopra un perno o centro, su c u i , 
giocando e movendofi liberamente, dirizza 
fe fie fío verfo certi punti nell' orizonte, o fot-
t o . Vedi CALAMITA. 

G!i Aghi magnetici fono di due fpezie, cioé 
Orizontale , e Inclinatorio . 

Gl i A c m Orizontali, fono quelli che fian-
no egualmente in bilico da ciafeuna parte 
del perno che l i fofiiene , e che lafeiati in lor 
baila orizontalmente, collelorodue eftremi-
ta , guardano o additano i due punti dell' O r i 
zonte, N o r d , e Sud . Circa la loro applica-
zione ed ufo. Vedi COMPASSO. 

Coflruzione cf un AGO Orizontale. Si pro-
caccia un pezzo di puro acciaio , che non ec-
ceda in lunghezza fei poll ici , acciocché i l 
fuopefo non minori oimpedifea ia fuá volu-
bi l i ta ; fottiHífuno , acciocché prenda meglio 
la fuá verticita; non traforato in qualunque 
maniera, né men per ornamento, perocché 
s1 impedírebbe con cib i'equabile diífufione 
della viríii magnética . 

Allora poi fi fa la neceflaria perforazione 
nel mezzo della fuá lunghezza, ed un cap-
pello, o tefta di ottone vi fi íalda fopra, la 
cui interna cavita é cónica , cosí che giochi e 
fi mova liberamente fopra uno ftilo o perno, 
che finifee in punta di fino acciaio. 

I I punto del N o r d , o la punta fettentriona-
O le 
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ledeU'ago, nel noítro Emisfero, faí í iunpo' 
piuleggiera, che la meridionale, perocché i l 
tocco fempre diftrugge o toglie i l perfetto bi-
l ico, fe prima era bene aggiuflato; e rende 
I ' eüremita fettentríonale piü pefante che la 
meridionale, e si da occafione all ' inclinarfi , 
o affbndar dell' ¿Igo . Vedi JMMERGENTESI , 
o INCLINATOIUO Ago. 

Ora per daré all' ago la fuá verticita, o facol-
ta direttiva } egli deve fregarfi a bell'agio fo-
pra ciafcun polo d' una calamita, dal Polo me
ridionale verío i l fettentrionale ; principian
do piima daü' eOremita dell' ago deftinata fet
tentrionale, e r i tornan do adoietro, ad ogni 
ripetuto sfregameoto , vcrfo 1' eüremita me
ridionale . 

Lo sfrcgamento-in direzione contraria di-
ílrugge i l potere comunicato dal primo . V t d i 
POLO . 

Se dopo d'avertoccatol '^o, egli va fuori 
del fno equilibrio, qualche poco ha da limarfi 
via dalla parte che piü pefa , finché íiia in per
fetto eguale biiico. 

GHÁGHI ne'Compaffi Nau t i c i , fi fanno 
comutu mente di forma romboidaie od oblon
ga . Vedi la loro ítruttura fotto V Articolo 
COMPASSO , 

Si pub , in qualche occafíone, preparare 
•un Jigo , fenza toccarlo fopra la píetra Cala-
mi ía : Imperocché un sigo di fino acciaio , 
aHagioederrámente porto suTacqua, ode-
licatamente íofpefo nell' aria , fi dirigera ver-
ib i l N o r d e i lSud . Cosí puré, u n ^ o fcal-
daío nel fuoco, e raíFrtddato dinuovo nella 
direzione del meridiano, od anche íoltanto in 
una fituaiione ertt ta, acquifia la ücíía v i r tü . 
V t d i MAGNETISMO, POLO, &c. 

N'-n troviamo che V Ago calamitato ad 
üiti precifamcnte il Nord , falvoché in po-
chilnmi luoghi ^ ma ne devia, p i ü o m e n o , 
in luoghi diverfi , e quefto puré in differenti 
t i m p i ; la qual deviazione é chiamata Decli-
nazione. 

La declinazione dell'AGO, é la variazione 
dell' jigo Oriznntaie dal meridiano ; ovvero 1' 
angolo ch'egli facol meridiano, quand'é i i -
beramente íofpefo in un piano orizontale. Ve
di DECLINAZIONE . 

AGHI di Cleopatra . Vedi POJRFIDO . 
AGO Inclinatorio , o Immergente fi . Vedi 

INCLINATORIO . 
AGONALES, nell'antichita , unaggiun-

to che gli Antichi davano a 'Sa l í , che fono 
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flati da Numa Pompilio confagrati al Dio 
Mar te , foprannomato Gradivus. Vedi S A-
LJ . Chiamavanfi ancora ^ /V/ ' »^ / / , dal Mon
te Quirinalc, ove uñiziavano . Roíino l i chia-
ma Agonenfes Sal i i , 

A G O N A L I A , in antichita, Fefiechegli 
antichi Romani celcbravano in onore di G la 
no ; ovvero, fecondo alcuni , in onore del 
DloAgonio, che foleafi invoca» dai Romani 
nell' intraprendere aíFari di moka importanza. 
Vedi FESTA . 

Gl iAu to r i non fono concordi circal' Eti
mología di queño norae . Alcuni lo íanno de
rivar dal Monte Agonus , chiamato di poi 
Monte Quirinale , dove celebravanfi queíle 
folennita. A l t n da quella Cerimonia della Fe-
fia, in cui il Sacerdote, tenendo in mano il 
coltello, e quaíl in atto di ferire la vittima , 
ch' era un Montone, domandava, Ago-ne? 
Lo farb? Quefta é la opinione di Ovidio. Faft. 
l i b . i . v. 319. VediSACRiFizio. 

A G O N E , nell' Antichita una Contefa, o 
Gara per vincere in qualche efercizio del cor-
po, o dell'animo . V i erano deglí ̂ gow/in 
certi giorni flabiliti, nella maggior parte del-
leFefie antiche, e delle altre Ceremonie, in 
onore de' Dei , ovvero degli Ero i . Vedi FE* 
STA , e G i u o c o . 

Eranvi puré Agoni efpreOamente determi-
na t i , e feparati da ogni aitra folennita *, tal i 
fu ron o 1' Agone Gimnico in Atene \ Y Agone 
Ñemeo ^ iftituito dagii Argivi neli' Oiimpiade 
cinquantefíma terza ; t V Agone Olímpico ^ in-
flituito da Ercole , 430. anni avanti la prima 
Oiimpiade. Vedi ÑEMEO , OLÍMPICO &c. 

Aveano ancora i Romani i \QXO Agoni, z 
guifa de' Greci. L ' imperatore Aureliano fla-
bil i V Agone del Solé, Agón Solis ; e Diocle-
ziano i ' Agone Capitalino, che celebravafi ogni 
quart' anno, come i ginochi Olimpici ; per-
loche gli anni aile volte fi computavano dagii 
Agcni, e non dai L u f i r i . 

AGÓN , di piíi fignificava i l Miniftro del fa-
crifizio, a cui apparteneva di uccider la vitti
ma. Vedi SACRIFIZIO , e VITTIMA . Si fup-
pone , chegü fofle dato un tal nome , perché 
avanti di dar il colpo , gridava ^gow? ovvero 
Agone? L ' ^ o » appeüavafi ancor P o ^ , Cui-
trarius, e Vi&imarius. Vedi POPA . 

A G O N I A *, 1' eftremita del dolore, o del
la malattia, quando la Natura fa 1' ultimo fuo 
sforzo per ifcacoar il male , da cui é oppreíía. 
Vedi DOLORE, MALATTIA, CMORTE. 

* Que-
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* Quefla voce e dal Greco ayüv ^cmbat t i -

memo ; effendo appunto f Agonh uncom-
battimento tra la v i t a , e la morte . 

A G O N I S T I C I * , in Ant ichi ta , era un 
nome , eol quale Donato chiamava quei della 
fuaSetta, chefpediva ne'luoghi circonvici-
n i , ne' mercati &c. per predicar la fuá dcttn-
na ; onde furono ancor detti Circuitores, C/n 
cellionesy Catropitce, Coropitce > ed in Roma 
Montenfei. 

* Furono chiamati Agoniflici dal Greco 
uyav , combattimento ; perche erano man-
á a ú , come per combatiere, efoggtogar d 
popólo alie loro opinioni . 

A G O N O T H E T A * , pre/To gli A n t i c h i , 
i l Magiftrato, eletto tra' Greci, affin di pre-
íiedere , e íbpraintendere ai Giuochi fagri, 
ai combattimenti, cd alie fpefe loro; eche 
di piü aggiudicava i Prern; ai Vinc i to r i . Vedi 
G i u o c o , COMBATTIMENTO. 

* La parola e compofla dal Greco uyav , 
combattimento, e QÍWÍ , quel che difpo
ne , determina & c . 

Fra i Romani queft'Offiziaíe chiamavaíí 
Dcfignator , e Munerarius. 

A G O N Y C L I T I * , fettanel V I I . Secólo, 
la di cui maíTima diftintiva era , i ! non mai in-
ginocchiarfi , ma il diré tuttc le lor orazioni 
inpiedi. Vedi GENUFLESSIONE . 

* Viene dalla particola privativa u , yovv , 
Ginocchio, eYi\ivM, Pichare. 

A G O R A N O M O * , nell' Antichita , un 
Magiílrato d'Atene , iftituito per la confer-
vazione del buon ordine , edella buena poli-
zia ne' mercati; flabiliva i prezzi delle provi-
fioni; decideva le l i t i circa il comprare e ven
deré j ed avea la ifpezione de'pefi , delle mi-
fure, ed altrecofe fitnili. 

* La voce e Greca , e deriva da ayopsi, 
mercato , e voftífr , Legge. 

'L' yUgoranomo era quafi lo fleíío, che i l Cu-
rule Edi!e appreflb i Romani. Vedi EDILE . 

Ariílotele diílingue due forte di Magiíírati, 
g\i ¿fgoranomi) che aveano la fopraintenden-

de' mercati; e gl1 Af íynomi , che erano gl' 
Ifpettcñ delle fabbriche delle ( «r£«) Ci t ta . 
v A G O S T I N I A N I , Ordine Religiofo , co

sí chiamato da SamAgortino, la di cui regola 
Pro^círa"0 • Vedi ORDINE , e RELIGIOSO . 

Gil Agojiiniant principio erano Eremiti, 
ma.íuronodlPoidaPapa AlcííandroIV. rada-
nati in uncorpo, fotto ^ Ior Genérale Lan-
íranco5 nell anno 1256- Vedi EREMITA. 
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Veílono di negro , e fono numerati tra i quat-
tro Ordini di Mendicanti. V . MENDICANTE . 

. Da qnefti ufcl la Riforma, fotto il nome 
di Agoftiniani Scalzi. V i fono ancor l i Cano-
nici Regolari di Sant' Agoüino , che veftono 
di blanco, eccettuata la cappa, ch'e ñera . 
InParigi pafTano fotto la denominazione de* 
Religiofi di Santa Genevicfa, effendo quefta 
Abbazia i l Convento principale del lor Ordi
ne . Vedi GENEVIEFA . 

V i fono ancor le Agoftiniane , oMonachc 
e CanonicheíTe . Vedi RELIGIOSO, MONA-
CA , e CANONICHESSA . 

11! Jlgojlino y Auguflinus y diGianfenio, é 
un Trattato celebre di quell'Autore, Vefcovo 
d ' I p r i , intitolato, Cornelii Janfenii Epifco-
p i Iprenfis Auguflinus, di tre volumi iu fo-
glio , íkmpa to in Lovanio nell'anno 16^0, 
I I primo Tomo contiene undifeorfo centro 
i l Pelagianismo ; i l fecondo diverfi Tratta-
tati importanti ; Tufo deirautorita in ma
te rie Teolologiche ; lo flato dell' Innocenza ; 
la decadenza della natura per lo peccato ; 
della Grazia &c. Da queñi diverfi Tra t -
tati furono raccolte le cinque Propofizio-
nifamofe, annoverate fotto l'articolo GIAN-
SENISMO . 

AGRARIA *, nella Giurisprudenza Ro
mana , denominazione data a quelle leggi, 
che riguardano lo fpartimento, o la diílri-
buzione de'terreni. Vedi LEGGE. 

* La parola proviene dal Latino Ager , 
Campo. 

Erano quindici, o venti le Leggi, dette 
Agrarie , delle quali le principah fono Lex 
j ípule ia , fatta nell'anno di Roma 653. ZÍ-X-
Baebia j Lex Cajjia , neii'anno 267, Lex 
Cornelia , nell' anno 673. Lex Flaminia , 
nell' anno 525. Lex Flavia } Lex Julia , 
nell'anno 691. Lex Licinia nell'anno 377. 
Lex Aelia Licinia j Lex Ltv ia , Lex Marcia, 
Lex Rofcia , fatte dopo la prefa di Carta-
gine ; due Leggi Semproniane , nell'anno 
620. LexServilia, nell'anno ¿90. LexTho-
ria e Lex Ti t ia . 

La Legge AGRARIA, Lex Agraria, anto-
nomafticamcnte cosí detta , era la Legge 
celebre, divulgata da Spurio Caffio , circa 

T anno 268. e riguardava la ditTnbu7Íone 
de'Paefi conquiílati , che dovea fai fi egual-
mente fra tut t i l i Cittadini , colla deter-
minazione del terreno, che ognuno poteífs 
poífedere, fino ad un certo numero di ju-

O 2 geri . 
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ger i . Leaí t redue Leggi nelDigefto, Puna 
dellequali,fu pubblicata d a C e í a r e , e l'altra 
daNerva, fpettano folamente ai termini de' 
terreni, fenxa che abbiano vcruna relacione 
aquella di Spurio Caí l io . 

A G R I C O L T U R A ». L'Arte di arare, o 
coltivare la cerra , per renderla fertiie , accií> 
poffa produrre piante, alberi , frutta &c. 
Vedi TERRA , TERRENO , COLTIVAZIONE T 
P l A N T A , pRUTTO , SEME &C. 

* E dal Latino Ager, Campo, e Cul
tura, da Coíe re , Coltivare. 

Le opcrazioni prmcipah , e piíi ordinarie 
ndV¿tgricoltura fono , concimare , arare, 
maggefare, íeiiiinare, erpicare, come puré 
Siietere , fegare &c. Vedi CONCIMARE , 
ARARE, SEMINARE &C. 

Alie operazioni deli' Agricoltura appartienc 
puré i l governo delle produzioni dei patíi par-
ticolari , come lupnoli, canapc , tabacco , 
vigne , zafFcrano , liquirizia , gu-ado &c. Vedi 
LUPPOLÍ, CANAPÉ, GUABO &c. Ail'iftcfTa 
Arte fpetta i ! plantare, traípiantare , pota-
Te, inneihre, coltivar le foreíle, gli alberi 
per le fabbiiche &c. Vedi PIANTARE , TRAS-
PÍA NTARE &c. 

L'Orticultura é folamente una parte delP 
Agricoltura. Vedi ORTO e GIARDINO. 

Tralafciafi di diré cofa alcuna intorno a 11' 
antichita,, o utilita di queft'Arte, potendoíl 
fupphre tal difFetto dalla propria imaginazio-
nedi cadaun de1 noftri Le t tor i . Ella é ftata 
coltivata da molti Uomini pih illuftri fragli 
A n t i c h i , come Imperatori , Di t t a to r i , e 
Confoli: di queda han no feritto alcuni de' lo^ 
ro Autori piu celebri, come V i r g i l i o , Cato-
re , Varrone , Coliumeüa , Conftantino Por-
firogenito. Palladlo &c. Gli Autori moderni 
fonoBattifta Porta : Heresbachio ed Agrippa 
ín Latino : Alfonío Herrera in Italiano ; Ste-
fano, Lieubaut, de Serrée , de Croifcens^, 
Bellon , eChomel, in Francefc; e Nourfe, 
Evelyn , Mortimer, Suiízer , Bradeley e Law-
rence in ínglefe. Vedi GEOPONÍCO . 

A G R I M E N S U R A , l'Arte dimifurarela 
térra , ovvero di prendere Je dimenfioni di 
qualche fpazio di terreno, defcrivendolo in 
una pianta , o in una Mappa, e trovando i l 
contenuto, ovvero Tarea di eífo . Vedi M r -
SUR ARE , MAPPA Stc. 

V Agrimenfura che|chiamafi anche G ^ f -
f i a , é un'Arte aífai .antica; anzi ílimafi che 
fia íiaia la prima garíe dslla Geometria, e 
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quelía chediede Poccafione ed i l fondament» 
a tu t to i l re í to . Vedi GEOMETRÍA. 

Dividefi in tre parti j la prima prende le t t i i -
fure, e fa le oífervazioni neceífarie fovra lo 
íteíío terreno i la feconda deferive quede mi-
fure, ed oífervazioni fulla caria i e la terza 
trova Tarea , o la quantita del terreno cosí de-' 
feritto* La prima propriamente dicefi ^ r / -
menfura . La hcoaúo i l levar delta Pianta j o 
íknderne i l Dtfegno \in Mappa, e la terza far-
ne la fupputazione. 

La prima fuddivideíí in due parti , cioé > 
in fare le oiTervazioni per gli angoli, ed in 
prendere le mifure per lediíianze : la prima 
operazione fi fa per raezzo di qualcuno di 
queñi I f l romenti , cioé , del Circoníerentore, 
Theodolite , Semi-circolo, della Tavola pia
ña , odel Compaífo . La deferizionedi ciafeu-
no di quefti, ed i l modo di adoprarli, vedi fot» 
to i lor rifpettivi art icoli , CIRGONEERENTO-
RE , THEODOLITE &c. l'altra fi fa per mezzo 
della Catena , o del Perambulatore ; la deferi-
zione di queíli due, col modo di ufarli, vedi 
fotto gli articoli CATENA, e PERAMBULA» 
TORE . 

La feconda Parte deiT Agrimenfura' fi efe* 
guifee per mezzo del Protrattore e della fca-
la per levar Piante: vedine Tufo íbífoPRO
TRATTORE, PIANTA &c. 

L'ul t ima poi fi fa , riducendo le varié d i -
v i f ioni , chiufure &c. in triangoli, quadra-
t i ' , trapezj, paraleliogrami &c, ma fpezial-
meníe in Triangoli ; e trovando le aje, o i i 
contenuti di queüe differenti figure, per via 
delle rególe date fotto gli articolr AREA 
TRIANGOLO, QUADRATO &c. 

I n Francia piuttoílo che in Inghilterra S 
fervono d' uno Ifiromento in figura di Croce,. 
in vece del Theodolite , o altro ümile : confi-
íle in un circolo d'ottone , o piuttoflo in una 
fafeia circolare, graduata, e di nuovo divifa iu 
quattro partí eguali,. per mezzo didue linee 
rette , che fi tagliano vicendevolmente ad an
goli retti nel centro:A ciafcheduna delle quat
tro eflremita delle linee, e nel centro fonovili 
traguardi fiífati,. i l tu t to viene poüo fovra un 
baííone. Vedi CRO€E , GSSERVAZIONE . 

A G R I P P A * , un aggiunto datodagli Aa-
tichi ai Bambini, partoriti con modo infoli-
í o , o irregolare; e particolarmente a quei,: 
che vengono coi piedi avanti , invece del câ -
po. Vedi PARTO e NASCITA. 

f C b i a m a v a n f i A g r i p p a e f e c o n d o P l i n i o h 
perchl 
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p e r c V e r a n o x & z parti , p a r t o m i con d ¡ f -

ficolth. . 
A GR Y PN TA , aypuwi*, Pnvazione di 

Sonno i altramente detta vegltare, vigíl ta, 
pervipilium &c. Vedi SONNO e VEGLI A . 

A G U G L T A . Vedi PIRÁMIDE ed OBELÍ-
sco . 

A G U Z Z A T O , nell' ArakHca, un termine 
applicato ad una Croce, le di cu) quattro edre-
mita fono aguázate , in modo peró, che termi-
nitio in angoli ottufi . Vedi CROCE 

Differifce !a Croce Aguzzata da !a t m a m 
cibche queft* ultima va terminando a poco a 
poco in punta,ove l'aguzzata coníerva fempre 
Ja ílcffa groííezza fino alia punía. Vedi FITTA. 

A J U T A N T E , ncll' arte militare, un uffi-
ziale deii'armata , di cuiéofficio raHiitere al 
Maggiore ; e di fare tutto cío che a luí fpetta , 
in di luí aííenza. Vedi M AGGIORE . Alcuni 
Maggion hanno diverfi ajutantí , íecondo r i -
chiede i i bifogno . Ogni reggimento d'Infan-
teria tiene tanti ajutanti, quanti fono i fuoi 
battaglioni. Quando 11 battaglione é fchiera-
to, i l porto ázWajutante é alia íiniilra, piü in W 
di tut t i i i Capitani, e dietro al Tenente colo-
nello. V . REGGIMENTO , B ATTAGLIONE &C. 

L' ajutante di campo é un uffiziale r che fer-
ve ai General i , ricevendoe portando i lor or-
d in i , fecondo abbifogna. EÍTendo i l Re in 
campagna , comunemente i fuoi ordini íl por-
tano da' Giovani nobili volontarj, detti per 
queílo , ajutanti di campo del K e . 

AJUTO? litteralraente fígnifica quel foc-
corfo, qhe uno preda ad un altro, quando 
quefli fia inabiledi fare, odi sfuggirequal-
che cofa . 

AJUTO, nella Legge s'intende, quando 
prefentafi in Curia un memoriale per ottenere 
V ajuto di qualche perfona intereífata nella 
cauía , che fi agita: accib probabilmente pof-
ía non folo appoggiare la parte che fupplica 
per tal «_/«ÍO , ma ancor prevenire qualunque 
pregiudizio che poteííe fopragiungere al dritto 
cH efia. Querto modo tuítavolta di procederé 
ln giudizio oggidi é quafi in disufa» j 

AJUTO ^/'íi , nel noftro Cofiume antico di-
"ota un fuffidio, o una fomma di denaro , che 
gn affittuali debbono pagar ¿J padrone in certi 
tempi. y.cdi SUSSIDIO , SERVIZIO &C. 

DifFerlice dalla tafía o gabella, mentre que
rrá ü elige inogni terapo che bifognajma Vajju-
ta ievafi folarnente ov ' é la confuetudíne r e 
quakhe motivo pacticolare . Vedi TA.SSA. 

A J U 
1 op 

D i queda forte era unavolta Vajuto, che 
gli affittuaü pagavanoal lor nuovo padrone j 
e Vajuto capitaie, dovuto da'valfalü al prin
cipal fignore , od al Re , dacui pnffedevano 
incaptte. VediCAPiTE. D i quea'ultimo ve 
n' erano tre forte. La prima di cavalierato , o 
per fare i l figlio cavaliere , parfaire fitz cheva-
/íVrquando fbffe arrivato all'eta di quindici 
anm . La feconda di maritaggio , par filie ma* 
rier.o per maritare la figlia piu vecchia.Quefte 
due furonoabolite in Inghilterra dal Re Cario 
I l .e í lendovi líate prima introdotte feconda 
alcuni da Guglielmo il conquiítatore »e pofcia 
trasfente in Normandu. La terza poieradi 
nícat to , dovuta, quando i l padrone folie fatto 
prigionieredal ncmico . Vedi RISCATTO. 

In alcune Provincie eravi un' altra forte d' 
ajuto ^ che fi pagava in qualunque tempo, i n 
cui i l padrone intraprendeíTe la fpedizione di 
Terra Santa. Vedi CROCIATA . 

Pare che gli úf/W/foífero quivi fiabiliti , per 
imitare in cib i clienti , e liberti di Ro>na an-
tica , i quah faceano de' regali ai lar padroni, 
per la dote della di lui figlia , gome ancor nel 
fuo giorno natalizio, ed in aítre occafioni fo-
lenni . Vedi PADRONE, CLIENTE. Ed in 
terno a cib riferifee i l Bouteiller, che a fuo 
tempo dipendevano gli ¿r/W/d^Ila cortefia , e 
buona voglia de' vaffalli; e percib erano chia-
mati droitx de complaifance . 

• I Vefcovi ancor riceveano dai lor Ecclefia-
ñ \ á ^ \ i ajutir detti Smodali r e Pentecofiali t 
nel tempo della lor confecrazione, quando 
aveano d'alloggiare qualcheRe, quando fof-
fero chiamati dal Papa in Roma, o ad un Con
ci l io ; ed in oltre quando andavano a ricevere 
i l pall io. Vedi SINODALE &C. 

Gli Arcidiaconi puré efigevano degli ajutk 
dal Clero della lor giurisdizione. Vedi PRO-
CURAZIONE &C. 

AJUTI , nellapolizia , certe taííe ftraordina-
rie, meífe dal Principe fecondo li bifogni fovra 
i fudditi, per mantenere le fpefe del governo, 
quando le finanze folite non baílino . 

AJUTI , nel maneggio o Governo de' ca^ 
v a l l i , quei m o t i , o quelle azioni, che por-
ge i ! cavaleante alcavallo, coll'ufo difereto» 
della brigha , bacchetta ,del cavezzone , del-
lo fperone &c. della polpa della gamba, e del" 
la voce. Vedi BRÍGLIA . 

Si dice comunemente, che i l tal cavalio CO'-
nofee l i fuoi ajuti > corrifponde agli ajutir 
riceve con ifpirito i fuoi ^"«^ &c.. Si adopra*--
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no gli ajuti per isfuggire la neceffita delle cor-
rezioni : anzi i medef ími a ju t í , dati in modo 
differente, diventano correzioni . Si ricerca-
RO diverfi ajuti per i maneggi dcllaria^da quei 
della t é r r a . I I calcagno , la gamba, ed il lom-
bo interiori diconfi ajuti intcriori j i l calcagno, 
la gamba cíieriuri &c. áiconCi ajuti t ñ e ñ o ñ . 

Corte degH AJUTI cour des áidcs in Fran
cia é una Corte luprema, e r t í t a per delibe
rare tu t to ció che fpetta alie tafle . Riceve 
le appellazion) dalla Corte dell ' elczioni, do-
ve le cauíe o gli affari, ípeítanti alie taglie, 
fono le prime ad eíítre inteíe . La Corte degli 
íjjuti parncoíare d'una Provincia alie volte é 
diftinta dal parlamento d'eíía , e fono ilabili t i 
i n diverfe Citta , come a Monpelier, Mont-
albano &c. 

A K O N D , Uffiziale di giuñizia nellaPer-
fia, a cui fpetta la cogmzione e decifione 
delle caufe , apparíenenti agli orfani, alie 
vedove , ai e o n t r a t t í , ed altri affari c i v i l i . 
Ha i l primo luogo nella Scuola della Legge , 
fa lezione a tutt i gli uffiziali fubalterni ; 
tiene i fuoi Deputati in tutte le Corti del 
Regno, iqua l i , infierne col fecondo Sadrá, 
fanno tut t i l i contratti. 

A L , Particola Arábica, che fi premette 
alie parole, per efaltare, o far piíi enfática 
k lor íigni'ficazione, come fi vede in quefte 
Alcorano, Algebra &c. Vedi ALCOR ANO. 

AL, o Jlld nelle noftre confuetudini anti-
che fignifíca l'iñeíío che oW, vecchio. Queña 
particclla poíla nel principio de' nomi dei luo-
g h i , o delle Ci t ta , efprime la di loroanti-
chita come Mdborough , Aldgate 8ÍC. borgo 
vecchio, porta vecchia. 

A L A , termine Latino . Vedi VOLARE. 
ALA, i ra i Notomif t i , fignifíca diverfe 

parti dei corpo , che hanno qualche aífomi-
glianza, o fattura fimile a quella di un'¿r/í í y 
onde i íobi del regato dellanimale, talora chia-
manfi ale. Vedi LOBO . Lo fteífo termine fi 
adopra per efpritnere le parti morbide, e fpu-
gnoíe del pudendum wuliebre y comunemen-
te detíe le Ninfe . V e d i N i N F E . E per dino-
tare le due cartiiagini del nafo , che forraano 
le Nar i c i . Vedi NASO, e N A R i e r . Come 
ancor per fignificare la punta delfAuricola. 
Vedi AURICOLA e ORECCHÍ A . 

ALA o Axilla^ nella Botánica , é quell* 
angolo , che le foglie, ovvero i pediculi delle 
foglie formano eolio ftelo, o con un ramo 
della planta. Vedi FOGLIA*. 

A L E 
Quefl'angolo ordinariamente é acuío , e 

ftmpre é voltato in su . Ha la fuá denomina-
zione dal raíTomigliare all' angolo, che le ais 
di un uccello formano col corpo, opiuttofio 
dall'angolo, che i l braccio di un uomo for
ma col fu o tronco , o fia col corpo , che 
pur é chiamato ala. Vedi AXILLA. 

A L E , nella coltura de' Giardini ec. fon que*' 
rami degli alberi, o dell'altre piante , delle 
quali una é a lato dell 'al tra. Vedi RAMO. 

M . La Quintinie dice, che il termine parti-
colarmente vien applicato aicarcioffi , le cui 
ale fono i capí o frutíi piu piccoli che crefeo-
no infierne col principalé, su Tifieífo gambo. 

ALE, nel!'arte mil i tare , i due íianchi o 
eílremita di un armata , fchierata in ordine 
di battagüa , cioé , la parte dritta , e laf ini-
flra, che includono i l corpo principale. Vedi 
ARMATA, BATTAGLIONE &C. 

La cavalleria fi poíla fempre nelle ale, c ioé , 
ne'fianchi, o nelle partí dritta e finiftra di 
ciafeuna linea, per coprire 1'infantería che 
refta in mezzo. Vedi LINEA, FIANCO &c. 

Pan, uno de 'Capiíani di Bacce, dícefi , 
che foífe i l primo inventore delfudetto mo
do di fchierar un'armata; d'onde, dicono, 
prendefiero occafionegl' Antíchi di dipinger-
lo collecorna ful capo; perché quelio, che 
noi diciamo ale ^ effi lo chiamavano cornua. 
Vedi PÁNICO. 

Queño almeno é certo , che i l modo di 
fchierare un'armata in forma di ale, é mol- • 
ío antico . Sappiamo, che i Romaní adopra-
vano i l termine ala, per dinotare due corpi 
d'Uomini nelle lor ármate ; de' quali uno era 
alia drit ta, e l'altro alia finiñra ; ecíafchedu-
no era compoílo di 400. cavalli, e 4200. Fanti 
comunemente, e di truppe confedérate . Que-
fíe fervívano per coprire i'armata Romana > 
come le ale d'un uccello coprono il fuo corpo % 
e chiamavanfi ^í/^rf/, tá Alares copine. Og-
gidi le ármate dividonfi in corpo di battaglia y 
ed \n ala dritta e finirtra . 

ALE , fignifíca puré due file, colle quali ca-
daun battaglione , , o íqutidrone é terminato 
fulla dritta e fulla finiíira ; eífendo le Picchc 
difpoíie nel mezzo, e li moíchettieri nelle ale *. 

ALE, nella fortificazione , fono i lati piíi 
lunghi delle opere a corno , opere a^ccrona r 
tenaglie, ed altre íimili opere efleriori; io-
cludenti l i terrapieni, e parapetti, colii qua
l i fono fiancheggiati di qua e di la , dalla gô  
la fino alia fronte di eífe. 

Que-
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Queftc ale DOÍTOHO fianchegglarfi col corpo 

della piazza, quando non vi fia moka d .Un
za o con certi r idoí t i , o con una traverla tat-
ta nel'.a folTa. ,. u i — «MÍ 

ALA di SMchele. Nome di un ordme mi
litare inPortogallo, i t tuuko , come pcnla U 
P Msndo Gefuita , nell' anno 1165. o lecun-
¿o i l M i c h i e l i , neí ímTeforomilnaredi La-
w ü i r i a , neiranno 1171. H Fondatore tu 
Alfonfo Arr igo , primo Re di Portogallo . 
roccafione poi dell'iftituzione fu una vit-
tor ia , da lui guadagnata contro i! Re di 
v ig l ia , e i fuoiSaraceni; avendo prima dd-
la guerra implorato il patrocinio d i S a n M i -
chele. LadivifadiqueíVOrdine era un a í a , 
come queüa dell'Arcangelo S. Michele, di 
color purpureo, attornsata con de'raggi d 
oro . ProfeíTavano i Cavalieri la regola di 
San Benedetto; facevano voto di difendere 
la Religione CriíHana , i confini del Regno, 
e di proteggere gli orfani. Nelle lor ban-
diere vi ftava dipinto S. M i c h e l í , in atto di 
calpeftare i l Demonio ; e di rimpetto v i era 
ia Croce dell' Ordine , fatta a guifa di fpada, 
con quedo mot to , Quis ut Deus. 

A L E , nell' Araldica, fe ne porta talora 
una ad una ; ed alie volte due a due; ed al-
lora diconfi congiunte}- quando le punte fono 
in gi í i , diconfi inverfc ; quando poi vanno 
in su , elévate. 

A L A B A N D T N A , ovvero ALAMANDIN , 
Pietra preiiofa, fpezie di rubino, ma piu dolce 
e leggiera che il rubino oriéntale ; e nel co
lore piii fimile al granato , che al rubin ordi
nario. Vedi RUEÍNO, GRANATO &c . 

Si annovera tra le pietre le piü preziofe ; 
c prende il fuo nome da Alabanda, Cit ta di 
Caria, d'onde, al dir d iP l in io , ne veniva-
no. Vedi PIETRA preziofa. 

ALABARDA * , Arma offenfiva, confi
dente in un'afta, lunga cinque piedi, col 
capo di acciaio, alquanto in guifa d'una mez-
za Luna. Vedi ARMA ed ARMATUR A . 

* E' compofta dal Tedefco hal , fala , e 
bard, azza . I I Voffio la fa derivar dal 
Tedefco hdlebaert, compojio di hel ¡fplen-
dente, e baert, accetta. 

Antichi fi fervivano aífai MVAlabarda 
nelia guerra , e tenevano le compagme degli 
Alabardmi. In quefti tempi la portano i Ser-
genti d'infantería , e de'dragoni. Fu detta 
i azzaDanefe,eflrendo prima flata ufata da que
üa Nazione 5 che la portava fulla fpalla fini-

A L A i n 
fira. Dal Danefi paisb.agli Scozzefi , daque-
Üi agli Ang!o-Saí íoni ,edaqutf t ia iFrancefi . 

A LAB ASTRA , in una pianta, fono quel-
le piccole foglie, che cerchiano i fiori nel fon
do de1 lor bozzetti, e fpezialraeute della rofa, 
Vedi CÁLICE &c. 

A L A B A S T R O », nelia Storia Naturale, 
fpezie di pietra finiffima e trafparente, piíí 
dolce aífai del marmo, ma piu duro del geflb 
di Parigi. Si adopra per formar figure, ed 
altri ornamenti di fcoltura. 

* Alcuni fanno derivar tal parola dal La
tino, alb.is, a cagione della bianchezza 
di quejia pietra . A l t r i dal greco , axxtfcí-
s-pov , cui formano dalla privativa a , & 
K(¿[/,0c¡tvíi>, prendo, ejfendo tanto lifcia c 
fdrucciolante, che [cappa dalle mani, 

Se ne trova di tut t i i colorí; &t\V Alaba-
Jlro blanco al fommo, elucido, e qutllo é 
i l piu coraune ; del rofío come corallo ; co
me anche d'una fpezie detta Onice dal fuo 
colore , a (Tai fomigliante a quello dell'Onice, 
avvegnaché di natura da queílo diíFerentif-
fima . Vedi ONICE. V Alabajiro nefce nel 
tagüo molto liício e agevolei e ne cavano 
per lo piu i Scultori delle ílatue piccole , .dei 
vafetti , delle colonnette &c. Vedi STATUA , 
VASO &c . — Viene alie volte adoprato, a 
guifa del geflfo di Parigi, ma prima íi abbru-
cia, e fi calcina i e poi coll'acqua fe gli da 
unadovuta confillenza; fí getta in una for
ma dove prcfio fi coagula, e diviene corpo 
íolido. Vedi GESSO. 

VAlabajiro, come oíTerva i l Sig. Boyle, 
ridotto in polvere fottile , e poi mefib in un 
hacino fulfuoco, fatto caldo.., aífume i'ap-
parenza d'un fluido , movendofi in onde , ce-
dendo al tatto benché menomo, ed efalanda 
vapori : perde poi tuíte le accennate proprie-
t ^ , fecondo gli va mancando i l calore, fco-
prendofi una polvere vera , fenza alcuna coe-
renza . Vedi FLUIDO e FLUIDITA . 

La k&tokt tn Alabajirina d 'ungüento prc-
ziofo, di cui fanno menzione S. Matteo nel 
Cap. x x v i . 7. San Marco nel Cap. x i v . 3 . e 
S. Luca nel Cap. v i 1. 37. ha dato non poco 
da fare ai Critici ed agí 'Interpreti i perché 
fupporla un vafo á\ Alabajiro, par che non 
fuffifta, a motivo della facilita, con c u i , fe
condo che accenna S. Marco, firuppe. I I P. 
Kircherio, nel íuo Oedip. Mgypt. nota, che 
Alabajimm, Alabajiro, non folamente íigni-
ficava un vafo di liquoreodorífero, ma an

cor 
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cor una mífura Eghiana, che conteneva no
ve Koft i , o libbrc Egixiane , facendo, íecon-
do il luo computo, ventiquattro feftarj, o 
íibbre Romane. Vedi PESO, MISURA &C. 

A L A M Í R E , nellaMufica. Vedi NOTA 
e GAMMUT. 

A LA M O D E * , nel Commemo , é un 
fottile , kgglt-ro e lifcio taffetta negro, non 
ondato o vergato, principalmente ufato per 
vefti lagubn d'uomini, o cuííiotti di donne. 
Vedi LUSTRARE. 

* La voce ¿ Francefe, benche non data dal 
Paefe a quejla [abbrica, per la quale i 
Franceft non hanno altro termine , che ta-
fetas noir luítre', taffetta ñero l u/ir o. 

A L A N O R A R I O * , ne' nortn coftumi an-
t i c h i , i l Guardiano di Cani per i l diverti-
mento deüa Caccia , della Falconeria &c. 
Vedi CACCIA eFALCONERIA. 

* Si forma dal Gott ico alano, levriere. 
A L A R I , A L A R E S , nell 'anticluta, pref-

fo d'alcuni Autori credcfi che foffero una fpe-
2Íe di milizia , o di Soldati fra 'Romani, cosí 
denominan da ala^ a cagione deüa lor leg-
gierezza e prontezza ne'Combattiraenti. 

A l i r i vogliono , che foffero gente della 
Pannonia, ed altrí piu probabilmente pren-
dono la parola ^larer per un addiettivo, e 
i'applicano alia Cavalleria Romana, ch'era 
collocata nelle due ale dell 'eíercito ; onde 
un corpo di Cavalleria chiaraavafi Vedi 
ALA , CAVALLERIA &C. 

A L A R E S , Mujcoli, nella notomia. Vedi 
1*artlcolo PTERIGOIDEO. 

A L A T I , neüa Botánica, quei fteli delle 
piante, che dall'alto in giü fono forniti d'una 
forte di foglie membranofe. Vedi STELO &c. 

Diveríe forte di Cardi hanno fteli, e rami 
alati. Vedi CARDO . 

Si dice anche delle foglie, lequali fi com-
pongono di varié fogliuzze , diífribuite eolio 
fleís'ordine, coficché pajono una fol fogüa : 
T a l i fono le foglie deiT agrimonia, deü'aca
cia , e del fraíTino &c. V t á x FOGLIA . 

Si applica puré a quei femi, che fono co-
perti da certi pelimorbidi , oda certa lanu-
gine, onde fácilmente dal vento íono porta-
t i . Vedi SEME e SEMINAZIONE . 

A L A T O , nell'Araldica , r e p i t e t o d i u n 
uccello , le di cui ale fono d'un colore, o me-
tallo differentedal reílantedel corpo. Quefta 
voce, alatO) fi aggiugne a qualunque cofa, 
che íia rapprefentata coil'ale, quaniunque cib 
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ripugni alia fuá natura, e cosí diciamo un 
Ccrvo aiato, o volante &c. 

ALBA, veítimento talare di cambraia, © 
lino bianco, che veftono i Sacerdoti, ed arri-
va fino a'piedi^ e dicefi volgarmente Cami-
ce . Prende il fuo nome da a / ^ i - , bianco. 

ALBA FIRMA, o ^Mum, era in Inghiltcr-
ra una rendita annuale, pagabile ad un prin
cipal Signore d'un diílrctto detto Centuria, o 
Hundred in Inglefe, cosí chiamata, perché pa-
g a v a ü interamente in moncta bianca, o in ar
gento, e non m grano, che in Inghiiterra 
dicevafi Black-mail^ negro pagamento. 

A L B E R O , Arbor, la prima e piíi grande 
di tutte Je fpezie vegetabili, cortando d'un 
tronco, da cui fi íporgono rami e foglie. 
Vedi VEGETABILE &C. 

ALBERI principali ifolati, o alberi a tutiaria 
fonoquelli che naturalmente crefeono ad una 
grande altezza, ed a'quali non fi tagliano le 
cime. Per la fcelta degli alberi di quefta fpe
zie da trafportarfi fuor da un femenzaio , 
vengono da M. la Quintinie lodati i piu di-
r i t t i , alíi fei piedi almeno, egroffl nel fon
do cínque o fei pol l ic i , e tre o quattro nella 
cima: de'quai la corteccia fia mediocremen
te lifcia, come fegno della lor gioventu edel 
buen terreno, in cui fon venuti. Vedi TRAP-
PIANTAZIONE, e SEMENZAIO . 

ALBERI nani fono quei che ad arte fon te-
nuti baíTi, e non fi iafeia mai che oltrepaffi-
no mezzo piede di tronco . Quefti s'ufano te-
nere vuoti di rami o cavi nel mezzo, accioc-
ché i rami difífondendofi attorno attorno de' 
lati formino una fpezie di palla rotonda, o 
di arbuilo. Vedi NANI. 

ALBERI di Maro , fonoquelli che hanno i 
r ami slargati, ed inchiodati su' mur i . Ve
di MURO e SPALLIERA . Volendo allevare 
^[\alberi nani, o di Muro, per trafpiantar-
l i , biiügna fcegliere quei che fono d r i t t i , 
con un íuñofo lo , e p iu t to í lo un folo inne-
ñ o , che due o tre fparfi in diverfi rami ; la 
lorgroíTezza nel fondo dev'eífere di due , o 
tre pollici. 

ALBERI á&frutto fonoquelli che portano 
frutto. V e d i p R U T T O . 

ALBERI diLegname , hanno i l tronco alto 
edn t to ; d'effi fi fanno le t rav i , gli alberi 
de'VaíVelli &c. Vedi LEGNAME. 

ALBERI coniferi fono queü i , i l cui frutto 
é di figura cónica , come il pino , gli abeti, 
i larici &c. queíli fono puré chiamati refi*. 

nife-
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W/Vr/, percíié gil alberi coniferi fono gene
ralmente coperti d'una corteccia che abbon-
da di ragia. Vedi R E S I N A . TlSignorRay, 
ed altri Autori fanno menzione degh albm 
d'una prandezza prodigiofa. I I P. A c c a , 
nella fuá líloria deU'Indie, l ib .4 . c. 3. rae-
conta di unAlbero concavo in Tlacocharaya , 
tre leghe diñante da Gauxa , nella Nueva 
Spagna , di nove pertiche di circonferenza , 
nella parte di dentro a pian terreno; efedi-
ci , nella parte di fuori . Soggiugne , che 
fotto queft' altero i Barbari íi radunano per 
fare le lor Cerimonie Relígiofe, 1 balh at-
torno i lor Idoli &c. Herrera narra d' un al-
tro , che da fedici Uomin i , colje mam giun-
te infierne, non potea abbracciarfi . I IPa
dre Kircherio , nel fuo Latium p. 50. affer-
ma , d'aver veduto un albero i vicinoaGen-
zano , nella di cui cavita potevano alloggiarfi 
25. perfone; e fra i l popólo eravi tradizione , 
che foíTe ílato piantato da Cefare Auguí to . 

Nelle Indie vi fono delleForefte fpazio-
íiffime d' un íbl albero, i di cui rami caden-
do ful terreno pigliano radici, e danno degli 
alberi nuovi. La Ficaja, e la Paretuviere íi 
annumerano fra queda fpezie . 

M . Lonvillers fa menzione di certi alberi 
del Perü , una parte de' rami de' quali produ
ce frutto per un femeftre , e l'altra parte per 
Valtro femeílre. Nella Ciña vi é un albero, 
che produce fevo, del quale fi fabbricano 
le Cándele . Vedi SEVO. 

Sonovi due o tre fenomeni molto da no-
tarfi nel crefeere degli ^ / ¿ í r / , che fono sfuggi-
t i alia oífervazione dei Naturaí iüi prima di 
queílo fecolo , e fono , la perpendicolarita 
del loro tronco rifpetto all 'Orizonte; ed i l 
paralelíismo delle lor cime col terreno, dom 
de nafeono. Vedine un ragguaglio di ciafche-
duno íbtto gli articoli PERPENDICOLARITA' 
e PARALLELISMO . 

Interno al plantare, trafpiantare, feminare, 
pptare, tagliare, inneftare, coprifé , e feortec-
ciare: Vedi gli articoli refpettivi, PIANTA-
R E , TRASPIANTARE , SEMINARE &c . 

í! Sí§,R,ay diftingue gli alberi, e gli ar-
bolcelh dell' Inghilterra nella maniera feguen-
t e , cioé 

!• In quei, che hanno i l fiare feparato, 
e nmotodal frutto, di quefla forte fono, 

i 0 . Gli Alberi Nociferi, o che portano 
noc , come íaNociuola , l 'Afpalato, i l Ca-
% n o , e laQuercia. 

Torno I , 
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2°. L i Coniferi , che portano un frutto 

fquamofo, o fcagliofo, di figura cónica , e 
di foílanza dura o legnofa , ove íi contengo-
no femi in quantita , i quali arrivati a per-
fezione, fi apre i l Cono, con tutte le fue 
cellette, o fpartizioni, accib cafchino fuo
r i . A quefla fpezie appartengono l'abete di 
Scozia, mafchio efemmina, i lP ino , l 'On-
tano, la Scopa o Betola, i l Lárice &c. Si 
dicono ancora Refiniferi, attefo che comu-
nemente Alberi Coniferi fono copertj d'una 
corteccia, che abbonda di refina. Vedi RE
SINA . 

3.0 L i Bacciferi, o quelli che portano bao-
che , come i l Giunipero e'1 Taífo . Vedi 
BACCIFERI . 

4o. Lanigeri, o quelli che producono una 
foñanza lanuginofa , come i l Pioppo bianco 
e ñero , ed i l Tremolo; e le Salci d'ogni 
forta. Vedi LANUGINE e BORRA. 

5o. Quel l i , che hanno i loro femi , con un 
fiore imperfetto , dentro certe membrane fo-
gliute, o certi nicchi, o fiano gufci, come 
i legni groffi o d u r i , chiaraati in alcuni luo-
ghi Cerriduri. 

I I . In quei , che hanno i l frutto contiguo 
al fiore; eífendo queño pofio nella cima, o 
nel fondo del frutto. Della prima forte, al
cuni íono Pomiferi, come il Meló ed i l Pe
ro ; altri fono Bacciferi , come i l Sorbo, Ja 
fpinalba, la rofa felvatica, i l rovo, ribes, 
la vite di Candia , la madre felva, Tedera 
&c. Della feconda forte fono quei, le di cui 
frutta fono umide , e tenere, quando fono 
airivate a perfezione, come , 10. i Pruni* 
fe r i , che hanno i l frutto alquanto grande, 
e mórbido , col noc'iuolo dentro i l frutto, 
come ía prugnola, o fufina felvatica, i l ci-
riegio &c. Vedi PRUNIFERI . 

2O. Bacciferi, come iCorbezzoli nella 
parte occidentale d'Irlanda , i l Vifchio, i l 
íambuco acquatico , i l picciolo ed i l grand' 
alloro , i l viburno , i l cerniólo. Taino , i l 
liguftro, roííiacanta , i l r o v o , e l'evonimo . 
Ovvero quei , che hanno le frutta fecche , 
quando fono mature , come la Nociuola ve-
feieoía, i l belfo. Tolmo, i l fraífino, i'ace-
r o , la gineftra, ed i l T i g l i o . 

Cuere d'un Albero. Vedi CUORE . 
Parallelismo delle file degli ALBERI . Ve

di PARALLELISMO . 
ALBERO di Diana, Arbor Diana , preífo 

i C h i m i c i , é una fpezie di vegetazione me-
P tal-
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tal l ina, la quale.dopo un lungo proceíTo fpun-
tafuori in rami , con apparenza di foglie e 
fioii. Vedi ARBOR . 

ALBERO di Marte, Arbor Martis , é un* 
altra vegetazione moho íhaordinaria , che fi 
fcopri a cafo da Lemerl i l piu giovane < Ve
di ARBOR. 

ALBERO dellanave*, nelTArte Marinare-
í c a , é una pertica lunga e tonda , mefla dritta 
in altone'Vafcelli, a fine di reggere le vele, 
ed i l í a r t i ame, che iv i fono attaccati, accib 
cosí poíTano ricevere i l vento, neceífario per 
la Navigazione. Vedi N A V E , VELOJSAR.-
T I AME , N A V I G A Z I O N E , & © . 

* GP Ingle [ i chi amano f albero d* una na
ve Mal i , e coupure i Francefi, g l iOl -
laruhji, e i Fiaminghi. Gh Spagnuoll 
lo chiamano m a ñ i l . 

Ne i Vafceili grandi quaítro fono gli A l -
beri, cioc Y Albero Maefiro, i l Trinchetto, la 
Mezzana , e la Civada. A cui alcuni aggiun-
gono un al tro, c ioé , la Comramezzana. 

V Albero Maefiro é ' l principale, che fta 
dritto nel me/zo del Vafcello, e foüenta i l 
pennone maeílro colla ve'a grande. 

, I I Trinchetto é tra V Albero Maejlro^ ela 
proa. Vedi TRINCHETTO. 

L ' Aíbero de lia Mezzana é tra V Albero Mae
firo, e la puppa. Vedi MEZZANA. 

Quello che dicefi Civada fia coricato alia 
proa della Nave. Vedi CIVADA. 

La Contramezzana ne'Vafceili grandi, e 
Galeoni, fla alia puppa. Vedi Tav, Nav, 
fig. i . i . 19. 38. 81. 

Serve anche la parola Albero per dinota
re queile divif ioni , o quei pezzi aítaccaíi 
agli alberi, pofti l ' uno fopra i ' altro . V A l -
bero Maefiro, ed i l Trinchetto, ne tiene cia-
fchedun d'eííi due, cioé, Y Albero Maefiro 
ha Y albero dellagabbia , e fopra quefto i l i5^-
pafico Maefiro , Y Albero Trinchetto tiene an
cor eífo il í\io Albero di Parrocchetto , con di 
fopi a i ! fuá Papafico . La ^Mezzana ha la fuá 
Contramezzana. 

Circa la proporzione degli Alberi , i l Sig. 
Enrico Mamvaring ci da quefte rególe. Qua-
lunque numero di piedi abbia il Vafcello di 
larghezia, molriplicandofi -f- deüa detta lar-
ghezzaper^, i l prodotto fara la lunghezza 
delfuo Albero Maefiro, in numero di piedi. 
Cosí fe i l Vafcello abbia trenta piedi di co
loraba, ~ di 30. viene ad eífere ventiquat-
tro j e percib i ' Albero Maefiro di tal Va-
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fcello dev' eífere di ventiquattro braccia , ov-
vero di fettantadue piedi di lunghezza. I n 
quanto poi alia groffezza , egli aííegna un pol-
lice per bgni braccio di lunghezza; e per
cib qucCY Albero avra ventiquattro pollici di 
groffezza. V Albero á'xTrinchctto deve ave-
re 7 della lunghezza dell' Albero Maefiro , on
de veira ad eífere di diciannove braccia j - , 
e di groíTezza quafi di venti pol l ic i . LaC/ -
vada ha fempre da aver la medeíima lunghez
za e groífezza ádY Albero á\Trinchetto; ela 
Mezzana giufto la meta della lunghezza dell' 
Albero Maejiro, e grolfo per meta. 

A L B I G E N S I , (etta o partito di pretefí R i -
formatori, che comincio in Linguadoca , nel-
le Citta di To lo ía , ed A l b i ; e nel fecolo 
duodécimo fi refe notabile per Y oppofiz'.one, 
che fece alia difciplina, ed alie Cerimonic del
la Chiefa Romana. Vedi RIFORMAZÍONE . 

Sonó ancor conofeiuti fotto le denomina-
zioni di Petrobruffiani, Arnoidiíli , Catari , 
Patarini ,Pubblicani , Tilferaos , Buom Uo-
raini &c. 

Pretendefi, che riceveífero le lor opiníoni 
dalla Bulgaria, la qual elTendo ñata infetta 
della erefia de' Pauliciani dell 'Armenia, la. 
diffufe nell 'Italia , Gerraania &c. eche Pie-
tro Bruys fofle i l primo, che le porta/Te in 
Linguadoca, circa T atino ii2<5. Vedi PE-
TROBRUSSIANI . 

Sonó aecufati gli Albigenfiái raolte dottri-
ne eterodoífe , corae che vi íieno due Dei , 
uno infinitamente buono , e 1'altro infinita
mente cattivo •, eche quegli creaííe i l mon
do invifibile, e queíli i l mondo in cui abi-
í i a m o , con altri dogmi de1 Manichei. Vedi 
MANICHEO . 

Eífendofi refi in poco terapo affai formida-
b i l i , (i ftabili la Lega Santa, oCrociatatra 
i Cattolici3che lor'intimarono la guerra.NeU' 
ann. 1229. fu fatta la pace, edil Sant'Oífi-
zio meífo in Toíofa. Da queílo tempo in poi 
gVi Albigenfi cominciorno a dicadere a poco a 
poco , íino al tempo di Lutero e Calvino; 
ed allora quei pochi rimaíii fi accomunarono 
od aífoziarono co 'Valdení i , abbracciando la 
dottrina di Zuinglio, e la difciplina di Ge* 
nevra. Vedi VALDENSI . 

A L B O , uno dei Colori de'corpi natura-
l i . Vedi B i A N C O , e COLORE. 

A L B U G I N E , mal d 'occhi, pelqualela 
túnica cornea perde i ! fuo color naturale, di-
venendo blanca, ed opaca. V Albugi^ehlo 

íieífo 
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fkfíb che II Leucoma 5 M U T C ^ . Vedi LEU
COMA. . , _ 

ALBUGINEA*, nella Motomia , Ja t ú 
nica e l k r i o r e , che copre 1' occhio. Dice l i an
cor ^ ^ w , e C o m n t l h a . V e d i A ü N A T A , 
e C O N J U N C T t V A 

» Chiamafi Albugínea y a cagionc di ua 
bianche-zza, formando quejia t i manco 
deir occhio . 

ALBUGÍNEA , ancor íl dice della membra
na, che immediatamtnte copre Ji íeñicoíi» 
Vedi Se ROTO e T E S T I C O L O . 

A L B U M G R i E C U M , Jo (lerco bianco 
del Gane, é droga medicínale, fecondo la 
pratica prefente , adoprato con melé , per 
purificare e detergeré ; e ferve particolarmen-
te nelle ínfiammazioni di gola, applicandolo 
per lo piü eííernamente, a guiía d'impiaftro; 
fecondo pero il Dottor Quincy, non fe ne puo 
promettere grand'eíFeíto. 

_ A L B U M E N Ovi, i l bianco dell'Uovo. Ve
di Uovo . Si adopera in Medicina , effendo d* 
una qualita gluíinofa , ed aítringente ; onde 
fpeíío fi mefcola con bolo armoniaco &c. per 
impediré che qualche parte slogata non día 
in tu more, e per reñituirla al (uo tono, od 
alia fuá elafticita . E1 pan'mente un ingredien
te in certe mií lure , che fi fanno per coníb-
Hdare ferite nnove, e per impediré qualche 
gran perdí ta di fatigue. 

A L C A H E S T . Vedi ALKAEST. 
A L C A 1 C I , nella Poefia antica , un nome 

comune a varié forte di verfi , cosí detti dal 
Poeta A!ceo,che nc fu l ' ínventore.V.VERSO, 

La prima forte degü Alcaict é di cinque 
piedi 5 de'quaii i l primo é Spond-.o o lambo ; 
in fecondo lambo; i l terzo una filiaba lunga 
o cefura \ i l quarto é un dattilo ; edil quin
to un daítiio o Amfímacro; come íi vede i t i 
queíli Verfi di Orazio, 

Omnes eodem cogimur y omnium 
Verfatur urna y feríus oeyus 

Sors exitura. 
La ftconda forte é di due daí t i l i , edue 

troches, come, v. gr. 
Exilíum impofitura cymha. 

Oltre quefie due forte di verfi chiamati 
Datiijici Alcaict, ve n' é un' altra , che appel-
iah d Alcaict femplici ; de' quali i l primo pie-
de é|un ephrito ; i l fecondo , ed i l terzo co-
nambi ; ed il^quarto é bacchio; come, 

Cur timet f la\vum Tiberim \tangere? 
curlolivum? 
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L'Oda Alcaict confiíle in quattro ürofe, 

ogni una di quattro verfi; de'quali i due pri-
mi fono Alcaict della prima forte; i l terzo 
é Jámbico dimetro Ipercatalettico, cioé di 
quattro piedi, ed una filiaba lunga; come 

Sors exhura, & nos in atermtm. 
I I quarto é un' Alca icoáóh feconda for

te . La Strofa Alcatca imera é come fegue ; 
Omnes eodem cogimur y omnium 
Verfatur urna y ferius oeyus 
Sors exitura y & nos in ecternum 
Exilium impofitura cymbx. 

ALCAID, o ALCAYDE * , fia i M o r i , i ! 
Governatore d'una C i t t a , od 'un Caflello 
in Barbería , fotta l'Imperatore di Marrocco. 

* La parola é formata dalla particola a l , 
ed i l verbo IKp kad ovvero akad, go-
vernar y ammintjirare. 

La giuriídizione dell' Alcaide é fuprema , 
tanto negü affari c i v i l i , quanto ne' crimina-
l i . E' d'eíío P ordinare le pene pecuniarie , 
e gli altri gaílighi. 

A L C A L D E * , nella Política Spagnuola, 
é un Giudice , o MimQro di giuiiizia , equi
valente a! Provoíf t ra 'Franceí i . Vedi Piio-
VOST. 

* Viene dalla vece Saracina, Alcaid , reg-
gere, 

A L C A L I , in Chimica, nome, ch'ebbe 
origine dagli Arabi, i quaü cosí chiam a Va-
vano i l Sal eilratto dalle Ceneridi una Pi a ri
ta , detta Cali o K a l t , e dagl'Ingfefi ¿m/f-
•rnort y Erba vitriaria , per efl̂ er un ingredien
te nella compofizione del vetro. Vedi V E -
TRO , e C A LI . 

I n progreífo di tempo Alcali é di ven ta
to un termine comune, per dprimere i fa-
l i liífiviofi d' ogni pianta; c ioé , per quei 
fa l i , che fono eftratti per vía di lozione dalle 
lor ceneri. Vedi LISSIVIOSO , e CENERI . 

Ed avendofi trovato , che 1' álcali origína
le ferraentavafi cogliacidi; la denorainazio-
ne íi é reía comune a tut t i i fali vola t i l i , 
ed a tutte le foílanze terreílri, che parteci-
pano di queda proprietk. Vedi Acroo . 

Alcali dunque nel fuo fignificato efienfivo 
moderno é qualunque foílanza , da cu i , me-
fcolata con un acido, ne fegne un'ebullizío-
ne , oeffervefcenza . Vedi EFFERVE-SCENZA 
&c. E da qui proviene la gran divifionede' 
corpi naturali nelle due cialü oppolle de gli 
Acidiy ed Alcalini. Vedi ACIDO. 

Boeravio vuole, che quefta circoftanza ap-
P % pena 
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pena bafti per coftituir una claffedcterminata 
d icorp i . I n f a t t i , gli ̂ r/c^//non fono di una 
fimilar ed omogenea natura, ma ve nefono 
due forte diftinte. 

La prima delle quali é tratta dalle foftanze 
vegetabili, eanimali , per via di calcinazio-
ne, dirtillazione , putrefazione &c. talifono 
lo fpinto d'orina , Jofpirito di corno di Cer-
vo , i ! fale di tártaro &c. Quei della ícconda 
fono di fpezie terreftre , come conchiglie , 
gu íc i , boio&c. 

Quefte due fpezie , fecondo Boeravio, han-
no ira loro un gran divario ; giacché quafi in 
neííun'altra cofa convengono , che in eíiere 
tutte due effervefcibili cogliacidi. D i quefti 
una cla(fe é di corpi nat iv i , fiííi, fenza odo-
re, ini lpidi , m i t i , aftringenti, efoffilij 1' 
altra poi é una ferie di quelli , che fono volati-
] i , odorifcri, faporofi, cauflici , aperitivi, 
cd ottenuti coli' arte. 

Quindi , foggiugne i l fuddetto Autore , la 
fola effervefcenza cogli acidi deve concederfi , 
che fia da per sé infufficiente a poter determi
nar la natura d' un álcali ^ e che una tale deno-
minazione, la quale propriamentedenota una 
foüanza cauftica , ed ignea, non debba aíñ-
gerfi ad un corpo mite e temperato, come 
é^lgeflTo, o altro corpo íímile ^ m a che abbi-
fogna includervi l'altre lor proprieta, e parti-
colarmente il fapore , la mutazione de1 colo-
r i , che cagionano nei corpi, ed i l modo , con 
cui fi fanno. 

I n riguardo alia circoñanza di cambiare i l 
colore , i l iquori , che verfati fovra lo fciroppo 
di viole , lo fanno divenire d'un color verde, 
ion o álcali ; equei , che lo mutano in colore 
ro í íb , fono acidi . Cosí fo l io di tártaro lo 
muta in color vcrdeggiante , i ' olio di vicruolo 
irc roífo carmino. Se poi alio fciroppo, gia 
fatto roffo dall'olio di vi t r iuolo, aggiungafi 
dell'olio di tártaro , tuíto i l liquore , toccato 
daquefto, diverra verde , rimanendo !'altro 
di color roíío . Cosí ancora diseorraíi dell' olio 
di v i t r iuolo , verfato ful fciroppo, gi^ fatto 
verde coll' olio di tártaro . 

A quefto propoíiío M . Homberg ofíerva, 
j , che i ! mero calore, e rigonfiamento, con 
„ le bolle, che fopravengono alia miñura d' 
„ un cürpo con un acido, non pare che fia 

un Criterio adeguaío dell' eífenza alcalina; 
giacché lo fleífo efFetto fanno gl iol j diftil-

„ lati di tutte le forte; e cib fanno ancora 
„ molti di quelli con piu vccmenza, che U 
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„ medefími álcali , a fegno che alie volte 
„ prendono íuoco; lo che mai accade agii 
„ álcali. 

Onde alia definizione, ed al carattere d1 un 
¿Í/ÍW/aggiugne M . Homberg quefta circoftan-
za, cioé che dopo la operazione laraitiura fi 
aduna, ed efce in fale , o in una materia fali-
na . Cib efclude gli ol; fovramentovati, i qua
l i , dopo la effervefcenza , non fi unifcono co
gli acidi in una foftanza falina , ma piuttoflo 
ne compongono una refinofa. 

T u t t i i fali IjíTiviofi hanno quede proprieta 
át^C álcali j e non folamente iliííiviofi, ma 
eziandio tutti gli crinofi , i quali , come co-
ñantemente fi vede dalla fperienza , s'imbe-
vono degl'acidi con grand'avidita, e dopo l ' 
ebullizione í iunifcono, e fi criftallizano con 
effi. Vedi Lrssivioso &.c. 

Quindi abbiamo due forte di fali álcali , 
cioé álcali fiffi, Q lijfivio/i ^ evolatili, o ori-
mfi. Vedi SALE, FISSO, VOLATÍLE &c . 

Ma oltre i fali alcali^evvi una infinita d' 
altri corpi , benché non falini , che parteci-
pano delle proprieta dell' álcali, cioé, pro-
ducono quafi gli íleíli effetti degli acidi, co
me li fali álcali fopraddetti. E quefte foftanze 
«/¿•¿Z/̂ É-fono in altri rifpetti d 'un 'eí íenza di-
verfa . Perché alcune fono meramente terree, 
come calce viva , raarmo , terre figiüate &c. 
Altre fono raeíalline , fra le quali alcune ten-' 
gono i lor acidi particolari, ed appropriati per 
operare fopra di effi; come Toro, la la t ta , c 
F antimonio , i quali foltanto fi diífolvono 
con acqua regia ; 1'argento , piombo, e mer
curio con aequa forte ; ed altre con altre forte 
d' acidi, come i l ferro , zink , rame, bismut 
&c. Ve ne fono ancora della claflfe degli ani-
mali , che coftano i0 , di materie pietrofe, 
tróvate nellc vifcere di certe fpezie , come i l 
calcólo umano, bezzuari, occhi di granchi 
&c. 2&. di materie teílacee, gufci e conchi
glie, come le perle , gufci dell'ofiriche, T 
offa di feppia , gufci de' gamberi , granchi 
&c. 3o. di quelle parti degli animali, che col 
tempo, operqualche altra cagione fono di* 
ventate pictrofe , o terree, come il corno fof-
file del Liocorno &c. Finalmente quafi tutte 
le piante pietrofe marine , come i l corallo 
&c. 

I n fomma non appare , che la proprieta 
alcalina fia naturale , ma piuttofto fatti-
bile dall' arte . Quefia opinione pare de-
rivata daHelmonzio, mentre avanti d'eífo 
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era generalmente ricevuto, che %\\ alcah fíííl 
preefi íkvanoneicorpi raiftii eche folamen--
tefi íeparavano, o üaccavano dalle partí del 
compoiio . Helmonzio teneva , che non 
aveano tal preefirtenza, ma che toflero pro-
dotti dal fuoco ; perché mediante 1 azione 
violenta di quefto, parte del fale , che nel 
concreto é tutto volatile, s' attacca a qualche 
porzione del zolfo , che fta nello fteífo corpo i 
e tutt i due rquagliandofi infierne, fififfanom 
un á lca l i . D i queíla fiffazione porta un efern-
pio, da quel cheaccade, quando il faJmtro, 
erarfenico, febbene tutti due volatili , puré 
meffi ful fuoco , colla di lui operazione lo-
no refí fluidi, e vengono a fiífarfi 1'un coll 
altro. 

Aicuni Chimici moderni, e particularmen
te M . GeofFruy, porta no pib avanti i l nortro 
difcorfo , ed aílerifcono, che tutt i li (alialca-
//W di qualunque forte fieno , si fiffi che vola-
t i l i , fono totalmente effetti del fuoco ; per-
ciocché prima di veruna operazione d' eífo non 
preelifievano nel millo , in cui dipoi compa-
jono . Vedi Fuoco. 

Ma non olíante tutta 1' apparente oppofizio-
netragracidt c g l i á l c a l i , fi poííono trasmu
tare gli uni negli altri ; fendo almeno certo , 
che gli acidi convertonfi in álcal i ; come i l 
jodato M . Geoffroy largamente provb in un 
Trattato eíprefío , che fi trova nelle Memorie 
deW Accademia ann. 1717. dove la natura , 
e \ origine degl' álcali fono ingegnofaraente 
fpiegate. 

Li fali álcali ^ fecondo il mentovato Auto-
re , non fono altro che acidi concentrati nelle 
minute molecole della térra , ed uniti infierne 
con certe particelle d1 olio per mezzo del fuo
co. Vedi ACIDO , c Fuoco. 

Quando un acido, che da noi s1 immagina 
in genere a guifa d' un piccolo, e folido aguz-
zo pungolo viene ad eífer aíforbito , o concen-
trato in una quantita competente di té r ra ; i l 
tutto dicefi un íal falino compo/io, neutrale, 
ovvero intermedio; attefo che 1'acido fendo 
cosí invaginato non pub efalare quelTodore, 
che efaierebbe fvolto , efcoperto: con tutto-
cio ha un fapore falfo; e per quefta ragione 
chiamafi comporto & c . 

^ Ora i ! fuoco é T único agente capace di fpri-
gionare l'acido dalla térra) colla quale egli é 
cosí ínveftito-: mediante i l fuoco, T acido, 
che é piü legglero della tér ra , s innalza, e 
i vapora j reinando la térra nel fondo del vafo , 
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detta percib filfa, per dillinguerladalP acido j 
ch' é volattle, 

Quefta térra , cosí fpogliata del fuo acido , 
refta co' fuoi pori aperti, e vuot i , quando per 
avanti erano pieni; ed ip iu , avendo foíferto 
la operazione del fuoco , vi fono introdotte al-
cune fue particelle; ondeacquiña un fapore 
acrimoniofo, che la pura térra da fe (le(Ta non 
potea raaiavere. A cagione diquefto fuo fa
pore viene detto fale ; e dalT effere i fuoi pori 
aperti , e percib difpoíii ad ammettere, ed 
imbevere nuovi acidi , chiamafi fal á lca l i . 
Vedi T E R R A , S A L E & C 

Né debbefi immaginare , che la térra, una 
volta ftata impregnata cogí 'acidi , pofla mai 
perfettamente fpogliarfi , rimanendovene fera-
prealcuni, benché non in quella quantita d i 
prima; onde un álcali pub concepiríi come una 
fola piccola quantita d' acido , inchiufo in una 
gran quantita di térra . 

I I fuoco vifibile, e fenfibile non é 1'único 
agente capace di fare la feparazione degli aci
di dalla loro térra . I I medefimo effetto ca-
gionafi ancora dalla fermentazione , in vir-
tü di quel fuoco puro e att ivo, che in tale ope
razione fi produce . Dunque gli álcal i fono 
gli effetti dell'uno , o dell' altro fuoco ; e lo 
íleífo parimente pub diríl degli acidi fprigio-
nat i ; eífendo che la difunionc delle parti del
lo fteífo fale, cagionata dal fuoco, produce 
tanto gl 'acidi , quanto g l i á l c a l i : e tutta la 
differenzaincibconfiíie, che gl i á lca l i imbe-
voníí , e ritengono certi corpufeoli del fuo
co , laddove all' acido niuna cofa eftranea 
fopraviene . 

Su tal principio ogni acido é volatile , ed 
ogni álcal i dovrebbe cífere fifib, fe V á lca l i 
foífe folamente té r ra ; ma perché i l poco d' 
acido che tuttavia relia nell' á l c a l i , pub uniríi 
con una porzione d' olio , egualmente che con 
una di térra ; edeííendo conofeiuto 1'olio ef-
fer volatile, tutto il compofto, cioé 1 ' ^ / ^ / / , 
ncceffariamcnte do vía eífere volatile , quando 
1' olio ivi predomini. 

In quefto cafo fi é trovato , che 1' á lca l i ha 
un fapore forte , penetrante, edorinofo, det-
to appunto[al álcali volatile orinofo. 

Fatt.i la matura confiderazione di tutte que-
í tecofe, fácilmente fi potra aífegnar che cofa 
debba feguire dopo le feparazioni, o nuove 
unioni delle parti d' un raifto . 

Un'acido, é chiaro che pub diventare un 
álcali , inquantocché dopo d'eífere ftato fe pa

ralo 
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rato dalla fuá matrice, potra reílitulrfi ¡n 
piccola quantita ad un' altra matrice , la qual 
íia o totalmente terrea, o terrea edoleagino-
fa . Nel primo cafo diverra un álcali fiííb , nel 
fecondo potra farfi un álcali volatile, dato 
che nella íuppoüa matrice la proporzione del-
i 'o l io predomini a quella della térra } edin 
queíio cafo fara orinofo^ 

D i piu , quello che innanzi era un alcalt 
fiííb, perdeado parte della té r ra , con cui 
era mido , cd ta fuá vece ricevendo dell' olio,, 
potra riufcír volatile ed orinofo. 

Quefte trasmutazioni non riefcono egual-
mente facil i , epraticabili nelle tre difFerentt 
fpezie, o fia nei tre regni de'miíH , acagio-
nc della diverfita delle circoííanze, che vi deb-
bono concorrere.. Nel regno minerale fono 
aífai piíi rare e diffici l i , e certaraente non 
per altra ragione, fe non perché leparí idei 
minerali fono piü rtrettamente légate Ínfle
me , meno übe re , e , dir6 cosí , icnprigiona-
te . L 'único efempio,, che la Chimica fin 
adeíTo abbia prodotto della converííone d'un 
acido minerale in un' álcali fiíTo, é nelTope-
xazionedi fiífar i l falnitro. I I regno vegeta-
b i le , fecondo le offervazioni fatte , fornifce 
una gran quantita di fal «/íWi fiííb, e poca d5 
¿r/c^// volatile ; ali' oppofto i l regno anirnale 
da raolto di fai álcali volatile,. e poeo di fil
io . I I regno foffile fomminiflra pochiílimo' 
fal álcali naturale fiíTo r come farcbbe 11 
natro Egizio, e quei fal i , che íi cavano me
diante la lozione dalle terre falfe intorno le 
Smirne^ e certi altri luoghi dell'Oriente .. L i 
Chimici hanno fcoperto un método di con
vertiré i l nitro in un álcali filfo ; ma nef-
funo finora ha faputo cfirar u n álcali volati
le dagli acidi del regno minerale. Nondi-
me no , fe i fali acidi della fpezie vegetabi-
le fono convertibili in álcali fiffi, o voia-
t i l i , perché non poííona ancor gli acidi mi
nerali ricevere la fieíía mutazione ; tanto piu 
che gli acidi vegetabiii originalmente non fo
no- altro che'minerali ? Impcrciccché da do-
ve , fe non dalia térra , poflbno aver le piante 
i l lor fugo acido ? 

In fatti M . Geoffroy alia fine dimofirb 
queft'operazione praticabile, per raezzo d' 
una trasformazione attuale della ílcífo aci
do , cioé del nitro , in un álcali volatile ori
nofo. \ÍQÁI le Memorie delP Accadcmia ^ ubi 
fupra. Vedi SALNITRO &C. 

Q^ul di paflaggio debbe notarfi, che Tcfem-
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pío áddotto del natro Egizio, o del nitro > 
ci fomminiflra un'obbiezione contro la ge-
ners/aííerzione , che tutti gli álcali fieno arti-
fiziáli, o prodottidal fuoco . IlSignorBoy-
le , avcndo ricevuta una porzione di queflo fa-
le , mandatogli daU'Ambafciador Inglefe alia 
Porta, t rovo, che l'aceto operava gagliarda-
mente nel detto fale , anche nel freddoj 
„ Donde, dice egl i , appare , che il nitro 

Egizio, riconofciuto per fale naturale, e 
5, fatto fojamente dai vapori delTacqua fuper-
„ flua del fiume Ni lo , é tuttavia d' una natu-
„, ra liííiviofa ,. o almeno abbonda di parcicel-
„ le di quefla qualita , benché fia prodotto 

íenza verun' incenerazione precedente , e 
„ la íua materia non fia llata efpofta allavio-
„ lenzadel fuoco, pereftrarne n n álcal i . 
Producib. de Princip. chimic. Aggiugne con-
tuttocib di non conofcere altro corpo natura
le , eccettuato i l fuddetto, in cui íe proprie-
ta alcalinc non fieno prodotte . Ibidem . Segué 
poi a portar efempj degli álcalir fatti dal fal-
marino, ficcome ancor da altri acidi; e poi 
f"a vedere , come lo fíeífo corpo , fenza Padcii-
zione di verun altro fale , e folo col variar i l 
modo dell' applicazione del fuoco, fi poíía fa-
reprodurre poco altro piu che|acidi , ovvero 
una quantita maggiore, o minore degli ál
cali . Ibidem ... 

I n quanto poi. alia teoria delF operazione: 
degli acidi fopra 1*álcali, vedi ACIDO. 

X' Ipotefi dell' ALCALI^ e del£ acido . Táche
nlo e Silvio de la Boe,. feguitati dalla compa-
gnia dc'Chimici volgarr, francamente afie-
rifeono, che álcali y el'acido fieno gli 
unici principj univerfali di tutt' i corpi ; e 
con quefii danno ragione delle qualitadei cor
pi , c di tut t i gli altri Fenomeni della Natura i 
e fpezialmente d ique l l i , che fono nelP Eco
nomía anímale . In fomma V álcali e f acido* 
fono da tííi íoílituiti in luogo della materia, 
e del moto .. Vedi PRINCIPIO , ELEMEN
TO , &c., 

L i Signori Boyíe e Bobnio s'oppongono a 
queüa ipotefi con gran forxa d'argomento . vé. 
fatti , per non dir altro , é fempre cofa prefun-
tuofa e mancante di prova l'afierire che partí 
acide ed alcaline fi trovino in tutti i corpi. 

Quando i Chimici vedono, che l'acqua for
te difeioglie le limature di rame , conchiudo-
no y che gli fpiriti acidi del raeOruo abbia-
no incontrato nel metallo d e l l ' ^ / ^ / J , su cui 
opranói ma quanto fia debole queílo n10^0 ^ 

argo« 
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argomentare , chiaramsnte cofladal vedere, 
che lo fpirito d 'orina, tenuto p e r v o -
latile , e che in confeguenza fa un grande cotv 
flitto coU'acqua forte, fpeditamente dilcio-
glie lelimature di rame, e piu genumarnen-
te ancora che i l Hquore acido. Cosí yeden-
do effi i l magifterodi perla, o di cora o pre
párate coli' olio di tártaro gettato a ítihe den
tro la foluxione di quei corpi , faíta per 
mezzo dello fpirito d' aceto; attribuifcono 
Ja precipitaxione zVC álcali fiíTodd tártaro, 
che raortifichi l'acidita dello fpirito d ace
t o ; non riflettendo, che ne feguirebbe la 
precipitaxione, benché in vece dell olio di 
tznwQ alcalízato , c h ' é un acido forte, foí-
fe adoperato l'olio di xolfo per campanam . 

Si pub anche dubitare, fe fia giutto i l fup-
porre, che quando un acido feoprefi in un 
corpo , la operaxione, che quefto efercita 
fovra un altro, i l qual abbonda in á lcal i , 
íia o no 1' effetto di un conírafto traque-
fíl á u Q principj? Imperocché un corpo aci
do pub far mo!te cofe , non precifamente 
pereífereun acido, ma a cagione della te-
fiura, o modificaxione che gli communica 
non folo i ' acidita, ma ancor le altre qua-
lita , Neir iíleífa guifa, quando i Chimici 
vedono, che un meítruo acido, come fa-
rebbe l'acqua forte, lo fpirito di fale, olio di 
vitriuolo &c. feioglie i l ferro , fenz' altro fu-
blto aferivono 1' effetto a qualche acidita , eíi-
ílente ne'fuddetti l iquor i ; febben eziandio 

fpiriti orinofi ben purgati dalla flemma , 
i quali fecondo ¡oro hanno una grande antipa
tía cogli aeidi, preüo diíTolvono i l ferro cru
do, anche nel freddo. 

Di piu, i foíknitori di queflia ipoteíí , pare 
cheabbiano aííegnato arbitrariamente uffizj 
particolari a cadaun de' loro due principj, ap-
puntocome i Chimici ai loro tria prima, € 
l i Peripatetici a ciafeuno de' lor elememi. Non 
bafta pero diré , che un acido, verbi gra-
xia, cagioni quefti effetti, ed un álcali quegli 
altri •, e che queíli due dividanofra loro le 
operazioni, e l i fenomeni dei corpi natu-
ral i ; imperciocché le aííerxioni di tanta im-
ponanxanondebbono ammetterfi, fenxa ul
terior prova. Ed inventa , i l diftribuire fol-
tantoifali inacidi , cá álcali, ha un non so 
che di arbitrario; giacché gli acidi non folo 
concordanoinmol tecofecogl i^ / i ; ma in 
oltre ve ne fono altre mol te, nelle quali 
^¡afeuno da fe lleífo diñerifee. Per non diré 
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cofa veruna della diveríita degli álcali fiffi, 
e volatili fuddetti; alcuni, come farebbc 
i l fale di tá r ta ro , precipitano la foluxione 
del folimato in uo colore di melarancia, 
abbenché alquanto piíi bruno: altri , come 
lo fpirito di fangue, e corno di cervo, pre
cipitarlo tal foluxione in una foíhnxa lat-
tea ; e Polio di tártaro con gran lentezza ope
ra fopra le limature di rame , dove gli fpiri t i 
d1 orina, ed i l corno di cervo le fcioglieran-
no preíiiffimo fulfuoco. N é v'c minore dif-
ferenxa tra gli íteífi acidi; perché alcuni dif-
folvono corpi , chedagli altri acidi nonfídif-
folveranno ; e cib anche dove i l meftruo j che 
non pub diífol veré i l corpo, é creduto eflTerc 
piu forte di quello, che lodiffolve; come lo 
fpirito deflemmatizzato d'aceto difciogliera i l 
piombo ridotto in particelle minute nel fred
do: i l qual effetto non afpettano i chimici 
dallo fpirito di fale. Anxi di p i u , un acido 
precipitera quello che un altro ha difciolto, 
e viceverfa ; e cosí lo fpirito di fale precipite
ra !'argento dallo fpirito di n i t ro . Aggiu-
gniamo poi le proprieta fpexiali d' alcuni acidi 
particolari, come quella dello fpirito di n i 
t ro , od acqua forte, che feioglie la can
fora in o l i o , e fa Tolio ordinario coagu-
laríi in una foílanza confiñente comeil fc-
vo ; e con tutto che poi rifpetto all ' argento } 
rame, piombo e mercurio íia un corroíivo, 
e l i tenga fempre difciolt i , non] oílantetcib 
cgli laíciera intatto quafi íut ío i l corpo 
dello ftag-no fino. 

_ Ma non é da meravigliaríi, che le definizio-
ni date agli acidi eagli álcali fieno fuperfíxia-
l i , e fenza-aecuratezza; giacché gli íleíU 
Ch imici non ci fanno conofeere d' aver ve-
runa nozione determinara, o fegno alcun 
ficuro, per mexzodi cui poffano giugnere a 
conofcerli diftintamente. Perocché U voler 
inferiré, che precifamente perché un corpo 
diffolve un altro, i l qual é diflfolubile per 
quedo, o quelFaltro acido noto, ancor i l 
folvente fia acido; o i l voler conchiudere, 
che, fe un corpo precipita un metallo fqua-
gliato da un meftruo riconofeiuto per aci
do , che anche i l tal precipitante neceífa-
riamente debba eíler un álcali, tutto cib é 
aífaidubbiofo; giacché le limature del zink fi 
difciolgono per mezzo di certi á lcal i , vale 
a d i ré , eolio fpirito di fal ammoniaco&c. 
egualmente checogli acidi; ed alcuni corpi 
poffono eífere precipitan dai msÜrui acidi , 

per 
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per mezzo d'altr i acidi, e di l iquon , dove 
pare non ci fia i l mínimo ^/¿W/. D i piü , una 
íbluzione di Bismut fatta nell' acqua forte, fa-
rebbe precipitata si per lo fpirito di fale , che 
per I'acqua comune . N é anche pare che fia 
piíi certo e determinato quell'altro Criíerio 
degli acidi, ed a/í'tír//, cioé, quelT eccitamen-
to di calore , quella commozione, e qu elle 
bolle, che feguitano al meícolamento di effi; 
giacché qualfivoglia cofa atta ad agitare con 
della vaneta } e veemenza le parti minute 
d'un altro corpo, produrra in eífo del calore : 
e cosí, abbenché i'acqua non fia un acido, o un 
álcali^ preño di viene aílai calda , non folo coll' 
olio di vitriuolo affai acido, ma anche col fa> 
le alcalizato ái tártaro . Vedi CALORE. 

N é anche dobbiamo ammettere per fegno 
certo quella produzione delle bolle, abben-
ché accompagnata con rumore fifchiante ; 
attefo chequefia non é un effetto neceífario 
del calore, eccitato dalcontraflo, ma fola-
mente dipende dalla difpofizione particoiare 
dei corpi meffi infierne , di ñrigare , pro-
durre, o intercettare le particelle dell'aria. 
Quindi , come T olio di vitriuolo , mefcola-
to in debita proporzione con acqua pura , 
potra rendere 1' acqua aífai calda, fenza che 
comparifca veruna bolla ; cosí i l Sig. Boyle 
ha trovato per efperienza, che lo fpirito al
calizato d'orina, cavato con certe forte di 
calcina v iva , eífendo meícolato coll 'olio di 
vitriuolo moderatamente gagliardo , produ
ce un calor intenfo, fenza bolle, o almeno 
con pochiíTime ; ancorché lo fpirito orinofo 
foíTe forte, ed in altri fperimenti opraífe co
me un álcal i ; e ancorché fo l i o di vitriuolo 
eolio fpirito á'orlnafattoper se, fecondo il mé
todo ordinario, fia per cagionare un grande 
gorgogliamento, e una moltitudine di bolle 
patenti. Dall'altra parte , alcuni fpiriti aci
di , come quei di verderame, purificati, e ver-
fati nel fale di tár taro , fpcífo faranno contra-
fio, cagionando una fchiuma grande, avve-
gnaché non accompagnati con verun calore 
fenfibile. Vedi EBULLIZIONE . 

M o l t i penfano , che i l güilo fia la pietra dei 
paragone per conofceregli acidi, e gli álcali: 
evvi perb una gran quantita di corpi, ne' 
quali é tanta ladifficolta di poter diltinguere 
dal gufto qual principio fia predominante, 
che non fi fofpetíerebbe, che vi foíTe tampoco 
la mínima particella dell' uno , o dell' altro. 
Cío accade ne' Diamanti, nella maggior par-

A L G 
te delle gefnme, ed in molt'altre pietre di 
prezzo inferiore ; nell' oro, nell' argento , 
nel mercurio &c. Parimente vi fono de'corpi, 
che abbondano di fali acidi , o alcalizati) 
i quali o non hanno fapore veruno , ovve-
ro aífai difFerente da quello dei PrincipjChi-
raici. Cosí vediamo, febbene i l vetro Ve-
neziano fia in gran parte compoílo d'un álcali 
fiífo, nonoftante egli é infipido al palato ; 
ed i criftalli d'argento, e di piombo, fatti 
coll' acqua forte , quantunque contengano 
delle particelle acide del meííruo in gran nu
mero, meíTi in bocea, non ifeoprono punto 
d'acidit^i; anzi quefti ult imi hanno una dol-
cezza zuccherina, ed il vetro mentovato ha 
una fomma amarezza. Similmente nellefo-
flanze vegetabili d'un fapore manifefto, non ¿ 
facile conofeere, fe fia i l principio acido , o 
alcalino, che in efle predomini ; come nell' 
olio eífenziale degil aromati, e negli olj grofíi 
empireumatici del lcgno,ed anche neU'alcohoi 
d iv ino , che alcuni vogliono fia un acido, ed 
altri un álcali . Imperfez. della Chim. Dott. 
delle Qual. 

A L C A L I N O , o ALCALIZATO , aggiun-
todato dai Chimici ad un Corpo, i cm po-
r i naturalmente fono formati in guifa tale, 
che poífono eífere penetrati, e meffi inmoto 
dalle punte d'un acido verfato fopra d'eíTe. 
Vedi A C I D O . 

A L C A L I Z A Z Í O N E , nella Chimica, l ' 
atto d'impregnare qualche liquore d'un fale 
Alcalino. Vedi A L C A L I . 

Ladetta operazione fi fa , o ad effetto di cá
vame un disolvente, piu adattato ad alcuni 
fini particolari, o per carleare e tener giu la 
flemraa, di modo che quefta non fi poíía al
zare durante la diftillazione ; accib le parti fpi-
ritofe paffino fuori piü puré . Vedi Disso-
L U Z I O N E , D í S T I L L A Z I O N E , S P I R I T O , &C. 

A L C A N N A , polvereCosmética, di cui 
fi fervono molto nel Levante, fatta dalla fogÜa 
d 'unafpeziediLiguí lro, che fi trova ingran 
quantita nella Barbaria. 

L 'ALCANNA , daiTurchi d e t t o i ^ w ^ , in 
polvere é verdiccio, in acqua piglia un colore 
roífo. Le Donne Turchefche , e 1' Ebree 1' 
adoprano per tingere I'unghie delle dita, e' 
qualche volta ancora Í capelli. Vedi Memor. 
Accad.R. Scien. an. 1732. p.420. 
* A L C A N T A R A , ordineMilitare, ed an-

tico, cosí denominato da una Citta dello fteífo 
noBae, nella Provincia d'Eíiremadura, nella 

Spa-



Spagna. Vedi C A V A L I E R E , ORDINE &C. 
Alfonfo I X . dopo d'aver riacquiüato Alcán

tara dalle mani de'Mori, nell'anno 1212. con-
fidb ladifefa della dettaCitta prima a 1 Ca-
valieri di Calatrava; e due annidopo aquei 
del Pero, i quali formarono un altr'Ordine 
militare, iftituito neli'anno 1170.da Gómez. 
Ferdinando, ed - approvato da Papa Aleíian-
dro I I I . h t to la regola di San Benedetto j 
onde cambiorno la dinominazione, prenden-
do queüa de'Cavalieri £ Alcántara. Dopo 
l'cfpulfione de 'Mor i , e la-prefa diGranata, 
Ja fovranita dell'Ordine ti Alcántara , e di 
quello di Calatrava fu ílabilita nella Corona 
di Cafliglia, da Ferdinando ed Eíiiabetta . 
Vedi CALATRAVA . Nell'anno 15̂ -0. 1 Ca
valieri ti Alcántara chiedettero facolta di po» 
tere pigliar moglie; e fu Joro conceíla. 

A L C H E B L A . Vedi KEBLA . 
A L C H E C H E N G I . Vedi ALKEKENGI. 
A L C H E R M E S , nella Medicina, &c. Ter

mine dcrivato dall' Arabo, e denota un r i -
medio celebre, di figura e confiñenza d'una 
confezione ; di cui le bacche del Chermes fo
no l'ingrediente principale . Vedi CONFEZIO-
^ E e CHERMES . 

Gli altr i ingredienti fono ilSidro di pomi 
appj, F acquarofa , ilzucchero, 1' ambragri-
gia, i lmufchio, i l cinnamomo 5 i l legno d' 
aloe, le perle, e lefoglie d'oro: ma per lo 
piu fe ne lafciano fuori i dolci.. 

La Confezione detta Alchermss, íi fabbrica 
principalmente a Montpelier, da dove í idi-
íiribuifce per quaíi tutte le parti d'Europa: 
Dicono, che lafattura riefca meglio i v i , che 
in qualunque altro luogo; attefo che la grana, 
donde tiene la denominazione, in neffun pae-
fe íl trova in tanta abbondanza come cola. 
I I método di preparare ia grana per fare la 
confezione é defcriíto nelle Tranfaz. Filo-
fofiche , N0. 20. pag. 362. Vedi i Viaggi 
del Ray pag. 392. 

. molto in ufo come per cordiale ; e fpe-
zialmente, come dice i l Dottor Quincy , ap-
preífo leDonne, e per complaceré ad'eífe: 
per altro i l mentovato Autore non penfa ch' 
abbia le proprieta e i'efficacia d'un cordiale \ 
e vuole cheíblamente fi confideri per un dol-
cmcante. 

r . A L C H f M I A o ALCHEMIA * , fpezie di 
^mmica la alta, e raffinata, impiegan-

Tomo J. 
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* Qtiejta parola pare fia compofia dalla 
particola aumentativa Arábica a l , e dal 
Latino ch^mi i y dall'Egizio k e m l a , ov-
vero dal Greco x^F^» chimica ancor-
che cío alcuni non approvino j negando 
che V Idioma Arábico abbia parte veni
na nella compofizione di quefia parola. 
La ragion loro ¿ , Alchemia fi leggs 
tn un Autore i l quale fcrijfe avantt , 
che gl i Europei aveffero commercio coglt 
Arabi , o ¿// Arabi erudizione alcuna , 
cioe prima di Maometto. 

11 termine Alchimia non é troppo antico ; 
e la prima volía che occorre, é nelle opere di 
GiulioFirmicoMaterno, Autore, che viíTe 
al tempo di Coñantino Magno; i l quale nel 
(uo Mathefis y 3. 55. parlando delle influenze 
de' corpi celefli, afFerma, che fe la Luna fi tro
va nella Cafa di Saturno , in tempo, che al-
cunnafce, queíii fara perito ntlV Alchimia. 

Lo feopo grande dell' Alchimia * é IO. i l 
far Toro , e per tre diíFerenti flrade, cióéj 
per feparazione , per maturazione, e per tras-
mutazione . Queñ' ultima íi ha da eñettuare 
per raezzo di quello che chiaraafi Ptetra Filo-
fofale. Vedi ORO , TRASMUTAZIONE , PIE-
TRA FILOSOFA L E , &c. 

Per cib VAlchimia in alcuni antichi Scrit-
tori dicefí WOÍ^TZX;/, poetice, e XPvewoivTrKv * 
chryfopoetice ¡ cioé Parte di far oro. Quindi i 
medefimi Ar t i f t i fono denominati munmti , 
Poeti, Fat tori , e xpwxow™") Faítori dell' 
oro. 

2o. Una Medicina Univerfale, buona per 
tuíti i m a l i . Vedi ELISSIRE. 

3°. UnDiíTolventeUniverfale, o d u n A l -
k a e ñ . Vedi ALKAHEST. 

4o. Un Fermento Univerfale, ovverouna 
materia, la qual eífendo applicata a qualun
que femé, aumenta la di lui fecondita fino 
all' inf ini to , Coficché applicandolo a i r o r o , 
lo cambiera nella pietra d'oro filofofale, aíP 
argento, nella pietra d'argento filofofale, cioé 
in una materia, che trasmutera tutte le cofe 
in argento; fe fi applica ad un albero, ne r i -
fultera la pietra filofofale dell' albero , che 
convertirá ogni cofa , a cui fara applicata j 
in alberi &c. 

L'origine e 1'antichita áóVAlchimia dan-
no gran materia di parlare . Se vogliamo pre^ 
fiar fede alie Leggende, ed allaTradizione» 
ella é antica , quanto i l di luvio; anzi gl i 
Alchimifi i annoverano lo fieíTo Adamo fra4 

Q loro 
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loro Adepti , ePiofeffori,. -Si crcde, che una 
«ran parte non folo della Mitología del Gen-
tilifmo tna eziand-vo delle Rivelazioni Giu-
daiche/'e Criftiane , abbia relazione coll' 
Alchimia, 

lo fatti Suida tiene, che ií fegreto della 
Pietra Filofofale fia naícoílo fotto la favola 
degli Argonauti. A l t r i la trovano nei Libri 
di Mosé &c. 

Volendo perb efaminare i l principio di 
queíV Arte da Monumenti della Storia, per-
derk aflfai dellá fuá imrnaginata Antichi ta . 
I I dotto Danefe OI. Borrichio ha fatto fati-
che immenre per provare, che foffe conoíciu-
ía dagli antichiGreci, ed Egizj . Her.Cou-
ringio al contrario, con deítrezza non infe-
riore prefe \ irapegno di raoftrare che foífe 
moderna. Eadrr i ! vero, de'Poeti antichi, 
Filofofi, Medici e Fifíci, da Omero fino a 
quattrocent'anni dopo Crifto, neflfuno fa d' 
effa menzione. I I primo Aurore, che paríaf-
fe di far Toro, fu Zoíimo Panoppiitano, che 
viffe circa i ! principio del V . Secólo, eche 
ha lafciato un Trattato ex pwfeffo y v$pi TUS 

c to í , Delf Arte Divina di far foro, e Sargen
to : i l qualoggidi fi trova Manofcritto nella 
Librería del Re di Francia.Dopo di lui fu Enea 
Gazeo, altro Scrittore Greco, verfo i l fine 
dcllo fteíTo íepolo, che fra Paltre cofe dice ; 
„ Queglino, che fono periti nelle cofe del-

la natura, prenderanno dell' argento, e 
delloftagno, e cambiando la lor eíTeoza, 

„ l i faranno diventar oro. ^ I I raedefimo 
poi dice, ch'era folito chiamare fe ítefifo 
frpvroxooí, cioé uno, chefquaglia Toro , e 
Xvuwrvs i Chimico. Donde poítiamo raccor-
re, che vi fofiíe tal Ar te , o altra confimi-
le , in quel fecolo ; ma perché niííuno di queíli 
due Autori riferifcono quanto tempo prima di 
loro queíV Arte foíTe conofciuta, i l lor te-
fíimonio nonci pub portar piu in la di quel 
fecolo, in cui effi v iñero , 

Ed in verita , non v i fono monumenti 
chiari, che la medicina univerfale foífe pri
ma dei fuddetti conofciuta , non facendoíi 
alcuna menzione d'eífa negli fcrittidi tutti i 
Fif ic i , Naturalifti o Medic i , da Mosé fino a 
Geber Arabo, che credefi vivefie íiel v i i . Se
cólo ; Nella di cui Opera, inrolata Pietra F i 
lofofale ^ trattafi d'una medicina, cheguari-
fce ogni fortadi lebbra; donde fi crede, che 
§li Autori prendeíTero Pidea diquefia cofa^ 
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.bsnché il fentimcnto di Geber foííe aflai 4g 
verfo ; perché fe attendiamoallo fliie ArabU 
co, ed al modo di ícrivere diquefio Autore 
tuttoallegorico , é molto probabíle, che per 
uomo intendeíTe V oro , e per Icbbre o malat-
tíegli altri metalli; i quali tu t t i fono impun 
nfpettivamentc ali'oro,, 

I n quanto a! filenzio totale di tut t i ojj 
Scrittori circa Y Alchimia , Suida dice, che cib 
fia accaduto, per aver procurato Tlmperatore 
Piocleziano , che tutt i i libri deglj antichi 
Egizj foífero abBruciati, e che in queíii ap-
punto contenevanfi i gran mifierj dell' Alchi
mia . Conringio ciubita di queílo fatto , e chig. 
de, come Suida , vivendo foiamente cinque-
cent'anni avanti no i , poteífe fapere queílo 
era accaduto ottocent'anni prima di luí . ^ 
quefto Borrichio rifponde, che i'avea impa-
jato da Eudemo, Elladio, Z o í i m o , Pamfilo 
&c. come il raedefimo Suida riferifce t 

II Kirch^r afierifce, che la Teoria dell? 
Pietra Filofofale é fpiegata diífufamente nel
la Tavola d' Ermete ; e che gli antichi Egízi 
non ignoravano queft'arte, ma folo lafcia-
yano di coftivarla. Che non aveano biíb-
gno di trafmutar Toro , non eflendo privi 
de' mezzi di fepararlo da tutte le forte de' 
corpi, dall' ílleífa melma del N i l o , c dalle 
pietre di tutte le fpezie. M a , comefoggiu-
gne , quefti fegreti non furono mai fer i t t i , o 
palefati al pubblico, ma riftretti alia Fa-
miglia Reale , in cui per tradizione paflfa-
vano di mano in mano? dal Padre al Fi-
gliuolp. 

II punto principale voíuto da Borrichio, e 
fopra cui pare che egli faccia la forza maggio-
re, é i l tentativo di Caligola di cavare l'oro 
per diftillazione dall'orpiraento, di che Píi-
nio fa menzione nel cap. 4. del lib. xxxnr . 
dell' lílor. Nat. Cib perb , é da oíTervare, che 
fa molto poco a favpr delle pretefe del detto 
Autore, npnefíendo iv i trafmutazioneaícu-
na, e neíTun'indizio della Pietra Filofofale, 
ma foícantod' un poco d' oro ellratto, ofepa-
rato dal minerale • Vedi ORPIMENTO . 

Gli Autori principali ¿ÚV Alchimia ôno 
Geber, FraBacone, Ripley, Luii io, Gio-
vanni Ollando, Ifaac OUando, Bafiiio Va
lentino, Paracelfo, Van Zuchteo, Sendi-
vogio &c. 

A L C I O N I I Alcyonii dies * , agg'11"10 
datoa quei g io rn i , ,ne'quali per la compar' 
fa degli Alcionij íi argomenta bonaccia í" m%' 

re; 
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t e - onde D¡ef\A!cj/owiñgmñca tcmpodi pa
ces' e tranquilina -

V e f p r e f f i o n e ha p r e f a F o r i g i n f u á d a u n 

u c c e l l o di m a r e c h i a m a t o da N a t u r a l i j i i 

Halcyon 5- ó aícyon , ché d i c e f i f a r e t i 

f u o n i d o c i ñ a i l S o l j i i z i o a I n v e r n ó , 

q u a n d o i l t e m p o p e r l o p i ü s1 o Q e r v a ef-

f e r e q u i e t o e d i n calma . 
í g í o r n r A í c i o n j y fecondola Tradizione an-

tfóftf fuño i fctte giorní' avanti ed i lette 
dopo lo folftizio brumale,- detti panmente 
l a fiate d i S a n M a r t i n a ; eíTeudo^ ailora un 
tempo noiabiíe per la fuá calma ondel A l -
f / W s'arrifchía di fabbricaf il fuo nido , e 
covare le fue uova su gli fcoglí, accanto deU 
iñcffb mare.- . . • . 

Columella da queíla denominazione d ^Z-
c i o n i i dies ad un certo numero di giorni ? 
cheJ comin'ciano agü otto delle calende di 
Marzo; a cagione della gran tranquiliita, 
cbe allor trovaft nel Mare Atlántico.-

ALCMANT A Ñ O * , nella Poefia antiea ^ 
una fpezie di Verfo» o Metro L ineo , che 
confiíleva in due Datt i l i f e due Trochei D i 
quefta forte é: quello 

V i r g i n i B u s y P u e r i f q u e c a n t o 1 . 

* La p a r o l a e f o r m a t a d a j 4 . ¡ c m a n o , P o e t a ' 

G r e c o a n t i c o , i l q u a l e f u i n g r a r i d é fti-

m a -j p e r l e f u e E r o t i c h e s o c o m p o f t z i o n l 

a m o r o f e . 

A L C O H O L , o ÁLKOOL % nelía Cíiusí-
cá un termine Arábico , che principalmente 
s' intende dtlío fpirito piíi puro di vino álza
lo,- o rettificato per mezzo! di replícate diftil-
¡azioni fino all' ultima fottigliezza , e perfe-
¿ione, in modo tale, ch' atíaccatoy i i l fuoco f 
fi abbrucia tufto afFatto, non lafciandolatííe-
nomaflemma, ofeccia. Vedi SPIRITO , D i -
S T I L L A Z I O N E ,: R t T T I F I C A Z I O N E , & C . 

* Viene d a W A r á b i c o , o dair E b r a i c o , ^Kp 
¿aa i , a t t e n u a r e , f o t t i g l i a r e . 

ALCOHOL é ancor qualchevoltaufato per 
ainotare una polvere finlíTima, impalpabile» 
Vedi' POLVERE, 

ALCOR ANO, o ALKORAN, libro della 
•Leg§e !VIaomettana.. owero le Rivelazioni 

í?etieder PreudoprofetaMaometto , Ve-
MAOI¿ÍETTISMO'. 

La Parola A U o r a n o é Árabica 5 é íetteraí-
mente dmotaLeftura, oCollezione; ma pa
re ene U pnrno fenfofiapiíigenumoV volen-
do Maometto, che 1 fuo Libro foífe derto 
U t t u r a o Lenoneper antoiíomafia^ ad imi=-
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íazíonc degli t b r e i , e de' Cr i f l i an i , che chia-
raano il Vecchio, e NuovoTcíhmentOj.S'mV-
t u r a , i i n D H i L i b r i , TCÍ B//?Xi«, per la ñeífa 
ragione. Vedi LIBRO, e BIBBIA. 

I Mufulmanni lo dicono anche ^ p ' l S ^ K i 
A l f o r k a n ^ daF verbo p^D ,- P h a r a k a ^ divide-
re o diQinguere ; perché §íío fa diftinzione 
f ra i lvero, cdiífalfo,. owero f r a i l í e c i t o , c 
r iliecitor o perché contiene le Div i f ion i , ed 
i Capi della Legge . In queíW ancor feguita-
nogli Ebrei, i quali varj Libri danno V iftefla 
denoniinazione D>pÍQ , P e r a k i m , che vuol 
tíire, C a p i t a ' , C¿Í/7/Í«/<Í ; verbi grazia , jp^g 
r i U K , C a p i t a F a t r u m , ° Vy^H y p*)*. C a 

p i t u l a R . E l i e z e r . Finalmente V A l c o r a n o 

c e ñ ' A l d h i c h r - ) Avvertiraento, o Ricordan-
za , fervendo a ritenere, o rinfrefeare la noti-
zia della Legge 

comune opinione tra no i , che Maomet
to , 3 íTiftito da un tal Sergio Monaco, com
pone ffe quedo Libro j ma i Mufulmanni 
tengono per artieoío di fede, ch ' i l Profeta, 
cui' dicono eífere flato uomo illiterato, non 
v5 ebbe mano 5 ma che" gli fu dato da D i o , 
che a tal fine fi fervi del miniftero dell 'An
gelo Gabriele i che non oftánte comunicato 
gli fu a poco a poco, un verfo per volta , ed 
in'differenti luoghi, peí corfo di ventitré an-

Da q u l , dicono eíTi, proviene quel gran ni 
disordine, e queüa gran confufione, che nell 
opera fi feorge ; che per verita é tale , che tut-
t i i \ot Dottori non hanno potuto aggiuflarla 
La ragion loro é ,= che Maometto, o piuttoflo 
i l fuo Amanuenfe, avendo meíTi infierne in 
uir Libro prom¡f«uamente tutt i que' veríí 
fciol t i , diventb cofa impoffibile i l poter r i -
cuperare T ordine coFquaie furono dettati . 

Quei ventitré anni, che l'Angelo impiegb 
in confegnare V A l c o r a n o a' Maometto, fer-
vono, ai di lui feguaci, per foddisfar a quei 
che loro rinfacciano le mamfeíle contradizio-
n i , delle qualrabbonda i l detto Libro : quefte 
cuntradizioni leattribaifeono a Lidio ÜeíTo, 
allegando, che nel decorfo di tanto tempo 
egti rivocafle,'" ed alteraífe varié dottrine, e 
varj p r e c e t t i i quali per innanzi da Mao
metto erano ftati ricevuti.-

M . d' Herbelot penfa , che probabilmeotc, 
quando 1'Erefie de' Nefloriani,' degii Euti-
chiani &c. erano ñate condannate dar Gorí-
cilj Ecumenicí , molti Vefcovi, Preti ,- M o -
naci Scc. eííendo cacciati ne' Deferti deU' 
Arabia s e dcll'Egitto , fomminirtraífero á 

4 ¿ <íifefto 
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queño impoñore dottrine crude, malconce-
pi te , e teüi della Sagra Scrittura eréticamen
te intefi , ficché da qui proveniíTe I'eíTere VJ41-
c o r a n o cosí pieno d' opinioni í l ravagant i , ed 
erronee di cotefti Eretici . 

GliEbrei parimente, che allora erano af-
fai numerofi nell'Arabia , pagorno la lor quo-
ta all ' dlcorano ; onde non é fenza fondamen-
ío l a lor milanteria , che dodici de'lor Dot-
tori primarj foffero gü Autori di queft' opra 
abbominevole. 

E1 da notarfi , che mentre vivea Mao-
metto, V Alcor ano tenevafi fojamente in fo-
gli fciol t i ; ed i i fuo fucceíTore Abubeker fu 
3} primo a ridurlo in un volume , dandonc 
d' eíío la cuftodia ad Haphfa Vedo va di Mao-
metto , accib foffe confultato come Origína
le . Perché poi eravi una gran di veril ta tra 
le varié copie, fparfe per ieProvincie, Of-
mano SucceíTor d'Abubeker, fece far un gran 
numero di quefte fecondo quella d' Haphfa , 
íupprimendo nellofteífo tempo tutte l'altre 
dalla fuddetta difformi. 

Le princípali differenze delle copie prefenti 
di quefto Libro eonfiílono ne' punt i , i quali 
non erano in ufo ai tempi di Maometto, e de' 
fuoi immcdiati fucceííori; ma v i furono po-
jftidopo, per determinare la lezione, feoon-
do 1' efempio de' Maffbreti, che mifero gli 
íteíTi punti al teílo Ebraico della Scrittura. 
Vedi PUNTO . 

L'Opera divideíl in furas, o Capítol i ; e l i 
Capitoli fuddividonfi in verfetti , tutti com-
pofti in uno ñile fpezzato, ed interrotto, 
ehe ha piu fomiglian^a colla profa , ehe coi 
verfo. Ladivifione in furas, o Capitoli emo
derna , ed i i lor numero é di feíTanta. 

Sette fono 1' Edizioni principali át\V Aleo-
rano, cioé due faite in Medina, una nella 
Mecca, altra in Coufa , un' altra in BaíTora, 
una in Siria, e l'Edizione comune o fiaVol-
§a ta- La prima contiene dooo. V e r i l , Tal-
2re poi eccedono quefto numero di 200., 
ovvero 236. Veril j ma i i numero delie paro
le , e delie Lettere é i l medefimo in tutte, 
eioé77(539.parole,- €323015. Lettere. Ve
di MASSORETI . 

Tanto é i l numero de'Commentarj, fat-
tí fu 11' Alcor ano, che i foli t i tol i farebbero un 
gran volume. Bén Ofchair ne ha fefitto l'Ifto-
r í a , intitdlata, Tarikh Ben Ofchair. I prin
cipali fra loro fono Reidhaori Thaalebi, Za-
malchfchari , e BacaL 
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Oltre VAlcovanO) che é ia bafe delia fede 

Maomettana, hanno un Libro , che contiene 
le lor Tradizioni ; e lo chiamano Sonna . Vedi 
SONNA , TRADIZIONE, MAOMETISMO ¿ C . 

I Maomettani hanno una fpezie di Teo
logía pofitiva , fondata full' Alcofam , e fulla 
Tradizione, ed un'altra quafi fcolafiiea fpe-
colativa , apparentemente appoggiata lulla ra-
gione . Hanno ancor i l o rCa íu iü i , ed una for
te di Legge Canónica , dove diflinguonoquel-
l o c h ' é d i Dritto D iv ino , da quello, ch'édi 
Drit toPoíl t ivo . V i fono eziandio i lor Bene-
fiziat i , Cappellani, Limofinier i , e Canoni-

quali ogni giorno ieggono un Capitolo Cí 
dell' Alcorano nelle Mofchce, poíTedendo per 
tal uffizio delle rendite, e de' benefizj. L ' Ha~ 
tib della Mofchea coi rifponde al noftro Pár
roco , e gli Scheici a' noftri Predicatori, e pi» 
gliano i l tefto, o tema dall' Alcorcno . 

ALCORÁN, fra' Perfiani, una fpezie di 
Torre molto alta , c ftretta , attorniata dalla 
parte di fuori da due o tre gaüerie, o !og-
gie, una fopra l 'a l t ra; donde i i Morabiti , 
una forte di Preti, ripetono ie lor orazioni 
tre volte al giorno con voce molto alta, gi
rando frattanto la detta ioggia, accio pof-
fano eífer meglio intefi tutt ' intorno . 

A L C O V A * , nelle fabbriehe , parte d' una 
camera feparata dal refto per mezzo d'une 
fpartimento dicolonne, e d'altri ornamenti-
cornfpondenti j dove fi mette un letto fon-
tuofo , e talvolta delle fedie per tenere cotia 
verfazione . 

* Vtene dallo Spagnuolo Alcoba ; e queflo 
daW Arábico elcauf, Gabinetto , fianza 
intima, & luogo di ripofo ; ovvero- da el-
cobat, Tenda. 

A L D E B A R A N , termine Arábico , di
notante una Stella fiífadeila prima grandez-
za, neil' oechio della coftellazione Toro 5 on
de comunemente chiamaíi f occhio del Toro. 
La fuá longitudine, latitudine&c. Vedítra 
quelle delia coftellazione TORO . 

A L D E R M A N , nellapolizia Ingiefe, un 
aífiftente del Maggiore, oMagiftrato civile 
d' una C i t t a ; per migliore amminiftrazione 
deirifteffa. Vedi CITTA1, TERRA &c. 

GW Aldermanni compongono unordine df 
Magiftrati nelle noftre C i t t k , ed anche nelja 
maggior parte delle noftre terre raunicipaí*» 
cd incorpórate; effi formano una fpezie di 
confegiio, e fopraintendono al buon regola-
¡mentó desli affari, che fpettano alia P0'1" 

r tica 
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tica del ¡uogo. Aile voke ancor prcndono 
informaziooe de'cafí c i v i l i , e de cnminali ; 
ma cib di rado, e folamente in^cem cafi. 
I l l o r numero é indeterminato, xendo in ai-
cuni luoghi p iü , ín altri meno, da íei Uno 
a venti í e i . , r , . 

Dal numero d¡ quefti ogn5 anno íonoelet-
t¡ i Maggiorí , Governaton j o magiítrati 
principali de'Luoghi; i quali, terminato i l 
lor governo, ritornano ad eflere del corpo 
degli A l d e r m a n n i . á t quali innanzi eranolta-
t i delegan. Vedi MAGGIORE. . 

I venti fei ^Wm^w/prefiedono a venti leí 
Rioni dellaC¡ttNa di Londra . Vedi RIONE O 
W A R D . Quandoquakhedun di queíti muo-
re , Ja Corte del Rione, a cui íocca, pre-
fentaduefoggetti, da'quali i i íoríi maggio-
re , o Governator di Londra, e gli A l d e r m a n ^ 

n i eleggono uno, Vedi i l C h a m b e é . T u t t i 
quegü A l d e n n a n n i , che fono ftati lordi Mag-
gior i , ed i tre A l d e r m n n n i piuanziani, ab-
benché non íieno íiati mai proraoffi a quella 
dignita, fono per privilegio fpexiale Giudici 
della Pace. 

Anticamente v' erano ancora gli Alderman-
« /de 'mercan t i , degli Spedali, delleCentu-
rie &c. Vedi SENATORE. 

ALDERMAN*, preño de'noflri antichi Saf-
foni , i l fecondo dei tre ordini , o gradi di 
nobilta, Vedi NOBILTA' . 

* h a p a r o l a n e l f u o 0:-ig 'tnale, e E a l f r o p r n a n ^ 

c o m p o f l o d i E IS* , o í d ( vecchio ) ovve-
r o J E i f o p , e i d e r ( piu vecchio) e man 
( uorao ) . U n o S c r i t t o r e degli ultimi 
t e m p i , con q u a l e h e p r o b a b i l i t a f u p p o n e 

che t r a g l i a n t i c h i G e r m a n i , /"/ c a p o d i 

c g n i t r i b u y o r a m o y fojje c h i y m a t o E a l -

d e r m a n , n o n v o l e n d o gia d i n o t a r l o p e r 

oltl vecchio y m a c o m e r a p p r e f e n t a n t e i l 

pii i vecchio f r a t e l l o y f e c o n d o i l modello 
del p a t e r n o g o v e r n o y che i n q u e l l a n a z i o -

n e a v e a luogo. E J f e n d o che u n v i l l a g g i o 

g e n e r a l m e n t e c o j l a v a d u n a t r i b u , o d 

u n r a m o d i f a m i g l i a y che come t a l e a v e a 

qualehê  f p e z i e d i g i u r i s d i z i o n e f o p r a i l 

v i l l a g g i o y e r a c h i a m a t o E a l d e r m a n d e l 

V i l l a g g i o . Vedi SOCIETA" . 
A ommafo Eiienfe, nelia vita di Sant 'Etheí-

reddo, f?Iega ^ e r m a n per principe, o Con-
. E DLCE 5 E g e l v i n u s y q u i c o g n o m i n a t u s e f l 

AJdermanus, q m d i n t e l l i g i t u r P r i n c e p s y five 

C o m e s Quello tito!o f di Contí/dopo u 
tempo del Re Athelftane , ^ luogo m vec^ 

A L E 1 2 4 
á ' A l d e r m a n n o j e per avanti A t h e l i n g era i i 
primo ordine della nobilta, A l d e r m a n n o era. 

i l fecondo, e T^we Tultinio. Vedi ATHE
L I N G , THANE , e CONTÉ. Matteo Paris, 
in vece di A l d e r m a n n o , adopra la parola 
J u j l i c i a r i u s ; e Spelman oíícrva , che i Re 
Norraanni introduííero la parola G i u f i i z i a y 

o G i u d i c e y in vece del Saftone A l d e r m a n . 

ALDERMAN , nel tempo di Edgaro | ' jfteííb 
che Giudice. Vedi GIUDICE , in queílo fenfo 
Alwino fígliuolo di Athelílane I chiamato 
A l d e r m a j m u s t o t i u s A n g l i a ; e dallo Spelmano 
viene fpiegato, C a p i t a l i s J u j l i c i a r i u s A n g l i a e , 

A L E C T O R I A * nellaStoria naturale, una 
certa Pietra , che alie volte trovafi nello fto-
maco, nel fegato, epih fpefíbnella vefeica 
del fíele de'Galii vecchi. Vedi PIETRA . 

* D e r i v a d a l G r e c o a K t x r c t s p , G a l l o . 

Ordinariamente ha figura d'un lupino, e 
di rado eccede la grandezza d'unafava. Pre-
tendefi, che fía dotata di piu virtudi r raa per 
lo piü fono favolofe. 

ALECTOROiM A N Z I A * , antica fpezie 
di Divinazione , fatta per mezzo di un Gallo. 
Vedi DIVINAZIONE . 

* V i e n e d a l G r e c o u X i x r c o p , G a l l o , c: 

¿ i cev r&o íy D i v i n a z i o n e . 

Quefí'arte praticavafi tra'Greci in quefío-
raodo. Faceafi un circolo fulla térra , ilqua-
le poi dividevano in venti quattro porzioni, 
o fpaz; egaaü ; ed in ciafcheduno di quefti 
fpazj eravi feritta una lettera dell 'Alfabeto, 
e fopra cadauna lettera porto un grano di for-
mento. Fa t toqueí io , fi facea entrar nel cir
colo un Gallo fciolto, e diligentemente of-
fervavano i grani, che beccava. Colle let-
tere, che corrifpondevano a que' grani, íi 
furmava indi una parola , ed era la rifpofta , 
che íidefiderava. I n queílo modo Libanioy 
e Giarablico inveftigano , chi dovelíe fuc-
cedereall'Imperatore Valente; edavendo i l 
Gallo additati gli fpazj 0 E O A , con chi ufen 
ro afavor di Theodoro, con unosbaglio pe
ro , invece di Teodofio . 

A L E S S A N D R I N O , nella Poefía, A g -
giunto d' una forte di verfi didodici , e tre-» 
díei fillabey alternativamente; la fermaía^ 
o paufa cadendo fempre fulla fefta filiaba. 
Vedi VERSO . 

Dicsfi che abbia prefo i l nonte da u« 
Poema fulla vita di Alefsandro intitolato-
V A l e f f a n d r i a d e y che fu comporto, o almeno 
tradotto in tal forta di metro da alcuni Poe-

%l Fraiv 
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t í Fraticefí; benchéaltri vogliano che abbii 
avuto i l nome da un de' Traduttori detto 
Alefsandro Paris. 

Alcuni credono , cbe quefto verfo fíamoí-
to a propofito per la Epopea, e per le fpe-
ziepiu fublimi della Poefiai donde parimen-
te forti i l nome di Verfo Eroico . Vedi E-
R O I C O . 

Nella noílra Lingua corrlfponde agli Efa-
metridel Greco e del Latino. La traduzio-
Hcd'Omero fatta da Chapman, confta tutta 
di verfi Jlleffandrinh 

ALESS1 F A R M ACO *\ nella Medicina,, 
cfprime quella propríeta, che ha un rimedio , 
fía femplice, ocompoño , di refiftere, edi-
ftruggere tutto quello , che fíadiqualita pe-
ílifera, e maligna. 

* D e r i v a d a l G r e c o uki%ta>y a r c e o y f c a c ^ 

c i ó , e t pap i i xKov ? v e l e n o 

Gl i Antichi fi avvifavano, che ogni me--
le maligno avefse del veieno r e né piii né 
meno íutti quei m a l í l e di cui caufe erano 
occulte; che iptXQ A l e j f i f a r m a c o á ' x v z n t h u n a 

dcnominazione per tut t i í rimedj , ed An-
tidotr contro i morbr maligni Vedi VE-

A l e j j i t e r i o r C a r d i a c o y A n t i d o t o y A l e f f i f a r -

m a c o , e c o n t r a v v e l e n o r fono tut t i termini 
íignificanti quafi lo ííefso. Vedi ANTIDOTO , 
GONTRAVEEENOV &C. 

Ordinariamente dividonfi g i l A l e J J i f a r m a c i ' 

in generali e panicolari; e quefti ultimi cora-
bartono foltanto qualche male particolare . 
T a l Diviíione per5 é piuttorto fondata fulla 
fpeculazione 5 che ful!5 efperienza, 

I Medicamenti A l e J J l f a r m a c i contengono 
molte partí vola t i l i , come anche di qüelle , 
che rendono fluida la mafsa del fanguc. La 
níaggior parte d! effi fono aromatici, e pun-
genti al gufto $ tra queñi perb vi fono delle' 
piante acide e dei fughí acidi ; ma quefti: 
fono annoverati fra gli A l e j f i f a r m a c i y folo 
perché vengono adoprari nelle febbri malignej-
colliquative. 

Gl i A l e j f i f a r m a c i fanno per ¡o piu la lor ope-
radone eccitando , o aumentando una Dia-
forefí o perfpirazione y fcacciando in qufeña 
guifal' umorenocivo. Vedi DIAFORÉTICO, 
PERSPIRAZIONÍ &c. 

G l i A l e j f i f a r m a c i y íknofemplici s o com-^ 
p o ñ i , fono anche ftimati come prefervativi 
controle febbri maligne, e peftiíenziali; ma 
áebbonfi ufa1? con molía cautela , giacché al* 
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cuni d' efifi fono proprj foltanto nelle conden. 
fazioni, ed altri nellecolliquazioni del fan-
gue. Vedi PESTE &C. 

A c g u e ALESSIFÁRMACHE , &Cc Vedi A o 
QUA i &c. 

ALESSITERIO *% nella Medicina , ter
mine che importa lo ñefso che A l e j f i f a r m a -

ma principalmente fi appüca all'acqus 
Vedi 

co 
di latte,- detta appunto* A l e f f i t e r i a 

ACQ.UA . 
* É f o r m a t o d a l G r e c o «Xí^eV, a r ceo ., 

f c a c c i o ¡ o v v e r o o p i t u l o r , ajuto.-
A L F A * , prima lettera dell' Alfabeto Gre

co . Vedi L E T T E R A , ed ALFABETO. 
* O r i g i n a l m e n t e ( i p a r o l a ' E b r a i c a , f o u 

m a t a d a A l e p b y n o m e d e l l a p r i m a l e t 

t e r a d e l f A l f a b e t o E b r a i c o . 

V A l f a Greca' corrifponde al noftro A.-
Vedi l'articolo A. 

V A l f a y al dir di Plutarco , fu poílo al ca
po di tütte le lettere ; attefo che nella linguar 
dei Fenicj fignificaBuej i l quale peí fuo ufor 
e fervizio tiene i l primo luogo tra le Beítie ̂  
Vedi ALFABETO'. 

A L F A , nelle parole comporte, denotaaf-
le volte privazione , nell' iftefso fenfo che 
a r t p ' y fenza ; altre volte fignifica aumenta-
zione, come «^«r , valde e taiora unione y 
come etu.ot y infierne.- Vedi A .• 

A L F A , ferve parirnente come lettera or--
dinaíe ,- per dinotar p r i m ó ^ e come numero 5-
per efprimer «wo r ma quando fi adoprava per 
lettera numérica r fopra; d'efsa fi facea" un 
piccolo tratto , od un accento acuto in quefta 
guifa ' A , affine di contradiftinguerla dalla 
pura A , ch' era una lettera ordinale.-

ALFA e d O m e g a nella Scrittura Sacra 
fignifica i l principio, ed i l fine; ovvero ií 
primo e TultimoV cioé avantí e dopo~ tutte 
le cofe r onde i l Geroglifíco d' Iddio fi forma 
con quefie due Lettere A ed í2 .-

A L F A B E T O * , le varié lettere d'un lin-
guaggio, difpofle nel lor ordine naturale, o5 
ufitato. Vedi LETTERA , e LIÑGUAGGIO . 

* D e r i v a d a i n o m i d e l l e d u e p r i m e l e t t e re 

d e l l ' M h b z t o G r e c o , c ioe Alfa e Beta , 
che v e n g o n o d a W E b r a i c h e A k p h , Beth. 
Vedi ALFA &c. 

t i e W A l f a b e t o Inglefe fi' contano 24 let
tere , cioé a, b , c, d , e , f , g , h , i ? ^ 

p , q , r , f, t , u , w , x , y i 7 " m , n , o 
Vedi ciafcheduna fotto i l proprio articoio 
A y B , C , &c. 



"Ma effendovi un numero aíTai raaggiore .di 
fuonidifferenti nel noftro Linguagg.O p percib 
non fenza ragione alcuni.Gr.mmatici íoften-

' ^u» ; i «nmero de le lettere dovrebbe 
gono, che ^^e roche l e l e t t e r edop ie 
anche aumentarii, 
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ío air ordine, £ pare fenza artifizio , dub-
biofo, econfufo, .nen eífendo levocali , né 
Je confonanti ridotíe in claíTi , con quella 
difpofiziQne di precedenza e fu í feguenza , che 
Ja Joro natura, o qualita ricercherebbe . L* 

c Ie fii^erflue keg debbano levarfi . ordine Ebraico ancora non é fenza queda i m 
Vedi CONSONANTE , Voc A L E &c . perfezione.. 

V A l f a b e i o Franceje contiene fole 23 lette-
re U Pafqui-er Siiene ^ 25 ' a§giugnendovi 
le 'due iettere doppie & per , ed 9 per « í , 

ueííe p^rb fono foltanto abb rev ia tu reL ' 
Ibbate d' Angeau con fondaraenti migliori 
annovera 34 fuoni difFerenti nella Lingua 
f rancefe i onde inferiíce che V A l f a b e t o á o -

vrebbeconfiüere di 34 caratteridifferenti, tra-
lafciateje lettere doppie A-e ̂ , e queir altra 
/uperflua^. Vedi FRÁNGESE.. 

LadifFerenzadelle Lingue, circa il nume
ro delle Jettere dei l o r o A l f a b e t i , e aífai no-
tabile.. 

L ' A l f a b e t o Ebraico , Caldaico , Siriaco , 
eSamantano, ciafcheduno n'ha 22. L 'Ará
bico 28. I I Perfiano 51 . JITurchefco 33. I I 
Giorgiano 36. I I Coftico 32. I ! Mofcovito 
43. I I Greco 24. U Latino 22. Lo Schiavonico 
27. L'Olandefe 2Ó. Lo Spagnolo 27. L ' I t a 
liano 20. L'Indiano di Bengala 21. I I Bara-
nias 19. 

L ' Etiópico non ha meno di .202. lettere nel 
fuo A l f a b e t o ; di quefte, fette fono vocali, che 
fi combinano con ciafcuna delle lor 2(5 confo
nanti; ed in oltre v i aggiungono .altre 20 f i l -
kbe afpirate. Lo fteííb fi trova nel T a r t á r i c o , 
(oveogm lettera é una filiaba , eífendoogni vo-
cale unita collafuaconfonante, cómela , Je, 
l i &c. 

I Cinefi non hanno v e r u n A l f a b e t o , pro-
priamente parlando , quando non tengafi per 
A l f a b e t o tutto i l lor linguaggio ; le loro lette
re fono parole, o piuttofto Geroglifici, e fo
no 80000. in circa . Vedi CIÑESE , e CA-
RATTERE, 

Infa t t i , ^í'xAlfabepi non furono inventa-
I1) condifegno, fecondo le veré rególe dcl-
Ja ragione , e dell' analogía ; bensi furono 
compofti fucceffivamente, alterati &.c. fecon-
^oché portava l ' occafione. Quindi nafcono 
le Sravi querele circa le loro irnperfezioni e 
mancauze ; onde piü volie fi é tentato di fo-
^|tu'une altri nuovi , e piü adequati. W i l -

ms trova grande irregolanta in quei d'oggi-
^ 51 ln cib che ípetta all 'ordine, corneal 

^ " ^ ^ Í alia potefla, alia figura &c. inquan-

Circa i l numero , fono e abbondanti , e 
mancanti; abbondanti, o perché aflfegnano 
la íleífa forza, e l'iaeífo fuono a diverfe Let
tere , come J'Ebraico a l o e ^ : ed i l Latino 
ordinario a U e ^ , a l l ' / e / ^ y ovvero perché 
annumerano lettere doppie fraifempíici ele-
raenti del parlare ; come fi vede nell' Ebraico 
3£, nel Greco^e^.) e nel Latino ^<:« , XÍ-J-, 
e cosí nell' j confonante, o j o d . Sonó poi 
mancanti per diverfi rnot ivi , e principalmen
te a cagione delle vocali, eífendovene fettc 
oottofpezie, chefiadoprano ordinariamen
te ; abbenché x \ t \ V A l f a b e t o Latino non fi fac-
cia menzione che di fole cinque ; delle quali 
due , cioé / ed « , fecondo la proau-nzia Ingle-
fe, non fono propriamente vocali , ma dk-
íonghi,. 

D i p iü , ladifferenza delle vocali perquei-
lo rifguarda la lor Junghezza , ebrevita, non 
é fuíficientemente giufta. Si sa , che g l i A n -
tichi erano foli t id ' efprimere una vocale Jun
ga , raddoppiandola , c o m e a m a a b a m , n a a -

t a , r e e , f e e d e s , f a a n & i f f m i s ; benché in ve
ce di raddoppiare la v o c a l i , la prolangava-
no, come ÍEd I//.r, P \ s o , V \ v u s . I lme to-
do lnglefeperallungare, edabbreviare Je vo
cali , él 'aggiugnere un cquiefcente alia fine 
della parola per fare lunga la filiaba : e per ab-
breviare una vocale , raddoppiare le confo
nanti feguenti, come fi vede in queñe parole 
w a n e w a n n , w a r e w a r r &c. ovvero inferiré 
qualch' altra vocale, a fine di prolungarla^ 
come m e a t m e t ^ x e a d r e d &c . T a l i modi 
perb fono tutti impropr) ; imperciocché i l 
fegno doverebbe effere fempre dove íla i l 
fuono. 

I n quanto alie loro potefta , quefie non 
fono fempre affiíTe alia medefima ügnifi-
cazione ; le .vocali , verbi grazia , rico-
nofconfi avere cadauna varj fuoni , v o c a l e s 

o m n e s p l u r i f o n a , dice Lipfio: eVoffio ci af-
ficura, che gli Antichi ufavano le loro voca
l i in aífai diíferenti maniere, a l i q u a n d a t e -

m i i u s ) e x í l i u s g u e , n u n c c r a f f i u s •> n u n c i n t e r ~ 

m e d i o f o n o . Cosí la potefla , o forza del
la vocaie e fi efprime nella ferittura non 

me-
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meno ch ' in fei rnodi diffcrenti, cioé per 
come in he •> me, she, y e : per ¿•¿r, in thee, 
free : per te» in field , yeld, fhield, chief : 
pere^, ianear) dear, hear: perto, in feo-
pie : per/, inprivilege. Cosí ancora accade 
della potefla della vocale a , come in all 
aul) aw , fault t canght, hrought ; che fono 
foitanto varii modi di ícrivere la fíeíía vo
cale, quando é lunga ; non parlando poi de-
gli altri ch'efprimono la medefim.i, quando 
é breve. Parimente la poteÜa deli' o fi fcri-
ve in cinque diverfe maniere , cioé o, come 
in to , who, move; oe , come in doe ¡ oo , 
come- in sboo , moon , noon ; ou , come in 
could, would; wo, come in two: ecosldsl-
le altre. 

N é tampoco le confonanti hanno la lor po-
tefla , o forza certa, e determinata ; e per 
prova di cib fi attenda alia differente pronun-
l ia della ñeffa lettera ( c) nella medefima pa
rola. Circo i e del ^ in negligence. E final
mente le lettere c, / , ?, fonoadoperate ifief-
famente per denotare una medefima poteíla: 
e l a l e t t e r a í fpefíe volte fi ufa in vece cí'un a .• 
e, lo ch 'é peggio ancora, alcune lettere deli' 
iííeíTa dinominazione, e figura fi ufano ora 
pervocali, ed ora per confonanti, comenell' 
y , i ' , t u ^ y ; lequali nondimeno tra lorodif-
ferifcono , al diré di W i l k i n s , fuut corpas & 
anima. 

Da quefla confufione nella poteña dellelet
tere provengono diverfe irregolaritadi; come 
che alcune parole fi diflinguano in ifcrittura, 
dove nella pronunzia (Inglefe ) fono le fiefie , 
come vedefi in quefie , Cejjio e Sejjio &c. 
Altre poi all' oppofio fi diílinguono nella 
pronunzia , le quali nella fcrittura fono 1' 
ifteíTe , come give , daré , e ghe , vinco-
lo &c. 

Quindi male in Latino é un Diffillabo, e 
nell'Inglefe un Monofillabo. 

Di piü , nella maggior parte degli Alfabeti, 
í nomi delle Lettere aííai impropriamente fi ef
primono con parole di piíi fillabe , come .4/-
f a , Beta &c. Ma in cib gli Alfabeti Romano 
ed Inglefe, i quali norainano le lettere folo 
per le lor poteíTa, hanno gran vantaggio fopra 
gli altri. 

Per ultimo, ]e loro figure fono malamente 
concertate ; non eífendovi ne' caratteri delle 
vc)cali niente che corrifponda ai diverfi gradi 
d'apertura, enelleconfonanti niented'ana^ 
logo alie fimiglianze o difcrepanze di eífe, 
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Tutte queík-imperfezioni íbno dímoftrav, 

neir^/A¿<?fo natura íe , intraprefo da' Dotto. 
r i Wa l l i s , e Holder &c. Vedi NATURAL? 
(^í'//¿?¿£'ío)e fi étentato ancora di rimediar 
negli univerfali, o ne'caratteri d 
Sign. Lodowic , del Wilkir f t &c. Vedi CA
RA TTE RE Univer/ale. 

Nella Librería del Re di Francia evvi un' 
Opera Arábica, íntitolata Sephat Alacham ¡ 
che contiene diverfe forte ¿'Alfabeti imagina-
r j , i quali dall'Autore fono diflribuiti in Pro-
fetico , Mi f i i co , Filofofico, Mágico , Ta-
lismanico &c. M . Leibnizio avea i ' idea <li 
comporreun Alfabeto de*penfieriumani. Vedi 
Memor. delF Accad. Reg. An . i j i ó . 

Non é da meravigüarfi, che i l numero del
le kttere ne la maggior parte de' Linguaggj fia 
tanto piccolo j e quello delle parole si grande; 
giacché la ealcolazione íatta dal Signor Pre-
fiet, diraoftra , che ammettendo in un Alfa
beto foitanto ventiquattro lettere, le differen-
t i parole, ocombinazioni, che pofronofarfi 
delle fudette 24 lettere, prendendole dai priu-
cipio ad una ad una, poiadue adue, arre 
a t re&c. montarebbono al feguente numero, 
cioé 1591,724288,887252,999425,128493, 
402200. Vedi COMBINAZIONE . 

Da qui oíTervafi , che ogni combinazione 
pub fare una parola, ancorché in eífa combi
nazione non vi fia vocale veruna j e cib per
ché !'<? muía o quiefcente s'infínua impercet-
tibiímente tra le confonanti, o dopo d' e í íe , 
quando fono due fole ; delle quali i ' ultima 
fenza d' eífa vocale e non farebbe intefa . L ' ufo 
dell?<? fílente o muta é molto oífervabile nel-
le lingue degli Armeni , Olandefi, edelPae-
fe di Galles; nelle quali i l piíi delle voci ha 
molte confonanti accozzate infieme. 

Qui puré non fi debbe tralafciare, che ogni 
femplice lettera pub fare una parola, come 
íi vede chiaramente , dove quella lettera é 
vocale; trovandofi delle parole di quefta for
te in quafi tut t i i linguaggj. Sicché « , ed <w 
fanno parole nella lingua Greca ; « , ed 0 
nella Latina ; ^ , e , *, o , nell5 Italiana ; 
a , i 1 o , nell' Inglefe ; <z , o , / , nella 
Francefe ; a , y nellaSpagnuola ; a, o nel
la Portoghefe ; ed o nella maggior parte del
le Lingue, ed anche nell 'Ülandefe, e Sve-
defe. Eziandio qualunque confonante diven
ta una parola, aggiungendovi una e rauta nella 
pronunzia. 

Finalmente, avvegnacché fi toglieííc via 
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un numero confiderabile di combiimioni 
poffibili delle ventiquattro lettere ; con tut-
to cib quello, che ancor reftarebbe, é im-
menfo, e di gran lunga fuperiore al numero 
delle parole, in qual fi voglia noto hnguag-
eio realmente uíate. . R 

D i tutte Caltre lingue, la Greca ftimafi 
una delle piu coploíe, le cui parole raaicali 
ficomputano fojamente al numero di 3244-
in circa ; ma abbonda ecceíiivamente di com-
poíte, e di derivativa ; e quefte crede il W i l -
kins poffino eífere a un computo moderato 
dieci mila in circa. • \ t 

ErmannoUgone afferifce per venta, che 
nefTuna Língua ha cosi poJie voci , che non 
oIírepaíTmo i ! numero di 100000. e Varrone 
cirafi fpeflfo dagü uomim dotti per averdet-
t o , che nel/a lingua Latina non ve ne fieno 
meno di 500000. av-V-egnaché W i i k i n s , do-
po di avere ricercato lo fcopo di Varrone 
in que! iuogo , ofierva , ch' egli non mai 
inte fe con tal numero di aífegnar i l giuÜo 
delle parole nella lingua Latina ; ma folo 
di far vedere la gran va ruta , colla quale 
íi adoprano, per me7.7o deli' inflefíione,^ e 
della compoíizione de'verbi. A queílo/pro^; 
pofito egli metce , che v i ficno piü niiia 
verbi radical! nella lingua Latina ; e che cia-
fcun verbo ammerte cmquecento diverfe va-
rieta : e di piü vuole , che cadaun pofia effe-
re compoílo con nove propoüzioni , come 
fíjjif , receffl t , a c c e j j i t , d e c e j j h , p r a c e j f í t , 

p r o c e j f i t , fucce j f t t & . c . onde íi ta laíomma di 
cinque mil ioni . Vedi V O C E . 

ALFABETO , in materia di Poligrafía, é 
una rep'ica della chiave o della cifra , o fía 
una feconda chiave, che ciafcuna delle par
tí cornTpondenti debbc tener appreífo di sé . 
Vedi CIFRA . 

Propriamtnte é un J l f a b e t o delle íolite let-
tere, diTpofie íecondo i l lor ordine; dinm-
petto alie quali, ovvero al di fotto, fono 
1 carattcri íegrcti ad eífe cornípoítdtnti , 
infierne collé Icttere inuti l i , e cogli alíri 
legni o íimboli, che fervono per ofcurarlo, 
e renderlo difficile da diciíerarfi . V t d i D i -
CIFER ARE. 

1 JrííET alSETURV neile antiche legoi An-
gloíaífone, Pgnificav,a una ca,d ncfia . 
lemettevafiPacquabolhta, ove immergeva-
no le mam P i arr . , r . 1 
1 ,, , ,. o1 acculati, ner la putea/K-ne 
ñ l T n i rCnrninali Vedi A.CQUA j .Púa-
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A L F E T A in aftronomia é una Üellafífla, 

nella corona fettentrionale, chiamata ina l -
tra guifa l u c i d a c o r o n a . Vedi LUCIDA . 

Nella jongitudine &c. Vedi tra l'altre la 
Coftellazione CORONA S e p t e n t r i o n a l i s . 

ALFIER.E , neli' arte militare, Uffiziale 
che porta la bandiera. In Latino vien det-
to S j g n i f e r , V e x i l U f e r . Uccifo in baítaglia , 
il^Capitano prende la bandiera in fuá vece. 
L'Alfiere é íotto i l comando del Tenente , e 
durante la di lui aííenza íupplifce i l poí lo . 

ALFÍERE , ílgnifica ancor un pezzo dello 
Scacchiere , che diceíi con altro nome Alfído , 

A L F O N S I N O , fíromento de' Chirurghi, 
per eftrarre le palle dal corpo . Fu cosí di-
uominato dal fuo inventore Alfonfo Ferrier, 
Medico Napolitano . Confifle in tre r ami , 
tenuti iníieme per mezzo di un anello . 
L'operazione fi fa in quefía guifa; mette i l 
Chirurgo 1'iíhomento dentro la ferita, fin 
dove fta la palla , e tirando poi 1' anello 
indietro verfo i l manico , s'aprono tofto i ra
m i , e la prendono ; fpinge poi giü 1'anello 
dal manico, e l i rami afferrano la palla cosí 
í t re t tamente, che cavando egli V iftromento, 
tila viene infierne con effo. B i b . A n a t . M e d . 

i o m . I . p . 517. 
A L F O N S I N E , aggiunto che fí da a certe 

Tavole ípettanti aH'Aítronomia. V c d i T A -
VOLA . 

ALFOS in med icina é una indifpofizíone 
deícntta da Celfo, fotto nome di V n i l i g o ¡ 

neliaquale la pelle fí rende afpra , e divie-
ne macchiata , come fe fofle aíperfa di un co
lor blanco. 

A L G A , nell'Iftoria naturale , una fpezie 
d'erba , che nafce in mare fugli fcogli , da dove 
viene íiaccata , e gettata dall' onde fulla fpiag-
gia . Alcuni l'adoprano per concimare la tér
ra . InNormandia , ed altrove l'abbruciano, 
e delle ceneri fauno una fpezie di foda, di cui 
fí íervono nel fare i l vetro ordinario verde, 
per promoveré la fufione, o la vetrificazione 
degii altri material! . Vedi VETRO. 

A L G A R O T , o A L G A R E L , nellaChimi-
ca Arábica , una polvere preparara dal bu-
tur o d'Antimonio ; ed é in realt'a non al-
tro che i l rególo di quel minerale , diífolutok 
negli acidi , e di nuovo feparato per mezzo 
di varié Jozioni col!' acqua tepida , che s' i m -
beve di qutgl iacidi . Vedi REGÓLO. 

Dicefi ancora M o c u r i u s v i t a ; •, o fempli-
cemente p o l v e r e E m é t i c a . Purga violente-

R men-



130 A L G 
mente al di íbpra, e al di í ü t t o . Vedi AN
TIMONIO. 

Mefcolandofi tutte le loz ion i , e poifva-
porandone due terzi , quelio cbe refta é un 
liquore molto acido, detto io fp i r i t a di v i -
trinólo Filofofico,. * 

A L G A Z I L , o ALGUAZIL , neüa política 
Spagnuola , Sergente oUffiziale d'un Giudi-
ce, o Magiftrato, che ha l'incombenza di 
vedere i fuoj decreti meffi in efecuzione. Ve
di SERGENTE &C. 

ALGEBRA * , método di rifolvere pro-
blemi per mezzo delT equazioní . Vedi PRO
BLEMA , ed EQUAZIONE* 

^ I I Menagio f a venire quefta parola daW 
^ír^¿/Vo Algiabarat, che fignifica l a re j l i -
fuzione d i alcuna cofa rotta : e c í o nella 
fuppo/izione che la parte pr incipáis dell1 
Algtbra fia la conjideraztone dS numeri 
ro t t i . A l t r i piuttojio l a vogliono original a 
dalla Spagnola Aigebrifta , cioe perfona , 
che nccommoda le offa slogate ¡ aggiugncn-
d o che r Algebra non ha che fare coila 
frazione , perciocche ella conftdera i n u ' 

^meri ro t t i come fe jojfero Ínter i , ed e f -
prime le lor pote/i a per mezzo d i let t e 
r e , le quali non f ono capaci d i frazione > 
J l lcuni con IvI. d1 Herbelot f o n o $ api-
nione •) che /'Algebra prenda i l nome da 
Gebcr, celebre Filo]ofo , Chimica, e M a 
temático , chiamato dagl i A r a b i Giabcr , 
,e credutpne P Inventore . A l t r i poi da 
Gefi" , fpezie d i carta pécora, f a t t a d i 
pelle d i Camello, f u l l a quale A W ^ e Gia-
far Sadeck feriffero i n caratten mif i ic i i l 
fato del Maomettismo, e g l i avvenimenti 

. gran d i c h e doveano fuccedere f i n o a l ia 
fine del Wlondo. M a a l t r i con maggior 
probabilita la derivano da Gcbcr , da c u i , 
anteponendovi foltanto la particola a l , f t 
forma la parola Algebra, ch''e veramen
te A r á b i c a , e propriamente ftgnifica r i -
duzione de'' numeri rot t i ad un numero i n 
fero. Tut tavol ta ojfervafi) che g l i A r a b i 
n o n adoprano mai fola quejla parola 
gebra , per efprimere quel che noi per efja 
intendiamo y ma fempre v i aggiungono 
Macabelah , che vuol diré oppoftzione , 
e comparazione . Sicch¿ Algebra-Almo-
cabelah , e cib che propriarñente noi chia-
wiamo Algebra. 

Alcuni Auton definifeono VAlgebra, per 
rartedifeiogliere tutti i problemi íolubili. 
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íQueílo perb pare piuttoilo la idea deíl' Ana-
lifi , .0 fia dtir Arte Analilica . Vedi ANA-
^rsr . — Gli Arabi lachiamano, Ar te della 
JUeftituzione , e della Comparazione •} ovvero 
,della Kifoluzione , e delf Equazione , Luca 
de Burgo, primo Scrittor in E'uropa di A l 
gebra^ ladmomina. Regola d i Rejlituzione y 
£ á Oppof i z i cneGl ' í t a l i an i la chiamano i^e-
gula rei & cenfus, cioé Regola deila radice, 
e del quadratu. Al t r i finalmente la dicono, 
Ar i tmé t i ca Speciofa i ed altri Ar i tmét ica Uni-
verjale £&c. 

VAlgebra é una fpezie particolare d'Arit-
rnetica , la ¡qualc prende la quantitk che fi 
ricerca , fia quetía qualche numero, o una 
linea, o quaUivoglia altra quantita, come 
fe foffe gia data e accordata ; e poi per mezzo 
di una , o di piü quantitk date, procede per 
vía di confeguenza , fino che la quantita, la 
qual da principio fojamente fupponevafi d'ef-
fer nota, o almeno qualche potefi^ d'eífa, 
trovafi eguale ad una o pin quantita note, 
e per confeguenza ella Üeíía é nota. Vedi 
QUANTITA ' ed ARITMÉTICA. 

V Algebra é di due forte. Numéra l e 3 c 
Li t tera le . 

L 'ALGEBRA numéra l e , o volgare e quella 
degh antichi , che fulamente avea luogo nel
la níoluzione delle qui f t ioni Ar i tmt t iche . 
In queíla, la quantita che fi cerca, é rap-
prefentata con qualche ¡ettera o carattere : 
ma tuite le quantita date fono efpreíle con 
numeri. Vedi NUMERO. 

L5 ALGEBRA Li t tera le , o Speciofa , o la 
N u o v a , é quella, in cui le quantita date o 
note, come anche le ignote, fono tutte ef-
preífe, o rapprefentate per le ¡oro fpezie, o let-
tere deH'Alfabcto. Vedi SPEZIE eSPEZioso. 

Queft' Arte é di gran íollievo alia memo
ria, ed all' imagmazione ; efentaadoíe da quel
la grand1 attenzione , e dallo sforzo , che f i -
cercanfi per tener prefenti all' animo varíe 
cofe , neccífarie per io feoprimento della ve-
rita , di cui (1 tratta . E perianto propriamen
te ella pub dírfi Geometría Metafifica . 

L' Algebra Speciofa non é come la Nu
mérale riñretta a certe fpezie di problemi; 
ma ferve univcríalmente e per inveítigare, o 
inventare 1 teoremi , e per fciorre c diflio-
ftrare qualfivogHa problema Aritmético, o 
Geométrico. Vedi TEOREMA &C. 

Le Lettere adoprate nell' Algebra rappre-
fentano , ogni una feparatamente , linee > 

pppur 
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cJppur numeri , fecondolaq«al¡ta dei proble,-
ma Aritmético , oGeometrico; come ancor 
rapprefef>tano piani . fyUtfr e poteíta: piu o 
menoalre, conforme i l numero maggiore o 
minor deile lettere, Se vi fono 5 verbigraiia r 
due le t iere^^r importano un rettangolo , i 
dicuidueiati íonoefprefii , uno per la ieítera^ 
a , e i'altro peí ̂ , onde con la lor vicendcvo-
je mo Itipíicazione producono il piano a b . Se 
poi é replicara ía medefima letrera, come 
dinotafr un quadrato . Tre lettere , a b e y 
rapprefentano un folido , ovvero un parallele-
pipedo rettangolare, ledicui tre dimenfiom 
vengono efpreíle per le tre lettere/?¿f, cioé 
ia lunghezza per V a , la larglle?.?» peí b , 
e- la profondita peí c ; che pero colla lo
ro reciproca moltipiica^ione dan no i l fo l i 
do a b e , . 

Eíprimendofi Ja moíriplicazione delle di-
menfioni colla moltiplicazione delle lettere s-
ed il ior numero potendüíi replicar fino ad ef-
fere incomraodo; i l raeíodoé , di folo feri-
vere la radice , ed alia mano dritta T índice 
delJa po ten7a , cioé il numero di lettere delle 
quaü la potenza , che fi vuole eiprimere 
confia, Come « 2 , a ? , a* s ¿*5 ; 1' ultima 
delle quali íigniñca lo íleflb , che V a raolti-
pücata cinque volte in fe medefima; e cosí 
del reflo .. Vedi POTENZA , RADICE r ESPO* 
NENTE &c.-

Per quello fpetta ai fimBoli, caratí'eri &c.-
del quali fi ferve Y A l g e b r a , colla lor appli-
cazione &c. Vedi gli Articoli CARATTERE , 
QUANTITA' , & C . 

Circa i l método di far nelP A l g e b r a le diver-
fe operazioni , vedi ADDIZTONE , SOTTRA-
ZIONE, MOLTIPLICAZIONE &C. 

; In quanroall'origine di queft' Ar te , noi ne' 
Gamo molto all'ofcuro . La invenzione dief-
fa ordinariamente íi attribuifce aDiofanro,. 
Autor Greco , che ferifle tredici l i b r i , avve-
gnaché foli fei fieno oggidl r imañ i . I I primo, 
ciie Jr pubblicafle, fu Xylandro, nell' anno 
1 575* efono ílati poi commentati ed accre-
^ m t j da Gafparo Bachet dell' Accademia= 
"ancefe ,.- e dopo di lui da M . Fermat. 

Con tutto cib pare , che Y A l g e b r a non fof-
le totalmente ignota ai Matematici Ant ich i . 
molto prima di Diofanto: ne vediara le trac-
ce r e gli eíFetti in molti luoghi, febbene pa
ja , che quafi appofta p abbiano oceultata . 
Qualche cofa fe ne feorge in Euclide, o alme-

in i eone fopra Euclide v i l quale oíTerva;^. 
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no 

che Piatone aveí piincipiato ad infegnarla » 
A¡íri efempj ancora fene trovano in Pappo s 
in Archimede, in Apolionio &c". 

Ma l a v e r i t a é , che TAnalifi adoprata da 
queíti Autori é piuttofto G e o m é t r i c a che A l " -

g e b r a i c a y come appare dagli efempj, che tro-
viamo nelle lor Opere . Si pub pertanto fofte-
nere, che Diofanto foffe il primo, e Túnico' 
Autorefra'Greci', che abbia trattato dell'^f/-
g e b r a e^proícíío. Fu perb in uíb quefla Arte 
fra gli Arabi aífai prima che fra i Greci', E di-
cefi , che gli Arabi l ' aveílero da' Perfiani ap-
parata e quefti dagli Indiani; aggiugnendo y 
che gli Arabi la portaífero nellaSpagna, da 
cu i , fecondo la opinione d' alcuni, paíTaíTe 
nell' Inghiltena 5̂  prima che Diofanto ci foífe 
noto o-

I I primo che in queíía parte del mondo ferif-
fe in quefta materia , fu i l P. Luca Pacciolo , 
o de Burgos, dell'Ordine Francefcano; i l di 
cui libro , in Italiano, fu llampato in Vene-
zia, neir anno 1494. Quefto Aurore fa raen-
zione d5 un" tal Leonardo Pífano , e d'alcaoi' 
a l t r i , da cui avea imparata 1'Arre . Di colo
ro pero non fi trova' ferifto alcuno. Eglí ag-
giugne , che Y A l g e b r a ' fía venuta original--
mente dagli Arabi ;í né mai nomina1 Diofan
to , si che probabilraente fi pub credére', che' 
in quei tempi PEuropa non aveífe d' eíTo co-
gnizioneaícuna. La di luí ^ / ^ ¿ M non oltre-
pafia 1' Equazioni femplici, e le Quadratiche „• 
Vedi Qu ADR ATICO &C. . ' 

Dopo Pacciolo v i fu lo Stifelio , Aurore 
Buono si , ma neppure queílo fece ultcriori' 
avanzamenti. Ad eíTo fuccedertero Scipione 
Férreo , ilCardano, ilTartaglia , ed alcuni 
altri ' , che arrivorno fino alia foluzione d'al-
cune Equazioni Cubiche. Qucfii furono fe-
guitaíi dal Bombelli, che porto 1' Arte un po' 
piu innanzi. Finalmente vennero N u n n i o , 
Ramo , Schoner , Salignac ,> Clavio &c. 
de'quali, febbene ognuno abbia prefo ílrade 
diverfe 5 puré neíTuno di loro írapafsb le Qua
dratiche c-

Girca 1' iüeíTo tempo fu pubblicato per la-
prima volra Diofanto, i l cui metndo é aífai 
differente da quello degli Arabi , fino allora 
feguitato.-

Nell 'anno 1590; Vieta publicb la ( u z A -
r i t m e t i c a S p e c i o f a •> checonfirte in denotare le-
quantita si note, che ignore , per mezzo di 
fimboli, o lertcrev Introdufle parimente^un? 
método ingegtiofo di efuarre le radici deü' E -

R 2 qj^a-
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qimioni per me27o delle approffimazíoni 5 
ehe fu poi moho facilitato da Raphíbn , nel 
fuo libro intitolato, A n a l y f i s J E q u a t i o n u m . 

Vieta fu feguitaio da Oughtred , che nella 
foa C l a v i s M a t h e m a t i c a , flampata 1' anno 
J Ó ' ^ I . diede maggior perfezione al método di 
V ie t a , inventandovarjcaratteri compendio-
í i , per moñrare le fomme, le differenze, i 
rettangoli , tquadrati, i cubi &c. 

I I Sig. Harriot , parimentc Inglsfe , e con
temporáneo d'Oughtred-, iafcibvarjTratta-
t i , fra i quali un A n a U f i ^ o A l g e b r a üampa-
ta nell'anno ló^t . ove i l Método di Vieta 
é ridotto in una forma ancor a lía i piu cora mo
da , edé queila che oggidr fi adopra . 

Neiranno 1^57: Carteno pubblicb la fuá 
Geometría in cui fece ufo del Calcólo L i t t é t a 
le , e delle Rególe A l g e b r a i c h e d 'Harr iot , e 
nella raedefima guifa che Oughtred nella fuá 
C l a v i s . Marino e Ghetaldo ne' fuoi libri del-
la C o w p o f i z i c n e , e R i f o l u z i o n e M a t e m á t i c a , 

pubblicati l'anno 1630. applicorno T Aritmé
tica del Vieta alia Geometría Elementare, e 
diedero la coflruzione dell'Equazioni fempli-
c i , c Quadratiche; cosí appunto Cartefio fi 
fervi del mé todode l l 'Har r io t , applicandolo 
alia Geometría piu alta , fpiegando la natura 
delle curve per rEquazioni,, ed aggiugnen-
do le eoñruzioni dell' Equazioni Cubiche , 
í iquadrat iche , ed altre piü alte . Vedi CUR
V A . 

La Regola di Carteíío per cofiruire 1' Equa
zioni Cubiche, e Biquadratiche , fu ancora 

- a lia i míglicrata da Tommafo Baker, nella fuá 
C l a v i s G e o m é t r i c a C a t h o l i c a , pubblicata 1' an
no 1684. I I fondamento poi di tali Coñruzio-
n i , inííeme coll' applicazione dell' A l g e b r a al
ie quadrature delle Curve, alie Queííioni de 
T n a x i m i s , & m i n i m i s , ed al Método Centro
bárico di Guldino &c. fu dato in luce daR. Slu-
fio 1' anno 1668. come ancora da Fermat ,• nel
la fuá O / ; ^ M^í^w^ /V^ ; daRoberval nelle 
M e m o r . d e l l a M a t e m a t . e d i FÍ/ÍÍV?, e da BarroW 
sielle fue Lezioni Geometriche . Nel l ' anno 
3708. V A l g e b r a fu applicata alie Rególe della 
Sorte, e del Gruoco , da R, de Montraort \ 
• poi da Moiv re , e da Giacomo Bernoulli. 
V e d i G i u o c A R E . Fin q.ul de5 progreffi dell' 
A l g e b f a . 

C \ \ E l e m e n t i dell '1 A r f e furono ordinati, e 
pubblicatl daKerfey, 1'anno 1671. in cui 1' 
Aritmética Speciofa, c la natura dell'Equa
zioni fono fpiegate diffufamente, ed illuflrate 
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con varíeta d' efempj. Tutta la foftanza delíe' 
Opere di Diofanto é qui fpiegata , e molte co* 
feaggiuntevi circa la Compofizione , e la Ri 
foluzione Matt matiche , cávate da Ghetaldo * 
Lo ñelío dipoi fu íatto dal Preftet, V an. 1694. 
e dall' Ozanam , V an. 1703. ma avendo quefii 
Autori tralafciato rappheaz ionede lP^ /^¿ra 
alia Geometría ; cío fu fupplito da Guifnee con 
unTrattato in Lingua Francefe, pubbiicato 
l'anno 1704. edaTHopital col T r a t t a t o A l i ñ a 

U t i c o d e l l e S e z i o n i C o n i c h e ) l'anno 1707. Pa-
rimente i l Cav. Ifaac Newton ha dato com-
pendioíamewte le Rególe dell' A l g e b r a , nel 
fuo libro detto A r i t h m e t i c a U n i v e r j a h s , pub
biicato la prima volta nell'anno 1707 , íllu-
ñrandole con molti efempj fcít l t i , varíe re
góle , e diverfi raetodi inventati da quedo 
Autore. 

L ' A l g e b r a c flata ancora applicata alia con-
fiderazione, ed al calcólo degl' In f in i t i : onde 
un nuovo ramo, e piíieftefo di cognizione é 
ufeito, ehe chíamaíí , l a D o t t r i n a d e l l e F l u f -

f i o n i ^ o v v e t o V A n a l i / i d e g f I n f i n i t i 1 oppur 
I I C a l c ó l o D i f f e r e n z i a l e . Vedi FLUSSIONI 
Vedi gli A u t o r i , che hanno feritto su quefta 
materia, fotto l'Articolo ANALISI . 

A L G E B R A I C O cofa fpettante a l l ' ^ e - ' 
b r a . Vedi ALGEBRA . Onde diciarno, Carat-
teri,- o fimboliy eCurve, e S o l ú z ' i o n ' i Aige' 
braiche &c. Vedi CAR AI T E R E &C. 

C u r v a ALGEBRAICA , é una Curva, in cur 
la relazione delle abfciíTe a!4e femiordínate j 
pub definirfi per mezzo d' una Equazione A l * 
g e b r a i c a . Vedi CURVA. 

V i fono puré delle , cosí chiamate , L i n e e ^ 

o C u r v e G e o m e t r i c h e . Vedi L i n e a GEOME-
TRICA . 

Le Curve A l g e b r a i c h e fono eontradiftinte 
dalle Meccaniche, o Trafcendentali . Vedi 
MECGANIGO, CTRASCENDENTALE , 

S o l u z i o n e ALGEBRAICA , vedi RESOLU-
ZIONE . 

A L G E N E B , o ALGENIB , nell' Aílrono-
raía, una Stella fifia della feeonda grandezza , 
alia deftra di Perfeo . In quanto alia fuá longí-
tudine, latitudine &c. Vedi fra raltre della 
GoÜellazione PER SEO . 

A L G O L , o T e f t a d i M e d u f a ; Stella fiíT^ 
della terza grandezza , nella Coftellazion® 
Perfeo . Della fuá longitudine , latitudine &c. 
Vedi fotto 1' artícolo PERSEO . 

A L G O R I T M O , termine Arábico, ado-
prato da alcuni Autori , e particolarmente 



i x JL i 
éteM Spagnuoli, per íignificare la operázione 
praticaGeiiediveríepartiüell 'Aritmetica ipe-
ciofa, o fia ddl 'Algebra , Ved. ALGEBRA 

Ta lo ra ancor di nota la pratica dell An t -
metica Vo'gare, per dteci figure numeral!, 
Vedi AR ITMETÍC . 

Ahorttmo propnamente é l'Arte di conteg-
giarcton vtr i ía c prontc/za , coiup/endendo 
le íci rególe ordinarie dell 'Amaietica. Alie 
volte ájceíi Lovijiica Numeralis. Vedi A R I T 
MÉTICA , R E G O L A &c. DÍGÍamo VAlgovtmo 
degii l u t e n , Algoritmo á S c Zxxnom, A l 
goritmo de'Sordi&c.Vedi FRAZIONE, SOR-
DO &G« 

A L H A N D A L * , íerraine della Farmacia 
Arábica. ITroci ích i á'Alhandal fono com-
poíli di calioquintida , di bdellro , cdi gem
ina tragacanta. Vedi TROCISCO. 

* Formaji dalla parola Arábica Handai , 
o Handhá l , che fignifica colloquintida . 
vedi COLLOQUINTÍDA 

A L H I D A D E , o ALIDADE * , 1' Indice 
d' uno ih-omento Agronómico , o Geometri-
€0, per prendere le aitezze , o le diftanze . 

* E1 delf Idioma Arábico, in cui denota 
f ijleffo . Nel Greco , e Latino dice/i 
S'iom-n-pct., Dioptra , e Linea fiducias . 

VAlhtdade é una ípezie di rególo, o íqua-
drs, movibile ful centro dello ftroraento , e 
porta due traguardi, eretíi perpendicolarmen-
te nelíe doc eíiremita d' ello. Vedi 1'Aríicolo 
TRAGUARDI &C. come anche ASTROLABIO , 
THEODOLITE &c. 

A L I C A T I C A , pefo antico Arábico , Ve
di PESO . 

A L I D A D A , vedi A L H I D A D E . 
A L I E N A T I O a familia ^ vedi ABDICA-

ZIONE . 
A T I EN A Z I O N E , nellaLegge, A n o di 

trasferire in altri la proprieta, e la poíTeffio-
ne di terreni, di tenute, o d 'ahro. Vedi 
TRASFERIRE &C. 

Alienare in mano mona é 11 far paffare i l 
doaiinio di terreni, o d' altro i n una Com-
raunita Religioía , o ak ro eorpo Político. 
Vedi MANO MORTA . 

Alienar in feudo é i l venderé i l feudo 
ígmplice di queche terreno , o akro gius 
i n c o r p ó r e o . 

Le Jerre delía Corona fono alienabili^ 
ma pero fempre col jus di poterlc redime-
r e . Vedt REDENZIONE. 

I I Concilio Lateranenfe, celébralo \ 
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a ra

no' 1 1 Í 3 . proibi a ogni Chierico d'alienaré 
i l íuo Benefizio, la Prebenda , o altro fimüe » 
Vedi BENEFIZIO &c. 

_ A L I E N O , nella Legge, perfona di na-
zione flraniera, ovvero nata fotto la giu-
ri'sdizione d'altro Sovrano^ che non é na-
turalizata, né matricolaía con regie paten-
t i . Vedi NATURALIZAZIONE . 

_ Vene fono di due ípezie, Alieni amicif 
cioé di que' paerir che hanno aíleanza, ed 
amicizia con noi ; ed Alieni nemiei , che 
fono di quei, che non hanno alleanza, ma 
guerra con no i . 

Uno nato fuorí deí regno, nelle partioí-
tramarine, purché quefte fieno fotto lagiu-
risdizione del Re; oppur da Parenti Inglefi,. 
ed in paefi fuori del di lui dominio, ove i 
fuoi Parenti, quando eííb naeque, gli pro-
fefraíTero omaggio, non é Alieno ^ ma un 
fuddito del Re, fecondo lo Statuto 2. 25. 
Odo. I I I . comunemeníe deíto lo Statuto: 
De Natis ultra mare . 

D i piü f chi nafce fuori della giurisdizio-
ne del Re , e poi viene ad abitar in Irr-
ghilterra, i f igl iuoii , che quivi nafeeran-
no, non fono Alieni , ma Naturalizati * 
Vedi N ATURALIZATO . 

Lo Scavagio , \\ Packagío , e Baliiaggioj 
pagabili aila Citta di Londra fono propria-
mente D r i t t i y o Doveri Alieni , Vedi SCA-
VAGE mx» 

Sotto che condizroni gli Alieni pofiono 
importar tnercanzie ílraniere neilaGran Bre° 
tagua, vedi NAVIGAZIONE . 

Friorati A LIEN i , fpezie di Monifterj fu» 
bordinati in Tnghilterra, che apparteneva-
no , o dipendevanoda altri MonilVerj in paeír 
efteri. Vedi PRIORE , A B B A T E , MONA-
S T E R O . 

A L I F O R M I * , aggiunío di due Mufco-
11, che oafeono daU'oífo pterigoideo, e van-
río a terminar al eolio, della mafcella infe-
riore,- verfo la fede interna del capo . Vedi 
PTERIGOIDE &c. 

* Sonó eos) dinominati dctl Latino, A la j 
e Forma ; perche raffomigliano alie Ale * 

ALIFORMES Proceffus, nella Notumia , 
le Prominenze dell' OS Cuneiforme. Vedi 
C U N E I F O R M E . 

A L I M E N T O * , in fenfo fifico i tuttocib 
che pub disfarfi, e mutarfi in Ch i lo , per 
mezzo dell'umido dello íloroaco, o del ea-
lor naturale, coficché poi paífi in fangue^ 

affine 
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affi ne d'aumentar i l co rpo , oppur di ripa-
rare i l cont inuo difTipamentodeile fue partí 
V e d i C i B O , CHILO, SANGUE , NUTRIZIO-
NE , &C. 

• I I v o c a b o l o e L a t i n o , d a l v e r b o Alere 5., 
n u t r i r é . 

A L I M E N T A R I O , fpettante ad Alimen
t o , ora cibo. Vedi GIBO &C. 

I Füofofi Antichi voleano ogni umor com-
poflo di due parti , una A l i m e n t a r i a , e l'al-
traefereraenticia. Vedi UMORE , edEscRE-
MENTO 

D u t t o A L I M E N T A R I O - V u ñ u t A l i m e n * 

f a l i s ; é un nome dato dal Dottor Tyfon e da 
alcuni a l t r i , a q u e l l a parte de l corpo per cui: 
pafsa i l cibo dalla, bocea fino a ü ' ufeir peí í e -
cefso ; edinchiude la:gola lo ftoraaco 5, e gl5 
i n t e f t i n i . Vedi, STOMACO &C. 

I I . Dottor Morgan coníidera T intero tubo* 
A l i m e n t a r i o , (che comprende, lo ilomacoj. 
g r i n t e f t i n i , e le lattee) come coftitutivo 
d! una glándula, nella. natura, nella; ftrut-
tura j , ed; ufo fimile. alie altre o, Vedi. GLÁN
DULA. . 

Ogni glándula ha i fuoi Vafi deferentr,, 
fecretorj, ed efpurgatorj, ed i l fuo^ ventri-
colo, in cui condotta la materia viene prima» 
preparara per via di digeíHone &c. I n que-
fía glandular grande primaria ,. e concottiva , 
i l fuo comune r i c e t t a c o l b é la gola- dalla 
bocea d e l l ' e fo f agO ' f i no -a l i o ftomaco r fuo 
vafo deferente le lattee fono i füoi vafi fe* 
cretorj, ovvero colatoj recipienti, e g l ' In* 
íeftini dal Piloro fino a l l 'ano eoíiitmfcono-
i l fuo va fo , o fia condotto comune {"purga
torio . Le aiioni per tanto di quefta, e di 
egni al tra glándula fono- principalmente 
quattro , cioé foiuzione 5 feparazione, cola-
tura glandulare o fecrezione, ed evacuazio-
ne o fpurgazione V z á h M e c c P r a t i - d e l l a 

l E i f í c . p . 27. 

ALIMENTARIO , s' í n t e n d e alie volte i l 
Condotto Torácico» Vedi TORÁCICO DZÍÍÍO . 

L e g g e - ALIMENTARIA lex A l i m e n t a r i a , 

Fu una legge: antica apprefso i Romani , la 
quale c#mandava¡ ai Figliuoli di mantenere 
i fuoi Parenti.. 

T u e r i ALIMENTARII Gern: Fanciulli 
mantenuti ed allevati dáila munificenza 
degl'Imperatori in-certi luoghi pubblici r 
quafi^ come v nof i r i Ofpital i . Vedi OSPÍ-
T ALE . 

Trajan^ fu \ \ grimojehe ergefse tai. luo-
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ghi . A fuá imitazione, Adriano fece ríftef» 
ío , ed Antonino Fio la provifione per. utr 
certo numero di Zittelle , ad iílanzadi Fau-
ftina; onde in alcune medaglie di quella I m -
peratrice fi legge PUELL*; FAUSTINIANJE T 
Fu in cib feguitato da Alefsandro Severo, 
a richiefta, di Mammxa; e le Zittelle cosí, 
allevate dicevanfi Maramacans.-

ALIMONIA, f ign i f i ca propriamente man-
tenimento, o nutrimento. Ma in fenfo piu' 
moderno, nella Legge , dinota quella porzio-
ne, o quell'afsegnamento, che fi pretende 
da una donna maritata , che fí fepara occa-
fionaimente da fuo Mar i to , quandononfia 
colpevole d'adulterio , oppur rabbandonr 
per iílabilirfi con un Adultero . Vedi M o -
GLIE , DOTAZIONE &C. 

ALIQUANTTA , fi dice di quella P a r t e r 

la quale notr puo mifurare, .0 dividere qual-
che numero efattameníe , rimanendone fem-
prequalche avanzo . Ovvero , é quella , ch' 
efsendo prefa in un certo numero di vol
te, é fempre piu grande o piu piccola di 
tutto i l numero . Vedi PARTE: , MISURA^ 
&c. . 

Cosí i l 5 é P a r t e A l i c u a n t a del 12 ; im» 
perciocché efsendo prefo due volte , non l'ar-
riva '•, tre volte poi r lo fupera . 

Le P a r t i ' A l i e n a n t e di una lira- o 20 s. fo* 
no le feguenti 

un A l i c u a n t a p a r t e , compofta di 
una 10.ma e d'una 20.ma parte». 

s. di una 5.** e una io.ma: 
s. di una 4.t3 e una 10.ma 

di una due 5.te 
s. di una 4. e una 5.ía 
s. di una mettr, e una 20.nm 

di una meta, e una io.ma 
s. di una meta, una io.Riae20.maí 

di una meta, e una 5.ta 
di una meta, c una 4.ta 
di una meta, una 5.ta e 
di una meta, una 4.ta e 
di una meta, e due 5.te 
di una meta, una 4.ta e 

Moltiplicare per lé p a r t i A l i q u a n t e .• Vedi 
MÓLTIPLICAZIONE . 

A L I Q U O T A * , fi applica a quella parte-
di numero, o quantita, che arriva a mifu-
rarla efattamente , fenza reftarvi altro ov
vero , che prefa certo numero di volte y di-
venta eguale al tutto , o alT intero 
PARTE &c0. 

3° s' 

6. s 
7. 
8. 
9-

11. 
12. 
13-
14. 
15; 
1 6 , 

17: 
18. 
19: 

10.r 
io.r 

5-

Vedi 
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J l V o c a b o l o h d a l L a t i n o .Aliquoties 

p i í í v o l t e . C o s ) i l 3 e parte Aliquota 
d e l 12 ; p e r c h é p u f o i l 3 q u a t t r o v o l t e , 

l o m i f u r a p e r f e t t a m e n t e . L e partí AI i - , 
quote d i u n a l i r a fl. d i 20. s . f o n o l e 

f u f f e g u c n t i . 

jo. /• ianno la meta di 20 s. 
5. s. una 4,ta parte. 
4. s. una 5.ta 
,3. s. una io.m:i 
1. s. una 20.ma 
d. s. 8 una 3.23 
3. J . 4 ri. una 6.ta 
2. s. 6 d . una 8.va 
1. s. 8 ^. una i2.nia 
1. s. 4 una I5.TA 
1. /. 3 J . una i6.ta 

10 ¿?. una 20.ta 
5 d , una quarantefima ottava. 

Moltiplicare per le p a r t i A l i q u o t e . Vedi 
JVíOLTlPLrCAZIONE . 

A L K A H F . S T , o A L C A H E S T , nella Chi-
mica , Meftruo o DiiTolvente puriffimo , ed 
Univerfale, colquale alcuni Clíicnici preten-
donodi rifolversadequatamcnte tu t t i i corpi 
nella lor materia primare cagionar altri cfifet-
t i ílraordinarj, e íbrprendenti. Vedi M E -
S T R U O , DISSOXVENTE, M A T E R I A & c . 

Quei due primarj adepti , Paracelfo ed 
£ lmonxio , chiaramente afferifcono , che fi 
trovi nella natura un certo fluido, capace 
di ridurre tu t t i i corpi íublunari , si omo-
genei che mi í i i , nel loro primiero Ente, o 
nella materia origínale , della quale fono 
compoíli ; ovvero , in un liquore unifor
me, equabile e potabile, che fi unirá coll' 
acqua, e co'fughi de 'noüri corpi , rítenen-
do ció non oftante le fue virtudi feminali. 
I I quale poi efTendo mirto di nuovo con fe 
fleflo, fi convertirá in acqua pura, ed ele
mentare. Donde prefero poi motivo di diré , 
che alia fine egli ridurrebbe tutte le cofe in ac
qua. Vedi ACQUA . 

OuelV aíferzione appoggiata all ' autorita 
d'Elmonzio, che folennemeute giura d'ef-
fere poíTeOore di tal Secreto , ha eccitati 
^ tempi fuífeguenti i Chimic! , ed A l -
chimiiU alia ricerca di un Meílruo cosí no-
bile • I I Signor Boyie tanto fe ne compiac-
S.Ue > che francamente confefia , di eííere 
psu defiderofo di quefto , che della Pietra 
Filofofale._ Vedi ALCHIMIA . 

Per verita non é punto difficile i l conce-

A L ^ 1 3 5 
pire, che tuíti i corpi polFanooriginalmente 
provenire da una qualche materia prima , che 
per;avanti foffe informa fluida. Che perb la 
materia primitiva dell'oro forfe non é , che 
un fluido ponderofo, i l quale dalla fuá ftcíía 
natura, o da una forte attraxione tra le fue 
pa r t í , viene dopo ad acquiüar una forma foli-
ta . Vedi ORO . 

Quindi pare non fia aííurda una tal idea di 
un Ente univeríale , che rifolva tu t t i i corpi 
Ticl lor Ente genitale , o nel primo loro ñato 
.di natura. 

V j i ' k a h e f l é un foggetto, di cui hanno 
parlato infinití Autori , tra i quaii Panta-
leon , Philalethes, Tachenio , Ludovicus Scc , 
I I Boerhavio ^ t te í la , che d'eíTi raccohi fi 
potrebbe formar un' intera Librería : e Wei -
denfelt nel fuo Trattato, d e S e c r e t i s A d e p t o -

r u m . ciferifee tutte Je opinioni degli Autori 
in t ú materia. 

La $1x0X1 A l k a h e j l non fi trovad! qual l i n -
^ua ella fía . Elmonzio teflifica , d'averla tro-
vata la prima volca in Paracelfo , e la notb co
me per innanzi feonofeiuta . Queflí , nel fuo 
fecondo Libro : D e V i r i b u i M e m b r o r u m , trat-
tandodel fegatodice: E f l eí/am Alkaheft //-
q u o r m a g n a m h e p a t i s c o n f e r v a n d i •> & c o n f o r 

t a n d i dmc. Evvi ancor il l i q u o t e A l k a h e f l át 
grande efficacia per confervar il f.gato,c per 
guariré i malí idropici , edogn'altro, che 

,, procede da' difordini di ta! parte.Vinto una 
volta i l fuo íimile, diviene fuperiore a tu t -
t i gli altri medicamenti epatici; e íebbene 
fo í re ro t to , o disfatto 1'ifleíTo fegato , puré 

„ quefta medicina fupplirebbe la fuá vece . 
Da quefl' único paíTo di Paracelfo , fi fono 

moffi i Chimici a far ricerche fopra V A l k a h e f t t 

non eífendovi in tutte le Opere diqueft' Au
rore circa d1 eífo che un'altra efpreffione^ Q 
quefta indiretta^ 

Ora efTendo coftume di queft'Autore i l tras-
porre le lettere delle íue parole-, ed ufar abbre-
viaxioni , ed altri modi per coprirfi , feriven-
do cgli verbigrazia ^«ír^í^r invece á ' x T a r t a -

r u s ; M u t r i n in luogo di N i t r u m & c . fi pub 
credere , che V A l k a h e J l fia una parola cosí tra-
veínta : Quindi alcuni la vogliono formara da 
A l k a l i e f l i e coníeguentemente che queílo fia 
i l Sal Alcalino di tártaro volatilizato. Quefta 
pare cfíVre ftata la opinione di Glaubero , i l 
quale inverofece cofe meravigliafe col mez-
zo d' un tal Meñruo fopra i loggetti di tut t i 
tre i Regni . 

A l t r i 
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A l t r i contendono , che fia i l Vocabolo 

Teckíco Algeifi} come fe diccíTe, tuttofpi-
ritofo o volatile . A l t r i fono di opinione, 
che VAlkaheJl fia prefo da Saltz-geif l , che 
íígnifíca fpirito di fale; perché il Meílruo 
Univerfale , come dicono , debbe cavarfi 
dali'acqua; ed i l medefimo Paracelfo appel-
la i l íale centro dell'acqua , rn cui i metal» 
l i hanno da moriré &c. In fa t t i , lo fpirito 
di fale era i l gran meílruo, ch'egli adopra-
va jh quafi tutte le occafioni. I I Commen-
tatore fopra Paracelfo, che pubblicb un' Edi-
•zione Latina delie di luí Opere, ftampata 
in Delft , ci afificura, che V J l k a h e j i fofic 
Mercurio, convertito in fpirito . Zwdfer lo 
giudicava fpirito d'^ceto, rettificato dal 
verde ra me ; e Starkey credea d' averio feo-
perto nel fuo fapone. 

V i fono flate alcune parole finonime, e 
piu fignificative, úfate per dinotare VAika-
hefl. Elmonzio i l piu vecchio fa menzione 
át\V Alkahejl, col nome comporto di Ignis-
aqua i febbene pare che qui voglia fignificar 
i l liquore circolare di Paracelío, cui juoco 
appella, dalla proprieta di confumar tutte 
lecofe, t& Acqua , dalla fuá forma liquida . 
11 medefimo lo chiama Ignis gehenn£, ter
mine ancor ufato da Paracelfo. Lo intitola 
parimente : Summum & feltcijjimum om-
j , w/^w ^ / / ^ w , i l piu alto , e felice ira tutíi 
?, i fali ; i l quale avendo ottenuto i l grado fu-
3) premo di íemplicita, purita e fottigliezza, 
„ é único nel godere i l privilegio di nraanere 
„ intatto, cd inalterabile dai foggetti, su i 
„ quali opera ; come ancor di diífolvere i cor-
„ pi piu intrattabili , e di maggior refiften-
3, za, come le pietre, legemme, i l vetro, 
„ la t é r ra , i l zolfo , i l metallo&e, invero 
„ fale, eguale in pefo alia materia diífoluta ^ 

e cib con la facilita, con cui 1'acqua calda 
„ disfalaneve. Queíio fale, fegue egli a di-
„ re, coll'effere flato alcune volte cohoba-
3, to col Sale Circolato di Paracelfo, perde tut-
„ ta la fuá fiífazione , ed alia fine d iuenta un' 
„ acqua iníipida , e del!'illeífa quantita che 
„ i l fale, da cui fi formb . 

Elmonzio dice eípreíiamente , che quefio 
MclIruo é i meramente il prodotto dell'ar
te , é nondella Natura. „ Abbenché, dic' 
3, e^li , una parte omogenea di ierra ele-
3, mentare pofía artifizialmente convertiríi 
5, in í c q u a j tuttavolta niego, che quefio 
íl fi poífa far dalla fola natura; perché nef-
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„ fun agente naturale é capace di n as mu-
„ tare un elemento in un altro. E quefta 
vuol egli che fia la ragmne , perché glj 
elementi íempre rimangond gii ÜeíTi. PQ. 
tradare qualche lume a queíf afFare , roííer-
vare ch' Elmonzio , e Paracelío tenevano 
Tacqua come Itromtnto liPniverfále della 
Chimica , e della Filofofia Naturale j e la tér
ra come bafc immutabile di rutte le enfe. Che 
il fuocoera ddlinato comecaufa tíficiented' 
ogni cofa j che r imprcíl iom feminaU'fieno 
collocate nel meccanismo della térra ; eche 
1' acqua diífolvendo e ferínentando con cífa 
térra , come in fatti fa per mezzo del fuo-
co, cacci fuori ogni cofa; donde den vano 
i Regni aniraale, vegetabile, e mmerale; 
ed anzi che 1' iüeíTo Uomo foífe da princi
pio creato in quefta gui ía , fecondo la Sto-
ria di Mosé . 

I I gran Cara t íe re , o la proprieta, che 
abbiamo oííervata, nt\V Alkaheji, éi lfcio-
gliere, e cambiare tutti i corpi fublunari, 
a riferva delf acqua . Le mutazioni, che da 
cíío provengono , procedon cosí : 

IO. I I foggetto , efpoftoalla íua operazio-
ne , fi converte ne' fuoi tre principj, cioé fa
le, zolfo, e mercurio, e dopo folcanto nel 
fale, che allora diventa volatile ; e finalmen« 
te fi muta del tutto in acqua iníipida . I I mo
do di applicarlo , é col toccar una , o due vol
te i l corpo , che fi vuole difciogliere , fia que
íio mercurio , oro, arena, o altro fimile ,col 
prctefo A l ka he/i ; e fe i l liquore fara genui
no , i ! corpo fi cambiera nella fuá quantita di 
fale . 

2o. Non diftrugge le virtud! feminali de' 
corpi , che fcioglie; onde con tucta la fuá 
operazione foro é ridotto ad un fale, che 
puré é d'oro ; TAntimonio ad un fale di 
Ant imonio ; lo zafferano ad un fale di zaf-
ferano &c. delle medefime virtu feminali, 
o degli üeíTi caratteri, ch'avea i l concreto 
originaie. Per le virtü feminali Elmonzio 
intende quelle, che dipendono dalla íirut-
tura, ovvero dal meccaoismo d'un corpo^ 
che lo coftituifeono quel che fi trova eflere . 
Quindi un oro potabile attuale , e genuino, 
fi potrebbe prontamente ottenere per mez' 
zo áeir Alkahefi, mentre converte tutto i l 
corpo d' oro in fale , ritenendo le fue vir
tü íerainali; ed tííendo nel medefimo tem-
po folubile neli 'Acqua. 

3o. Tut to cib che V Alkaheji difcioglie s 
pub 
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pub rcnderfi volatile per mezzo d'uti fuoco 
da'Chimici detto B a g n o d a r e n a > e fe dopo 
d' aver volatilizato i l torpo ch'é da fcioglierfi, 
di la egli fi d i f t i l l i , refta i l corpo pura ed in
fluida acqua , in quantita eguale al fuo origí
nale, maprivato delle fue virtud! feminah. 
Cosí v. g. eífendo difciolto i ' oro per mezzo 
dell' A l k a h e f t , ful principio i l metallo diven
ta fale, ch 'é i 'oro potabile ; quando poi i l 
meíiruo, per via di una ulterior applicazione 
di fuoco, é feparato per diftiliazione, rima-
neeí ío pura acqua elementare. Daqulappa-
re, che l'acqua pura é i'ultima produzione, 
o 1' ultimo effetto á Ó V A l k a h e f i . 

4. V Mkahefi non patifce mutazíone al-
cuna, o diminuzione di forza, quando fcio-
glie i corpi, fovra i quali efercita la fuá ope-
razione ; e percib non patifce da eííi venina 
reazione , eíTendo egii foltanto i 'único me
íiruo imtnutabiíe in natura, 

5. Non é capace di mií iura , e percib re-
íla hbero dalia fermentazione, e dalla putre-
fazione, ufcendo coli'irteífa purita dai corpi 
fciolt i , come quando fuappiicato, fenza la-
fciar dietro di sé la menoma impurita. 

A L K A L I , Vedi A L C A L I . 
A L K E K E N G I , forte di frutto medicínale, 

o bacca, prodotto da una pianta deiriftefla de-
nominazione, chiamata puré volgarmente c i -
r i e g i a c f i n v e r n ó . E' di un ufo confiderabile , 
come aflergente , diíTolvente, e diurética. 

La pianta fi raífomiglia molto al Solano; 
onde in Latino fpefib diceíi S o l a n u m , coll' 
eggiunto á x V e f i c a r i u m . Parimente íi chiama 
H a l i c a c a b u m . I I frutto é celebrato per la fuá 
q u a l i t a U t h o n t r i p t i c a . Si adopra ancor per net-
tare ¡i paííaggi urinarj dalla rena, e dall' altre 
oüruzioni . Lafuavirtü deteríiva fa che gio-
v i per l ' I t ter izia , e per altri difordini delle 
vifcere. 

L i Trocífchi Ü A l k e c h e n g i non fono in grand' 
ufo fra i Medici moderni, Vedi TROCISCO . 

A L K E B L A , Vedi KEBLA . A 
A L K O O L , Vedi ALCOHOL. 
A L L A £ 7 / , nome di una mifura d'Tnghil-

terra: L77«tíj in Latino . In diverfi paefi diver-
lamente é nominata. VediMisuRA. Serve 
permifurareipanni, lefioffe, tele, fete&c. 
Corriipoflde alia Yard d' Inghilterra, alia Can-
na d Italia , alia Vara di Spagrfa, al Palmo di 
Siciha &c. Vedi YARD. 

Servio vuole , che 1' A l i a o u l n a fia lo 
Ipazio , contenuto tra le due mani ftefe; 

T o m q I , 
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ma Svetonlo la fa folamente un Cubito . 
Vedi CUBITO. 

Le ¡ A f t e , che per lo pih occorono in I n 
ghilterra, fono le Inglefi e le Fiamminghe. 
L A l i a Inglefe é di tre piedi , e nove pol-
lici , ovvero un T a r d e un quarto mifura 
Inglefe . V A l i a poi Fiamminga contiene 
ventifettepollici, ovvero tre quarti á ' T a r d 

ficché V A l l a Inglefe rifpetto a l V A l i a Fiam
minga é come cinque a tre. 

I I Signor Ricardo, nel fuo Trattato del 
Commerzio , riduce le A l i e in tal modo : 
100 A l i e d 'Amíkrdam fono eguali a 98 , e 
tre quarti di Brabante , Anvcrfa, e BruíTe-
Ics ; a 58 e mezza d'Inghilterra, e Fran
c i a a 120 d'Amburgo, Francfort, Lipfia, 
e Colonia; a 125 di Breslavia ; a 110 di 
Bergen, e Drontheira ; cd a 117 di Stockholm. 
Vedi MISURA . 

A L L A N T O I D E * , nella Notomia , un 
Canale o veíicola fottile, lifcia , e raetn-
branofa, che cinge i l feto di diverfi aniraa-li, 
e ripiena d' un liquore orinofo , condotto-
v i dall' uraco . Vedi FETO . 

* L a v o c e e d e r i v a t a ña c í X K c t í , farcimen ^ 
budello , e d eifrô  , forma : p e r e j fe r i n 

m o l t i b r u t i a g u i f d d? u n b u d e l l o , a v v e -

g n a c h e i n a l c u n i fia d i figura r o t o n d a . 

L ' A l l a n t o i d e fa una parte della fecondina « 
Ella fi prende come per una túnica orinaria , 
collocata tra 1'amnio , e i l chorlo, per 1'om-
belico e l'uraco riceve l'orina , ch'efce dalla 
vefcica . Vedi SECONDINA , ed U R A C O . 

Controvertefi tra i N o t o m i f i i , i c V A l l a n 

t o i d e fi trovi nell'uomo? I I Signor Drelin-
court, Profeífor di Anatomía in Leiden , i n 
una DiíTertazione appunto fopra quefia mem
brana , difende , che fia propria delle fpezie 
ruminanti . Vedi RUMINANTE . 

I l Dottor Hale all' oppoílo ci d ,̂ una defcri-
zione accurata dell' A l l a n t o i d e umana ; af-
fegnando la ragione, per cui quellí che ere-
devano la fuá eííftenza, non l'abbiano per 
innanzi interamente feoperta ; e rifponde 
in appreíTo a coloro , che tuttor la niega-
no. V t á \ T r a n f a z . F i l o f o f . N.0 271. 

A L L ' A R M E , propriamente é u n a fubita-
nea apprenfíone, derivata da qualche rumo
re, per cui fi da mano a l f a r m e , e fi fta in 
guardia. 

I I Pollo dell' a l P a r m e é i l terreno difegnato 
a ciafcun Reggimento dal Quartiere Maeftro 
Genérale , dove fi dee marciare , in cafo 

v S d' un 
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d'un a l f arme. In u n a guarnigione i l pofto 
dell' aWarme é \\ Juogo , dove cadaun Reg-
gimento ha avuto l'ordine di fermarfi, nd-
h occafioni ordinarie. 

A L L E A N Z A * , unione di due perfone, o 
famiglie, per mezzo del maritaggio. Dicefí 
ancor affinita, o parentela. Vedi MATRI
MONIO ed AFFINITA' , 

* X¿7 parola probabilmcnte e dalla Latina 
adügat ip , Legamento di due, o piü fo-
fe infteme, 

La Lf-ggt delle dodici Tavole proibiva ogni 
alleanza tra le períone di grado , e di condi-
zione meguale . Dicono ancora , che in Por-
íogallo alie Figlie dei Nobili fia vietato il 
maritarfi con quei, che non íkno mai íía-
t i alia guerra, , 

ALLEANZA , eftendefi anche a dinotare le 
]Lcghe, o i Tra t t a t i , conchiuíi tra'Pnncipi 
Sovrani, per la lor mutua ficurta, e diieía . 
Vedi T R A T T A T O , LEGA &c . 

La Triplice AUeanza conchiufa tra l 'Inghil-
terra , TOlanda, e la Svezia é moho cele
bre; ficcome altresi V alleanza quadrupltce 
tra r inghi l te r ra , TOlanda, T Tmperaiore , 
e ' i Re di Francia, In queíio íenío fi íuol diré 
allenti ^ per confederan ; i l Re , ed i fuoi 
alleati; gli alleati dei Trattato ú1 Hannover 
&C. Vedi CONFEDERAZIONE , 

Abbenche il titolo Ú'alleati ( Socii ) de' Ro-
mani toíre una fpezie di íervita, era nulladi-
meoo moito deíiderato. Ariarathe, come rac-
Conta Pohbio, fagrificb a i Dei 1 in nngrazia-
mento di aver ottenuto una t i l alleanza. La 
ragionedicib inveritaera, che cosí inavve-
nire erano certi di non ncevere ingiurie da al-
t n , che da' Romani fo l i . 

V i erano raolíe forte di alleati ; mentre ta+ 
luni erano uniti feco loro ; affine fqlo di par-
tecipar de' lor Pm'ilegj , come i La t i n i , 
e gli Ernici j a l f i per la lor medeíima íon-
dazione, come ie Colóme; altri per l i be-
nefizj da eííi ricevuti , come MaiTamtía > 
Eumene , ed Attalo, che doveano i loro fe-
gm a' Román i ; altri per Trattati l iberi , i 
quali alia fine per raezzo d'una lunga al
leanza diventavano fudditi, come i Re di 
Bitinia , di Cappadocia , e dell' Egitto ; 
come anche la maggior parte delle Citta 
della Grecia; finalmente aicuni per vía di 
Trattat i compulíivi , e per la leggcdelia fog-
gezione, comeFilippo, ed Anfioco. Da qul 
fi no t i , che da' Romani noa fi dava la pa-

ce al nemico, fenza fareconefío lui un al~ 
leanza ; cioé non íbggiogavano mai alcuna 
Nazione, fenza che queda ancora ferviffe 
loro di mezzo per foggiogarne delle altre. 
Vedi Conftderaz. su le caufe della grand.de* 
Rom. c.6 p. 62. e feg. 

A L L E G A Z Í O N E , produzione dcgli At-
t i , o Stromcnti per conciliar autorita, ocre-
denza in qualche cofa . Letterahnente figni-
fka citazionedi unAutore, o paiío diqual-
chs Libro . Vedi CITAZTQNE. 

A L L E G O R I A , figura Rettorica, che allor 
fi fa, quando i termini non ntengono la lor 
propria fignificazione , ma fi fa che dinoti-
no qualche altra cofa , Ovvero, é una figu
ra , con cui diciamo una'cofa , mentre vo-
gliamo che fia inicia un 'al tra , a cui quella 
alinde. Vedi FIGURA, ALLUSIONE, &C. 

L' allegoria propriarnente é una ferie di me-
tafore. Vedi METAFOR A . Tale é quella bel-
liííima d'Orazio nel Lib. 1. Od. 14. 

O ]Mavis, referent in man te novi 
Fluí iut <&c, 

Dove ptr Nave ordinariamente s'intende 
Repubblica ; pell' Onde, la Guerra Civik ; 
per i l Porto , Pace e Concordia ; per i Remi, 
iSoldati j per i Mannan ^ i Magtfiraii &c. 

Alcunj fuppongono , che il Vecchio Tcrta-
mentofia u n allegoria perpetua, owerouna 
rapprtfentaiione tipica de' M i l k r j del Nuo-
v o . Vedi T I P O . 

In fa t t i , Vallegoria ha molta parte neüe 
Religioui . Gli Ébrei , fappiamo di certo , 
che ne abbondano. Filone Ebrco fórifle tre 
Libri ácVi' allegoria nelT l í lona de'fei giorni, 
Vedi ESAMERONE, 

I Qentih ancora ufavano Wllegorie nella lor 
Rebgione; anzi fi pub diré , che rufodie í íe 
foileaíTai piü antico nel mondo Gcntile , che 
nell' Ebraico, Alcuni de' lor Filofofi , che in-
traprtíero di voler far vedere le ragioni della 
lu r íede , e lo feopo delle lor Favole, e delle 
Starie Antiche de'loro D e i , trovaronoeíTec 
neceífario di dar loro un'altra coílruzioneo 
fpiega , e di moltrare , che molto diverfamea-
te doveano ¡ntenderfi daquello pareano d' ef-
primere. Da qui provenne la parola allego
ria ; perciocché un difeorfo , che nel fuo fenfo 
naturale KKKO styopzua ^ fignifica altra cofa di
verla da quella, che per eíío s' intende, fa quel-
loche propriarnente dicefi un'^//^or/^. 

Ricorfero eglino a tal rigiro per prevenir 
Popólo ? che potea maravigliaríi in udire tan-

te aííur-
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te aífurdita , introdotte nella lor Religione 
daiPoetij e per fargli efedere, che i Dei del-
la Grecia non ííeno gíatnmai ílatí Perfone si 
v i l i , coitíe quelle fapprefentaíe nelíe loro Sto-
r í e : che perb avviluppando effi tanto 1 líto-
íia , quanto la lor Religione n e U ' ^ i W ' ' * * 
reíta i l Mondo impegnaío ancor ora m cer
carle ira un müechio di Favole , di cui pochc 
a verun propoíito fono ftate íin orat fpiegate. 
Vedi MITOLOGÍA. . M Í , 

Gli Ebrei per tanto avendo conofciuti i 
vantaggj dello fpiegar lecofedella Religione 
in queíia guifa , radoprafíoper interpretarle 
Scritture Sacre, affine di renderle piü accet-
fabili tra i Pagan! ¿ ^ 

L5 ifleífo Método fu adottafo dai primi 
Scritíori delía Crifiianita . Vedi ALLEGO-
R i c o , PROFEZIA &c. 

A L L E G O R I C O , che contiene deliV/ír-
g o r i a . Vedi ALLEGORIA . 

I Teologi trovano nella Sacra Scrittura di-
ve ríl íéníi , cioé Liítefale,- Mií l ico , ed ^Z-
l e g o r i c o . Vedi MÍSTICO &c , 

Dicefi partieoíarmente delle Profezie del 
Teí lamento Vecchioj che molíe di efTe fi 
fíeno adempite nel Nuovo i non nel feníb 
loro Leíterale , ma ñ t W M l e g o r i c o . Vedi PRO
FEZIA . I Santi Padri, e gli Efpofitori antichi 
delle Sagre Carie, furonoquáfi tutti A l l e g o r í 

comeOrigene,- S. Clertiente Aleííandri-
ñ o , Saní1 Agoítino, S. GregorioNazianzeno 
&c. Vedi rAfficolo TiPo < 

A L L E G R O , nella Mufíca, denota unai 
delle fei diftinzioni del tempe. Vedi TEMPO . 

L'«//^roricefea un moto fpiritofo , e piu 
veíoce di t u t t i , a riferva del Prefto. 

Le Diftinzioni ordinariamente adoperatej 
fono Grave, Adagio, Largo, Vivace, ^í/-
I cg ro , e Preño. 

E% da noíarfi , che i moti dell5 ifteíTo nome, 
coníe Adagio, o A l l e g r o fono piu veloci nella 
Tripla , che nel Tempo comune La Tripla - i 
é con]ünemente^/ /^ro ó Vivace, le Triple 
* J T ) i i e ^ fono quafi feropre A l l e g r o . 

ALLELUJA *, H a l l é u í á h ' í termine d'aí-
egret iá , che alie volte cantafi , o recitafi al

ia fine de' verfi, compoíii in occafioni di 
teí ta, ó d' aliegriá. 

C o n f i f l e d i d u e v o c i E b r a i c h e m e f f e í n -

J t w e i d i c u i r u n a ¿ «i^jl hallellu, 
e a M a , f** 'a ' a b b r e v i a z í o m d d n o -

m e d I d d t o h W Jchova; U p r i m a fi~ 

g m j i c á lodatcj c V a l t r a i l Sienore. 

A L L i ^ p 
San Girolamo fu i l primo che introduíTe 

queña ^zxoh Alleluja neü'officio della Chie-
fa * Per molto tempo fi usofoltanfo unavoi-
fa l'anno, nellá Chiefa Latina, cioé in tem
po di Pafqiía; ma nella tíreca piu di frequen-
te i Dice r i íkíTo Santo, che la cantavano 
alF efequie de' mor t i , il che ancora continuafi 
a fafe in quella Chiefa ; come in cerfi giorni 
dellaQuai'efiraa. A tempo di San Gregorio 
Magno fuordinato, che nella Chieía Latina 
foífe cantata tutto Tanno ; queflo decreto pero 
cagionb dei laraenti contro i l Santo Pontefi-
ce, ftimato troppo aífezionato al fito dei Gre-
c i , eche voleífe intfodur le cerimonie della 
Chiefa di Coftantinopoli in quella di Roma. 
Ma eglififcusb, allegando, che tal era fla
to anticamente Tufo inRoma, porcatovi ds 
Coftantinopoü , al tempo in cui h v ú c t A l -
leluja fu prima introdotta nel Pontificato di 
San Damafo. 

A L L E R G o o d negli antichi Scriítori íngle-
f i . La voce á l l e r ferve per fare refpreífione 
di un fLípeflativo íignificato, cosí a l l e r g o o d 

vale un grandiífimo bene. Alie volte ella é 
feritta A l d é r ¿ 

A L L E R I O N E * o ÁLÉRIOÑE , nelPÁraí-
dica, forte d'Aquilotto disarmato, cioé rap-
prefentatofenza becco, efenzapiedi. Vedi 
AQUILÍNO.-

• I I V o c a b o l o e F r a n c e f e , e d i c e f i i n t r o d o t -

t o i n vece ¿¿'Aquilino: a g g i u g n e f i , c h é 

i l c o j l u m e d i d i n o m i n a r e g l i Aquilini A I -
ler ioni , é d i r a p p r e f e n t a r l i s l á r g a t i , f e r í * 

z á p i e d i ^ e f e n z a becco ^ n o n o l t r e p a f f i 

c e n t ' a n n i , e d e d? i n v e n z i o n e F r a n c e f e / 

v o l e n d o i F r a n c e f i i n q u e f i a g u i j a f a r 

C o m p a r i i e g V I m p e r i a l i ¡ o g g i o g a t i . O n d e 

i l M e n a g i o l o f a v e n i r e d a Aquilario* 
d i m i n u t i v o J ' A q u i l á . 

V A l l e r i o n e fígurato nella Tav. Áraldica , 
fig. i . fi raífomiglia aíTai alia Martora , a r i 
ferva che le ale di querta foiio chiufe, ed 
eífa é in pofitura quafi paífartíe ; dove V A l U ' 
r i o n e rapprefentafi colle ale ftefe ^ ed iri paio^ 
E poi appreífo i nollri Araldi , la Martora 
ha il becco ^ di cui ¡'^//ÉT/O^Í é privo. Vedi 
MARTORA , 

t A L L E T A J U O L Ó , toríh? che ferve di 
z ímbel lo . Significa eziandio un ¡uogo,difpo-
fto per allettar , ed acchiapnar gli uccelíi, o 
lefiere. V kn\ tr% alletfdjuolv dicefi quclla, 
che volando in qua , ed in iá , e trovaf ene del
le felvatiche, fi trattiene con eífe álqüañtOj 

S 2 poi 
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poi co' fuüi allettamenti le conduce nella trap -
pola, ove redaño prefe. Vedi FALCONERIA . 

A L L I E V O , colui che fiallieva, e fi am-
maeftra, m Latino dlumnus, fcolare, o di-
fcepolo. 

Fu introdotto quedo termine dagli Scritto-
r i Francefi, che parlando dei Pittori, dicevano , 
i l tale é r¿*///Vuo del V i n c i , di Raffaelo ec. 

Dalla pittura pafsb ancor a tutti quei che 
fíudiano , o che imparano qualunque arte 
fottola difciplina d-1 un Maeílro . NelTAcca-
demia Reale delleScienze v'erano 20. allie-
v i , ed in quella dell'Ifcrizioni IG. a l l i e v i ; 
i quali doveano operare in concertó coi Pcníio-
narj. Vedi ACCADFMIA . 

Non ho verun dubbio , dice M . Fontenelle, 
di paragonar un femplice ailievo, ilqual era 
M . Amontóos , con uno dei membri mag-
gior i , che l'Accaderaia in qualunque tempo 
abbiaavuto, cioé M . Mariotre. Queño ter
mine {aggiunto) fra noi non importa differen-
za alcuna in cib che fpetta al mér i to , bensi 
folamente minor anxianita, e íbpravvivenza . 

Contuttocib la voce é ítata fuppreíía , c 
quella tfaggiunto foñituita in fuá vece ; at-
tefo che ogni uno non fapeva il íenfo , in 
cui s'intendeva dall' Accademia : ficché og-
gidi gli Accademici Penfionarj non hanno , 
come prima, per ciaícun di loro un allievo\ 
ma gli allievi fonod ive t í t a t i i ^^ /»»^ , o A f -
fociati dell'Accademia. 

A L L E V I A R E , nelle Vecchie mcmoric, 
eScritture , lafolita o patíuita ammenda. 

A L L E V I A Z I O N E * ,v dinota T arte di far 
nna cofa piu Heve, epiüfacile aportare, o 
«ollera re» 

* La voce i cP origine Latina ^ ad , e 
da levis. 

Nel qual fenfo Alleviazione é un finoní-
mo di alleggerimento y e fi oppone zWaggra-
vamento . Vedi AGGR AVAMENTO . 

A L L I G A Z I O N E * , nell' Aritmética , 
Regola , Dvver Operazione , mediante la qua-
ie fi fciolgono le queílioni, che fpettano al
ia milíura di diverfe mercanzie, oppure di 
Varj ingredienti, giuntamente, col valore, 
colla fomtna & c . di eííi in compoíizione. Ve
di REGOLA , MfSTURA, &e. 

* La Voce ¿ formata dal Latino A Higa-
re , Legare infierne ; a eagioneforfe d'ttna 
fpezie di vincoli , o legamenti circolari , 
che ordinariamente fi adoprano per sonnet' 

infierne i mmeri áivsrfi. 
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V Alligazione é di due forte } cioé Me

diana , ed Alternata. 
L ' Alligazione Mediana é , quando dalle di

verfe quantita, e dai divcrfi prezzi di varj 
femplici dat i , fí viene a conoícere i l prezzo 
medio di una miftura, d'effi comporta . I fuoi 
varj cafi verranno fotto le rególe íeguenti . 

Data che fia la quantita degl'Ingredienti, 
col prezzo di ciafcheduno, volendoíi trovare 
i l valore di qualche parte della mifiura, fi mol-
tiplicheran gl'ingredienti feparatamente pep 
i lor prezzi, e pofcia fi divider^ la fomma 
di quci prodotti per quella degl'ingredien
t i , e i lquozieníe fark la rifpofta al quefito., 

Dati i prezzi di varj ingredienti, e data la 
fomma pagata, o ricevuta per la mií lura , feo* 
prire che quantita di ciafeuno fu comprata, o 
venduta j fi dividera la fomma pagaía, o r i -
cevata per quella dei prezzi particolari j ed i l 
quoziente é la rifpofta. 

Dati gl'ingredienti d1 una mifiura , au
mentar, o diminuir la miflura proporziona-
taraente ; devefi foramare gl ' ingredienti, poi 
diré : come quella fomma é rifpctto airaumen-
to , o alia diminuzione, c o s í appunto é la 
quantita di cadauna particella della miftu
ra refpettivametue alia quantita della mi
ftura che fi ricerca . 

Date la natura , la qualita &c. dei di-
veríi ingredienti di qualche miftura, e vo-
lendo fapere che temperamento , o grado di 
finezza poífa rifultar dal tutto ; fi mettera ia 
tanti ordiní o fchiere le varié quantita del
la detta miftura; edirimpettoaquefte le di
verfe qualitk , ofinezze di ciafeuna ; epoi fí 
raoltiplichera ogni quantita per lafuaquali-
tapropria, o per lo fuo grado di finezza i al-
lor , come la fomma delle quantita ériípeíti-
vamente ai lor prodotti, cosí fara l'unita r i 
fpctto alia qualita, o finezza della miftura. 

Date le quantita di una mifiura , trovarle 
particolari quantita d'ogni qualunque ingre
diente in ogni qualunque parte della miílura. 
Se nella miftura v i fono duecofefoie, díte: 
la fteffa proporzione che va tra i l totale degl 
ingredienti, e la parte propofta: queft'ifieífa 
vi é fra la quantita dell'ingrediente propoíio 
nella totale compofizione , e la quantita dell' 
ingrediente nella parte ricercata . Eífendoví 
perb^piü ingredienti di due, abbifognera re
plicare ía operazione per cadauno . 

Dato i l totale di una compofizione» 
me 50a Fintiero valore di efla > ed i valon 

oci 



A L L 
dei diverG ingredienti, trovare le varié quan-
tita mefcokte , avvegnaché inegualmeate ; íi 
moltiplichera il totale della miííura peí meno-
roo valore, fi fo tirar ra i ! prodotto dal valore 
totale , ed i l reAante fara i l primo dividendo ; 
Poícia fi fot trae 1' ülefíb menomo valore dali 
ingrediente di valor maggiore ; e quello che 
refta é ii primo divífore. < . 

IJ quozientc di quefta divifione dimoílrera 
le quantita dell' ingrediente di prezzo maggio-
re , eírendo Taltro ilcompimento del tutto . 
Se perb vi fono piu di due ingredienti, i di-
vifori iaranno i diverfi reílanti del minimo va
lore , prefi daglialtri . E l i dividendi faran-
n o i r e í l i avanzati dopo ledivifioni, fin tan
to che neíTun ve ue redi ; che fara un di me no 
in numero degi'ingredienti , e qaefto detet-
tivo ingrediente dee íupplirfi come un com-
pimento ; e nella divifione non fi prendera piu 
jn cadaun quozíente eñe un tanto, ficché ne 
avvanzi abbaíbnza per gli altri divífori, e per 
ultimo non vi rimanga cofa alcuna , Vedi D i -
VISIONE. 

V A l U g a z i o n e A l t e r n a t a é quando i prezzi , 
o le qualita di diverfi femplici fono dat i ; c fí 
ricerca che quantita di ciafcheduno vi vuole 
per far una compoílzlone del prezzo, o della 
qualita data. 

L ' A U e g a z i o n e A l t e r n a t a mofira la vera pro-
porzione di diverfi ingredienti, e contracam-
bia s luoghi di quegli ecceífi, ovvero di quel-
]e differcnze, che nafeono tra'1 prezzo me
dio , c gli efiremi ; coll'attribuire quello al 
raaggioreftremo , che proviene dal minore; 
ed ai contrario. 

Le rególe dell' A l l i g a z i o n e A l t e r n a t a fono le 
feguenti: ogni maggior eftremo dev' eífer uní-
ío , o legato ad un altro minore . EíTendo qual-
eheduno degli eftremi femphee, o fingolare, 
e gli altri plurali; queÜo debbe iegarfi con tut-
t iquef i i . Se tanto ! i maggiori, quanto l i mi-
noriertremi non fono plurali, iu tal cafo pof-
fonoefler legati cosí diverfamente, che indi 
provengano varíe differenze , come ancora di-
rerfe rifpofte allequeftioni, delle quali nulla-
dimeno ogni una fara vera: fe poi uno degi' 
cltrerm é fingolare, allora non potrkeífervi 
fe non una fola rifpofia, 

Quando i numeri fono legati, ailor dal prez
zo mezzano, ocomune írprender^a ^ difFe-
renzadi cufehedunoi laquale fi mettera di-
nmpetto al numero, a cui é legato, alter-
Bativaraente. Ogni numero legato con piu 

A L L 1 4 X 
d 'uno, dcbbe avere tutte 1c differenze deí 
numen, ai quaii é legato, meffe di rincon-
íro ad efib. E quelle differenze rifolvono ¡a 
queüione , allor quando i l prezzo di cadaua 
ingrediente é aífegnato fenza la quantita; c 
íi ricerca come fi ha da fare la compofizione, 
per poi véndeme una certa quantit^i ad un 
prezzo mezzano. Quando pero la quantita 
d'uno, infierne col prezzo di tutti gl'ingre
dienti é data, efí vuole indagare le quantita 
degi' altri ingredienti, in tal cafo fi debbe 
ufare la regola del tre , 

E quando i l prezzo di ciafchedun ingre
diente é dato, fenza determinar veruna dellc 
lor quantita , deíiderandofi di farne una mifiu-
ra d'eíli da venderfi ad un prezzo di mezzo; 
allora tutte le differenze unite infierne faran-
no i l primo numero nella regola del tre; la 
quantita totale da mefcolarfi fara i l fecondo ; 
e ciafeuna differenzadi per sé i varj terzi nur 
mer i ; e quanti fono l i capí da mefcolarfi , tan-
te faranoo le operazioni della regola del t re . 
Vedi REGOLA d e l t r e . 

Aggmgneremo un efempio, incuí abbia-
mo tutte due le foxttádV A l l i g a z i o n e . Sup-
poniamo, che fi vogiia una mi (tura di vino di 
119 boccali, che debbe farfi dei vini dei prez-
zi feguenti, cioé di 7 foldi, di 8 foldi , di 14 
edi i 5 foldi i l bcccale ; ed in guifa tale che 
ttiíto i l cosnpoífo polla venderfi a 12 foldi i l 
boccale. Primo fi legara i'8 al 14, edil 7 al 
15 , contracambiando le lor differenze daí 
prezzo ordinario, ch 'é di 12 foldi, e fi ve-
dra che la fomma delle differenze é i l 14 ; per 
cui fí dividera 119 , ed i l quozíente fara 8 
ézv ovvero 8 I ; ovvero, per cómodo nelT 

ooerazione, . 

17 

119 

ALLIOTH, nell' Afironoraia, una Stel-
la nella coda dell'Orfa maggiore, della qüa-
le fanno molta oífervazione ful Mare. Vedi 
STELLA . La longitudine, la latitudine &c. 
á e W A l l i o t h , fi pub vedere tra le altre dell' 
ORS A m a g g i o r e -

Per trovare la latitudine , o la elevazion? 
del Polo per mezzodi quefta Stella, Vedi LA
TITUDINE , e POLO. 

A L LO-
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A L L O D I A L E , appartenente ad Állodío . 

Vedi ALLODÍO . Si dice térra jillodíale, quel-
]a , di cui una pcrforia tiene affoluta proprie
ta ; o quellache pofíiede , fenza eífer percib 
obbligato a pagar verun fervizio, o ricono-
fcimento ad alcun Padrone fuperiore . Vedi 
PROPRIETA* &c . 
_Cosi diciamo, la tal erdita é allodiale, 

cioé non foggetta a verun pefo, fervizio , o 
altro . Ed in queño fenfo Allcdiale fi oppone 
oféndale , e benefiziale < Vedi FEUDO , BE-
KIEFIZFO &:c. 

A L L O D Í O * , cofa propría e libera, di cuí 
fi puo difporre. Vedi ALLODIALE . 

* Controvertefi moka forigine di queflo ter
mine . Cajjentuve dice, ctfe o/cura, guan
ta e Ufante di Nila y e poche fono in verith 
le lingue ct Europa , dalle quali V uno o 
Paltro Etimologifia non fabbia fatto ve
nir e. Contuttocio alcuni non fen-za proba-
bilitavogliono che fia una parola Francefe 
primitiva i e radicale. 

Bollando fpiega Y allodio^ col dírlo , prá-
diurn f feu quavispoffejfio libera, jurisque pro-
p r i i , & non infeudum clientelari enere accepta < 
Vedi FEUDATARIO * 

Dopo la conquifta delíe Gal í ie , le Terre 
furono divife in due modi , cioé m beneficia, 
& Allodia, in benefizj ed allodj ; l i primi 
coníi íkvano in terreni, che i l Re da va a' füoi 
Uííiziaü , e Soldati, per fenerli o vita du
rante, o per un tempo determinato. Vedi 
BENEFIZIO . 

^ I I nome poi di Allodj davafi a quei ferré" 
ni , i quali lafciavanfi in proprieta agli anti-
chi poíTeíTori . I I titoío feíragefirno fecondo 
¿ella Legg^f Sálica é de Allodiis ; dove la paro
la fignifica terreni erediíarii , oppur ricevuti 
¿agli Antenati . Onde Allodium , e patrimo-
nium fpeííe volte fono adoperati indiñinta-
mente. Vedi PATRIMONIO. 

Nei Capitoli antichi di Cario Magno, e 
tíe'fuoi íucceííbri, trovhmo Alladium k m -
pre oppoíio al feudo. Ma veríb i l periodo del-
la feconda linea dei Re, egli perdette la prero-
gativa; imperocché allora i Padroni feudal i co 
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futtí d'ivennefo o roggettl ad efTi, o c a m f c 
ti in feudi ; donde provenne la rflaíTima # 
nulla una fine Domino $ nififun terreno fenza 
Padrone. 

ALLOGGIAMENTO, nell'arte milita-
re fignifica talora un accampamento di. un1 ar-
mata. Vedi CAMPO, ARMATA. 

ALLOGGIAMENTO , piu d'ordinario fi ufa 
per efprimefe un'opera fatta dagli Aíftdiaini 
nei lor approcci, ed in qualche poílo perica» 
lofo Í da effi Conquifiafo < dove aíTolutamente 
é neceíTario di coprirfi contro i l fuoco del ne-
mico , come verbigrazia nella Arada coverta, 
in una breccia, nel foífo, o in altra parte, 
prefa agli affediati 

GW Alloggiamemi fi fanno, alzando ií ter
reno , coi gabbioni, colle palizzate , con fac-
chi di lana, con ríiantelletti, con fafeineí 
ovvero con altra cofa j che fia capace di 
coprir i foldati nel luogo ^ che hanno gua-
dagnafo, e che vogliono confervare . 

A L L U M E * , fpeziedi fal minerale, d'un" 
fapore acido, che lafeía nella bocea una qual-

"che doícezza j nonfenza un grado confidera-
büe d'aftringenza. VediSALE.-

* Viene dal Greco «x?, fale ; o farfe dal 
Latino lumen, lume ; perche / 'Alluñíe 
da luflro ai colorí, 

I ÑaturalifH antichi ammettono due forte 
á 'Allume, una Naturale, e 1'altra Fattizia 
í lNa tura le trovafi nell' Ifola di Mi lo# ed é 
una fpezie di pietra bianchiccia, aííai leg-
giera , fríabile , porofa , e ñrifeiata con certi 
filamenf i che fomigliano all'argento .• 

VAllumefattizio, o fia anifiziale, preparad 
in diverfi modi , fecondo la diverfita de'ma-
íerial i , de'quali é comporto . Quindiabbia-
mo VAllume rojfo, i l Romano , e'l cedrino f 
ai quali fi aggiungono ilpiumofo, i l faccarino, 
e V abbruciato 

Producefi VAllume principalmente nell' íta-' 
lia^ neiringhilterra, e nella Fiandra. 

V A l lume Inglefe d i rocca , Alumen rw 
peurrís fi fa da una pietra minerale turchinic-
cia j che fi trova fpeífo ne' colli delíe Provin-4 
cié di Y o r k , e Lancafiro. Si calcina quefta 

ílrínfero i Proprietarj dei terreni Allodiali ^ pietra ful focolare, o nella fornace; pofeia 
a poffederli in avveníre con dipendenza da 
loro. L ' iíleíTocambiamento accadettefimil-
mente nella Germania &c . Vedi FEUDO, e 
TE ÑUTA . 

L ' ufurpazione deí Padroni feudaíi fopra i 
ummAllodialt tanto fi avvanzb , che quafi 

viene meífa a molle írt certe foííe piene d' 
acqua; ed indi cavata, la fannoCüocerepcr 
lo fpazio di ventiquattr' ore í e finalmente 
lafciandola in qualche luogo per due ofe irt 
circaj le impurita vannotutte al fondo , re-
fíandovi un liquore puro; i l quale meflo i*1 un 

tino 
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tino con ¿ilquanto d'prina, fra tre oquaí í ro 
piorni comincia a coagularfi in una maffa; e 
poi í) pi§lia ' fi lava» e ^ ÍQuag^a ¿i nuovo, 
cd eccolo refo appropofito per V ufo. 

jn^yhitby nclla Provincia di York , i l mo-
^0 ¿j'fai-e r^//«w<? é queílo: La pictra mine-
rale, avanti che fía calcinara, eflendo efpo-
fta all'ana ^ '̂s^ar^ ^n P ^ z e i t i , e dará un l i -
nuore, del quale fi pong. fare i l verderamei 

calcínala , ell' é a propoíito per F A l l u m e . 

jVíentre continua a ñare nella térra , o nell' 
acqua, rimane una pietra dura : ed allevolte 
ufciradaun lato della miniera un certoliquo-
re, che peí calore del Solé diventa u n A U u m e 

n a t u r a l ? . 

Hel'e fabbriche di A l l u m e di Civita-Vec-
chia, i l modo di farlo , coni'é defcritto da M . 
Geoffroy, é alquanto differente , 

La pietra, ch ' éd i colore rofliccio, e0en-
docalcinara, }afanno bollire , e fciolgono la 
calce ne'i'acqua; che imbevendoíi del fale, 
cioé deiry///a?wf, fi fepara dalla térra inutile : 
lardando allora ñare queíl 'acqua cosí impre
gnara di fale per alcum giorni , da per sé üeífa 
fi criñalüzza , come i l tártaro intorno alia bot-
te, e diventa cib che chiamafi di roc-
pa •) o K o m a n o , 

ASolfaíar^ , yicino a Pozzuoli, v i é una 
pianura grande, di figura ovale , i l cui terre
no é totalmente falmaftro, e cosí caldo, che 
non fi pub tenervi la mano per moho tempo. 
Dalla iuper.fi7.1e di que.íla térra , durante i ' efta-
í e , fi alza una forte di fariña, o di p ^ ere 
fiimafira , la quale efifendo via fcopata , radu-
nata, e pofia nelle foííe d'acqua , fattein ca
po della pianura, bada il calore del terreno, 
cioé di certi fpiragh fotterranci, fopra i quali 
fono pofte le caldaje, fenza verun altro fuoco, 
accib T acqua fvapuri , lafciando indietro i ' 
A U u m e f 

ACipfelIanelIaTraciafi cava X A l l u m e per 
mezzodi una tenuecalcinazione della pietra , 
e lafciandola disfarfi nell' aria a forza di ru-
giade, edi pioggie-, facendo pofcia bollire, 
e cnfiallizzare le acque imprégnate . B e l l o n , 

n e v i a g g i d e l R a j y . tom. 2. p. 3 5 I . 

Sciogliell ] ' A U u m e nell' acqua ; e quello 
che rimane nel fondo non diíciolto , é una 
forte di calcina , )a quale fi pub djsíare pronta-
mente nciroli0) oncllolpinto di vitnuolo . 
Qmndi nafce j ldubbio, fe l ' A l l u m e , attefo 
che non lafcia térra dittro di sé , appai tenga o 
SO propriamente alia claífe de fali ? I I Si-
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gnorBoyle ,ci aflicura, che la miniera, ola 
materia cruda del 1'^//«WÍ , fpogliata dal fuo 
fale, col tempo loriacquiíla nc i rar ia . Vedi 
ARIA . 

L1 A l l u m e Á\Svezia fi fa d' un minerale, che 
contiene moltozolfo, evi tr iuolo, che non íi 
pofibno levarne, fe non per via di calcinazio
ne , o diüillazione . La materia, chereí lanei 
vafi di ferro , i quali s'adoprano per feparare 
lo zolfo dalla miniera, da poi che é fiata efpo-
ÍU allVaria per qualche tempo, diventa una 
fpeziedi ceneri turchiniccie , le quali poi refe 
liííiviofe , e criílallizzate , fi convertono in 
^ A l l u m e . 

E' 1V//KWI? di qualche ufo nella Medicina, 
in qualita di un aííbrbentei effendo pero atto 
ad eccitare i l vomito, non fi adopera inter
namente, fenondirado, e cib con qualche 
aromático mite per correggerlo . Serve an
cora efternamente nelle lozioni aftringenti % 
,ed é un ingrediente in yarj dentifricj, ecos-
me^ici. 

Nel tingere e nel colorare egli é un in
grediente principale , fenza di cui difficil-
mente i colorí poííono riufcir bene j e nelT 
attaccarli fulle ftoffe fa l'iík'fiTo effetto, che 
1' acqua di gomma , e gli olj glutinofi nel
la pittura . Difpone parimente le ftoffe a 
prendere i l colore , e v i aggiugne un grado 
di vivacita , e di delicatezza ; come chia-
ramente fi vede nella qoccinigha , e nello 
fcarlatto, 

Quefto effetto pare, che fia cagionato dalla 
fuá qualita fiittica, o afiringente, mediante 
la quale lega infierne le partí piü fine dei colo
r í , ed impedifee che poífano efalare . Quindi 
ancora la carta , bagnata nell'acqua dell '^í/-
lutne , non lafeia paífare 1'inchioftro quando 
fopra v i íi é feritto , Vedi CotORE, TINGE-
RE &C,, 

L ' ALLUME S a c c a r i n o ha molto di fomi-
glianza eolio zucchero; egli é una compofi-
zione deir^//«mí ,comunecoir acqua rofa , e 
coi bianchi d' uova, tutto bollito infierne , 
íino alia confíüenza d' una pafta , e cosí gitta-
,ta in forme a piacere, Quando fi raffredda, 
jndurifee qual pietra ; e viene adoprato tome 
un cosmético, 

L ' ALLUME a b b r u c i a t o , A U u m e n u f l u m , 

h a l l u m e calunato luí fuoco, ond 'é rcío piíi 
blanco, piü leggiero , e piü facile a polve-
rizzarfi. 

L ' ALLUME M piuma, a l u m e n p l u m o f u m , 

é una 
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é una forte di pieu-a falina , minerale, di va-
rj colorí, d' ordinario perb é bianca , accoftan-
doíi alquanto al verde ; raífomigliante a! talco 
VeneTiano , folo che in vece delle fcaglie fi al
za infi l i? o inf ibbre , come quelü d'una piu-
ma, da cu! prende il nome . 

Vogliono alcuni , che quefio fia il i a p i í 

a m i a n t h u s degli Antichi . Vedi ASBESTOS . 
Acqua d'ALLÜME . V e d i A c q u A . 
ALLUMINOR , in alcuni ftatuti antichi, é 

colui che per meñiere colora , o dipinge fulla 
Carta, o fulla Pergamena. Vedi COLORE, 
PITTURA . 

A L L U S I O N E * , in Rettorica, é una f i 
gura, colla quale una cofa é applicata ad un' 
a i í ra , o intefa di un'altra, per qualche ío-
miglianza di nome , o di fuono, che vi é tra 
loro . 

* E 1 v o c e c o m p o f l a d a l L a t i n o ad fludere. 
I l Camdeno dice, che V a l l u f i o n e é un gi-

uocare colle parole, fimili in fuono, madif-
fimili nel íignificato ; cambiando , aggiun-
gendo , o fottraendo una o pm lettere ; onde 
certe parole, chehanno della raííomiglianza 
fcambievole divengono applicabili a differen-
t i materie. Cosí Iddio Signore, fe é lecito 
valerfi qui di un'autorita facra, cambio A-
bram , c ioe ^ padre alto, in Abraham, pa
dre di mok i . Cosí i Romani fi burlavano dell' 
Imperador Tiberio Nerone, perché tracan-
nava, chiamandolo B i b e r i u s M e r o : ed ap-
preflo Quintiliano un certo Placido, Uomo 
di temperamento zotico, e fevero , vien chia-
mato A c i d u í . Le A l l u f i o n i fi raíTomigliano 
moho ai bifticcj, o giuochi di parole, Vedi 
BISTICCIO , 

A L L U V I O N E * , nclla Legge Civ i le , una 
ínondazione, che toglie ad uno, eporta ad 
un altro . Ovvero , é una gradúale aggiunta, 
ed un accrefeimento fatto lungo le fpiaggie 
del mare , o dei fiumi grandi . Vedi Ac-
C R E T I O . 

* I I v o c a b o l o v i e n e d a l L a t i n o adluo. 
La legge Civile pone V A l l u v i o n e tra i mez-

21 legitimi di acquiflo; eladefímfce per un 
accrefeimento oceulto , ed impercettibile . 
Onde fe accadeífe , che qualche porzione 
confiderabile di paefe foífe levata a uno per 
via d' inondazione , e portata ad un altro, 
tutta in un tratto, quefta non farebbe acqui-
fiata a titolo di a l l u v i o m : ficché 1' antico 
fuo Padrone la pub pretendere . Vedi Ac-
CESSIONE. 

A L M 
A L M A C A M T A R S , ALKÍACANTARAS 

o ALMICANCHAR ATH , in Aíironomia , vedi 
ALMUCANTARS . 

A L M A G E S T O , nomediun libro famo> 
fo , compolio da Tolomeo , ed é una collezio-
ne di molte oífervazioni, e di moiti problemi, 
íatti dagli An t i ch i , fpettanti alia Geometria, 
ed all' Allronomia. 

Nell 'or igínale Greco chiamavafi a w ^ n 
[ ¿ í y i r v c i o é C o f l r u z i o n e , o C o l l e z i o n e M a j j l 

m a . L'ultima parola , ( ¿ z y i T v , m e g i j l e , uni" 
ta alia particola a/, diede occafione agh Arab-
di dirlo A l m a g e j i o j e'lo traduífero nel loroi 
propno línguaggio 1'anno 8oo. in círca , per 
comando del Califfo yí/Ma/Vwo«. I I termine 
Arábico é A l m a g h e j i i . 

I I Ricciolio ancora ha pubblicato un corpo 
d'Aílronomia , intitolato , all ' efempio di 
Tolomto , i l N u o v o A l m a ge [ l o ; ch' é una 
Collezione delle OíTervazioni e feoperte an-
tiche, e moderne , ¡n quella feienza. Vedi 
ASTRONÓMICA O f f e r v a z / o n e . 

ALMANACCÓ , Calendario, o Tavo-
la , in cui fono notati i g iorni , le feíle annua-
l i , ileorfo della Luna &c. per ciafcun raefe 
dell' anno . Vedi CALENDARIO , ANNO , 
GIORNO, MESE, LUNA &C. 

Controvertefi da molti fra'Graramatici V 
origine di queíio vocabolo . Chi ¡ o deriva dal
ia particella Arábica A l , e m a n a c h , c o m p u 

t a r e , echi eolioScaligero da/*/, e^«/«x.of, 
i l c o r f o d e i n í e f i . Quefta opinione é rigettatada 
GoL^i i l quale dice, che nell'Oriente pre
valga il coüume , cheifuddit i , nel principio 
dell'anno, facciano de'regali ai loro Sovra-
n i , e tra gli altri gli Aftrologí prefentano lo
ro le Efemeridi dell'anno entrante; d'onde 
quefie prefero i l nome di A l m a n h a , cioé firen-
ne, o mancie dell'anno nuovo. Vedi EFE
MERIDI • 

Per finiré, i l Verfiegan ferive queflo t t t ' 
m i n e a l m o n - a c , facendoio d'origine Saflfoni-
ca : eglioífcrva, che i nofiri Antenati avea-
nolaconfuetudinedi feolpire i corfi della Lu
na, e di tutto I'anno in un legno quadrato , 
o in un tronco , detto da eííi a l - m o n a g h t , 

q. d. a l l - m o o n - h e e d , oflervazione di tutte le 
Lune. 

V A l m a n a c c o m o á t x n o corrifponde ú T a f t i 

degli antichi Romani. Vedi FASTI . 
I requifiti per comporre un A l m a n a c c o fono 

deferitti nell' articolo CALENDARIO . 
Arrigo I I I . di Francia l'anno 1579» P™-

den-
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dentementécomandb coneditto, che neíTun 
c o m p o C i t o r e ti A l m a n a c c h i prefumeffe di pre-
dire cofa veruna, fpettante agli affari Civ i i i j 
degHStati, odellepcrfone pr ívate , con ter-
mini efprefli, od anche coperti. Vedi ASTRO-
L O G I A . 

Nelle Coliezioni Filofofiche abbiamo un 
^ / m ^ r c o perpetuo, compoílo dalSignorK. 
í V o o d . 

A L M A N D T N . Vedi ALABANDINA. 
A L M A R I A , ne noftri Ricordi antichi , 

fono l i Archivj di una Chiefa, of imiü . Vedi 
ARCHIVIO. 

A L M U C A N T A R S *, neü'Artronomia , 
cer t ic i rcol i , paralleli all' Orizzonre, i quah 
fono immaginati paífare per tutti i gradi del 
Meridiano . Vedi CIRCOIO , ORIZZONTE , 
PARALLELO &c . 

* D i r i v a f t d a W A r á b i c o Almocantharat. 
Siccome i Meridiani paííano perivarj gra

di deil' Equatore ; cosí gli A l m u c a n t a r i per 
quei del Meridiano di un luogo. Vedi MERI
DIANO . 

Gli A l m u c a n t a r i fono lo fleíTo refpettiva-
mente agli Azzi tnut i , e all 'Orizzonte, che 
l i paralleli rifpetto a' Meridiani , ed all ' Oriz
zonte . 

Servono per moflrare 1'aííezza del Solé, e 
delle Stelle, e'trovaníl defcritti in alcuni Qua-
draníi &c. e fono anche detti P a r a l l e l i c F A l t e z -

7.a &c. Vedi PARALLELO d ' A l t i m d i n e . 

La bacchetta degli A l m u c a n t a r i é uno flro-
mento , fatío comunemente di pero , o di 
boíTo, che ha un Arco di quindici gradi, e 
fiadopra per offervare i l tempo del nafcere e 
levar del Solé, affinedi trovare 1'amplitudi-
ne, e per confeguenza la variazione del com-
palto o buífola. Vedi AMPLITUDINE , e VA
RIAZIONE . 

_ A L O E , nella Medicina , e nella Farma
cia , i l fugo infpeffito di una planta feru-
jacea deil' iftefTo nome, i l qual é di grand' 
ufo per medicamento purgativo. Vedi PUR
GATIVO. 

Quefta planta nafce in varié partí deil' 
America, e delle Indie Orientali; fe ne tro
ya eziandio in alcuni paefi d' Europa , e 
fpeziaWnte nelle Montagne di Sierra Mo
rena della Spagna . Le fue foglie fono ver-
di , aüai groffe, dure , e fpinofe j produce 
unaípezie dr bambagia, di cui pofsono farfi 
de merletti . 

Dal mezzo delle foglie nafce uno ftelo , 

i orno I . 
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che porta ilfiore," ed i l frutto; i l cui femé é 
moho leggiero, ed ernisferico. 

Pare che Diofcoride, Plinio, e iNatural i -
íli An t i ch i , non aveffero cognizionefe non di 
una fola fpezie á i A l o e \ cioé della volgare fo-
pradefcntta; ma i viaggi nioderni nell' Af ia , 
nel i 'Afr ica, e neirAmerica hanno fattofco-
prire altre quaranta fpezie , dagü Antichi non 
conofciute. I l Sig. Bradley riferifce, d' aver-
ne veduto piu di feflanta fpezie diverfe nel giar-
dino fiíico in Amílerdam ; di modo che 1' 
^/CÉ-di prtfente é dinominazione di un gene
re. M a i n tutto queñogran numero non ve ne 
fono piíi di dodici, che diano il fugo purgativo 
fopraccennato. 

I I fugo, o eftratto deil' A l o e e ordinaria
mente diñinto in tre fpezie; la primadiceíi 
f u c c o t r i n a , perché ce l o p o v t a n o á a S u c c o t r a ; 

ed é i l fugo d' a l o e i l piü puro, e trasparente di 
time le altre fpezie; eííendo friabile, fenza 
odore, enero, mentre fta nella maífa , raa 
di un bel color giallo, qualora (i rompe. Vie
ne portato dal Levante, e dall' Indie Orienta-, 
l i involto in pell i . 

La feconda fpezie dicefi V A l o e E p a t i c o , peí 
fuo colore fomigliante a quello del fegato ; é 
refinoío, di un odore come quello di mirra, e 
pefto piglia un color giallo ; viene dalla Ciña ; 
ed alcuni per isbaglio lo confondono col gene
re feguen te//C^tW//;™ y edinfatti nelle no-
ílre botteghe appena fe ne conofce , fe non di 
due forte . 

La terza poi é la piu impura, la pih ñera , e 
la piu forte d i tu t te . Adoperavafi nei tempi 
paííati dagl' Indiani ne' fuoi baüimenti in luo
go della pece ; ma fra noi é di poco ufo, fe 
non fe per l iCava l l i , eper qualche altro be-
fliame, e quindi dicefi A l o e C a v a l l i n o . Pre-
paraíi nella G lamaica , e nc lie Barbade , e 
trafportafi in grandi zucche . Alcuni credette-
ro , che quefle differenze deir̂ /ce proveniífe-
ro folamente dall' eflere i l fugo piu o meno pu-
rificato ; queflo pero é uno sbaglio ; imper-
ciocché coila dalle fperienze, che neflunadif-
foluzione, o purificazione , quantunque nu
mero di volte replicata , pub cambiare i l C a 
v a l l i n o m E p a t i c o ) o Y E p a t i c o in f u c c o t r i n o . 

I I modo di preparare V A l o e é molto facile, 
non eífendovi bifogno di far altro, fe non di 
tagliare le foglie della planta, ed'efporreil 
fugo, che ne viene o fpontaneamente, o fpre-
muto , al Solé , finché divenga diunadovuta 
confiñenza, 

T V A l o t 
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V A l o e h fonimamcnte amaro., c purgati

v o , ondealcuni lo chiamano [ t i n a t u r a : ap-
plicató efternamente in foñanza , ovvero in 
tintura , impedifce la putrefazione, e la gan
grena : a cagione della fna amarezza nauíean-
te , di rado fi ufa nelle medicine in forma l i 
quida, ma piu ordinariamente in pillóle , ed 
una meiza drama n1 é la doíe ordinaria ; e nel-
le botteghe appena fi trovano delle pillóle fen-
za X A l o e . Vedi PILLÓLA.. 

La fuá virtu catártica lo rende piu adatta-
to alie coílituzioni acquofe , fredde , e corpu-
Icnte, per eífere un medicamento rifcaklan-
te , ed attenuante ; che pero é cattivo per i 
temperamenti magri ed e t t ic i . Stimafi effi 
cace nel promuovere i melh u i , e per dilirug 
gere i vermi . Guido Patino dice , 1' A l o e 

:é una ¿droga di neffun valore , anzi che fia 
nocivo ; e vuole che rifcaldi , e difecchi i l 
fegato ; che difponga per 1' ídropifia ; che 
cagioni 1' Emorroidi &c. Lcttcre C h o i f 126. 
M . Boulduc , fatta 1' Analifi de 11' A l o e , tjro-
v h che i l fuccotrmo appena contiene la meta 
della parte refinofa, ofulfurea, che V E p á 

t i c o ; abhenché abbia una terza parte piu di 
fale . Qumdi i l j u c c o t r i n o fembra ciTere pre-
feribile nell' ufo in té rno , e 1' E p a t i c o per T 
efierno . 

ALOE' Rofa t a , é una preparazione de! fugo 
delT A l c e , che fi fa diííoi vendólo nel fugo del
le roíc darrafchme , e poi fvaporandolo , fin
ché reíli d' una confiílenza , come di paña : ed 
al lora vi fiaggiugne deH'altro fugo, e fi re
plica la fvaporazionedue o tre vo'te . E' ítima-
to un Catártico molto piu mite e ficuro , che 
Y A l o t folo, 

L ' ALOE1 da puré laMenominazione ad un 
Legno Indico di molta fragranza, che nell' 
Oriente adoprafi come un profumo ; cosí chla
ma to per la fuá amarezza , fimile a quella del 
íugo út l iAloe. Vedi LtGNO * 

I I legno & A l o e infinitamente ¿ í l imato ; 
efonoñate inveníate varié favole üravagan-
íi intorno V origine di queílo albero. Alcu-
ni fíngono , che pafca in Paradifo, d1 onde 
foltanto fia p a flato a n o i , per mezzo dei fiu-
roi, che traboccano dai ¡oro l e t t i , gd argini, 
portando feco degli alberi . A l t r i fuppongo-
no , che nafca fopra montagne inacccliibi-
l i , dove fiacuílodito da certe beüie fclvati-
che &c. 

Gli Ambafciatori di Siam alia Corte di 
Francia , i ' anuo 1686. ne portarono in rg-

galo , e furono i primi , che ci daíTero ^ 
Europa di queíío legno aícun ragguaglio di-
í l in to . 

QueíT albero nafce nelía China , in Lao 
e nella Cochinchina , ed é di una grandez-
za , e figura , .come dei noílri U l i v i . f i 
tronco coüa di jtre forte di legno, aflai dif-
íerenti ira loro in colore, -e nelle proprietaj 
immediatamcnte fotto la corteccia é ñero , / 
laido, e peíante ; cd é chiamato dai Porto-
ghefi P a o d* . A q u i l a , cioé Jegno dell' Aqui-
la. Sotto di quetlo ve n 'é un altro di colore 
bruno, leggiero, venofo, ed a guifa del le
gno fracido, c viene á c t t o C a l a m ó o . Final
mente i l cuore, ola parte interiore chiamafi 
T a m b a j o , cd é di maggiore llima appref-
fo gl ' Indiani che Y iflefs' oro ; tramanda 
un ocio re molto gagl lardo , ma aífai gra
t o , e ferve come un profumo ; eífendo an
che ílimato un gran nmedio con tro 1a Pa
ral'fia , centro i Deii^uj , contro le fiacchez-
ze &c. 

Non fi con o ice ira noi che il M o C a l a m b o ; 

e ce lo portano in piccioli pezzetti, che han-
no un odore aífai fragranté , fpezialmente but-
tato ful íuoco , dove fi íquaglia come la ceva, 
I I mighore é d'un color nericcio purpureo, c 
si leggiero che nuota fuü 'acqua; nfcalda, dif-
jfecca , e fi tiene che fia un gran fortificante de' 
nervi . 

Alcuni Autori Farmaceutici fanno diñin-
zione tra A l o e s , l i g n u m A l o e s , e x y l o A l o e s y 
queílo pero fi pub ndurre alie tre forte men-
tovate di legno, abbenché fra noi fit no quello 
íhíTo, che per le diveríe lor denoroinazionj 
fi elprime. 

A L O E T I C O * , fpet tanteal lU/^ , í] ap-
plica a quaíunque medicamento , dove X y í l c h 

fia T ingrediente principale, o fondamcotale P 
Vedi ALOE', 

' i v a d a Aloe , e q u e j i o , f e c o n d o a l c u 

n i d a a \ í , m a r e ¡ o f a l e ; t r o v a n d o f t l a de t -

t a p l a n t a c o m u n e m e n t e v i c i n o a l i e f p ^ 0 ¿ 

d e l m a r e . 

A L O G I A N I o ALOGI » , fetta d' Erctici 
antichi , i quali negavano che Gcsü Criílo 
foífe i l L o g a s , o Verbo Eterno ; e con tal 
fondamento rigtttavano ancora i l Vangelo 
di San Giovanni, come íuppofitizio. Vedi 
ARIANO . 

* Q u e f i 0 v o c a b o l o e d a l l a p r i v a t i v a H > e 

Koyos j c toe f e n z a V e r b o . 

Alcuni attribuifcono j * origine di quefts 
09- ' 



A L O 
ooffie, ed aítresi dellaSetta ¿ ^ l i jpogiam st 
Teodoro di Bizanzio, conciaíore di pelli ; i l 
quale avendo-'apotlata.to nella perfecuzione 
dell' Imperator Severo, per difendere fe íteflo 
Contro quei che glieío rinfacciavano, dice-
va di non avere negato Iddio , ma folaraente 
un uomo : onde i fuoi feguati furono: chia-
maíi in Greco* A\oyoi , poiché negavano i l 
Verbo . Ma altri piíi probabilmente^ íbp-
pongono, ehequefto norne al principio fia 
loro í h t o dato da Sanfe' Epifania , per rim-
pro vero. 

A L O N E * , nella FiOorogia , una m'eteo-
ra , in forma d'unaneJioluminoso,, o circoio-
di varj colori j ovvero e una ghirlanda di lu
ce,- che appanfee intorno al Solé,: alia Lu
na, ed alie Stelie. Vedi METEORA.-

*' E f o r m a t o d a l G r e c o u X u ; , o aKcov , a r c a \ -

Quella che fí vede intorno la Luna é la 
piu ordinaria, e diceíi anche corona o Vedi 
CORONA: . 

I NaturaliíH' concepifeono che V A l o n e ' 

provenga dalia rifrazione de' raggi della lu
ce, mentre paiTano per le fine e ra re vefei-
chette d' una- nuvoletta fottile , o: d5 un va
pore , eíiftente verfo la cima della noílra 
Atmosfera. N é di cib manca loro la pro-
va j perciocché una quantita' d'acqua gitta
ta in' alto dirimpetto al Solé , mentre íi 
i'ciogiie in goccie, forma una fpezie tí A l o * 

n e \ o d' Ir ide, rapprefentando i veri colori 
á d Y A l o n e o Iride naturaíe,- Vedi IRIDE 
o ARCO-BALENO . 

M. Huygens crede, che gíi Aloni, o i Cerchj 
inrorno al Solé ^ fieno formati da certi pallon-
eini , o granelli rondi d'una fpezie di gragnuo-

compofti di due partí diííerenti , unadel-
ie quali é opaca, cd; involra neH'altra, c'rr 
é traíparenfe 5̂  ch 'é appuníb la ílruttura of-
fervata nella grandine.- Vedi GRANDÍNE . 

I n _ queíia medefima maniera- fpiega egli i1 
Parelii, con ció pero , che quivi egli im-
rnagma che i grani di diacciuolo fieno d'una 
figura oblonga , e ritondati nel l 'e l t remitá , 
* guifa di Cilindri con' coperchj tondr, e 
convdn. EíFendo alcuni di quefti Cilindri 
In P ^ ^ a dritta , o eretta , formano'un cir-
colo^bunco , mercé la nfleíílone de' raggi' 
lolan nella. fUperfiiie d ' e í r i S e g u i t a ; poi a 
á l í X r r ^ t e ^ A l o n ¿ co lor i t i , e de' Pare Ij 
e cid tull^fteíTa ipotefi ; portando uno fpe-
nmento di un Clindrodi vetro, lungo un pie-
dg 5! con dentrovi un' Anima opaca ?. ( cioé m 
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cilindro di legno ) e lo fpazio ambiente pien®' 
d'acqua. Quefto cilindro efpoílo al Solé, e 
Tocchio tenuto in luego convenevole , chiara-
mente fi feorgono le varié fucceííive rifleífioni, 
come ancor le rifrazioni neceflarie a produrre 
un tal eíFetto „ 

L a l uce paflando per ¡e goccie della piog-
gia con due rifraiioni , e fenza veruna r i -
íieffione , fecondo la ofifervazione del Cava-
liere Newton dee comparire colla fuá mag-
gior forza nella diftanza di ventifei gradi in 
GÍrca dal Solé ; e poi dicaderé a poco a poco 
per Tuno e l 'altro verfo, fecondb che la d i -
ílanza da eíío crefee edecrefee.- Ilraedeíimo 
íi' dee intendere ancora della luce, trasmefía 
per i'e pietre di grandine che fono di figu
ra sferica . Di piíi , che fe la grandine é 
un poco fchiacciata , come fpeífo accade , 
Jâ  luce trasmeífavi pu5 diventare cosí ga-
gliarda a una' diftanza alquanto minore d^ 
quella di ventifeiJ gradi che formi un A -
l o n e ' r c i t c s t ilSoie,- o circa la Luna ; i l qua
le y ogni quai volta le pietre á t grandins 
fieno d' una figura a própofito , fara colo-
rito y ficché dalla parte di dentro fara rof-
fo1 a cagion'e de' raggi raeno5 rifrangibili , e 
dalla parte di' ( v t o t h turchino a motivo" dei-
raggi piu rinfrangibili- ; e cío fpezialmen-
te fe la' grandine abbia dei globetti opachí 
di nevé nel centroy per int'erceftare la kice 
d e n t r o V A l o n e •) come ha oíTervatb Huygens, 
e per fare che la parte interiore fia piií chiara-
mente veduta , di quel che akrimenti farebbe 
Le pietre di quefta guifa avvegnaché di for
ma sferica , terminando la luce per mezzo' 
della nevé , faranno un A l o n e , roffo di den-' 
tro , e fenza colore di fuori ; e piu ofeuro 
nel roffo , che fuori, come gli ̂ /o« / foglio-
no eífere, Imperciocché di quéi raggi , che 
paífano vicini alia- nevé , quei che fono rof-
feggianti ricevéranno la minor rifrazione, co-
ficché arriveranno all'occhio'per linee le piu-
dritte. O p t i c e . 

ALOPECIA* ' , in Medicina, un total ca-
derede' peli da certe parti del corpo , cagiona-
to o dal difetto di fugo nut'rizio , ovvero dalla' 
qualita viziofa di eí ío, di modo che corrode le: 
radici dei peli , reftandovi I * peile afpra , e 
fenza colore. Vedi C A L V I Z I E . 

* L a v o c e e f o r m a t a d a a X c ú i n ^ r V a l pe ; l a ' 

c m o r i n a d i c e / i che. c a g i o n i l a c a l v e z z a ; o 

p e r c h e e u n d t f e t t o , i l q u a l e f f e f f o a c c a d e a 

q m W a n í m a l e 
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A L P I N O . Vedi l'articolo CISALPINO . 
A L R A M E C H , o ARAMECH , nell' Aftro-

nomia , nome Arábico di una Stella della pri
ma grandezza , detta eziandio ^fr/«ro. V e 
di ARTURO. 

A L T A R E , A R A , fpezie di menfa , fovra 
¡a quale íi offcriíce facrifizio a Iddio. Vedi 
SACRIFIZIO . 

CJIÍ Ebrei aveano i Jor ¿ 4 h a r t di bronzo per 
gli Olocauíli; ed u n A l t a r e d'oro , ovvero A l 

t a r e dcirincenfo." VediTABERNACOLO &C. 
Fra i Romani P^/í^re era una forte di pie-

deftallo quadrato, tondo, ovvero triangola-
r e , abbellito con ifcultura, conbaífi r i l i ev i , 
e con iícrizioni , fopra cui abbruciavano le 
vittime facrifícaíe aglTdoÜ. Vedi VITTIMA . 

Narra Servio, che g\i A l t a n deftinati per 
onore degü Dei de! Cielo, o vogliaíi diré quei 
ch'erano d'ordine fuperiore, erano pofti in 
alto; e quindi ebbero i l nome A l e a r e , dalle 
parole a l t a , ed a r a . Quelli poi , ch'erano 
per gli Dci della térra , o terreí ir i , faceaníi a 
pian terreno, ed erano denominat i^ír^. Sca-
vavano poi fotterra , ed aprivano delle fof-
fe, per collocarvi gli A l t a r i degli Dei Infer-
na i i , detti $ o 9 p o i , KXKKOÍ , e f e r o b i c u l í . Ma 
quefta diíiinzione non fi oíTervava rigorofa-
mente, né da per tutto ; ed i migliori Autori 
fpeflo adoprano la p a r o l a , A r a coole genéri
ca, fotto cui comprendono g l i A l t a r i degli 
Dei celeftiaíi, degl'infernali, e dei terreílri; 
cosí Virgi l io nelia quinta Egloga, 

E n q u a t u o r aras. 
Dove A r ^ e manifeílamente include A l t a r l a ; 

imperciocché dovunque da noi íi collochi 
D a f n i s , certo é , che Febo era uno degli Dei 
Celcrti. E Cicerone pro Quint. dice. A r a s , 

T ) e l u b r a q u e M e c a t e s ¿ n G r c e c i a v i d i m u s . 

- I Greci ancora aveano due forte d ' A l t a r i , 

cioé uno, ful quale facrificavano agli D e i , 
detto /%¿2Í , ed era un vero A l t a r e , difíeren-
tedalP ahro, pe rg l iE ro i , ch'era piu picco-
l o , chiamato z c r x * P * - Polluce fa quefta di-
flinzione degli A l t a r i nel fuo O n o m a f t i c o n ; 

aggi^g^e pero, che certi Poeti ufavano i l ter
mine ÍC;X*P* pef dinotare V A l t a r e , ful quale 
offerivafi i l Sagrifizio agli De i ; e la Verfione 
dei Scttanta ancor fí ferve della parola ÍO-XW-) 
per efpriraere una fpezie di A l t a r e piccolo , 
e baíTo, detto in Latino C r a t í c u l a , per eíTer 
unfocolare, piuttoíto che u n A l t a r e . 

_ Gli Ebrei davano anche quefta denomina-
«ioíie d' A l t a r i ad una forta di Tavole » o 
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Menfe, che fecondo laoccorrenza alzaváno 
nella campagna, per oíferir fopra d1 eflfe i l 
fagrifizio a D i o . I n un tal luogo , e g l i ereffe 

u n A l t a r e a l S i g n a r e . 

A L T A R E , appreífoiCriftiani éunamenfa 
quadra bislunga , unpocoalzata dal terreno, 
e deílinata per la celebrazione dell' Eucariftia . 
Vedi EUCARISTÍA . La fuá figura non é ftata 
prefa da quella á e g V i A l t a r i de'Gentili , ov
vero da quel del Templo degli Ebrei; ma dall' 
eífere íiata TEucariltia. iftituita da Gesíi Cr i -
fto nell 'ul t ima cena su d'unamenfa; quin-
di 1' A l t a r e moderno é fatto a guifa di menfa ; 
a cui perb compete la denominazione á ' A l t a 

re , per eííere 1'Eucariftia un vero, e real Sa
crifizio. Vedi MESSA. 

Nella Chiefa primitiva gli A l t a r i erano fol-
tanto di legno, dovendo fpeffe fiate trafportar-
l i da un luogo alFaltro. Nell'anuo 509. i l 
Concilio Parifino ordinb, che non fi faceffero 

A l t a r i fe non di pietra . 
A l principio vi era un folo A l t a r e per Chie

fa ; in poco tempo perb fe ne aumentb i l nu
mero j íicché dalle Opere di San Gregorio Ma
gno , che fiori nel fefto Secólo , colla che tal 
ora ve n' erano dodici, e pih ancora in alcane 
Chiefe . Nella Cattedrale di Magdeburgo vi 
fono quarantanove ^í/ídír/. 

Alie volte V A l t a r e é appoggiato , o foíle-
nuto da una femplice colonna, come ancor 
fi vede nelle Cappelle fotterranee di Santa 
Cecilia in Roma ed altrovc; altre volte poi 
da quattro colonne , come é V A l t a r e di San 
Sebaíliano della C r i p t a A r e n a r i a ; avvegna^ 
ché piu comunemente 1' A l t a r e fia di pietra 
mafficcia, che foílenta la menfa. Queíli poi 
hanno qualche raífomiglianza colli depofiti o 
íepolcri : ed in fatti leggiamo nella Storia 
Ecclefiailica , che i primi Criíliani per lo piíi 
tenevano le loro aífemblee ai Sepolcri dei 
Mar t i r i , su queíli anche celebrandofi i Miílerj 
della Religíone ; e per queda ragione appunto 
nella Chíefa Romana non fi ufa mai di fabbri-
care un A l t a r e , fenza inchiudervi delle reii-
quie de' Santi . Vedi R E L I Q U I A , SANTO , 
C E M E T E R I O & C In luogo di v e ñ A l t a r i , i 

Greci in progreífo di tempo adoprarono gli 
A n t i m e n f i a . Vedi ANTIMENSIUM . 

ALTARE d e l l a P r o t h e j i s , nome dato dai 
Greci ad una fpezie & A l t a r e piupicciolo, e 
preparatorio, ful quale benedicono 'il pane, 
avanti che fia portato ali '^/í^rf grande, dove 
Ti celebra ia folenne l i turgia. Ved iPaoTESi . 

I !P . 
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I I P. Goar afferiíce, che la tavola della 

Fmhefts fofle anticamentc nella Sacnítia ; 
e ¡o prova con aleune fcriíture de'Greci, neíle 
quali ih vece di Prothefu fi legge la parola ¿a -
crijíia. Vedi SACRISTÍA . . 

A L T A R E , neU'flrtoria Ecclefiaílica, Ü3n¡: 
fica le obiazioni, ovvero F éntrate incerccdi 
una Chieía . Vedi OBLAZIONE . 

Ne' tempi antichi vi era diñinzione ira 
Chieía , e Altare; imperciocché le decime, 
e le altre rendite ñabili chiamavanil Eccls-
Jla, Chieía ; le incertc poi Altare . Vedi 
DECIMA &C. , , 

A L T A R E , Ara , neiraíkonomia , una del-
le coftellazioni dell' Emisfero Meridionale, 
invifibile nel noílro clima. Con lia di íette 
ñe l l e , di cuicinque fono della quarta gran
el ezza, eduedella quinta. Vedi STELLA , e 
COSTELLAZIONE . 

A L T E R A N T E , o ALTERATIVO , nella 
Medicina, é una virth o proprieta di certi 
rimedj, onde inducono alterazione nel cor-
po , e lo difpongono alia guarigione, correg-
gendo quaiche indifpofizione , fenza perb ca-
gionare alcana evacuazione íeníibiie. Vedi 
MEDICINA . 

Sotto quedo nome dunque comprendoníi 
tutte queiie medicine , che non fono evacuan-
t i . Vedi EVACUANTE , ed EVACUAZIONE . 

E un punto molto agitato tra alcuni, fe ve
ramente vi fia la mcáicim Alterante nel fenfo 
prementovaío , cioé che guarifea qualche ma-
le fenza fcacciare qualche materia peccante ? 
Vedi MALATTÍA, SPECIFICO &C. 

11 Dottor Quine y tiene per probabile , 
che i medicamenti, detti Alteranti , operino 
nelPiíteiTo modo íulle partí piu remóte , ed 
intime del corpo umano, che gli Emetici , 
i Purgativi &c. ful ¡o ftomaco 3 c fugi'inte-
flini. Vedi PURGATIVO . 

11 Dott. Morgan niega, che vi fia ¡1 me-
nomo fondamento, o verun motivo, cava-
ío daqualíjvoglia oííervazione , o fperimen-
to , per poter conchiudere, che le Medicine, 
per mezzo di qualche operazione Alterativa, 
o ípecifica fui fangue , poífa trasformar una 
¡materia mórbida , come ancora un fermento 

tion naturale , in fangue buono , oppuré in 
umon buom ; ovvero ch' eííendovi formara e 
hila ta una tal materia corrotta , e virulenta, 
poíia eiiervi altro nmedio, che lo fcacciarla 
dal corpo con qualche evacuazione naturale. 
Vedi Morg, Mechan, PraB. Phyf, p. 5̂ . 
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Gl i A l t e t a t l v i dunque fi diffiniicono me-

gl io , dicendo che fieno quei medicamenti , 
i quali non hanno veruna operazione che fia 
immediata e fenfibile, ma che a poco a poco 
guadagnan forza fopra la codituzione del cor-
po, cambiando gli umori dillemperati, i t i 
corretti e fani. 

ALTERATO. Vedi SESQUI ALTE RATO . 
A L T E R A Z I O N E , nella Fifica, l'atto dí 

cambiare le circoftanze, e i l modo di una 
cofa, in guifa perb, che rimanga ia me defi
nía in tuteo quel che fpetta alia fuá eíTenza 
genérica, edalla fuáapparenza. Ovvero, é 
una mutazione accidéntale, in alcana, o piu 
parte d1 un corpo, fenza perb che i l foggetto 
divenga totalmente trasformato , o abbia bi-
fogno di nuova dinominazione. Si pub ancor 
diffiaire, per un acquifto, o una perdita di 
certe qualita, che non fono eíTenziali alia for
ma del corpo. Vedi CORPO , QUALITA', 
ESSENZA . Cosí per efempio un pezzo di fer
ro caldo , che prima era freddo , dicefi Alte
rar o , perché non oftante i l calore, o T infuo-
camento aggiuntovi, ben fi vede ch' é ferro , 
e cosí chiamafi , confervandone di fatío tutee 
le proprieta. Vedi A L T E R A N T E . 
, Ed in cibdiftiaguefi i ' ^ / í ^ r ^ / o ^ dalla Gtf-
nerazione, edalla Corruzione; imperocché 
queiie cfpriraono l'acquiflo, o la perdita del-
le qualita eíTenziali di una cofa. Vedi GENE-
RAZIONE , e CORRUZIONE. 

I Filofofi Moderni ad imitazione de' Chi-
mici An t i ch i , e de1 Corpufcolari, credono , 
che ogni Alterazione fi faccia per mezzo del 
moto lócale; e, fecondo l'opinione di coflio-
ro , femprc confiíle nella EmiíTione , nell' 
AcceíTione, neli 'Unione, nella Separazio-
ne , ovvero nella Trafpofizíone delle parti-
celle componenti. Vedi PARTICELLA &c . 

Ariítotile mette una fptzie particolare di 
moto', detta I I moto d1 Alterazione. Vedi 
MOTO &c. 

A L T E R C A Z T O N E * , contefa, o quifiio-
ne di parole tra due amici , oconofeenti. 

* Viene dal Latino Altcrcari \ che antica-
mente figniñcava Converfar o ragionar 
infierne. Vedi DIALOGO. 

Coíioro non vengono ad una lite 'aporta i 
ma el é di continuo qualche piccola Altcr-
•cazime tra loro k 

A L T E R I S T I , HALTERIST̂  , appreffo gü 
antichi, fpezie di giuocatori di difeo , cosí 
diaoiijinati da una forte particolare di difee. 
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i c u o da i Grec4 CCXTHP, C da-Latini Haiter,. 
Vedi D i s c o . 

11 Budeo , ed a l t r i , penfano,. che i H a l -
t e r foííe un certo pefo, o una palla di piombo r 
che i Saltatori tenevano nellemani , peraííi-
curarfí , e tencrfi plíi fermi, mentre íaltava-
no. E quefii Autori non ammettono veru^, 
altra í o t t c á i H a l t e r f fuorche queíla i n é a í -
íri A l t e r ' i j i i y che tali Salíatori 

A l t r i pero j come Cornario Caftantino 
Porto, vogüono , che r/Xj/í^rfoffe una mo^ 
l e , o maíla di piombo', ovvero di pietra, for-
nitadi un manico , per cui pigliandola , fi po-
íeva portare]; e che dinominavanfí ^/rtf//^"-
coloro, che íi adoperavano in portarla qua e 
la . Soggiungono poi T che il pefo , o la palla 
mentovata- dal Büdeo , non foííe chiamata 
A K r a p y H a l t e r , UISL h c n s i A h x m p y H a l t l c r ^ 

che i u o n a ¿ I j u t a n t e r o D i f e n f o r e *• 

Girolamo Mercuriale, nel fuo Trattato D e 
A r t e G y m n a j i t c a , L 11, c. i v. diílingue due 
forte á v A l U r i J i i ; . perché quautunque V H a l 

t e r foíTe una fola cofa r eran vi due.modi di fer-
virfene.0 i5 uno de'quali era r di lanciarlo i i r 
una certa maniera;, l'altro di foíienerlo fol-
íanto con le braccia tefe ed in queñ' atteg-
giamento fare diverfi movimenti, aggiuftando 
le mani ora i n n a n z i o r a in dietro&c. come; 
íi vede appunto nelle figure fcolpitc degti ^ / -
t e r i j i i , riportate da Mercuriale» 

L ' H a l t e r tt&á\ figura cilindrica j men grof-
fo nel mezzo di un intero diámetro di quello 
che ei foíTe nelle due eftremita h era- di ierro 
di p ie t raovvero di piombo, lungo un pie-
de ; e ne tenevanounoper mano. 

Galeno , D e t u e n d a V a l e t u d . c. 1. 1, 5; e 6^ 
parla di queft5 efercizio, fpacciandolo efficace 
per purgar ií corpo dagli umori cattivr, ed 
equivalente alia purga r ed alia flebotomía . 
Vedi EsERCrzio,; e GINNASTICO . 

A L T E R N A , termine di Trigonometría ,> 
Dicefí la B a j e A l t e r n a r contradiílinta dalla 
j5¿í/<? in queíia guifa: I n un triangolo' 
obbliquo la vera bafe é o la fomma de' l a t i , 
ed in tal cafo,- la differenza de'lati chiamaíl 
\ ^ B a f e A l t e r n a x o la bafe vera é h . diffe
renza de' l a t i ; ed in queílo cafo, la fomraa de3 
lati appellafi l a ^ / e ^/íer>2í?, Vedi BASE. 

A L T E R N A T I V O ; s' intende fpezialmeii^ 
tedelia fcelta di due cofe propofle. Ed in que
ílo fenfo diciamo, p r t ü d t r e V A l t e r n a t i v a di 
áue P r o p o í l z i o n i V e d i ALTERNO . 

ALTERNO , 0 ALTERNATIVO Ŝ'intende 
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di diverfe cofe . le quali fuccedowo, o fon dis-
pofte ciafeuna , Tuna dopo l'altra , in giro , ed 
a vicenda . Onde diceíi un uffizio , o una ca-
ñ c z A l t e r n a o A l t e r n a t i v a quella , ch' é fervi-
tadadue, o piti perfone vicendevolmente : Q 
due ufíiziali Generali, che comraandano cia-
fchedunonel íuo giorno, fi dice, che hanno 
il- comando A l t e r n a t i v a m e n t e . 

Nella Botánica le foglie di una piantadi-
coníi A l t e r n e r o meíTe A l t e r n a t i v a m e n t e r 

quando v 'é la corrifpondenza tra i lati d' un 
ramo , ficché le foglie dell' uno feguitino 
quelle dell' altro 

ALTERNO, ne l l 'Ar i tmét ica . Vedi ALLÍ-
G A Z I O N E o 

ALTERNL, a n g o l i , nella Geometr ía , fono' 
gli Angoli interni , fatti per mezzo d'una 
linea, che taglia due paralelle, e che ftan-
no ne' lati oppoñi della linea tagliente , cioé 
r u n o fotto la prima paralelia, e Taltro fo-
pra la feconda »• Vedi ANGOLO . Cosí ver-
bigrazia ^ ed « , e 2 e^ ( T a v . G e o m e t r . fig. 40.); 
fono angoli A l t e r n l , 

V i fono ancora due angoli eüern i , a l t e r n a ' 

t i v a m e n t e - oppofli agli angoli interni , VedÍ; 
OPPOSTO. 

ALTERNA* r R a z i o n e o P r o p o r z i o n e ^ é 
dove l'antecedente d'una proporzione é r i -
fpettO' al fue confeguente »- appunto come' 
1' antecedente di un' altra al fuo confeguen
te ; ficché in tal cafo la medefima- propor
zione tiene A l t e r n a t i v a m e n t e tra g!i antece
den ti , e tra' i confeguenti, Vedi PROPOR
ZIONE . Cosí fe A :B :: C : D ; allora ^Z-
t e r n a t a m e n t e A : C " B : D .-

ALTERNATO-, nell' arte Araldica, fi ufa 
parlanió della fituazione- de' quarti Vedi 
QUARTO.-

Cosí in uno feudo inquartato , e c a r t e e é r 

i l primo ed i l quarto fpartimento fono ̂ í/-
t e r n a t i ' r P r̂ lo pita fono d' un ifteífa qua-' 
l í tav II medefimo dicafi" del íecondo , e del 
terzo. Vedi INQUARTATO , -&c.-

A L T E R N A Z I O N I , termine talora ado-
prato per efprimere i varj cambiamenti ? o le 
varié alterazioni deU'ordincin'qualche nume
ro di cofe propofte . Vedi GAMBI AMENTO Í-

Diceíi ancora P e r m u t a z i o n e & c , e trovali 
fácilmente ,= moltiplicando di continuo tutti 1 
numeri , cominciando dall' unita. Vedi CoM-
BINAZIONE , R- . 

Sicché facendofi per efempio il quefítov 
q u & a t e A l t e r n a z i o n í - poíiono fuonarfi con ieI 

cam-
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eampanc? Si mol t i pl i che ra i numeri i , ^ 2 , 
3 ,4 , 5, 6 , continuamente Tuno neU'al-
t ro , e í 'ultimo prodotto dark i l numero del-
le Alternazíom , o de' cambiamenti , che 
poffono faríL 

ALTEZZA , la terza dimenfione d' un 
corpo, coníiderata in riguardo alia fuá ele-
vazion da térra- Nedi DIMENSIONE. 

ALTEZZ A , in Aftronoraia, Geografía?&c« 
^edi A L T I T U D I N E . 

ALTEZZ A , nel maneggio &c. é la ílatura 
sd' un Cavalioj&c. Vedi STATURA, CAVAL-
XO , & C . 

Stimafi imperítzione ünun CavalIo reíTe-
•re troppo «/ÍO di gambe, cioé i ' averie írop-
po lungherifpetto al corpo. Aícuni Cavalle-
j i t z i hannoiiabiii íaquertamirura : Si prenda 
uno fpago, c fi mífuri dal guidalefco del Ca
ballo fino al gomito, e quelia lunghezza che 
,ne r i tfce, é la fleífa che debb'eííerci ira i l 
gomito, e la parte inferiere dei piedi : aícu
ni mi fura 110 in quedo modo i polledri t i ' un 
anno, credendo t í í i , che Je gambe non cre-
fcano piu in lunghezza dopo que l í ' e ta . 

11 Duca di Newcaí l le , ed i l Sig. W.Hope , 
accordano , che cío 6a vero per Jo piíi, ma 
non gia umverfalmente. 

Á L T E Z Z E , ncil'arte Mi l i ta re , fono 1'E-
minenze intorno d' una piazza , in cui Je Ar
mate ordinariamente prendono poílo. Dicefr, 
ilnemico avea prtíe tutte Vj^ltezze ; compa-
i*íva fui le Altezze & c . 

ALTEZZ A , tirólo d' onore , che fi da ai 
Principi. Vedi TITOLO , e OUALITAV. 

I Re d' Inghilterra, e della Spagna anti-
camente non ave ano al tro í i tolo che quello 
£ Altezza ; cioé i l primo, fino a! lempo di 
Giacomo I . e 1' akro fino a quello di Cario V . 
Vedi M A ESTA , 

Nel i ' anno 1630. i piccoli Principi dell' 
Italia cominciorno a prendere i l titolo di 
Altezza. I I Duca d'Orleans piglib quello di 
Altezza Re ale i'anno feguente, per diñin-
guere fe íleífodagli altri Principi di Francia. 
U Duca di Savoja, oggídi Redi Sardegna, 
tenea i l titolo di Altezza Re ale, a cag-one 

lie fue pretenfioni fopra i l Regno di Cipro: 
abbenché alcuni vogliono, che prendeífe tal 
titolo folo per farfi fuperiore al Duca di Fi-
i cnze, che fi chiamava Gran Duca 5 ma que-
«1 poícia prefe anche eífo i l titolo di Altez
za K e a l e , per metterfi in uguaglianza col 
hüZZ ál SavüJa • I I Principe di Condé fu i l 
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•primo ad intitdlarfi Altezza Serenijjima \ COK 
laíciare a' Principi naturali i l femplice titolo 
di; Altezza., 

ALTIMETRIA * , Arte di prendere, o 
mifurare VAltezze Acceffibili, cd InacceíTi-
b i l i . Vedi A L T I T U D I N E . 

* Ecompofia dal Latino altus, al to; e J a i 
^ Greco ¡MTpico, metior, mifurare. 

VAltimetria fa la prima parte della Geo
metría , comprende la-dottrina, e la orática 
di raiíurare le linee perpendicolari, e Je obbli-
que , fia rifpctto all' Altezza, oppur alia pro-
fon di . Vedi GEOMETRÍA , ALTEZZA , & a 

A L T I T U D I N E , nella Geometría , la ter
za Dimenfione del corpo, conGdcrato nfpet-
tivamente alia fuá elevazione fopra la térraf 
chiamata anche altezza o profondith . Vedi 
ALTEZZA .. Vedi puré COJIPO , DIMENSIO
NE , .&c. 

ALTITUDINE ¿í una Figura, é la diftanza 
del fuo vértice , dalla fuá bafe.; ovvero é la lun
ghezza d1 una linea perpendicolare, fatta ca-
dere dal vértice fino alia bafe . Vedi F I G U 
R A , BASE , e VÉRTICE, Per efempio, fia 
K L ( Tav. Geometr.f.g. 19 . ) la bafe del trian
gulo rettangolo, K L M ; Ja perpendicolare 
K M íara VAltitudine del íriangolo . 

I Trian gol i di bafi e á'Altitudini eguali , fo
no eguali; ed i Paralellogrammi, le cui bafi . 
ed Altitudini fono eguali a quelle de' Triango-
•H fono giufio di queíii i ! doppio.Vedi TRIAN-
GOLO, PARA LLELOGR AMMO , Scc. 

A L T I T U D I N E , nel l 'Ott ica, viene confi-
derata comunemeníe come l'angolo futtefo 
tra una linea tirata per l'occhio, paraiella 
ali ' Orizzonte , ed un raggio vifuale, fe agí i a-
ío dall'oggetto ali 'occhio. 

Circa le Leggi .della vifione átW Al t i tu 
dine. Vedi VISIONE . 

Se per i dueefiremi d'un oggetto, Se T 
{ T a v . Ottica fig. 13. ) fi ti tino due paraleJJe 
T V ed S l'angolo T V S intercetto tra un 
raggio, che paífa per i l vé r t i ceS , e termina 
l'orabra d'eífo in V , fa colla linea retta T V 
ció , che da a'cuni Scrittori viene chiamato 
1' Altitudine del Lumin re . 

A L T I T U D I N E , nella Cofmografia , é l 'al-
tezza perpendicolare d' un oggetto ; ovvero la 
fuá diüanza dall'Orizzonte in su. Vedi ORI-
ZONTE. 

Le Alt i tudini dividonfi in Accejfibili, ed 
Inaccejfibili. Vedi ACCESSIBILE , ed INAC-
C E S S I B I L E . 

T i c 
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Tre fonolmodi dimifurare ItAlt 'nudim ^ 

cioé geemetricamente, trigonométricamen
te , ed otticamente : íl primo modo é alquan-
to indiretto. ed inartifiziale, i l fecondo íí 
facogli flroraenti, a tal fine adattati j ed i l 
terzo per le ombre. 

Gli Stromenti piu comunemente adoperati 
per mifurare le Althudim fono, i l Quadran-
te , i lTheodoli te, i 1 Quadrato Geométr ico, 
o la Linea dell' ombre &c. Le defcrizioni, 
le applicazioni &c. d'effi vedi fotto i lor 
Art icol i rifpeítivi , QUADRANTE, THEO-
DOLITE &C. 

Per pigliare le ALTITUDINI Jíccejfibili. I n 
primo luogo , per mifurare un' Altitudine Ac-
cejfibile geométricamente. Supponiamo , che fi 
voglia iná&gwYAltitudine AB (Tav.Geometr. 
fig. 88.) fi pianti i l baílone D E perpendico-
larmente nella térra , in tanta alrezza che 
eguagli l ' altezza dell' occhio . Allora pro-
ilrandofi in térra coi piedi al baftone; fe E 
e B fi troveranno neiriíleíía linea dritta coU' 
occhio C ; la lunghezza C A é.eguale all '^í/-
titudine A B . Se qualche al tro punto piíi 
baflb come F fi trovaííe neüa medefima l i 
nea con E , ecoll'occhio; fi dovrain queño 
cafo rimuover i l baflone&c. mettendolo piu 
vicino alToggetto: ed al contrario, felá l i 
nea continúala daü' occhio fopra E , diííe-
gnera un punto fopra VAltitudine ricercata \ 
i l baftone &c. debbe aüontanarfi tanto, che 
la linea C E fia eguale all' ifteffo punto che fi 
cerca. 'Cosí miíurando la difianza dell' occhio 
C dalla bafe dell' oggeíto A , fi trova VAlti
tudine ; imperciocché C A ~ A B . 

Ovvero in quefto modo . Nella difianza di 
trenta, di quaranta, o anche di piu piedi, fi 
metta i l bafione DF ( ^ . 8 9 . ) ©poi ad una cer
ta diñanza da eííbjin C fe ne pianti in un altro 
piu corto, coficché l'occhio effendo in F , fia 
nella medefima linea retta con E e B . Allor 
fi mifuri la difianza traidue baf lon iGF; e 
tra'1 bafione piu corto, e l ' o g g e t t o H F ; 
come aluesi la differenza tra le Altezze dei 
Baftoni j G E . — - A G F , G E , e H F , fi tro-
v i una quarta proporzionale B H : a cui fi ag-
giugnera Valtitudine del bafione piu cortojFC: 
e la fomma fara Valtitudine victxcziz, A B . 

Permifarar un altitudine Accejjlbile trigo
nométricamente . Suppofto fi cerchi l'altitud'f 
ne ATaB( Tav, Trigomm.fig. 23. ) fi fcelga una 
fiazione in E ; e con un quadrante , o theo-
dolite, o con altro ftromento fatto a gradi 3 e 
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meíío in dovuta pofitura, fi trovera la quan-
tlta dell' angolo d' Altitudine A D C . Vedi 
ANGOLO. 

Si mifuri poi la di fianza piíi breve, che 
va dalla fiazione all' oggetto , cioé DQ, 
che confeguentemente é perpendicolare ad 
A C . Vedi DISTANZ A . 

Ora fendo C un angolo retto, é cofa fa-
cile di trovare la linea A C , giacché nel trian-
golo A C D abbiamo due Angol i , cioé C e D, 
ed un lato oppoílo ad uno di e f i i C D , per 
trovar i l hto oppofio al l 'a l t ro: per lo che fi 
ha quefto canone : Come i l fino dell'angolo 
A é al dato lato oppoílovi, D C i cosí ap-
punto é i l fino dell'altro angolo D , al lato 
r i ce rca toCA. Vedi TR.IANGOLO. 

A l lato in tal guifa ritrovato aggiungen-
dovi B C , la fomma fara Y Altitudine perpen
dicolare, che fi ricerca. Quefia operazione 
faífi aíTai meglio per via di Logari tmi. Vedi 
LOGARITMO . 

Se mai accadeífe qualch' errore nel prende
re ia quantita dell'angolo A (fig. 24.) in 
tal cafo la vera Altitudine B D fara rifpeíto 
della faifa B, appunto come la tangente del 
vero angolo D A B alia tangente dell'ango
lo erróneo C A B . 

Quindi , un tal errore fara plü notabile in 
un" Altitudine maggiore , che in una minore ; 
e quindi puré i ' errore é maggiore, fe I ' angolo 
é piu piccolo, che fe é piu grande . 

Per ifcanfare gl'inconvenienti d'ambedue 
queft'isbaglj, deve fceglierfi la fiazione ad 
una difianza moderata ; di maniera che Pan
gólo áúY Altitudine D E B fia quafi mezzo 
retto. 

Dippiu , fe lo firomento non fofie pofio 
orizzontalmente , raa inclinato verbigrazia 
verfo l'orizzontc in qualche angolo: allora 
la vera Altitudine fara rifpetto all 'errónea, 
appunto come la tangente dell'angolo vero 
nfpettivaraente a quella deli' angolo erróneo . 

Permifurar un' Altezza Accejjlbile Ottica
mente, per mezzo dell'ombra del corpo. 
Vedi OMBRA . 

Per mifurar un Altitudine Accejjlbile peí 
quadrato Geométr ico, facciamo cosí . Sup-
pongafi per efempio, che fi defideri fapere 
V Altitudine A B ( Tav. Geometr. fig, 90.) fi 
elegga la fiazione che unovuole in D , mi-
furando poi la difianza tra efia e 1' oggetto 
D B ; e fi volti i l quadrato in quaed i n l a , 
fin tamo che la cima della torre A compa-

rifea 
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yifci per 1 traguardi. Se allora 11 filo taglic-
ra le ombre rette, fi dirá, come h parte 
dell'ornbra ¡retta tagliata via , é al.lato1íeI! 
quadrato ; cosí é la dittanza dclla ftazionc V13 
alia parte át \V M t t t u d i n e A E . 

Se ilfilocagliera le ombre inverfe fidica, 
come é \\ lato del quadrato alia parte deli' orn
bra inverfa, chefi é tagliata, cosí appunto 
é ladiftanza deUa ftazionc D B rifpttto alia 
parte dell' Mtitudine A E . 

A E trovataíí dunquc ncll'uno c nell'al-
tro cafo, per la regola del tre; cd aggiun-
tavi la parte á t W d l t i t ud ine B A i la íom-
ma é V A l t i t u d i n e , che fi riccrca. 

Per mifurar un ALTITUDWE I n m e f f w t h 
geométricamente , fi fark in quefto modo. 
Suppomamoche A B { f i g . 89.) fia un M i i -
tudine Inaccejfxbile, cosí che voi non poffiate 
mífurare fino al piededi efia. Primieraraente 
fi trovera la di Ílan2a C A , ovvero T H , fe-
condo il método infegnato nell'Articolo Di-
STANZA i proícguifcafi col!'operazione ntlla 
forma ípiegataall'Articolo dcllc diílanzeac-
CcffibÜ!. 

Per mifurar un* Al t i t ud ine Inaccefflétle t r i 
gonométricamente . Si fcegliera due ñazioni 
G ed E , ( T a v . Trigonom. fíg. 25. ) neii* illef-
fa linea retta col!' ui l t i tudine riccrcata A B , c 
ad una cal diftanza Tuna dall'altra , D F , che 
né Pangólo F A D , fia troppo piccolo, né 
P altra ftazione G, troppo vicina ail'ogget-
to A B . Cib fatto , con uno ftromento con-
^rcnevole fi pigli la quantita dcgli angoli 
A D C , A F C , e C F B . Vedi ANGOLO. 
Ecosi puré per mifurare l'intervallo F D . 

Ora nel triangolo A F D fi ha l'angolo D , 
dato per Toffervazione; e l'angolo A F D , 
íbttraendo VAltezza offervata A F C da due 
angoli retti; e per confeguenza anche ilter-
20 angolo D A F , fottraendo gli altri due 
angoli retti; comealtresiil lato F D ; donde 
trovaíi il lato A F fecondo il Canone mento-
vato nel problema A t W t A l t i t u d i n i acceffibili. 
Ed ip i í i , nel triangolo A C F , coll'aver un 
retto angolo C , un angolo oíTervato F , ed un 
lato A E ; il lato A C , c V altro C F , ritro-
vanfiper rifteíTo Canone. Finalmente, nel 
triangolo F C B , avendo un angolo retto C , 
un angelo offervato C F B , ed un l a t o C F ; 
iaitrolatoCBfimrova per 1'ifleíTa regola, 
Aggmngendo percib A C , e C B ; la fom-
ma lara 1 Al t i tudine ricercata A B . 

Per ritrovare un' A l t i tud ine InacceffMe 
Temo L 
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per mezzo dell* ombra, o del quadrato Ge0" 
métrico. Si ha da fcegliere due fiazioni i» 
D , ed H ( T a v . Geometr. fig. 90.) e trova
re la diíhnxa D H , ovvero C G ; offervan-
do qual fia la parte dell' ombra retta , o 
del!'inverfa, che viene tagliata dal filo. Se 
le ombre rette fono tagliate in tutteedue le 
fiazioni , fi dirá, come la differenza deUe 
ombre rette nelic due ftazioni é al lato del 
quadrato; cosí é la diüanza de)le fiazioni 
G C a\V Altitudine E A . Ma fe il filo ta-
glia 1'ombra inveifa in ambedue le ítazio-
n i , dicafi, come la differenza delle ombre 
inverfe fegnate nelle due fiazioni, é rifpet-
to alfombra inverfa minore, cosí é la dU 
fianza delle fiazioni G C all' intervallo G E . 
Cib fatto, VAlt i tudine E B parimente fi tro-
ver^ per mezzo deli'ombra inverfa in G , co
me nel problema delle Altezze acccííibili. Per 
ult imo, fe'I filo nella prima fiazione G ta-
glia le ombre rette, e nella ultima le ombre 
inverfe, fidini, come la differenza del pro-
dotto del!'ombra retta nell'inverfa, fottrat-
ta dal quadrato dtl lato del quadrato , é al 
prodottodel lato del quadrato nell'ombra in-
vería ; cosí appunto é la difianza delle fiazio
ni G C , &\V Al t i tud ine ricercata A E . 

Data la difianza piu rimota , in cui un og-
getto poffa vederfi , tróvame VAlt i tudine ^ fi 
far^ in quefia guifa. Suppongafi la difianza 
D B { T a v . Geograf. fig. 9.) che fi mutera 
in gradi; eperqueflo mezzo fi avra la quan
tita dell'angolo C : dalla fecante poi di queft' 
angolo fidee fottrarre Tintero fino B C , cd 
il reftante fara A B , in partí tali , che d' 
effe B fark 10000000. Dapoi fi dirá , come 
10000000 é rifpctto al valore di A B in ra
li parti, cosiappunto é il femidiametrodel-
la térra B C 19695559 i al valore dell' A l 
titudine A B in piedi di Parigi. 

Supponiamo , efempigrazia, fi voglia fapere 
VAlt i tud ine d'una torre A B , la cui cima é 
vifíbile alia difianza di cinque miglia, allora 
fara D C B 20 , dalla di cui íecante 10000168 
fottraendo Tintero fino 1000000, il refiante 
A B é 168, che fono 331 piedi di Parigi. 

ALTITUDINE deü* occhio, nella Perfpettiva, 
é una linea retta lafeiata cadete dalTocchio, 
pcrpendicolare al piano geométrico. 

ALTITUDINE, nelT aitronomia, é la di
fianza d'una ftella , o d'altro punto nella 
sfera del Mondo dall'Orizzonte. Vedi SFE-
RA, ORIZZONTE, DISTANZA &C. 

V QueíT 
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QueftAltitudine pub effer vera ^ e pub effer 

apparente. VJl t i tudine prefa dall'Orizzontc 
razionale , o reale , dicefi vera o reate; prefa 
poi dair Orizzonte apparente , o fenfibile , 
dicefi apparente. OVvero piuttoílo , VMti tu -
dine apparente h tale, quale comparifce alia 
noflra oíTervazione i e la Vera h quella , da 
cui la rifrazione é ftata fottratta. Vedi VERO , 
APPARENTE &C. 

L ' Altitudine d'una ílella , o di altro punto , 
é propriamente un'arco d'un circolo veríica-
l e , intercctto tra i l punto aflegnato, e l'Oriz-
zonte. Vedi V E R T I C A L E . Quindi 

L' ALTITUDINE Meridionale : EíTendo che 
i l Meridiano é un circolo verticale ; percib 1' 
Altitudine Meridionule , (ficé VAltitudine á'un 
punto nel Meridiano é un Arco del Meridia
no , intercettotraeíTo, e l'Orizzonte. Vedi 
OSSERVAZIONE , e MERIDIANO. 

Per offervare 1' Altitudine Meridionale del 
Solé , d'unaStella, o d'altro Fenómeno, per 
via d'un quadrante. Vedi MERIDIANA A l 
titudine . ' 

Per fapere VAltitudine Meridionale col mez-
zo d'un gnomone. Vedi GNOMONE. 

L'^/í/V«í//V/e Solare pub trovarfi anche fen-
za quadrante, o altro íimile í h o m c n t o , col 
íbltanto alzar un fileíto di ferro, o d'acciajo 
perpendicolarmente , come nel punto C 
( T a v . Aftronom. fig. 62.) dal qual punto voi 
avevate defcritto 1'arco quadraníale AF . Si 
faccia C E cguale all'altezza del filetto, e 
poi per E fi t i r i EDparalella a C A , facen-
dola eguale a CG , lunghezza dell'ombra. 
Allora una riga, poña da C in D, interfechera 
íl quadrante in B ; e B A é Vareo áelVAltitu
dine áe\ Solé , mifurata fulla linea dclle corde . 
Vedi CORDA . 

M.Parent fuggerifce un nuovo método di 
pigliare le Alti tudini ful mare , per mezzo d'un 
orologio comune. E' cofa chiara , che in una 
sfera obbliqua la differenza tra i l levare ed i l 
tramontar di dueftelle, nell'ifletTo Meridia
no, íiamaggiore a proporzione che fi aumen
ta la diflanza, in cui fi trovano Punadall' 
altra. Veá'i 'KKrT& Afcenfione , Ora giacchc 
nelle Tavole Aftronomiche abbiamo quelle 
delle rette Afcenfwni , e delle declinazioni 
di tutte le ílelle fiífe; non é punto diíficile, 
dopo d'aver offervata la differenza di tempo 
tra i l levare di due ílelle , di diÜinguere quel
la parte di differenza, che proviene dalle !or 
pofizioni differenti, da quella che cagionafi 

A L T 
dall'obbliqulta della sfera. E queda ta! dif
ferenza é VAltitudine precifa del Polo di que! 
luego, dove fí prende la oífervazione . Vedi 
POLO . A diré i l vero , non eííendo i l Vafeéis 
lo immobi le , mabensi cambiando luogo tra 
ledue oíTervazioni, pare che percib i l méto
do propoílo dovrebbe effer difettofo. A l che 
M.Parent rifponde, che una qualche picco-
la alterazione nella longitudine , o nella la-
titudine del Vafcello , non cagionera verun 
isbagliodi confiderazione ; e dato anche, che 
abbia fatta molta ñrada tra le due oflervazio-
ni i é facile i l computare quanta potrebb'ef-
fere, íiccome ancora i l farne la deduzicne 
proporzionata. Vedi NAVIGARE &c. 

Nel pigliare le Alt i tudini dall'Orizzonte 
vifibile , dove ci vuole una grand'efattezza, 
debbe computarfi la rifrazione, e i'altezza 
dell' occhio dell' Oífervatore , fopra la fuper-
fizie del mare. Vedi ORIZZONTE, DEPRES-
SIONE , e RIFRAZIONE. 

ALTITUDINE del Polo , un arco del Meri
diano , intercettato tra i l Polo e l'Orizzonte. 

L ' Altitudine del polo coincide colla latítu-
dine del luogo. Vedi LATITUDINE. Per of
fervare V Altitudine, o 1' Elevazione del polo, 
Vedi ELEVAZIONE , e POLO . 

ALTITUDINE delf Equatore . II compimen-
to áe\\, Altezza del Polo al quadrante d'un 
Circolo. Vedi ELEVAZIOKE dell' Equatore. 

Per trovare \z Alt i tudini ílelle &c. col 
globo . Vedi GLOBO , QUADRANTE &C. 

ALTITUDINE della Nonagefimale , é VAl
tezza del grado nonagefimo dell'Ecclitica, 
computato dall' Oriente , o dal punto del 
Levante . Vedi NONAGESIMALE . 

Rifrazione del l 'ALTITUDINE , é un arco 
di un Circolo verticale , come S i (Tav . 
AJironom. fig. 28.) peí quale VAltezza SE 
d'una ílella, ovvero d'un altro corpo íimi
le s crefee per mezzo della rifrazione . Vedi 
RIFRAZIONE . 

ParalaJJe dell'ALTiTUDiNE , é la differenza 
C B (Tav . Ajnonom. fig- ^ y . ) tra i l luogo 
vero e l'apparente di una ílella . Ovvero , é la 
differenza B C tra la vera diílanza d'una ílella 
A B , e la diílanza oííervata AC, dal Zenith A . 

La Paralaífe diminuifee VAltezza di una 
ílella , ovvero aumenta la fuá diílanza dal 
Zeni th . 

Per troval* la Paralaífe ááVAltitudine, &c. 
Vedi PARALASSE. 

ALTITUDINE di meto y é un termine ado« 
prato 
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prato dal Dottor Wal l i s , per erprimere la 
mifura di qualche moto , ñimata fecondo la 
linea di direzione del!a forza momee, ve
di MOTO. ,T ^ 

Circoll ^ ALTITUDINE . Vedi CIRCOLI . 
PtralclU deir ALTITUDINE . Vedi PARA-

^ ¿ l á d r a n t e d e l C ALTITUDINE . Vedi QuA-
DRANTE*. . , 

A L T O , a l t u í y termine di reiazione, che 
s'applica ad un corpo , coníiderato in nguar-
do alia fuá íerza dimcníione, o alia íua ele-
vazione fopra rOrizzonte, oppure fopra la 
t é r r a . Vedi ALTEZZA. . • . 

II Pico di Tenariífe viene ítimato la mon-
tagna piü alta che vi íia . Ved. XMONTAGN A . 
II Monumenio di Londra é alto 202 piedi dal
la té r ra . Vedi MONUMENTO. La Torre di 
San Paolo, avanti la fuá prima caduta per 
incendio nell' auno io8ó' r a vea 520 piedi 
ú'Altezzay fenza computar la palla di rarae 
coila Croce fopra eíía alta ái 15 piedi e mez-
zo . Le Tor r i di Notre-Dame di Farigi tan
to rinomatc r non fono alte che 212 piedi ^ 
Vedi ALTITUDINE, 

ALTO , dinota anche una Perfona in dÍgni
ta , in pedefla &c . Vedi TITOLO , Qu A L I 
TA ' &c.. 

Cosí Iddio nelle Sagre Scritture foveníe 
chiamafi ylliijjimo . E ira noi fuol diríi j í í to 
e Potetite Principe , Re &c. e g|i Stati Ge-
nerali d' Olanda hanno i l t i t lo di Lcr A l 
te Póteme. V t d i STATI &c . COSÍ ancor in 
Inghiltetra diciamo la Camera A l t a . Vedi 
PARLAMENTO. 

ALTO , nella Muíica, é oppoíio al baííb, e 
qualche volta corrtfponde al íenío della voce 
acuto. Vedi SUONO, ACUTO , GRAVE &C. 

ALT & operazicne I fi dee nella Cirurgia, 
di un método particolare d'eÜrane la pietra, 
cosí dinominato , perché viene cavata perla 
parte piu alta deila Vtícica . Vedi P ILTRA, 
Per c)5 che fpetta aíla pratica di queflo mé
todo u Vedi LITHOTOMI A . 

Diceíi ,. che i l primo a meíterlo in ufo, 
foffe il Rül íet to , o i l Franco, Ceruíko di 
Laufanna j e da poco in qua fu r i íhurato dal 
Sig. Dougias^ ed adoprato con ottimo fuc-
ceífo dalSlg.,Chefelden, e da a i t f i . 

^LTO &*ttm* Vedi R ILIEVO. 
ALTO Mare „ owtvo^Oceano , s' intende 

queilo, ch é lontano dalla térra . Vedi M A» 
R E , ed OCÉANO. 
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A L T A , fi dice deü 'Acqua , per eíprime-

re ia marea, quando é ce flato ilfiuífo. Ve
di MAREA , FLUSSO &c . 

ALTO '*, nell 'Arte Mi l i t a re , unaPaufa, 
ó F e r m a t a , che fa un corpo di Soldatí, che 
fi trovano in marcia . Vedi PAUSA. 

* Chi la fa derivare dal Latino halitus s 
ahto , fiato ; fervendo cjuejie fermate per 
pigliar fiato^ o re/piro. E chi dall' altus, 
a l to , perche nelle fermate ft alzano le pie-
che &c.. 

Nelle sfilate, o ne'paíTaggi flrettí éd 'uopo 
{üialto fpeífe volte. 

ALTO , e BASSO , ovvero in ALTO & i n 
baffo .• Nella Legge, fignifica i l rimettere af-
folutaraente tutte ledifFerenze , sí piccole che 
grandi, alte e baile, ad alean arbitro, oad 
alcuna Perfona indifferente . Pateat univerfis 
per prafentes quodlVillielmusTylar deVctton, 
& Thomaa Gower de almejhe pofuerunt je in 
Al to & in Baffo , in arbitrio quatuor hominum 
vid. de quadamqp.erelapendente ínter ees in Cu
ria . Nos &fervum nofirum alte & baffe ipfius 
Domini regis Juppofuimus voluntati. Vedi D u 
Cange.. 

A L V E A R I U M , appreffo i N o t o m i f l i , i l 
fondo della Conca, o de! Concavo del!'Orec-
cbio efíeriore . Vedi ORECCHIA , 

Alvearium auricula c una cavita, che ter
mina al meato auditorio , dentro i l quale fi 
raduna queli'efcremcnto amaro, egiaíl iccio, 
detto Cerumen y o Cera dell'orecchio. Vedi 
CERUMEN. 

A L V E O L I , neir anatomía , que' piccoli 
ricettacoli nelle gengive, dove fono iden t i . 
Vedi DENTE , e MASCELLA . 

Gl i Alveoli fono foderati d' una membra
na di fenfo fquiíito , che pare íia nervofa , 
feudo intrecciata circa le radici di cadaun 
dente ; da cui , e dal ñervo proviene quel 
dolore , che chiamafi Odontalgia , ó dolore 
de' denti. Vedi ODONTALGIA , e DOLORE 
de1 Dent i . 

A L V Í D U C A * , termineadoperatodacer-
t i ferittori per fignificare le Medicine Laffati-
ve. Vedi PURGATIVO &c . 

* E compojlc da Alvns, e Duco. 
A L V O , nella Notomia , talora dinota ií 

ventre inferiores Vedi ADDOMINE. 
ALVO , fecondo i Medid fignifica lo ñato 

o la condizione delle feecie, o degü eferemen-
t i , contenuti inquélia cavita. VediEseRE-
MENTO. ' - : " • ' ; 

V 2 Sic-
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Sicché quandouno é lalíativo, ¿ chíama-

to alvus liquida; e quando éftitt ico, alvus 
adjhiíia . Vedi STITICHEZZA , LASSATI-
vo , ed ANO. 

Nelle Tranfazloní Filofofíche abbiaraQ gli 
efempj di certi amraalati, che hanno evacúa
lo dclle pietre fattiiie, dcile palie &c. Vedi 
ESCREMENTO . 

A L Z A R E , nel maneggio, una dellc tre azio-
n i , fpettanti alie garabe del Cavallo; lealtre 
due eíTendofíare, ecalpeflarc. Vedi ARIA. 

Acciocché 11 Cavallo ahí bcnc la gamba 
nelie Capriole, nelle Corvette &c. fi ricer-
ca , che cío faccia con prontciza e facilita, 
fenxa incrociccbiar le gambe , né portare i 
piedi troppo in dentro , o infuori; col ple
gare pero íe ginocchia quanto bafta. 

A M A B Y R o AMUABYR in alcuni antichi 
cofturni Inglefi era un prezzo della vergini-
ta, o una íbmma di danajo pagata al Barone 
nel matrimonio delle donzelle fue fuddite. 
Si dice, che il coftume fia flato anticamentc 
in Wales, ove VAmabyr fi pagava al Prin
cipe : anche in fegno di tributo apparteneiv 
te al Conté di Arundel, finché il Conté Er-
rico in tempo della Regina Maria , in confi-
derazione di feíTanta lire lo rilafcib a tutti i 
fuoi feudatarj col neme del coftume di j ima-
byr e Chevage. Vedi CHEVAGE. 

A M A C , H A M A C , OHAMMOCK, fpc-
zie di letto penfile, che fi íbfpendc tra due 
Alberi, duetravi, due uncini, oaltrofimi-
le : é molto in ufo nelle Indie Occidenta-
3¡ , e a bordo de' Vafcclli. Gl* Indiani attac-
eano le lor amache fugli Alberi , e cosí re* 
fíano ficuri dalle Fiere, e dagl'infetti, che 
rendono il dormir fulla térra molto pericolo-
fo. ICaribbi fono fommamente fuperñiziofi 
circa le lor amache; imperocché non le fau
no fenza ufar molte cerimonie; e nelle es
mere mettono di qua e di la dei facchetti 
di centre , fenzaiquali , fecondo l'opinione 
tero, Vamaca non pub durare. 

Se mangiaífero de' fichi , fopra un'mjM-
ea , credono ch'ella marcirebbe: néardifco-
no di mangiare pcfci , ch' abbiano i denti 
buoni, credendo che la loro amaca íi tra-
forerebbe o eonfumarebbe fubito. I IP . Plu-
micr , il quale íi era fpeíTo fervito dell' 
amaca tra gl' Indiani , la deferive cosí : 
Cofia Vamaca d'una tela di bambagia grof-
fa , larga , e forte , di fei piedi in circa 
in quadro 5 di qua e di la nell' efiremi^ 

A M A 
t̂  vi fono de' buchi , ínfilzati da fpa-
ghi , i quali fono legati infierne con una 
corda , che fi attacca poi a due Alberi in 
Campagna; ovvero a due uncini nelle Ca
fe. Queílo letto bafia per iñramazzo, pep 
lenzuola, per guanciale, e per coperte. 

A M A D R I A D I * , in antichid , certe 
Divinita favolofe, venérate tra i Gentili , 
c credute prefiedere fovra i bofehi , e le 
forelle ; ed altresi eflere inchiufe fotto U 
corteccia delle Quercie. Vedi D i o . 

* L a voce fi compone di ¿[¿a, infierne, ; 
Apvccs i Driade, derivato da £pv¡, Quer» 
cia . Vedi DRÍA DI . 

Le Amadnadi, 'Aftt^jaMS'ti, fi credea vi-
veífero , e moriífero cogli Alberi , a cui 
erano attaccate , come nota Servio fopra 
Virgilio Eglog. x. v. 6 i . che T ha copiato da 
Menefimaco, lo Scoliafte di Apollonio &c. 
il quale fa menzione d'altre tradizioni a cih 
fpettanti . Nondimeno i Poeti fpeífe fíate 
confondono le Amadriadi collc Naiadi , c 
colle Ñapee, reftimonj Catullo Carm. L X X I I I . 
v.23. OvidioFaft. xv. 229. cProperzioEleg. 
xx. 32. Vedi NAIADE. 

Fefio le chiama Querquetulanie, per cíTcc 
ufeite dalle Qusrcie . Un certo Poeta antr-
co, pernomcFerenico , in Atheneo hib. n i . 
chiama la Vite , la Ficaja, ed altri Alberi 
fruttiferi Amadriadi, dal norae della madre 
loro la Quercia. 

A M A L G A M A * , nella Chimica , una 
maffa di Mercurio unito, ed incorporato con 
qualche metaüo. Vedi MERCURIO, e ME-
TALLO. 

* Viene dal Greco ufitt , infierne , e yvr 
\IHV , jungere , uniré. 

11 Amalgama &\ÍAzxzwúo col piombo, é 
una foftanza molle , friabiíe, c di color d' 
argento. Vedi PIOMBO. 

Sendo (^tft amalgama lavata, c maetna-
ta coll'acqua un po'calda in un mortajo di 
vetro , le impunta del metallo fi mefcole-
ranno coll'acqua j la quale poi fi muteri, 
e col replicar piu volte le lozioni , il me
tallo fempre piu fi purifichera . Boerhavia 
flima quefio un de' fecreti maggiori della Cbi-
mica,trovar il modo di levare il liquore si puro 
e incontaminato, come era quando fu gettato 
ixiSíCamalgama; imperocché quefio ci aprirebbc 
la (hada ad un método di fare i metalli piu no-
bili, ovvero d'eftrarli dagrinferiori. Vedi 
TRASMUTAZIONE, FILOSOFALE p w * 

Que-
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Qocfto modo filoíbfico di purificare i metal-

l i , pub applicarfí a totti, in riferva del ierro, 
edelrame. Vedi AM ALGAMAZIONE • 

A M A L G A M A Z I O N E , fra i Chimici é 1 
O p e r a i i o n e d i f a r e u n ' ^ / ^ ^ , cioe diüU-
folvcre , e d' incorporare quaíche meta lio , 
c fpezialmente l' oro , col Mercurio. Vedi 
AMALGAMA. La qualeoperazione dai Chi; 
mici viene efpreffa per íe lettere A A A . vcai 
CARATTERE. 

L' Amalpamazione fi fa fondendo, o almeno 
ígnitando ilmetallo, cfubito aggiugnendovi 
unadofeproporziünata di Mercurio ; onde íe-
guira tra loro la mutua attrazione, ed mcor-
porazione. Vedi MERCURIO. 

Tuttiimetalli , eccettuatine il ferro, edil 
rame, fpontaneamente fi unifeono, e fí amaU 
gamanoco\ Mercurio i l'Oro perb con maggior 
facilité, poi 1'argento; dopo d'cffo il piom-
bo, e lo í lagno; il rame ancora, ma con dif-
ficolta ; ed il ferroappena in niun modo. Ve
di METALLO &c. 

V Amalgamazione dell' oro ordinariamente 
fifa, coll'infuocare le lamine, o piaQre del 
metallo, gettandovi poi fopra 1' argento vivo, 
e maneggiando la miñura con una bacchettina 
di ferro , fin tanto che cominci a mandare 
del fumo. Allora fi mette in qualche vafo pie-
no d'acqua, dove fi coagula, c diventa ma-
ncggiabile. 

Queíh calcinazione é in grand'ufo fra gli 
Orefid , c tra gl' Indoratori ; i quali con 
quefto mezzo rendono V oro fluido , e dut-
tiic per i loro lavori . La mentovata miílu-
ra , o amalgama mefla fopra qualche altro 
metallo , efempigrazia , fopra il rame , e 
poi fatta fvaporare a forza di fuoco , la-
feiera Toro folo nelia fuperfizie del rame, lo 
che fa que! che chiamiamo indar are . Vedi 
INDORATURA . 

La negrezza , che íi aítacea ail' amalgama, 
leva con acqua; ed una gran porzione del 

Mercurio fí pubfar trapelare per un panno li
no , facendó fvaporar il reftante in un crogi-
polo; F oro rímane addietro in una polvere 
impalpabile. Vedi ORO . 

. ^ da notarfi , che Toro rltiene trevolte in 
CIR A ™ 1 fuo Pcfodi Mercurio. 

A M A R E 2 Z A , fpezie di fapore, o di fen-
lazrone, che fi oppone alia dolcezza; e rifulta 
dali eflere tutte le particelle del foggetto ama
ro rotte, fpuntate, e diminuite 5 ficché nef-
íuna nmtnga lunga» e rígida. llché fi con&r-
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ma da elb, che i cibi abbrucciati, e cosí di* 
ventate aíTai rotte, ccomminuite 1c loro par
ticelle da! fuoco, fifanno amari. Vedi GU
STO , ed EMPIREUMA. 

AMARE w W o r / í . ~T MANDORÍ-A, 
AMARE acque. ^ . Vedi ACQUA . 
AMARO T>/«O. J VINO. 
AMARIZZARE , il paliare una fiofFa íbtto il 

mangano, per farc in cíTa la rapprefentazione 
di onde, comesuitabi. Vedi MANGANO, « 
TABI . 

Si ufa d1 amarizzare naftri , camellottí , 
amuerri &c. e fi fa fenza percib adoprare dcir 
acqua, o veruna tintura ; lo ched^ai Filofoft 
Moderni una forte pruova, che i colori non 
fieno altro che apparenze. Vedi COLORE . 

AMASSOBJ • , Hamaxobi i , nclla Geo-
grafía antica, un certoPopólo, il quale non 
tenevacafe, ma viveva nc'Carri . 

* Forma/i da , Carro , e fitos, vita. 
CM Amaffob)) áetú zncheAmaj jobi t i ) era-

no una nazione della Sarmazia Europea , abi
tante la Parte Meridionale della Mofcovia . 
Coñoro in vece di cafe aveano una fpezie di 
tende, fatte di cuojo, emeífe fopra i carri, 
perpotere piu fpeditamente cambiar paefe, c 
metterfi in viaggio. 

A M A T I S T A , nell' moria naturale una 
Pietra preziofa di colore violato, acccñantc 
al porporino . Vedi GEMMA , c PIETRA 
Preziofa« 

Plutarco dice , che VAmatifla pigli '1 no me 
dal fuo colore ; il quale, fecondo efíb, fi raf-
fomiglia aquello del vino acquato ; e non gia 
dall' impediré la imbriacatura; abbenché que
da foífe la opinione comune; ficché appen-
devafi al eolio de'gran Bevítori. Quei poi, 
che attribuifcono quefta virtíi álT amat i j la^ 
vogliono che prenda tal nome dalla privati
va « , eda [¿tQua-xco y ubbriacare, Vedi GEM» 
M A . 

V i fono diverfe forte d' Amat i j ie , cioé T 
Oriéntale che é la pih dura , la piü rara, e 
piupregiata, ha un colore colombino, o di 
rondine ; la Tedefca , ed é di colore viola
to 5 la Spagnuola , colorita come una viola 
mam mola. 

Se ne trovano alcune Orientaii di colo
re porporino j ed altre bianche , e fomi-
gliantifi al Diamante . Se ne vedono di 
bellenelleMontagnc de'Pirenei, ed in quel-
le ét Auvergnc : E nel colle di San Sigmi-
nont , diñante due leghe da V\Sí nella 

Ca-
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Catalogna , fe ne ritrovano , col feguitare 
una vena di térra roíficcia , c negra , lanella 
rocca in tal guiia colórala i fono tutte eflan-
golari, e appuntate come i lCrif lal lo^ le mi-
gliori fono di colore ofeuro, o violato , ben-
ché ve ne fono anche delle altre quafi tutte 
bianche , ed alcune poche ílrifciace di giallo.. 
Alie volte fe ne vedono molte attaccate infie
rne , appunto come i Diamanti di Briñol ; 
quede perb, non fono maibuonei ^ raigliori 
trovanfi fciolte nelle ftífure delle rup i , ed in 
terreno graííb rofficcio, o giallicio . Levafi 
la térra con certi coltelli lunghi 5 e ílretti , 
che entraño nelle fpaccature , e fi ílritola fra 
le dita 5 per fentirvi le pietre - Viaggi del Rajt 
pag. 402. 

L ' amatijla non é troppo dura > onde fi pub 
tagliare con una ruota di piombo,, bagnato 
eolio fmeriglio ammollato in acqua.. Si bru-
nifee con una ruota di í lagno, e col t r ipo l i ; 
e con gran facilita vi s' iníaglia d' incavo , o d i 
r i l i evo . 

AMATISTA , nelT Araldica fignífica i l 
colore porporíno } nello feudo di una perfo-
na nobile ; che in quello de' Gentiluomini 
íotto del detto grado, dicefi porpora; ed in 
quello de'Piiocipi Sovrani, Mercurio. Vedi 
PURPURA. 

A M A T I T A * , hematites nella Scoria na-
turale,. una forte di minerale roffeggiante , a 
guifadi pietra ; prende la dinominazione dalla 
íomiglianza che ha col fanguefreddo e congé
lalo \ ovvero 5. dalla v i i tu che ha di ñagnare. 
i l fangue. 

* Viene clal Greco m^a ^ fangue . 
Plinio ne numera cinque forte ; cioé 1' 

"Etiópico , 1' Androadmas o Negro , U Arábi
co, VElatite, oMi i t i t ey e hSchijios ; oltre 
quella volgarraenie chiamata Magnes Hcema-
utesy a cagíone delia fuá propriefa di attrar 
i l ferro. 

Tutte poi diíferifcono principalmente nel
la durezza ; la migliore , al diré di Diofco-
ride , é la friabile , dura , ñera , e lifcia , 
fenza parti , e fenza vene fabbiofe. L ' ado-
prata ordinariamente da 'Pi t tor i , é fattizia , 
fendo un compoño di Boiarmeno, e d'altre 
droghe. 

La naturale, o la foífile viene dall 'Egit-
to , dalla Boemia &c. Serve a varj ufi nella 
Medicina , cífendo flimata refrigerante, ed 
aüringente j e come tale viene ordmata nell' 
Emorroidi ] c fi da in foñanza in forma di pol-
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veré fot t i le . Gl¡ Indoratori poi 1'ufano per 
bruñiré con eíTa Toro . I lBauíchio ha feritto 
un Trattato efpreífamente fopra i l Lapts Hce~ 
maütes. 

A M A T O R I I mu/culi , nella Notnmia , 
chiamanfi qualche voíta quei Mufcoli degli^ 
occhj, che li fanno volgere di flanco, eaju-
tano in quella particolar maniera di guarda
re ^ che vien delta, guardatura bieca. Vedi 
OCCHIO ¿ 

L ' AbduBor r e i ' Humilis operando infie
rne r muovono gli occhi obbl iquamenleVe
di ROTATORE ^ 

A M A U R O S I * , appreífo i M e d i d , pri-
vazione di v iña , rimanendo F occhio bello, 
ficché pare ch'egli non abbia veruna oífefao. 
Vedi OCCHIO &c. 

* La parola e Greca af¿c/.upacrií , come fe 
dicejfe } Ofcurita ; formata. da c.yMvpoay 
ofeuro., 

E* Tifteífo che la Gutta ferena ^ r t ^ o gli au-
tori Medici La t in i . Vedi GUTTA fsrena 

A M A Z O N E , nell' antichita, una Don-
na audace e coraggiofa , capace d' imprefe ató-
ditee difficili. Vedi V I R A G O , EROINA&C 

A M A Z O M , in fenfo pia limitato s'inten-
de d' una gente antica di Donne bellicofe , le 
quaii fondorno un Impero nell' A fia minore 
vieino al fiume Termodoonte , lungo le fpiag-' 
gie del Mar Ñero l Dicefi , che formalTero 
queñe uno ñato , da cui gli uomini erano ef-
clufi; ficché turto i l cemmercio , che avea-
no con^uel feífo, fi riduceva ai Forefiieri, 
Ammazzavano tut t i i loro figliuoli mafchi,, 
e tagHavano la mammclla fíniftra alie figliuo-
le , acciocché riufciííero piü idonee alia guer
ra. Da quello ü vuole che pigliaífero la loro 
appellazione , cioé dalla privativa a; , e da 
¡JM ÔÍ mamwclla . V é grande difputa pero 
fra gli Scrittori antichi, fe realmente vi fia 
Rata quefla nazione chiamata üe\V AmazoniP 
Strabone , Palefato , ed altri affolutamente 
laniegano; al contrario poiErodoto, Pau* 
fania , Diodoro , Siculo , Trogo , Pompe-
j o , Giuíl'ino,, Plinio , Mela,, Plutarco, ed 
altri 1'affermano „ 

Ipocrate fa menzione d* una legge tra le 
Amazoni , la quale comandava , che tutte 
rimaneífero Vergini , fino a tanto che a-
veííera uccifi tre Uomini de' loro nemici : 
edaggiugne, che i l motivo di taglia:- la mam-
mella era , acciocché il braccio dritto dive-
nifíe piü forte, e vigorofo j fendoché in tal 

tafo 
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cafo queño folo riceverebbe tutto i l nutri
mento , che prima fi divideva tra ambedue. 

Alcuni Autori riferifcono , che in vece di 
ammazzare i lor figliaoli, torceano foltanto 
Je lor gambe, affine di renderh incapaci di 
contendere con eííe per la fuperiorit^. M . 
Peti t , Medico Francefe , rannoi<585. pub-
blicb una Diífertazione Latina, per prova
re , che veramente v i fía ñata quefta nazio-
ne deile Jmazom y i l fuo Libro contiene 
molte ricerche curiofe circa le vefti, le Ar
me, leCit ta da loro fabbricate, &c. Nelle 
Medaglie vedefi i l bufto delle Amawnt comu-
nemente arrüato con una piccola accetta, det-
ta bipennis o fecuús, poríata fulla fpalla, e eol
io feudo a guifa d'una mezza Luna, chia-
mato da'Latini pelta, nel braccio finiftro. 
Onde ebbe a dir i l Poeta \ 

Non tibí Amazonia efl pro fne fumenda 
fecuris, 

Aut 'excifa levi pelta gerenda m a r í u . 

Alcuni moderni Geografi e viaggiatori 
fan menzionc á 'Amazoni, che anche in oggi 
íi trovino . Giovanni de los S a n ñ o s , Cap-
pucino Portoghefe, nella fuá deferizione dell' 
Etiopia, parla d'una razza á"Amazoni nell' 
Afr ica . Ed Enea Silvio ci da un raggua-
glio aífai preciío d'una Repubblica di veré 
Amazoni nella Boemia , che durb nove an-
n l , fondata dal coraggio d' una Zi t td la , chia-
mata Valafca. 

A M B A G E , circonlocuziom , difeorfo , o 
frafe, che indirettamente, e per un circui
to di parole, o di fentimenti cercan da lon-
tano, efprirae qualche cofa. Vedi CIRCON-
LOCUZ-IONE . 

ÁMBARVALTA ,. neirAntíchita , Fefla , 
o C d irnonia , celebrata da'Romani annual-
mente, per purgare i lor ter reni , ed ottener 
dai Dei una raccolta abbondante* VediFE-
STA &c. 

In tali Feíte facrificavanfi un T o r o , una 
Scrofa , ed una Pécora ; i quali avanti i l 
facrifizio conducevaníi in proceífione tre vol-
te intorno i Campi; donde credefi la Feíla 
prendeífe la denominazione, vale a dir dal 
Greco u^<pi, intorno ; ovvero dal Latino Am-

Vad° intornQ, z<\ Arvum , Campo. Ben-
che altri ferivono Ambarbalia , ed Ambar-
bia , che fanno venire te Ambire Urbem , an
dar intorno laCttth . DagU Animaliallorafa-
gnñcatí appellavaa puré quefta cerimonia 
SuQvetauulia. Vedi SUOVETAURILIA . 
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Non é ben cerlo , fe quefta Feüa foífe delle 

fiíTe, ovvero delle mobi l i ; né fe celebravafi 
una, o due volte Tanno; fendo gli Autori 
fra loro divifi fopra tu t t i e due quefli capi. 

I I Carmen Ambarvale era un' Orazione , che 
fi recitava in tal occafione ; e n'abbiamo la for
móla confervata appreíToGatone c . i ^ i . d e r e 
mflica. I Sacerdoti, che uffiziavano princi
palmente in quefta folennica , chiamavaníl 
Fratrei Arvaler. V e d i A a v A L r . 

A M B A S C I A D O R E * , o AMBASCIATO-
ÍIE , un miniftro pubblico, fpedito da qualche 
Principe fovrano , per rapprefentar la fui 
perfona adunal t ro . Vedi MINISTRO . 

* La voce e derivata dal Latino corrotta 
xAmbafciator , formato da ambaras , 
vocabolo antico^ prefo dai G a l l i , prejlfo 
i quali fignificava fervitore , cliente , 
domeftico , o uffiziale : tal e r origine 
datad dal Borello , e dal Menagio , e 
dal Chifletio , dopo i l Salmafio, e lo Spel' 
mano. Ma i Gefuiti d'Anverfa rigetta-
fio quejla opinione nelTomo 2. p. 128. del 
Libro intitolato Acia Sancl. Mart. a ca
pone che i l Gallico amba£l era gih an-
dato in di fufo moho tempo prima che 
al Latino ambafeia f i penfajfe y lo che in 
rigor non e vero; imperciocchZ i l termine 
ambafeia occorre tiella Legge Sálica, ttt. 
19. ed effendo formato da ¿mbidiia , pro* 
nunziando i l t come in a£\io ; amba-
£lia venne da ambaélus, da ambaál , 
Lindenbroeg fa derivare la parola dal Te-
defeo ambacht, opera, lavoro ; perché 
dinota una perfona impiegata a far un 
opera , o una legazione y ed i l Chorier , 
avendo trovato la medefima voce nelle 
Leggi de' Borgngnoni , difcefe nello flef-
fo parere . Alb. Acharifio , nel fuo D i -
zionario Italiano, la vuole dal Latino , 
ambulare, viaggiare'. Finalmente , i 
Padri Gefuiti d Aaverfa , nel luogo cita-
to, offervando che ambafeia irovafi nelle 
Leggi de"1 Borgognoni, da effa fanno deri
vare le parole ambaííicatores , ed amba-
feiatores, come efprimenti pf Inv i a t i , o 
g l i Agenti, che un Principe o uno Jiato 
manda ad un altro. La lor opinione e, 
che fra le Nazioni Barbare , che inondor-
no la Europa, ambafeia ftgnificajfe i l áií-
corfo d'una perfona che í iumi l i a , pro-
venendo dalF ijleffa radice che abbaifler, 
cioe da an, o am e bas. 

I n 
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In Latino quefta forte di MinI(!ro chia-

Jfnafi Legatus, ovvero Orator ; non oftante 
cib , c cofa certa, chz ambafciatore tra noi 
ha un fignificato affai piíi eftcnfivo , che 
Zegatus fra i Romani; ed appena v' é cofa 
eomunc o análoga tra Tuno c l'altro, a ri-
ferva che ambeduc fono fotto la protezione 
della Legge delle Nazioni. Vedi LEGATO . 

Gli Ambafciatori fono o rd inar j , o efiraor-
d i n a r j . V Ambafciatore ordinario é qutgli , 
che rifiede nella Corte di qualche Principe, 
per mantenere la buona intelligenza recipro
ca , per averc l'occhio agí'intereíTi del fuo 
Padrone, e per maneggiar gli aífari, che di 
tempo in tempo occorrono. 

Gli Ambafciatori ordinarj fono di moder
na invenzione , e folo da duecent' anni in qua; 
«entre per avanti tutti gli Ambafciatori crano 
firaordinarj, i quali, accotnmodati gli affari, 
per cui erano ftati fpediti, fubito partiva-
j ío . Vedi ORDINARIO . 

L ' A m b a f c i a m Eflraordinario é lo fpedito 
alia Corte di un Principe, per qualche oc-
cafionc particolare, ed emergente, efempi-
grazia, per conchiuder una pace, o un raa-
ritaggioi per far un complimento, o aitra 
cofa íimile . Vedi ESTRAORDINARIO. 

Ma a dir il vero , non v' é alcuna dif-
ferenra eíTenziale tra V Ambafciator Ordina
rio^ e V Eflraordinario . In A teñe gli A m 
bafciatori de'Principi, e degliStati ftranieri 
montavano su la Tribuna, o Pulpito, deñinato 
per i pubblici Oratori i dove efponevano le 
Jor commifíioni, informando il popólo del 
3or negozio, e del motivo á t W A m b a f c i a t a . 
In Roma s'introducevano nel Senato , in 
cui confegnavano 1c lor credemiali , e le 
commiíBoni . VÍ2ÍX\O\$'\ Ambafciatori fi pre-
fentano immediatamente al Re folo. 

Le Citta d' Atene, e di Sparta, dice M . 
Tourreil , nell' auge della lor gloria , non 
«vevano piacer maggiore , del vedere , e 
fentire molti Ambafciatori nelle lor aífem-
blee , implorar la protezione , o l'allean-
zadcll'una, odell'altra. Parevaloro, che 
quefío foífe l'omaggio il piíi nobile , che 
potefíero ricevere; c quello Stato, che ri-
cevea piia ambafeiate , giudicavafi avere il 
vantaggio fopra 1' altro. 

II nome &\ ambafciatore % fecondo Cicero
ne , é facro, ed inviolabile, m n modo inter 
fociorum j u r a , fed etiam inter hofiium tela 
incólume verfatur . In Ver. Orat. v i . Si legge 
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nella Sacra Scrittura, che David moffe guerra 
contro gli Animoniti, per vendicare la in-
giuria fatta a'fuoi ambafciatori . 2. Reg. x. 
Aleífandro mife a filo di fpada gli abitanti 
di T i ro , per aver iníultati i fuoi ambafcia
t o r i . E la Gioventíi Romana , la quale avea 
fatti deg!i afFronti agli ¿rm^/f/^íor/'di Vallo-
na, fu confegnata nelle lor mani, per rice
vere il gaítigo ad arbitrio loro . 

GW Ambafciatori á t i l L t non debbono eííer 
preíenti in veruna Aflemblea pubblica , in 
niífun Maritaggio, né tampoco nell' EíTequic, 
o in altre folennita, quando i lor padroni 
non v'abbiano qualche intereíTe ; né veítiríi 
di duolo &.c. per qualche motivo proprio, c 
particolare ; e tutto cib perché eííi rapprc-
fentano le perfone de'lor Principi, con cui 
hanno da utiiformarfí. 

A M B A S C I A T A , Legatio , una miíTione 
ad un Principe Sovrano, o da uno Stato ad 
un altro , di qualche Pcrfona ahile e fperi-
mentata, per negoziare, o trattare qualche 
aífare, in qualita ú* ambafciatore. Vedi AM-
BASCIADORE, 

II Pad. Daniele oíferva , che fotto gli anti-
chiRe di Francia, le tmbafeiate loro confi-
fleyano in un corpo, o numero di Perfone 
unite infierne in commiífione , che compone-
vano una fpezie di Concilio; ¡1 che avea del
la fomiglianza coa quello che aldld'oggi ñ 
ufa ne' trattati di pace . Cosí T ambafeiata 
Francefe per conchiudere la Pace di Nimega, 
coftava di tre ambafciatori , o Plenipotenzia-
r j ; quella di Utrecht di due, &c. 

Si fa pur menzione di Ambafciatrici ; 
Madama la Marcfcialla de Guebriant, co
me nota il Wicquefort , fu la prima , c 
forfe Túnica Donna , mandata da alcuna 
Corte d' Europa come Ambafciatrice : c 
Matteo, nella Vita di Arrigo I V . nel quar-
to Libro dice, che il Re di Perfia mandb 
una Dama della fuá Corte, per fare un'̂ ?w-
bafeiata al Gran Signore, duranti i tumulli 
del fuo Impero. 

A M B E , nella Notomia , lo fporger fuori 
fuperfiziale , e difettofo di un oíTo . Vedi 
Osso, 

Significa ancor uno ííromento antico de' 
Cerufici, col quale accommodavano le oíía 
slogate. Ippcfcrate ne fa menzione , ed al-
cuni moderî i fe ne fervono per rimetterc 
1' oíTo del braccio. Vedi B i b l . A n a t . Med* 
tom. x, pag. 6 6 j . 
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AMlBIAR"* , andar col paffo dell' ambio , 

ncl m-neggio de'Cavalli, unpaflfo partico-
lare, in cui le due gambe del Cavallo, che 
fono da un' iíkíía banda , fi rnuovono nel me-
deíimo tempo. Vedi PASSO . 

I I Cavallo Amblante , o che va di por
tante, muta banda ad ogni paffo, tenendo 
due gambe di un lato in aria, e l'altredue 
ln térra , alio fteffo tempo. Vambio per jo 
piui é i l primo paííb naturale de' polledri ; 
ilquale lafciano poi , fubito che hannofor-
za baftante per t rot íare . V ambio pero tra 
íCavallerizzi non fí ammetíe , mentre que-
íli non riconofcono altri paffi, che quei di 
ípaffeggiare, di troteare, e digaioppare; e 
di ció affegnano per ragione, che il Cavallo 
íi pub ridurre beniíTimo dal trotto al galop-
po , fenza che prima fía fermato; non pero 
dali' ambio al galoppo ; coficché fi vien a 
perderé i l tempo, ed altresi ad interrompere 
la giuílezza , e la cadenía del maneggio. Vedi 
TROTTO, GALOPFO &C. 

Varj fono i rnetodi della difciplina , ac-
ciocché vada Ü ambio un Cavallo giovíne : 
Alcuni lo conducono a paffo a paffo per i 
terreni nuevamente rivolti dali' a'ratro ; .e 
quello naturalmente lo avvezza air¿?w¿/o : ha 
perb degl' inconvenienti, perché un efercizio 
sifaticofo pub cagionar in un poliedro della 
fiacchezza, ed anche della 7oppagg ine . 

Alt r i poi lo mettono nel galoppo, e di-
poi lo fermano tutto in un tratto ; e Ú 
lo gittano in una fpezie di forprefa , tra i l ga
loppo, edil trotto; di modo che avendo per-
duto si Tuno, che l'altro, nectffariamente 
debbe egli daré a m b i o : Ma querto fá
cilmente pub guaftar una buona bocea, ed 
un buon flanco, íiccome efpone i l Cavallo 
anche alio fpailacce &c. 

A l t r i 1' avvezzano al paffo dell' ambio 
a forza di pefi caricandogli i piedi con 
ferri pefanti; non vedendo effi , che cib ta-
gba le gambe del Cavallo , ed impedifee 
che maneggi liberamentei piedi. Al t r i met
tono delle piaítre di piombo intorno ai gar-
i e t t l ' e ^ueft0 modo abbenché non fia fog-
getto agí' incomodi del precedente , met-
te nondimenno U Cavallo in pencólo di slo-
SA A i' ^ r f,csia<?(̂ re 'a coronetta &c. 

A l t r i lujle fpalle deiCava,i0 pon odel. 
le lome di terra5 0 dl piombo o d, ^ 
maffe fimili; lo che infiacch.fce la fpaUa. 

Chi pretende di h x l o a m b i a r e , avantiche 
T o m o I , 
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fia ftato montato, col tenerlo peí freno, ac-
canto a qualche muraglietta, ocancello, ed 
iv i a forza di riprefe, e di raffrcnamenti, 
dargli colla bacchetta, fotto la pancia , e 
nelle unghie di dietro , quando non fa be-
ne, o quando mette i l piede in fallo: Que
do perb fácilmente cagionera nel poliedro 
una frenefia difperata , prima che fía capa-
ce di poter. intendere che fi vuole che fac-
cia ; quindi altresi pub acquiftar un abito 
cattivo di Henderé, o d'innalzar le gambe, 
con altre pofiture rtravolte, le quali dipoi non 
lafeiera fe non diffieilraente. 

A l t r i accommodano ai piedi di dietro certi 
ferri con puntaletti d'innanzi d'una tal lun-
ghezza , che fe i l Cavallo cominci a trot-
tare, vanno a ferire i piedi d'avanti ; ma 
queflo método da occafione a ferite nei ner-
v i neri , che ípeífo inducono un incurabile 
zoppicamento. 

Alcuni procurano V ambio per mezzo di 
certe fafciature fine e morbide, colle quali 
légano ftreítamente i l baífo della gamba del 
Cavallo, ed in quefla guifa lo mandano in 
campagna al pafeoio per due, otrefettima-
ne, e poi gliele levano. 

Quefto dicefi i l modo Spagnuolo; tutta-
via non íi approva ; poiché febbene in tal 
cafo non poffa i l Cavallo trottare fe non con 
gran dolore , con tutto cib i membri pa-
tifeono molto; ed ottenendofi V ambio, pu
ré fara tardo, e fgraziato, per efferfempre 
accompagnato colla depreífione delle partí 
poftenori. 

In fomma , fra tut t i i modi d' infegnare al 
Poliedro 1'andar ambio , quello della Pa-
íloja pare i l migbore, ed il piíi naturale . 
Ma bifogna fchivare diverfi errori, che íi 
commettono oell'ufo di effa; imperocché ta-

i lora é troppo lunga, ficghé non dará verun 
colpo, facendo bensi che i l Cavallo ora butti 
qua e la i piedi , ora che l i vada ftrafeinan-
do confufamente : altre volte poi riefee trop
po corta, che lofa alzare e ftirar i piedi da 
dietro tanto all' improvifo , coficché queíT 
abito col tempo lo fa zoppicare del tu t to ; 
e da un tal difetto difficultoíamettte fi po
tra liberare. Ovvero la paftoja fi mette fuo-
ri del fuo luogo, aldifopra del ginocchio, 
e la ugna da dietro , e cib acciocché non 
caichi; ma cosí i l Cavallo non pubfare ve
run palTo vero, ed a propofico; né la gam
ba d'avanti pub fare che queila di dietro la 

X fegui-
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íeguit i . Volendo perb alcuni evitare un tal 
diíetto", fanno la paftola corta e ftretta ; fle
ché il ñervo principale della gamba da die-
tro refla oppreffo , ficcome ancora la parte 
carnoía delle cofeie d1 avanti: ed i l Cavallo 
non pub camrainare fenia zoppicare d'avan-
t i , e deprimeríi , o ftiraríi da dietro. 

I n quanto alia forma della paftoja , al-
cuni la fanno tutta di cuojo; ma non rie-
fce bene; imperciocché o íi flendera , o fi 
romperá , ed in queüa guifa confondefi la 
certezza dell'operazione. Nella paftoja ben 
fatta, le corde delle bande hanno da eíTere 
si ferme , che non cedano neppure d'un pelo ; 
lacalzatura debb' eíTere mórbida , e rimanere 
cosí ben aggiuftata, che non íi muova punto 
dal ¡uogo, ove unavolta él ia tapofta . 

Quando i l Cavallo tenuto a mano, e col
la paftoja meíTa da una parte , abbia prefo 
Vamblo ^ allora íi m u t i , mettendola dall'al-
t ra . Quando poi con quefti cambiamenti da 
una banda all 'altra, con una mezza paftoja 
folamente, i l Cavallo fia arrivato a corre-
re , ed amblare alia mano con prontezza e leg-
gierezza , fenza anche fare delle difdfe , e 
fenza inciampare ( come accadera dopo due 
o tre ore d1 eíercizio ) allora fe gil mette tutta 
la paftoja colla fafeia larga, e piatca, e fo-
pra tutte e due. le bande egualmente. 

AMBIDESTRO * , ambidexter , quegli 
che fi ferve di ambedue le maní egualmen
te , si della finiftra come della deftra nellc 
occafioni, dove farebbe necefsario Tufo d'una 
fola. Vedi MANO . 

* E' voce latina , ambidexter, compoflo di 
ambo, e dexter; per analogía al Greco 
afj..<pî î io; y chefignifica lofleffo. 

Le donne-, per ofíervazione d'Ippocrate, 
non riefeono mai ambideflre; cib ch'alcuni rao-
derni niegano, portando anche degli efempj 
in contrario: é certo nulladimeno che fono 
poche rifpetto agli Uoraini . 

AMBIDESTRO , in un fenfo Légale, Per-
fon a , che prende denaro da ambedue le par
tí l i t igant i , per avanzarle nella Jor caufa: 
ed é applicabile ad un Giudice, ad un Te-
ftimonio , ad un Procuratore &c. La pena 
di un Teftimonio per un taldelitto, é che 
paghi decies tantum, dieci volte piü di quel 
che ha ricevuto. 

AMBIENTE*, una cofa che ne circon-
da un' altra tutt1 interno, Vedi CIRCUMAM-
IÍIENTE . 
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* Viene dal Latino ambire , att'orniare. 

Cosí i corpi fituati intorno un altrocor-
po, á'iconb. ambiemi) t circonambienti. Tur
to i l corpo deU'aria perché cerchia tutte le cofe 
nella fuperfizie della térra , dai Fifici viene 
fpeíío chiamato antonomafticamente Vam
biente, o Varia ambiente. Vedi ARIA. 

A M B I G E N A L E Iperb ola , nella Geome
tría , é quella che tiene una dell' infinite 
fuegambe, inferitta, e 1'altre circonfentte, 
Vedi IPERBOLA , e CURVA. 

A M B I G U O * , cío ch'é dubbiofo, ed ofeu-
ro , o che fi pub pigliar ín difFerenti fenfi. 
V E D I EQUIVOCO. 

* E' dal Latine Ambo, ed Ago , fare, o 
fpignere, ^. d. cío che tien f animo on
de ggi ante, o fofpefo) fenza/apere a guai. 
parte appigliarft. 

Le Rifpofte degli Oracoli antichi erano 
fempre Ambigue. Vedi ORACOLO , ed AN
FIBOLOGÍA . 

A M B I T O £ una Figura, nella Geome
tría , dinota i l Per ímetro, o la fomma di tut
te le linee che la coftituifeono, o l ' inchiu" 
dono . Vedi PERÍMETRO , CIRCONFEREN̂  
ZA , &c. 

AMBITOS , fra gli antichi Romani, Tat-
to di follecitarc, o di far le pratiche per r i -
cevere gli uffizj, e gli onor i . 

Andavano i Candidati per tutta laCi t tadi 
Roma, entravano in tutti i luoghi pubblici, 
ed in tutte le Aífemblee , per raendicar voti : 
e queiio chiamavafi Ambitus \ perché nel Lati
no antico am era lo fteííb che circum , attorm ; 
ed tre ügmñca.andaré. Vedi CANDIDATO. 

Quefto era i l gran negozio di Roma, e ri-
cercava un continuo fuíiidio di grandi forn-
me di denaro ; e che da Tul l io vien aífegna-
to come una caufa del grande aumento dell' 
intereífe da 8 fino a 12 per cent®. Cicer. 
Epifl. 2. adQuin í i . Frat. Pafsb tanto innan-
zi la corruzione , che ci volevano 80729 lire 
fterline per ogni Tr ib í i ; ed eífendo quefte al-
men trenfacinque , fi feorge fino a qual fe-
gno di fpefe VAmbito foífe arrivato ; ed é pa-
rimente cofa ben nota doveandb a termina
re . Arbuth, Difs. pag. 215. 

A M B L I G O N I O * , Amblygonium , nella 
Geometr ía , un Triangolo , uno de' cui ango-
l i é ottufo, o conftante di piu di novanta gradi. 
Vedi ANGOLO, eTRIANGOLO. 

* I I Focábalo e Greco, compofio da a p ^ v t ) 
oítufo, e ymict* anzolo. 

A M -
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A M B L I O H A * , Amblyopia, appreíTo i 

Medie i , malattia degli occhj, altramente det-
uGut ta Serena y e&Amaurofi* Vedi GUTTA 
Serena &c. 

* Viene da apfihvs f ottufo, ed OW^M y 
vedo. 

A M B O N E * , fpezie di Pulpito , o Leg-
gio nelle Chiefe antiche > dove i Sacerdoti, 
cd i Diaccvii ftavano per cantare, operleg-
gere parte deiruffmo Divino, íiccome altre-
si per predicar al popólo . Chiamavafi an
cor Analogium * 

* Deriva da cvutfcuvm, afcendere ; per
che fi afcendeva aW Ambone per tum 
e due i l a t i i ĉ e Per° alcun '1 VOE>LLONO TAL 

nome venire dal Latino Ambo* 
UAmbone fi faliva per gradini ; e quindi 

quelia parte deü' uffizioivicelebrata , dicevafi 
Gradúale. Vedi GRADÚA LE 

L ' Evangelio leggevafi nella parte piu al
ta át\Y Ambone, e l'Epiftola un gradino piu 
abbaíTo. 

A M B R A * , dicefi ancora Succinum , e Cá
rabe , nell' líloria Naturale &c. una íofian
za gialla e traíparente , di forma , o di con-
firtenza goramofa , ovvero bituminofa ; d'ua 
faporerefinofo, e d'odore fimile aquel d ' oüo 
di trementina. Trovafi per lo piu nei mare 
Báltico, lungo le corte dellaPruffia &c. d* 
ufo nella Medicina,, ed in altre arti . 

* E1 voce originalmente Arábica y Ambar t 
o Anbar , che fignifica loíleíTo. 

INaturalift i fono molto divifi; tra loro cir-
ca T origine áúV Ambra ; e circa la claííe 
de 'Corpi , a cui appsrtenga . Alcuni foílen-
gono, che fiadel regno vegetabüe , altri del 
minerale , ed akri eziandio dell'animale . La 
fuá (loria naturale, e la fuá analifi chimica. 
fommimítrano qualche cofa in favor di cia-
feuna delle dette opinioni. 

Pl inio; la defenve per un fugo1 refinofo,, 
„ o per una lagrima ch' efcedagli Abeti dar 
„ Pini vecchj ( aitri dicono da' Pioppj, de" 
„ quali. vi fono fe! ve inte re ful le coíkdclla. 
„ Svezia,. ) e che fi fea rica di la nel ma-
„ re i dove foílenendo qualche alterazione r 
,, e gettata i» queíla forma fulle fpiaggie 
» della Pruffia ,, che fono moho baífc . Ed 
i) agg'ugne,, cheperquefíaragione gli Ant i -
„ chi le diederol'appellazione di Iwwwaw da. 
,,, S u c c u í . S u g o . . " H t f l . N a t . Wh. ^ j . c. 5. 

Queít 'opimone di Plinio. coníermafi dair 
^íTervazioni fatta.daí molti Moderm , efpe-
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zialmente dalT erudito Padre Camelli. Tran-
faz. Ftlofof. N0. £ 9 0 . 

Alcuni credettero, che VAmbra foíTe una 
concrezione delle lagrime di certi ucceili : 
altri , che foíTe la orina d'una beftia; altri > 
la fchiuma:del lagoCefiíi vicino al mare A -
tlantico; a l t r i , una congelazione formata nel 
mar Bált ico, e in certe fontane, dove fe ne 
trova galleggiando full'acqua a guifa di pe-
ce : e finalmente, fecondo cert 'a l t r i , é un bí-
tume, che featurifee entro il mare da cene 
forgenti fotterranee, ovefigela, e poi dall' 
onde é gettato ai lidi. . 

Queíl ' ultima opinione per molto tempo fu 
l a p i ü c o m u n e , e pareva la piu ben fondata, 
abbenché oggidi ancor eífa é rigettata ; 
mentre fí trova dell 'yfw¿m fotto térra in gran 
diftanza daí mare, e di qualita perfetta come 
quella delle fpiaggie. 

A l t r i voglieno, che fia una fofianza com-
poíía , e diícorrono cosí : La Pruffia , ficco-
me tut t i queiPaefi, dove fi produce V A m 
bra , é umettata da un fugo bituminofo ; 
i l quale mefcolandofi coi fali di vi tr iuolo, 
di cui quer luoghi abbondano,, viene percib 
fifiara la fuá fíuidita dalle punte di queñi 
fali , e perb fi congela ; e si diviene quel 
che da noi dicefi Ambra ; che riefee piu 
0 meno pura , trafparente , e ferma , fe
condo la maggior, o la rainor purita delle 
parti del fale, e del bitume; e fecondo che 
i l mefcolaraento fi fa in quefta, o in quel
la proporzione. 

I Chimici ancora fon divifí del parí che 
1 Natural i f i i . Vedendo eífi dalla fperienza,, 
che \ Ambra difiillata da uno fpirito acido,, 
che fi precipita in un fale; inferifeono, che 
ella fia d'una natura minerale ; fendo una tal 
cireoílanza particolare di quellaclaífe, e non 
mai trovata nella difijllazione de' Vegetabili. 
Dippiu,- X Ambra fi diífolve in Alcohol, e 
non in acqua; fi disfa nel fuoco, ed é infiam-
mabile; caraíteJi che paiono metterla nella. 
claflTe de'zolfi , o de' b i tumi . 

Al t r i poi vedendo , che X Ambra fi rifolve 
negl'iftefil principj de' Vegetabili , cioe in 
acqua, in fp i r i to , in fale , e in olio ; da cií). 
arguifconor che fia della fpezie de' Vegetabi
li . Boerhavio la raííomiglia alia canfora , ch'' 
é un olio concreto di piante aromatiche di quel 
paefe,. elaborato per mezzo del calore in una 
forma crlfiallina . Vedi CANFORA . 

M o l t i fono i fegni, che additano dove fiavi 
X 2. deli' 
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¿eft. ¿im¿ra. La íuperfizie dclk térra iv i é 
coperta da una pietra mórbida e fcagliofa, m 
cm principalmente regna i ! vitnuolo , i l 
quale calora é b'anco , talvolta ridotto in 
una materia furúle al vetro liquefatto ^ ed 
altre volte é figurato, ficché fembra un le-
gno pieti ificato. 

VAmbra fotto térra prende qualfifia forma , 
ora di mandorla, ora di pifello, ora di pera, &c . 
Tra le altre figure, vi íi fon tróvate deile 
lettere aífai ben fórmate, ed anche dei ca-
ratteri Ebraici, ed Arabici . In certi pezzi 
di eíTa vedonfi foglie, Infe t t i , ed altre co-
fe, inviluppate ; i! che pare indicar, che T 
Ambra da principio foíTe fluida : ovvero , 
che fendo ftata efpofta al Solé, f if iamollif i-
cata, e refa fufcettibile, di tali foglie, in
fetti &c. che fe gli fono attaccati: edin ve-
r i t a , queft'ultima opiniooe fembra piu con
forme al fenómeno ; mentre gl' infetti , le 
foglie &c. non fi trovano maí nel centro 
dell' Ambra , bensi foltanto vicini alia fuper-
íizie. Gli Abitanti di quei paefi , di dove viene 
Y Ambra , oflfervano, che a tutt i gli Anima-
l i , íieno terreíhi , fieno aerei o acquatici, 
ella piace in eltremo, anzi ípeííe volte fe ne 
trovan dei pezzi interi negli efcrementi, e 
ne'corpi loro quando vengono aperti . 

La proprieta piü meravigliofa ázlY Ambra 
é, che fregara un poco , attrae a sé gli altri 
corpi; ed eziandio quelli , contro i quali , 
credevano gli Ant ichi , che aveífe deirantipa-
t i a ; come fono gli o l j , le goccie d'acqua, 
i l bafilifco, ií fudor del corpo umano &c. 
Vedi ELETTRIGITA . 

D i piu , mediante lo ñropicclaraento viene 
a dar luce in qualche copia , nelTofcuro; che 
pero é (lata annoverata tra i Fosfori nat ivi . 
Vedi FREGAMENTO , FOSFORO , LUCE &G. 

UAmbra non é giudicata priva di virtíi 
medicinale ; e fi adopra nelle fufFuraigazioni, 
per togliere le defluffioni ; ed in polvere, 
per Alterante, Aííorbente , Dolcificante , 
ed Alfringente . Vedi SUFFUMIGAZIONE , 
ASSORBENTE, ASTRINGENTE, &C. 

I n tempo diPefte, quei che lavorano nell' 
Ambra in Koningsberg, dicefi che ne fchivi-
no T infezione : e perb é tenuta per pre-
fervativo \ i ancor un Litontrittico , Diu
ré t i co , e Promotivo de' mefirui femminili . 

Aicuni diftinguono VAmbra a cagione de' 
fuoi colorí in gtalla, blanca j bruna ^ t n c 
ra. Ma le due ultime fon credute di natura , 
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edinominazione affatto diverfe ; eífendo una 
chiamata Gagate, e Taltra Ambragrigia . Ve
di AMBRAGRIGI A , e GAGATE. 

La bianca per gli ufi raedicinali é pih ftima-
ta, perelfcre la piü ben digerita, piü odori-
fera, ep iüpiena di fal volatile. Lz gialla a 
motivo dtlla fuá trafparenza , ferve a bel-
liííum iavori , edornamenti, potendovifi in-
tagliar lino le figure. 

Kerkruigio pretende d'avere i l fecreto di 
far delle cafle d' Ambra , fenza che per-
dan la trafparenza. E'probabile, che la fuá 
idea fia prefa dagUEíiopi , i quali feppelli-
feono i lorDefonti ne 'vet r i : ed in fatti en 
Etiope, benché negro, fa una bella figura 
in unCrirtallo di Venezia ; migliore perb la 
farebbe, fe vi foíTe una coperta ¿'Ambragialla. 

VAmbra raccotta fulle corte della Pruffia , 
rende molto a quei Principe. GHAutor i fan-
no menzione d'altri luoghi, come delle fpiag-
giedelPb, deiie cofte diMarf igl ia , edi va
rié parti deU'Afia, deli'Africa e delFAme-
rica. Hartraan pero , nella fuá Storia. deíi' 
Ambra Prujfiana , Succini Pruffici Hifioria 
&c. tiene per favola ogni tal relazione, e 
foíliene, che VAmbra fi trovi folamente ne' 
Paefi Settentrionali d'Europa , cioé neilaPo» 
lonia , nella Sleíia , e di rado nella Boemia j 
piü fpeífo nella Giuílandia , nell' Holíkin s 
e nella Danimarca j piü di frequente ancora 
fulie Coíle di Samogizia , di Curlandia, di 
Livonia , e di Pomeraniaj ma fopra ogni 
altro luogo in Pruííia nel paefe chiamato Sam* 
bia, daNeveTif f , fino aUrantzUrug. 

Spirito d'AMBRA , un liquor acido, ca* 
vato ÁzW Ambra) polvcrizzandola, e dirtil-
laudóla nel íuoco o bagno di arena , con le 
pippe da fumare, co ima t íon i , colla fabbia 
&c. ed anche fenza queíH materiali. Serve 
principalmente ne'dolori reumatici, applican-
dolo etiernaraente, ed anche internamente 
negli fcolamenti inveterati &c. 

Olio ¿¿'AMBRA , é un olio fino, trafparente, 
epefante, di color giallo , che fi cava dopo lo 
fpirito , aumentando i l grado del calor del 
fuoco . Querto fendo rettificato diventa buono 
Antirterico , ed Emmenagogo , ed éaífai fot-
tile , e penetrante. 

Sal Volatile ^AMBRA , quello che i Chifru-
ci principalmente ricavano dall' Ambra, z 
un fale bianco , trafparente , ed acido, U 
quale fi alza dopo Folio, e va a fiíTarfi nel cbl-
lo della retorta. Vedi SALE, &C. 

E' un 
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E' un buon Cefálico, e Detergente : 11 Dot-

torQuincy ci afficura, che attenu^ eürcma-
mente, chctaglia, e penetra i receíli pm r i -
m o t i , e m i n u t i , infinuandofi da p¿r tutea i l 
íiltema nervoío i operando principalmente 
per í'ecreziune, e per orina. Dato poi con 
degü Altffitannaci, giova molto per promo
veré la diaforcfi j e quafi íempre viene preícnt-
to nei malí Gronici , come ncirEpileííie , nel-
lePara!itie&c. I I grand1 uío^ e lo fpaccio 00-
tabile di quefto medicamento, e la picciola 
proporzione che VJmbra ne fommiml ra , 
fono le cagiom, per le qual. fovente fi adultera 
con Sal ammomaco, con N i t r o , con Cré
mor di T á r t a r o , con Sal di corallo &c. 

Tintura d'AuvR A , fi fa per vía di digeího-
ne nello fpinto di vino mediante il calor del-
la rena. Vedi TINTURA , e DIGESTIONE . 
Viene preferitto colle üeire intenzioni ch ' i l 
Sal d1 Ambra . 

AMERA Ñera y oGagate. Vedi GAGATE , 
AMBKA Liquida , ípezie di Balíamo, o di 

Refina naturale, a guifa di trementina; chia-
r a , rofficcia , o gialliccia , e d1 un odor gra
to , come quello quafi dell'Ambragngia . 
Efce liquida da una incifíone, che íi fa nel-
la feorza di un albero grande e bello, del-
la Nuova Spagna, chiamato da'Nativi O/o-
f o l : indurifee poi col tempe, e indurita fi 
traíporta agli Europei in barilott i . E' ftimata 
per balfamo eccellente j mollifica , confolida, 
e giova contro la feiatica , contro lafiacchez-
za de'nervi&c. Vedi BALSAMO. 

Balfamo d AMBRA liquida . Vedi B A L 
SAMO . 

Sems ^AMERA, O di Mufchio , é íimile 
alquanto al miglio , e d' un fapor amaret-
to j ci viene portato fecco dalla Martinica , 
e daí i 'Egi t to . Gli Egiziani fe ne íe rvonod i 
Cordiale, per fortificar i l cuore, loítoma-
co e ' l capo, ed altresi per provocare la libí
dine. Da un fentore gratiíFimo al fiato , dopo 
i l mangiarc; ma non é buono per quei che 
patifeono raale dei vapori. 

AMBRAGRIGIA, Jlmbragrifia é una droga 
odorífera che fi liqueía quafi come la cera, 
ordinariamente di un colore bigio o cenerino, 
ufata e come profumo, e come cordiale . 

Ella íi ritrova nelle corte del Mare in 
molti paeCi; come lungo le parti Meridio-
nah ed Orientali dell'Africa , Madagafcar, 
e Mald ive i alcune parti del Medi ter ráneo, 
e neli Indie Occidentali, interno all'Ifole di 
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Bermudas e di Jamaica; parimente fulle co-
fle della Carolina , e fulle Occidentali d ' I r 
landa &c. Ella é di varj colon : bianchiccia, 
bruna , fereziata di giallo, di negro &c. 

V i é unagran vaneta di opinioni tra i na-
tu rah íb , riguardo alia fuá origine > e pro-
duzione . Riferirle tutte farebbe lo fleífo , che 
fareun volume. Klobio ne accenna diciotto, 
alie quah noi ne potremmo aggiungere mezzo 
altrettantodipiu; le principali pero poífono 
ridurfi alie feguenti. 

1°. Ale uni la prendono per l'efcremento di 
un'ucccUo chiamato nella lingua del Mada
gafcar afchibobuch ; che fendo ammollito col 
caldo del Solé, e per Taffluífo deli'onde tra-
fportato e flaccato da' lidi , viene inghiot-
tito dalle balene , le quali lo reílituifcono 
nello flato, che noi la ritroviarno. O come 
narra i l Barbofa , per detto degli abitanti 
M o r i delle Maldive, gli eferementi poco fa 
menzionati , fono alterati, e raffinati , col 
giacere fulli fcogli efpoíli al Solé, alia Lu
na, ed aU'ariai donde effi fono dopo lavati 
collacrefeente del mare. Aggiungono che le 
balene frequentemente ne inghiottifeono pez-
z i : che que'pezzi che ritroviarno dentro di 
color negro , hanno prefo quel colore nello 
ílomaco di quefti animali: che i pezzi bruñí 
fonoquelli, che lungo tempo hanno nuotato 
fulTacqua; e i bianchi fon quelli , che fono 

, ftati iv i poco tempo , i quali da lor íi fiimano 
per la migliore Ambragrigia. Ramufto Tom. I , 
F0L313. alia quale opinione aderifee anco
ra il Klubio. 

2o. xA tr i parlano di cífa come di un'efere-
mento di un pefee cetáceo , perché alie vol-
te fi ritrova negli Inteflini , ed alie volte 
nelle feceie ifttfle di queüi anfmali. Giu-
fio Klobio nella fuá Storia dell' Ambra de-
ferive l'animale; il quale, egli dice, eííere 
una balena, e chiamarfi T n m ^ : a^gi^g^en-
do, che lo ípermaceti é tratto dal capo di que-
fto anímale . A l t r i co' Perfiani iuppongo-
no , che il pefee , che da V Ambragi .'i^ia, 
fia un Vitello Marino . Al t r i cogii Africartó , 
una fpecie panicoiare di pefee , chiamato Am~ 
bracan: altri un Cocodrillo , per ragione che 
la fuá carne é odorofa &c. 

Ma ad ambedue quefie Ipotefi fi fa obbie-
zione, che noi non abbiamíJ efempj di un 
eferemento, capace di liquefarfi come la ce
ra : Siaggiunge, che s'egli foífe eferemento 
di una balena, ella fi rinverrebbe piuttoílo in 

quei 
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quei luoghi, i quali abboncfano di qaeíli ani-
m a l i , come interno alia Greenland &c. che 
aU'IfoIe Maidivej SofFala, Melinda, Capa 
Comorino &c. ove non fi ritrovano balene . 

5°. A l t r i la prendono per una ípecie di ce
ra, o gomma ,. la quale diüilla dagÜAlberi^ 
egocciola nelmare, ove 0 congela, edivie
ne v^w^r^n^/^ o, 

4o. Al t r i r e particolarmente raolti degli 
Orientali, la fuppongono forgere dal fondo 
del raare, come fa il Nafta da ateune fontane .. 
Aggiungono, che le íole di lei íbrgenti fono 
nel mared'Ormus, tra i l Golfo Arábico ed i l 
PerOano. Edrif l l , i l quale édi queíla opinio-
nej, nel primo, clima della fuá Geografía fa 
menzione di pezzi di Ambragrigia su quelle 
coftiere di pefo d' un intero quíntale I l Pa-
ludano e'1 Linfchotten. paríano di effa, come 
di una forte dipece, crefeiuta apoco apoco, 
nel fondo del mare,, ed indurira al Solé 

5o. A l t r i la prendono perun fungo di ma-
re , cacciato su. dai fondo dalla violenzadelle 
tempefte , offervandofí, che VAmbragrigia non. 
ñ ri trova, fe non fe nell ' invernó co'venti 
del Sud detti Monfoons o periodici , dopo. 
le tempefte 0. 

<5.0 A l t r i la credono- una produzione vege-
tabile , prodottadalle radici di un Albero , le 
quali inclinano fempre vería i i raare , e fi 
fcaricano nello ñeíTo., Quefto raceonto l'ab-
biamo nelie Tranfazioni Fiiofofiche da uno 
de'Fattori Olandeíi in Batavia ; e lo íkíío vien 
confermato dal Sig.Boyle, O f T ajíes and. odorsz 
de'gufli e degli odori» 

j \ 0 A l t r i la fuppongono una fpecie fpun-
giofa di tér ra , che i l continuo batíer dell' onde 
del mare lava via ediftacca dagli fcogli pintor-
no a'quall ellanuota , pereffere piu leggiera 
dell'acqua. Sonó altri di opinione, ch'ella 
íia una materiafaituminofa, che nel principia 
é liquida^ e corre nel mare, e quindi ella é 
condenfata e ridotta in una maíía . 

8°. Sofiengon© a l t r i , che ¡Ambragrigia f i 
faccia dai favi del miele , caduti nel mare di 
íbpra i f c o g l i o v e le api avean formati i loro 
n id i : Queíla opinione é favorita in qualche 
parte dall' efperienza effendoíí veduto da 
molte perfone, de5' pezzi mezzo Ambragrigia 
e mezzo favo del miele ed altri di vantaggio 
han mrovato gran pezzi di Ambragrigia, la 
quale infranta , fi é veduto aver nel mezzo del 
favo e del miele . F, Tredmajf Philof. Tranf* 

Lowih pag* 49 2». 
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9o. L ' u l t i m e , e le piii autentiche notizíe 

ádl ' 'Ambragrigia fono quelle mándate dall' 
America alia Societ^ Reale nel 1724.2 1725, 
dal Dottor Boylfton , e dal Sig. Dudley; fe-
condo l'opinione de'quali VAmbragrigia é un 
vero concreto anímale, formato in baile nel 
corpo della balena fpermaceti m^(c\\\o ̂  ed al-
luogato in un grande ovale facco fopra i te-
fiicoli alia radice del pene . Vedi Philofof, 
Tranj. ««w. 385. 0*387. 

Egli é certo, che coloro che prendono le Ba
lene in quelle parti , han diverfe volte ritro-
vata VAmbragrigia nelle Balene,, donde trag-
gono lo fpermaceti; principalmente in quel
le piíigrandi e vecchie : ed ilSig.Dudley di 
tutto cib informato dal Sig. Atkins « e da. 
altri Pefcatori di Balene , ne traíTe la fuá re-
lazionev ma l'aggiugncrfi, c h e n o n v i é u n a 
balena fpermaceti fra cento, che abbia delT 
Ambragrigia y i l Signor Neuman niega aífo-
lutamente eífer ella una fofianza anímale,, 
perché nell' Analifi non produce alcun prin
cipio anímale . Ella pub per verita rinve-
nirfi nelle Balene, ma debbe necefTariamen-
te efiere dalle medefime ftata ing^hiottita Ve
di SPERMACETI & c . 

I I Sig. Ner.mann Chimíco del Re di Pruffia. 
dopo uri* ampia relazione di tutte ¡e varíe 
opinioni avánzate da a l t r i , ne da la fuá pro-
pria ,Ja quale é , che VAmbragrigia é un bi-
tume, prodotto dalla térra ,. eche va nel ma
re,. primieramente di una confifienza vifeo-
fa | ma che s' indura mifchiandofi con un cer
to liquido Nafta nella forma , in cui noi lo-
ritroviamo .. Vedi Philofofiche Tranfaz. Num„ 
433. pag. 350. jVaw. 434.^.371. iV«w. 435.. 
pag.. 417.. ^ . .. . 

I pezzi ¿úVAmbragrigia paiono fovente 
compofti di diverfi ñrati , meffi uno fopra l'al-
t r o , conpietre, ed altri corpi inclufi in eíTa ; 
e g!i ftrati alie volte fono pieni di piccoli nic-
c h i , che fembrano una fpecie di conca añad
iera ; donde púa arguirfi , che 1* Ambragrigia 
é lista originalmente in uno fíato fluido, o al
meno ch' é fiara difciolta ; ed in quello ilato fi, 
é dafeíleíTa formata di nuovo , ed invilup* 
pa tacón tutti que'corpi ^ che ha incontrato; 
ne! fuo camraino.. 

Ella é di ufo confiderabile tra'Profumie-
r i , i quali la fondono fopra un fuoco len
to , e ne fauno eftratti, o effenze e tintu
re. Ella íarebbe, ancora di molto ufo in me
dicina fe non foííe i l fuo odore tanto grave e of-

feti-
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feníívo; e come tale, atto a cagionare i va-
por i . . 

Abbiamo varj efempj negli Auton , di gran 
pezzi diquefla materia: i l piü grande che íi 
fía veduto in Europa, fu portato dalla com-
pagnia Olandeíe dell' Indie Oriental! , verlo 
i l fine del fecolo paffato, e confervato da lo
ro per molt i anni. Egli era quafi rotondo1, 
mifurato due piedi in diámetro , e ppava 
cento ottantadue libre. I l Gran Duca di To-
fcana offeri cinquantamila fcudipereflo. 

A M B R O S I A * , nellaTeología de'Gentih 
&c. é una deliziofa fpecie di alimento, col 
quale fi fuppone aliraentaríl gh Dei. Vedi D i o 
cd ALTARE. 

• La voce e compofla dalla privativa par-
ticella a, e ¡Zpoioí, mortale ^ come quella 
che rendeva immortali tut t i coloro , che 
fe ne cibavano ; ovvero perche era i l nu
trimento degP immortali. 

Luciano beffeggiando gli Dei poetici, ci 
dice, che V Ambrofta e ' l Nettare, de'quali 
uno era i l cibo , e l'altro la bevanda degli 
D e i , nonfurono cosí eccellenti, come l i de-
fcrivono iPoeti ; poiché 0 sa che li avrebbo-
no volontieri laíciati peí fangue , e peí graf
i o , cui venivanoa fucchiare dall'altare, co
me mofche . 

A M B R O S I A N O , Ri fe , oofficio, dino
ta un officio pavticolare, cd una formóla di 
culto ufato nella Chiefa di Milano ; la quale 
é alie volte ancora chiamata la Chiefa Am-
brofiana . Vedi RITO , OFFICIO , LITUR
GIA &c. 

La denominazione trae la fuá origine da 
S. Arabrogio Arcivefcovo di Milano nel quar-
to fecolo, che ordinariamente vien riputato 
1' autore di quefta officio . Sonó pero alcuni 
di opinione, che la Chiefa di Milano avea. 
un officio diffcrente da quello della Chiefa 
Romana, e dall'altre Chicfe d'Italia prima 
del tempo di queílo Padre. In fatti fino al 
tempo di Cario Magno ogni Chiefa avea i l 
fuo vario officio \ e quando ne' tempi fe-
guenti i l Papa volle introdurre P officio Ro
mano in tutte T altre Chiefe d'Occidente , 
qudladi Milano fe n'efentb, fotto i l nome, 
e 1 autorita di S. Ambrogio ; dal qual tempo fi 
é ritenuta la frafe ¿ímbrofiano rito in contra-
diítinzione del Rito Romano . 

Tro vi amo inohre i l Canto Ambroftano, i l 
qua^ eradiftinto dal Romano, inquanío che 
era piu forte epiualto. Vedi CANTO. 

A M E i t y 
La pubbüca libreria di Milano é chiama

ta la librería Ambrofiana , Vedi LIBRE
RÍA . 

A M B U L A T O R I A * , é un termineanti-
camente applicato a quelle Corti &c. che non 
eranofiífe ad un certo luogo, ma tenute ora 
in un luogo, ed ora in un altro, in oppofizio-
ne alie Corti fedentarie. Vedi CORTE, 

* La voce e formata dal Latino zmbakve) 
camminare 

La Corte del Parlamento d' Inghilterra era 
anticamente ambulatoria : cosierano ancora 
le corti dei Banco del Re &c . Vedi PARLA
MENTO, BANCO DEL RE. 

Si dice alie volte in un fenfo inórale , la vo-
lonta dell'uomo é Ambulatoria fin al tempo 
difuamorte ; fignificando, ch'egli éfempre 
nel fuo potere i l rivocarla . IPolacchi j an
che la Nobilta e la Corte non hanno altro pia-
•cere che della vita ambulatoria o del girare», 
DaleracTom. ' i .Op . j ó . c.q. 

In vano gli uomini han pretefo fiíTarfi nelle 
Ci t t a ; i l continuo defiderio dtgli abitatori di 
viaggiare fuori di quelle verfo qua o verfo 
l a , dimoítra, che la vita itinerante ofcenite 
é la vita della natura. Vedi SCENITE . 

A M B Ü L A Z I O N E o paífeggio. Vedi E-
SERCIZÍO . 

AMBULAZIONE in Medicina é ufato da tal-
uni per dinotar la diffufione di una cancrena^ 
o mortificazione. Vedi CANGRENA . 

A M B U R B I O , Amburhium , o Amburbia-
USacrum, in antichita, era una felfa religio-
fa, o cerimonia praticata tra' Romani, la 
quale riducevafi a far proceffioni intornoalla 
loro Ci t t a . 

* Lct voce e compofla da Ambio io giro ; 
o ^ A m b , o Amhü una antica prepo/l' 
zime, che fignificava intorno, ed Urbs 
Ci t ta . 

LoScaligero nelle fue note fopra Fefto, 
feguitoda molti altri , fofliene , che \& Am-
burbia fieno le fteífe che Tambarvalia. Ve
di AMBARVALIA . 

N o i abbiamo ancora le Amburbiales v i B i ' 
y le vittime trafportate nelle proceífioni, 

e dopoi fagnficate. 
A M B U S T I O . Vedi SCOTTATURA , e 

SCOTTARE. 
A M E N é un termine della Chiefa, ufato 

per conclufione di tutte le folenni preghiere 
&c . e che fignifica c o / ) / ^ , ovvero fiat. G l i 
Ebrei hanno quattro fpezie di . Quella 

poco 
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poco fa raenzionata la chiatnavano amenpafí , 
Jaqualeera accompagnata colla maggiore at-
ten-zione, edivoiione: in queño fenfo la vo-
ce é paííata quafi in tut t i i linguaggi, fenza al-
cuna alterazione. 

Alcuni Autori fono di opinione, che Ja vo-
ct ¿Irnen fía forrmta dalle lettere iniziali di 
quetfe parole , Adona't , Melech , Neeman , 
Í)ominus Rex Fidelis ; efpreffione ordinaria 
t rag l iEbre i , quando eíTi volevano darpefo, 
o autorita a qualche cofa che eííi dicevano. 
I n effetto fi sa, che per efprimere le voci 
I ^ D ^ I I N Jdonai, Melech, Neeman coll' or
dinario método delle abbreviature, iRabini 
fojamente prendono le lettere in iz ia l i , le qua-
l i unite infierne realmente compongono la vo-
ce Amen . Vedi ABBREVI ATURA . 

Dalí ' altra parte v i fono certi de' loro Cab-
balir t i , iquali fecondo la loro ufuale manie
ra di ritrovare ofeure fígnificazioni nelle 
parole , chiamate da loro Notaricon ; dal
le lettere della voce Amen formano tuita la 
frafe Adonat, Melech, Neeman. Vedi NO
T A R I C O N . 

Nientedimeno egl iécer to ancora, che la 
voce Amen era nella Ebraica lingua, prima 
ancora che v i fofiíero le Cabale, oiCabal i íH 
nel mondo: come appare dal Deuteronomio 
Cap. X X V I L verf. i 5, Vedi CABBALA &C. 

I I primitivo della parola Amen é i l verbo 
aman, i l quale in paffivo íignifíca efler vero, 
fedele , cojiante & c . D i qui viene i l nome 

Amen , che íignifíca verith y e finalmen
te di queflo nome Amen eífi ne fecero una 
fpezie di avverbio affirmativo, i l quale quan
do é poílo nel fine di una frafe , o prepofizio-
Bfc, íignifíca eos} fia , egli e vero , io mí r i -
metio&ic. Cosí nel paífo poco anzi citato del 
Deuteronomio , Moisé ordina a' Leviíi di gri-
dare altamente al Popólo : maledetto queW uo-
rno , che fara immagini fcolpite , o fufe & c . 
e tntto il popólo á\r\ Amen j cioé s i , poífa 
eífere egü maledetto , noi lo defíderiamo , 
e vi concorriamo &c- Ma nel principio di 
una fraíe, come in molti paffi del nuovo te-
í lamento , fígnifica veramente, certamente , 
¿kc. Quando é raddoppiata e rep'icata due 
volte infi'eme , come fi é praticato fempre da 
S. Giovanni, ella fa l'efFetto d'un fuperlati-
vo ; coníormtmtnte al genio della lingua 
Ebraica , e delle fue figliuole , la Caldea, 
e la Siriaca. In quefío fenfo noi dobbiamo 
intendere la frafe Amen Amen dico vobis. G l i 

A M I 
Evangeliflí fovente confervano la voce Ebrai
ca yíwew nel loro Greco ; benchéS. Lú
ea alie volte la traduce etKvfaí) veramente, 
o vett, certamente . 

A M I A N T O , nella Storia Naturale, é lo 
fíeíío che Asbeftos. Vedi ASBESTOS . 

A M I C A B I L I , dinominazione, che fi da 
a certi numeri, fcambievoimente eguali ai-
la fomma totale delle parti aliquote 1' un deli' 
altro. D i quefta forte fono i numeri 284. c 
220. Vedi NUMERO. 

A M I C T U S , é i l primo degli fei orna^ 
ment i , co' quali fí vefiono i Sacerdoti per 
celebrare la MeíTa . Egli fi mette interno al 
eolio , ne inde ad Unguam tranfeat mendacium, 
e cuopre i l petto , e ' i cuore , ne vanitates 
cogitet. 

A M I D O , AMYLUM , materia fpremuta 
dal grano macerato nell'acqua; ovvero fon-
digliuolo trovato nel fondo de'vafi, ne'quali 
i l grano fia flato a molle nell'acqua; del qual 
fondigliuolo , dopo aver feparata la crufea 
per niezzo di ftacci , fi forma una fpezie di 
pañi , che cuocendofi al Solé , ovvero nel 
forno, fi fpezzano in piccoli pezzetti, ecosl 
fi vende. 

I I migliore é bianco , molle e friabile, che 
fácilmente fi feiogüe in polvere ; i l fino poi fi 
fa del grano migliore, e 1' ordinario dell' infe-
riore ; e fi fabbrica nel modo che fiegue. 

Método difar f A MIDO d i fermento. I I gra
no eífenclo ben pulito, mettefi a fermentare 
in certi vafi pieni d'acqua, che fi efpongono 
al Solé , quando queftofi trova nel fuo mag-
gior calore: fi muta 1'acqua due volte i l d i , 
per otto o dodici giorni , fecondo le ñagioni . 
Quando il grano crepa fra le dita con facilita, 
é giudicato fermentato a fufficienza . Finita 
poi lafermentazione , edil grano refo molle, 
fi mettea pugni a pugni, in un facchetto di 
canavaccio , per ifpartirela fariña dalle feor-
ze; ilche fiha, flrofinandolo, ebatiéndolo 
fopra una tavola poífa a traverfo la bocea d' 
un vafo vuoto , che ha da ricevere i l fiore della 
fariña . 

Empiti i vafi con eífo fiore liquido, v' e un' 
acqua roíTiccia che nuota di fopra. Ja quale 
attentamente fi fchiumavia, mettendovi di 
quando in quando in fuá vece dell' acqua 
monda . I I tutto poi ben incorporato infie
rne, fi cola per un cr iveüo , o un panno; e 
quel che reí la , fi rimette nel vafo con dell' 
altra acqua , efponendolo al Solé per qualche 

tem* 



AMÍ 
tcmpo, e quando i l fondiglíuolo s' irpeflufce 
ncl fondo , fi fcola l ' acqua quattro o cinque 
voltc, inchinando un poco i l vafe, fenza pero 
farlapaffare pello ftaccio: e quello che reüa al 
fondo é V^mido che tagliafi id pezzi per cavar
lo fuori , lafeiandolo poi aíciugar al Solé , ed 
aícimeato íl adopra. 

Per fcrvirfi dell' Jmido , fe ne prende il bifo-
gno, efi mette nell'acqua la notte avanti , 
matando 1'acqua quattro o cinque volte. 

I venditori ázW Amido non oíTervano nei 
farlo tutte le cofe fopradette , e percib nefee 
aíTai inferiore. 

V Amido mcícolato coll'Indaco ferve per 
ia biancheria; come ancora YAmido m pol
vero per ícapel l i . Si adopra in olere dai T i n 
to r i , per difporre 1c fíofFe, accib prendano 
meglio i colorí . 

A M I N T I C A , amymica, nella Farmacia, 
empiaftri fortificanti, odifenfivi. Vedi EM-
PIASTRO . 

AMISSA Lex. Vedi LEX . 
A M I T T E R E Legem Tena , frafe della 

LeggeCivile, che figmfica perderé i l dritto 
di poter effere ammeífo apigliar giuramento 
ín qualche Mag iñ ra to , o in qualche Caufa; 
cvvero l'efifere uno diventato infaíne. Vedi 
LEGGE. 

Queüo era i l caíligo che fi dava ad un Cam-
pione v in to , o che cedeva nel duello; ed 
eziandio ai Banditi. Vedi C AMPIONE , BAN-
DITO &c. 

A M M A I N A R E , termine Náut ico , che 
denota ritirare le vele ; ovvero i l renderfi 
di un vafcello da guerra dfuonemico. Ve
di V E L A . 

A M M A T A S S A R E , nelle raanifatture , 
fare in mataffa, o avvolgere del filo , della Te
ta , o che che fia ful nafpo . Vedi SETA , &c. 

Cío fi fa in diveríi modi , c con diverfi 
fíromenti. VediNASPO. 

A M M E N D A , correzione ; come anche 
péna pecuniaria impofia dalla fentenza del 
Giudice. Vedi PENA &c . 

AMMENDA Onorevole , AMENDE Honora-
Ms. Sorta di gaftigo infame, che fi ufa in 
Francia, ed in altri luoghi, contro i tradi-
t o n , i parricidi, ed i facrileghi &c. Quefto 
galtigo ü da col confegnar il Reo al Carnefice : 
ü quale, avendolo fpogliaro ignudo fino alia 
camicia , e pofta la fuñe attorno i l eolio , 
ed una candela accefa inmano, lo conduce 
d í a Corte dove ha da chiedere perdono a 
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Iddio , al Re , alia Corte , ed alia Patria a 
Alie volte qui finifee la pena; ma altre volte 
ad eífa fegue la morte, o la galera. 

La frafe amende honorable, fi ufa parimen-
t i per allufione, quando una perfona é con-
dannata a venire nella Corte, o alia prefen-
7.a di un ingiuriato ; ed a fare un'aperta ritrat-
tazione, dimandar perdono &c. 

A M M I , o Semen AMMEOS , fpezie di fe
mé aromático , di grand' ufo nella Medici
na , prodotto dalla planta dell'iÜeííb nome , 
chiamata in Inglefe bishops weed , erba del 
Veícovo. C i viene portato dal Levante, e 
trovad che contiene una gran quantita dolió 
eífenziale , e di fale volatile ,' ed eflere di 
qualita attenuante, aperitiva, ifierica , car
minativa, cefálica , ed aleíTifarraaca . E' egli 
uno dei quattro femi caldi minor i . Scaccia 
i l vento, provoca i mefirui &c. 

Secondo i l Leraery , la planta prende i l fuo 
nome ammeos da OÍ{I¡JLO5 , arena, per eífere i l 
femé fimile di molto ai granelli di arena. 
Con altro termine dicefi Ammi Crético , 
ovvero Etiópico, per diüinguerlo ázW Ammi 
ordinario . Chiamafi ancora Cuminum JE-
thiopicum. 

A M M I N I S T R A T O R E , nelb Legge , 
quello a c u i i l g o v e r n o con f ida V ammini-

jiraxione Áz\hzx\\ d'una perfona, morta fen
za aver determínate i l fuo Efecutore. Vedi 
AMMINISTR AZI ONE , TESTAMENTO, E s E C U -
TORE &C. 

Un'azione, o una caufa pub eífere in fa-
vor di un amminiftratore, ovvero contro ef-
fo , appunco come fe foife efecutore : do-
vendo anche egli render contó fino al valor 
dei beni lafeiati da! defunto, e non piu , a 
riferva pero fe vi fofíe qualche aecufa con
tro di lui d1 avere diííipato la robba . Mo-
rendo V amminifiratore , i fuoi efecutori non 
faranno gia anch' effi amminijiratori, finché 
la Corte non abbia loro couceífa la nuova 
amminijlr azione. 

Se una perfona , che non é amminifiratore, 
né efecutore , amminifiralTe i beni del Defun
to , i conti verranno preíí da l u i , come da efe
cutore , e non come da amminifiratere. 

AMMINISTRAZIONE , governo, omaneg-
gio degli affari; e fpezialmente l'efercizio del
la giuftizia d iánbut iva . Vedi GOVERNO , e 
GIUSTIZIA . 

I Principi di poco fpirito lafcianolWw/W-
firazione degli affari pubblici ai lor M m i f t n . 
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Le Guerre Civ i l i ordinariamente comin-

ciano ful pretcfto di cattiva amminijirazione ^ 
€ di mancamento nell'efercizio della giufti-
2Ía &:c. 

AMMIMISTRAZIONE , denota anche l 'at-
t o , o l'uffizio d'un amminijiratore, nel ma-
neggiar, e nel difporre dei beni d'undefun-
t o , che muore fenza far t e í h m e n t o . Vedi 
INTESTATO, 

Significa ancora la direzione degli affari, 
o dcgli intereíTi d'un pupillo, d'un orfano, 
d' un lunático, o fimile - Vedi PUPILLO , T u -
TORE, GUARDIANO&C. 

AMMINISTRAZÍONE , ngnifica talvolta cer-
te funzioni Ecclefiaíliche : onde fuol dirfi , 
i l Párroco tiene 1' amminiflrazione de'Sacra-
menti nella fuá Parrocchia . Vedi PÁRROCO , 
PARROCCHIA &C. 

Si proibifce V amminiflrazione áóV'E.nczú-
flia agü fcommunicati. Vedi SCOMMUNICA . 

Nei Benefizj Ecclefiañici diüinguonfi due 
forte á'amminijirazíone, cioé una tempomle ^ 
che riguarda le temporalita di un bcnefizio, 
d'unaDiocefi &c. e Taltra fpirituale, a cui 
appartiene i l poter di fcommunicare &c . Ve
di TÉMPORA LITA ' &c . 

A M M I R A G L I O , ADMIRALIUS , AD-
MIRALLUS, é un Grande Oíficiale, i l quale 
comanda le forze navali di un Regno o di 
uno Stato, e prende la cognizione o per sé 
í k í f o , o per mezzo d'Ofíiciali deí l inat i , di 
tutte le controverfie marit ime. Vedi FLOT-
TA, OFFIZIALE &c. 

Gl i Autori fon difcordi interno all 'origi
ne , e denominazione di queflo importante 
offizio; che noi ritroviamo flabilito con qual-
che variazione nella maggior parte de' Regni, 
che hanno paefi di Coftiere ful Mare.Alcuni la 
traggono da^reci^íTcndo ftato il Capitano del 
Mare fotto gl'Imperatori di Coflantinopoli 
chiamato o Ammiralis ^ da a K p v p o s 

Salfo, o ax^v Aqua falata, ed «Í/Í̂ OÍ Prin
ceps, in riguardo alia Giurisdizione , ch'egli 
ha ful Mare , da'Latini chiamato Salum . 
M a debbe offervarfi , che queílo Officiale 
non avea prima la Suprema amminiñrazio-
ne degli afFari Nava l i ; appartenendo quefta 
íá Dux Magnus, o Gran Genérale, a culera 
íubordinato V Amiralius > in qualita di Pro-
tocemes primo Conté o AíTociato. Vedi CON
TÉ . Al t r i derivano i l nome dalla Voce A-
raba Amir o Emir , íignore , e dal Greco 
¿KÍO? marino, cioé capo degli affari del Ma-
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re : E percib noi ritroviamo Emir , \ñ 
Zonara, Cedrcno , Niceta , ed altri Greci 
di que! tempo, ufato nel fenfo di un Co
mandante. Aggiungafi, che nella Vita di S. 
Pietro Tomafio ritroviamo Admiratus Jeru-
falem, per lo Governatore di Gerufalemme 
fotto i l Soldano di Egitto . E quindi vo^ 
gliono taluni , che'i norae e ladignit^ ven
ga da origine Oriéntale, ed anco Saracena , 
cd in effetto non vi fono efempj in quefta 
noílra parte di Europa di Ammiragli prima 
dell' anno 1284. quando Filippo di Francia, 
i l quale aveva accompagnato S. Luigi alia 
guerra contra i Saraccni, creb un Ammira-
glio. In fomma , Du Cange ci afficura , che 
i Siciliam furono i p r i m i , e appreífo i Ge-
novefi, che deítero i l nome di Ammiraglio 
a' Comandanti de' loro Arraamenti navali; 
che lo prefero dal Saraceno, o dall'Arabo 
Amir ; denominazione genérale di ogni Of-
ficial Comandante . I I primo Ammiraglio y 
che fi legge ne1 noftri affari d'-Inghilterra , 
fu fotto Eduardo I . 

11 grande AMMIRAGLIO d'Inghilterra, in 
alcune antiche memorie chiamato Capita-
neus Mariniorum , é un Giudice , o Prefi-
dente della Corte dell' Ammiralita . Vedi 
Corte Je//'AMMIRAGLIO . Egli p rende la co
gnizione o da fe íleíTo, o per mezzo de'fuoi 
Luogotenenti o Deputati , di tutt i i delitti 
commefíi in M a r e , o nellc fue coftiere; e 
di tut t i i contratti C i v i l i , che han riguar
do al Mare ; come ancora di quel chefifa 
in tu t t i i Vafcelli Grandi , che dan fondo 
in un gran fiume , tra i fuoi ponti ed 
i l Mare . Anticamente 1' Ammiraglio ave-
va ancora la giurisdizione di tutte le cau-
fe de'Mercadanti e de'Marinari , non fo-
lamente nel Mare , ma in tutte le partí 
fíraniere. G l ' Inglefi non ebbero un Gran
de Ammiraglio per qualche anno , metten-
dofi l'officio in commeffione, o fotto 1'am
miniflrazione de' Signori Commeffarj dell'' 
Ammiralitct. Vedi COMMESSIONE &c. 

AMMIRAGLIO é parimente ufato per co-
lui che é comandante mcapite in unaFlot-
ta , o Squadrone . Vedi FLOTTA . Percib 
fuol dirfi in InghiUerríi Ammiraglio del Rqf-
fo , r Ammiraglio del Bianco, e /' Ammiraglio 
del Turchino. Vedi SQUADRONE, FLOTTA &c. 

I I termine Ammiraglio é ancora applicato 
a tu t t i gli Uffiziali diStendardo, oBandie-
ra, nel qual k n í o m c l u á e ¡Vice-Ammir^i 1 

ed 1 
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ed i contra-Ammkagli. Vedi Ujfiziali ^/ B AN-
D I E R A ; e vedi ancora V I C E - A w / r ^ / w , e 
KETRO-Ammiraglio. , ^ 

1/ Vice-hMMIRAGLTO é ancora un U m -
ziale ceíiinato dai Lord Grande Aramiragiio 
in diverfe partí del Regno co' Giudici , e 
Marefcialli a iui fubordinati, per l'efercuio 
dclia giurisdizione ncgli aífari Mant imi , 
ne'fuoi rifpettivi confini. . 

V i fono piu di venti Vice-AmmiragU . Da ; 
le loro fentenze fi appella alia Corte dell 
Ammiral i ta , che rifiede in Londra . 

V i fono ancora gli Ammiragh deile Ua-
Jere. Vedi GALERA» . 

Monílrelet fa mcnziooe di un Ammiraglio 
di Baleílrieri.. Vedi BALESTRA . 

AMMIRAGLIO é parimente i l norae del 
Vafcello principale di una flotta , che porta. 
V Ammiraglio a bordo. Vedi FLOTTA . 

Quando due Vafcelli da guerra , portan
do gli íleííi colori , s"1 incontrano nello ííef-
ío porto> quello che arriva primo ha i l si
t ó lo , e la prerogativa ti Ammiraglio ; e l'al-
tro quantunque di piu gran forra e gran-
dezza, fara ("olamente riputato Vice-A^mi-
raglio. Lo fteífo milita ne'Vafcelli , che pe-
fcano Balene. Quello ii quaie arriva prima 
in qualche porto o baya di Tem-nuova l ib 
ia (Newfoundland), prende ii t i toio, e qua-
lita di Ammiragio , e lo ritiene ,. mentre 
dura tutta la rtagione di pefcare.. Queño Va
fcello fi riferba ed afficura tanto legno d i 
faggio , quanto ne é neceíTario a! numero-
de'battelli, de' quali fara uíb, col fopra piu; 
d i un folo batteilo , piu di quelÜ ch'egli ufa . 
I I Comandante di un fceondo Vafcello é Vice-
Ammiraglis ; e'l comandatitedel terzo Retro-
Ammiraglio. Vedi PESCA.. 

Corte dell' AMMIR AGLIO , o la gran Corte-
delP Ammtralitci, é una Corte tenuta dal 
Grande Ammiraglio, o da coraraeffarj deH'^m-
miragíiato ; alia qual Corte appartiene la de-
cifione di tutte le controverfie Mantime e 
giudixj criminali di malfattori,. e cofe altre 
fimili. Vedi C O R T E . . 

I modi di procederé in queffa Corte m 
tu t í e le materie Civi l i , fono uniformi alie 
AW i Vllí r Poich¿ 11 Mare é faori de' l imi t i 
de le kggi comuni r e fotto la Giurisdizione 

XT r T ^ ^ " Vedi ^ CIVILE. 
JNegli añan Cnminalrr che ordinariamenv 

te vertono su le piraterie , i Proceffi. in 
suelta Corte furono andeameníc fimili oeli' 
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informazione, e nell' aecufa , alledifpofizio-
ni della Legge Civile . Ma eííendoíi ritro-
vato l'inconveniente, di non poterfi convin-
cere niuno , fenza la fuá propria Confeífio-
nc , o íenza un teílimonio di veduta , di 
maniera che tutti gli offenfori sfuggivano la 
pena meritata : furono pubblicati due fta-
tuti da Artigo V I I I . ordinando , che i de-
linquenti da quel tempo in avanti doveffero 
averll per convinti co' teítimonj e con unt 
giurato; e ció con ifpecial commeííione dal 
Re al Lord Ammiraglio ; dove alcuni de' 
Giudici del Regno fono quafi fempre i 
Corameflarj, e la caula égiudica ta , fecon-
do le leggi d'Inghilterra fuile rególe di queíU 
Statuti. Vedi G I U R A T O , PROCESSO&C 

L a Corte dell' Amm ir a g l i ato fu eretta l ' 
anno 1957. fotto i l Re Édoardo TIL Alia 
Legge Civ i le , introdottavi dal Fondatore , 
furono dipoi aggiunte dar fuor fucceílbri , 
part¡colarmente da Riccardo T. le Leggi d* 
Cleron ; e poi i coílumi marini , e le co-
fliíuzioni di varié Nazioni , verbigrazia di 
Gcnoa, di Pifa , di Marfiglia , di Medina 
&c. Vedi L E G G E , ed usr . 

Subordinaía a queda v 'é la Corte de'Mer-
canti , ovvero dell' eqinta; ove fi deadono 
tutte le lor tJifF" renze íecondo i régola'méri-
t i della Legge Civ i le . Vedi M E R C A N T E . 

T r a le Cortl dell7 Ammiragliafp , e la 
Legge comune pare che fia divifum impe-
rium ; imperocché il Mare fino al fegno del
la marea batía ílimaíi tnfra Corpus comitatut 
adheentis: ficché le caufe dentro queíli l i 
m i t i dvbbono dedderfi a tenore della Legge 
comune ; eííendo pero la marea alta , non 
vi é piu queña divifione di giurisdizione, 
ma tutta é átW Ammiraglio , fino che la 
marea non tortir a calare. 

AMMIRAGLIATO , fra gü Olandcfi, i c í n -
que Amm ir agí i at i fono tante Camerc, cora-
poñe de' De puta t i della Nobi l ía , delle Pro-
vincie , e delle Citta , ai quali appartiene 
1' equipaggiare le flotte r i l provederle dt 
vettovag'ie , ed i l maneggio-altresi di t u t ^ 
cib che fpetta agli aífari marini . 

A M M I R A Z I O N E , apprcífo i Gramma-
tici , un fegno , o carattere , che infinua 
qualche cofa degna della noftra ammirazio-
ne e maraviglia , e s'efprime cosí ( ! ) . Vedi 
C A R A T T E R E 

A M M O N E , o HAMMON , epíteto dato 
dagíi Aotichi aGiove nella L ib i a , ovev'era1. 

Y z un. 
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W tempio famofo, dedicato a Júpiter Ammon. 

L'Origine di quefto nome ha dato moti-
vo di difputare affai; alcuni lo derivano dal 
Greco apposi arena y per eííer i l Tempio fi-
tuato nelle arene ardenti dell' Africa i alíri 
lo fanno venire dalP Egizio Anam , momo' 
ne ; perché prima fu fcoperto da queli 'aní
male . Ed altri vogliono , che ammone fi-
gnificaííe i l Solé ; e le Corna, colle quali é rap-
prefentato, i raggi dello fteffo pianeta . 

Checchefia , Giove Ammone per lo piu 
veniva rapprcTentato fotto la figura d' un 
Montone ; avvegnaché in alcune Medaglie 
ñ vede fotto forma umana, avendo foltan-
to due corna, che gli fcappano dal di fotto 
le orecchie. 

Comu AMMONIS , neir Iftoria natur&le . 
Vedi CORNU Ammonis, 

A M M O N I A C A r o gorama ammomaca^ 
ovvero come fuole dirfi talora impropria
mente armoniac.a, é una ípezie di gomma, por
tara dalT Tndie Orientali, checredefí eíca da 
qualche planta umbeiHftra . Vedi GOMMA . 

Diofcoride dice, ch ' é i l fugo d'una fpe-
zie di férula, la qual nafce in Barbaria 1 e 
che la pianta che lo produce chiamifi Aga-
fy l l i s . Plinio da all'Albero , donde provie
ne , i l nome di Metopio , e dice , che la 
gomma prenda dinominazione dal Tempio 
á'i Júpiter Ammon, vicino cui Talbero nafce . 

Ella ha da tíTere in gocce feeche, bianca 
di dentro , gialliccia di fuori , fácilmente fu-
üb i l e , refinofa , alquanto amara, d'un ía-
pore, edi un odore molió acuto, un po'fo-
snigliante all'aglio., 

I I buon ammoniaco é di un color ehiaro, 
efenza mefcolamenti di rafpaturedi legno,di 
pietra, o di rena j e queíia forte chiamafi 
Gpavapa, frammento . V altra ch ' é piena di 
pietre , o di rena, diceG pup/xpot, cioé mijlura. 

Alcuni dicono, che gli Antichi fi ferviífero 
di tal gomma> in vece d'incenfo , ne' lor fagri-
fizj. Vedi INCENSÓ . 

Quefta gomma ha luogo in diverfe com^ 
pofízioni medicinali, come attenuante, de
tergente, edefficace contro i difordini, ca-
gionati dalle vifcofitíi, e dalle grumofita . 
AppÜcata eternamente é rifolutiva, e fup-
purativa, e fecondo alcuni cava da per sé le 
ícheggie &c. 

Alcuni disfanno ía gomma in aceto , o 
it) altri liquori , che poi chiamafi lac am-
moniacum, che fsrve moho per T Afma, e 
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per le ortruzloni dei polraoni, perlopiuperb 
fi preferive in pillóle. 

Sal AMMONIACO , un'altra fpezie di fale, 
che comunementc fcrivefi armonitco . Vedi 
ARMONIACO . 

AMMORTAMENTO*AMORTISEMENTS 
nella Legge , 1' atto di convertiré Je terre 
in mano morta ; cioe di alienare, o trasfe-
rire eííe terre a qualche Comuni t í i , o a quaí-
che Confraternita , ed ai facceííori . Vedi 
MANO MORTA . 

* Viene dal Francefe amortir, e/linguere. 
Vedi ESTINZIONE , 

Si ufa ancor per dinotare quel privilegio 
da i Principi conceífo a qualche eomunita^ 
compagnia & c . per poter ricevere dei bem 
ílabili . Si fuppone che v i fia qualche pic-
colo tr ibuto, o ricognizione pagata al Re ^ 
od alSignore, in confiderazione di tal con-
ceífione , per compenfare diverfi diritti che 
ne racoglierebbono, fe non fi foíÍG fatta ta
le eítinzione . Una fimii pratica fu prefa 
dalla Lcgoe Papiria i che proibiva confecrar 
i terreni per uío religiofo, fenza i l eonfen-
fo del popólo. 

AMNIOS, o AMNION , nella notomia, 
la membrana piíi in t ima, laquale immedia-
tamente inviiuppa i l feto neli' ú te ro . Vedi 
FETO. 

* Pare che derivi dal Greco apvo?, agtiei-
l o , come fe diceífimopellis agnina. 

VAmnios é una membrana bianca, mór
bida, fottile e trafparente, ehe in parte for
ma la fecondina, e fia fotto i l Chorion . Vedi 
SECONDINA , eCHORION. 

Contiene un liquore limpido , a guifa d'una 
gelatina di poca confiftenza ; i l quale fi creds 
ferva di nutrimento al feto , mentre egli fi 
trova fempre averne nsllo ftomaco. Vedi Nu-
TRIZIONE. 

Dalla parte di fuori ádVAmnio é V alian" 
toide, o membrana orinarla; la qual in certi 
foggetti trovafi attaccata al Chorion in gui
fa tale,, che fembrano una fola cofa. Tut t i 
i fuoi vafi vengono dairifieíía origine che quei 
del Chorion . Vedi ALLANTOIDE . 

A M N I S T I A , fpecie di perdono genéra
le , e diraenticanza delle cofe paífate , che 
qualche Principe concede a'fuoi fudditi , per 
mezzo d' un trattato, o d'un editt© ; in cui 
dichiara, che fi feorda ed annulla tutto i l 
paífato, e promeíte di non farne altra ricerca. 
Vedi PERDONO. 

* L a 



AMO 
• L a vece h Greca í nome cf una 

tegge antica d i queflf fpezie , fatta da 
Tra f thh , dopo la efpulfione de trema 11-
rannt da Atene . Andocide , O r a W Ate
nle , la cu ¿vita } feritta da P lut ano •> e 
¿ l i e cut opere evvi un Edizione dell anno 
1575, ci da nella fuá Orazione fopra i mi-
í le r j , la formóla delP amniftia , ed t giu-
vament 't folit i a farfi in tal occafme. _ 

VAmm/Iie ordinariamente íi ufano nelle n-
ConeiliaziomtrailSovrano, e'1 fue popólo, 
dopo le ribell ioni, i generali íoHevamenti ócc. 
tale per efempioé nato 1'atto d'obhv.one ac-
cordato nel tempo che fu nmeflo sui i roño U 
Re Cario. • • v e 

A M O , picciolo ordigno d acciajo, di íor-
ma a propofito per prendere , e ntenere i l 
pefee. 

L ' a m o , generalmente parlando, debb'ef-
fere íungo nel fuíio, alquanto groífo nella cir-
conferenza, e colla punta eguaie edrittaj la 
curvatura fía nel fuílo . 

Per accommodarlo alie fettole , fi adopra 
deila feta forte, ma fottilc; col notare, che 
le fettole debbonometterfi dalla parte di den
tro i ' amo ; poiché mettendole dalia parte di 
fuori , la feta fi tagliera . 

Di molte diverfe forte fono gli amida pefea-
re, alcuni groffi, altri piccoii, e di quellr, 
alcunihannode'nomi pecuüan j come 

• i0 .Amifemplici . 2 ° . amidoppj, che han-
no due ripiegature, una contraria all 'altra. 
3 o. Jngollaton , o adejeantí, che fono ami co 
quah ti adefea il pefee con un infetto artiírzia-
l e , e come per finta; rifervandb opportuna-
mente U naturale . 4 ° . gli ami colla molla, la 
^uale, arrivatovi i l pefee, fi apre da sé e lo 
prende colla bocea aperta . Vedi PESCARE . 

A M O M O , nella Botánica antica, fñmo 
aromático piccoio , e di grande üiraa , per le 
fue virtudi medicinali; naíce in grappoli co
me í' uva. 

I Commentatori di Plinio, e di Diofcori-
de , non fi fono mai potuti accordare circa T 
amomo znúco \ la maggior parte d' effivogiio-
no > che foífe un frutto da noi non conofeiuto, 
e differente da' noítri ufuaii ; altri la rofa di 
Gerieo . I I Padre Camelli pofitivamente affer-
ma, di avere egli feoperto 1' amomo vero di 
Diofconde, e che quefto fia i l tugus, o bi-
rao , o Caropi, che naíce nell' Ifole Filippi-
ne; dove i N a t i v i portano le bacche d'eífo 
atíorno i l coüo , a cagione dell1 odore gratiíTi-
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Rio , e della virtu , che in eífo fuppongono 
contro 1' infezione, e la raorficatura della feo-
lopendra ; e per altri efFetti. Tranfaft. Filefof, 
num. 248. 

Scaligero fi perfuade, che V amomo degli 
Antichi non foffe un frutto, ma lo íieífole
gua, alquanto fimiíé ad un grappolo dr uva, 
che ferviva fpezialmente ad imbalfamare i 
corpi i onde , dic' egli , i l termine Mum-
mia fu dato ai corpi degli Egizj , che era-
no coa eífo fiati imbalfamati. Vedi MUM-
M 1 A . 

L ' Amomo moderno , conofeiuto nelle bot-
teghe fotto i l nome di amomum vulgare ^ ov-
vero Amomum officiridrum } fembra eíferc i l 
Sifón ) o .SVwm degli Antichi corrifpondente a 
quello che in Inglefe chiamafi baftard Jlone-
parstey, prezzemolo montano baíiardo o fel-
vatico. 

Raífomigliafi all' uva mofcadella, e nafce 
ancora come quella in grappoli; é grande co
me unpifello, tondo, membranofo , edivi-
fo in tre cellule, le quali contengono varj gra-
nelli bruni , di figura angelare ; 1'odore e ' l 
fapore n' é aromático , e raolto gagliardo. 

Viene dall'Indie Orientali, ed entra nella 
eompofizione della Teriaca. Vedi Rauwolf. 
viaggj p.S^. Evvi di piu un altro femé di COIOÍ: 
piír pallidodetto íimilrnente amomo, entram-
bi perbappreífo de'Medid non hanno molta 
fiima. 

A M P E L I T E , nelía Scoria naturale, fpe
zie di térra ñera , bituminofa , chefifeioglie 
in o l io ; ferve per anneríre le ciglia , e i p e l i , 
Chiamafi ancora pharmacitis. 

A M P L I F I C A Z I O N E , in Rettorica, par
te d'un difeorío , o di un'orazione, ia cui la 
colpa é aggravata , le lodi s'innalzano, ovve-
ro la narrazlone fi eíiende, coli' enumerare 
ogm circoftanza degli affari, dei quali fi trat-
ta ; e cib affine di muovere gli affetti, e le paf-
fioni convenevoli nella mente degli Audiíorz. 
Vedi ORAZIONE , PASSIONE&C 

T a l ' é quel luogodi V i r g i l i o , dove in ve
ce di diré femplicemente, che Turno m o r í , 
amplifica la fuá morte , 

-Ají illifolvt-.ntur frigore'membra, 
Vitaque cum gemitufugit indignatafub 

umbraí . 
V Amplificaziont, al diré di Cicerone, é 

un' argomentazione veemente , o un' aífer-
maziooe nervofa, che perfuade eccitando le 
paífioni, 

A I -
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Alcuni autor!, dietro ad l í tocrate , dcfinl-

fcono V amplificaztone ¡ per un difcorfo, che 
fa cofe grandi delle picciole, ovvero che innal-
za, cd efaggera le cofe piccole , di modo che 
comparifcano grandi . Ma in quefto fenfo l ' 
amplificazione é piu propria delSofiíla, e del 
Cavillatore, che dcll'Oratore .. Vedi ESAG-
GERAZIONE, SOFISTA &C.. 

I maeílri dell' Eloquenxa dicono, che 1' am-
plificazione fia Tanima del difcorfo .. Longino 
ne parla come di uno de'mezzi principali per 
arrivare al í ' u b l i m e m a c e n f u r a quei che la. 
definifcono per un difcorfo , che magnifica le 
eofe ; ció corrifpondendo egualmente al fubli-
m e , al patetscó &c. L'iíkffo Autore di l i in-
gue V amplificazione dal fublime in cib, che 
qúeflo coníiiie totalmente nelT elevazione del
le parole, e de' fentimenti ; ove 1' altra com
prende anche la loro moititudine ed 11 fubli
me trovafi calora in un femplice pcnfiero \ lad-
doveV amplificazione non pub fuffiftere fe non. 
nella copia. Vedi SUBLIME .. 

Evvi inoltre deiladifFerenza tra V amplifica
zione, e la pruova fervendo 1' una per iípia-
nare e di.chiarare i l punto e V altra per innai-
zarlo , ed efaggerarlo 

Dell ' amplificazione vi fono due fpezie gene-
l a l i ; 1' una di cofe, V altra di parole La pri
ma fi otíiene in diverfi modi , come 

i 0 . Perraezzod' una moUitudine di definl-
zioni ; cosí Cicerone amplifica l'Iíloria : H i -
fioria eji tefiis ternporum ^ lux veritatis •> vita 
memoria, magifixá vita. , nuntia vetufiatis. . 
Vedi DEFINIZIONE 

2°., Per una moltitudine d'aggiunti ; di cui 
abbiamo un nobile efempio nella lamentazione 
fatta da Virgi l io per la morte di Cefare , con 
enumerare i moíti p r o d i g j e varj.moftri , che 
lapreccdtttero , e la feguirono , 

Vix quoque per lucos vulgo- exaudita fi-
lentes 

Ingem , & fmulacm modis pallentia' 
tniris 

Yifa fub obfcurum noBis $ pecudetque lo-
cuta,. 

Infandum s- f i f i uní. amnestenxque dehi-
fcuntri 

Et mufium illachrimat tcmplis- ebur , cera-
que fudant. 

5°.. Col divifar le cagioni, e glí eífetti.. 
4o. Enumerando le conleguenze . 
5o. Per mezzo delle comparazioni, delle fi-
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mil i tudin i , e degli efempj., Vedi COMPARA 
ZÍONE &c. 

6 o . Col contrafto degli A n t i t e t i , e con una 
illazione razionale. 

L ' amplificazione per via delle parole fi eñet-, 
tua in fe i modi , 

i0 . Ufando le metafore. 
2 ° . I S i n o n i m i . 
4o. I termini raagnifici ; come quella dv 

Orazio * 
Scandit ceratas vitiofa naves 
Cura , nec turmas equitum relinquit t 
Ocyor cervis > & agente nimbos 
Ocyor Euro.. 

5°. Adoperando le perifrafi , e le circonio» 
cuzioni » 

6 ° . Per via di repetizloni, a cui fi pub ag-
giugnere la gradazione. Vedi CLIMAX. 

A M P L . I T U D I N E v delta firada o corfo áv 
nn projettile , denota la linea Onzzontale , che 
futtende la femita , per cui i l projettile fi é 
moflo. Vedi PROJETTILE.. 

AMPLITUDINE, nelT Aflronomia, un ar
co dell'Orizzonte, intercetto tra i l vero fuo 
punto di Levante , o di Ponente, edil centro 
del Solé , ovvero d'una Stella nel fuo levare j , 
o nel fuo tramontare. Vedi ORIZZONTE , 
LEVARE, TRAMONTARE &:C. 

L' Amplitudine é di due forte , cioe crien* 
tale y od ortiva e occidentale r od occidua» 

L ' A M P L I T U D I N E or iéntale , amplitudo or
tiva , é la dittanza tra il punto , dove la Stella 
íi leva, ed i l vero punto d'oriente, dove i ' 
Equatore, e 1' Orizzonte s1 interfecano . Vedi 
ORIENTE 

L' AMPLITUDINE occidentale , amplitudo 
occidua y é ladií ianza tra i l punto, in cui la 
íiella tramonta, e i l vero punto deii5 occidente 
nelT Equinoziale . Vedi OCCIDENTE 

1?amplitudine or iéntale , e la occidentale,, 
fecondo che cadono nei quarti dell'orizzonte 
fettentrionale , o meridionale , chiamanfi an
co « ^ / / ' ¿ « ^ / ^ fettentrionale , o meridionale. 
11 complemento dell' amplitudine oriéntale od 
occidentale al quadrante , chiamafi 1' azz i ma
to , Vedi AZZÍMUTO . 

Per trovare l ' amplitudine del Solé, o d' una 
Stella, quando leva o tramonta , mediante i l 
globo. Vedi GLOBO .. 

Per trovare \\Amplitudine del Solé trigo
nométricamente ; data prima la latitudine ,. 
e la declinazione del Solé , fi dirá , come i l 

co-
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co-fíno della latitudine é al ragglo, cosi i i¡ 
fino della prefente declinazione al imo den 

>plitudine. Suppongafi verbigrazia la latitu-am 
dine 15O 3 ' , e la declinaxione 11O 5" ' 

Sino comp. 7 4 » 3o 
Sino della dcclin. 11, 50 9 , 3 1 1 8 4 

9 ,88494 
7 

un arco 
V Amplitudine ricercata 50O 
L' AMPLITUDINE magnética , 

dell' Orizzonte , cóntenuto tra ií Solé , quan-
do fi leva , ed i l punto di Levante , o di 
Ponente del compaíío o buíTola : Ovvero, 
é la difFerenza del levare, edel tramontare 
del Solé, dai punti di Levante , o di l o -
nente della BuíTola. Vedi COMPASSO, L E 
V A R E , TRAMONTATE &C. 

Ella trovafi otTervando i ! Solé nel íuo le
vare, o tramontare , per mezzo d'un com-
paíTo azzimutico . Se i l compaíío non ha 
avuta variazione, Vamplitudine magnética fara 
come la vera , 

AMPUTAZIONE, inChirurgia , laope-
razione di refccar dai corpo qualche membro, 
od altra parte, con un irtruraento di acelajo. 
Vedi CHI RUKGIA , OPER AZIONE &C. 

Nei cafi di mortificazione , fpeíTo fi ricorre 
air amputazione . Vedi MORTIFICAZIONE , 
CANGRENA, SFACELO &C. 

11 método di fare quefl'operazione nel ca
fo di una gamba, éii feguente. Notata be-
ne la parte opportuna per 1' operazione, la 
qual é quattro o cinque pollici íotto il ginoc-
cbio , prima fiha da tirare in su íhettamen-
te la pelle infierne colla carne ; e poi fer-
marle bene con una ligatura larga due o tre 
di ta , accib non ricadano giü. Sopra queíU 
fi ha da paííare un'altra ligatura un po'la
ica per poter a {ferrarla ; e queda torcendófi 
con una bacchetta , fi pub ílrignere piü o 
meno íecondo che un vuole . 

A l lora fituato i l paziente a propofito , 
e l ' operatore collocato ve río la parte inte
riore della gamba , la quale deve tenerfi 
dalla parte di íopra da un aíTilíente , e da 
un al tro al di fotto del luogo deftinato per 
h operazione , eíícndo anche i l legamento 
ííretto a fufficienza per impedir un'eraorra-
gia t roppoorandei fi fepare^ ]a carne 

.oílo con uno, o al piij con due colpi del 
coltelio fmembrante . Pofcia divifo puré il Pe-
r ioíko da 11 oíío ¿olla fchiena del coltello , 
fi fega 1' oíío col minore numero di colpi 
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poífibile. Quando fi tratta di amputar due of-
fa parallele , debbefi levare la carne, che nafce 
tra eñe , avantidi adoprarelafega. 

Cib fatto, la legatura che ferve per afferra-
re fi pub allentare un poco, per avere luogo di 
ricercare i vafi grandi di fangue, ed impe-
dirvi nelle bocche una foverchia eraorragia , 
mediante un cauterio attuale o con una le
gatura , ovvero col cucire le bocche dei det-
t i vafi , o applicandovi i bottoni di vitriuo* 
l o , o in altro modo, 

Dopo cib fi applichera al fuílo una pez-
za di filetti afciutta , ovvero bagnata nello 
fpirito di v ino , e fpruzzata con diapente . 
Quindi fi fcioglie la prima legatura, tiran
do giü la pelle, e la carne quanto commo-
damente fi pub fopra i l fu fio, percoprirlo; 
ed accib fieno ben fermate , biiogna caciile 
in croce, facendo nella pelle deipunti pro-
fbndi mezzo pollice, o piu . 

Refia ancor di metiere íopra tutto il fu-
fio due gran pezze di filetti , bagnate nell' 
oíí icrate, ed afciuttate , e poi caricate d1 
aftringenti. Sopra quefte fi metiera un evn-
piafiro di de-minio , o di (Vmplice díachy-
lon , poi una vefeica di bue , bagnata an-
ch'efTa con ofilcrate; e finaUn nte un pan» 
no in croce ben applkato e í l re t to , ed aíü-
curato con fafce . 

Allora fi alienta V altra legatura , cosí 
che refli a commodo del Paziente , ov
vero pub levarfi affatto dapoiché fark mef-
fo nel letto , dove debbe fiare col fufio al-
quanto alzato^ fiandovi fempre uno prefen
te per lo fpazio di dodici o quattordici ore 
per tener falda l ' operazione colla mano , 
accib non awenga qualche emorragia vio
lenta. Fra tre o quattro giorni le fafeiatu-
re poflono levarfi , applicandovi de' medica-
roenti proprj e drgefiivi, mefcolati cogli a-
firingenti; tenendo fempre in pronto un cau
terio attuale , o qualche potente ñiítico , peí 
cafo d'una violenta emorragia alia prima a-
pertura. M . Sabourin , Cerufico di Genevra, 
é menzionato nella Storia dell'Accademia 
Reale delle Scienze, Panno i j o i . per aver 
migliorato i l método útW amputazione, ch' 
egli ha propoflo a quelí' Accademia : tutto 
i l fecreto confifie in falvare e rifparmiare un 
pezzo di carne e di pelle un po' piü abbafio 
del luogo, ove fi fa i l taglio, con cui poi 
fi pofifa ceprire i l fufio. Ilvantaggio che da 
cib fi ricava é , che cosí in meno di due 

gicr-
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giorni quefta carne fi unifce colP eílremlta 
dei vafi ftati tagliatii onde efenta dalla ne-
ceíTita di legare le parti eíxreme di quei vafi 
col filo , ovvero di applicarvi de' cauíiici , 
o degli añringenti ; metodi che fon molto 
pericolofi, o almeno incommodi . Aggiu-
gnefi, che TolTo, coperto in queda guifa, 
non fi csfolia. 

A M S D O R F I A N I , nella Storia Ecclefia-
ílica , Setta di Proteíhnti , che comparve
ro nel Secólo X V I . cosidetti dal loro Duce 
Amsdorf. Vedi LUTERANÍSIMO . 

Sanders Hceref. 186. riferifce, che fecon-
do la lor opinione, le buone opere non fo-
lamente fono di neffun profitto, raa di piu 
oppoftc , e nocíve alia falute eterna . Gl i 
Amsderfiani erano rigidi Confcffioniíli. 

A M U L E T O * , fpeiie di medicamento 
cüe rno , folito appenderíi al eolio, o ad al-
ira parte del corpo, aífinc d ' impediré , o di 
rimovere le malattie. 

* La voce Amuleto ^ formata dal Lat i 
no amuletum , amolimentum, da amo-
l i r i , rimuovere. Vedi PRESERVATIVO. 

D i quefla forte fono i Vafetti d'argento 
v i v o , o d'arfenico, che alcuni mettono al 
eolio, o portano fotto la cámicia, controla 
peí le , e contro altri malí contagiofi ; come 
anche la pietra ematite , che cert'uni hanno 
addoííb per l'emorroidi; o queíla , che porta-
no ledonne dell' Indie Orientali per promo
veré i raeílrui. 

Gl i Amuleti fpeííe volte non fono altro, 
che incantefimi, che confiftono in certe pa
role, ed in certi caratteri, ne'quali credefi 
v i fia la virtü d7 ifcacciar i l male. Pliniofo-
vente ne fa menzione . Vedi INCANTESI-
M O , &c. 

I Greci chiamavano quefte forte di Medi
cine , tpvao.x'WQ/.ct, TíQ/.d'Trtm., o t i t o ^ i x í a ^ a m . , 
vnQicippuva , gpiftict) c á eyxoKTTiu . T Latini le 
d icono Amuleta, appenfa , pentacula &c. Ve
di FILATTERII , PERIAPTA &c. 

I I Concilio diLaodicea proibifee agli Ec-
clefiaftici di portare tali A m u l e t i e filatte
r i i , fotto pena della degradazione . San Gio: 
Gr i íoñomo, e San Girolamo necondannano 
i 'ufo grandemente . Hoc apudnos (dicel 'ul-
tlmo Santo) fuperftitio/te muUercuU, in par-
vulis Evangehis, <& inCrucii l i gm, & ijlius-
tnedi rebuí, qu<e habent quidem zelum Dei , 
Jfd non juxta feientiam , ujque hodiefatlitant. 
Vedi K i rk . Oedip. JEgypt. 
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Gil Amuleti fono dicaduti dalla grande fík 

ma, in cui erano anticamente: contuttocib 
i l gran Eoyle l i adduce per far vedere l ' i n -
greífo degli effluvj eflerni nel corpo, e per 
dimoítrar la gran porofíta del corpo umano. 
Dice di p iu , ch'egli íi perfuade dell'eíFeíto 
d'alcunedi queíie medicine eí lerne; impe-
rocché egli fteíío , folito a gettar fangue pcl 
nafo, tra varj rimedj adoprati per reprimerlo, 
fperimentb i l cranio d'un uomomorto, ap-
plicato e tenuto un poco fulla parte , eflerc 
i l piu efficace di qualunque altro. 

Una cofa fimigliante aflai memorabile fu 
communicata a Zuelfero, dal Proto-Medico 
degli Stati di Moravia . Cof lui , avendo pre
párate alcuni trociíchi di botte, fecondo i l 
método diElmonzio, non folamente trovb 
che fendo portati come Amuleti , preferva-
no sé , e tut t i i fuoi Domeftici dalla peíte; 
ma che applicati ai bubboni peflilenziali d'al-
tre perfone, davano loro gran follievo, ed 
a molti la guarigione . 

I I medeíimo Sig. Boyle fa vedere, come 
gli effluvj anche degli Amuleti freddi poíla-
no col tempo infinuaríi ne' pori di un aní
male v ivo , per la congruita, eílmiglianza 
tra i pori della pelle, e la figura di tali cor-
pufcoli. Ed i lBell ini ha provata la poíTibilita 
della cofa nelle fue ultime propoíizioni De 
Febribus : l'ifteíío hanno fatto i l Wainwright , 
i l K e i l , ed a l t r i . Vedi EFFLUVJ , PORO , PEL
L E , PESTE, &C. 

A M U R C A , nella Farmacia , Medicina 
añringente , fatta del recreraento d'ulive fpre-
mute. Vedi ULIVA . 

A M Y G D A L i E . Vedi l 'Ar t ico lo MAN-
DORLA . 

A M Y G D A L A T O , un latte artifiziale , 
o una eraulíione, fatta di mandorle peíate. 

A M Y L O N . Vedi AMFDO. 
, A N A , aa , appreffo i Medic i , una quan-

tita eguale di certe cofe, fía in mifura liqui
da , o afciutta . Vedi A . 

Quindi anatica prcpmio appreflo certi 
Scrittori fígnifica la proporzione delTegua-
i i t a . Vedi EGUALITA', PROPORZIONE &c. 

ANA , in cofe Letterarie , terminazione 
Latina, poíla nei titoli di varj Libri in altri 
linguaggj. Ana , o Libri inAna , fono colle-
zioni de'detti memorabiii di Perfone d' erudi-
zione e d'ingegno , che corrifpondono a un di-
preflo a cib che noi chiamiamo T^/Í'-W/^ J 
cioé ragionamenti dotíi e faceti ne' convit i . 
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Wolf io , nella prefazione alia Cafaubonia-

na , ci da la üor iade 'Libr i ¡ n ^ ; enota, 
che non oñaníe la novita di tali t i t oh , la cola 
íhífa é molto vecchia ; che i Libri di Senoron-
t e , che contengono i fa t t i , e i detti di Socra-
te , come anche iDialoghi diPlatone , fono 
Socraziana ; che gli Apoftegmi de'Filofofi , 
raccoki da Diogene Laerzio, le íentenze di 
Pittagora, e quelle di Epitetto, 1'Opere di 
Ateneo, e di Stobeo, e molte altre fímiif, 
fono tanti Ana ; e fino la Gemara degli E-
bre i , con diverfe altre Scritture Orientah, 
fecondo Wolf io , propriamente appartengono 
aU'ifteíía claííe : fra quefte ancor fi pub an-
n overa re V Orphka , Pythagona JEfopica, 
Pynhonea (kc. Vedi GEMARA. 

La Scaligerana fu la prima compofizione 
che comparve al mondo con queÜó titolo in 
Ana ; fu fatta da Ifan de Vallan , giovine 
nativo della Sciampagna , raccomandato a 
Giufeppe Scaligero da Cafaubono ; trovandofi 
coftui continuamente in compagnia di Scali
gero, ch' era vifitato ogni di dagli uomini 
dotti di Lciden , fcriveva tutte le cofe d ' im-
portanza, dette dallo Scaligero, onde com-
pofe la. Scaligerana ; laqual opera non fu da
ta alia ü a m p a , fe non molti anni dipoi in 
Genevra , rannoií56(5. Pa t ín , Lett. 4.31. e 
poco tardarono ad ufcire iPerroniana, Thua-
na , Naudrfana , Patiniana , Sorberiana , 
Menapjana, Anti-Menagiana, Fureteriana , 
Chevríeana , Leibnitziana &c. e fino l i Ar -
lequiniana . 

A N A B A P T I S T O N . Vedi ANABAPTI-
STON. 

A N A B A T T I S T I ?, fetta, la di cui maffi-
madiü in t iva é , che i fanciulli non debbano 
battezzarfi, fe prima non arrivano agli anni 
della difcrezione ; foííenendo effi , che fia un 
requifito neceííario , i l daré una ragione del-
Ja lor fede, avanti che ricevere un regolare 
baítefírao. Vedi BATTESIMO. 

* La parola e compofla diown, denuo , un' 
altra volta , e fc^, battezzo; effen-
do i l lor cojlume di rihattezzar quelli , 
t quah erano Jlati battezzaü nella loro in-
janzia. 

V i fonoíUti áegUAnabatüJli anche nella 
f i l íela pnrnitiva, cioé Eretici , che battez-•a(ícon/a volta, quali furono i No-
l ed 1 • Vedi N o -

I enell Africa Verano n e l I I I . 
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Secólo varj Vefcovi Cattolici , i quali te-
nevano, che i l battefimo degli Eretici foffe 
invalido; onde ribattezzavano gli Eterodof-
fi'jj che venivano alia Chiefa Cattolica. Ma 
queñi ribattczzanti antichi non furono chia-
mati Anabattifli . Vedi RIBATTEZZANTI. 

Cosí anche nel Secólo X I I . iWaldenfi , 
gli Albigenfi, e i Petrobruffiani erano dell' 
ifteífo parere; non cbbero perb ladinomina-
TíoneüAnabattifl i . Vedi ALBIGENSI, VAL-
DENSI &C. 

I veri Anabattifli inforfero nel Secólo 
X V I . in alcune provincie della Germania ; 
e fpeziafmente nella Weftfalia , dove com-
mifero grandi oltraggi . Infegnavano coílo-
ro , che non dovea conferirfi a' fanciulli i l 
battefimo; che ilgiurarc, o portare le Arme 
foífe illecito ; che un vero Criftiano non potea 
aver parte nel Magiftrato &c. 

Non fi sa chi foífe l'Autore di quefta Set' 
ta : alcuni ne fannoCar lo íkdio , altn Zuin-
gl io . Codeo dice , che fu Baltaílare Paci-
montano, che comincib a predicare 1'anno 
1517. e fu abbruciato in Vienna , poco tem-
po dopo. Mezorio vuole che V Anabattiimo 
principiaffe daPelargo, l'anno 522. ajuta-
to daStubner, da Bodenílein , da Carlofta-
dio, da Weftenberg , da Quiccou , da D i -
dimo, da M o r o , e da a l t r i . Ma la opinio-
ne comune é , che Tommafo Munfier , o 
piuttofio Munzer, di Zwickau , Citta di Mis-
nia, ne fofle ilFondatore, infierne con N i -
colaStorck, oPeíargo di Stalberg in Saífo-
nia , ch' erano ftati Difcepoli di Lutero , 
da cui fi feparorno, ful pretefio che la di 
lui dottrina non foífe perfezionata baftevol-
mente, e che non aveífe riformato fe non 
per la meta ; e che per giungere alia ve
ra Religione di Crifio , abbifognava uni
ré la rivelazione immediata alia lettera mor-
ta della S. Scrittura : Ex Revelationibut D i -
vinis judicandum effe dicebat, & ex Bibliis , 

. Muncerus . In f a t t i , fe quefti due non furono 
i primi Inventori di tal dottrina ; pare alme
no che fieno ftati i primi Maefir i , e Propa-
gatori d ie í ía . Vedi LUTERANISMO. 

Sleidan ci da i l migliore ragguaglio che ab-
biamo dell'origine áegW Anabattifli , ne'fuoi 
Commentarj Storici . Lutero, oíferva egli , 
avea predícalo con tanta energía in difefa 
della Liberta Evangélica, che i contadini del
la Suabia raunandofi in turme , fecero le
ga tra loro contro quci che avevano la po-

Z dcTa 
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deíla Ecclefiaftica, ful pretefio_ ¿1 difendere 
Ja dottrina del Vangelo , e di hberarfi dal 
giogo delta fcrvitti : ObduBa caufa quafi 
& Evangeln doílrinam tueri, & fervitutem 
abs fe profligare veUe?7t. Lutero fcriíTe loro 
piíi volte, eíbrtandoli a depor rarme ; ma 
indarno; imperocché gli ritorcevano la fuá 
propria domina ; allegando di p iu , di 'eífen-
do ftati fatti liberi peí fangue di Crifto , 
era íngiuriofo ai neme di C r i ü i a n i , 1' efle-
re fin ora üati riputati Servi; guod huc ufque 
ftnt habiti velut conditione fervi . Onde da 
per tutto andavano pubblicando, che pren-
devano le arme, a cib obbligati dalla Legge 
Div ina . Lutero, avendo fperimentate inuti-
l i tutte le fue efortazioni, pubblicb un L bro, 
nel quale invitava tutto i l mondo a pigliar 
1' arme contro queñi Fanatici, che cosí abu-
favanfi della parola di Dio . Fu obbligato 
anche poco dopo a feriver i l fecondo libro 
per giuílificare la fuá condotta, la quale a mol-
t i pareva troppo fevera , e crudeie. -

Gl i dnabatti j i i pertanto, al numero di qua-
rantamila faccheggiavano tut t i i luoghi, dove 
arrivavano. Giovanni d iLeiden, Capo di 
cí í i , fi fece dichiarare Re , né mai ufeiva, 
né compariva in pubblico fenza numerofo 
corteggiodegü Uffiziali principali; dueGio-
vani cavalcavano fempredietrodilui ^ Tuno 
de'quali teneva nelia mano una corona , e 
Paltro una fpada ignuda. Pretendevano co-
floro di ftabilire i l nuovo regno di Gesu Cri -
fto in térra a forza d'arme; e condannava-
no i l prender arme per altvi fini. 

Cal'vino fcriíTe un Trattato contro gli 
Anabattifti, che ancor fi vede tra i fuoi Opu-
fcol i . Fondavano la lor dottrina principal
mente fopra quelle parole dei Salvatore , Qui 
credidsrit, & baptizatuí fuerit , falvus ertt . 
Marc. c . x v i . v.16. Ecome folo gli Adulti 
fono capaci di credere , arguivano che quefli 
foltanto poííbno battezzaríi : tanto piü , che 
in tutto il Teftamento Nuovo non evviTe-
fto alcuno , che efpreífaraente coraandi di 
battezzare i fanciulli. Calvino, edaltri,che 
feriífero contro q u e ü a S e t t a , pajono imba-
razzati per riípondere a queilo argornento; e 
debbon ricorrere alja Tradizione , ed alia 
pratica della Chiefa primitiva . Ed in fatti 
Origeae fa raenzione del battefimo deg!' In-
fant i ; come anche l 'Autore delie Queílio-
ni attribuite a Giuíl inoi e S. Cipriano par
la di un Concilio edebrato i n A i r i c a , dove 
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tfpreííamente fu comandato i l battefimo de" 
fanciulli , immediatamente dopo che veniíTe-
ro alia luce. L'ifleífo troviamo in varjaltri 
Concilj , in quei di Londra, di Vienna, di Gi-
rone &c. ed appreífo iSantiPadri , Ireneo , 
Girolamo, Ambrogio, Agoí l ino , ed a l t r i . 

Nonmancano pero degli argomenti confi-
derabili contro quefto coflume áegli Anabat-
t i f i i i prefi eziandio dalla Sacra Scrittura ; im-
perciocché S.Marco nel cap.x. v. 14. dice, 
che i fanciulli fono capaci del regno de' C i e l i ; 
ecosiS. Luca, c a p . x v i n . v . 161 ed i l no-
ftro Redentore l i fece recare avanti di sé, 
e l i benediífe . Núlladimeno ci aíficura in S. 
Giovanni nel cap. 111. v. 5. che fe uno non 
é battezzato , non pub entrare nel regno di 
D i o . Donde nefegue, ch1 eífendo i fanciulli 
capaci d1 entrar in Cielo, fíeno ancora ca
paci del battefimo. Rifpondono glx Jlnabat-
t i f i i , che quei fanciulli , de' quali parla i l 
Salvatore, erano gia grandi, giacché pote-
vano andaré da luí , e confeguentemente 
potevano far un atto di fede. Ma quefla r i -
fpofia é contraria alia Sagra Scrittura , perché 
San Mat teo , e San Marco li chiama 9nwJ'(«, 
e San Luca fipttpv , fanciulli , q bambini: e 
Tifteífo San Luca dice, che furono portati a 
Cr i f lo , che perb da a credere , che per anche 
non poteííero camminare. 

Un altro argomento , su cui fi é fatta 
molta forza, é prefo dalle parole di San Pao-
lo ai Romani Cap. V . v. 17. „ Se per lo 
„ peccatod'un uomo regno la morte 5 mol-
„ to piü quelii che ricevono abbondanzadi 
„ grazia edeldono diretti tudine, regneran-
„ no nella vita per uno , Gesu Cr i f io . " 
Imperocché , fe tutt i divennero rei per caufa 
d'uno ; dunque i fanciulli fono re i ; confeguen
temente fe tut t i fono giuftificati per caufa 
d'uno; dunque i fanciulli fono giufiificati; 
e la giufiificazione non potendo eífer fenza 
la fede, per confeguenza i fanciulli poflono 
avere la fede, che fi ricerca per ricever i l 
battefimo, cioé una fede attuale, che prece
da i l Sacramento, come difpofizione neceífa-
ria . Queda fede poi l'hanno, non da fe fteífi, 
ma da a l t r i , cioé da'lor Parenti, oPadrigni, 
i quali rifpondono per loro. E in unataldif-
peníazione, ed ordinazione divina non v'é 
cofa , che non fia giuftiffima ; eífendo giu-
fto , che ficcome cofioro peccarono nella vo-
lonta di un altro, cosí in quella di un altro 
poteífero giufiifícarfi. 

Gl i 
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G\\ AnabawJU preíerovarj altri dogmi dai 

Gnoft ici , eda altri Eretici , circa 1' Incarna-
xione&c. M a q u d í i , che oggidi ntengono i l 
nome di Anabattifii y han no abbandonato Ja 
maggior parte delie opinioni loro i cd in vece 
dello ze!o fanáticodegii antichi fondaton d_dla 
Setta , hanno dato in una femplicita partico-
lare nelle loro azioni, nella loro diícipluia, 
nel loro modo di vcñire &c. non moho diík; 
rente da quella de' moderni Quachen . Vedi 
Q U A C H E R O . 

Aumentandofi il numero degli Anabatt í j t i , 
formorono pih e piü Sette , le quah turo no 
diverfamente dinominats, o dar loro C a p í , 
ovvero da que lie opinioni particolari , che 
fu ron o ora da quefti , ora da quelli fo-
praggiunte al íiíkma genérale dell' Anabat-
zismo . Le prindpali furcno dei Munceriani, 
del Catarifti , degli Entuíiaíli , dei Silenti , 
degli Adamiti , dei Giorgiani , degl' Inde-
pendcnti, degli H u t i t i , de 'Melchior i t i , de' 
Nudipedalii , de' Mennoniti , de' Bulchol-
diani , degli AnguíUniani , de' Serveriani % 
de' MonaÜcriani , de' Liber t in i , de' Deore-
iiziani , de' Semper oranti , de' Poügami-
t i , degli Ambrofiani , de' Clancularii , de' 
Manifeítarii , de' Babulariani , de' Pacifi-
catori , de' Paíloricidi,. de'San^uinarj, e di 
altri . 

AÑABASI * , h v a g a c i í y paroFa Greca y 
che fígnifica Afcenfione cd appreíío i Medici , 
efprime loílatod1 una malattia nel fue crefei-
mento . Vedi PERIODO . 

* D ir iva df uvctficuveiv, afeendere . 
A N A B A S l l appÉéífogli antichi, i Cor-

r l e r i c h e viaggiavano a cavailo , o in Calef-
f i , per aífrettare maggiormcnte .. Vedi COR
RIERE , e POSTA. 

* Viene, áal. Greco ma^acis r afeen fus 
montare.. 

A N A B I B A Z O N , ncll' Afíronomia , la 
€0da del Drago; ovvero , il Nodo Meridio-
naledella Luna, dove ella paíTa P Ecclittica ,, 
dalla latitudine Settentrionale alia meridiona-
le . Vedi DR AGONE ,, e NODO .. 
. A N A B R O S I » , nella Medicina,altrimen-

t i detu Diabroft,. i'ufcire del fangue per un 
bueoíatto ni una vena percorrofione . 

La parola l Greca , *va(2puais % come fe 
djceffi, eroíio. 

ne i An tuhua , Felk celébrate, dai Gentili 
nelgiorno, che alia fpofa permettevaíí d i la-
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fclarc i l velo , e farfi veder in pubblico . Vedi 
TESTA , MATRIMONIO , &c . 

* Cosí furono dette dal Greco ctvcxx.aKv'jrren' y 
feopnre. 

A N A C A M P T I C O , P i ñ e f c che rifletten-
te j fpeífe fíate occorre quefta voce, parlan
do degli Echi , i quali dicefi che fieno fuoni 
prodotti anacampticamente , o per vía di rí-
fíeílione . Vedi RIELESSIONE , SUONO , ed 
ECHO . 

Donde viene, che talora \>ZYAnaramptica 
s' intende la feienza de' raggi rifieffi , chiamata 
con altro termine Catottnca „ Vedi CATOT-
TRICA , FÓNICA &c. 

A N A C A R D I N A C ^ / ^ w . Vedi CONFE-
ZIONE . 

A N A C A T A R T I C O *, comunemVnte s' in
tende d' una Medicina purgante , ch' optra per 
Je parti di fopra, Vedi PURGATIVO . 

* Viene da ova., su, eactScupa, purgo. 
A N A C E F A L E O S I * , inRettorica ,, riea-

pitolazionc , epiloga, o repetizione lamina
ria de' capí di un difeorfo .. Vedi RICAPITO-
LAZIONE 

* Dsriv • íial Greco r aya-r che nella compo* 
fisione fígnifica un' altra voita , e KÍQCÍKÍ; > 

capo. 
A N A C L A T I C A , queíla parte dell 'Otti-

cache confidera la lucerifranta. Vedi RIFR A-
ZIONE . ' ' : • 

L ' ANACLATICA corrifponde afíatto a quei 
che piü comunemente ebiamiamo D/c^ í r /w . 
Vedi DIOTTRICA . 

A N A C L E T E R I A * , nel i 'Ant ichi ta , fe-
fíe folenni celébrate in onore de' Re e de' Prin-
cipi , quand'erano crefciuti alia vera etk , per 
poter aííumere l'amminiftrazione de' loroSta-
t i ; ed allorché ne face va no una folenne dichia-
razione al popólo. 

* La voce e formata da cwct » e KWKÍOÍ 9 
voco. 

A N A C O R E T A * , Eremita , o Perfona 
divota, che vivefolitario in qualchediferto , 
per Üare lontano dalle tentazioni del mondo,, 
e poterfi daré racglio alia Meditazione . Vedi 
EREMITA .. 

* Viene dal Greco avuxtopt0* i m'x r'xt'''vo ' 
Tal i furono Sant'Antonio , Sant ' i lar íone 

ckc. I I primo degli Anacoreti fu Paolo 1' Eremi
ta . Erano nuracrofi fra 1 Greci, eífendo per 
lo piu Monaci,. i quali , abbandonati i pefi e 
gli uficj del Moniftero, fi ritiravano in una cel-
Ia,coltivando alquanto di terreno vicino, fenza 

Z". * corrí-
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comparire mai piu nel Monifie-ro, fe non nc* 
giorni folenní. Vedi MONACO. 

Alie volte erano chiamati Afeen i eSoii-
tar/. Vedi ASCÉTICO &C. 

Gl i Anacoreti della Siria, e dellaPaleflina 
fi ritiravano ne' luoghi piü ofeuri , e raeno 
frequentati; nafeondendofi fotto a rup i , e 
montagne, raantenendofi diquel che later
ía fpontaneamente producea. 

Nell'Occidente ancora v'erano degli Anaco-
reti : Pietro Damiano, che era dell' Ordine 
degli Eremit i , ne parla fpeííb con lode, rap-
prefentandoli come Monaci i pih perfetti , 
avendoli in moho piü alta opinione, e ve-
nerarione , che quelli, i quali diraoravano 
nei Conventi , cioé i Cenobiti . Vedi CE
NOBITA . 

A N A C R E O N T I C O , nelía Poefia Greca 
e Lat ina, íignifica non soche d'inventato , o 
ufato da Anacrconte; ovvero, una cofa , che 
fia fecondo i l modo e gufto d' Anacreonte, 
Poeta di Te i os, che fiorl piü di quatrrocent'an-
ni avanti Crifto, e fu molto celebre per la deü-
cate^za del íuo ingegno, e peí modoeíquifi-
to , íacile e naturale del fuo poetare . V i fono 
ancor oggigiorno alcune delle fue Ode ; e po-
chi fono i Poeti moderni , che non abbiano 
compofti degli ^^crfowí/c/ a fuá iraitazione . 
Ordinariamente fon Verfi di.feíte fillabe , 
ovvero di tre piedi e mezio , Spondei , e 
Jambi , ed alie volte Anapeíl i . Quindi i Verfi 
di queíla mifura per lo piü diconfi Anacreonti-
c i . Vedi VERSO. 

A N A C R O N I S M O * , nella Cronología , 
errore nelía computazione del terapo, incui 
mettefi un avvenimento piü innanzi e piü pre-
í l o , diquel che fia in realta accaduto . Vedi 
TEMPO, e CRONOLOGÍA. 

* E compoflo dal Greco cwa, furfum , fupra, 
retrorfum , piü alto ¿ ep^om, tempo. 

Tal é quel di V i rg i l i o , quando íuppone 
Didone in Africa a tempo di Enea ; benché 
in verita ella non arrivaífe cola, fenontre-
eent'anni dopo la prefa di Troja . L'erro-
ye, dall'altro canto , onde un fatto fi colloca 
piü tardi , o piü baíTo, di quel che debbe eAe
re ) á'iceft Paracronismo . 

A N A D I P L O S I , kvafratkaatsi quella fi
gura, per cui fi replica la ultima parola del 
verfo o membro antecedente nel principio del 
íeguente ; verbi grazia, 

Addit fe foeiam, timidisque fupervenit 
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ySsglé Naiadum pulchenima. 
- - - Sequitur puleberrimus Afler^ 
Afler equo fidens % 

Si filü & heredes , hesredes quidem D í i j 
coheredes autem Chri j i i . 

A N A F O R A * , nellaRettorica, quellafi
gura , per la quale una o piü parole fono 
replícate nel principio di diverfe fentenze ^ 
o di diíferenti Verfi . Dicefi anche i ^ ^ í / x / o -
ne . Vedi FIGURA . 

* La parola e Greca ^ oweipopot, e fignificct 
relazione , o repetizione . 

Ta l per efempio é quello del Salmifta , Vox 
Domini in v 'mute, vox Uomini in •magnificen* 
tia , Vox Domini confringentis cedros . 

A N A G L I F I C E * , o ANAGLYPTICE r de
nota quelia fpezie della Scultura, nella quale 
i l a v o r i , ovvero le figure fono prominenti, o 
di rihevo. Vedi SCULTURA . 

* Viene dal Greco ^ cwoiy\v(pAy feolpire . 
A N A G O G I A , ratto, o elevazione dell' 

anima alie cofe celeüi , ed cierne. Vedi 
ESTA si &c. 

A N A G O G I C O * , trafportante , o cofa , 
che folleva lamente alie cofeeterne, edivi
ne , i grandi oggetti della vita futura . 

* Deriva dal Greco w/aycayn , trafporta-
mento, formato dalla prepofizione avx. , 
su , ed uyeo, porto. 

Si adopra principalmente parlando de'varj 
fenfi della Sagra Scrittura ; de* quali i l primo, 
e'1 naturale dicefi Z/ííer^/e, su cui é fondato 

'úMifiicOf eííendo prefo da quello per via di 
analogía, odi qualche fomiglianza di una co
fa ad un'altra; e fi divide in diverfe fpezie» 
Vedi MÍSTICO. 

Quando riguarda laChiefa, e le cofe della 
Religione , dicefi kn ío Alkgorico.. Vedi AL-
LEGORICO. 

Quando ha relazione coi nofiri cofiami^ 
Tropológlco i equando riguarda laeternit^, o 
la vita futura , chiamafi fenfo Anagogico. 

A N A G R A M M A * , trafpofizione delle 
lettere d 'un qualche nome, colla combina-
zione di eífe in un certo modo, ficché ne 
rifultiuna ovvero piü parole, invantaggio, 
oinpregiudiziodellaperfona, a cui appartie-
ne . Vedi NOME . 

* £ ' voce formata dal Greco cwa,, al? indis' 
tro, e ypappa., littera . 

Cosí V Anagramma di Galeno é Angelo^ 
della Lógica, Caligo; di Alfiedius, Sedulitas y 
quello di Sir Edmund Bury Godfrey, 1 faá 

mur-
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murdered b y rogues, lo lo trovo ammazzato da 
fcellerati; ovvero, b y Romes rudefmgerdte; 
que lio di Loraíne , é Akrion ¡ e su tal nfleíto 
la Famiglia di Lorena prcfe gli alenom o aqui-
l in i per fuadivifa. Calvino, nel titolodelle 
íue IJiituziom, flampate in Strasburgo , Tan-
no 1539, chiama fe ñctto ¿élcuinus, ch'é 1 
Anagrammaá'x CalvinaÍ ; ed il nome d' un uo-
mo erudito a tempo 01 Cario Magno, il quale 
contribuí molió al riflauraraento deile lettere 
in quel Secólo. 

Barclajo, ñ á l z í ú * Argenide > anagramma-
tiza Calvino con un nome di non molto crédi
to, , cioé Uftmlca; eRabelais, pervendicarli 
del)' ¡fleíío Calvino, che gli avea fatto un 
amgramma del fuo nome, trovo in quellodi 
Calvin J a n C u l . 

Quei che flanno rigorofamente attaccati alia 
definizione dell' anagramma , non prendono 
altra liberta fuorché dilaíciare, odiritenere 
ia lettera H . A l t r i perb fervendofi della licen-
za poética, adoprano l'E inveced i iE , 1 V 
in vece d i W , l ' S p e r i l Z , ed i l C p e r i l K ; 
e cosí viceverfa. Vedi ALFABETO . 

Quefto modo di fcrivere fu appena conofciu-
to appreffo gli An t i ch i ; e Daurat, Poeta Fran-
cefe, ne! Regno di Cario I X . n' é per lo piíi ÍU-
rnato 1 ' Inventóte; con tutto che Licofrone, 
chevi í real tempo di Tolomeo Filadelfo , cir-
ca duecento ottant'anni avanti Crifto , paja 
non aver ignorata queft' Arte . Cantero ne' fuoi 
Prolegomeni a Licofrone, porta V anagram
ma ch'eglifece ful nome del Re Tolomeo, 
U'WKÍ̂ CUOÍ y nel quale trovo «wo [¿ÍKÍWS > da 
melé ; per dinotare la dolcezza , elamanfue-
tudine di quel Principe ; come ancor un' altro , 
che fece fopra la Regina Arfinoe , Apa-ivoy, da 
cui cavo loy 'H/DKÍT , Viola di Giunone . 

1 Cabaliüi fra gli Ebrei fono dichiarati Ana-
grammatifii* imperocché la terza parte dell' 
arte loro , da eííi dinominata themura, cioé 
cambiamento, non é fe non i'arte di far^?^-
gvammi, ovvero di trovare i fignificati nafeo-
fli,emiftici neivocaboli; ilche fanno cam
biando, trafponendo, e combinando diverfa-
raente le lettere di quei vocaboli, verbigrazia 
d i í l J , che fono le Jettere del nome d i N o é , 
íanno ^ , g,-azia : di r\>VD , Mejfia, fanno 
nDU;» , f i Y alie greta. 
. V l íbn,0 duemodi di fare ?\\ Anaprammi; 
imperocché i0.alcuni folamente coníiñono in 
divídete una fempüce parola in diverfe ; cosí 
I enigma del Dio Termina , di cui Aulo Gei-
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lio fa menzione nel Libro X I I . cap. 6. é fonda-
to faW Anagramma TER M I MUS ; e neLP 
iftefla guifa Sufiineamus da Sus TINEA-
M u s . Quefta lola fpezie pare fia ñata in ufo 
fra i Romani. 

Ilíecondo cambia Tordine, e la fituazione 
delle lettere; di quefta forte fono ifuddctt i ; 
come ancora queÜi, Roma , Maro, Amor i 
Juliuf , Livius i Corpus, Porcus, Procus , 
Spurco. 

Per trovare tutti gli Anagrammi, che fi pof-
fono cavare da qualche nome Algebraicamen
te . Vedi gli Articoli CAMBIAMENTI , e COM-
BINAZIONE. 

V Anagramma piü bello, e piu felice, di 
quanti v i fono, é quello fatto fulla ricerca, 
che fece Pilato a Gcsu Cr i í lo , Qiüd eji Veri-
tas ? che anagrammaticamente fa , Ef l Vir , 
qui adeft, Qucílo Anagramma viene adeífere 
la rifpoíta migliore, e la piu giufta, chepotea 
darfi. 

OltrePantica fpezie á1 Anagramma, fe ne 
fono invéntate di nuove ; come nel 1680. 
VAnagrammaMucmatico, per cui mezzo V 
Abbate Catalán trovo, cheleotto lettere del 
nome di Lowis X I V . facevano Frai Heros , 
cioé Vero Eroe. 

Abbiamo ancora V Anagramma N u m é r i c o , 
che piíi propriamente diceíi Cronogramma ; la 
cui le lettere Numerali , cioé quelle che nella 
cifera Romana flanno per numeri, prefe aífie-
me fecondo i l loroordine e valore numéra le , 
efprimono qualch' época : D i quefta forte é 
quel diftico di Godart fulla nafeita del Re di 
Francia, 1' armo 1638 , nel giorno, in cui 
correa la Congiunzione dell'Aquila colcuore 
del Leone: 

eXorlens DeLphln ayUlhce CorDIsqUe 
Leonls 

CongrefsU gaLLos ¡pe 'LcCtltlaqUe refe-
C l t . 

A N A L E C T A , termine Greco, che s' ado-
pra per una collezione di piccole compofizio-
n i , tí.i'ci\íyo ^ raccolgo. 

A N A L E M M A * , Planisferio , o projezio-
ne d'' una sfera , deferitta ortográficamente nel 
piano del Meridiano con linee rette , e con el-
liífi; eífendo fuppoüo Focchioad una dilianza 
infinita, e nel punco Oriéntale, ovvero neü' 
Oecidentale dell' Orizzonte. Vedi PLANISFE-
RIO, PROJEZIONE, e SFERA. 

* Deriva dal Greco avWKn l̂iu , da uvahafs^ 
(¡uva , prendo in dietro . 
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ANALEMMA , Gnomone, o Aftrolabio, che 

confifte nel fornimentó dcll' iíkfla projezio-
ne,, fatta fopra una piaflra di ottone, o di 
Jegno, coü'Orizzonte , o Curfore accomo-
datovi. Vedi ASTROLABPO ^ 

Serve a trovar i l tempo del levare, e del 
tramontare de! Solé ; come anche la lunghez-
2.a. della giornata piíi lunga in qualunque Lati-
tudine, e dipiíi Tora del giorno . 

V\Anal€mma é in ;ufQ confiderabilmen-
íe apprefTo coloro che fanno Orologj da Solé , 
per defcrivere i fegni del Zodiaco , con la lun-
ghezza de'giorni, ed altre cofe di orn£ mentó 
e di aggiunta su gíi Oriuoli * Vedi ORIUO-
1 0 , e FORNIMENTO 

ÁNALETTA *, a n a l e c t a s termine Gre
co , che figaiiica una Collezione d'Opufcoli, 
o, di Compofí/ioni 

*' Viene dal Greco (Wâ nyco , raccolgo . 
A N A L E T T I C I * , analéptica, neila Me

dicina, r i í i a u r a t i v i o rimedj atti a riftaurar 
11 corpo fmagrito per quaiche malattia , o 
per mancamcnto di cibo.. Vedi RISTAUR A-
T i v a 

La parola e Greca AystXiiTwxo; , derí
vala da owaKct[¿(3cipa io riftabilifco , io 
r imetto. 

A N A L I S I * , nella Lógica, ¡I método d'ap-
plicare le, rególe del raziocinio, per rifolve-
re un difcorfo ne' fuoi principj , afline di fco-
prirne la verita, o la falfifa. Ovvero, é un 
cíame di quaiche difcorfo d' una quaiche 
propoíizione , od 'a l t ra materia, col ricer-
care ne'fuoi principj^feparando , edisvelan-
do le parti fue , per poter cosí ccnfiderarle 
piü diíUntamente, ed arrivar ad una cogni-
zione piu efattadel tut to. Vedi DISCORSO 
PROPOSIZIONE , RIDUZIONE &c . 

* La voce e Greca , a .va .Wats , che lette-
raímente fignifica riíoluzione ; f o r m a t a 

da af« , e K v a , folvo, rifolvo. 
A N A L I S I , nella Matemát ica , un método 

di rifolvere i problemi Matematici . Vedi 
PROBLEMA ,. 

Due fono i Mctodi gcnerali di trovare la ve* 
rita nel le Scienze Materaatiche, cioé Siníefi ¿ 
ed Analift . 

UAnal i f i é ladiraofírazione, o la coníide-
razione delle confeguenze cávate da quaiche 
propoíizione ; nel che l'uomo avanza, finché 
cgli arrivi a quaiche nota verita, col di cui 
mezzo egli poíía daré la íoluzione delproble-
laa. Vedi RISOLUZIONE., 

ANA 
I I método d e l l ' ^ ^ / i / í confifte piíi nel giu-

dizio, e nella prontezza d'apprenfione , che 
nelle rególe particolari, nelle quali fi fa ufo 
della pura Geometría , come facevaíi daglí 
A n t i c h i ; ma al preíente ci ferviamo princi
palmente deU'Algebra , che fomminiftra cer-
te rególe per corapiere y o cogliere il fine pro-
pofto . Vedi ANALÍTICO . 

Quefto método oggidi é arrivato ad una ta! 
perfezione , che viene íiimato Tapice o i l col
mo di tutto Pumano fapere ; fendo queüo i l 
grande ftrumento , o mezzo , col quale fono 
ñate fatte tante fcoperte maravigliofe dav 
Moderni , si nella Matemát ica , che nella 
Filofofia . Imperciocché egli foraminiftra i 
piii perfetíi efempj dcll' arte di raziocinare i 
e per mezzo di pochi dati , acquiQa la mente 
una prontezza mcredibile in didurre, e feo-
prire le cofe nafeofte; e colP adoprar de'fe
gni rapprefentativi delle idee, vengono pa
lé fa te all' immaginazione tali cofe , che 
in altro modo fembravano fuori della fuá 
sfera . Quindi le dimoftrazioni Geomeíri-
che fono grandemente abbreviate ; ed un* 
lunga ferie d'argomentazioni , nella quale 
l'intelletto non puo fenza l'ultimo fuo sfor-

e fenza grandiíTinia attenzione notare 
zo 
la conneífione delle idee , per mezzo di quefT 
arte viene ridotta in fegni fenfibili; c le va
rié operazioni i v i richiefte, s' efFettuano per 
la combinazione di que' fegni . Ma quello 
ch'é ancora piu ítraordinario , íl é , che molte 
volte con queft' arte fi eíprime un gran nume
ro di verita per mezzo d'una fol linea; le 
quali fecondo i l método ordinario di fpiegare % 
e dimofirare , empirebbero de' V o t u m i ; co-
íicché per la fola confiderazione d' unafem-
plice linea talora s'imparano feienze intere , 
nello. fpazio di pochi minuti ; le quali altra-
mente non fi confeguirebbono fe non in molti 
anni . Vedi MATEMÁTICA , COGNIZIONE» 
T E O R E M A , 

L'ANALISI é divifa,in riguardo al fuo ogget-
to, in quella áe finiti, e quella áts^lnfiniti . 

L 'ANALISI dslle quantita finite y t Tiftef-
fa con quella altrimenti ch\arazta. Aritmética 
Speciofa y o Algebra .. Vedi; A L G E B R A , ed 
ARITMÉTICA SPECIOSA . 

L' ANALISI deg? infinitir detta ancora P 
Analift •Jtfuova, ferve particolarmentc peí Me-
toda delle Flujfwni r ovvero $d Calcólo Dijfc' 
renziale. Vedi FLUSSIONE , e CALCÓLO 
Vedi ancor INFINITO. 

ANA-
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ANALISI , nella Chimica, la decompofi-

zione d'un corpo m i ñ o ; ovvero , la ndu-
xione d'effo ne' fuoi principj. Vedi IRIN-
CIPIO, DECOMPOSIZIONE , CORPO &c. 

V J n a l k a r i corpi , o rifolverh nel ei0̂  
parti componenti, é Foggetto pnncipale dell 
Arte Chimica. Vedi CHIMICA. 

L ' ¿ínalifi de corpi per lo piü fi fa col fuo-
to . Vedi Fuoco , ) 

T u t t i i corpi per mezzo dell '^W//? Chi
mica , fi rifolvono in acqua , té r ra , fale, 
zo l fo , e mercurio , abbenché ogni corpo non 
dia tutte quefle pa r t í ; ma alcum piü , altn 
meno, fecondo laclaíle, di cui fono. Vedi 
ELEMENTO. Vedi ancor ACQUA , TERRA , 
SALE <&C. 

L ' Analif i de'Vegetabili é facile a farfi ; 
ma queüa de'foíTiIi , e particolarmente de' 
metalli e femiraetalli, é afifai difficile. Vedi 
VEGETABTLE , FOSSILE, METALLO &c. 

Le mo\tz A n a l i f i f í a t e fatte delle piante 
daBourdelin, e da a l t r i , generalmente fono 
riuícite inuti l i in c ib , che rifguarda le pro-
prieta, elevir tudi delle piante; imperesoc-
ché le piü faiutifere eífendo analízate , fi 
rifolvono in quafi gl'ifteííi principj che le piü 
velenofe ; e la cagione di CÍO probabilmente é 
la troppo gránd 'at t i vita delfuoco , che nel 
diflillare muta le piante, ed i lor priqcipj. 
E percib M. Boulduc ha fatto tutte le fue 
Analifi per via di decozione folamente . Vedi 
Mem. Acad. Roy. Setene, a n n . i j ^ . p. 139. 
hift. 63. 

Alcuní corpi, computati tra i fofifili, co-
fiano di particelle cosí minute , cosí ferme 
ed unite , che i corpuícoli d'eííi hanno bifo-
gno di minor calore per eíferne via portati , 
che per íepararli nei lor principj; di maniera 
che T Analifi fi rende impoífibile in tal for
te di corpi. Quindi nafce la gran difficolta 
Canalizare i l zolfo. Vedi ZOLFO . 

Ancor la diffezione Anatómica d'un Aní
male fi riduce ad unafpezie ú A n a l i f i . Vedi 
ANATOMÍA, DISSEZIONE ,SCHELETRO &c. 

ANALISI , fignifica parimente una Ta-
vola , che contiene 1 Capí principali, o gli 
Articoii d1 ua difeorfo contmuato , difpolii 
nel lor ordine, e nella lor dipendenza natu-
rale. Quefta é piü feientifica che gl ' Indic i 
Altabettci tna per eífer piü difficile, non é 
tanto in ufo. 

A N A L I T I C A , la Scienza , o la Dot-
tnna3 e 1 ufo d e l l ^ / ^ . Vedi ANALISI. 
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I I gran vantaggio che hanno i Matema-

ticí moderni fopra gli An t i ch i , confifte nell' 
Analí t ica, Vedi MATEMÁTICA , GEOME
TRÍA &c. 

Gli Autori fopra V Analítica antica, fon 
noverati daPappo, nella prefazione del fuo 
Libro V I I . diCollezioniMateraatiche; cioé 
Euclide , ne' fuoi Data , e Porlsmata ; 
Apollonio, DeSefltone Ratlonls; e nelle fue 
Conlche, Inellnazionl, e TaEilonl; A r i iko , 
De Locls Soiidis j ed Eratofiene , De Medlls 
Proportlnaltbuí . Ma V Analítica antica era 
molto differente dalla moderna; alia quale 
principalmente appartiene l'Algcbra ; di cui 
Vedi laStoria e gli A u t o r i , che ne hanno 
trattato fotto l'articolo ALGEBRA. 

GliScrittoriprincipali {opraTAnalifi degP 
i n f i n i t i , fono i l fuo Inventore, i l Cav. Ifaaco 
Newton nd la íúz ATaljfir , perQviantltatum 
feries ) Fluxlonet, & Dlfferentlas ^ cum enu-
weratlone Ltnearum tertll ordlnli • e de Qua-
dratara Curvarum : e M . Leibnizio negli ^ í ? . 
Emdltcr. an. 1684. i l Marchefe delFHopital 
neii' Analyfe des Infinlment petits , 1Ó9Ó. 
Carre, nella fuá Methode pour lamefure des 
furfaces la dlmenfion des folldes &.c. parfap-
plicatlon du ealcul integral, 1700. G. Man-
fredi nell' Opera , De Conflrucilom Equatlo-
num differcntlallum prlmt gradus , 1707. 
N i c Mercator , nella Logarlthmotechnla , 
1668. Cheync , nel tuo Msthodus Fluxionum 
inverfa , 1703. Craig, r\d Methodus figura-
rum llnels reBls , & curvls comprehenfarum 
Quadraturas determlnandi, 1Ó85; e De Qua-
dratuns figuramm Curvilinearum , & Locls 
& c . 1693, Dav. Gregory nell' Exercltatlo 
Geométrica de dlmenfione figuramm, 1684 ; e 
finalmente Nieuvventiit, nelle fue Confidera-
tIones clrca Analyfeos ad quantltates Infinite 
parvas appllcata, 1^95. La íomma di tutto 
quello, che fi trova in 1'Hopital, in Carre, 
inCheyne, in Gregory, ed in Craig , é ífata 
ridotta in un Volume , e molto ben fpiegata 
da C. Haycs, fotto i l titolo di A Treatife 
of Fluxions, Trattato delle Flujfionl &c. 1704. 
E la foftanza di quafi tutto i l refto fi pub ve-
dere Analyfe demontré'e, del Padre Rey-
neau, in dueVolumÍ40 . 1728. 

ANALÍTICA, voce uíata da alcuni per fi-
gnifícare una parte della Lógica , che iníegna 
a declinare, e coílruire la ragione , appunto 
come la Grammatica le parole. Vedi LÓ
GICA , RACIONE &c. 

ANA 
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A N A L I T I C O , cofa, cheappartiene all5 

J n a l i f i , o che partecipa della fuá natura. Ve
di ANALISI . 

Cosí diciamo, una dimoflrazione A m l i -
tica, una úcerca Anal í t ica , una tavola, o 
un difegno Analítico, un mctoáo Analítico 
&c. Vedi MÉTODO &:C. 

l \ mQtoáo Analítico c oppoflo al Sintético. 
Vedi SINTÉTICO . „ Siccorae nelie Scienze 
„ Matematiche ( dice i lCav. Newton ) co-
„ si ancora nella Filofofia Naturaie la inve-
5, fligazione delle cofe difficili per via del 
„ método Analítico , deve precederé al me-
„ todo della compoíi'zione . QueiT Analifi 
j , confiíte in fare degl' efperimenti , e dell' 
3, ofíervazioni, ed in cavarne conclufíoni ge-
3, nerali per induzione ; e in non ammettere 
„ neffuna obbiezione contro le conclufíoni, 
„ che non fia prefa dagli fperimenti , e da 
„ altre verita certe . E non oftante ehe 1' 
„ argoraentare dagli fperimenti, e dalle of-
„ fervazioni per via d1 induzione , non fia 
„ diraoftrazione delle conclufíoni generali ; 
„ tuttavolta queñi é'1 migiiorc modo d'ar-

gomentare che la natura delle cofe ammet-
„ t a ; e pub ílimarfi tanto piu forte, quan-
5,-to piu genérale é l ' induzione : e quando 
„ da'fenomeni non firicavi venina eccezio-
3, ne, in tal cafo la concluíione pub general-
„ mente afferirfi. Per queíla via dell1 Ana-
„ l i f i fi paífa dai compofli alie parti compo-
„ nenti ; dai raoti alia forze, ehe l i produ-
„ cono ; ed in genérale , dagli eífetti alie 
3, loro caufe ; e dalle caufc particolari al-
„ le piu generali; fin tanto che i'argomento 

íiniíca nella piu genérale d i tu t te : cquefto 
diceíi i l método Analítico . II Sintético 

„ poi confiñe in aífumere le caufe fcoperte, 
„ cflabilite, come principj; epermezzodi 
„ quefie fpiegare i fenomeni, che da eííe pro-
„ cedono, e provando le fpiegazioni. Vedi 
SINTESI . 

A N A L O G I A * , una certarelazione, pro-
porzione, o armonía , chehanno in fe fleíTe 
alcunecofe, in altri rifpetti tra loro diverfe . 
T a l ' é quella tra i l toro nel cielo , e 1'aniraale 
cosí chiamato in térra . 

* I I vocabolo e Greco cíyaxoyiu ¡ e viene tra-
¿otto dd> Latini comparatio, e proportio-
nalitas. 

TraiGeometr i íi adopra il termine ¿ 7 ^ / 0 -
gia per una fimilitudine di razioni chiaraata 
anche proporzione. Vedi PROPORZIOKE . 

A N A 
I I raziocinare per via á'analogía pub fervírgr 

per ifpiegare, e per illuftrare , ma non per 
provare una cofa ; e contuttocib v' é aífai del
la noftra filofofia , che appena riconofee altro 
fondamento. Vedi PROBABILITA' , SIMILI-
TUDINE , FILOSOFARE, &C. 

Trattandofi di un linguaggio , diciamo , 
che íiformano lenuove parole per analogiay 
cioé che alie cofe nuove fi danno de' nomi nuo-
v i , fomiglianti aquelligia appropriati ad al
tre cofe di fimile natura, e fpezie . Vedi LIN
GUAGGIO, ePAROLA. 

Le difficolta, e leofeurita di una lingua, 
debbono dilucidarfi principalmentecoir¿r?z^/o-
gia . Vedi ETIMOLOGÍA . 

Gli Scolartici definifeono 1' analogía per una 
raffomiglianza , framifehiata con qualchc 
diverfita ; i l fuo fondamento fecondo eífi , 

íla nella proporzione di diverfe cofe confi
dente fecondo che tal proporzione procede 
da diíferenti confiderazioni . Vedi PROPOR
ZIONE . 

Cosí un Anímale dicefi fano, uncibofano, 
e una propofizione fana, etut t i concordano 
in avere una dinomínazíone comune ; benché 
laragione, olaqualita, fulla quale la dino-
mínazione fondafi , fia dífFerente ; quefti, noi 
diciamo, che abbiano un'analogía tra loro, 
ovvero che fieno analogi. Onde é che le cofe 
analoghe fi definifeono quelle, che hanno un 
nomecomune; ma la cofa , immediatamen
te fignifícata per quel nome, é differente ; ab-
benché vi fía una qualche corrifpondenza, o 
relazione facile a difeernerfi in eíTe. Vedi GE-
NER ALE Terminé. 

I Filofofi diftinguono ordinariamente tre 
forte di analogía, cioé d' inegualita dove la 
cagione della dinominazione comune é la ftef-
fa in eib che rifguarda laeflenza, non pero 
rifpetto al grado, oall 'ordine; ed in quefto 
fenfo, 1'anímale é análogo al l 'uomo, ed al 
bruto. D'attribuzione, dove febbene la ra-
gione del nome comune fia la medefima , vi 
é perb della difrerenza nel rifpetto che ha ad 
eíío ; e cosí fano é voce análoga all ' uomo , e 
alf efercizio . D i proporzionalita , dove , 
benché le ragioni nel nome comune realmen
te dífíerifcono , tuttavolta hanno qualche 
proporzione f una cofa coll 'altra; e in quefio 
fenfo le branchie del pefee hanno dell' analogía 
coi polmoni degli animali terrefiri ; come 
anche V occhio , e l ' intelletto tra loro díconfi 
analogi. 
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A N A L O G I S M O , nella Lógica, denota 

Targomentare dalla cagione aU'effctto . Vedi 
CAGIONE &C. 

A N A M O R F O S I * , nella perfpetttlve, e 
nella Pittura, una projezione, o rapprefen-
tazione moftruofa di qualche immagine fo-
pra una fuperfizie piaña, o curva; laqual 
in certa dillanza comparifce regolare, e pro-
porzionata. Vedi PROJEZIONE. 

* l a parola e Greca , compofta di afee , 
e popipacris , formazione , e quefia da 
[¿optpv, forma. 

Per far un' anamorfofi, o projezione mo-
ílruofa fopra un piano, fi tirera ii quadrato 
A B C E ( Tav. Perfpett. fig. 19. num. 1.) 
dclla grandezza che íi vorra ; i l quale poi 
íi fuddividera in un certo numero di areo-
Je o quadrati minori . In coteflo qua-
dro , o rete , detto Prototipo craticulare , 
fi fara la immagine , che fi ha da di-
íiorcere . Poícia íi tira la linea a b { fig. 
19. num. 2 . ) = r A B ; la quale fi div)dera in 
tante porzioni eguali , quante íono queile 
del lato del prototipo A B ; e in E , cioé 
nel mezzo d'efifa fi ergera la perpendicola-
re E V , lunga fecondo che fi dovra piu o 
meno diftorctrfi 1'immagine ; facendo alio-
ra V S perpend¡colare ad E V , e corta a 
proporzione del diftorcimento . Da cadaun 
ponto della diviíione fi tircranno le lineedrit-
íe fino ad V , e s' umranno i punti ^ ed S, 
per mezzo della linea retta a d . Fatto que-
í l o , ficno tirate le ünee paralelle ad a b , at-
traveríando i punti d e f g i ed allora a b c d 
fara lo fpazio , dove fi delineera la projezio
ne moftruofa , detta V jt l ipo ¿raticulare . 
Finalmente, in ciaíchedun'areola, o picco-
lo trapezio dello fpazio a b c d , fi fara i ' 
ifteííb che fi vede delinéalo nella corrifpon-
dente areola del quadrato A B C D ;e per quefta 
via fi otterrá una immagine diíforme , la 
quale ha da comparire di giufta proporzio
ne airocehio, diftante da eíTa quanto é la lun-
ghezzaFV, td alzato di fopra efla, quanto é 
l'altezza VS. Vedi DÍSEGNARE. 

Sara cofa di fpaíío il far s i , che l'immagine 
diñorme non rapprefenti un mero caos , raa 
qualche cofa che veramente efnte ; e mi ricor-
do d aver veduto un fíume con de'Soldati , 
Carnaggj, ed altre cofe , che camminava-
no lungo efpugg.ed 'e í fo ; delinéalo il tutto 
in güila tale, che offervato dall'occhio nel pun
to S, companva ia faccia d'un Sát i ro . 

Tomo I . 
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Si pub ancor diítorcere meccanicamente 

una immagine, perforándola qua e la con 
un ago, e mettendola dirincontro ad una 
candela, o lampade; ofi'ervando pcyí dove i 
raggj , che paiíano per quei buchi, cadono 
íopra una fuperfiz>c piaña , o fopra Una curva, 
imperocché e' daranno i-punti corrifpondenti 
delf immagine deformata 1 col mezzo de'quali 
la deformazione íi pub eíeguire . 

^ Per jare un anamorfofi , o deformazione 
d̂  una immagine fopra la fuperfizie conveffa 
d'un Cono. Dal cafo antecedente fi vede, 
che nel prefente non ci vuole altro , che far 
un edipo craticulare fopra la fuperfizie del 
cono, i l quale ha da comparire all 'occhio, 
meílo in poíitura convenevole fopra i l fuo 
vértice, eguale al prototipo craticolare. 

Sia dunque la bafe A B C D , del cono 
{ fig. 20 . ) divifa per diametri in qualfivo-
gha numero di parti eguali ; pofcia fi fpar-
tira qualcheduno de'raggi parimenti in par
t i eguali tirandcO Circoh concentrici per ca
daun punto della divifione : ed in queüo 
modo avremo i l prototipo craticolare. 

Co! doppio del diámetro A B , come 
un radio, fi defcnvera i l quadrante E F G 
( fig- 2 I - ) di maniera che 1' arco E G 
fia eguale a tutea la periferia : allora que-
fio quadrante fendo convenevolmente rav-
volto , formera la fuperfizie di un cono , 
la di cui bafe é i l cucólo A B C D . D i -
vidafi 1' arco A B nel medefimo numero 
di parti eguali , in cui é divifo i l pro
totipo craticolare, tirando de'raggi da ca
daun punto della diviíione . Fatto cib , fi 
ílenda G F fino ad I , di modo che F T T: 
F G ; e dal centro I fi t i r i i l quadrante 
F K H , col raggio I F , e da I ad E fi t i r i 
la linea retta I E . Allora fi ha da divi-
dere Parco K F neH'ifleífo numero di parti 
eguali , nelle quali i l raggio del prototipo 
craticolare íi trova diviío , e fi tirano raggi 
per ogm punto della divifione dal centro I 
verfo £F in 1 , 2 , 3 &c . Finalmente dal 
centro F , co'raggi F i , F2 , FÍ; &C. fi de-
ferivano gli archi concentrici : ed ecco for- / 
mato i'céVipo craticolare, i di cui quadret-
t i faranno Tuno all' altro eguali . Quindi 
fe cib che é delineato in ciafeuna areola 
del prototipo graticotare , fia trasferito in 
quelle delf td ipo graticolare, ne riufcireb-
be una immagine diílorta , o difforme ; e 
contuttocib iocchio, portodovutamente ful-

A a la ci-
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la cima del cono , la vedrebbc giufiamente 
proporzionata. 

Se le corde dei quadranti fi tireranno nel 
prototipo craticolare , e le corde della loro 
quarta parte nell'e£lipo craticolare; tutto i l 
refto rimanendo 1'ifteflb , vedremo un eftipo 
craticolare dentro una pirámide quadrangola-
re . E quindi fara facile 11 difformare qualíivo-
glia irnmagine in qualunque altra pirámide, 
che abbiA per bafe un polígono regolare . 

Deve per ultimo notarfi , che guardando 
queñe forte d'immagini difformi per u n pic-
colo buco, reftera V occhio piu ingannato , 
per non potere dagli oggetti contigui giu-
dicare della diüanza che v' é tra le partí di 
eífe. 

A N A N A S , nell' Ifloria naturale, frutto 
robile de l l ' Ind ie , da alcuni chiamato Ñ a 
fias, á&zht l ja j /ama, edanoi comunemente 
P ina , per la foraiglianza th 'egli ha coi coni 
delle pigne. Nafce da una pianta, che ha le 
foglie come 1'aloe i edé grande come uncar-
cioíblo. Nella cima del frutto evvi una piccio-
lacorona, ed un gruppodi foglie roííe chepa-
jonofuoco; lapolpa éfibbrofa, mafidisfa in 
bocea, td allora fi fente ilfaporedeliziofodel 
perfico, del melcotogno, e della uva mofeata 
tut to infierne. 

I I Padre du Tertre deferive tre fpeziedi^-
nanas : Boerhavio ne conta fe i . Del fugo fau
n o un vino che quafi eguaglia la Ma!vafia,e del 
pari e preüo ubbriaca . Egli é buono per con
fortare i l cuore, ed i nervi , contro la naufea , 
a riñaurare g l i fp i r i t i , e a provocare 1'orina 
abbondantemente ; potrebbe perb cagionare 
l'aborto nelle Donne . Se ne fa una confezione 
nel l ' Indie , ecelaportano intera , fendo ef-
ficaciffima per rimettere un temperamento d i -
caduto, o invecchiato. 

U Ananas, o la pina dell'Indie occidenta-
l i , a cagione del fuoodore delicato , edelfuo 
colore belliffimo, é generalmente riconofeiu-
to peí Re de' f ru t t i . Da poco in qua fi é adope-
rata ogni diligenza per coltivare quefta pianta 
in Europa; fleché in alcuni de'belli giardini 
d'Inghiltexra é allevata con buon fucceíTo. I I 
frutto e- grande come una baila da giocare. 

A N A P E S T O » , piedentllaPoefia Greca, 
c neüa Latina , che cofla di due íillabe brevi, 
€ d' una lunga. 

* Viene da a M m c u a , contra ferio; impe-
rocchh nel danzare a quejia mifura , fi 
feriva , o percuoteva la térra in modo 
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euntrario aquello chefifaceva nel dattilo . 
E percio i Greci lo chiamavano uvaioaxrv-
Ko¡ . Diom. m . pag. 474. Vedi DAT-
T I L O . 

T a l i fono le parole kgerent , Japient , 
U o M 

K ^ » ^ J I verfi anapefltei erano raolto in ufo 
fragliantichi . Vedi VERSO . 

A N A P L E R O T I C I * , in Medicina , r i 
nrcdj incarnanti, che empiono le ulcere, e 
ferite con carne cuova . Vedi PERITA , ed 
ULCERA . 

* Da l Greco etvawX};pea, riempiere. 
Vengono ancora detti Jncarnativí . Vedi 

INCARNATIVO, CSARCÓFAGO. 
A N A R C H I A * , mancanza di governo 

in una Nazione, ove non fiavi autorita al-
cuna fuprema appreífo i l Principe , o altri 
Governatori , e vive i l popólo íenza leg-
ge, ed in mezzo aíla confufione. Vedi GO
VERNO. 

* Deriva dalla privativa a , ed ap^y , 
principato. 

A N A S A R C A , A ^ c r e ^ a , nella med/ci-
na , fpezie d' Idropifia univerfale , quando 
tutta la fofianza del corpo é intafata, e re-
fa gonfia cen umori pituitofi . Vedi IDRO-
PISIA . 

V Ana/arca é quello fieííb che altramentc 
chiamiamo Leucoflemmazia . Vedi LEUCO-
FLEMMAZIA . 

Alcuni la confiderano come un grado aván
zate della cacheffia. Vedi CACHESSI A . 

Nel principio di m-\ Anafarca le gambe fi 
gonfíano , e fpezialmcnte verfo la notte , e 
poi s1 a fío fia no notabilmente; la orina é pal-
lida , 1' appetito mancante ; ed alia fine la 
gonfiagione fi efpande, comparendo nelle co-
fcie , nella pancia, nel petto, entile brac-
cia ; la faceia diventa pallida , e cadavérica, 
la carne flofeia ; finalmente íopragiunge una 
difficolta nel refpirare, accompagnata da feb-
bre lenta &c . 

A N A S T O M A S I * , o ANASTOMOSI, nell' 
Anatomía , é termine talora uíato per efpri-
raere quell' apertura delle bocche di certi vafi , 
che laícia fcappare i loro contenuti . Vedi 
VASO &c. 

* JET formato dal Greco uva , per, e r c / ^ ) 
bocea. 

ANASTOMASI , i l piu delle volte fi 
per dinotare V apertura di due vafi , che s 
iraboccano uno neli 'altro. ü v v e r o , Tumo-

ns 
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ne, c giuntura dsüe bocche di due vaíi , per 
cui fi communicano l ' uno col i ' altro. 

V i fono v&x'xe anafiomafi di queíla fpecie, 
come di un'arteria con un'altra arteria , d una 
vena con un'altra vena , ovvero di una vena 
con un'arteria. .Vedi A R T E R I A , e VENA . 

La Circobzione dci íangue nel feto s'ef-
fettua per raezzo delle anajiomafi , ovvero 
inofculazioni delia vena cava colla vena pol-
monaria , e della arteria polmonaria coll' aor
ta . Vedi FETO . . 

L'iíkfla circolazione fi fa anche negh adulti, 
per mezzo delle ¿ W ^ W * , o deÜe contmua-
zioni delle arterie capiilari coile vene. Vedi 
C I R C O L A Z I O N E . 

Dappoiché la circolazione del fangue peí 
cuore, per i polín o «j i * e vafi grandi (an.^ui-
g n i , fudimodratadair Harveyoi tuttoquel 
che fi fapeva della maniera, per cui dall'e-
ftremita delle arterie i l fangue pafTava nel-
le vene , era folcanto conghietturale \ fin 
tanto che per mezzo de'microfcop) di Lee-
wenhoeck furono feoperte le continuazioni 
delle partí eíheme di quei vafi ne' pefci , 
ncl'e ranocchie &c. 

N illadimeno non manco chi ancor du-
biuíTe, fe 1'eílremita, deile arterie, e delle 
vene foíTero congiunte neil'ifieífo modo nei 
Quadrupedí, che ne'corpi umani ; iraper-
ciocché quegü animali , nei quali fino al-
lora quefte congiunzioni erano ílate vedu-
te , crano di que'pefci , o di queüe fpezic 
anfibie, che han no foiamente un ventricolo 
folo nel cuore, ed il fangue anualmente fred-
do . Oltrecché il fangu€ loro non circola coa 
quells violenza, come negli Animali , che 
banno ne'loro cuori due ventricoli. 

Atteía d un que una tal diffcrenza negli Or-
gani principali della circolazione, i l Signor 
Cowper fecc delle fperienze íbpra quegli A-
nimali , l i di cui organi differifcono da quei 
del corpo umano foltanto nella groíTolana 
efierna^ figura, e non nella ilruttura in t ima; 
e trovo neil' omento di un gacto le ílefife 
inofculazioni, che neil 'nomo. 

A N A S T O M A T I C I aa giunto di quei 
medicamenti, che hanno la virtu di aprire, 
e dilatare gU orifizj de'vafi ; e di rendercon 
cío ^pm hbera la circolazione del fangue. 

A N A T E M A ^ - * T T V ^a-11^0^ r v i ^ r n t i v i a , in fenfo Lcclefiañico, e 
una (comunica data con maledizioni, ed efe-
crazioni . Vedi SCQMUNICA < 
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* La parola e Greca avuúijiot ^ cosí fcritta , 
per (íiflinguerla dalf avctmiiot, che fignifi-
ca un offerta fatta a i D e i . Ceno ¿ perb, 
che alcuni PadriGreci non offervano que* 
fia dtfftrenza , ma ufano amQvpet, indif* 
[erentememe , o per fuño , o per í1 altro . 

V i ha due fpezie di anatema \ r u n a ¿ / « -
diziaria , e l? ahra abbjuratarla . La pri
ma é fulminata foiamente da qualche Con
cilio , dal Papa , dal Vefcovo, odaaltraper-
fona a ci6 qualificata ; e differifce dalla fem-
plice fcomunica in quefio , che la fcomunica 
proibifce al Reo foiamente 1'entrar inChie-
fa , ed i l comunicar co'fedeli , ma V ana-
temí lo fegrega aíFatto dal corpo , dalla fo-
cieta, e da ogni commercio coi íedel i , con-
fegnandolo al Demonio. \1 anatema abbjuta' 
torta comunemente é una parte della ccri-
monia deli'abbjura ; eílendo i l convertito ob-
b\\g¿to di anatematizare la erefia che abbjura. 
Vedi ABBJUR AZIONE . 

I Cn t io , e i Commentatori fono divifi tra 
loro circa la maniera, colla quale San Paolo 
de lid era d' eífer anatema pe'fuoi fratelli, nel 
Cap. i x . v.^. Rom. Alcuni traducono maledet-
to per, iAtü feparato da ) ec. 

A M A T O C I S M O * , contracto ufurario, 
in cui gl'intereífi provegnenti dalia fomma 
principale, s'aggiungono al principale ftef-
fo , eíigendofi poi 1'intereífe íbpra tu t to . 

* Ong/talmente e voce Greca , ma fe ne 
ferve Cicerone in Latino : donde e Jlata pre-
fa nella maggtor parte degli altri linguagpj. 
Dir iva dalla propofizione ave*., che nella 
compofizione fignifica repetizionej o du* 
plicazione, e IOKO? •> ufura. 

L ' Anatocismo volgarmente viene detto 
intereffe fopra intere¡fe> o interejfe compojlo. Vedi 
I N T E R E S S E . 

Quefta é la peggior forte d' ufura , fotto 
gravi pene condannata dalla Legge Roma
na, ed anche dalle Leggi ordinarie di quaíi 
tutte le Nazioni . Vedi USURA. 

A N A T O M I A * , l'artedi diífecare, oart i-
fizialmente prendere a pezzi le parti folide de' 
corpi degli Animal i , per ifeoprir efattamente 
la loro ftruttura , ed economía , Vedi ANTM A-
L E , C O R P O , DISSEZIONE , ed ECONOMÍA . 

* La parola e Greca amwizv, come je dt-
cefje fezione, o divifione . 

V Anatomía é una parte principale di que! 
ramo della Medicina , chiamato Ftfwlogla . 
Vedi M E D I C I N A , C F I S I O L O G I A . 
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AUe volte fí divide dal fuofine, wlfpe-

colativa, ed ia-Pratica: Tal divifione perb 
é di poco momento . Ell'é puré divifa rifpetto 
slfoggetto, in«w¿7W¿T, e comparativa. 

UAnatomía comparativa é que!la , che con-
íldera i b ru t i , ed altri An imal i , come altresi 
i vegetabili, principalmente colla idea d' i l lu-
firare, e meglio conofcere la flruttura umana. 
Vedi COMPARATIVA Anatomía. 

La umana , aífolutamente e propriamen-
te detta ANATOMÍA, s'impiega nel corpo 
umano, e percib da alcuni chiamafi antropolo
gía . Vedi ANTROPOLOGÍA . 

I I foggetto dell' anatomía , cioé i ! corpo 
dividefi in parti organiche , e inorganiche ; 
f m i l a r i , e difflmilari; fpermatiche &c . Vedi 
PARTE . Vedi pur SIMILARE, ORGÁNICO &c. 

La divifione piu comune át\VAnatomía é in 
quella fo l id i , e in quella áe fluidí, ovvero 
delle parti contenenti, e delle contenute . Ve
di SOLIDO, eFLUIDO. 

Sotto il nome át folidi vengono le oíía , 
i mufcoii, i nervi, l 'arterie, le vene , le 
cartiiagini, i ligarnenti, le membrane &c. 
e fotto quello áe'fiuidí comprendonfi i l chi-
I d , i l fangue, il iaííe , i l graffo , la linfa 
&c . Vedi ogn'iino fotto i l proprio articolo, 
Osso , MUSCOLO , ÑERVO, ARTERIA , VE-
KA, CARTILÁGINE, MEMBRANA, CHILO, 
SANGUE &C. 

Gli Scrittori Antichi d' anatomía , Ip-
pocrate, Democrito, Ariílotele , Galeno , 
ed altri confideravano quefta come la parte 
piü importante della medicina, fenza la quale 
le varié funzioni delle parti del corpo uma
n o , ed in conftguenza le cagioni delle malat-
t i e , a cui é foggetto , in neííun modo pof-
fano fcuoprirfi . E con tuttocib queñ' arte 
di tanta ut i l i ta , e neceílita, fu interaraen-
te írafcurata per alcuni fecoli, fin tanto che 
nel décimo fe fio comincio a fiorire -di nuo-
vo . La diííezione del corpo umano flima-
vafi un facrilegio innanzi a quel tempo ; 
e noi abbiam veduta una confultazione che 
F Imperador Cario V . ordino foífe tenuta 
da'Teologi di Salamanca, per faper di cer-
t o , s'era lecito o nb incofcienza, diífecare 
un corpo morto ? E fino al prcfente Tufo dcü' 
anatomía, e de'fcheletri é vietato nella Mo-
fcovia, credendovifi , che quefta fia un'ar
te inumana , e che gli fcheletri fervano úni
camente ad incantefimi . A quefto propofi-
ro racccnta Oleario, che fcopertovi un tal 
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Quirlno, Chirurgo Tedefco, d'aver in ca
fa uno fcheletro, fofle coftui obbligato a fcap-
par per falvarfi j e lo fcheletro, dopodieíTere 
ílato íirafcinato per le ftrade pubbliche, foífe 
abbruciato con tutte le formalita . Vedi la 
utílítci, della Fílofofia , del Boyle. 

Vefalio, medico Fiamingo , che morí 1' 
anno 15̂ 4. fu il primo a raettere V a n a t O ' 
mía su qualche buon fiftema; dopo lui ven-
nero Carpo , Sylvio , Fernelio , Fallopio , 
Euftathio , Fabrizio, Fareo , Bauhino, Hoff. 
man, Riolano, ed altri ; da'quali fi ebbe-
ro nuove cognizioni in tal facolta. 

AfelÜo nell' anno 1622. fcopn le vene 
Lattee, c fe i anni dopo 1'immortal Harvey 
pubbÜcb la fuá fcoperta meravigliofa della 
circolazione del fangue. Vedi LATTEO , c 
CIRCOLAZIONE . 

Pecquet disvelb il ricettacolo del Chilo 
come ancor i l Z>í<fíoTorácico l'anno 1651. 
Vedi RICETTACOLO del Chilo, e TORÁCI
CO Dutto . 

Rudbecks della Svezia , e Bartolino Da-
nefe , trouorno i vafi Linfatici negli anni 
1650. e 165 r. Vedi LINFÁTICO. 

Wharton i 'an. 1Ó55. ci palesb \ Dut t l 
falivah inferior i ; e Stenone i Dut t i faüvali fu-
pcriori, quei del palato , delle narici, e degli 
occhi l'anno 1661, Vedi SALIV ALE . 

Wirtfungo , nell' anno 164.2, ci fece co
nofcere i l Dutto Pancreático . Vedi PAN
CREÁTICO . 

Will i s diede alia Stampa un' Anatomía 
del cervello , e dci nervi , i l tutto in un 
método aííai piu efatto di qualfivoglia altro 
precedente; avendo pero egli lafcíate certe 
cofe di rilievo , queíle furono poi oífervate da; 
Vieuflens. Vedi ÑERVO. 

Gliííon trattb particolarmente del fegato, 
Wharton delle glandule; Havers delle oíTa; 
Graaf del fugo Pancreático , ed altresi del
le parti della generazione; Lower del moto 
del cuore ; Thurfton della refpirazione ; 
Peyero delle glandule degl' inteíl ini; Brown 
de'raufcoíi ; Drelincourt della Placenta , e 
delle membrane del feto . Vedi FEGATO , 
GLÁNDULA , Osso, GENERAZIONE, RESPI-
RAZIONE, FETO ec. 

Malpighi , i l quale morí Panno i<$94, é 
uno di quelli , a cui piu debbe V anatomía y 
mercé del gran numero delle fcoperte da 
lui fatte ue'polmoni, nel cervello , nel fe-
gato, nella milza , nelle glandule , e nei 
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Linfatíci , per mtrzo del microfcopio, e a 
a l t r ia jut i . Ruyfchio, che morí l'anno 1727 , 
ci ha fatto vedere aííai piíi chiaro in molte 
parti minute , ed intncate della fabbnca 
umana ; e fpezialmente nelie glandule, per 
viadellefueinjciioni. Vedi MICROSCOPIO, 
ed INIEZIONE . . 

Manget, e le Clerc, tuíti e due Medici 
di Genevra , diedero la Btbüotheca Anató
mica ^ laquale contiene tutee le nuove íco-
perte, ftate fatte in queft'arte. I miglion íi-
flerai ÜAnatomía, fecondo lo Oato prefente, 
fono quei del Verheyen , del Drake , del Keil , 
de i rHe i í l e ro , del WinsloW &c. 

ANATOMÍA., talora dinota i l foggetto che 
fí vínole '.anatomizare:. Cosí ( per la H . V I I I . 
c. 42 . ) laCompagnia de'Barbieri e de'Chi-
rurgi pub avere e prendere per anatomie ogni 
anno quattro períbne condannate, e date a 
morte per fellonia; e far incifione de'mede-
fimi corpi mor t i . Ovvcro anche una rappre-
fentaz'.one artifiziale della ftruttura , e delie 
parti del corpo umano , fatca in mctallo , 
nello í lucco, nella cera, o in altro fimile . 
Ed in quefto fenfo fuol dirfi nn anatomía di 
cera . Dickeníbn Statuario, effigib 1' anato
mía uraana nello ftucco , rappreíentando un 
uomo, dr i t to , e feorticato. 

ANATOMÍA delle Piante. Vedi PIANTA , 
RADICE , RAMO , CORTECCIA , MIDOLLA , 
FOGLIA , FIORE , SEME , VEGETAZIONE &C. 

A N A T O M I C O , aggiunto, che fi da al 
Teatro , al Repertorio , all'Injezioni &c. Vedi 
T E A T R O , REPERTORIO, INJEZIONI &C. 

A N A T R O N , o NATRÓN, Ipezie di N i 
tro , che fi trova in Egitto . Vedi NATRÓN , e 
NITRO . 

ANATBON , denota ancor un Sal volat i le , 
e la fchiuma deüa compoíhione del vetro , 
mentre fta in fufione. Vedi V E T R O . 

L Anatron peüo da una fpezie di polve-
r e , la quale fendo difciolta nell'aria , o in 
liquore convenevole, diventa fal ordinario, 
terminata la coagulazione . 

ANATRON , é anche la dinominazione d' 
un fugo nitroío , il qual fi condenfa nelle 
cantme, fotto a¡ie vo|tei ed 'm^\tx\ ]UOohi 
fotterranei. Vedi STALATTITE. 

ANATRON, appreíTo alcuni Autori é un 
iale_, compofto di calcina , d' aüume , di 
v . tnuolo , di fale comune, e di nitro ; che 
poi íi adopra qual fluflo per promuovere la 
lu í ione , elapurificazione de' metalli. Vedi 
rLussiLE Polvcre. 

A N C l 8 p 
A N C A , roOfo fopra le cofeie , ovvero 

quella parte del corpo ch'é tra le ultime 
cortóle, e le cofeie . Confifte in tre oíTa , 
unite infierne per cartilagini , le quali col 
tempo fi fanno dure , fecche , ed offee , 
di maniera che febbene fieno tre negli adul-
t i , contuítocib pajono un fol ofíb . Vedi SA-
CRUM, e COCCIGE. 

ANCHE, O le cofeie d'un Cavallo , fono 
quelle parti deretane , le quali fi ftendono 
da ' lombi, o dalla fchiena fino alia piegatura 
del ginocchio. Una delle lezioni piu neceíTa-
rie nel maneggio del Cavallo , é quella di 
metterlo Julíe anche, cioé d'accoppiarlo, o di 
tenerlo ben unito, ecompatto. II Cavallo, 
che non piega né abbaíTa le anche , fi getta 
troppo fopra gli omeri, ed aggrava labriglia. 
Strafcinare le anche , é Tiftefío che cambia
re nel galoppo il piede, che va pr imo. 

A N C H I L O P E , nella Medicina, un ab-
fceffo, o una radunanza di materia tra l'angolo 
grande dell'occhio, ed il nafo. Lo fteffo abfcef* 
fo fendo aperto , non fi denomina piü Anchilo-
pe, ma Egílope. Vedi ÍEGILOPS . 

A N C I L E * , Ancyle appreíío gli A n t i c h l , 
un picciolo feudo d'ottone, che credeano ca-
duto dal Cielo nelle mani di Numa Pom-
pilio ; aggiugnendo , che neü'ifieííb tempo 
s intefe da una voce, che Roma farebbe Pa-
drona del Mondo , mentre confervafle quel-
lo feudo. Vedi PALLADIUM . 

* Glí Autori fono tra loro divífi circa C 
Ortografía, e P origine di quejia parola. 
Carnerario , e Mureto vogliono , che 
fia Greca , e la tengono fórmala da a-yw 
XCK , curvato , uncinato ; e fecondo quefio 
fijlema ferivono Ancyle , ed Ancylia coly. 
Vero e, che in Plutarco leggiamo ocyxu'Kiei j 
c Giuba nella Jua Stona affolutamente 
vuole , che i l Vceabólo fia Greco . M a 
quejr Ortografía pare buttata a tena dal
le Medaglie , e da1 manojeritti , dove la 
parola e feritta ANCILIA . Vanone con' 
tende , che Ancilia venga ab Ancifu, 
e fuppone che quejia dinominazione joffe 
data ad una fpezie di feudi , per efjere 
intagliati, o addentcllati da nmbeáue le 
parti a guija delle Pelte de1 Traci. V 
ijieffo Plutarco dk quejia medejima fi" 
gura agli Anciüa , ma diffenjce da 
Varrone in quejio , eff ci vuole , cha 
le Pelte fí{fero rotonde , e fenza ve-
runa intaccatura . Eziandio , jecondo 

O v í -
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Ovidio, pare, che /'Ancile foffe rhondo 1 
e da ció avejje la dinominazione , come 
fe fi dicejfe ancifum da am e CÍECIO , ía-
gliato attorno. Plutarco ne porta certe 
altre Etimolcgie, e fra le altre quella di 
ítyxcay , gomito ; a cagione , che Jt por-
tava attaccato al gomito. 

Abbenché Vancile, caduío dal cielo , fof-
fe un folo , tenevanfene pero dodici in cu
tí odia ; avendone Nuraa, per configlio , co
me fi dice , della Ninfa Egeria , fatto fare 
altri undici , con perfctta raífomiglianza 
al primo , da Vetturio Maraurio ] ed i l 
motivo di cib fu , perché fe alcuno ten-
tafle di rubbarlo, come Ulifle i l Paliadio , 
non poteííe dsüinguere i l vero Ancile dagü 
altri falfi. Quefti poi tenevanfi nelTemplo 
di Marte , confegnad M¡¡I cura di dodiei 
Sacerdoti detti Sai; j a quelio fine i f t i tu i t i . 
Vedi SALJ. 

Nel mefe di Marzo fi portavano quefii 
ancylia in proceílione i n t o r n o la Citta di Ro
ma ; ed i l giorno trentefimo di que! mefe 
jfi depofitavano di nuovo ne'íuoi iucghi . 

A N C I L E , ancyle neU'Anatomia , la Con-
trazione della plegatura al di dietro del gi-
nocchio. Ved; ANCILOSI . 

A N C I L O B L E F A R O , invifeatio , o adglu-
tinatio , male, in cui le palpebre dell'occhio 
fono attaccate, o invifehiate infierne. La cura 
fi eífeítua colP operazione manuale . V t d i 
Bibl . Anat. Med. tora, 2 . p. 278. 

A N C I L O G L O S S O , Ky/.v>.oy\(*aaic. Chi 
lia la lingua legata, ovvero un impedimen
to nel parlare , cagionato da una -contrazione 
nel freno della lingua. Vedi LINGUA. 

A N C I L O S I * , ancylofis male nelle giunture 
del corpo umano; in cui i i liquore nervofo , 
che dovrebbe lubricare i'olTa, e rendere i 
3or moti fpediti e facili , infpeíTandofi im-
barazza , c quafi cementa le olía , e con
trae la giuntura. Vedi Osso, ARTICOLA-
2IONE &c . 

* Viene dal Greco ayauxcscrií , che deriva 
da ayxvKij, durezza, o contrazione di 
una giuntura. 

A N C I R O I D E , AyzupiBXn;, apprefío al-
cuni ferittori Anatomici , é i l procefib , a 
guifa d i r o Ü r o , che ritiene Tornero in fito , 
c fa che nel rauoverfi, non isfugga col ca
po verfo le parti anteriori . Dicefi ancora 
Coracoide. Vedi COR A C O I D E . 

A N C O N E , ayxwv , nella Notomia , i l 
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gomito , ovvero la fleífions del braceio ove 
ci appoggiamo quando ftiamo in ripofo. Ve
di BRACCIO , e GOMITO . 

Con altro termine é dinominato Oleerano. 
Vedi OLEGRANO . 

ANCONE , apprefío gli Archi te t t i , fignifi-
ca i caníoni delle muraglie, e le ripiegature 
delle t ravi . Vedi CANTONI . 

A N C O N E O , anconxm mufculus , appref-
fo i N o t o m i f i i , é T aggiunto del fetto mufeolo 
del gomito ; cosí detto per eíTere fituato dietro 
le piegaturc ^tWancone , o gomito . Vedi 
Tav. Anat. ( M/o/. ) fig. 7. n. 46. 

Comincia dalla parte deretana dell'edre-
raita d^U'omero, paíTando fopra i l gomito, 
e poi va a lüferirfi nella parte laterale, ed 
iruerna dei cubito, tre oquattrodita in cir-
ca iopra rOlecrano. Ajuta nello üendere i l 
braceio . 

A N C O R A * , anchora, flromento , che 
adopera in mare, e nei fiumi grandi , per 
tenerefermi i baftimentií Vedi BASTIMEN
TO , c NAVE . , 

* Viene dal Latino ancora, od anchora; 
e quejia dal Greco ayxvpcí , da ecyxuXos, 
eurvato, uncinato. 

VAncora é un pezzo di ferro grofTiffimo eur
vato ed uncinato ad un' eÜremita a g u i f a di 
due uncini , o ami ; dal!' altra eftremita attao-
cafi la gomena. Vedi GOMENA &C. 

Dalla bonta delí' Ancora dipende la ficu-
rezza le ' VaícelH ; onde debbtíi avvcrtire, 
che i l ferro , di cui é fatta , non fía troppo 
dolce né troppo frangibüe o duro ; imper-
ciocché 1' ultimo fa; a che fácilmente fi rompa, 
ed i l primo , che fi raddrizzi . Vedi F E R -
R O . 

Raccontano i viaggiatori di certi India--
n i , i quali adoprano delle Ancore di legno, 
Que i delT lióla di Ccylon , in vece di An
core , ufano pietre rotonde grandiííime ; ed 
in alcuni luoghi le Ancore fono certe raac-
cbine di legno, cariche di pietre. 

Le parti di un' Ancora fono, 
1°. VAfie ih , do ve fi attacca la gomena. 
2o. l \fu/loo gambo, ch'é la parte piü lunga 

dell' Ancora. 
3o. I ! Braceio y che va giu io tér ra , alia 

fine di cui vi é 
4o. I I Dente, da altri detto i l P^/wo, lar

go, a guifa di picea, ebarbato, come fi ve
de verfo la punta di un dardo, che fi ñeca 
in térra . 
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' 5®. UTronco, opszzodi legno vicino alP 
Jnello, cheferve per guidar 'ú Dente, accio 
queíto cafchi d r i t to , e fi ficchi in térra. 

V i fono tre forte á'Ancore comunemente 
in ufo. . . 

A u b i n , nel fuo Dizionano della Mari
na, ftampato in AmCterdam l 'Anno 1702, 
oflfcrvra, che VAncora d'un baflimcnto gran
de , é piu piccola , data proporzione , di 
qutlla d'uno minore, e piu leggiero : e di 
cib aflfegna quefla ragione , che íebbene i l 
Mare impieghi egual forza contro un pic-
ciolo naviglio , e contro una Nave mag-
giore, fupponendo che ¡a cfíeníione del le-
gno , fopra cui 1' acqua agiíce, fia i liteüa 
in tutti c due; con tutro cib i l Naviglio , 
fendo piu leggiero , non fa tanta rehiien-
2a, come una Nave piu grande r e percib 
fe gíi debbe accrefcere il pefo all ' áncora . 
Non so perb fequefta ragione íia o non fia 
ben fondata . L'ifteíTo Aucore porta anche 
una Tavola , per determinare- la lunghez-
2a dell' Ancora , in proporzione alia lun-
ghczza, o iarghezza del baílimento , a cui 
appartiene. 

ANCORA , ncll' Architettura , e nella Scul-
•tura , dinota un ornamento, in forma di m\ An
cora , che s' intagJia ípeífo nell' echinode'Ca-
pitelli Tofcani , Dorici , ed Jomci ; come 
ancor ne' modiglioni delle Cornici dtgf 
ordini Dórico , Jónico, e Corintio. Vedi Tav. 
Archit. fig. 10. 

Le Ancore ordinariamente fono frami-
fchiate colle rapprefentazioni d'uova j don
de 1'ifteífo Echino per lopiü dicefi uova , ed 
Ancore . Vedi ECHÍNO &c. 

A N C O R A G G I O , fondo atto per ricever 1' 
Ancora di un baílimento, íicchéqucfto reíU 
íicuro. Vedi ANCORA . 

I I miglior terreno per gittarvi l ' ^ c o m , é 
Ja creía , o la rena foda; e per ogni ficurez-
za abbifogna che il bafttmenio amorato fia co-
perío dalla térra , e fuon della marea. 

ANCORAGGEO , fign fica anche la gabel-
la , che fi paga p.er gittar V Ancora in qual-
che porto . Vedi CABELLA . 

^ ^ C O R A T O , appartcnente a l l ' ^ w r ^ . 
Nel l Araldica, diciamo Croce Ancorata quel-
l a , lecuiquattro eftremita raífomiglianfi al 
dente ix ^ Ancora . VcdiCROCE. 

La Crece Amorata difFerifce poco da 
que iafatta a gu.fa di mulmo ; íicché la fo-
tóiglunza traloro éñatacaufa di molíi sbâ  
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gli nelTarte Araldica. Vedi M U L I N A T A . 

A N C U D I N E , flroraento di ferro , fo
pra cui i Fabbri battono i l ferro caldo per 
lavorarlo. 

La faccia, o fuprefizie Ancudhe dev* 
effere molto piaña, c iifeia , íenza fciepoli 
né falde; c cosí dura , che la hma non vi 
poífa entrare. AH'cttremo di una parte ev-
v i talvolta un roíiro o fporto a guifa di pa
lo acuto per rotondare qualche lavorocavo. 
I I tutto comunemente fi accomraoda fopra 
un gran tronco di legno . MQX. Mechante. 
Exerc. p. 3. 

ANCUDINE , /War, in notomia, la dinomi-
nazione del fecondo de' tre oífetti nell' in
terno dell'orecchio. Vedi ÜRECCHIA . 

^ A N D A B A T I , preíTo gli Antichi , fpe-
zie di Gladiatori, che avean gli occhi ben-
dat i , i quali combattevano colla faccia co-
perta da una forte di clrao. Vedi GLADIA> 
TORE . 

Aveano tal nome quafi KvafictwA, Afeen-
[ores, perché pugnavano a Cavallo , o dai 
Carn . 

A N D R E A (Ordine di Sant') ovvero del 
Cardo. Vedi CARDO. 

La Croce di Sant' Andrea ¿ un fegno , 
che gli Scozzefi portano nel cappello , ne! 
giorno di quefto Santo , ed é comporta di 
nartri turchini e bianchi, in forma di Cro
ce ; e s'mtende per una commemorazionc 
e memoria della Crocifiííione di quel Santo, 
Tutelare della Scozia. VediCROCE, e CRO
CE DI S. ANDREA . 

A N D R O G I N O * , Ermafrodito , ovvero 
una cofa ch 'é nata con tut t i due i feífi , maf-
chio e femmina in una íkífa perfona. Vedi 
ERMAFRODITO . 

* E ' parola Greca a'̂ poyuvo? y compojla da 
uvvp, uomo , e yuvv , femmina. 

Mol t i de'Rabbini íono d'opinione, che 
Adamo foííe creato Andrógino , mafchio da 
una parte , e femmina dall' altra ; e che 
avtffe in oltre due corpi , Tuno di uomo, 
e l 'altro di femmina i di modo che Iddio , 
volendo crear Eva , non facefle altro che 
feparare quei due 1'uno dall 'altro . Vedi 
M-inafr. Ben Jfrnel, Maimonid &c. ap. Hei-
degg. H i j l . Patrtarch. tom. i . p . 128. 

Platone dice, che nel principio certa gen
te nafceífe doppia, e con tutti due 1 feffi ; 
ma che queüo raddoppiamento di membri 
cagionando in eífa troppo forza e vigore , 

arri-
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arrivaíTe 1' infolen2a loro fin a farli dlchia-
rare la guerra centro g l i D e i . Ma che Gio-
ve , per domare la lor íuperbia , fpaccaííe 
cadauno di coloro in due parti , in guifa 
perb, che ogni meta riteneífe ancora una 
forte inclinazione di r iunirf i : e quindi quel 
Filofofo deriva l'amor naturale tra i due feífi. 
Conviv. pag, 1185. e 1602. 

Gli Afkologi danno quefla dinominaiío-
ne di Andrógino a que'pianeti , i quali ora 
fono caldi , ed ora freddi , come Mercu
r i o , ch 'é ftimato caldo e fecco , quando é 
vicino al Solé; freddo poi , e umido , quan
do é vicino alia Luna. 

A N D R O I D E * , unAutomato , in figura 
d' uomo, che pet mezxo di certi ordigni , 
cammina, parla, e fa altre funxioni eíkrne 
proprie dell'uomo . Vedi AUTOMATO. 

* E'voce compofla da oa'̂ io, uomo , ed «(To?, 
forma . 

ANDROLEPSIA * nell'Antichita l'iftef-
fo che Clarigatio appreflb i Komani. Se un 
Ateniefe folie flato ammazzato da quaJche 
Cittadino di un altro luogo , che ricufaífe 
di confegnare il Reo per i ! fupplizio 5 in 
tal cafo Itimavafi lecito di prandere tre de-
gli Abitanti di quel luogo , e nelle perfo-
ne d'eíli gartigare l 'omicida. Vedi CLARI-
GATIO. 

a £ ' voeeformata da â np , uomo , e xa^-
(IOÍVCÚ , prendo . 

Aleuni Autori ufano puré Androlepfia per 
rappreOglie . Vedi R APPRESAGLI A . 

A N D R O M A C H I Theriaca, nella Farma
cia , é una principale compoíkione Alcífifar-
maca, detta altramente Teriaca di Vcnezia. 
Vedi TERIACA, ed ALESSIFARMACO . 

A N D R O T O M I A , 1' Anatome, oDifle-
7Íone de'corpi umani. Vedi DISSEZIONE . 

Chiamafi cosí in oppofizione a Zootomia 
che dinota queila de' bruti . Vedi Z o o TO-
M I A . 

Anatomia é neme genérico , che compren
de tutte le diffezioni, si d'uomini, che di bru
t i , e di piante: Androtowia poi , z Zootomia 
fono le fpezie contenute íotto quel genere. 
Vedi ANATOMÍA . 

A N E C D O T I *, ANÉCDOTA , termine u-
faío da alcuni Autor i per titolo delle Sto-
rie Secrete ̂  cioé di quel le , che rifguarda-
no gli afFari íecreti , e le azioni particola-
r i de'Pnncipi; e che parlano troppo libe-
ramente, o con troppa fmceritk della con-

A N E 
doíta di perfone in Autor i ta , per poterfene 
permetterela pubblicazione . Vedi ISTORIA . 

* IlVocabolo e Greco UVÍK̂ OK*. ) come fe di-
cejfe, cofe non ancora conofeiute y o Jin'ora 
tenute in fecreto. 

Cosí imitafi Procopio, i l quale da quedo 
titolo ad un libro fuo , che ícriífe contro Giu-
fti niano, e contro fuá Conforte Teodora ; e 
pare che fia V único tra gli Antichi , che ab-
bia rapprefentato i Principi tali, quali fono nel 
lor carattere domeflico. Varillas diede alia 
luce gli Anecdott della cafa de' Med ic i . 

ANÉCDOTA, é puré un'appellazione data 
a quelle opere degli An t i ch i , che non fono 
íh te ancor divúlgate. In quefto fenfo i l Sig. 
Muratori ha prefiífo il nome d' Anécdota Gre
ca a varié Scritture de' Padri Greci, tróvate 
nelle librerie , e da lui per la prima volta pub* 
blicate . I I Padre Martene ha dato al pubblico 
i l Thefaurus Anecdotorum Novus, infoglio, 
V o l . 5. 

A N E L I T O * , anhelitus ) un rcfpirare e 
breve e fpeífo, come accade nelf asma . Vedi 
R-ESPIR AZIONE , ed ASMA. 

* Viene dal Verbo Anhelo , io fojfio , « 
sbuffo. 

A N E L L E T T O , piccolo anello . NcH' A-
raldica , é la differenza , o il fegno diCHntivo , 
che i l quinto frateilo d'una famigüa debbe 
portare nelle fue Arme . Vedi DIFFERFNZA . 

Gli Anelletti fanno ancor una parte delle 
arme di diveríe famiglie ; fendo anticamente 
Üimati fegni della n o b i l t k , e della giunsdi-
zione ; ricevendo anche i Prelati 1' inveftitura 
per baculum) & annulum . VediVESCOVO, 
INVESTITURA &c. 

ANELLETTI, nell'Architettura, fono certi 
membri quadrati, e piccoli, nel Capitello Do-
rico , fotto l 'echino. V t á i T a v . Archit. fig. 
28. l i t .q . e fig. 23. Ut.n. e fig. 1. Vedi fi-
milmente gli Art icol i DÓRICO , e CAPI
TELLO . 

Diconfi con altro nome j ^ / f m , lifielliho.' 
Vedi FILETTO , LISTELLO &c . 

ANELLETTO, fignifica eziandio un modí-
glione piatto ê ftretto, che fi vede nei ca-
pi te l l i , nelle bafi, ed in altre parti delle co-
lonne. E'cosldetto, percW drccw4a la co-
lonna tutta d' intorno : ed in quedo fenfo 
Anelletto denota fpcíTe fíate virgula , o baccel-
letto , o a/Iragaletto , Vedi BACCELLETTO , ed 
ASTRAG ALO . 

A N E L L O , amulus, piccolo cerchio d'oro, 
d'ar-
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Sargento,od'altro , che fi porta fu!dito, per 
cerimonia, o per ornamento. 

L ' Mel lo del Vefcovo é una parte dell'appa-
rato Pontificale , e dinota ii pegno del ma-
ritaggio rpirituale tra'l Vefcovo, e la fuá Chie-
fa. Vedi VESCOVO . 

V Mello Vefcovile é aíTai antico . Nel 
Concilio Toletano I V . celebrato 1' anno 633. 
fu ordinato , che un Vefcovo, condannato 
da un Concilio , e trovato poi innocente da 
un altro, fia reílituito nei fuoi onori, dan-
dogh VMello , i l Paflorale &c. Da'Vefco-
v i VMello pafsb a' Cardmali, i quah debbon 
pagare non so qual fomma pro jure anmlt 
Cardinalitii . Vedi CARDINALE. 

V Origine Jegli AUELLI . Plinio nel Libro 
37. c. 1. dice, che non fi sa chi inventb, o 
prima portb V Mello , perché tutto quello 
raccontafi átW'MelU di Prometeo , e di quel
lo di Mida , fono favole . I primi , pref-
fo de' quali trovaíl 1' ufo delT Mello , fo
lio gli Ebrei, nel cap. 38. della Genefi , do-
ve Giuda, figliuolo di Giacobbe, confegno 
ñ Ta mar i l {uoyínello , o figillo , in pegno 
«della fuá promeífa. Nulladimeno pero fera-
bra , che VAnello foífe in ufo nell' ifteíTo tem-
po fra gli Egizj ; imperocché nel Cap. 41 . 

della Genefi Icggefi , cheFaraone pofe i l fuo 
Mel lo ful dito di Giufeppe, come fegno dell' 
autorita, di cui lo inveftiva . E nel primo L i 
bro de'Re Cap. 21. Giezabella figillo Tordine 
per far moriré Naboth coW* Mello del Re . 

Anche gli antichi Caldei, i Babilonj, i 
Perfiani, ed i Greci adopravano V Mello i 
come appare da diverfi luoghi della Sacra Scrit-
tura: e QuintoCurzio dice, che Aleflandro 
íigillafie le lettere , che fcriífe in Europa , 
col proprio figillo; equelle, le quali fpediva 
in Afia , coU' Mello ái Dario 

I Perfiani vogüono , che Guiamfchild , 
quarto Re della lor prima razza, introduceííe 
VApello per figillar le fue Jettere , ed altri 
a t t i . I Greci, fecondo 1'opinione di Plinio , 
non conofcevanoA/// a tempo della guerra 
di Troja ; ed aíícgna di cib quefla ragione, 
perché non fe ne trova veruna menzione in 
Omero; anzi quando doveano fpedirfí lettere , 
Ordini &c. non faceano altro che legarfi , e 
annodarfene le cordicelle. 

ISabim adopravano gWMel l i a tempo di 
Komolo ; ad effi ne fu poyato probabil-
raente 1 ufo da'Greci ; e da'Sabini ai Ro-
iuam, íebbene alquanto tardi, 

Tomo I , 
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Plinio non ci sa diré , chi de' Re Ro

mán! foífe i l primo a fervirfene; quefio pe-
rb é certo, che nelle loro ftatue non ve n' 
é legno alcuno, avantl i l tempo di NumaT 
e di Servio Tullo ; egli aggiugne, che V A -
nello era in ufo tra gli antichi Gal l i , e tra i 
Britanni. Vedi SIGILLO, 

Circa la materia degU AKELLI . Gl i An t i 
chi l i portavano di un í'ol meiallo , ed an
che di due , o de 'mif t i . Imperocché*il fer
ro , e 1'argento fpeífo s indoravano; oppuf 
1' oro incatlravafi nel ferro , come appare 
in Artemidoro, lib. 2. cap. 5. I Romani fi 
contentorno degü Anelli di ferro molto tem
po ; e Plinio afferma , che Mario foífe i l pri
mo a portar V Anello d'oro nel fuo terzo 
Confolato, i l qualc fu l'anno di Roma 650. 
Alie volte VAnello era di ferro, ed i l figillo 
d'oro, talvolta era concavo , ed altre fíate 
era folido ; ora la pietra erafco'pita, ed ora 
lifcia ; talora era lavorata di r i l ievo, e ta-
iora d'incavo : quefte dicevanfi gemm£ eíij/píei 
e <\ut\\e gemmj: jculptura prominente . 

I I modo di portare f ANELLO fu aííai va
rio . Gl i Ebrei , come cofia dal Cap. 22. 
di Geremia , lo portavano nella mano drit-
ta . Avanti che i Romani adoperaífero gli 
Anelli arricchiti con pietre preziofe, e fin
ché foltanto ful metallo era la loro fcoltura, 
ogni uno li portava ad arbitrio inquella ma
no, ed in queldito, che piu gli aggradiva. 
Quando poi vi furono aggiunte le pietre , 
l i mettevano tutti infierne nella mano finifira , 
filmando ufo folie e impertinente i l portarli 
nelladritta. Plinio ci afficura , cheal princi
pio fi ufavano nel quarto d i to , e poi nel fe
condo, o nell 'Indice, indi nel ditopiccolo, 
e finalmente in tut t i i d i t i , eccettuato quel 
dimezzo. I Greci l i aggruppavano tutt i ful 
quarto dito della mano finülra, come c'informa 
Aulo Gellio nel libro décimo , e n'aífegna 
quefia ragione, perchéqueñodito avendo un 
piccolo ñervo, che indi paífa dritto al cuo-
re , fu percib fiimato i l piü onorevole, per 
una tal comunicazione con quella parte del 
corpo cosí nobile. A l dir di Pl in io , i G a l l i , 
ed i Britanni Antichi mettevano VAnello nel 
dito di mezzo. 

A l principio fi portava un folo Anello; e poi 
uno in cadaun dito ; ed alia fine molti in ogni 
dito , fecondo Marziale nel Lib. X I . Epig. 60. 
e finalmente uno in ciafcheduna delíc giun-
ture di cadaun di to , come racconta Arifiofa-

B b ne, 
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nc , in Nub. &c. E fino a tal fegno giunfe la 
delicate^xa, che v' erano gli Anellt di íettima-
na; eGiuvenale n e l l a ^ f . V I I . parla á i J n -
nuli Semeftres, come anche di quei di State, e 
tT Invernó . M a , come offerva Lampridio nel 
cap. 32. Eliogabalo íuperb tut t i quanti , impe-
tocchc non portava mai 1' iíkffo Anello , ola 
íleíía ícarpa due volre. Furono anche poríati 
gl i Anelli nel nafo , appunto come i pendenti 
relie órtcchie ; e Bartolino ícriííe un Trattato 
de Annulis Narium , de gli Anelli delle Nar ic i . 
Sant'Agoftinodice, che tal foííe i l coüume 
d e ' M o r í ; e Pietrodclia Valle offerva Ti íleffo 
dcgli Orientaii d'oggidl. 

I n fatti , non v i c parte nel corpo , do-
vc non fia (lato portato V Anello . Díverfi 
Viaggiatori dell' Indie Ontncali racconta-
no , che i Nat ívi per lo piu lo porta no 
nel nafo , ntlle labhra , nelie guancie , ed 
anche nel mtnto . Narra Ra mu fio , che le 
Dame dí Neífingua nel Levante , e Diodoro 
Siculo nel Libro 3. chegli Etíapi cancavano 
le labbra con degli Anelli di ferro. I n quan-
to poi alie orecchie, ancheaidi d'oggi ít co-
fíuma di portarvi degli Anelli , si dagli uo-
m i n i , che dalle donne , da per tu t to . Vedi 
PENDENTE * 

Gl ' Indiani , c particolarmcnte i Guzzerat-
t i , hanno meffi gH Anelli fino fui piedi. E 
relia prima audienza, che Pietro Alvarcz eb-
bedal Redi Calicut, lo vide tutto ricoperro 
con piette incalí rate in Ane l l i , con del brac-
cialett i , ed anelli, si nelic raani, e nei pie-
di , che nelie dita grolTe di quelle , e di quefti. 
Luigi Bartome riferifeed' un certoRe diPegu 
ancora piu ftravagante ; j \ quale teneva gji 
Anel l i , colle pictre incatlonatevi, inognidi
to del piede. 

In quanto z\V ufo degli ANELLI , fappiamo , 
che gii Antichi ne aveano tre fortediverfe ; la 
prinr a ferviva per diftingucre le condizioni, e 
le qualita delle ptrfone. Plinio dice, che al 
principio non pertoettevafi ai Senatori di por
tare T Anello d1 oro , fe prima non foflero Üati 
Arnbaíciatori m qualchc Corte íiraniera ; E 
né anche con ció potevano comparire con eífo 
in pubblico, fe non nelie occafioni ílraordi-
rarie ; e che negli alrn tempi ne aveano uno 
di ferro . L' i íkífo anche Lcevano quegli, a 
cui foífe íiatoconceduto il trionfo. 

Aiia fine 1' ufo comune dell' Anello d'oro 
fu permeífo a tutti i Senatori , e Cavalie-
r l 5 biíogna peto notare con Acrone fopra 

A N E 
Orazio libro 2. Sat. 7. che non lo poteano 
portare fenza averio prima ricevuto dal 
Pretore. 

Coltempopoi VAnello ti oro divt nne ladi-
vifa de'Cavalieri, la plebe portwfrdb)© d'af-
•gento, ed i fchiavi di ferro; avvcgn^ r^f. 
nello d'oro talvolta ptrmcttevaíi ai popólo: 
Severo lodiede ai fuoi Soidati ordkiarj ,ed K ¿ 
güilo ai fuo: Liber r i ; e con tutto chv N r.t 
faceífe una regolazione in contrario, fu : erb 
prefíomefia mcbbl io . 

La íeconda forte era %\\ JÍnmliSpc-nfais::} 
la cui origine alcuni fanno afcenderc fino al 
tempo dcgli Ebrei, fonuandc fi íull' autoritk 
dell'Efodo Cap. 32. v, 22. Leone di Modena 
non o íbnte cío alferifce , ch gli antichi Ebrti 
non zxtñcvoV Anello Nuziale . Seldeno, nd 
lib. 5.. cap. 14. üeir [/••or/¿¿'«'/V^confeíTa , che 
gli Ebrei íolevanodare un Anello nelic nozze; 
dice pero,, che foffe íobmente in vece d'una 
certa moneta dell' ifteffo valore , che per avan-
tt íoleva darfi . V Anello Nuziale ufavafi tra' 
Greci , e tra' Romani, da cui lo prefero i Cri-
üiani moho a buon' ora j, come coila da Ter-
tull iano, e da alcune Liturgie antiche, dove 
trovafi la formóla di benedire T Anello Nuzia
le . Vedi MATRIMONIO . 

La terza forte era degli anelli ufati per íigil-
l i , detti Cerographi, o Cirographi. Di que-
fli vedi un ragguaglio diftinto fotto 1'articuló 
S l G I L L O . 

Ricardo, Vefcovo ti i Salisbury, nelic fue 
coflituzioni dell'anno 1217. proibiíce il mee-, 
tere gli Anelli d i gir.nco , o di quaífivoglia al-
tra fimile materia , nelie dita delle donne , per 
cosí piu fácilmente corromperle ; ed infinua i l 
motivo di queña proibizione , che v' erano 
certi che credeano foífe quello un vero mari-
taggio, féndo in fatti non altro, che una bur
la . De Brevil nelie fue Antichitadi Parigi di
ce, ch 'é antico il coílume di ufare g\\Anelli 
digiunco nelie nozzediquei, che per avanti 
aveano avuto illecito commercio infierne . 
Vedi CONCUBINA &C. 

ANELLO, nell' Afironomia — VAnello di 
Saturno, é un Circolo fottile, e luminofo, 
che attornia i l corpo di quedo Planeta , fenza 
perb toccarlo. Vedi SATURNO . 

M. Huygens fu il primo a fcoprirlo, il qua-
le dopo rnoito tempo fpefo in oíícrvare Satur
no , notb due punti lucidi, ovvero Anj\ t , che 
ufeivano dal corpo di quel Pianeta in una linea 
retta. Vedi ANSÍE. 

E per-
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Eperché nelle ofiel'vazioni fuííeguenti k m -

pre incoritrava la ifttíía appartnza , ven-
ne a conchiudere, che Saturno foíTe circon-
datoda un ^w//o permanente; equindi pro-
duffe i l íuonuovo fiflema di Saturno l'anno 
l ó 5 9 - . , , . , „ , 

U piano dell' ^nello é inclinato al piano deli 
Ecclittica in un angolo di 23o 30. Alie volte 
ferabra eífer ovale; ed al diré di Campani, 
i l fuo tnaffimo diámetro édoppio del fuo mí
nimo. Vedi PIANETA . 

ANELLO , nome d'uno íiromento, adopra-
to nella Náutica , che ferve per prendere le al-
titudim del Soíe &c. Vedi ALTITUDINE . 

Per lo piu é di ottone, di diámetro nove 
poliici incirca, fofpeio per un'altro picciolo 
eerchio o aneüo 45o, dalla di cui punta v 'c 
una perforazione ch' ¿ ü centro di un qua-
drante di 90o diviío nella fuperficie conca
va di dentro. Per adoprarlo, abbiíogna te
nerlo su rivolto al Solé , íicché i íuoi raggi 
paffino peí buco, h*cendo un fegno tra i grá
cil ; i l quale fara T akezza che íi rscerca . 
Quefto ílromento é preferito al l 'Aíkoiabio 
per aver le divifioni p iülarghe. Vedi ASTRO-
LABIO. 

A N E L L O , fpezie d'oroíogio da Solé, per 
lo piü piccolo, e portatile» che colla d' un 
Anello, o eerchio di ottone, comu:!emente 
di duc pollici in diámetro , e d' una terza 
parte d'un políice di larghezza . Vedi ORO-
L O G I O . 

In un punto di quefto eerchio evvi un bu
co, per cui entraño i raggi del Solé , e nel 
feraicircolo oppotlo fanno un punto lucido v 
che da le ore del giorno fecondo ¡c diviOoni 
iv i nó ta te . Non lo fa peíb con efattezza fe 
non circa i tempi Equuioziali . Accio poi 
poíía fervire tutto l'anno , abbiíogncrebbe ta
re i l buco movibtle, e nella parte eonveífa dell' 
Anello notar vi i fegni del Zodiaco , ovvero i 
giorni de! mefe; in tal guiía iarebbe rettificata 
fecondo la ílagione . E per fervirlene , 0 met-
te i l buco movibile al di del mefe „ ovvero al 
grado del Zodiaco, ia cui i l Soíe íi trova ; ed 
allora tenendolo per 1' anelletto verfo il Solé , i 
raggt noteranno i ' ora. tra le divifioni íatte a! d i 
dentro., 

ANELto Univerfale,. o Aíirommico , un al-
trafpezjed Otologio, che ferve ner trovare 
i oraael d! m qualfivogUa parte della. té r ra ; 
deven lopmider toénüre t to ad una certa la-
tuudme. Vedi la figura d'eflo rapprefentata 

A N E ip 5 
nzW&T avolaXj nomónica figura J, Vedi ancora 
OROLOGIO Solare . 

Cofta di due Ane l l i , o Circoli p ia t t i , da 
due finoafeipoliici di d iámetro , larghi &c. 
a proporzione. L'Anello efteriore A rappre-
fenta i l Meridiano di qualunque luego, do-
ve uno íi trovi j e contiene due diviíioni di 
000 cadauna , diametralmente dirimpetto V 
una all' altra ; le quali fervono l ' una dall' 
Equatgre fino al PoloSettentrionale, e 1'al
tra fino al Meridionale . L ' anella interno é 
in vece dell' Equatore, e fi volta eíattamente 
dentro l'Anello eíteriore, per mezzo di due 
pernuzzi nell'un e laltro Anello nell'ora do-
d i c i . A traverfo i due Circoli vi é un regolet-
to , opoeticello, infierne col fuo cur lo reC» 
che sdrucciola lungoií mezzo del ponticello ; 
e nel Curíore evvi un foro piccolo per do ve 
entra i I So lé . Nei mezzo del ponticello. s ' ¡m-
magma fia i ' aífe del mondo , e neU'eñremita 
di tifo 1 po i i ; íendovi da una banda notan i fe-
gm del Zodiaco, edall' a l t raigiomi del mefe. 
SuU'orlo del Meridiano v 'é un pezZo sdruc-
ciolante col íuo anello per teoere fofpefo la 
ílromento., 

Ufo dell''̂  ANELLO per orinólo, da Solé Uni-
verfale . Si porrá la linea a nel rnezzo del 
p t z z o sdrucciolanté, fopra il grado di lati-
tudine del luogo , verbi grazia di Londra 
ch' é nel cinquantefimo primo; e l a linea , 
che attravería i l buco del curfore, fí mette-
ra al grado del fegno , o al giorno del me
fe . Ailora fi apre lo flromento r fleché i due 
anelh reituvo in angoli retti Puno a l l ' a l t r o , 
t, ! uu.olo íol^tfo per 1' anfa H acciocché 
l'atfe dell'Orologio, rapprefentato dal mez
zo de l ponticello , fia paralello all' affe del 
Mondo. C i o í a t t o , fi volteta l a bandapiatta 
del ponticello verfo i l So lé , inguifatale, che 
1 fuúi raggi, entrando peí buco nel mezzo del 
Curióse , eadano efattamente fopra una l i 
nea, n r a u uuorno i l mezzo della fuperfizie 
concay-n dell'anello interiore; che cosí i l fe
gno i u i d o dimortrtra i'ora del giorno nella. 
mentovata iuperfizie concava dell' anello. 
Ev á' uopo • vvt i tiie , che queíl 'orologio non 
oaoílcn i ' ora dodici ; imperocché i ! circolo 
eílenoLc, lendo allora nel piano del Meridia
no , fa clu 1 raggi Solari non poífano arnvare 
ali' interiore.. N é tampoco dimoüra Pora ^ 
q u'do i : S')le e nell' E q u ' n o z i o i petché i n t a l 
Cüío i fuoi raggi cadono paralelli al piano del 
circolo interiore.. 

B b. 2 ANEL-
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ANELLO , nel maneggio de' Cavalli, o nella 

Gioflra. Dlccü correr nWAnello ^ es'intende 
di un Anello tenuto in aria da una funicella 
tirata a traverfo; contro il quale corrono i 
Cavalieri per ¡nfilzarlo con la lancia . 
ANELLO Fatuto *% PATATO . 
ANELLO Nátale C V e d i N A T A t E . 
h^i'E'Ll.O RinforzatO^ R l N F O R Z A T O . 

_ A N E M I U S * Furnus r appreffo a i Chimi-
ci s1 intende di una fornacedi vento, che fer-
ve perfarvi i fuochi violenti per isquagliare 
&c. Vedi FORNACE . 

* Viene dal Greco owiyL<&, vento. 
A N E M O G R A F I A * , Dottrina de'Venti. 

Vedi VENTO . 
* Parola Greca, compojla di C/JÍ^®', vento 5 

e ypctQü), ferivo . 
A N E M O M E T R O * , macchina , od or-

digno per ¡mifurare laforzadel vento. Vedi 
VENTO . 

* £ ' vece compojla di a'/ip©-, vento , e ¿/s-
vpov 1 mi fu ra. 

U Anemómetro ñ fa in díverfe forme. Le 
Tranfazioni Filofofiche portano la deferizione 
d uno , dove íupponendo che i l vento fpiri di-
lettamente contro una banda, o tavola piatta, 
che fi muove lungo T aíla graduata di un qua-
drante, i l numero di gradi che avanza , fa co-
nofeere la forza comparativa de! vento di effo. 

I I Wolfio ci da la íiruttura di un altro , 
moífo per mezzo di vele, A B C D { T a i . 
Pneumática fig. 17.) fatte a gmfa di quelle 
di un mulino a v e n t ó , le quali alzano il pe-
fo L , i l quale quanto piu va rn alto, feo-
ílandoíi dal centro de! moto, e fdrucciolan-
do per un baíione concavo K M , aggiuílato 
all ' affe delle vele, diventa fernpre piü gre-
v e , col caricar tanto i l baftone, che alia fi
ne arrivato a contrappefar la forza del ven
t o , impreífa fulle ve le je ferma . Allora Tin-
dice M N , meífo neirifteífo aífe ad ángoli 
dri t t i colbaftone, alzandofi ed abbaflandofi 
fa vedere la forza del vento, fopra un pia
no fpartito, come una piaftretta da orinó
lo Solare, in gradi. 

M . d'Ons en Bray ha invéntalo un nuovo 
Anemómetro, che da per sé dimoftra fulla car
ia , non folo i diverfi venti che hanno fpirato 
per lo fpazio di ventiquattro ore, ed a che 
ora cadaun principib e termino, ma ancor le 
¿ifFerenti forze, o velocita di ogni uno di eíTi. 
Vedi Mem. ylcad. Setene, ann. 1734. p. 169. 

A N E M O S C O P I O % talora fignifica una 

A N E 
macchina , inventata per predire le muía-
zioni del Vento. Vedi VENTO. 

* Viene dal Greco CWÍ{¿®', Vento, e O-JCJ-
vrwpou, veggio, o confidero . Vedi ANE
MÓMETRO . 

Dalí'efperienza abbiamo, che gl'J^ro/co/y 
fatti delle budella del gatto &c. riefeono buo-
m Anemofcopj; rariffime volte mancando, 
per via delle girate delP Indice, di predire i 
cambiamenti del vento. Vedi IGROSCOPIO . 

Dalla defcrÍ2Íone , che Vitruvio ci da delT 
Anemofcopio antico, pare che ferviffe piur-
tofto per moQrare da qual parte i l vento at-
tualmente foffialTe , che per prognoílicare 
verfo quale voleva cambiarfi . 

Ottone da Gueric diede i l nome di Ane
mofcopio ad una macchina , da eífo ritrovata, 
per predire i cambiamenti del tempo bueno, 
o piovofo. Vedi TEMPO. 

Confifteva di un piccol uorao fatto di le-
gno, i l quale fiaizava, o cadeva in un tubo 
di vetro, a proporzione della maggiore o mi
nar gravita dell'atmosfera . Benché M . Co-
miers ha fatto vedere, che queílo^«emo/co-
pio non fia altro , che un'applicazione del Ba
rómetro coraune. Vedi BARÓMETRO. Vedi 
Mere. Gal. 1 685. ^ f l . Erudit. 1684. p. 26. 

A N E U R I S M A *, aneurysma, appreflfo i 
Medici , un tumore molle, rubicondo, e puí-
fante, cagionato da una diiatazionc , o da 
una íerita dcll'arteria. Vedi A R T E R I A . 

* £v dal Greco conv̂ oo , dilato . 
\2Aneurisma é un male delle Arterie, in 

cui vengono a dilataríi notabilmente, a mo
tivo di quálche fiacchezza preternaturale in 
alcuna parte di eífe ; o per eífervi qualche fe-
rita nelle tuniche loro, H fangue n' é ftravafa-
to tra le cavita vicine. 

\2Aneurisma comunemente nafce dall' eífe-
r e ñ a t a qualche arteria oífefa , o tagliata nel 
cavar íangue; da una diftenfione preternatu
rale, da un'oftruzione, da qualche corrofio-
ne delle íue tuniche &c. Vedi Mem. Acad. K. 
Scieñe, ann. 1732. p. 592. 

Se avviene che fia tagliata Un'Arteria, fu-
bito ne fcappa i l fangue impetuofamente, e' 
di tratto in tratto 5 né fácilmente firiíhgna: 
ne feguita poi un' infiammazione , ed uno 
fcoloramento della parte, con del tumore, c 
dell' inabilita di maneggiarla. I íintomi fon0 
quafi grifteífi nel cafo della corrofione delle 
tuniche dell' arteria, abbenché meno violen
t i . Vedi PERITA . 

Se i ! 
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Se i l fangue cefla di ícorrere dall'arteria 

ferita , e va difFondendofi tra gl' interílixj 
de'mufcoli , abbifogna prefto ricorrere all' 
operazione raanuale j la quale fendo trafcura-
ta , fpefife fíate avviene , che fia inevitabile 
1'eflirpazione o recifione di quelParto. L ' 
^neurisma cagionata da una difleníione del 
canale, rare volte é fatale ; ma s'é grande, 
viene ílimata incurabile; i pnncipali inco-
modi fonola grandezza del tumore, e la pul-
fazione . Vedi EMORRAGIA . 

M. Littre da T iíloria d' un Aneurisma di 
quefta forte nell'aorta; originara fecondo íui 
da unadiminuzione flraordinaria della cavitk 
dellearterieaírillari, e fubclavie. H i j i . de V 
Acad. R. an. 1712. 

heTranfazioniFilofofiche portano un'altra 
di un'Aneurisma nell' iíieíTa parte, riferita da 
M . Lafage; la quale provenne da certi colpi 
violenti , che raminalato ricevé ful petto, 
a cui feguito fputo di fangue , cd indi fi 
formo i l tumore, per cui raon. Sparato i l 
cadavere , v i fi trovb V Aneurisma ingran-
dita ¡n guifa tale , ch' empiva tutta la cavita 
del torace dalla banda dritta. N0. 265. 

A N F I A R T R O S I * Amphiarthrofis , n d h 
Notomia, fpezie di Articolazione neutrale, 
o dubbiofa , diílinta dalla diartrofi , per 
non aver moto veruno cofpicuo ; come an
che dalla Sinartrofi , per aver qualche mo
to feníibile. Vedi ARTICOLAZIONE, DIAR-
TROSI &c. 

* Dir iva d a <xfji,(pi, ambe , ed ocpSpctio'ií, 
Articolazione j fendo /'Anfíartrofi com-
pofla d i tutte e due ¿' altre forte . On
de alcuni la dicono Diarthrofis-Synar-
throidalis. 

Tale é 1'articolazione delle cortóle colie 
Vertebre ; queila del Carpo col Metacarpo 
&c. Vedi VERTEBRE, CARPO. 
^ A N F I B I O * , ne i r iñor iaNatura le , fpezie 

d'animali , che vivono in térra, edinacqua; 
cioé che refpiranol'aria , ma paífano anche 
parte della vita loro nell'acqua, per procac-
ciaríi ivi i ! cibo lor principale. Vedi ANÍ
MALE . 

Viene dal Greco u ^ i ) utrinque , e ¡3m , 
vi ta . 

^ r a gli Anfify fi annoverano la rana , i l 
caltore, la lontra, la tartaruga , i l vitello 
marino, i l coccodrillo &c. GWAnfibj, a r i -
lerva del caftore e della lontra , hanno qual
che particolantíi nella ftruttura degli organi 

A N F i p ; 
loro, c fpezialmentedel cuore, de'polmoni, 
del forame ovale & C . adattata appunto al 
lor modo divivere. Vedi CUORE, FORAME 
ovale &c. 

I I icxm\v\t Anfibio alie volte fi eílende agli 
uomini , che hanno la facolta di fiare lungo 
tempo fotto acqua : D i queíti poi n'abbiamo 
varj efempj, de'quali i l piu notabile é di ua 
Siciliano, áetto Fefcecola: Di coftui riferifce 
Ki rker , che fi era aífuefatto fino dalla fan-
ciullezza di vivere nell'acqua in guifa che 
fembrava d'aver cambiara natura , fleché v i -
vea piuttoílo come pefee , che come uon.10. 

ANFIBIE, aggiunto di certe Piante. Ve
di PIANTA . 

A N F I B L E S T R O I D E * , nella Notomia , 
Túnica , o Membrana dell' occhio, detta vol-
g a r m e n t e / ^ e í / ^ . Vedi RETINA. 

* K voce Greca i ti([¿<pi/3K¡irpoeiS'us, compofla 
da ecpmfiKvzpov, rete , ed nfro;, forma , 
per la fuá tejlura a guifa di rete y onde i 
Latini la chiamano retiformis . 

A N F I B O L O G I A * , o AMPHÍBOLIA , ap-
preíío i Grammatici, error nel parlare, che 
lo rende ofeuro, coficché pub intenderfi in 
due feníi . Vedi AMBIGUO . 

* Viene dal Grece U^I^QKOÍ , ambiguo , 
e , dilcorfo . 

Dicefi Anfibologia principalmente parlan" 
do d'una fraíe ; nfpetto poi a qualche paro
la, chiamafi equivoco . Vedi EQUIVOCO, 
ed EQUIVOCAZIONE . 

D i queila fpezie era quella rifpofta, che 
Pirro ricevé dall' Oracolo : 

Alo Te , JEacida , Romanos vincere poffe. 
Dove 1'Anfibologia confiÜe in c ib , che le 
parole TÍ, e Romanos, poííono si Tuna, che 
l'altra premetterfi , o posporfi a quelle , pojfe 
vincere . Vedi ORACOLO . 

La lingua Inglefe coraunemente é chiara 
enaturale, non ammettendo quefia forte di 
Anfibologie , né v i é foggetta nemmen negli 
Ar t i co l i , come la Francefe, e molte delle 
lingue moderne . ' Vedi COSTRUZIONE , IN
GLESE , ARTICOLO &c. 

A N F I B R A C H i O * , Amphibrachys, un 
piede nella Poefia Greca e Launa, che con-
fifte di tre fillabe, delle quali la prima, e 
1' ultima fono brevi, e l'altra é lunga . Vedi 
PIEDE, e VERSO. 

* La voce viene da etfzpi j circa , e tfpa-
Xys , breve i come fe diceffe un piede 
breve a tutte e due P eflremita, e lun

go nel 
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£ 0 mí mezze. Gl i Jntichi lo dinominavam 
eziandio Janius, e Scolius. D i o m . m , 

P-47Í' 
D i queík forte fono amare , abire , 

paternus , Ó^upoc &c. 
A N F J D R O M I A , nell' Antichi ta , F e ñ a ' 

che f i celebrava i l quinto giorno dopo la na-
fcita de'Bambini. Vedi FESTA . 

A N F I M AGRO * amphimacer, piede , nel-
laPoefia antica , ditrefil labe; delle'quali la 
prima e Tultima erano lungheje quella di mez-
zo breve. Vedi PIEDE &C. 

* La parda viene dal. Greco uptpi , circum r 
e {lofKpos) lungo , perche i duepieái eflre-
mi erano lunghi . 

T a l i fono le voci omnium , caimas , 

Quefta piede dicefi ancov Creticus, e tal-
voltn Fefcennius : D i o m . m . p. 475- QuintiL 
l ib .g . c.4* 

A N F I P O L I , nell 'Antichita , gli Arcon-
t i , o Magiftrati principal! ddla Cuta di Sira-
eufa . V^edi ARCONTE . 

Furono prima ftabiliíi da Tirnoleone , dopo 
d'avere fcacciato Dionifio i l Tiranno; e gover-
norno Siracufa per lo fpazio di trecent'anni ; 
e Diodoro Sicula racconta j che v'erano an
cor a' t tmpi fu o t . 

A N F I P R O S T I L O * kmpUjpofiyfe , nelP 
Architettura antica v fpe2Íe di Tempso , che 
avea quattro colonne in fronte , ed altrettante, 
dalla parte di dietro, Vedi TLMPIO . 

* Diriva dal Greco a ^ i , circa j upo, avan-
t i , ervx®' r colon na » 

A N 1 i S C Í I , nella Geografia , e neU'Aftro--
ncmia, Abitanti delia ZunaTornda. Vedi 
ZONA . 

* La vece e eompojla da uiitpi , e c-xiu % 
©robra» 

Prefero la dinominazione dall1 eíTer la lor 
ombrarivolta orad una parr 
in un timpo dell^anno va í 
in altro verfoMezzo 1. V 

Sonó ancor appeilati ¿líci 
A N F I S M I L A * , o A m 

Anatómico di d je taglk 
* Viene'da appi , di q̂ ua e di la 

cohe l ío . 
A N i - ' i T E A T R O * , Fabbrica fpaziofa % 

éi figura ovale % colla fuá Area , o Arená 
circondata eon ordini di ledie,, i quali fi al-

all'altrajcioé 
•íettentiione, ed 
di OMBRA . 
. Vedi A s e n . 
;MELA v coltella 
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zano gradatamente Tuno fopra l 'al tro, coi 
fuoi portici di dentro, e di fuori . Vedi AREA , 
ed ARENA . 

* Deriva dal Greco appi y attorno , e hcn-
Tpov , Teatro, che viene da haoiiau, veggio \ 
onde /'Anfiteatro propriamente e un luogo, 
dove una perfona puo vedere tutto intorno. 

Apprcíío gli Antichi Y Anfiteatro era de-
fíinato per quei fpettacoli, che íi faceano al 
popólo, come per eícrapio i Gombattimenti 
de' Gladiatori , e delle fiere . Vedi SPETTA-
C O L O , GLADI ATORE &C. 

I I Teatro íacevaíi in forma di femicircolo , 
cui eccedeva íolamente d' una quarta parte 
del diámetro j e \' Anfiteatro non era altro 
che un Teatro doppio, ovvero due Teatr'r 
uoifi in i l tmcj íicché i l diámetro piu lungo 
delT Anfiteatro riípetto al piu corto era come 
1 \ aü' 1. V t d i T E A T R O . 

I n Roma luííiliono oggigiorno ancora de-
gli Anfiteairi , come anco a Pola C f ) a 
Nismes &.c. Quello di Vefpafiano, detco i l 
Cohíeo , e quello di Verona in I tal ia , íono 
i piu celebn , che fino da' tempi antichi ci 
íieno rimalU (2 ) . Vedi GOLISEO. 

Aituni veltigji d' Anfiteatri fi veggono in 
Arles, mBourdeaux, ed in altri luoghi. 

( í ) L'Anfiteatro ¿i Po/^, antka Repub-
blica d'IJtria , ^ preffoche intero , e confi-
fie di due ordini di colonne deW Qrdine 
Tojcano £ uno jopra P altro ; quelle d i 
Jotto hanno i piedejialli, i l che 'é juori delT 
u/o ordinario \ mentre appena fi trova che 
le colonne del detto ordine abbiano altro che 
le baji per jojienerle * 

(2) L'Anfiteaha d i Tiío fi computa ftet 
Jlato capace di '¿5 , 000 jpettaton . Quel
lo di Gerona e piu ben conjtrvato perché 
fibtene la maggior parte delle pietre m i ' 
g l ior i , e delle piu grandi della pane di 
juori fia j iata levata y nulladimeno la 
gran volta, fopra cui fono wejji gli ordi
ni delle Jedie ) cintera, e ftmilmente gli 
Jlejfi ordini , che fono quarantaquattro 
in numero, fono interi. Ctafcun de' quali 
£ alto un piede e mezza , ed altrettanto lar
go i ¿reficche un uomo v i Jia a(fai ben acco-
modato ,* e computando che ogni fedia ab-
bia un piede e mezzo , i l tutto fard, capace-
di tener 23 mita per Jone ., 

Pimía ta menzione d'un Anfiteatro, fabbri-
cato da Curione, che fi voigeva fopra pcrni 
di ferro, in guifa tale, che dello fteCTo M f i - ' 

tea-
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teano facevanfi due Teatri feparati fecondo 
i lbifogno; m cui fi rapprefentavano diverfi 
tratrenimenti neir.ifteílo teirpo. ^ 

A N F I T T I O M I * AwphyBiones, nell anti-
t} r , i Deputati delleCitta, e del Popólo 
deíla Grecia , che rapprefentavano le lor r i -
fpettive Nazioni nelF Aífemblea Genérale ; 
avendo effi i l pienopotere di concertare,, di 
r i í chere , e di detetminare cib che giüoi-
cavano a prc=poíko, ed in v^ntóggio della 
eaufa coimune. 

Gíi J l n f t t ióni crano come gli Stat; Genera-
H delle Provincse unite ; o piut toíb come 
la dieta dell' Impero nella Gemianía . Vedi 
STATI e DIETA . 

La prima Atferablea di tal forte fu tenuta 
fotto la direzione di Jnfittione, 11 terzo Re 
di Atene, che íi propofe con tal mzzzo di 
uniré i Greci piu ñrettamente tra loro, per 
cosí renderli formidabili alie Nazioni barbare 
lor circoin'icine. 

Gli Anfltticni fi radunavano due volte l'an-
no alie ThermopyLe, nel T tmpio di Ce re re 
fabbricato in una gran pianura , accanto al 
í iumeAfopo. Paufania, nella lifla delle die-
ci Nazioni , che componevano qu-ft1 Aífem
blea, fa menzione íolamente degli Jonj, dei 
Dolop i , de' Teí ía l j , degü Enianj, de' Ma-
gnesj, de 'Mel j , de 'Phti i , de 'Dorj , de'Fo-
cefi , e de' Locr i ; fenza dir parola degti Achei, 
degli Ele i , degli A r g i , de'Meííenj &c. 

Efchine ci da un Catalogo delle Citta , che 
v ' entravano, nella fuá Orazione De Faifa 
Legatione. 

Acrifio poi iftitui un nuovo Configlio di 
Anji t t ioni , ful modellodell'antico, che radu-
navafi due volte ogni anno nel Templo di Del-
fo . E tu t t iedue l i detti Configlj appeÜavanfi 
indiñercntemente A^ixrvouíí , YluWyopou , 
Wpoixviji-ioavii, e la loro aífemblea WvKaia.. 

E' da notare , che i Romani non fuppreííero 
mai queÜe aífemblee át%\\Anfittioni y e Stra-
bone ciafficura, che anche ne'giorni fuoi fi 
tenev?no. 

A N F O R A * , appreffoagli Ant ich i , Vafo 
di térra , ch' era una fpezie di mifura de' liqui-
" i , vn ufo fra i Romani, e i Greci. 

Omero lo chiama A^itpoptu;, e per fmcope 
&{¿<popiVí, a cagione ¿e due man 'tchi che 
nvea .- ed ¿ la medeftma cofa che i l Quadran-
tai Vedi Qu ADRANTAL . 

«ralaventefima parte d e l C ^ o , 
cccntencvaquarant'octoScnarj, mifura che 
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afcende a circa fette fecebj, una pinta di mifu
ra vinaria d'Inghilterra . Arbuth , Svetonio 
raccontA d' un uomo, ¡1 quale prettndeva la 
Queílura , ebevvé un* Anfora infera di vino 
ad un prsnzo coli' ImperatorTiberio . 

ANFORA , talvolta ferviva d1 una mifura di 
cofe aride, e contenea tre mezzine : quella 
che ferviva di regola alie altre fimili, fi con-
fervava nel Campidoglio di Roma. 

ANFOR A , é ancora la mifura piü grande de* 
Liquidi in ufo appreífo i Veneziani. VAnfo* 
ra contiene qu'attro bigonci, fettantafei mu-
fiacchi, o due bot t i . 

AvNGARIA, in fenfo genérale, dinota qual-
che pefo , o aggravio importo per forza ad uno. 
Vedi IMPOSIZÍONE. 

Alcuni diffinifeono Pangarie quci fervizj 
perfonali, a' quali uno é obbligato di foggcttav-
fi nella propria perfona , o a proprie fpefe, ov-
vero perquei fervigj smpoí'i íbpttai terreni, in 
cui uno debbe adoptare i l proprio giumento, 
o fimiü. 

A N G E I O G R A F I A * j la cognizione , 
e deferizione di tutte le forte di ftrometí-
t i antichi , vafi , ed utenfiíi , si doraefti-
c i , che mili tari e nautici. Vedi ISTRUMEN-
TO &c. 

* E'compofía da ayyuov •) vafo, e y papa-, 
ferivo, deferivo . 

L1 Angeiografia include ancora la coníidera-
zione de'pefi, delle mifure &c. che fi ufano 
da diverfe nazioni . Vedi MISURA, PESO J 
V ASO &.c, 

A N G E Í O L O G I A * , nella rotomia , la 
Storia , o deferizione de' vafi del corpo urna-
no, efempigrazia de'nervi, delle vene, e de' 
vafi Liníatici. Vedi Tav. Anatómica p a r . l . 
Vedi ancora l'articolo V ASO . 

* Pare che derivi da uyyuov , Vafo, t Xo-
yoí , dilcorfo. 
Angeiologia é un ramo ¿zWzSarcologia> 

Vedi SARCO LOGIA . 
A N G E L I C A , planta medicínale , cosí 

detta dalla fuá gran virtu , come aleífifarmaco 
o contraveltno . Vedi ALESSIFARM ACÓ . 

E di un odore grato, e di gulio aromát ico , 
carica d' un olio affai efaltato, e di fal volatile. 
Viene ílimata cordiale , üomachica, cefáli
ca, aperitiva , fudorifica , vulneraria, alef-
fifarmaca &c. al di d' oggi fi adopra principal
mente come un carminativo. 

Laradice é in maggiore flima, benché an
cora le foglie fieno in ufo. 

AN-



2 0 0 A N G 
ANGÉLICA, aggiunto che fi da a cert'ac-

quacomporta, cosí detta, perché leradici d' 
Jngelica fono gl' ingredienti pnncipali d' effa . 
Vedi ACQUA d' Angélica . 

ANGÉLICA , ayyiKixn , un bailo famofo 
prefío i Greci A n t i c h i , nelle lor Fefte . Vedi 
BALLO. 

Ebbe tal appellazlone dal Greco ayyi* 
hoí , rneffaggiere j a motivo cbe , come te-
fíifica Polluce , i Ballerini veñivanfi come 
meflTaggieri 

ANGÉLICA, ¿ i r t e . Vedi ARTE. 
ANGÉLICA, vejiis ^ nome d'una veñe mo-

racale , di cui fi veftivano i Laici poco prima 
di moriré*, fu cosí dinominata dalle orazioni, 
che allora fi recitavano , pregando gli Angio-
U1 ut Animes faluti fuccunerent. Onde mona' 
•chas adfuccunendum intendefi d'uno i l quale 
avea meffo T abito, fiando per moriré . 

La Sede Apoftolica di Roma alie volte é ña
ta chiamata ¡a Sede Angélica . 

A N G E L I C I , ordine antico diCavalieri, 
ífíituito 1'anno 1191 , da Ifacio Angelo Fia-
vio Comneno, Imperator di Coftantii\opoli . 
Vedi C A V A L I E R E , cd ORDINE . 

Erano divifi in tre Claffi , ma fotto la dire-
sione d' un gran maeflro . I primi cbiamavan-
f i Torquati, dal coliare che portavano, cd era-
no cinquanta in tut t i . I fecondi C ó r r W í e í V di 
giuflizia , íendo tut t i Ecclefiaílici; e g l i u l t i -
mi dicevanfi Cavalieri fervitori. 

Giuftiniani afferifee, che queft' Ordine fof-
fe iftituito 1'anno 313) da Coftantino, per 
cííergli comparfo un Angelo , coll' infegna 
dellaCroce, in cui leggevanfi le parole, l n 
hecfignovinces. Ma il difeorrere di alcun or
dine militare efiílente in que' tempi , é ben 
ridicolo. 

ANGELICI, furono anche una fetta d' Ere-
t i c i , cosí dinominati, al diré di Sant'Agofli-
no , dal culto íiravagante che davano agí i An-
gioli) fendo tale , che apriva la Arada all'ido-
Jatria . Abbenché Epifanio derivi i l neme dall' 
opinione loro , che i l mondo foífe flato creato 
da gli Angioli. 

A N G E L I C O , cofa che appartlene alia na
tura degli angioli, o che ne partecipa . Vedi 
ANGELO . 

Cosí dir fi fuole , vita Angélica ; San Tom-
mafo é i l Dottor Angélico , e la falutazione 
Angélica, che da' Cattolici viene detta 1' Ave 
María . Vedi A VE . 

1 Greci diflinguono due forte di Mooaci, 
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tra i quali , quei che profefíano la regola plíj 
perfetta di vivere, fi chiamano M o ^ c / deir 
abito grande , o Angélico. 

A N G E L O , una foílanza ípirituale , in-
telligente, la prima in ordine, cd in digni-
ta tra lecofe créate . VediSpiRiTO, edAR-
CANGELO. 

La voce Angelo non é propriamente deno-
minazione di natura , mad'uffizio, dinotan
do lo fteffo cheNunzio, o MeJJaggiere, c'ioh 
perfona impiegata a portare i comandi, o a 
ípiegare i ícntiracnti al trui . Cosí parla Sao 
Paolo degli Angioli nel primo Capitolo agli 
Ebrei v. 14. dove li chiama Spiritus miniflran-
tes; cd i l Profeta Malachia per la íkfla ragio-
ne nel cap. 2. v. 7. da tal nome ai Sacerdoti; 
ficcorae lo da San Matteo aSan Giovanni Bat-
tifia nel cap. 11. v. 10. EGesuCrif lo , fecon-
dolaverfione deifettanta, chiamafi nel cap. 
9. v. 6. d' Ifaia, Angelus Magni Conftlii *, 
una appellazione , come dice Tertulliano D« 
carne Chrif l i , cap.4. che fpiegailfuo uffizio , 
non la fuá natura. Nell 'ifieíío modo il termi
ne Ebraico, ufato nella Sacra Scrittura per 
efprimere un Angelo , é parimente nome d' 
Uffizio, non di natura f i ^ D , come fe diccífc 
Legato , Inviato , o Miniílro . Tuttavoka 
tanto prevalfe i l coñume , che Angelo é oggidl 
comunemente prefo.per denominazione di una 
natura particolare. 

* Secondo la opinione della maggior parte 
de Commentatori, guejia dinominazione 
debbe intenderfi di Criflo in varj altri 
luoghi della Sacra Scrittura , . come dice , 
Ravanel 50. Vedi Gen. 48. v. 16. Efod. " 
23. v. 20. Giud. 2. v. i . Dan. 10. v. 
13.^12.1;. 1. M a l i . v . i . G i u d . y . Apo-
cal. 12. v. 7. 

L ' Efiftcnza degli Angioli viene fuppofia 
da tutte le Religioni , abbenché fia quefio 
Articolo indimofirabüe a priori . Per verita 
gli antichi Sadducei fembrano avere negati 
tu t t i gli f p i r i t i , ma cib non oflante, i Sa-
maritani, e i Carai t i , annoverati tra i Sad
ducei , chiaramente gli amraettono , come 
attefla Abufaid , autore d' una verfione Arábi
ca del Pentateuco; ed Aaron , EbreoCarai-
ta , nel fuo Cornmentario fopra efío libro \ 
tutt i e due efifienti in manoferitto nella Libre
ría del Re di Francia . Vedi SADDUCEI , CA
RAITI &c. 

Nel l ' Alcorano di frequente fi fa menzio-
ne degli Angioli¿ ed i Munfulmanni credo-

no, 
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n t ; die queíli fíenodi diverfi Ordini , egra-
d i , e che abbiano difFerenti impieghi si in Cie
l o , che in Terra . Attribuifcono un potere 
n o l t o grande sil ' Angelo Gabriello, come per 
efempio di fcendere dal Cielo in térra nello fpa-
zio d'un1 ora j rovefciare una montagna con 
unafol piuma dellefue Ale &c. Suppongono, 
che r ^ / o / o A í r a e l f í a deftinato per ricevere 
le Anime di quei, chemuojono; echeunal-
tro chiamato Efrafil fiia con una trombetia in 
bocea fempre pronta per annunziare i l giorno 
del giudizio. Vedi ALCORANO, MAOMET-
TISMO &C. 

I Filoíofi , ed i Poeíi Gent i l i , erano pan-
mente d' accordo intorno la efíílenza di alcuni 
eíTeri inteíl ígenti , fupenori all 'uomo, come 
dimoara San Cipriano neltrattato delia vani-
ta degl' Ido l i , con teñimonj di Platone, di 
Socrate , di TrisraegiOo , e d' altri . Vedi 
PLATONISMO &C . Vedi ancora G E N I O , D E 
MONIO &c. 

Alcuni Scrittori Griftiani, dopoLattanzio, 
Inft i t . l ib . i . c . 15. citano gli Energumeni, e 
le operazioni Magiche, come pruove convin-
centi delT efiüenza degli Angiol i : e San Tom-
niaío porta delle altre confiderazioni per con-
fermere queíla doctrina , nel libro 2. Contra 
Gentes, c. 4(5. 

Non fono gli Autori cosí unanimi tra loro 
circa la natura , come fono circa la efiftenza 
degli Angelí. Clemente AleíTandrino crede-
va , che aveffero corpi: e tal era ancora 1'opi-
nione di Origene, di Cefario, Tertuli iano, 
e di a l t r i . I Santi Padri Atanafio, Bafilio, 
Gregorio NiíTeno, Cin l lo , Grifoftomo, ed 
altri tengono, che fíeno veri fpi r i t i . 

Gl i Scrittori Ecclefiaflici parlano della Ge-
rarchia de' nove Ordini á^W Angioli . Vedi 
GERARCHIA . 

ANGELO , piu particolarmente ílgnifíca 
uno fpirito dell' Ínfima, e nona ClaíTe del
la Gerarchia, o del coro celefte . Vedi G E -
RARCHIA . 

^ La Sacra Scrittura fa menzione del Demo
nio , e de'fuoi Angioli. Diciamo ancora gli 
•Angioli caduti, g l i ^ / 0 / / - c u ñ o d i &c . Vedi 

U ^ T ? ? K ' DEMONIO, GENIO &c. 
NeU' ApocaliflTe fi da queíla dinominazione 

ancora ai Pattori di varié Chiefe, ove dicefi 
della Chieía di Efeío , {'Angelo del

ia Chiela diSmirne &c. E Du Cange aggiu-
gne, che 1 ifteflo norae anticamente davafi 
ad alcuni de Somnu Pontefici, e Vefcovi , 

Tomo I . 
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a cagione della loro fantita fingolare, &c . 

ANGELO , íi ufa nel commerzio per ef-
primere certa moneía antica d' oro coniata in 
Inghilterra , coll' impronto d' un Angelo . Ve
di CONI ATO . 

I I íuo valore in 1. Hen. V I . era di ó s . S d . in 
h H e n . V l I . y x . ó ^ . i n 54 H e n . V I I I . 8 r . i a 
6. Eduar. V I . 10 s. in 2 Elif. 10 x. ed in 25 Elif. 
r i í k í T o . 3 

Ed il mezzo Angelo, o come pih fpeíTo chia-
mafi angeletto, era la meta di queüo ; ed i l 
quarto c? Angeletto, a proporzione . V . Lowd. 
Efs. Amend. Silv. Coin , pag. 38. 

V Angelo oggidi non íuffifte fe non come 
moneta di contó , e dinota 20 x. 

Anche i Francefi aveano i loro Angelí , mez-
z i Angelí, ed Angeletti, che oggidl fono fuo-
r i d' ufo. 

A N G E R O N A U A , preíTo agli A n t i c h i , 
Fefle folenni, celébrate da'Romani, i l gior
no ventefimo primo diDecembre, in onore 
di A ngerona, o Angeronia , Dea della pazien-
za, e del filenzio . Vedi FESTA . 

Fefto, eGiulioModefto, citati da Macro
bio, Saturn. libro 1. c. 10. riconofeono l'ap-
peliazione da Angina , che fuona Schinanzia / 
e fi perfuadono , che tal Dea cosí dinomina-
vafi , per prefiedere a quel male . A l t r i poi 
vogbono , che fia formata da ^?^or, Dolare^ 
per dinotare che quella Dea clava follievo agli 
affl i t t i . Al t r i finalmente la fanno venire da 
Ango, Pnmo, oChiudo, per eflere ella r i -
putata la Dea del Olenzio &c. Vedi D i o , e 
D E A . 

A N G I N A * , neUaMed iclna, Infíamma-
zione attorno i mufeoli della laringe , o delia 
faringe, accompagnata da una febbre acuta, 
difficolta d' inghiottire , e con pericolo di fof-
fogazione. 

* Fiene dal Latino ango , formato dal Greco 
uyKCt), foffoco. 

VAngina é lo íleííb con quello che dicefi 
ordinariamente la Schinanzia . Vedi SCHI
NANZIA Í. 

A N G L I C I S M O , parola , o frafe nell' idio
ma Inglefe . Owero modo di parlare partico-
lare della Lingua Inglefe. Vedi IDIOMA , ed 
INGLESE. 

Á N G O L A R E , che fi rapporta all' angolo, 
o che ha degli angoli. Vedi ANGOLO , R E T -
T A N G O L O , M ü L T A N G O L O & C . 

Gli oggetti Angolari in difianza compa-
rifeono rotondi j a cagione che le piccole 

Ce ine-
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inegualitanonfilafciano vedere ínuna raolto 
minore diftanza, che 'ú reftatite del corpo , 
V e d i V i s i o N E . , r . n 

ANGOLA RE Moto, e una ípezje compoíta di 
moto, in cui i l mobile fdruccioia, e fi rivol-
ge ncl medeíimo tempo . Vedi MOTO &C. 

T a l ' é i l moto della ruota d' un carro , o d1 
altro Veicolo. Vetli RUOTA . 

IFenomeni &c. fpettanti a quefto moto , 
vedifotto 1'SiVtkoloikoTAAriftotelíca . 
AKGOLAKECapitello T Capitello t 
ANGOL ARE Colonna 1 rr ij Colonna. , 
ANGOLARE MCC/Í^ j Nicchta. 
«̂Í-ANGOLARE SEZÍONE./ Acuto. 

ANGOLARE Moto , inAftronomia, é 1'au
mento della di (lanza tra due Pianeti, che fi r i -
volgono iotorno qualche corpo , ch ' é agu i f a 
di centro comune del loro moto. Vedi PIANE-
TA , CENTRO &C. 

La quantita di qaeflo moto efprimefi per due 
linee rette , tírate dal detto centro fino ai Cor-
pi rivolgentifí ; lequali fi aprono femprepiü 
facendo 1' angolo maggiore , fecondo che i cor-
pi rivolventifi fi vanno ícoftando vieppiíi 1' uno 
ílalP altro. 

A N G O L O , ANGULUS in Geometría , 1' 
apertura, o la mutua incíinazione di due linee , 
che s' incontrano , formando un Angolo nt l lo
ro punto d'interíezione . Vedi LINEA, RET-
TANGOLO , RECIPI ANGOLO &c. 

Ta!' é V Angolo BAC ( Tav. Geom.fig.gi. ) 
formato dalle linee A B e A C , che s' incontra
no nel punto A . Le linee AB ed A C diconfi le 
gambe , crura , áegWAngoli; ed il punto del
la interíezione, úVertice. Vedi GAMBA, e 
VÉRTICE . 

Gl i Angoli alie volte fono dinotati da una 
lettera femplice, affiíía al Vér t ice , o punto 
Angolare, come A •, ealtre volte da tre let-
tere, fendo nel mezzo quella del Vér t ice , co
me B A C . 

Lamifura &\ un Angelo, ch1 efprime la fuá 
quantita , é un Arco , D E , deferitto dal 
Vértice A con un raggio qualunque íivoglia 
tra le fue gambe, A C , e A B . Vedi ARCO, 
e MISURA . 

Quindi é , che gü Angoli fi diflinguono per 
la razionc degli A r c h i , ch* eglino cosí futten-
dono, alia c i r c o n f e r e n 7 a di tutto i l Circolo . 
VediCiRCOLO, e CIRCONFERENZA . 

Sicché fuole dirfi , ch' un Angola abbia tanti 
gradi, quanti fonoqueidell 'Arco, D E . Ve
di GRADO . 

A N G 
Quindi ancor ,poiché gli archi fimllari AB 

e DE , fig' %7' hanno Tlítefla razionc alie loro 
rifpettive circoníerenze ; equefte contenendo 
ciafeuna i l medtfimo numero di gradi \ percib 
gh xArchi AB e D E , che fono le mifuredei due 
^ g o / / A C B e DCE , fono eguali; e per que-
flo appunto anche gli Angcli íaranno eguali. 

Dippiü, flimandofi la quantita d ' u n ^ ^ o . 
/o dalla proporzione deirArco, futtefo da ef-
fo , colla periferia ; pub deferiverfí quell 'Ar
co con qualfivoglia raggio, elemifure degli 
Angoli eguali faranno fempre, o Archi eguali, 
of imi iar i ; e per contrario. 

Seguitadunque, che la quantita dell'^í??¿tj-
10 rimane ancor la medcíima , fieno le gambe, 
o i lati prolongan , o fieno d iminui l i . Sicché 
per efempio gli ^ ^ o / / f i m i h , einfímili figii-
re , come anche gh omologhi , o i corrifpon-
denti fono eguali . Vedi SIMILARJE, FIGU
RA &c. 

I I prendere gli Angoli ^ é un'operazione di 
grand'ufo, ed eíteníione nel mifurare, nella 
Náu t i ca , nella Geografía , Allronoraia &c. 
Vedi ALTITUDINE, MISURARE & c . 

Gli Stromenti principalmente adoprati a 
quefto fine fono quadranti, circonferentori, 
11 Teodolite &c. Vedi QUADRANTE , CiR-
CONFERENTORE , TEODOLITE &c. 

Abbiamo ancora un nuovo flromento , in
véntalo dal Signor Hadley , utile a fia i per 
prendere gli Angoli ¿ in quei cafi , in cui i l 
moto dell'oggetto , ovvero qualche altra cir-
coíianza , caufi un1 inílabilita ne' ilromenti or-
dinarj , facendo con cib che le oífervazioni 
difficilmente poífano prenderfi , o che riefeano 
incerte. Vedi Tranfaz. Filofof. Num. 420, 
p. 147. e num. 425. p. 341. 

Per mifurare la quantita ¿¿' un Angolo : 
I o . Sopra la carta. Si applichera i l centro 

del Protrattore fopra i l vértice ¿t\VAngolo O 
{ T a v . Mifur.figura i g . ) inguifatale, che il 
raggio O/» fiia fopra uno de ' la t i ; ed i l grado 
dimoílrato nell' Arco , pell' altro lato dell' 
Angolo i darva 1' Angolo che fi ricerca. Vedi 
PROTRATTORE. 

Per fare la medefíma Operazione con una l i 
nea di corde. Vedi CORDA. 

2o. Sopra la Terra . Si mettera lo firo" 
mentó per mifurare, efempigrazia un femi-
circolo ( fig. i<5. ) in tal modo che il raggio 
di efíb CG poíía refiare fovra una gamba dell 
Angolo, ficcome altresi i l ^entro C fopra *' 
vértice : i l primo de quali íi avra vnn&náo 

per 
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per i tragimdi F e G , verfo il fegno poRo 
neU'eñremita del lato; e i 'altro , laícian-
do cadere una linea a piombo dal centro 
dello ftromentoAHora voltando di qua e 
di la 1'Indice mobile H I ^ fino che per i 
traguardi di eflfo fi fcopra i l fegno meflb nell 
eílremita deU' altro lato áeli''Angola ; quel 
grado, che ne viene tagliato , nel lembo 
dello ftromento, dará la quantitadell '^^o-
h\ Vedi SEMICIRCOLO . 

Per prendere V Angola col Quadrante, col 
Teodolite, colla Tavola Piaña , col Circón-
ferentore, col corapaífo &c. Vedi QUADRAN
T E , TEODOLÍTE, TAVOLA PIAÑA &C. 

Sendo data la quantitk d'un Angola, per 
defenvedo in carta , Vedi DESCRIVEÍIE. , e 
PROTRATTORE 

Per biííecare un Angola dato , per efem-
pio H I K (fig. 92) con qualíivoglia raggio s. 
fídeferivera l'Arco L M dal Centro I . Dipoi 
eon un apertura maggiore che L M , da 
quefte due lettere fi taran due Arch i , 1 quali 
reciprocamente s7 interfechino T un i 'altro 
in NT; ed allora tirando la linea retta I N , 
fi avra H I N r r N T K . 

Per triíTecar un Angola . Vedi TRISSE-
ZIONE ., 

Gl i Angoli fono di varíe fpe7.ie, e di d i 
serte dinominazioni.E primieramente riguar-
do alie varíe forme de1 lor latí fi dividono in 

Rettilineo, cioé queir^^cz/o, i di cui lati 
fono tutt i e due linee rette, cume BAC (Tav. 
Geom, fig. 91.) Vedi RETTILINEO .. 

Curvilíneo \ ed é quelio , i cui lati fono 
tutt'' c due, Curve.. Vedi CURVA C CUR-
•VÍLÍNEO'.. 

Mijlil ineo, uno de' cui lati é una linea ret
ta , eTaltro una linea curva. Vedi MISTO. . 

In ció che fpetta alia quantita degli A n 
goli,. e' fi dividono in Rctíi r A c u t í O t t u f t 
ed Obbliqut. 

h Angola Retto formaíí da. una linea , che-
cade perpendicoiarmente fopra un' altra. ü v -
vero é quelio, che futtende un arco di 90.. 
gvadi.. Ta l ' é Vandola K L M C ^ . 93.) Vedi 
lERPENDlCOLAEE &C.. Vedi puré R ETTO . 

Percib la^mifura un Jng0l0 relio e i l 
quadrante d' nn encolo j ed in confeguenza 
tut t i $h Angoli retti: fono eguali; l ' un ali" 
altro., Vedi QUADRANTE.. 

V Angola Acuto é quelio , ch' é minore^ 
d un ^ / o retto o di 900 .. come A E G 
iJ?g;%6'} Vedi ACUTO.. 
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L ' Ottufo, é quelio ch ' é plu grande d' un 

Angola rato ; ovvero la di cui mifura eccede 
90. come A E D. Vedi OTTUSO . 

hObbliquoj é dinominaíione comune agli 
Angolizcxxú, edottufi. Vedi OBBLIQUO . 

I n quanto alia fituazíone degli ^ o / i , 1' 
un rifpetto alV altro , fi dividono in Contigui , 
Adjacentt yVerticali y Alterni y cáOppofti . 

I Contigui fono quei , che hannoi V iíkf-
fo vér t ice , ed un lato comune ad entram-
b i . Tal i fono F G H , e H G I {f ig . 94.) 
Vedi CONTIGUO . 

V Adjacente dicefí quelio , che fi fa pro-
lungando uno de' lati di un altro Angola. 
Ta l ' é 1' Angola A E C (fig. 8 6 . ) fattodair 
allungamento del lato E D dell' Angola A E D , 
fino in C . Vedi ADJACENTE., 

Due Angoli Adjacenti x t y, ovvero qual-
fifia altro numero di Angoli fatti nell' iñef-
fo punto E , íopra la medefima linea retta 
C D , fono infierne eguali a due* retti , e 
confeguentemente a 180o., Quindi dato che 
fia uno de' due Angoli contigui , anche P 
altro é dato ,. mentre queño non é fe non 
i l coinpimento dell'altro per arrivar a 180o. 
Vedi COMPIMENTO . 

Quindi ancora , per mifurare un Angol® 
¡nacccffibile nel campo , fi prendera un A n 
gola adjacente acceííibile , e fottrattane la 
quantita da 180o, i l reliante fara 1' Ango
la ricercato . D i piu , tutti gli Angoli x y 
y , o y E &c. fatti jd' intorno i l punto da
to E , fono> eguali a quattro retti ; e per-
cib tut t i fauno ^óo0.. 

I Venicall diconfi quei , i di cui latí 
non fono, che continuazioni 1' uno deli'" 
a l t ro. D i quefta forte fono gli Angoli o t x 
{ f ig . 86. ) Vedi V E R T I C A L E . 

Se la linea retta A B ne tagli un' altra 
C D in- E , gli Angolt1 veríkali x ed o 
come ancor y. ed E lona eguali . E percib 
ncercandofi di mifurar VAngola inacceífibi-
le x \ fuppoito che 1' altro Angola verticale 
o fia acctliibile , fi potra mifurare queíV 
ultimo i n v e c e del primo.. Vedi AGRIMENSU
RA R M i s u • A RE ^ 

Gli A-, .. A l i c m i . Vedi ALTERNO'. 
Ta1! km > gli: angoli x e y { fig. 3 6 . ) 
Gli A l t e r m y ed x fono eguaü . Vedi. 

OPP 'STO .• 
Gl¡ Cp' Vedi OPPOSTO 'Tali fono» 

u e 7, come anche % e $'* 
Gli Efterni fono quei di qualfifia. figura 

C e 2. ESfitfi-
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rettilinea, fatti di fuori di efTa, allungan-
do tutt i i lati feparatamence. 

T u t t i gli Angoliejierni di una figura prefi 
infierne, fono eguali a quattro Angoli re t t i : 
ed a!tresi VAngola eflerno di un tnangolo é 
eguale si agí' interni , che a g!i oppofti , 
come appunto ha dimoürato Euclide , lib. i . 
prop.32. . , 

G l ' hnerni fono quei fatti da i latí 01 qual-
íivoglia figura rettilinea dalla parte di dentro. 

La fomma di tutti gli Angoli interni di 
una figura rettilinea é eguale a due volte 
altrettanti Angoli r e t t i , quanti fono i lati 
della figura , eccettuatine pero quattro . 
Quefto fácilmente íi puo dimoflrare dalla 
prop.32. l ib.x. d'Euclide. 

V Angolo erterno é eguale zW Angola in
terno che gli é oppoílo ; ed Angoli in
terni oppoíii fono eguali a due re t t i . 

Gli Omologhi fono quegli Angoli in due 
figure, che ritengono l'iftefs'ordíne in am-
bedue le figure. Vedi F IGURA. 

A ^ c o h o ntWz Periferia, équel io , il di cui 
vér t ice , ficcome altrtsi 1 lat í , terminan*) nel-
]a periferia del circolo: tal 'é V Angolo E t G 
i f i i -95 ' ) Vedi PERIFERIA . 

ANCOIO nd Segmento i é i l medefimo con 
qucllo neila periferia. Vedi SEGMENTO . 

Euclide fa vedere , che tutt i gli Angoli 
dello ñ^ffofegmento ficno eguah i'uno all'al-
tro ; cioé che qualfiíia Angolo E H G fia e-
guale a qualfiíia Angolo E F G nel medefi-
mo fegmemo E F G. 

U Angolo dclla periferia , ovvero nel feg-
mento , comprendefi tra due corde E F e F D , 
e íla ful!'arcó E D . Vedi CORDA &c . 

La mifura d' un Angolo fuori della periferia 
G {fig 96 . ) é la difierenza tra la meta dell' 
arco concavo L M , in cui fi trova , e la 
meta dell' arco conveífo N O intercetto tra 
i fuof la t i . 

ANGOLO inun Semicircolo, é quello , che nel 
fegmento d' un Circolo ha per bafe i l diá
metro d'eífo. Vedi SEGMENTO. 

Euclide dímoflra , che V Angolo in un Semi-
circolo é retto; in un Segmento maggiore del 
fem i circolo, é minore d1 un retto ; ed in un 
fegmento minore del femicircolo épiü gran
de d'un retto. 

L ' An-golo inun Semicircolo fiando ful Semi-
circolo, percib la di lui mifura é ilquadrante 
d'un circolo , e per queüo appunto é xxnAn-
gol o retto. 
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AüGOtQ nel Centro é quello, i l di cui ver-

tice fia nel centro d'un Circolo , fendo i fuoi 
lati terminati nella periferia di eflb . T a l ' é l ' 
Angolo C A B (fig. 95.) Vedi CENTRO . 

V Angolo nel Centro é comprefo tra due 
raggi, e T arco B C n ' é la mifura. Vedi 
RAGGIO & c . 

Euclide prova che l ' Angolo nel centro , 
B A C , é doppio di quello JB D C , fiando 
nell'ifiefs' arco BC. E quindi la metá dell' 
arco BC é la miíura dell'^«^0/0 nella pe
riferia. E percib anche due , o piu Angoli 
H L I , e H M I {f ig . 97.) su i medefimi od 
eguali A r c h i , fono eguali. 

ANGOLO fuort del centro, H I K , é quel
l o , i lcui vértice K non fia nel centro, ma 
i fuoi lati H K e I K fono terminati nella 
periferia. 

La mifura dell' Angolo fuori del centro > é 
la meta degü archi H I ed L M , fu i quali 
ftannofi eífo, ed il fuo vcrticaleK. 

ANGOLO d i contatto , é quello che fi fa 
daU'aico d' un circolo , e d' una tangente 
nel punto di contatto. Tal é l '^^o/o H L M 
(/íg. 43. ) Vedi CONTATTO . 

V Angolo di Contatto in un circolo , co
me viene ditíloftrato da Euclide , é minore 
di qualíivoglia ^«^0/0 rettiiineo. Da cib pe
ro non fegue , che 1' Angolo di contatto non 
abbia la íua quaní i ía , come penforno Pele-
tano , Wallis , e alcuni altri . Vedi Wall . 
Algeb. p. 71 . e 105. 

i l Cav. Ifaac Neuton prova , che fe la 
curva H A E i fig-9%) é una parábola cu
bica, e VAngola di contatta , in cui la ordi-
nata D F é in propomonc futtripla nfpetto 
all' abfciífa A D , 1' Angolo B A F contenuío 
fotto la tangente A B ne! fuo vért ice, e la 
curva, é infinitamente maggiore che l'^w^o-
/ocircolare di contatto B A C : e chedefcri-
vendofi altre parabole di fpexie fuperiori nel 
medefimo Aífe e Vér t i ce , le cui Abfciífe A D 
fienocome le ordinate DF4 , D F s ^ F 6 , &c. 
nerifultera una. k ñ e ál Angoli d i contatto che 
va in inf ini to , de'quali ogni uno é infini
tamente piu grande che quello ¡mmediatametv 
te anteriore ad eífo. Vedi INFINITO CQUAN-
TITA' . 

ANGOLO d i un Segmento , e quello fatto da 
una corda con una tangente, nel punto di 
contatto. 

Ta l é ? Angolo M L H { f i g . 43' ) Ved i 
SEGMENTO . 

Eucli-
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Euclide haprovato, che V Jngoie M L C 

íia eguale a qualfifia^«¿o/o M a L nel leg-
niento alterno M a L . 

In quanto 3 g l i £ # m , z \ k Proprieti, al
ie Relaztom &c. degli ^ o / / combinan 10 
Triangoií , Quadrartgoli , e in F^/o ' í -Po//-
gone. Vedi TRIANGOLO , QUADRANGOLO, 
Q ü ADR ATO , PAR ALLELOGRAMMO , POLI
GONO, FIGURA &C. 

ANGOLI Eguali. Vedi EGUALE. 
ANGOLI S m i l i . Vedi SIMILE. ; 
Gl i ANGOLI dividonfi ancora in Piant í 

Sferie i ^ e Solidl. j 
ANGOLI P / W fono quei , de'quah hn ora 

abbiamo diícorfo: e fi diffinifcono per una 
•nciinazuone di due linee in un piano, in-
3contrantifi in un punto. Vedi PIANO. 

ANGOLO Sfeuco, é i ' inclinazione de' piam 
di due granCircoli dellaSfera. Vedi C i R-
COLO , e SFERA . 

La milura deil' Angolo sferico é l'Arco di 
un Circolo grande ad angoli retti co' pia-
ni dei Circoli grandi , che forma no f A n 
golo ed é tra eíil intercetto. Circa le pro-
prieta degü Angúli Sfet.ki, Vedi SFERICO. 

ANGOLO .SW/í/o, é la mutua inciinazione 
di piü di duc piani , ovvcro Angoli piani , 
che s'mcontrano in un punto , e non fi con-
tengono nell'ifteífo piano. In quanto poi 
S|}ia •mi f t iw , alie proprieta &c. degli Angoli 
Soltáis vedi SOLIDO. 

Apprelio altuni Geometri fi trovano ancor 
delle altre forte di Angoli, the non fono perb 
molto in ufo , come per eíempio , 

ANGOLO Cornuto, che viene fatto da una 
linea re t ía , fia tangente o fecante , colla peri
feria del circolo. 

ANGOLO Lunulare, che fi forma daH'inter-
fezione di due lince curve ; 1'una dclle quali é 
cóncava , e faltra conveífa . Vedi LUNA . 

ANGOLO Ciffmde , é V Angolo interiore , 
che riíulta da due linee sfenche e conveíie , 
che & interfecano vicendevolmente . Vedi 
CISSOÍDE . 

ANGOLO Sijlroids, é quelio a gulfa diSi-
flro. Vtd! SISTRO. 

ANGOEO Fchcoide, équello fatto a fomi-
ghanza di un'accetta . Vedi PELECOIDE . 

ANGOLO , nella Trigonometría . Vedi TRI
ANGOLO , e TRIGONOMETRÍA . 

Circa i Seni, le Tangenti , e le Secanti 
degh Angoli, vedi SENO , TANGENTE , e 
SECANTE. 
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ANGOLO , nelle Meccaníche , diciamo 
ANGOLO di Direzione; ed é i l comprefo 

tra le linee di direzione di due forze unite. 
Vedi DIREZIONE . 

ANGOLO d? Elevazione , comprendefi tra 
la hnea di direzione di, un projettile, ed'una 
linea orizontale. 

Tale é V Angolo A R B ( Tav. Meccan. fig. 
47. ) inchiuío tra la linea di direzione del 
projettile A R , e la orizontale AB. Vedi 
ELEVAZIONE, e PROJETTILE. 

ANGOLO d" Lncidenza , fi forma dalla lí
nea di direzione di un corpo impingente, nel 
punto del contatto. T a i ' é VAngolo DCA 

Vedi INCIDFNZA. 
ANGOLO di Rifle¡Jicne , fi fa dalla linea 

di direzione del corpa rirleífo, nel punto di 
contatto, da cui níalta . Tale é Vangolo E C F. 
Vedi RIFLESSIONF. . 

ANGOLO, nell 'Ottica, diciamo 
ANGOLO Vijualc, o Ottico , ed é quelio 

comprefo tra 1 due raggi, tirati da'due pun-
t i eltremi d1 un oggetto fino al centro deHa 
pupilla . Tale é VAngolo A B C ( Tav. Ottie, 
fig. 69.) che s1 inchiude tra i raggi AB, e 
BC. Vedi VISUALE. 

Gli oggetti veduti fotío P iífeffo Angolo , 
owero íotto due eguali, companícor.o egua
l i . Vcüi M AGNITUDINE , eVisiONE. 

ANGOLO dAntervallo, di due luoghi, é T 
Angolo luttelo da due linee dirette dalfoc-
chio a que'luoghi . 

ANGOLO dAncidenza ^ nella Cattotrica, 
é V Angola minore , fatto da un raggio in
cidente di luce, col piano di uno fpecchio. 
O w e r o , nel cafo che lo fpecchio fia conca
vo o convelió, cen una tangente nel punto 
d'incidenza. T ú Angolo A B D {f ig . 26.} 
Vedi RAGGIO, e SPECCHIO . 

Ogni raggio incidente, A B , fa due A n 
goli, 1'uno acuto A B D , e fa l t ro ottufo 
A B E T abbenché taiora tutti e due íieno rec-
í i . I I minor di taü Angoli é quelio d ' inci
denza. VediTNCÍDKNZA . 

ANGOLO d'lncidenza •, nella Diottrica , I 
V Angola A B I (, fig. 56. ) formato da uti 
raggio incidente A B , ton una lente, o con 
altra iuperfixie ritrangente H I . Vedi LEN
T E &c. 

ANGOLO dAnclinazione, é VAngolo ABD, 
cómprelo tra i l raggio incidente AB, e T 
Aííe dell' incidenza , D B . Vedi ASSE &c . 
Vedi parimente INCLINAZIONE . 

ANGO-
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htiCOLO di Rifiefftone. 1 Nella Cattot-
AUGOLO Rifleffo. j trica . Vedi 

R l F L E S S I O N E ^ 
ANGOLO d i Rifrazione ."V Nella Diot t r i -
ANGOLO Rifratío.. j ca . Vedi R i * 

f R A Z I O N E . 
ANGOLO , nell9 Añronomia T Angolo di 

Vommutazione. Vedi COMMUTAZIONE 
ANGOLO di Elongaziom, ovvero ANGOLÔ  

alia tena. Vedi ELONGAZIONE. 
ANGOLO Parallattico Vedi PARALLAT-

T I C O ^ 
ANGOLO al Sote- , ovvero la IncUnazione % 

é 1' Angola RSP { T a v . ajlronom. fig. 25. ) 
fotto cui ladiflanzadi un planeta P, dall'ec-
ciittica PR,, vedefi dal Solé . Vedi INCLI
NA z ION E .. 

ANGOLO del Levante ¿ Vedi NONAGÉSI
MA LE „. 

ANGOLO A"0¿¿%«/^deirEcc!ittica..Vedi: 
OBBLIQUITA' , ed ECCLIXTICA . 

L ' Angolo d' indinazione de 11' AflV del
la térra verfo. l ' AíTe dell' Ecclittica c 23o , 
50' , e continua fempre i l mt-defimo in tut-
íi i punti dell'jorbita annuale dclla térra . Pee 
mezzo di queft5 indinazicme , quegli Abitan-
t i della t^rra che vívono al di la de' 45o di iati-
tudine , fperknentano maggior calor di So!e % 
pigliando tuttoPanno iotero e que! che vivo-
no di qua del 45o , 1' hanno minore , che fe la 
ierra íempre fi m,uoveíTe neii' Equinoziale 
Vedi CALORE &ca. 

ANGOLO di Longitudine , e quello che i l 
círcolo di longitudine di una ftella fa col meri* 
¿iano ^ al polo, deli.' Ecclittica,^ Vedi LONGI
TUDINE <.. 

AUGOLO di Retta Afcenjtone ¿ é quello fat-
to dal circo!© di r t í ía Afcenfione d' una ftel
la col meridiano,, nel polo del mondo fc Vedi 
ASCENSIONE Rn ta^ 

ANGOLO ,: ne' ia Náutica o -- 'ANGOLO del 
Rombo y o w t r o VANGOLO LoxodromicoVe
di ROMEO, C LOXODROMIA.. 

ANCOLI ,. nella Fortificazione , fono qnel-
1 che rtíuítano da,lle diverfe linee ad^eperate nel 
fortificare, o rendere qualche luogpdefenfibi-
ie . Vedi LINEA FORTIFICAZIONE ¿kc. 

Quefíi, Angoli: fono di due forte , cioé Rea-
Ur edi Mnmagmar)'- „ Gü Angoli Rcal í fono-
quei j, che attualmente e filio no r o che fi ve-
dono nclle Opere , come fuño VAngolo Fian-
atheggiato y i ' ^ ^ 0 / 0 della [palla quello ^ 
:%íinco y e ú Rkmrante, áella contr.afcarga . G i ' 
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hnmaginarj ovvero Occulti fervono foltanto 
alia coíiruzione della fortificazione, non fuf-
fíüendo piu dopo ch5 eíTa é terminata : tali 
fono VAngolo del centro , quello del Poligo* 
no f i l Fiancheggiante, 1* Angolo Saliente della 
contra/carpa &c. Vedi Savin, Nouv* Ecol. 
Mt l t t . p. 3ó. c 38. 

ANGOLO del, ovvero al Centro y é forma
to nel centro del polígono, per mezzo di due fe-
midiamentri , tirati dalle due eftremita piik 
proííime del polígono . Vedi POLÍGONO . Tale 
puré é 1' Angolo C K F ( Tav. Fortif. fig. 1. ) 

ANGOLO della Circonferenza , é T Angoh 
m'uto formato dall'arco, tirato da una gola 
all' altra . Vedi GOLA .. 

ANGOLO della Contra/carpa , dicefi quello 
che 11 forma dai due latí della Contrafcarpa, 
che s'incontrano avanti 11 mezzo della cortina... 
Vedi CONTR ASCARPA . 

ANGOLO della Cortina , ovvero del F i anco ^ 
é quelio che fi fa , o fi comprende tra la cor
t ina, edil flanco.. Tal é VAngolo B A E . Vedi 
CORTINA * 

ANGOLO del Complemento delta Linea di D i -
fefa y é 1' Angolo che proviene dall' interfe-
zlone de'due complementi Tuno coU'altra •> 
Vedi COMPLEMENTO Í 

ANGOLO Diminuito , é quello che viene-
formato- pell' incontro del lato eñerior del 
Polígono colla faccla del bañione.. Ta l é L* 
Angolo B C F. 

ANGOLO' del Polígono , é VAngolo GHM , 
intercetto tra i due lati interni GH e H M , . , 
ovvero tra i due lati eíferni.. 

ANGOLO della [palla y formafi dal fianco,; 
e dalla faccia del baüionc .. Ta l é 1' Angolo 
A B C - Vedi SPALLA 

A NGOLO della- figura interiore ^ é 1' Angolo 
GH M , fatto in H , centro del baftione ,. 
dall' Incontro de' lat i piíi interni della figura. 
G H , e H M . . 

ANGOLO Fiancheggiante efleriore,ovvcro del
la Tenaglia, fi forma dalle due linee rafe di dl-
feía, cioé dalle due faccie del ballione pro-
lungate. Vedi TENAGLIA . 

ANGOLO Ftanckeggiante interidre, é l'ango-
lo C I H , fatto dalla linea, fiancheggiante. 
colla cortina i 

ANGOLO F lanchegg tato, da aícunr detto 1 
Angolo del BajUonc , é VAngolo B C S , for
mato dalle due faccie del baílione B G , CS; 
fcndola parteefteriore¿el bañione , e la piu. 
efpoíla alie baíterie del nemico, e percib da 

ak.unii 



A N G 
alcuni viene dinominato la Punta del Bafllo-
ne. Vedi BASTIONE, CFIANCHEGOIATO . 

ANGOLO del Flanco, rifulta dal fianco, e 
dalla cortina. 

ANGOLO che forma i l flanco3 confifte d un 
flanco , e d' una mezza-gola . 

ANGOLO forma faccia , é compoílo d'un 
lianco, o d'una faccia, 

ANGOLO ¿kl Triangolo, nella Fortifieazio-
ne, é la meta át\VAngolo del polígono. 

ANGOLO delfojfoj é quello fatto dinanzi la 
cortina, ov' ella é interíecata. Vedi Fosso . 

ANGOLO Rientrante, dicefi quello, i l di cui 
vértice fi rivolta in dentro, verfo la piazza . 

ANGOLO Sagliente, é quello, la cui punta 
fi avvanza verfo la campagna . Vedi SA-
GLIENTÉ . 

ANGOLO della Tenaglia , ovvero I'ANGOLO 
Fiancheggiante ejicriorc, detto ancora I'AN
GOLO del Fojfo y ovvero 1' ANGOLO Mono , 
formaíi dalle due linee ficcanti nelle faccie 
de'due baftioni, che fi ñendono finché vann' ad 
incontrarfi in un Angolo verfo la cortina : Que-
fío fempre ha la punta rivoltata dentro verfo la 
tenaglia. 

ANGOLO d'un Muro , nell'Architettura , é 
Ja punta, o i l cantone, dove i due l a t i , o l e 
faccie di un muro s'incontrano. Vedi MURO , 
CANTONE & c . 

ANGOLÍ d'un Battaglione , nell'Arte M i l i 
tare , fono quei Soldati, dovefinifeono le fi
le , o g l i O r d i n i . Vedi BATTAGLIONE . 

Gli Angoli d i un Battaglione diconfi Ottufi , 
O Spuntati , quando i Soldati de' quattro can-
toni fono levan; ficché i l battaglione ch'era 
quadro, ora é diventato ottagono . Que (Vera 
un'evoluzione ufata fptífo da gli Antichi , 
febbene oggidl fia fuori d' ufo . Vedi EVOLU-
ZIONE. 

ANGOLI, /¡ella Notomia , fono i Canthi 
(cos í det t i ) o i Cantoni dell'occhio, dove 
la palpebra fuperiore s' incontra coll' infe
r iere. Vedi OCCHIO, CPALPEBRE. 

Quello piu vicino al nafo chiamafi 1' A n 
golo , o i l Cambo grande, V interno ; e quello 
verfo le tempia i l minore o Veflerno. Vedi 
CANTRO . 

ANGOLI, in Afirologia , dinotano cene 
cafe di una figura, o d'unofchema de'cieli. 
Cosí l'Orofcopo della prima cafa viene detto 
V Angolo deW Oriente . Vedi CASA , ORO-
SCOPO &c. 

A N G U I N A J A , Inguen. Quella parte del 
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corpo umano, ch' é tra la cofeia e'l ventre, 
fopra le partí vergognofe; e dagli Anatomi-
ci detta bubbone, e pettigmne, Vedi BUBBQI-
KE , e PETTIGNONE . 

ANGUINAJA , s'intende talora V cnñato 
che^per qualche indifpofizione viene altrui 
nell' Anguin j a , detto á ^ h u m i B u b o . Ve
di B ü B B O N E , 

( A N G U I N E A , A % £ m n t o $ l p M a . Ve
di IPERBOLA, e CURVA. 

A N G U S T I C L A V I A * , o ANGUSTÜS 
CLAVUS , preífo agli An t i ch i , una túnica , 
orlata o ricamata di picciole lifte o chiodi 
di porpora, che portavafi da'Cavalien . 

* E voce compojia di anguflus, per effer 
quejii ornamenti piii piccioli in cotefia forte 
di Vefle, che in quella ¿fc^a Laticlavia, 
fortata da" Senatori ; í clavus. Vedihh.-
TICLAVIA. Vedi ancora SENKioKE, 

A N I C E , Seme, o Grano Medicínale , 
che fi produce da una planta dell'iíleíío no-
me , aííai frequente ne'noílri giardini. Ve
di SEME, 

E' di íapore alquanto dolce, mirto pe ib con 
del pungente, ed altresl dell' amaro ; é fiima-
to aromático, e non folo eíTere carminativo 
contro i flati, ma anche pettorale, ííomachi-
co, edigeftivo. Vedi C A R M I N A T I V O & c . 

Sendo diflillato , dk un olio bianco e cor-
diale, detío la Effenza $ Anice ̂  di odorc 
penetrante e gagliardo , ficcome ancor effi-
cace nell'operazíone medicurale. Se ne fer-
vono eziandio i Confeítieri per dar odore 
alie lor pomate &c. 

Nella diftlilazbtie che íí fa per cacciarne 
VOiio , n'efee un' acqua límpida, che fi dice 
VAcqua d?Anice, che ha preífoché le medefi-
me vinudi dell' Olio. Vedi ACQUA . 

A Ñ I L , nella Storia Naturale, Erba , dal
le cui foglie, e da'fufti fi fa i'Indaco. Vedi 
INDAGO» \ 

A N I M A , anima, * uno fpirito rinchiufo 
in un corpo organizzato. Vedi SPIRITO, e 
CORPO . 

* La parda e latina, formata dal Greco 
mti i®- , vento, refpiro ,fiato . Vedi Sl?i-
R I T O . 

Mol t i antichi Filofofi ammettevano un* 
anima mundi, cioé un'anima che move ed 
avviva la macchina dell' Un ivc r ío , e da azio-
ne a tutte lecagioní naturali . Tratta quefia 
dottrina aífai pienamente Piatone nel fuo 
T imeo . Vedi ANIMA MUNDI . 
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A l t r i hanno date dell' anime particoíarí a 

tut t i i corpiccleíH, al Solé, alie ftelle , alia 
térra &c. per regolare i loro moti . Vedi 
ANÍMALE , SOLÉ , STELLA , PIANETA , 
TERRA &C. 

M o l t i de' Filofofi ammettono due, ed a l t r i , 
tre fpezie d1 anime, cioé 

Un1 ANIMA Razionale', la quale tengono 
che fia divina , ed infuía col fiato di D io . Ve
di RACIONE . 

Un'ANIMA Inazionale , o fenfttha , che 
l 'uomo ha in comune co 'Brut t i , echeéfor-
mata degli elementi. Vedi SENSITIVO . 

Un' ANIMA vegetativa, che noi abbiarao 
an común colle piante ; eche, ficcome la pri
ma é i l principio della ragionc e dell' intendi-
anento, o quello che in noi penfa ed intende; 
clafeconda, i l principio di vita ; cosi(quet1a 
terza ) é i l principio dell' accrefcitnento, della 
nutrizione e della vegetazione . Vedi VEGE
TATIVO &c. 

G!i Epicurei credettero , che la foftanza 
ñelV ¿Ihima, intendiatn de l l ' ^ / 'w^ ragione-
vole, foííe un'aria fottile, comporta de'loro 
a tomi , o corpufcoli pr ímit ivi . Vedi ATOMO . 

Gli Stoici volevano, ch' ella foííe una fiam-
^mz , od una porzione della luce celefte . Vedi 

l u o c o . LUCE , FIAMMA , CALORE, &C. 
Spinofa ed i fuoi feguaci, ammeítendo.fo-

lamente una fpezie di foftanza, cioe la materia , 
íoflengono che V anima fia dell' iftefla foílanza 
che'I corpo, cioé materiale. Vedi SOSTAN-
2A , e SPINOSISMO . 

I Cartefiani fanno efifenza dell' Aninia i l 
penfiere; e da quefto principio deducono la 
fuá immaterialita , e la fuá iramortalita. Ma 
i l principio é fallo; né v' é alcun biíbgno di de
finiré XAnima per una fofianza che penfa, af-
fine di provare ch' ella é immortale . Bafta che 
VAnima fia capacedi penfare , e ch'elia pro
ducá i fuoi proprj penfieri, fenza far i l penfare 
íua efíenza. N o n é n i e n t e piíi eífenziale all' 
J ínima i l penfare , che il volere : imperocché 
una cofa, fenza la quale io poffo concepire 1' 
Anima, non pub eífere la fuáeífenza . Vedi 
PENSIERE , &c. 

Inol t re fe i l penfiere é 1'eífenza á^W Ani 
ma , fendoché una cofa non pub produrre fe 
í k í f a , i l fuo eífere, ola fuá eífenza ; l 'ani-
ina dunqnt noh produce i íuoi proprj penfieri, 
né i ! íuo proprio volere : e cosí ella é ridotta al
ia condizione de' b ru t i , ed anche de' corpi i n a -
u ima t i , fenza aicuna azione, fenza libeitk ec. 
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Se i Cartefiani l'intendono fol tanto della 

facolta di penfare, fann' ancor male a chiamar 
quefiol'eflenza áeW anima. Tal facolta non 
é niente pi'a dell'anima l'eífenza , di quel che 
lo fia la íacolta di volere 4 E noi concepiamo 
neli'anima qualche cofa ch' é fuperiore ad am-
bedue quefte facolta. Vedi PENSIERE , e CAR
TESIANO . 

L ' Anima é una foftanza fpirituale , atta ad 
informare, o animare i l corpo umano; ed a 
coftituire, mercé della fuá unione con quefto 
Corpo , un anímale ragionevole , ovvero 1' 
uomo. Queí l 'é la fuá eífenza, equeíla la fuá 
definizione . 

Deefi confeííare , che i Cartefiani provano 
la fpiritualita e 1' immortalitadell' anima, dal 
fuo penfare , egregiamente bene : ma non 
hann' eglino da avere 1' onore di quefta prova, 
come invenzion loro . T u t t i i gran Filofofi 1' 
adoprarono avanti di efifi, e tuttavia 1' adopra-
n o . Vedi IMMORTALITA'. 

Non fono tutti i Filofofi d' acenrdo, in quan-
to alia maniera onde ¡'anima rifiede nei corpo , 
Alcuni tengono, ch' ella fia diffuía egualmen-
te per ogni parte di elfo : altri dicono, ch'ellá 
inñuifee, e adopera fopra ogni parce 4-zi«r{-
po , benché abbia la fuá íede principale in qual
che peculiar parte , chiamata il fenforio . Vedi 
SENSORIO . 

Quelta parte principale, fecondo i l Carte-
fio, é la glándula pineale deicervello, dove 
terminano tut t i i nervi &c. Vedi GLÁNDU
LA P I N E A L E . 

Borr i , Medico Müanefe , in una Lettera 
a Bartolino , de onu cerebri & ufu medico, af-
ferifee , che nel cervello trovafi un certo fugo 
raoko fottile, e fragranté, ch' é la fede, o 
refidenza principale dell' anima / ed aggiugne, 
che la fottigliezza e bellezza átW anima, di
pende dalla temperatura di queílo liquore,piut-
tofto che dalla ftruttura deicervello, acuid' 
ordinario fi aferive . Queílo liquore, noi con
cepiamo, che debbe eífere 1'iíteífo, cheilco-
munemente chiamato , fugo nérveo, o fpiriti 
animaliza cui coftituzione per verita é di gran
de importanza, in riguardo alie facolta dell' 
anima . Vedi SPIR ITO . 

I I Sig. Locke ditlingue due facolta, ovir-
tu pnncipali á&W anima razionale od umana : 
cioé la percez'ione, e la volonta . Vedi POTEN
ZA , e FACOLTA' . 

A quefte , altri Filofofi ne aggiungono dell' 
a l t rcj come h fevfazione, la lihmh ^me' 
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woria ) I ' tmwaginazione , e 1' abito . Vedi 
INTENDI MENTO , VOLOMTAV, SENS AXIONE , 
LIBERTA'* &C. 

I Teologi miílici diftlnguono due par
tí principali nelT anima : la parte fu peno-
re, che comprende 1' intendimenío e la vo-
iontva ; e la parte infemre, che comprende 1' 
immaginazione e la fenfazione. Cos í , dico
n o , Gesu Crifto fu felice e beato fulla Croce 
iiella fuá parte fu per i ore ; epatl nella impar
te injcriore . La parte inferiere non comuni-
cava con laí upcriore , né le fue turbazioni, 
né le fue mancanze: né la fuperiore a l l ' in-
feriore, la fuá pace e la fuá beatitudine . Da 
quefta diftinzione prendono i Quietifti moti
vo e pretefto di foíknere, che tutto quello 
che pafla e fi fa nella parte infenore dell' 
anima, che contrario fía al buon corturae, 
non fi oppone alia puritk , e innocenza deila 
parte fuperiore, perocché la volonta non vi 
lia parte . 

I n quanto a 11' anima de 'Brut i , i Cartefia-
n i , ed alcuni a l t r i , negano la di k-i efiften-
7.9., nel fenfo comune della parola anima; 
c ioé , la fpogüano di tutte le facolta o pro
prieta dell' anima umana : ed i Peripateticí 
al contrario, la veítono della maggior par
te di eífe. 

Nel l ' uomo, un' agitazione particolare del-
le fibre del cervello é accompagnata da una 
fenfazione di caldo \ ed un certo fluífo di fpi-
r i t i animali verlo i l cuore, e le vifeere, é 
íeguito da amore , oda odio. 

Ora i Peripateticí mantengono, che i Bru
t i fentono í'iftcífo calore, e l'ifteífe paííío-
s i i , nclle fleífe occafioni: che eglino hanno 
Tifteífa avverfione per quello che gl5 incomo
da, e generalmente, che fon capaci di tut
te le paffioni e di tutte le fenfazioni , che 
noi proviamo. 

ICartcíiani negano, che gil animali bru
t i abbian percezioni onotizie di forte veru-
na i che íentanodolore , o piacere ; cheami-
xio o fuggano odiando alcuna cofa . Ilfonda-
rototo della loro opinione fié, che non am-
meuono niente ne'Bruti , che non fia ma-
teriale , e negano che le fenfazioni e le paf-
fiom ü e n o proprieta della materia . Alcuni 
de Peripateticí, dall'altra parte, foftengono, 
chela materia, quand'é aífottigliata, com-
pagmata, ordinata e moíía ¡n una certa manie
ra ? é capace di fenfazione e di paífione; che 
16 beiiie poíTono fe ni iré e anprendere, per 
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mezzo degli fpiriti animali, che fono una 
materia appunto cosí modificata; e che 1' 
anima umana íleífa, diventa capace di fen
fazione e di paffione, fol per mezzo di e í l i . 
Vedi SENSAZIONE, e PASSIONE . 

Ma confeífare dobbiamo , ch ' é difficile 
grandemente, conciliare i'idea che abbiamo 
della materia, con quella che abbiamo del 
penficre \ concepire che la materia figurata 
in qualche guifa , o in un quadrato, o in 
una sfera, o in un ovale, fía piacere, do
leré , calore, odore , o colore; ower con
cepire che la materia , fia come fí voglia , 
agitata o circolarmente , o per linea fpira-
l e , o per una parábola , o per un 'e l l ip í i , 
venga ad eífere amore, odio , od allegrez-
za , fupera ogni noftro sforzo. 

I foftenitori dell' opinione contraria inf i-
ñono a diré , che 1' indicazioni e moftre di 
fenfo, di timore, di cautela, di amore ver-
fo de'proprj parti , l ' ammirabile fagacita, 
diretta alia lor propria confervazione , o a 
quella della loro fpezie , fon pur troppo v i -
fibili in tutta la progenie de' B ru t i ; ed é ve
ro in f a t t i , che tutte le aziom de lie beílic 
apertamente efprimono e dimoftrano un in-
tendimento i imperocché ogni cofa ch 'é re-
golare, lo efpnme; fin una macchina , ed 
un orinólo 1'efprimono: ed una planta raol-
to p iu; la radícula o radicetta del femé che 
voltafi all ' ingiü , e i l germe all' insu , in 
qualunque fituazione che la femenza fia íla-
ta gittata: la pianterella giovane che legafi , e 
formafi de'nocchj, di fpazio in fpazio, per 
dargli forza ; i l gittar ch'ella fa delle punte &c . 
perdifefa&c. ion tutte cofe che dinotano ua 
grande intendimento. T u t t i i moti delle pian
te e de'bruti difeuoprono manifertamente un' 
intelligenza. Ma 1' inteiligenza non rifiede 
nella materia di eífi ; eU'é dillinta dalla beñia 
o dalla pianta; ficcome colui che ordinb e di-
fpofe le ruóte dell 'orinólo , é diitinto dall' 
orinólo üeí ío . Vedi INTENDIMENTO , &c . 

Imperocché , in effetto , cottíia intelli
genza appare infinitamente|grande, infinita
mente faggia, infinitamente potente; e la 
íleífa, che formb noi nel feno di noílra ma
dre , che c¡ diede aumento &c. C o s í , ne' 
B r u t i , non vi é intendimento, od anima^ 
nel fenfo in cui generalmente quefta parola 
fi adopta : e' mangiano fenza piacere, gr i -
daño fenza dolore, crefeono fenza faperlo. 
Non temon nulla; non fauno nulla ; efe 
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operario in qucila guifa, che dimoflra íntendi-
inento, queft' é perché avendoli Iddio fatti , 
perconfervarli, ha formato i loro corpi cosí j 
che meccanicamente sfuggano, e fchifino tut-
to quello che pub nuocere loro. 

Altrimenti dovrebbefi d i r é , che vi é piü d' 
íntelligenza ncl piü vile infetto, an i ine lp iu 
piccolo grano, che ne' piu feienziati degli uo-
m i n i ; imperocché é evidente, che Tuno o l ' 
altro di quelli contiene piü parti , o produce piü 
inot i ed azioni rcgolari, di quel che noi fiamo 
capaci d' intendere. Cosí argomenta il gran P. 
^laltbranche contro I'̂ K/WÍ de 'Brut i . Ricer-
ea della ver ha , Iib. ó. 

Cura de lie ANIME ̂  f" CURA . 
Mígrazione deW V Vedi < MlGRA-

ANIME. J L ZIONE . 
ANIMA Articulorum , é una denominazio-

ne, che talor vien data agli Ermodattili , per 
cagione delia loro efficacia ne' mali delle giun' 
ture . Vedi ERMODATTILO . 

AmMA Hepatis 1 anima de! fegato; termi
ne applicato da1 Chimici al falmartis , fale di 
ferro o d'acciaio ; per i l fuouíb ne'morbi del 
fegato. Vedi FERRO, MARTE, ACCIAIO , 
SALE, FFGATO. 

Qualche volta viene altresi preferitío íbt-
to i i norae di vitriolum m a n í s . Vedi VE-
TRIUOLO . 

ANIMA mundi^ q.d. anima del mondo, o 
dell' univerfo, dinota una certa foñanza pura, 
e té rea , o fia fpirito, diffufa, fecondo molti 
antichi Filofofi, per la mafia deli 'Univerfo, 
che informa, c í i ea t tua , che unifee lediverfe 
parti di efib in un grande, perfetto, orgáni
c o , vitale , corpo, o animale . Vedi MON
DO, UNIVERSO, ANÍMALE&C. 

Platone tratta per difiefo della 4yX¿£Î 5tc'<5rf¿Ji> 
dell'anima del mondo, nel íuo TVWÍ-O ; evie
ne eglí í'uppoflo eziandio 1' autore del Dogma : 
nulladimeno fono gl ' interpetri molto incalap-
piati per raccoglierne il fuo vero fentimento . 
Ar iñote le , prendendo la cofa ne! fuo fenfo co-
mune ed ovvio, validamente fe g!i oppone. 
Vedi PLATONISMO , &c . 

Serrano, ful Timeo di Platone , fpiega cosí 
quefia Dottrina : „ I I nofiro Filofofo vuole 

chel'Univerfo fia (̂ coov íi¿4-vX0V tVViiV •> co" 
„ fiante di corpo e di ípirito ; e fa che lo fpiri-

to fia quell'anaiogia , ofimraetria, con la 
quale 1c cofe di diffcrente natura , fonoann-

„ chevolmente confoziate nella gran compa-
), ge delle cofe tut te . Nclqual íenfo V anima 
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„ mundi fignífica riftefío che la forma dell' 
„ univerfo. Vedi ARMONÍA. 

A l t r i vogliono che l'^w/ma mundi fignifichi 
non soquale ignifica virtü, ocalore vivifican
te , infufo ne! chaos, edifieminato per tutta 
lafuamafifa, per la confervazionc , per la nu-
trizione , e per la vivificazione di eíto . Vedi 
CALORE , &c. 

D i qua il verfo del Poeta : 
Jgneus eft ollis vigor , & ctelejlts origo , 

V i rg . iEn. 4. 750. 
A l t r i fuppongono , che Platone per la fuá 

anima mundi abbia iníefo Iddio , o lo fpiri
to di D i o ; e n'abbia prefa l'idea da Mosé, 
che nella fuá narrazione della creazione del 
primo giorno , dice, l o Spirito di D i o , wo-
veafi su la faccia del profondo. Vedi D i o , A-
BISSO, & C . 

I PJatonici moderni fpiegano V anima mun
di del loro maefiro per un certo univerfale , 
etéreo fpir i to, che ne' cieli efifte perfettamen-
te puro , come quello che ivi ritiene la fuá pro-
pria natura ; ma su la térra, pervade e pene
tra i corpi elementan', ed intimamente ü me-
fcola con tut t i gl i atomi minuti dieffi , cosí 
che prende qualche cofa della loro natura , 
e diventa d' una fpezie particolare. Onde i l 
Poeta: 

Spiritus intus alit totesque infufa per artus 
Mens agitat molem, & magno fe corpore 

mifcet. 
Aggiungono , che quefia ¿nima mundi , 

che piü immediatamente rifiede nelle cele-
fii regioni come fuá propria fede, move e 
governa i cieli in queíla guifa , che gli 
íleífi cieli ricevettero in prima la loro efi-
fienza dalla fecondit^ del medefimo fpiri
to : perocché quefi' anima , efiendo la for-
gente primaria della vita , per ogni dove 
diffufe o fpirb uno fpirito fimile a sé , per 
virtü del quale varié fpezie di cofe furono 
tutte conformi alie divine idee . Vedi IDEA, 
PLATÓNICO , &c . 

La nozione dell' anima mundi é riget-
tata dalla maggior paríe de' moderni Filo
fofi , benché , come penfa M . du Hamel, 
fenza una valida ragione; imperocché tut
t i ammettono qualche cofa che raolto le fi 
approffirna. 

I Peripatetici ricorrono agrinfluffi celefiij 
perfpicgare 1'origine delle forme, elefecrete 
potenze de'corpi. Vedi FORMA, PERIPATÉ
TICO, &:c. 

I Ca í -
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I Ca-tefiaiii hanno la loro materia fot-

tile , che corrifponde alia maggior parte de-
gli afi , e delie intenzioni dell' anima mun-
d i ái Platone; fupponendofi, ch'eila proce
da da) Solé e dagli altri corpi celeíti, e che 
fiadiffufa per tutte le partí del mondo i che 
fia la íbrgente e i l principio di tutri i moti 
&c. Vedi MATERIA SUBTILÍS, CARTESIA
NO , &c. 

Alcuni de'Filofofi piu receníi le foftitui-
fcono i l fuoco , ed altri uno fpirito fottile 
elaftico, od un médium diíFufo per tutte le 
partí dello Spazio . Vedi Fuoco, Subttle MÉ
DIUM &c . NEUTONIANO &C. 

La cofa pnncipale, che, nel fiílema Crí -
íliano , viene obbiettata aila doctrina dell' 
anima mundi di Platone, fi é , ch'ella me-
fcola troppo la divinita con le creatare ; 
confonde, in qualche grado, 1'arteíice colla 
fuá opera, facendo quclta, dirb cosí , una 
parte di quelle, e le diveríe porzioni del mon
do altrettante parti della Divinita . Puré 
queilo íteflo principio é 1' alTerito da Séne
ca, Epiít. 92. Totumhuc q u o c o n t i n e m u T , & 

unum efi & D e u í . E t focii ejus f u m u s , & 

membra. 
h NIMA Pulmonum, é termine che s'adopra 

da' Chimici per crocus, o per lo zaíferano , 
eííendo quefta droga di grande utihta nelle 
maUttie dei Polmoni. Vedi ZAFFERANO e 
POLMONI . 

ANÍMALE*, é un eífere > che oltre i l po-
tcr aiunentarfi e crefcere, e produrre i l fuo 
íimiie , i l che gli é comune co'vegetabili, é di 
piu dotato di feníazione, e di movimento 
fpontaneo. Vedi PIANTA, SENSAZIONE, e 
MOTO. 

* La voee e derivata d a l Latino anima: e 
kttcralmeme dtneta qualche cofa, cheba 
anima. Vedi ANIMA . 

Un anímale, fe fi ha riguardo folamente 
al corpo, e non airanima, puodefinu fi col 
Eocrauio, eíTere uncorpoorgamco , compoíto 
01 vafi, e di umorio fughi, o che introduce la 
materia del fuo nutrimento , per una certa par-
t e , chumata bucea, da onde vien tr.uTianda-
t o m u n altra, Ázm ^ imejtimy nellaquale 
ha come púntate delie radíci , per dove r i -
«eve e tira ú fua nutrimento, águi la delie 
piante Ved! BOCCA, RADICE &c.. 

Secondo queíía definizione , 1' animale é 
diihntodal bf f i l e , in quanto che j , é un 
corfo orgánico i e dal vegetabile, perché ha 
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le fue radlei dentro di sé medefimo, la dore 
una planta le ha fuori di fe íkífa . Vedi Fos-
SILE , e VEGETAEILE . 

I n f a t t í , gl 'intelHni di un animale, fona 
realmente 1'iíkíTo che la fua térra , od i l cor
po , acui cgli s'attiene^ nella quale eglidi-
fpiega e diftribuiíce le fueradici, cioé i vafi 
lat tei , che di \ \ traggono la materia della 
fua v i t a , e del fuo crefeimento . Vedi IN-
TESTINI . 

L ' animale fi definifee meglio dalla fua boc
ea , che dal cuore i imperocché non fappiamo, 
fe tutta la moítitudine degli animali abbia 
queíh parte ; e ficcome diverfi animali hanno 
fin fedíci cuori , in particolare i bachi da 
feta, ed alcuni fin feífanta: cosí é políibiie, 
che altn non n'abbian né pur uno. Vedi 
CUOS E . 

N é tampoco egli fi pub prendere alcun ge-
neraíe carattere dell' anímale dal cerebro , da* 
poimoni, o fimili altre parti , perocché ne 
conofeiarao molti íf imi, che ne fono affatto 
p r i v i . Vedi'CEREBRo, POLMONI, &c . 

La genuina caratteriftica adunque dell'^w"-
male é , l'avcr egli una certa ampiezza e l i 
berta , o diremo quafi indipendenza , in 
riguardo al foggetto , da cui egli diriva i l fuo 
nutrimento: imperoché egli introduce ogni 
cola per la bocea, e la fua bocea uon s' at-
tiene , o non é attaccata a cofa alcuna : lad-
dove tutte le piante fono conneífe , d'una o d' 
a l t ragui ía , al corpo che fomminiíira ad eífe 
T alimento. 

D i qui legue, che il feto, finché egli fi fia 
nel feno dalla madre, é una vera pianta, 
percioché é conneíio per raezzo del fuñicó
lo umbilicale aila placenta, e per la placen
ta all' ú te ro , da dove ríceve i l fuo nutri
mento . Se egli non dirivaííe i l fuo alimen
to per mezzo del detto fuñicólo, ma perla 
bocea, farebbe un animale, e fe lo diriva per 
i ' una e per i1 altra parte , un zoófito , o 
fia piant'ammale . Vedi FETO, ZOOFI-
T o , &c. 

Alcuni hanno definito gli Animali dalla 
lor locomozione, come fendo eghno capad di 
muovcrfi da luogo a luogo ; e le piante , 
per lo contrario , dal loro Üarfene attaccate 
alio rteflo foggetto f ma , fuppofto queüo 
principio, r o í l n c h e , le telline, le conchi-
glie &c. fono eíclufe dalla clalfc dcgli ani
mali , fiando efle adereuti, e crefeendo at-
tacco alie pietre ed agli fcogli &c . pur egli 

D d 2 é cer-
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é certo , che quefte creature fono veri artl-
malí y avcndo e bocche e fíomachi, per in-
írodurre i l lor cibo, e vene lattee, e me-
fenteriche da ricevcrlo . Perverita egli fem-
bra , che le telline fieno un' cccezione 
della. definiiion predetta . Quefta creatura 
anómala refpira, e riceve i i fue nutrimen-
t o , non giíi per bocea, maperi'ano: quella 
parte , che noi computiamo per la fuá t e ñ a , 
con tutto che fía íenz'occhi j orecchie, e 
lingua, e fenz'alcen altro apparato, falvo-
ché un buco, che poffiam chiamare la fuá 
bocea, é una parte immovibile ; perocché 
attaccata ad uno de'gufci, di maniera che 
ella non puo andar a cerca dell' al imento, 
ina 1' alimento dee veniríene verfo Vanima-
le. Coteño alimento c acqua, laquale, fe-
condo che i gufci fi aprono, v' entra, e s' in
troduce per i'ano della tellina, ilqualepur 
s'apre nello fteíío tempo ; e di la pafl'ando in 
certi canali tra I ' interna fuperfizie del gufcio, 
e r e ñ e r i o r e deiranimaie, éindi tramandata 
nella fuá bocea per raezzo d'un certo moto, 
che P anímale pub a fuá voglia produrre. 

N o i ci attenghiamo percioal Dot torTyfon, 
€ determiniamo per vero criterio ázW aníma
le un áutto aliméntale , cioé una gola, uno 
í lomaco, e degl' inteÜini: tutte le quaii parti 
üon fanno fe non un continúalo canale * Vedi 
DUCTUS Alimentalis. 

T u t t i gli Animalí , fecondo la piu proba-
biie e ricevuta opmione , vengono dall' no
va , c vi fono inchiufi , quafi in compendio, 
íin a tanto che lafemenza del maíchio pene-
ira nella lor coperta , e l i diíTerra , e li fvilup-
pa , in guifa che diventano opportuni ad 
ufeir fuori . Vedi Ovo , G E N E R A i i o-

E ,- &C. 
V i entra ne'loro vafi un fugo chilofo , 

che fendo fpinto innanzi dagii fp i r i t i , cir-
cola per tutta la mole del picciolo corpo, lo 
nutre e lo dilata a poco a poco, e si cagio-
na que! che no\ chizmx&mo incremento . Ve
di CHILO, CHILIFICAZIONE J e NUTRIZÍO-

Quefia clrcolazione diverfe fíate ripetuta, 
afíina ed attenua i fughi, finché a lungo an
daré diventano di un color rcífo , e fi conver-
tono in quel che da noi fangue íi appella» 
Queft' operazione naturale raíTomiglia gran 
fatto a diverfe operazioni chimiche , per 
mezzo delle quali 3 con attenuare e difeio^ 
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gliere delle fortanze oleofe o fulfuree, pren« 
don quefte un color roífo . Vedi CIRCO-
LAZIONE, SANGUIGNO, e SANĜ UIFICA-
ZíONE . 

I Filofofi comprendono i ' uomo fotto la 
fpczie degli animali*, e lo definifeono, un 
animal ragionevole : abbenché fia i Natu-
ral iñ i , &c. gli animali fono comunemente 
riílretti agrirrazionali. Vedi RACIONE. 

* V uomo, dice Lifler, e COSÍ bene un aní
male , come ogn 't quadrupedo & c . e mol-
tijfime delle fue azioni rifolver f i poffena 
e ridurre a l f ijlinto ; checchZ altrimenti 
deducá fi da principj, che i l coflume e /V-
ducazione han fopraggiunti. Journ. to Pa
r ís . Vedi INSTINTO. 

Sant'Agoftino riferifee, che buon nume
ro di perfone fcrupolofe al fuo tempo, eñen-
deva queldivieto della Legge, Non occideff 
a t ü t ú gli animali; e fondavano la loro opi-
nione íopra alcuni paffi della Scrittura, ove 
Dio parla degli animali , come fe aveífero 
qualche principio di ragione: dichiarando, 
ch' egli ridomandera i l fangue dell' uomo dal
la mano delle beflie , Gen, c. I X . Aggiungen-
do, che nell'iíleíTo luogo, ei fa un patto ed 
una convenzione non fol coll' uomo , ma con 
ogni creatura vívente . Vedi CARNÍVORO . 

Plinio racconta , che nelTAfrica le fpezíe 
degli animali fono varié , emutabil i j perché 
la grande fcarfezza d' acqua adducendo ogni 
fatta di beftie a' medefími ñagni per be-
re , i mafchi d'una íi mefehiano colle fera-
mine di un'altra fpezie: a tal che era dive-
nuto un proverbio nella Grecia, che f A f r i 
ca produceva fempre qualche nuovo mofiro » 
Hift . Nat. Lib. 8. c. 16. Ma cib non é in con^ 
to alcuno awalorato né veriíieaío dalle of* 
fervazioni de'Naturalifti moderni. Crede i l 
Dottor Shaxv , che i l corío ordinario delle 
cofe fia affatto rifteífo nella Barbaria, che 
altrove, e dice , che iv i cadauna fpezie * 
per quanto egli ha potuto informarfene 
inviolabilmente ritiene fe fleífa, né fi cam" 
bia in altra . Se n'ecccttui i l mulo , e ü 
kunzah , che fono generati da animali a 
talento, e con la direzioné dell' uomo, e 
non fono propriamente lafeiati a fe ñeíTi ; 
pochi, fe pur alcuno, efempj allegar fi pof-
íbno in favore dell'antico proverbio , Sempet 
aliquid novi Africam ajjerre. V . Shaw Viag-
6 Í , P . ^ . - ¿jj 
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Gl i ANIMALI ordinariamente dividopo 

in terre/iri, acquatici y votitüli) amfibj , in-
fettí &c . 

Gl i animali terreflri, fono o quadrupedi-, 
o rettilt . I Quadrupedi hanno o 1' unghie 
feffe , come il toro; ointere, come ¡1 cavai-
l o i odivife indiverfe branche o ar t igl i , co
me i l c añe , i l leone &c. Vedi QUADRUPE-
DO, INSETTO &C. 

Le altre divifioni troverannofi íbtto le vo-
ei PESCE, UCCELLO &C. 

Per avere una genérale contezza delle va
rié fpezie d'animali, noi foggiungeremo qul 
la tavola, o íinopfi del Sig. Ray. 

G l i Animali fono o 

Sanguinei, cioé quelli che hanno fangue, 
e che refpirano o per mezzo de' 
Polmoni , avendo o 
TDue ventricoli nel loro cuore ; e que-
, fli fono o 

r V i v i p a r i . 
j rAcqua t i c i , come la fpezie delle 

. ^' ^ Balene . Vedi BALENA . 
- j -J i' ¡LTerreftri, come quadrupedi. 

LOvipar i , come gli uccelli, 
od un folo ventricolo nel cuore, come 

le rane, le tartarughe, ed i ferpenti. 
o per mezzo di branchie,come tu t t i i pe-

fei fanguigni, toltane ta fpezie che in -
chiude le Balene. Vedi BRANCHIE . 

o Exanguinei, cioé fenza fangue, i quali 
*- fi poffono dividere in 

'Piíi grandi, e queíli o 
- N u d i . 

' -Terreñri , come Lumaconi fenzs 
J J guíelo. 

j Acquatici, come i l pólipo , la fep-
t. pia &c. 

j ^o coperti di qualche integumento 5 o 
fCruñace i , come i granel» mari-

H n i , i gamberi &c. 
'«-Teftacei, o 

""Univaívi, come la chiocciala, 
o Biva lv i , come l'oftriche, le 

-4 teiline &c. 
Tu rb ina t i , come i m i t o l i , i 

u. petoncoli &c . 
n u piccoli , come si ' infetti di tutte 
. le forte. 
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Vivipari j animali con pelo, o qua
drupedi, fono o 

Con unghia ; e quefti 
feon unghia intiera, come i l cavallo e 
1 Y afino, 

o con unghia feíía , e queíli i'hanno di-
L. ' vifa in 

^-Due parti principal!, chiamate bis* 
cula , o 

["Quelli che non ruminano i l paño } 
J come i porci , 

i ovver Ruminant i , e queñi fpar-
L t i t i in 
'Quel l i che hanno perpetué e cave 

coma 
^ pdella fpecie bovina 

H pecorina 
L caprina. 

Quelli che hanno corna folide , ra-
mofe , e cafcanti, come gli ani
mali della fpezie cervina . Vedi 

- CORNO , TESTA , UGNA . 
Quattro parti, o quadriscula, come i l 

c rinoceronte, e Y ippopotamo . 
Con branche, o fpezie di dita , cioé ch' 

. hanno i l piede divifo in 
p Due parti o zampe, fornite di due 

J ugne , come la fpezie del Cam-
j mello. 
i» Piü branche , o a r t ig l i , 

{I n d i v i f i , come l ' t l e fan te , 
o D i v i f i ; e quefti hanno o 
"Ugne larghe, ed alia foggia uma-

na, come le í imie , 
j oUgne piüí lret te , epiuaguzze , 
- e que í l i , fe guardafi ai loro 

dent i , dividonfi i n quelli che 
hanno 

M o l t i denti dinanzi, o che tagliano in cia-
feuna mafcella 
" I piu grandi, che hanno 

f U n grugno o mufo piü corto , e teíta 
| piü rotonda , come la fpezie de* 

<{ gat t i . 
Mufo e tefla piü lunga , come la 

L. fpezie canina. 
Piü piccioli , cioé della fpezie de'forci^ 

o donnole 
Solo due grandi e notabili denti dinan

zi , tu t t i g l i animali della qual fpezie 
fono Phyt ivor i , e fon chiamati fpezie 

L di lepprí * _ 
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Perquello riguarda le particolaríta concer» 

nenti gli animali, i l loro numero, la ftrut-
tura análoga, la fagacita , Tinf l into, &c. 
Vedi CREAZIONE, ARCA , TESTA, COLLO , 
CODA, PIEDE, CORNO, UJSGHIA, STOR-
GE i INSTINTO &C. 

G'i Animali conñano di partí [olide , o 
íerme , come carne, ofla , membrane &c. 
e di partí fiuide, come fangue &c. Ad una 
fpezie intermedia di partí puo foríe tiferirfi 
i l graíTo &c . 

L t folide fono pura tér ra , legata e aduna-
ía per mezzo di qualche umore oicofo i e per-
cib fono di bel nuevo riducibih mercé del 
fuoco in una cotal térra . Vedi TERRA , Fuo-
c o , SOLÍ DO &c . 

Cosí fe un offo fia perfettamente purgato 
da tutta ía fuá umidita, con la calcinazio-
ne , trovafi gia effer mera térra , che con pie-
cioliffima forza fi fminuzza in po!vere, per
ché le manca il fuo glutine naturale; i l me-
defimo offo non di meno , fe immcrgefi neli' 
acqua , o n c i r d i o , diventa faldo e forte di 
bel nuovo; e piu nc l l 'o l io , che ne]]'acqua. 
Quindi é , che le coppelie fannofi di térra aní
male, e fon atte a foftenere Teítremo eífetto 
del fuoco . Vedi COPPELL A . 

Le partí fluide dcgli animali fono tanto piu 
crude, quanto meno fon diüanti da'vaíí lat-
í e i , ed aííorbenti . Cosí i l chüo é quafi fiftef-
fo che un fugo vegctabilc i ma nel fuo ulte-
l ior progreflfo , gradaíamente depone i íuoi 
caratten di vegetabile , finché dopo certo nu
mero di circolaziom diventa un fugo aníma
le perf. t to, fetto la denominazione di fan
gue , donde derivanfi tu t t i gl i altri umo
rí . Vedi CHILO, SANGUE , UMORE, SE-
CREZIONE & c . 

Le foüanze animali difíínguonfi daquelle 
de 'v tg t tabüi per due circoüanze : la prima, 
che quando fi .ibbruciano, trovanfi perfetta-
raente infi; íde \ eflendo tutt i ifalídegli ani-
maii j volarlí e sfuggevoli per forza del calo
re : ¡í "ontrario fi feorge ne' vegetabili, che 
rijtengono coftantemente qualche fale fiíío in 
tutte le loro cenerí. Vedi SALE , VOLATI-
LE , e Fissp. 

La feconda , che in niun fugo anímale 
contienfí un acido fincero r né fi puo indi 
efirarre aicun fale acido; tuteo ali 'oppoílo 
trovafi ne'vegetabili,. Vedi ACIDO. 

NOQ o íkn te pero íi riconvertono gli m i -
/ 
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mali nella loro vegetabile natura , per vía 
della putrefazione . Vedi PUTREFAZIONE . 
ANIMALI Ovipari "J Vedi OVÍPARO. 
ANIMALI V-gli ar- RAPACE. 
Generaz.degü ANIMALIJ tieoji GENERAZ. 

Gli ANIMALI fanno ú íoggetto di quella 
parte di Storia naturale, che chiamafi Zoo/o-
gia. Vedi ZOOLOGÍA. 

La ftruttura degli ^ / W / / , co' loro difor-
d i n i , morbi , rimedj &c. fa i l foggctto delP 
Anatomía , della Medicina ¿kc. Vedi ANA
TOMÍA, MEDICINA &c. 

La materia principale ancor dell' Araldica 
confiík negU kttináah , e come portanti, e 
come porcati &c. Vedi FIGURA, SOSTENI-
TORE, O PORTANTE. 

E' una regola tbbiUta nel Blafone , che gli 
animali debbono effere fempre interpretati 
nel mtghor tenfo ; cioé , con riguardo alie 
loro piu nobili e generofe qualita; e si che 
ndondi la fpiegazione nel maggior onore di 
chí ne porta l 'orme. 

Cosí elíendo la Volpe flimata ingegnofa, 
ed infieme data a rubbare afiutamente la fuá 
preda \ fe di ella íi carichera uno gcudo, 
hafli a concepire, che la qualita rapprefenta-
ta fia piu i l fuo ingegno e la fuá de íhezza , 
che la fuá rubberia» 

Gui l l im aggiugne, che tutte le befiic feí-
vatiche debbono figurarfi od cfprimerfi nel
la loro piu fiera e gagliarda azione ; come, 
i l Leonc , drizzato e alzato sa'piedi, colla 
bocea fpaiancata, e gli artigii difteíl &c. for
mato in tal maniera , egli é detto .R^m^wí í . 
11 Leopardo , od il Lupo r fi' hann' a dipinge-
re andanti, e direm cosí , a paíío a paífo; 
la qual forma di azione , dice Chafianco, 
che fiadatta alia loro naturale difpofizione \ 
e in termine d'arte, é detta paffant. Le fpe
zie manfuete debbono moftrarfi nclla lor piu 
nobile e piu vantaggíofa azione; come i l ca-
vailo, incorfo,ofalteggiante; i l can levrie-
r e , corrente; í l ee rvo , o i lda ino , fgambet-
tante; i'agnello, in atto di camminare a len
to e dolce paí ío , & c . 

Ogni anímale ha da moveríí , o guardare 
verfo íl lato dintto dello feudo; ed é regola 
genérale, che i l piededefiropongafi avanza-
to ínnanzi ; perché la parte deftra tienfi per 
quella, che principia i l moto: aggiugni che 
la parte fuperiore é piCi nobile della inferio-
re ; di maniera che dovendo a forza le cofe 

mirac 
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mirar In su , o i n g i u , debboníi piuttofto fi
gura rfi dirizzate air insu. E' da notare , che 
non oftante queñi folenni precetti di Guil l im , 
e d'altri maeftri del Blaíone , troviamo per 
efpcrienxa , che vi ha nell' arme de' Lioni an-
danti , corcati, dormenti, ed eretti; come 
puré raolti altri animali , che guardano all 
ingiu, e non al!' insíi. 

ANÍMALE , ufafi puré in feníb d' aggeít ivo, 
perdinotarcofa, laqualeappartiene a corpo 
animale, o che partecipa della natura del cor
po anímale . Vedi CORPO. 

COSÍ diciamo, cifeo anímale, economía ani~ 
tnale 8cc. VediCiBO, ECONOMÍA. < 

ANIMALI azioni fono le proprie degli ani
m a l i , o che agü animali come tali pertengo-
no . Vedi ANÍMALE, ed AZIONE. 

Tale é la fenfazione, ed i l moto raufcolare. 
Vedi SENSAZIONE &c. 

ANÍMALE Moto , é T iílefíb che quello, 
cui chiaraano moto mu/colare. Vedi Musco-
L A R E , CMOTO. 

Egli é divifo in due rami ; naturale , in-
volontario, e fpontaneo . Vedi N A T U R A L E , 
e SPONTANEO. 

ANIMALI Funzi&ni , appreíío i Med ic i . 
Vedi FUNZIONE . 

I MoralífH oppongono b©ne fpeíTo la parte 
animale) che é la fenGbile , e carnal parte 
delT nomo , alia razionale , cioé all ' in-
teiletto . 

ANTMAL Secrezione, é T atto , onde i di-
verfi fughi od umori del corpo fi fecernono o 
feparano dalla maífa comune del fatigue , per 
mezzo delleglanduIe.Vedi SECREZIONE, SAN-
G U E , e GLÁNDULA. 

La Teoría della Secrezione animale éuna 
delle feoperte , o de'perfezionamenti nella 
Med íesna , cui dobbiamo al raziocimo geomé
trico . La íbmma e la fuílanza di queíla teoría , 
fecondo che i raoderni noftri Scrittori hanno 
divifato , pub ridurfi a'capi feguentí. 

i 0 . Diffcrenti fughi feparar fi poííono dalla 
maffa comune del fangue , per mezzo de' 
diffcrenti diaraetri degli orifizj de' duttí o 
meati fecretorj . Imperocché tutte le parti-
cel^? idiametri delle quali fon minori che 
^fT • / ^ dutti ' 0 meati > pafferanno per 
feíii^ di maniera che ogni materia evacuar fi 
potra per qualunque glándula, purché i dia-
metri delle fue particelle fien farti minori 
él quell. del dutto fecretorio , o mercé d' uno 
ímniuzzamcnto della materia feparabile , o 
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mercé la dilatazione del paííaggío che fecer* 
ne o fepara. 

2 ° . Per l'angolo difFerente , che i l dutto 
fecretorio fa col tronco dell' arteria. Impe
rocché tu t t i i fluidi premono i latí de' vaíi 
contenenti, in una direzioncperpendicolart: 
a'fuoi l a t í , loche é manifefi.íTirao nella pul-
fazione delle arterie, da queíla prcflinne ap-
punto provegnendo la pulíazione. Egli é evi
dente altresi , che il fangue é protruío imunzi 
dalla forza del cuore ; cosí che i l moto della 
fecrezione é comporto d'amb.duc queíli mo-
t i . Ora la preífion laterale é p íi grande , 
quando tale é la dtretta "velocita , m* non 
perb in proporzione ad una tale velocita : im
perocché la preífion laterale é confiderabile , 
ezíandio quando ¡1 fluido é in quiete; fiando 
allora in proparzione a!¡a gravita fpecifica del 
fluido; edinunflui io , come i l Tingue nel-
le arterie, che fcagliafi in unadirezione ret-
ta , o in una direzione parallela airaffe del 
vafe, la lateral prcífione fark in proporzione 
comporta d 'entrambí; dal che n'avverra , che 
fe due particelle di diaraetri eguaü , ma d' in-
eguali gravita fpecifiche, giungano, con la 
medefima velocita, ad un orifizio capace di 
ammetterle, tuttavolía non entreranno am-
bedue népaíferanno , perché i l loro moto di 
direzione fara difTerente: cosí che la diver-
fita degli angoli , che i condotíi fanno col 
tronco dell'arteria, c iníieme infierne necef-
faria per render ragione di tutta la poífibile 
diverfitíi de' fluidi feparati, fupponendo ezian-
dio, che i loro diametri, e le loro figure fie-
no le irteííe. 

3o. Per le differenti velocita, con le quali 
i l fangue arriva agli orifizj de' duttí fecre
torj . Imperocché facendofi le fecrezioni in 
forma fluida , non poííono aííegnarfi altre 
probabili ragioni, perché alcuni animali ab* 
biano una laíía e tenue teílura delle partí 
folide , e perché una parte del fangue fia 
di una tertura che fácilmente fi fecernc o fi 
fepara, ed altre di teílura piti falda , fuor-
ché cotefla differente velociia del fangue ne-
gli orifiz; de'duttí fecretorj , onde le parti
celle feparate per la numzione , e per l'ac-
crezione , fpingoníi o protrudonfi negli fpa-
zietti , o ne'piccioli vacuí , che le rícevo-
no, con maggiore o con minor forza ; ef-
fendo difficile imrmginarfi , che tale diver-
fita nella teílura proceda iníieme dalle diffe
renti folidita , eda'contatti delle partí coíli-

tut i-
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tu t ive . Vedi piíi a diftefo foíto 1' artícelo S E -
CREZIONE . 

ANIMALI f p i r i t i , fono un fino c fottil fuc-
co, od utnore ne'corpi animali ^ iquali cre-
donfi effere i l grande iñrumento del moto muf-
coiare , della fenfaxione &c. Vedi MOTO, 
M ü S C O L A R E , S E N S A Z I O N E , & C . 

G l i Antichi diftinfero gli fpiriti in tre fpe-
T/IC, cioé animali , vitali , evegetativi: ma 
i moderni 1' hanno ridotte a una , cioé all ' aní
male ; intornoaliacui natura, ed alia materia 
donde fono formati, gravi contefe fono infor 
te tra gli Anatomici; quantunque la loro reale 
eíiftenza non fia mai ñata rettamente e perfpi-
cuamente provata. 

EíTendo egli malagevole definiré c ib , che 
non s' é per anche portato mai fotto ' i giudizio 
de' nofiri fenfi j tutto quello che noi qui reche-
lemo intorno agli Spiriti animali^ quai riduceíi 
infoftanza, che e'debbono efíere corpi eñre-
maraentefottili , iquali fottraggonfi ad ogni 
maniera d'efame per via de' fenfi, tuttoché 
ben armati ed ajutati; e che pervadono i tratti 
de' nervi, i quali puré non hanno cavitk o per-
forazione fio ora feopribíle , né con alcun efpe-
rimento fi fono mai potuti raccogliere ; puré 
non oñante cotefli fpiriti movonfi in vafiiffima 
quantita, lo che eííere non pub altrimenti, fe 
loro tocca d' efeguire tutte quelle maravigliofe 
e grandi operaxioni, che ad eíTi fiaferivono. 
Comunque la cofa fia , V antichita dell' opinio-
pe efige qualche rifpetto. 

Col!' ajuto di queíti fp i r i t i , ci vengono fom-
mlniñrate preífo che innumerabih precarie 
foluzioni e fpiegazioni di grandi Fenomeni; 
c fenza di eííi , ci é forza lafeiare un vuo-
10 fterminato nella üoiia Filofofica de' corpi 
animali. 

Egl ino, per quanto viene creduto, fi fepa-
rano nel cervello , dalle parti le piu fotti l i del 
fangue e di la fono portati pe' nervi a tutte le 
parti del corpo, per compiere tutte le funzioni 
animali e v i t a l i . Vedi CERVELLO, e ÑER
VO . Vedi puré pih a diftefo fotto 1' articolo 
SPIRITO. 
ANÍMALE t T F a m e "1 Vedi FAME. 
ANÍMALE-< E c o n o m í a v-gliar- ECONOMÍA. 
ANÍMALE LOUO S ticoli OLIO. 

A N I M A L E T T O , ANIMALCULUM , é 
un d minutivo d' anímale ; e dinota una co-
tal pilcciola e minutiífima creatura, che appe-
na, o in niun modo é difeernibile ad occhio 
nudo. 
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Diquela razza fonoqueglí ínfettí numere-

í i , che negli eftivi mefi formicolano e riempio, 
no P acqua ú fattamente che la carabiano bene 
fpefíb di colore , or profondo e torbido, or 
pailido e leggier roíTo, or giallo &c. E' par che 
fieno di quella fpezie pigmea, che da Swamer-
damo é-chiamata , Pulex aquaticus arborefeens 
La cagione del loro affiuíTo in cotal tempo , per 
offervazionedelSig. Derrham, é i l coito, cui 
vengono a compiere . 

L ' autore medefimo aggiugne, che eglino di 
fe ÜdTi appreftano opportuno competente cibo 
a molti animali da acqua.~La verde fchiuma 
su la fommit^ dell'acque ftagnanti non é fe 
non una moltitudine prodigiofa di un altro 
pih picciolo ordine di animaletti , che pro-
babiliffimaraente ícrvono di cibo a i pullces 
aquatici. 

I I microfeopiodifeuopre legioni tfanimalco-
ü nella raaggior parte de'liquori , come nell' 
acqua, nel v ino, nell' acquavite, nell' ace
t o , nella bira, nellofputo, nell 'orina, nel
la rugiada, &c. Nelle Filof. Tranfazioni ab-
biamo dell' oííervazioni á'' animaletti ^ nell'ac
qua piovana i in diverfe acque chalibeate , 
nelle infufioni di peppe, nelle bacche di allo-
ro , nel formento , nell' avena , nell' orzo 
&c. Vedi MICROSCOPIO . 

Nel femé umano é flato oííervato da diverf i 
Autori contenerfi un folto numero d' animalet
t i ; i l che ha dato occafione al fiftema della ge-
nerazione ab animálculo . Vedi SEME , e GE-
NERAZIONE . 

A N I M A T O , cofa dotaía di vita , o di un 
anima vívente. Vedi VITA, ANIMA, e IN-
ANIMATO. 

Nelle Meccaniche , potenza o forza anima-
t a , é frafe che fi ufa per dinotare un uomo, o 
un bruto j per contradiftinzionc faWzpotenza 
inantmata , come fono i pefi, le molle &c. 
Vedi POTENZA , &c. 

ANIMATO Mm-mvo, t r a 'Ch imlc i , figni-
fica argento vivo impreguato di alcune parti-
celle fottili , efpiritofe, per renderlo capaes 
di rifcaldarfi , quand1 é mefcolato con Toro . 
Vedi MERCURIO , AMALGAMA, &c . 

ANIMATO Ago , é un ago toccato colla ca
lamita . V e d i A c o , CALAMITA. 

A N I M A Z I O N E , fignifíca informar coa 
un'anima un corpo anímale . Vedi ANIMA, 
VITA &c. 

COSÍ i l Feto dalla matricc, fi dice veni-
jre alig fuá animaziom) quando cominc¡a » 

opera-
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operare come vero anímale *, o dacché la fern-
mina che lo porta, lo fente rauoverfi, lecon-
dorerpreffionevolgare. Vedi FETO. 

L ' opinione comune é , che queíto íuc-
cede veríb i quaranta giorni dopo i l conce-
pimento. Ma Girolamo Florentino, in un 
Trattato che ha per titolo , Homo dubius ^ 
ftve de baptismo abortivomm y moilra che una 
tal raiíura é precaria, e non dimoílrata, Vedi 
CONCEZIONE, ABORTO &C. 

A N I M E , o Gomma ANIMÍE, in Farmacia, 
e una ípezie di gomma, di cui ve n'ha due fpe-
zie , V occidmtale e V oriéntale. 

L'occidentale s ongina, e fcorre , mercé 
i'inciOone di un albero della Nuova Spagna , 
¿znocourbati \ eil 'é trafparente, e di colore 
fimile ali' incenfo : i l fuo odore é gratiffimo 'r 
ed ella fi confuma fácilmente nel fuoco . 
Vedi GOMMA , &c. 

La gomma amma oriéntale diftingueíi in 
tre fpezie; la prima é bianca; la feconda neric-
cia, e per qualche contó fimile alia mirra ; la 
terza é pallida , refinofa , e fecca . 

Tutte le diverfe fpezie ti anime fono ufa-
te ne' profumi , a cagione del loro grato 
odore i s'applicano puré efternamente nelle 
malattie o íiemperature fredde della tefta , 
€ de' nervi , nelle Paraiiíie, e ne' catarri i 
ma fon poco note tra no i ; cosí che i noftri 
Speziali comunemente vendono i l bdellio per 
la gomma anime. Vedi BDELLIO. 

A N I M E L L A , rifteífo che Stantuffo. Vedi 
STANTUFFO . 

A N I S C A L T O R E , ANISCALPTOR , nel-
laNotomia, mufcolo, che altrimenti dicefi 
Lat í (fimo del Dorfo . Vedi LATISSIMO del 
Dorfo . 

A N K E R e una mifura di cofe liquide > 
ufata principalmente in Amfierdam &c. Vedi 
MlSURA . 

L' ANKER é la quarta parte avm , e 
contiene due Jiekans : ogni ftekan cónfífte 
di íedici mengles; il mengle é eguale a due pin
te di Parigi. Vedi PINTA. 

A N N A L I A n u a l e s racconto Iftorico de-
gh aíFari di uno Stato . dieerito per ordine d' 
anm. VediANNo. 
, ^ a d'ffcren2a tra gli Annali , e la Storia 
e ítata diverfamente affegnata dagli Au to r i . 
Alcum dicono , che la Storia propnamente 
parlando e una narrazione di cofe , accaclu-
te nel tempo o fotto la vifla deirAutore: 
e fi fonaano full' etimologia del vocabolo , 

. i orno 1, 
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perché IrTTce/flí fignifica la cognizione di co-
íe prefenti i e di fatto \?opüv propriamentc 
fignifica vedere. Dalí 'altra parte gli . /fe?// 
nlguardano , dicon'eglino, gli avvenimentí 
e le cofe d ' a l t r i , che l'Autore non ha véda
te. Vedi ISTORIA. 

Quefta appunto pare fia flata la opinione 
del famofo «ww// /^ Táci to i imperocché al
ia prima parte delb fuá Opera , che tratta 
de' tempi andati, d ,̂ egli i l nome di annali; 
laddove quella , in cui defcrive gli avvcni-
menti de'tempi fuoi, cangiando titolo ladi -
nomina Storia. 

Ma Aulo Gellio penfa diverfamente , c 
pretende , che la Storia e gli Annali diffe-
rifcono tra di loro foltanto come genere c 
fpezie ; e che la Storia fia i l genere , che 
dinota narrazione , o recitazione di cofe 
paífate; e che gli annali fieno la fpezie , e 
altresl narrino cofe paflate, con quefta differen-
za perb, che fono digerite in certi periodi, 
o A n n i . 

Apporta anche un'altra opinione, e dice 
che 1'ebbe da Sempronio Afellione, i l qua-
le fofteneva , che gli annali foífero una mera e 
nuda relazione di cib che accade ogni anno; 
laddove la Storia racconta non folamente i 
Fatti ; ma di piu le cagioni, i m o t i v i , e le 
forgenti di eífi. Onde Vannalifla foltanto ef-
poneifa t t i , ma 1'Iftorico fa fopra efíl i fuoi 
raziocin;, e le fue riñeífioni. * 

D i quefta ultima opinione fembra fia flato 
Cicerone, imperocché , parlando degli an-
nalifti, dice cosí: Unam dicendi laudem pu-
tant effe brevitatem , non exornatores rerum t 
fed tantum narratores . Aggiugne po i , che la 
Storia originalmente foífe la compofizione 
6!annali. 

L' iñefib Cicerone c' informa dell' origine 
degli annali , dicendo , che a fine di con-
fervare la memoria di cib che accadeva , il 
Pontefice majjimo feriveva le gefta d' ogni 
Anno , che poi fi ftendevano fopra una Ta-
vola nella cafa propria, dove ognuno potea* 
leggerle j quefte chiamivanfi annales maxi-
mi ; e tal era la coníueíudine fino ali'anno 
di Roma 6io. Vedi FASTI. 

Diverfi altri Scrittori , ad imitazione di 
c ib , fi applicorno a quefto modo ícmplice, 
e puro di raccontare i fatti , onde turono 
detti annalijli, come Catone, Pittore , Pi-
fone, Antipatro &c. 

Gl i annali di Grozio fono un Libro aífai 
Ee 
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benc fcritto , c che contiene cofe molto 
buone: non é cosí particolare comeStrada, 
ma bensi é piíi profondo, e íi accofta moho 
piu a T á c i t o . P a t í n . L e t t . C h o i f . 120. 

Luca HolQenio , Canónico di San Gio1-
•canni Laterano , aíTicurb Naudé , ch' egli 
potea fargli vedere 8000 falfitk negli a n n a l i 

del Baronio, e provarle tali da'manoforitti 
efiñenti nella Liberia Vaticana,di cui egli avea 
iacuílodia . P a t i n . L e t t . C h o i f . 165. 

A N N A T A , appreíTo gli Scrittori Eccle-
íiaftici, éntrala d'un anno, che alia morte 
di un Vefcovo, di un Abbate o d' un Párroco, 
i ! SucceíTore dovea pagare al Papa . 

Á r m a t e fono cosí dette dal Latino a n n u s ^ 

perché la loro rata é fecondo i l valore del-
Ja rendita di un anno. 

Le a n n a t e fono 1' iílefía cofa con quello 
che negli ultirai terapi eííi chiamano p r i m i t í a : , 

o prlmi f ru t t i ; con queño folo divario , che i 
pr imi frutti fí pagano al Re . Vedi PRIMI 
FRUTTI. 

I I primo Papa che impofe le a m a t e i n l n -
ghilterra, pare fía flato Clemente V . i l qua-
l e , al dir di Matteo di Weí lminí ler , rifcof-
fe a i i n a t e di due anni per tut t i i benefizj vacan-
íi nelRegno; ovvero , fecondo Walfingham , 
di tre a n n i . I I fuo fucceífore Giovanni X X I I . 
le introduífe anche nella Francia. 

Tuttavia Polidoro Virgi l io , e alcuni a l t r i , 
¥ O g l i o n o che le a n n a t e íieno d'una data pih 
antica , ed eífere fíate in ufo molto tem-
po avanti che foífero págate ai Papi . A l 
meno é certo , che nel duodécimo fecolo 
v i erano eVeícovi eAbba t i , i quali in vir-
ííi di confuetudine o privilegio , prendeva-
no a n n a t e de'benefizj, appartenenti alie lor 
Diocefi , o Abbazie . 

Matteo Paris, nella fuá Storia d ' Inghil-
terra airanno746T racconta, chel'Arcive-
f covo diCantuaria riceyea a n n a t e di tutti i 
beneficj che vacavano in Inghilterra , e cib 
per coneeíTione del Papa . Ne tempi fuf-
íeguenti , la Santa Sede approprib queíte 
a n n a t e a fe fleífa ; i l , Parlamento fotto Ar-
rigo V I I I . le riprefe , e diede alia Coro
na; che furono dipoi daüaRegina Anna re-
ílituite alia Chiefa, dovendo fervire per 1' 
aumento de'poveri Benefizj. Vedi CLERO. 

A N N E B B I A R E , s'intende delle fruíte 
&c. in fiori , che reílano mal concie dalla 
rebbia , onde riardono , e non allegan© , 
Vedi NEBBIA. 

A N N 
A N N E G A R E , l'atto di fofFogare, o di 

foífogaríi nelP acqua. Vedi SOFFOGAZIONE . 
Quei , che non fono avvezzi a tufFarfi , 

o fommergerfi nell' acqua, come oíferva l ' 
Hállelo , cominciano ad annegarfi in cir-
ca mezzo minuto d iTempo. Vedi MAR AN-
GONE . 

V a n n e g a r e anticamente era fpezie di ga-
fligo ; al tempo di Luigi X I . di Francia, 
come fi legge nelle Croniche , fpeífe volte 
fí a n n e g a v a n o i rei in vece d'appiccarli. C h r o n . 

S a n d . Vedi CASTIGO . 
Gl i Storici Natura l i , e i Fifici apporta-

no ,diverfi efempj, in vero forprendenti, e 
ben atteftati di perfone a n n e g a t e , che ú 

fono riavute : lo che , fe foífe ben confiderato, 
potrebbe forfe darci qualche lurae intorno 
la ofcura idea che abbiamo della vita , e 
della morte. 

Pechlin D e A e r . & A l i m . D e f . c a p . 10. 
racconta d1 un Giardiniere di Troningholm , 
allora vivo , di eta di 6$. anni , i l quale 
diciotto anni prima cadé fotto '1 ghiaccio 
fino alia profondita di dieciotto ale, o íie
no trentafei braccia alia florentina , dove 
ílette nel fondo , preífoché dntto , per lo 
fpazio di fedici ore i e fendone tratto fuo-
ra con uncino cacciato nella tefta , e ben 
coperto di panni, attefa la credenza gene-
rale di quel popólo, che dovrebbe ritornar 
in sé , fu dipoi ben flrofinato con cencj 
di tela, e l'aria gli fufoffiata, o ahrimenti 
fpinta nelle narici per alcune ore , infino 
che i l fangue comincib a muoverfi . E final
mente ajutandolo con degli Antapoplettici, 
e con liquori geniali , fi reüi tul affatto . 
Per memoria di tal cafo, la Regina Madre 
gl i aífegnb uno üipendio annuo &c. 

I I Tilefio ^ C u ñ o d e delia Librería Re
gia , ci da un' altra narrazione roeno pro-
babile di una donna , ch' egli eonofceva , 
la quale era ílata fotto acqua tre giornate 
intere, e fu riílorata íiell' ifieffa guifa, ef-
fendo ancora viva , quando egli fcriveva i l 
í a t to . 

Ma che diremo diBurmanno, che ci af-
ficura , che trovandofi nel viliaggio detto 
Bonefs , nella Parrocchia diPi thcu, aífiílet-
te egli Üeíí» alf Orazione fúnebre di un Lo
renzo Joña , vecehio di fettant'anni, in cui 
i l Predicatore r i f en , che i l difunto, alíor 
che avea diecifette anni, reftb feppellito fot
to acqua per lo fpazio di fette fettimanej 
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cía dove poi fendo levato, firiebbe. Pechlíti 
ubi fupra. Sit penes ipfumfideí. 

ANNESSO , cofa aggiunta, o att inente 
ad u n ' a l t r a , da coi dipende.. Cosí diciamo 
i l tal podere, un tal Padronato é ̂ w/Jo â  ^ 
feudo Scc» 

Cario V i I I . Panno 148(5. anneffe la Pro
ven?» alia Corona di Francia . 

A N N I C H I L A Z I O N E é 1'atto d i n -
durre una foftania al niente , o di totalmen
te diílruggere e toglier via la fuá efiftenza . 
Ved i SOSTANZA , edEsrsTENZA. 

* La voce e compofia di ad a y e nihil 

L ' ANNÍCHILAZIONE é oppofla alia crea-
zione: Tuna fuppone fare qualche cofa dal 
niente , 1' altra ridurre al niente qualche cofa .. 

O^m anníchilazione debtT eífere metafifi-
ea , o fopranaturale. I corpi naturalmente 
ammettono deTcambiamenti, edelle altera-
zioni nella loro forma; ma non ammetto
no annichilazioneVedi CORPO , ALTERA-
ZIONEJ C O R R U Z I O N E . 

Alcuni Filofofi fi oppongono a quefla no-
zione áeWantiichilazioner perché ella fuppo
ne un atto, che vi fi richiede r in luogo 
che , fecondo la loro opinione , Vanníchilazio
ne dee neceííariamente feguire, ceífando Dio 
femplicementedi oprare, o di creare una co
fa . Poiché fe la confervazione di una co
fa é una continuata creazione di efla , 
come aceordano quafi t u t t i ; é evidente , 
che non pub una cofa piu lungo tempo 
permanere, che fintanto che Dio continua 
a crearla.. 

ANNÍCHILAZIONE é parimente voceufata 
in fe tifo morale. I I capitale del Mare del Sud 
é ridotto ad una meta, e quandunque cu
ra non fi prenda in prevenire la malizia de' 
Fattori &c. divena prefto neceíTaria un'altra 
annicbilazione j fpecialmente ora che i l d ivi 
dendo fui Capitale é ridotto dal fe i al tre 
per cento, ch' é uno per cento , meno di 
quello che pagata é la Compagnia dal G o -
verno. 

A N N I w«¿/7eí, •appreíío i Legulei é Teta 
légale, nella quale una giovinetta é atta al 
matrimonio v lo che a f l i j ón o aeli anni do-
d i c i . Vedi ETA' . 

ANNIS communibus. Ved i COMMÜNTBUS . 
A N N I V E R S A R I O * , é propriamente H 

rstorno annuale di uh giorno notabile , an-
ticamente chiamato ancora giorno annuale, 
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giomo d i memoria , giorno memoriale. Ve-1 
di GIORNO . 

* La voce e formata da annus e verto > 
m nguardo del [no ritorm ogni anno . 

Giorni ANNIVERSARJ, dier anniverfarií ap-
preffo gringlefi nodri antenaí i , dinotavano 
particolarmente que'giorni, ne'quali i l mar
tirio de'Santi era nella Chiefa annualmente 
celébralo . Come ancora i giorni , ne'quali i t i 
ogni fine di anno gli uomini erano accofiuma-
ti a pregar per 1'anima de'loro amici defon-
t i . jínniverfaria dies ideo repetitur defunBif, 
quoniam nefeimus qualiter eorum caufa habea-
tur in alia v i ta . Quefia era la ragione da
ta da Alcuino ne' fuoi divini officj » Vedi NA-
T A L I S . 

A N N O , in tutta la fuá efienfione , é 
una voce, che fignifica ílfiema , o Ciclo di piü. 
mefi , ordinariamente dodici. Vedi CICLO , 
e MESE » 

Owero come áítri lo definifeono in genéra
l e , un periodo, o fia fpaziodi tempo, che fi 
mifura dalla rivoluiione di qualche corpo ce* 
lefie'nelle fueorbite. Vedi TEMPO , e PE-
R IODO. 

COSÍ i l tempo , in cui le Stelle fifie fan-
nouna rivoluzione, dlccíi Tannogr/nde . E i 
tempi, in cui Giove, Saturno, ilSole, la 
Luna &.c. terminano le lor rivoluzioni, e n -
tornano all' iíkífo punto del Zodiaco, rifpetíi-
vamente fono dinominati gU anni di Giove ^ 
e di Saturno; i l Solare ^ ed i l Lunare. Ve
di SOLÉ, LUNA , ^PIANETA &c . ANNO vTO-
lare) ANNO Lunare &c. 

V Anno propriamente , e antonomafHca-
mente cosl detto, s'intende áz\Vanno folare ; 
owero dello fpazio di tempo , nei quale i l 
Solé va per l i dodici fegni ^eü' Ecclittica . 
Vedi ECCLITTICA . 

Queño , fecondo le offervazioni di Caííl-
ni , di Bianchini , e de la Hire , contiene 
365 g iorn i , 5 ore, e 49 minuti ; ch ' é ap-
punto la quantita dell' anno ricevuto dagli 
Autor i del Calendario Gregoriano . Vedi 
ANNO Solare * 

Ma fecondo i l computo C iv i l e , o popo-
lare , queíl'<3^?zí3 é folaraente di giorni, a 
riferva d'ogni quarto anno y che ne ha 36(5.. 
Vedi ANNO Civile. 

La viciiTuudine delle fiagioni fembva a-
vere dato motivo alia prima iftituzione dell' 
anno . Imperocché f uomo , naturalmente 
curiofo di fapere la cagione di tal diverfita, 

E e 2 fubi-
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fubito fcoprl che queíla proveniva dalT av-
vicinamento, e dali'allontanamento del So
lé ; onde diede i l nome di amo alio fpazio 
di tempo, in cui quel luminare, avendo for-
inato il fuocorfo intero, viene a ri torna re all1 
ifteíío punto della fuá orbiía . Vedi S T A-
G I O N E . 

E quindi , flecóme principalmente fu a 
caufa dellc í lagioni, che 1' anno s iíHtinífe ; 
cosí s1 impiego la maggior attemione e cura , 
acciocché le fleííe porzioni áéVanno ftmpre 
corrifpondcííero ail' irteííe ftagioni, cioé che 
i l principio ádV anno fofle fempre quando i l 
Solé íi írovaífe nell' ifteífo punto della fuá 
órbi ta , e andaíTero fempre al pari nel far i l 
g i ro , e terminar infierne. 

Diverfe nazioni ebbero mira di giugnere a 
cib per diverfe íirade ; imperocché chi faceva 
cominciare Wmno da un punto del Zodiaco , e 
chi da un altro i e di piu aííegnavano diverfa-
mente anche i l tempo del fuo progreífo . Onde 
alcune avevano gli í2«w/alTai piu perfetti che 
altre, ma non v'era neífuna, che gli avef-
ie giuíii afFatto , cioé t a l i , le di cui parti non 
íi trafponeífero o fcambiaífero rifpetto alie par
t i del corfo del Solé» 

Furono gli Egizj, fe ad Erodoto debbe eíTere 
creduío^ i primi che formaífero Vanno, fa-
cendolo di 360 g iomi , e fuddivifo in 12 meíl . 
Mercurio Trismegifto v i aggianfe cinque 
altri giorni . E su tal piede dicefi, che Tá 
lete introduceííe Vanno anche fra i Greci : 
non pero che tal forma ti anni foífe ricevu-
ta da per tutta la Grecia. Dippií i , gli anni 
Giudaici, Siriaci, Romani , Perfiam , Etio-
p ic i , Arabici &c . erano tutt i diveríi. 

E di fatto , dal rifíetíere fullo flato mi -
ferabile , in cui fí trovava TAAronomia in 
quei tempi , non ci fara di meraviglia , 
che diveríi popoli non foflero d'accordo tra 
loro nel calcólo del corfo Solare . Anzi 
Diodoro Siculo, nel primo l i b r o , Plutarco 
in Nurna^ e Plinio nel fettimo libro c. 48. 
affermano, che rifleífo anno Egiziaco foífe 
al principio aííai diíFereníe da queílo da noi 
ora accennato . Vedi ANNO Egiziaco , ANNO 
Komano, ANNO Giudaico &c. 

AmiO Solare, é quelT intervallo di tempo, 
«he i l Solé confuma nel girare peí Zodiaco ; 
ovvcro in cui ritorna ali' ifteíío punto di cífo , 
da cui s'era partito. Vedi SOLÉ . 

Q u e ü o , fecondo i l aoíiro computo, é di 
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3<55 giorni , 5 ore, e 49 minuti ; da coi 
alcuni Aflronomi ne levano qualche fecon
do, e altri un intero minuto , come i lKe-
plero, che lo fa di 365 giorni , 5 ore , 48 
minut i , 57 fecondi, e 39 terzi: i l Riecioli 
di 365 g iorn i , 5 ore, e 48 minuti ; e cosí 
puré Ticone Brahe. 

V Anno Solare e Ajlronomico , o Civile . 
ANNO Solare afironomico é quello , determi-

nato precifamente dalle Oflervazioni Aftro-
nomiche, ed é di due fpezie, cioé Trópico, 
t Sidérico , o Aflrale. 

ANNO Trópico, o fia Natúrale , é i l tem
po, che il Solé confuma nel paífare per i l Zo
diaco j che monta, comegiaabbiamoaccen
nato , a 365 giorni , 5 ore, e 49 minu t i . 

ANNO Sidérico , o fia Afirale , é quello 
fpazio di tempo , in cui i l Solé , allonta-
nandofi da una Stella filfa , ritorna verfo T 
ifteíía, e confiíie di 365 g io rn i , 6 ore , e 10 
minu t i . Vedi SIDÉRICO . 

ANNO Cm/e , s'intende di quella forma 
ti anno, per cui ogni nazione fa i l fuo com
puto del tempo ; ovvero é 1' anno trópico 
confiderato come folamente coflante di cer-
to pumero di giornate intere , tralafcian-
do le ore , e i minuti che avvanzano , 
afíine di rendere la calcolazione del tempo , 
negli ordinarj bifogni della vita umana, piu 
cómoda. Vedi CÍVILE . 

Quindi ficcome Vanno trópico é di 3Ó5 gior
n i , 5 ore, e 49 minuti » cosí V anno chile: 
é di 3Ó5 giorni: e perché dobbiamo andar de! 
pari col ciclo, é neceíTario che ogni quart'^m^ 
confifta di 366 giorni . Sicché finalmente Vari" 
no civile o é comune, o bifeftile . 

ANNO comune civile, é quello di 365 giorni; 
che percib ha fettemefi di 30 giorni per uno ? 
e altri cinque d¡ 31. 

ANNO Bifeftile , confifle di -$66 giorni , 
ovvero ha un giorno piu del Civile , che é 
chiamato i l giorno intercalare , o bifeftile . 
Vedi INTERCALARE . 

I I giorno intercalare, o aggiunto ad ogm 
quart'dTwo, fu prima flabilito da Giuiio 
Cefare ; i lquale, acciocché gü annicWú'i íj 
aggiuftaífero coi t ropici , ordinb che lê  fei 
ore , che i primi avean di meno che i fe' 
condi, faceífero in 4 anni un giorno intero, e 
íi aggiugneífero dopo i l di vigefimoquarto di 
Feb.braro , ch' era i l loro feflo delle calen
de di Marzo. Onde, ficcome in que11'aru1<* 

con-
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contavafi queflo giorno due volte^ed egli 
vi avea bis fcxto Calendas, y t x á h Vanno fu 
dinominato bis ¡extus , e biffextilis Ma 
tra noi non v i fi framrnette ií giorno inter
calare, contando due volte i l ventiquattro 
di Febbraro i ma bensi coiraggiugnere un 
giorno dopoil di ventiotto di tal mefe, che 
in quell'anno contiene ventinove ¡giorni. Ve
di BlSESTILE . 

I I Papa Gregorio X I I I . fece nuova riforma 
a queft' anno . Vedi ANNO Gngoriam. 

ANNO Lunare , Gftema di dodici raefi luna-
r i . Vedi LUNARE . 

Quindi dalle due ípezie di raefi Lunan Smo-
dici provengono due forte di dnni Lunaria 1 
uno aflrommico, e i 'altro C h i l e . 

X̂ NNO Lunare Aflronomico} confifle di dodi
ci mefi Lunari Sinodici; e pero viene a conte
neré 354 g io rn i , 8 ore, 48 m inu t i , 38 fe-
condi, e i s t e r z i . Vedi SINÓDICO . 

ANNO Lunare Civi le , é comune , o em-
bolisynico. 

L'ANNO Lunare comune coila di dodici mefi 
Lunari C i v i i i , e pero contiene 354 g iorni . 

ANNO Embolismico , o fia Intercalare, con-
íifte di tredici mefi lunari civili , e perb é di 
384 g iorni . Vedi EMBOLISMICO . 

Qul abbifogna notare, che ficcome la dif-
ferenza tra Vanno comune lunare civile, e í a n 
no trópico é di 11 giorni , 5 ore , c 49 t n inu í i ; 
acciocché i l primo poffa andar a pari coll' 
a l t ro , vi fono 34 mefi di 30 giorni , e al-
tresi 4 mefi di 3 1 giorni per uno , da iní'erirfi 
in ogni 100 anni lunari; colf avvanzo ancora 
d i 4 o r e , e 21 minuti, che in ogni 600 anni 
fanno preíToché un altro giorno. 

Fin ora abbiamo confiderato gli anni e i me
f i , con la mira ai principj delTALlronomia, fo-
pra cui fi fonda la divifione i or quindi appref-
fo debbono efaminarfi le diverfe forme degli 
a n n i c W ú i , che fono fiati anticamente in ufo, 
o lo fon tuttavia, appreíío diverfe nazioni. 

ANNO Arnica Romano , era V anno Luna-
re j i l quale , come prima fu fiabilito da 
Romolo, confifteva folamente di dieci me-
fi, cioé i0. Marzo, di 31 giorni : 20. A-
prue ,d i 30 : 30. Maggio ,d i 31 : 40. Giugno, 
dl 3° : 5o- Q.uintile , di 31 : 6 ° . Señile , di 
30 7o. Settembre, di 30: 80.Ottobre, di 
31 : 9°-Novembre , di 30 : e 10o. Decero-
bre, di 30 ; che in tutto facevano 304 gior-
fli, meno ádV anm vero lunare giorni 50 , 
e del folare 6 1 » 
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Quindi i l principio deli' anno di Romolo , 

era vago , e non determinato a veruna íla-
gione ; per levare i l qual inconveniente , 
quel Principe coraandb , che doveífero aggiu-
gnerfi tanti giorni ogni anno, quanti baila-
vano, acciocché lo flato de'Cicii corrifpon-
deífe al primo mefe; lenza incorporarvi co-
tcíli giorni addizionali, ovvero dar loro dino-
minazione di mefe. 

Queíla cofiituzione si irregolare d e l l ' ^ o 
fu corretta da Nuraa Pompilio , che de' 
giorni , foliti aggiugnerfi aíf antico anno , 
compofe due nuovi raefi , Gennaio , e 
Febbraio ; coficché 1' anno di Nuraa com-
ponevafi di dodici raefi, cioé : IO. Genna-
ro , che conteneva 29 giorni : 20. Feb
braro , 28 : 3o. Marzo , 31. 40. Apr i l e , 
29 : 5o. Maggio, 31 : 6o. Giugno , 29: 
7o. Quinti le , 31: 8o. Seílile, 29: 90. Set
tembre, 29: 10o. Ottobre, 31 : 11o. No-
vembre , 29 : e 12o. Decembre , 29 : 
che in tutto erano35=5 g iorni ; lo che ecce-
de Vanno Civile Lunare d'un giorno; e al-
tresi T anno iVftronomico Lunare , di 15 
ore, 11 minu t i , e 24 fecondi: ma era m i 
nore del l'tftfw folare comune, di 10 g io rn i ; 
ficché anche i l principio di queílo era va
go , e determinato. 

Numa perb volendo fiífarlo al folílizio 
brumale , ordinb , che s' intercalaífero 22 
giorni al mefe di Febbraro ogni fecondo anno , 
23 ogniquart'anno, 22ogni fe í lo j 623 ogni 
ottavo anno. 

Ma non bañando tal método a conferva-
re la uniformita, un'altra forte d'intercala-
zione fu introdotta , e in vece d'aggiugne-
re 23 giorni ogni ottavo anno^ fe n'aggiun-
gevano quindici foli : e la cura di regolare 
1 anno i fu comraeífa al Somrao Pontefice, i l 
quale, trafcurandoaffatto i l fuo incarico, fe* 
che tutto fi riduceífe all 'ultima confufíone. 
Ed ecco lo (lato del l '^^o Romano, quando 
GiulioCefare ne fece la riforma. Vedi AN
NO Giuliano. 

Perquello appartiene al modo di contare i 
giorni de' mefi Romani, Vedi C A LENDE , N o -
NE , ed I d i . 

ANNO Giuliano , é un anno folare, che ordi--
nariamente contiene 3Ó5 giorni ; ma ogni 
quznoanno, che fi á k z bifejlile, neha36<5a 
Vedi BISESTILE . 

I mefi &.c. dell' anno Giuliano fono i fe^ 
guenti: i 0 . Gennaro, ch' é di 31 giorni : 

2°. Feb-
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i * . Febbraro , di 28 ; 30. Mar io , di 31 : 
4o. Aprile , di 30 : 50. Maggio , di 31 : 
6o. Giugno , di 30 Í 70. Luglio , di 31 ; 
8o. Agoflo, di 31 : 9o. Settembre, di 30 : 
10o. Ottobre T di 31 : 11o. Novembre, di 
50 : e 12o. Decembre, di 31., Ma ad ogni 
anno bifeíHle fi mette un giorno di piu dopo 
i l 28, di Febbraro, che allora confiñe di 29, 
giorni 0 

Coficché laquantita Agronómica A%\Vann9> 
Giu l lam é di 362 giorni , e 6 ore, lo che ecce-
de i l vero anno folare di imdici m i n ü t i i l qua-
le ecceíTo j , nello fpazio di 131 anni , fa un 
giorno intero. E cosí ík t te P^wwo Remano 
íino alia rifbrma. fatíane dal Papa Gregorio. 
X H I . Vedi ANNO Gr^on^^o . 

Fu Giulio Cefare che fece tal regolamentO1 
n ú ? anno r affiíiito in cib da Sofigene, cele
bre Matemático 5 fatto venire da Egitto per 
queftofine; i l quale , per fupplire la mancan-
2a di 67 giorni s p e r d u t i p e r la trafcuraggine 
de' Pontefici, e per aggiuñare i l principio delT 
anno col íblftizio brumale , fece quell' anno 
comporfi di 1 5 mefi , o di 445 giorni, che per-
cib fuole chiamaríi Annus confufionis, FAnno 
di confufíone 

Queíia forma d' anno ufoffi preíTo a tutte 
le nazioni criftiane fino alia meta del fecolo 
décimo feflo, e ancora fi ufa non folamente 
da diverfe , e tra le altre dagl' Inglefi , da' 
Svedeíi , Danefi &c. raa altresl dagli Aftro-
nomi , e Cronologifti moderni. Impcrocché 
conofcendofi dov5 é l ' errore, non v ' é da té
meme pericolo. 

ANNO Gregoriano, é 1' anno Giuliano corret
ío a tenore di quefta- regola : che, fíccome 
giuíla i l computo ordinario, ogni centefimo 
anno era. bifeílile 'y fecondo i l nuovo, ixzanm 
fono comuni, e il quarto é bifertile . 

Lo sbaglio di undici minuti neU'^w^o Giu
liano , quantunque foífe piceiolo, fendo pero 
replicato piu e piíi volte alia fine diventb con-
fiderabile; e calcolando dal tempo, iñ cui Ce
fare fece la correzione, era crefciuto a tredici 
giorni 5 onde gli. Equinozj variavano molto „ 
Volendo i l Papa Gregorio X I I I . appücare i l 
limedio a talirregolarit]*, che fempre crefce-
v a r a d u n b Í primi Aílronomi de' fuoi tempi r 
e ne fece lariforma; e affine di reftkuire gli 
equinozj al fuo luogo, levo i dieci giorni , che 
v i erano fubentrati di pih , dal tempo del 
Concilio Niceno fino allora, e che aveano can-
¿iatoj i l quinto di Ottobre nel quintodecimo s 
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Nel l ' anno 1700, l'errore di diecí gior

ni crebbe fino a airdici i onde gli Stati Pro-
teftanti della Germania, per prevenire una 
maggior confufione , accettarono la corre
zione Gregoriana . Vedi CALENDARIO , STI-
LE, &c.. 

Tuttavia l'^wwo Gregoriano non é ancora 
perfetto ; imperocché abbiamo dimoftrato 
che in ogni quattrocent'aww/, I'ÍJWWO Giulia
no guadagna tre g iorni , una ora, e venti mi
nuti \ e dall' anno Gregoriano fi fono levatí 
foltanto i tre g iorn i ; onde ancora vi éreccef» 
fo di una ora e venti minu t i , in quattro fecd" 
l i •, lecché in fettaníadue fecoli fa un giorno^ 
intero .. Vedi PASQUA 

ANNO Egiziaco , detto anche 1' anno di Na-
bonajfarr éV annoíohve di 365 giorni , divifi 
in 12 mefi, di 30 giorni cadauno, ol t reicin-
que intercalan aggiuntivi alia fine d' eífo .. 

I nomi &c. de' mefi fono i feguenti: 10. 
T h o t : 20.Paophi: 30. A thyr : 40. Chojac; 
5o. T y b i : 6 ° . Mecheir : 70. Pharaenoth : 8o. 
Pharmuthi: 90, Pachón : 10o. Pauni : n0.. 
Epiphi: 12o. Mefor i , oltre i giorni dinomu 
na t i ¿[¿tpou m&yoi/svcu .. 

Quindi , kzcomQ V anno Egiziaco) in ogni 
quattro anniv perde un giorno intero dell' an* 
no Giuliano, percib i l fuo principio , nello 
fpazio di 460 anni , gira per ogni parte dell' 
anno Giuliano ; e terminato queílo fpazio, s 
incontrano di nuovo. 

Queft' annoé daTolomeo adoprato nel fuo. 
Almagefto ; si che la cognizione di eífo é utile: 
nell' Aílronomia, per far i l paragone tra le 
OíTervazioni antiche , e le moderne . 

Gli antichi Egizj , come riferifce Diodoro 
Siculo, nel libro i0 . Plutarco, nella vita di. 
Numa , ePlinio nel libro 70. c. 47. miíuraro-
no gli anni per i l corfo della Luna : al principio 
erano di uu foio mefe ; poi d i t r e , poi di quat
t ro , appunto come quei degli Arcadi; e final
mente di fei , come i l popólo di Acarnania.. 
Aggiungono quefti A u t o r i c h e queftae la ca-
gione , per cui gli Egizj fannocomputi di co
sí ecceífivo numero anni ¿al principio del. 
Mondo; e che nella Storia de'loro Re, ne 
troviaraodiquelli , che viífero 1000 , o 1200; 
anni. . 

MaErodoto non parla di queft' sífare ; di
ce folamente, che 1' anno Egiziaco confifte-
va di 12 mefi , come di fopra V abbiamo 
rapprefentato 1 Oltrecché , dalla Sagra Stnt-
tura fappiamo , che fino da' tempi del Diluvio 
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1' anno fi componeva di 12 mefi ; e ccnfc-
guentemente Cham , e Ü fuo figliuoloMis-
r a i m , fondatore della Monarchia Egiziaca, 
dovettero avere tal coñume di computare i 
e non ferabra cofa probabile, che foíTe alte-
rato da'í'uoi difcendenti. 

Dippiu , Plutarco ne parla con deli' in-
certczza , c come di cofa che dicevafi ; e 
cosí anche Diodoro Siculo come d'una con-
gettura di non so quali A u t o r i , di cui non 
ci da i nomi , i quali probabilmente for-
marono tal ipotefi , affine di concillare la 
Cronología Egiziaca con quella di qualche 
altra Nazione. 

I I P. Kircherfoflienenulladimeno, che ol-
í r e Vanno Solare, alcuni de 'Nordi , o fieno 
Cantoni di Egitto, ufavano i l lunare; e di 
p iü , che ne'fecoli pih rimoti , alcuni pren-
devanoper^^o una rivoluzione della Luna , 

-che non é piü d'un mefe j e che altri fti-
mando tal anno troppo corto , lo facevano 
chi di due , chi di tre , chi di quattro & c . 
mefi. Oedip. J E g y p t . T o m . 2. p. 252. 

E' flato noíato da un Autore moderno , 
che Varrone abbia affermato di tutte le 
Naz ion i , que lio appunto , che noi abbia-
mo qul riferito de gü Egizj ; aggiugnendo, 
che Lattanzio lo fa parlare su quefto fog* 
getto . A diré i l vero, non fappiamo dove ab
bia egli trovata tal cofa, fe in Varrone, o 
in Lattinzio : né poífo dir altro, fe non che 
Lattanzio Div in . Infiit. lib. 2. c. 15. appor-
tando la opimone di Varrone , vuole che 
F abbia detto íolamente degli Egizj . Non-
dimeno Sant' Agotlino de C i v i t . Dei lib. 15. 
cap. 14. fa' vedere , che gli anni de' Pa-
tr iarchi , di cui la Sagra Scrittura fa men-
zione, foífero appunto come i noílri , e non 
che uno di quegii d'oggidi fia eguale a die-
ci di quei d'allora , come fcmbra fia ñata 
la opinione appreífo alcuni. 

Dappoichc gli Egizj furono foggiogati da 
Romani , c ricevettero 1' anno Giuliano , 
macón qualche alterazione; imperocché an
cora ritenevano i lor proprj mefi antichi, in-
iseme coVcinque giorni , detti VUÍCCU tirayo-
IMvax \ e ogni quarto anno intercalavano un 
giorno di p ^ tra LI 28 ) E H 29 di Agofto. 

Aggiungafi, ehe il principio dell' anno l o -
ro cornfpondeva a'29 di Agoílo n e l i ' ^ 
U i u h a n o . 0 

Q n ^ A n n o in tal guifa riformato, fu chia-
KWvAnms Jaiaau, per aver avuto prin-
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cipio poco dopo la battaglia d ' A f t i u m . Vedi 
A C T I A C I . 

L &.N-NO Greco Ant ico, era lunare, econ-
fifteva di 12. mefi al principio di 30. gior
ni cadauno , poi alternativamente 30 , c 
29, computati dalla prima coraparfa della 
Nova luna; coll' aggiunta di un mefe em^ 
bolismico di 30. giorni , ogni 30. 50,, ;80.-
I IO. 14o. 16o. 19o. anni di un ciclo di 19. 
anni , a fine di far i Novilunj , e i Pleni-
lunj cadere negl' ifieífi tempi , o fieno fia-
gioni dell'¿iwwo. Vedi EMBOLISMICO. 

I I loro anno corainciavafi al plenilunio ¡m-
mediatamente dopo i l folñizio efiivo: ecco 
I'ordine de'lor mefi , i0 . EKaiaptfcuccy, che 
confiava di 29. g iorni . z0..y[ímyBitvi(av y ¿ i 
30. g iorni . 3o. Bo^ofttíy^ , di 29. .4°. MCM-
liuy.m7Q/,m , di 30. 50. Yluowír^tay , di 29. 
6o. YlocreiPecüv , di 30. 70. Ta^nXiai/, di 29. 
8o. AuSes-uptcoy) di 30. 9o. 'ExagiifioXiay, di 
29. 10o. Misuixiav •> di 30. 11o. Qctpyvhíay , 
di 29. 12°. ^BxippaQo&iav) di 30. 

I Macedoni chiamavano i lor mefi per al
t r i nomi ; € cosí parimente i Siro-Macedo-
n i , gli Smirnei, i T i r i i ; ficcome ancora i 
Cipriotti , i Pafii; come anche i Bitini &c. 
Vedi ANNO Macedónico . 

ANNO Macedónico Antico, é un ^««o Lu
nare , che differiva dall1 Atl ico folamente in 
c i b , che riguarda i nomi , c I'ordine de' 
mefi ; perché i l primo mefe Macedónico 
corrifpondeva all' A t ú c o Mcuiu.axiv&av. Ec
co come ordinavanfi i mefi i 10. A/OÍT, di 
30. g iorni : 2°. KmAtuoí •> di 29. 30. A u -
fujjcuos , di 30. 4o. Y Í Í & T T O Í , di 29. 5o. 

Aur/ío?, di 30. 6 ° . S w ^ í j c a í , di 29. y0. Ap-
cn;[M(noí ) di 30. 8o. Acaoios-, di 29. 90. YIOMÍ-
[¿os, di 30. 10o. Aíyoí , di 29. 1 IO. FO^CUSÍ , 
di 30. iza.Tmp(3ipívtios •> di 29. 

ANNO Macedónico Moderno, é un Anno So
lare , i l cui principio é affiífo al primo di 
Gennajo áúVanno Giuliano, con cui fi ac-
corda perfettamente . Chiamavafi partico-
larmente Vanno A t t i c ó ; e i l mefe interca
lare , ch' entrava dopo Yloa-afríav, dicevafi 
Tíoael$'^av 0 , ovvero pofleriore . 

ANNO Giudaico antico, é u n ^ ^ « o lunare , 
che cofia comunemente di undecimefi, che 
contengono alternativamente 30 , e 29 gior
ni . 

Si faceva concordare coWanno Solare , coil 
aggiugnervi 11, ctalvolta 12 giorni alia fine 
deU'^wo, ovvero con un mero embolismo . 

Ecco 
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Ecco i nomi de' mefi , ed i l lor contenu-

to : i 0 . N i fan , ovvero A b i b , ch' era di 30 
giorni : 20. Jar , o Zius , di 29 : 3°. Si-
ban , o Sivan di 30 : 40 . Thamuz , o Ta-
inuz , di 29: 5°. A b , di 30 : 6o. E Iu l , di 
29: y0. T i s r i , o Ethanim , di 30 : 8o. Mar-
chesvam , o B u l , di 29 : 90. Cisleu, di 30 : 
10o. Tebetb , di 29 : 11o. Sabat, o Sche-
beth , di 30: 12o. Adar, neWanno emhoVis-
mico , di 30 : ma nell1 anno ordinar» era fola-
mente di 29 giorni . Siccome ancora Cisleu 
ne\V anno difettivo non conteneva che 29 j e 
nell' anno riempiuto i l Marchesvam avea 30 
giorni . 

ANNO G'mdaico Moderno, é parimenti lu-
nare, e confifte, negli anni ordinarj, di 12 
mefi , ma negli embolismici di 13 : che in un 
ciclo di i g a n m , fono i l 30. il 6o. i'8o. 1'1 IO. 
i l 14o. i l 17o. e ' l 19o. I I principio di tal anno 
é fiflato nel primo novil unió 5 dopo 1'Equino-
zio autunnale . I nomi de'íDefi fono i fcguen-
t i : i0. T i s r i , ch'c di 30 giorni: 20. Marches-
van , di 29 : 30. Cisleu di 30 : 40. Tebeth , 
di 29 : 5o. Schebeth, di 30 : 6o. Adar, di 
29: 7o. Veadar, di 30 neH'̂ wwo embolismi-
co : 8o. Nifan , di 30 : 90. I jar , di 29 : 10o. 
Sivan, di 30 : 11o. Thamuz, di 29 : 12o. 
A b , di 30 : 13o. E l u l , di 29. 

ANNO Siriaco, e un Anno Solare, che co-
mincia al principio di Otiobre nell'^??«o Giu-
l iano, da cui differifce foltanto ne'nomi de' 
mef i , eífendo iaquantita d'ambedue l'iílef-
fa, e fono come fieguono: i 0 . T i s h r i n , che 
corrifponde al noflro Ottobre, e contiene 31 
giorn i : 20. Tishrin pofteriore, appunto co
me i l noflro Novembre , di 30 giorni : 30. 
Canun, ch' é di 31 : 40. Canun poíleriore, 
di 31: 5o. Shabat, di 28 : <50. Adar, di 31: 
7o.Nifan , dÍ3o : 8o. Aiyar , di 31 : 90. Ha-
ziram , di 30 : 10o. Tamuz , di 31 : 11o. 
A b , di 31 : 12o. E l u l , di 30. 

ANNO Perfiano 1 é un ^í««o Solare , di 3*55. 
giorni , e confifle di 12. meíi di 30 giorni ca-
dauno , con 5 giorni intercalari aggiuntivi alia 
fine di effo. I nomi de'mefi fono quefli : IO. 
Asrudia meh . 20. Ardihafcht raeh . 30. Car-
di raeh . 4o. T h i r meh. 50. Merded meh : 
50,Schabarirmeh . 70. Mehar meh. 8o. Aben 
meh. 9o. Adar meh. 10o. Di meh. i i 0 . B e -
hen meh . 12o. Affirer meh. 

Queíto «««o é chiamato ancora V anno j ez -
degerdico, per diflinguerlo úúYanno fiífo Sola
re , che íi chiama T anno Gdalcano , di cui 
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i Perfiani cominciarono a fervirfi nell' anm 
J079 , che formavaíi mediante la intercala-
zione , che fi faceva fei o fette volte in 
quattro anni ; e poi una volta ogni quinto 
anno. 

Qui noteremo , che 1' anno detto yezde-
gsrdtco é T ifteífo appunto con quello di Na-
bonaffar. Girca poi 1' anno Celaleano, é af-
folutamente i l migliore , e '1 pib giufto di 
tut t i gli anni civil i fino ora flati inventati ; 
trovandofi , per calcolazione , che tiene i 
folf l izj , e gli equinozj precifamente agí' iftef-
fi g iorni , e corrifpondendo molto accurata-
mentea'moti Solari; lo che non pub dirfi di 
neífun altro anno civile , né anche del Grego
riano , per non avere una intercalazione si 
cómoda . 

A m o Arábico y eTurcico, é un Anno lu-
nare, di 12 mefi, che contengono alternati
vamente 30, e 29 g iorni . Ma tal volta ha 13 
mefi; di cui i nomi &c . fono i feguenti: i0. 
Muharram, che confifle di 30 g iorni : 20.Sa-
phar, di 29 : 30. Rabia, di 30. 40. Rabia 
poñeriore , di 29. 50. Jomada, di 30. <50. Jo
mada pofteriore, di 29. 7o. Rajab , di 30. 8o. 
Shaaban , di 29, 90. Samadan , di 30. 10o. 
Shawal , di 29. 110. Dulkaadah , di 30. 12o. 
Dulheggia , di 29 , e nell'«««o t mbolismico, 
di 30: Si aggiugne poi un giorno intercalare 
ogni 2o. 5o. 7o. 10o. 13°. 15o. 18o. 21o. 24o. 
2Ó0, e 29o. in un ciclo di 29 anni . 

ANNO Etiópico , é un Anno Solare , che 
concorda efattamente coU'Aziaco, a riferva 
che i nomi de'mefi chiamanfi diverfamente. 
Comincia come i ' anno Egiziaco a'29 di A-
gofto, deil' anno Giuliano . I fuoi mefi fo
no : IO. Mafcaram . 20. Tykyrnpt . 30. 
Hydar . 4o. Tyshas. 50. T y r . 6o, lacatit. 
70.Mag3b!t. 8o. Mijazia. 90. Giubat. 10o. 
Syne . 11o. Hamle . 12o. Hahafe . Giorni 
intercalari 5. 

ANNO Metonico. Vedi METONICO . 
ANNO A z i acó , ANNUS ACTIACÜS. Vedi 

ACTIACUS. 
A NNO Attico . Ved i A NNO Macedónico. 
A N N O yezdegerdico . Vedi A NNO Perftano. 
ANNO Gelaleano. Vedi ANNO Perfiano. 
ANNO di Nabonaffar. Vedi ANNO Egizia

co, eNABONASSAR. 
ANNO Sabbatico , Annus Sabbaticus , ap-

prefl'o agí i Aníichi , ogni fettimo anno, m 
cui gli Ebrei lafciavano npofare i ttrreni . 
Vedi SAJSBATQ . 

ORO! 
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Ogni fettimo Anno Sabbatjco , cloé ogni 

49°. anno chiamavafi anno di Giubileo , che 
fi teneva con flraordinaria folennita . Vedi 
GIUBILEO . 

ANNO Ammaliftico. Vedi ANOM ALISTICO. 
ANNO Climatterico. Vedi CLIM ATTERICO. 
ANNO Emergente. Vedi EMERGENTE S 
ANNO Enneatico . Vedi ENNE ÁTICO . 
ANNO Santo . Vedi SANTO . 
ANNO Platónico , o fia i l Grand' Anno . Ve

di PLATÓNICO. 
ANNO del? Egira . Vedi EGIR A . _ 
Capo d' ANNO , o ANNO NUOVO , Giorno, 

jn cui VAnno comincia , ch' é fempre flato dif-
ferente tra le diverfe Nazioni, ma preífo tutte 
tenuto in gran venerazione . 

Tra iRoraani , i l primo e ¡ 'ultimo gior
no dcll' anno erano confecrati a Glano ; e 
percib lo rapprefentavano di duefaccie. Da 
cíTi ci é venuta la cerimonia di augurare V 
anno nuovo felice , che fembra coftume afTai 
antico. 

In tal giorno fi vifítavano, e complimenía-
vano gli uni gli a l t r i , facendo de' regali , che 
fi dicevanoftrena, coll' offerire voti e prcghie-
reagl iDei perilbene, e laconíervaxione v i -
eendevole. Luciano la rapprefenta confuetu-
dine moho antica , anche al fuo tempo, ene 
fa venire 1' origine da Numa . Vedi STRENÍE , 
VOTO &c. 
Ovidio ne parla nel principio de' {\.\o\ F a j l i . 

Pofiera lux oritur, linguisque animisque 
favete : 

Nunc dicenda bono funt bona verba die. 
Plinio piu efpreííamente nel libro 28. c. 1. 

Trimum anniincipientis diem l¡ztii^precationibus 
invtcem faufium ominantur. 

L ' A NNO C h i l e , o fia Légale , ln Inghilter-
ra comincia il giorno dell'Annunziazione , 
cioé a' 25. di Marzo, quantunque 1' anno l í lo-
rico principia nel giorno della Circoncifione , 
o fia i l primo di Gennaro . Nel qual giorno an
che 1' anno Germánico, ed Italiano hanno prin
cipio. OfiervaStow, che per eiTere flato i l 
Re Guglielnio , deíto i l Conquiflatore, coro-
nato i l io> ¿x Gennaro , percib daqui comin-
ciaffe Vanno Ifterico &c. Ma in tutti gli affari 
C iv i l i ^ fi ritiene 1' antico modo di computare , 
cioé da' 2 5. di Marzo . Vedi GIRCONCISIONE, 

.NATIVTTA' &c. 
La parte dell' anno che fcorre tra quefti due 

pnncipj, ordinariamente fi efprirae in ambe-
due le maniere, cioé 172 -< ± ovvero 172 | - . 

i orno L 
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Dopo i l tempo del Conquiflatore , lePaten-

t i , le Carte , le Proclamazioni &c . Rsgie 
hanno per lo pih la data d e ü ' d e l Regno 
del Principe. 

La Chiefa , in quanto all ' uffizio fuo Solen-
ne fa cominciare V anno la prima Domenica di 
Avvento ^ ch' é fempre la piü proffima al gior
no di Sant'Andrea . Vedi AVVENTO . 

Gl i Ebrei, ficcome ancora la maggior par
te delle Nazioni Orientali, aveano V anno C i -
v i l e , che cominciava al Novilunio di Settern-
bre , ed altresi un anno Eccltfiaftico , che 
principiava al Novilunio di Marzo . 

L ' Anno Francefe , mentre durb la linca 
Merovingiana , cominciava nel giorno , in 
cui fi faceva la raííegna delle truppe, ch' era i l 
primo di Marzo . Sotto i Carlovingi princi
piava nel giorno di Natale ; e fotto i Capez;, 
in quello diPafqua, che percib variava t ra ' i 
22.di Marzo e'l 25^' Apri le . 

E quindi ancora oggidi ha principio 1'¿mzíj 
Ecclefiaftico de' Francefi . Ma circa I ' anno c i-
v i l e , Cario I X . ordinb Panno 1564. che in 
avvenire dovrebbe cominciare al primo di 
Gennaro. 

I Maomettani principiano i l loro anno al-
lora quando ilSole entra nell 'Ariete; i Per-
fiani nel mefe, che corrifponde al noflro Giu-
gno : i Chinefi, e la piu parte degl' India-
n i , alia prima Luna di Marzo: i Brachma-
ni al Novilunio di Apr i l e , quando celebra-
no una feflivita , che chiamano Samwat 
Saradi pauduga, che vale a diré , fefla di ca
po ^ anno. I Mtíf icani , al diré di Acofia , 
a'23. di Febbraro , quando le foglie comincia-
no a inverdire \ 1' anno loro confifle di 18. 
mefi, di 2ogiorni cadauno, che fanno 360. 
giorni , e i cinque rimanenti fi paííano in al-
legria, non permettendofi , che fi faccia la-
voro veruno, e né anche il culto ne' templi. 
Alvarez racconta quafi 1' iíleífo degli Abif-
fini , i quali cominciano 1' anno loro a' ^6. 
d' Agofto , e hanno cinque giorni di ripo-
fo alia fine , e l i dicono Pagomen . I n Ro
ma fono due i modi di computare 1' an
no , 1' uno principia alia Nativi ta di noflro 
Signare , ch 'é in ufo preífo a' Notaj , che 
mettono la data A Nativitate : 1' altro co
mincia in Marzo , a cagione dell' Incarnazio-
ne, e tutte le Bolle portano la data, Anno 
Incarnationis. I Greci fanno principiare i l lo 
ro anno del Mondo al primo di Setiembre 
Vedi INCARNAZIONE . 

F í Gli 
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Gl i Anni fidiñinguono ancora in riguardo 

all 'Epoche, da dove fi comincia acontare; 
onde g l i -dwi diNoflro Signare , s'intendono 
d ique l l i , che fi computano dal ^empo della 
Nafcita di Gesíi G r i ü o , in oggi corrente é 
1749. 

G U Anni del Mondo ^ fono quei dal tempo 
áella Crcazione, che fecondo Scaligero fono 
569(5. G l i Anni di Roma , deW E g i r a , di N a -
éonajjartkc. Vedi la differenza che paífa tra 
q u t ü i anni , fotto T articolo EPOCA . 

ANNO e^'orwo, nella Legge &c. é un tempo 
che determina un diritto od una ragione in 
mol t icaf i , edé ina l cun i ufucapíone, in altri 
prefcririone. Vedi PRESCRIZIONE &c . 

COSÍ nel cafo di una beftia fmarnta, fe i l 
padrone, dopo íátte le íirida, noniarichia-
ma per fuá dentro un anno tungiorna, ell 'é 
per lui perduta. Parimenti fi dk Vanno ed H 
giorno in cafo di difcendenza di pretefo dirit
to fopra qualche rendita , di morte di un uo-
mo , di protezione & c . Vedi APPELLAZIO-
KE &C. 

A NNO Domini , che vale , neW Anno del No-
jiro Signare. Computo di tempo dall' Epoca 
<leir Incarnazione di Gesu Crifto . Vedi AN-
ÍÍO , EPOCA , COMPUTO , INCARNAZIONE &c . 

A N N O T A Z I O N E * , Commentario, o 
íia nota fuccinta , fopra un l ibro, o fcrittura , 
in crdine di fpiegare qualche luogo, ovvero di 
cavarne qualche induzione, o coníegucnza. 
Vedi COMMENTARIO , CNOTA. 

* I I vocabvlo fi forma dal Latino Aánota-
t io , che f i compone di ad e nota . I Critict 
deirultímofecolo hanno compcfe molie ed 
erudite Am-\otíLz\om fopra ¡a Sacra Scrit-
tura , gli Autori Claffici & c . 

A N N U A L E , che ritorna, o fi rinnuova 
ogni anno ; ovvero che fi termina coll' anno. 
Vedi ANNO. 

Onde fuole dirfi Fefiivitíi Annuale , Uffi i io 
Annuale , CommiíTione Annuale , rendirá 
annuale &c . Vedi ANNTVERS AR 10 . Vedi i i 
moto Annuo della térra provato fotto i ' artico
lo TERRA . 

ANNUALE qualche volta fi ufa per fignifíca-
re la rendita d'ogni anno, ol'entrata d'un 
Prebendarlo. Vedi PREBENDA. 

Argomemo ANNUALE di Longitudine. Vedi 
ARGOMENTO . 

Epatte ANNUALT. Vedi EPATTA . 
Equazicne ANNUALE del moto medio del 

Solé) é deüa Luna , e delT apogeo Lunare, 
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e de' nodi Lunar í . Vedi EQUAZIONE , LU
NA &c. 

L a Equazione Annuale del moto medio del 
Solé dipende dall' eccentricita dell' órbita det-
ta térra , ed é 16 f | di quelle parti , di cui la 
dilianza mezzana tra i l Solé , e la Terra é 
icoo ; onde da alcunidicefi h Equazione del 
Centro; e quando poi é grandiíTima, é 1 gra
do 5 6 ' , 20". 

La maggior Equazione annuale del moto 
medio della Luna é 11', 40"; delfuoApogeu 
20', e del fao nodo 9', 30". Vedi Nobo &c. 

Quelle quattro Equazioni Annual i fono 
fempre proporzionali ; onde eífendo qualfivo-
glia d'eífe nella fuá maggior grandezza, an
che le tre altre vanno al pari con eíía , e vice 
verfa . Quindi fendo aífegnata la Equazione 
annuale del centro( del Solé ) anche le tre altre 
Equazioni corrifpondenti fono aífegnate; e pe-
rbunaTavula, c ioé , della céntra
l e , ftrvira per tut te. 

J^lZ/V ANNUALI , fono quelle che vengono 
di nuovo ogni primavera , e perifeono all' av-
vicinarfi del l ' invernó. Vedi FOGLIA. Que-
ñe íi oppongono alie Sempre Verdi . Vedi SEM-
PRE VERDI . 

f w ^ f ANNUALT , quelle che non oltrepaf-
fanoi'anno, cioé nafeono alia Primavera , e 
muojono aii' Au tunro , onde fi rifa nno ogni 
anno. Vedi PIANTA , e PERENNE . 

A N N U A L I A , Offerte Annuali , che an-
íicamente tra noi facevanfi da'confanguinei 
de'Defunti, nel giorno della loro morte . Ve
di OFFERTA , OBITO, INFERIE &C. 

Que lio giorno chiamavafi V Anniverfario. 
Vedi ANNIV^RSARIO. 

A N N U E N T I • Mufcoli nell' Anatomía , 
nome di due Mufcoli Trasverfali, aila ratlice 
deile vertebre delia fchiena , detti daCowper 
R e Ü i interni Minores , perché fono fottopofti 
a quei chiamaci R e B i Majares . Vedi RECTI . 

* Sonó eos) dmominati dal Latino Aírouc-
re , accennare , perche ajutano la tejía di 
far i l cenno , evvero perche l a tirano dtret-
tamenté didietro, o dü avant i . Vedi TE
STA , MUSCOLO&C 

A N N L T T A , ANNUITY , voce Inglcfe i 
per cui s'mtende una Rendita , o entrata ati' 
nuale, che fi paga durante vita , o per termi
ne d1 anni , o come in feudo , e per fempre . 
Vedi RENDITA , FEUDO &c. 

NeilaLegge comune la difFerenza tra una 
rendita ufannuita confiñe in quefto, che 1» 

reo-
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rendita é pagabile dal fondo di térra ; laddove 
F annuita obbliga fo! a mente la perfona che pa
ga ; e d i n q u e ñ o , che per la ricupera d una 
rendita, fibaTazione, e fi produce in giudi-
210 ; ma per quella deli' annuitci non s' ha che 
a prefentare la cédula Üannuitcc contro colui 
chela paga, i íuoi eredi, efucceíTori. Vedi 
RENDITA, SCRITTO, AZIONE. 

\n o\ixe\t annuiteí non fono mai prefe per 
beni o fondi fujficiemi , perché non fono fondi 
feudal!, o liberi de jure. 

I I computo del valore delle Annuitci fopra la 
vita &c. appartiene all' Aritmética Política . 
Vedi Aritmética POLITLCA . 

I I Dottore Halley, nelle fue oífervazioni 
fopra le Liñe de'morti di Breslavia, che ÍI 
leggono nelle Tranfaz.Filofof. ap. Lewth.3. p. 
ódp, fa vedere , che vi é 80 contro 1 , che una 
perfona di 25 anni di eta non morirá dentro un 
anno : che vi e «J-J contro 1 \ che uno di 40 ar-
r iv i a vivere 7 altri anni; e che uno di 30 anni 
di eta, ragionevolmente pub afpettar di vivere 
27 , o 28 anni. Cosí grande é la differenza tra 
la vita d 'unUomo in diíferenti eta , che v i é 
100 contro r. che una perfona di 20 viva un 
anno; e non v i é che 38 contro 1 , che una di. 
50 lo v iva , 

Da dove íiccome ancora da certe altre of-
fervazioni, egli ha formata la feguenteTa-
vola , che dimoílra i l valore delle Annuita per 
ogni quinto anno di vita fino al 70o. 

Eta. AcquiQo in ragione di rendita annua 

10 , 28 

5 , 33 
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ANNULAPvE , Annularis , é ogni cofa che 

fi riferifee o raífomiglia ad un anello, da' latini 
ctixzxmto Annulus > VediANELLO. 

Annulare Cartilágine é la feconda cartilági
ne della laringe i eí'fendo rotonda , ed inve-
ílendo tutta la laringe, é chiamata anche cri-
ccides. Vedi LARINGE e CRICOIDE» 

Ligamento Annulare ^ Ligamentum A n n w 
lare é un ligamento forte , che circonda il car
po o i l pugno , quafi a modo di un bráccialet-
to . Vedi LIGAMENTO. 

I I fuo ufo é di connettere o legare infierne Ic 
dueofiadel braccio, ed anche di reftringere i 
tendini di molti mu (col i della mano e delle di 
ta , e prevenire il poterfi dislogare , quando 
fannoqualehe azione. Vedi CARPO, MANO, 
DITO &C. 

I I ligamento del tarfo fi chiama ancora Wg^ 
m e n t ó Annulare * Vedi TARSO. 

Aggiungafi, che lo Sfíntere deli' ano, chia-
mafi ancora annularis^ o mufeolo annulare, 
dalla fuá figura. Vedi SFÍNTERE . 

Proceífo o Protuberanza annulare é un Pro-
cefíb della midolla oblongata , coslchiamato 
dal Dottor W i l l i s , perché circonda eífa m i -
dolía, ed é molto íimile ad un anello. Ve
di MIDOLLA Oblongata. 

ANNULARE é anche un ep í t e to , dato al 
quarto dito , volgarmente chiamato i l dita 
deli'anello. Ved i DITO. 

A N N U L L A R E * , ridurre anulla, nella 
Legge, particolarmente s'intende di un at to , 
di una fentenza , che fi abolifeono, & c . Vedi 
ABOLIZIONE , CANCELLARE , CASSARE , 
ABROGARE &C. 

* L a voce e compofla di ad e nullus. 
A N N U N Z I A T A , dinora ínazmne comu-

ne a diverfi Ordini , si relígioíi che militari , 
i f l i tu i t i in onore deli'Annunziazione della 
Vergine . Vedi ORDINE , ANNUNZIAZIONE, 

I I primo ordine reüg io fo di q u e ñ a fpezie 
fu ííabilito Panno 1232. da fette Mercatanti 
diFirenze, e fi chiama oggidi T Ordine de*" 
Servit i , o Serví. V e d i S E R V i T i . 

I | feconda fu un Moniftero di Relígiofe 
a Bourges fondato daGiovanna, Regina di 
Francia, dopo i l di lei divorzio da Luigi X I I . 

I I terzo parimente fu un Moniftero'di Re-
ligiofe, che una Dama Genovefe fondo Pan
no xdoo. 

I I quarto era un Convento di R e l i g i o f í , che 
fondo i l Cardinale Torrecremata in R o m a , 
che oggidl fono divenuti cosí ricchi , che 

F f z danno 
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danno doti di ícfíanta fcudi Románi a piu 
di 400. Zi t te l le , ognianno nel giorno dell' 
Annunziazionc. 

Cavalieri ^//'ANNUNZIATA , Ordine M i 
litare , iftituito l'Anno 1409. da Amedeo, 
Duca diSavoia. Vedi CAVALIERE. 

A l principio fi chianaava 1' Ordine de'No-
di de' veri Amant i ; in memoria di una ícna-
niglia di capelü regalata alFondatore da una 
Dama; efifendo poi Amedeo V I I I . aííunto al 
Pontificato, ne fu cangiato i l nome in quel-
lo dell' Annunziata. 

A N N U N Z I A Z I O N E * , FAnnunzio, o 
T Ambafciata dell' Angelo Gabriele aHa Bea-
tiffima Vergine , circa i l mifterio de IT Incar-
nazione . Vedi INCARNAZIONE , SALUTA-
ZIONE, AVE &C. 

* L a parola e compofla dal Latino ad e nun-
t i o , dichiaro. I G r e c i la chiamanoEuay-
yiKiafioí , buona nuova ; e altresz x M ' 
pivay-o; > falutazione. 

ANNUNZIAZIONE , dinota ancoraunaFe-
fia , che fi celebra a' 25. di Marzo in memo
ria dell'Annunzio maravigliofo , che fece alia 
Vergine l'Angelo Gabriele . VediFESTA. 

Queña Fefta fembra effere moho antica 
nella Chiefa Latina : e di fatto tra i Sermo-
ni di Sant'Agoftino , che moi i i'anno 430, 
ne troviamo due fopra V Anntmziazione , 
cioé i l 17o. e '1 18o. D e Santiis ; e nella 
Chiefa Greca vi fono teftimonj ancor piü an-
tichi circa la celebrazione di tal Feíi ivita; 
imperocché Proclo, che morí I'anno 446, 
San Giovanni Grifortomo, che morí nel 407 , 
e San Gregorio Taumaturgo nel 295 , tu t t i 
hanno fcritto de'fermoni fopra V Annunzia-
zione. Vero é , cheRivet , Perkins, ed al-
t r i Scrittori Proteílanti dopo di eííi hanno 
meíTo in dubbio Tautorita delle due Omelie 
di S. Gregorio Taumaturgo ; raa Voífio le 
rieondfce tuttedue per veré egenuine. 

Oi/piíi) alcuni fono d'opimone j che tal 
feüa^ originalmente íi folennizzava in onore 
del Noftro Salvatore ; e che ToíTervarla iq 
nome e in onore della Madonna, fia d' una 
éata moho piu recente. 

Sonó vi diverfe Chiefe Orientali, che ce
lebrarlo V Annunziazionc in tempi diíferenti 
da quello , in cui fi celebra nelle Occiden-
t a l i ; I S i r i 1 a c h i a m a n o B afear ach , che vale 
a d i ré , ricerca ; e la notano nel lor Calenda
rio al primo di Decembre. Gi i Armeni la 
tengono a' 5. diGennaro y anticipando cosí i l 
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tempo) acciocché non venga mai a cadere 
nella Quarefima; ma i Greci non fi fanno 
ferupolo di celebrare laFefta anche in Qua
refima . Vedi QUARESIMA . 

GH Ebrei parimenti danno i l nome di A n -
nunziazione a quella parte della ceremonia 
della lorPafqua, in cui fpiegano la origine, 
e'l motivo di tal Solennita. Tale fpiegazio-
ne daeffi tictb p r i m Haggada, come fedi-
ceffi Annunziazionc. 

A N O , Anus , in Medicina , é la eftre-
mitíi inferiore dell' Inteftino retto ; ovvero 
P orifizio della parte deretana . Vedi Tav* 
Anatom. ( Splanch.) fig. 9. litt. u . Vedi puré 
RETTO , e CULO . 

I Gabioniti riraandarono con T Arca un 
certo numero di quefte parti del corpo , 
fórmate d 'o ro , per ottenere la guarigione 
di un male, che gli tormentava nóV A n o . 
1. Sam. c. 6, 

Mufcoli dell' ANO , fono lo Sfintere, i l Le-
vatore , e loScalptore, o fia i l Latiffimo del 
dorfo. Vedi SFINTERE, LEV ATORE, e LA-
TISSIMO del dorfo. 

M a l i d e i r A x o , fono Pifióle, Procidentia, 
o fia Prolapfus , a cui fí poífono aggiun-
gere l'Emorroidi &c. Vedi PISTOLA &c . 

Speculum A N I . Vedi SPECULUM. 
ANUS é altresx nominato una piccola buca 

nel terzo ventricolo del Cervello , che mette 
nel quarto ventricolo del cerebellum . 

^ A N O D I N O * , nella Medicina , Rime-
dío leni t ivo, e mitigativo del dolore . Vedi 
DOLORE. v 

* Derivajl dalla privativa u , e cofrujuco ? 
doleo. 

Gl i anodini fono di due fpezie : la prima 
comprende gli Anodini detti Propri i , o P a -
regorici: la feconda gli Spuri i , o fieno Im* 
proprii y che in vece d'addolcire i l dolore , 
piuttofto lo fiupefanno, cagionando una in-
fenfibilita , o íbnnolenza ; e propriamente 
diconfi Narcoticiy Ipnotici, ovveto Oppjati . 
Vedi NARCÓTICO &c. 

I veri Anodini fi applicano efiernamente 
alia parte che duole ; tali nella claífe de'fem-
plici fono lacipolla, i l g i g l i o , la radice delle 
malve, le foglie delle viole , i l fambuco &c . 

Nelle officine abbiam de' medicamenti com-
pofii, preparati coll' ifteífa intenzione , e chia-
mati con queíio nome ; come i l Balfamo A -
nodinoi che fi fa di fapone di Cafiiglia , di 
canfora j di zafferano, e delio fpirito di v i 
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no, digeriti in bagno caldo d'arena; che fi 
dice non folo mitigare i piti acerbi doiori, 
ma di piü ájutar a ícaricare la materia pee-
cante , che le cagtona. 

A N O M A L I A , termine Gramaticale, I r -
regolaritk negli accidenti di una voce, per 
cui devia dalle rególe, e dagli efempi ordi-
narj, a cui le altre deli'iíUíla fpezie fiacco-
modano. Vedi ANÓMALO. 

ANOMALÍA, neU'AQronomia, ladiílanza 
in cui íi trova un pianeta daU'Afeiion , odall' 
Apogeo : ovvero la irregolarita ne\ moto di 
un pianeta, percui fi fcoíla daU'Afeiion, o 
fía Apogeo. Vedi PIANETA, AFELION , ed 
APOGEO. 

Keplero diftingue tre forte di Anomalie, 
cioé la media, la eccentrica, e la vera . 

ANOMALÍA Media ¡ o Semplice, nell'Aftro-
nomia antica, é la diñanza del luogo mezzano 
d' un pianeta dall'Apogeo . Vedi LUOGO . 

Nella moderna poi , dinota i l tempo, in 
cui i l pianeta fi muove dal fuo Afelion A , 
fino al luogo , o fia punto medio della fuá 
órbita I . Vedi T a v . Afironom. fig. i . 
- Quindi é , che eífendo 1'arco , o fia i 'an

gelo, ovvero Tarea eliiptica A S I , propor-
zionale al tempo, in cui i l pianeta deferi-
ve Parco A I , queíV área potra rapprefen-
tare 1' Anomalía media . Ovvero cosí , i ' 
a reaSKA eíTendo trovata col tirare la linea 
L K a traverfo i l luogo del pianeta , per-
pendicolare alia linea degli Apfidi P A , in-
fino che arrivi a tagliare i l circolo D^A , e 
poi tirando anche la linea S K , potra rap-
prefentare 1' Anomalia media ; imperocché 
tal área é dapertutto proporzionaie alia pri
ma área A S I , come ha dimofirato il Dottore 
Gregory, nel lib.3. Elem. Ajiron. Phyfic.Math. 
Vedi Tranfaz. Filofof. Num. 447. p. 21B. 

ANOMALÍA delf Eccentrico, o fia del Centro., 
nell' Aíironomia moderna , é un Arco del 
cerchio eccentrico A K , i f i g - i - ) rinchiufo 
tra i 'Afe l ionA, e la linea r e t t a K L , tirata 
a traverfo i l centro del pianeta I , perpendi-
colarmente alia linea degli apfidi AP. Vedi 
ECCENTRICO. 

_ Ma nell'antica dinotava un Arco del Zo
diaco , terminato dalla linea degli apfidi, e 
quella del moto medio del centro . Vedi i me-
todi di trovare VAnomalia deWEccentrico, nelle 
Tranfaz. Filofafiche, Num.446 . p. 2lS. 

ANOMALI A Vera , o fia Equata , é l'Angolo 
al Solé , A S Í , lotto cui pare fia la diílanza , 
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in cui fi trova un pianeta daU'Afeiion A I . 
Ovvero é I'angolo, o fia área, prd'a propor-
zionalmente al tempo, in cui i l pianeta íi muo
ve dal luogo medio I , verfo '1 fuo Afelion 
A . Onde nel moto del Solé fara la difianza del 
fuo luogo vero dall'Apogeo. 

Data che fia V Anomalia vera, la media 
íi trova fácilmente-, ma édifficile i l trovare 
Y Anomalia vera dalla media data , 

I metodi Geometrici di Walüs , e di 
Newton , per mezzo della Cicloide protratta , 
non fono apropofito per la calcolazicme ; né 
tampoco quello delle ferie , per eífere troppo 
laborioío . Pero gli Afironomi fono obbligati 
di ricorrere a l l ' approífimazione . Ward , 
nella fuá AJlronomia Geométrica, prende Tán
gelo, A S I , nel foco, dove non vi é'1 Solé , 
per VAnomalia media; che appreíTo a poco 
la rapprefentera , quando Torbita del pianeta 
non fia molto eccentrica : e in quefta maniera 
feioglie fácilmente i l problema. Ma quefto 
método non ha luogo nelT órbita di Mar te , 
per eífere piu eccentrica , che quelle degli al-
t r i pianeti . 

I I Sig. Ifaac Newton dimoftra come poffa 
fare T effetto anche in querta i e quando íi 
é fatta la fuá correzione , e fi é fciolto i l Pro
blema , fecondo T Ipoteíi di Ward , egli af-
ferma, che anche nelTorbita di Marte vi pub 
appena eífere Terrore di circa un fecondo. 

A N O M A L I S T I C O Anno, nell 'Afirono-
mia , chiamato ancora Anno Periódico , é quel
lo fpazio di tempo, che la térra confuma neí 
girare per la fuá órbita. Ved i ANNO . 

Vanno Anomalijiico, o fia comune, é al-
quanto piu grande áúl'1 anno T róp ico , a ca-
gione della preceífione delT Equinozio. Vedi 
PRECESSIONE , 

A N O M A L O * , irregolare , o che non 
ferva la regola e'l método ordinario d'altre 
cofe delT iÜeífa fpezie. Vedi ANOMALÍA, e 
VERBO . 

* Qjttfto vocabolo nonecompojlo della pri* 
vativa a , e VO^OÍ , legge, come general
mente fi crede ¡ perche in tal cafo come 
ci entra la filiaba al \ ma bemi viene dat 
Greco OW^^UXOÍ-, ronchiofo , fcabro, m-
eguale & c . che fi forma della privativa ce, 
e opaK®', eguale, piano. 

Verbi ANOM ALI , nella Gramática, quelli 
che fono irregolari nelle lor congiugazioni, 
e fi feoftano dalle rególe in altri oífervate. 
Vedi VERSO e CONGIUGAZIONE» 

V i fo-
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V i íbno Verbi Anomali , o inflefíioni irre-

golari di voci in tut t i i linguaggi : nell' 
Inglcfe tutta la irregolarita de' fuoi verbi 
Anomali confifte nella formazione del tem-
po pretéri to, e altrcsl del participio paffivo ; 
febbene quefto fia vero , rifpetto alie parole di 
origine Teutónica , o SaíTona folamente, e 
non riípetto alie altre derivate dal Latino, 
dal Francefe &c» 

La irregolarita principale proviene dalla 
fpeditezza della pronunzia, per cui fi cangia 
la confonante d in t , troncandone la termi-
nazione regolare, ed: onde in vece di , 
íi ícrive, e íi pronunzia m i x d , o mixt, dwclt 
o dwell'd , in luogo di dwelled &c. ma ció 
piuttorto íi riduce alia contrazione, che all' 
Anomalía ; di che fi lamentano alcuni de' 
noíui Scrittori piu p u l i t i , per^eíTeref un abu-
fo , e in fvantaggio della noñra l ingua , fer-
vendo foltanto a disfigurarla , e a murare una 
decima parte delle voci noflre le piu foavi in 
gruppi di confonanti; cofa tanto piu lonta-
na dal meritare fcuía, quanto che i raiglio-
r i Autori hanno tacciata la lingua Inglefe d' 
eífere mancante di vocali. 

Evvi un*altra irregolarita rifpetto al tem-
po pretér i to , e al participio paííivo : impe-
rocché give, fe foífe verbo regolare , o for
mato fe con do le rególe ordinarie , farebbe 
gived nel tempo pretérito , e nel participio 
paffivo ; laddove fa gave nel pretérito, e given.: 
nel participio paffivo 

A N O M O E I * , nella Storia Ecclefiaflica ? 
Setta di Eretici antichi, che negavano ogni 
foraiglianxa di eíFenza tra i l Padre, ed i i Fi-
gliuoio. Vedi TRINITA' 

*' / / vocabolo e Greco ^ e fi compone della: 
privativa « , e o/w.xy¡rfimile, raífomi-
gliante o, 

T a l era i l nome, per cui f! diffinguevano> 
i puri Ariani nel quarto Secólo ; attefo che. 
non folamente non ammettevano la coníu-
flanzialita del Verbo , ma di piu aíferiva-
no , che foífe di natura differente da quella del 
Padre, contradiílinguendofi cosí da'Semi-A-
r ian i , cheparimente negavano la confuíian-
zialita del Verbo, ma neli'ifleífo tempo r i -
conofcevano, che fofle fimile al Padre. Ve
di ARIANO, e SEMI-ARIANO. 

I Semi-Ariani condannarono gli Anomoei 
nel Concilio di Seleucia; equeíli: poi. fcom-
m.unicarono quelli ne' Concilj di Coílantino-
pols, e d' Antiochia j e di piu eanceliarono 
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i l termine 'ojotos dalle formóle di fede si di 
R i m i n i , che di Coíiantinopoli , proteftando 
che i l Verbo non folamente foífe di foftan-
za diverfa, ma anche di volonta differente 
da quella del Padre . Onde vennero ad eífer 
detti Avo^oioi. Vedi HOMOOUSIA &c. 

A N O N I M O * , che non ha nome, o a cul 
non vi é aggiunto nome . Vedi NOME . 

* Dcrivafi dal Greco UVOVU^IOÍ , fenza no
me , che fi forma dalla primitiva a , e 
ovoiia, nome. 

S' inrende per lo piu di l i b r i , che non por-
tano i l nome deir Aurore, ovvero di Autori 
i cui nomi fono ignoti . I I Decker , Awocato 
della Camera Imperiale diSpira, e'lPlaccio 
di Amburgo, ci hanno dati Trattati circa i l i 
bri Anonimi. Burc. Gotth. Struvio tratta degli 
uomini eruditi , che fi fono meííi ad indovina-
re i nomi degli Autori di Whú Anonimi. 

ANORESSIA * ANOREXIA, nella Medi
cina , inappetenza o mancanza di appetilo». 
Vedi APPETITO *. 

* I I vocabolo fi compone della privativa « , S 
opiyoiiai, appeto 

VAnorejJia propriamente dinota lo Aare piíi 
tempo fenza appetito di quello che fia natura-
l e - V e d i C i B O , DIGIUNO &c-

Se poi i l folo penfiero, o la vifta di cibo buo» 
no cagiona mal íloraaco,, o fia una tenden-
za a vomitare , alloi^ con piu proprieta fi dice 
Naufea . Vedi NAUSEA -

V Anorejfia fi confidera principalmente 
come fintoma ^ i quaiche altra indifpofizio* 
ne , da cui fi hanno da cavare le indicazioni 
curative , e poifervirfi degli í lomachici. Vedi. 
STOMACHICO . 

A N S i E * , ANSE, neli 'Aftronomia, pro-
minenze apparenti nell' Anello del pianeta. 
Saturno , che Ci. vedono al fuo aprirfi che 
fa, a guifa di manichi. Vedi SATURNO , e. 
ANELLO .. 

* I I vocabolo i Latino, e Utteralmente fi-
gnifica i manichi, o /' orecchie di uten-
fili y firomenti &c. . 

A N S E A T I C O * , che fpetta alia compa-
gnia, o alleanza delle Citta dette Anfeatiche . 
Vedi COMPAGNIA .. 

*• Viene dalla voce Han fe , Teutónica in-
vietitU) che fignifica Alle&ma. , Confe-
derazionc , Aífociamento <&c. Alcuni 
la fanno derivare da. due vocaboli T e 
defehi ara-fee, cioe ful mare a cagione 
che le prime C h t h Anfeatiche erano tutte 

fitua-
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fttuate fopra la fp 'taggia del mare: onde 
dice/i, che la focictü al principio chiama-
va j i , am zee fteden , che vale a diré, 
Cií ta íopra i ! mare , e dipoiper abbrevia* 
zione Hanfee, e Han f e. 

Citta ANSEATICHE , Citta libere della Ger-
mania, e del N o n , unite in ftrctta lega, 
fotto leggi , e magtilrati da eíTe ftabiiiti , 
per l'avvanzamento del commercio , e per la 
íkurezza , ed affiüenza vicendevole . Vedi 
COMPAGNIA . 

Quefto aíTociamento cosí celebre nel mon-
dojdie fa tanta figura nella Storia del commer
cio , comunemente íi tiene cominciafle in 
Breraen fopra i l Wcfer nel Ta ano 1164; o , 
fecondo altri,, neli'anno 1260 , immediata-
niante dopo le incurfioni, e i iadronecciper 
mare de' D a n d i , Normanni &c. o come di
cono alcri nell' anno 1206 , o 920; fia perb 
quando fi voglia la fuá origine, certa cofa é , 
che fu confcrmato e riltabilito nel 1270. Vedi 
COMMERCIO. 

A l principio con fi lleva fol amenté in luo-
gl i i , fituati su le corte del Mar Báltico, o poco 
lontani da eíío : ma ficcome poi ¡a fuaforza , e 
nputazione fi aumentavano, appena íí trova-
va in Europa veruna Citta di commercio, 
che non defideraire d'entrare in queftaunio-
ne: che circa 1'anno 1250 coníifteva in 61 
C i t t a , acui furono poi aggiunte quattroal-
í re . A tal confederazione appartenevano 
neUa Francia , Roan , San Mai6 , Bourdb , 
Baionna, e Marfiglia : nella Spaqna .Bdrcz-
lona, Siviglia , e Cadice : nell' Inghilterra , 
Londra: nel Ponogallo, Lisbona : ae'Paefi 
B a j f i , AnverU , Dordrecht , Amfterdam , 
Bruges, R oterdam , O í k n d i , e Doncher-
ken: neW I ta l i a , e nella S ic i l ia , Meífina , 
L»vor^o, eNapol i , 

^/ividevafi la compagnia in quattro clafíi, 
0 y : e m b r ¡ , ch'erano quelli di Lubecca , Co-
^9fnia, Brunsvick, ePruffia, o fia Danzica : 

Jquefie quattro Citta erano ícapi dei quattro 
membri, ficcome Lubecca era i l capo prin-
^Pale di tutto i l corpo. 

Oltre c ío , v'erano quattro fattorie principá
is 5 ftabiüte a Londra , Bruges , Novogrod , e 
"TER§EN \ quella di Bruges fu poi trasferita ad 
Anverfa: ma la prima e principale era quella 
01 Lubecca, che ancora continua ad eíTere i l 
capo di tutto raííociamento. Quella di Lon
dra chi^raavafi Guildhalla Teutoniccmm , ov-
vero la Sí!lly«rd. Vedi STILLYARD. 
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I I governo di queílo corpo al principio 

era Ariílocratico, col tempo poi fi lo t topo-
fe alia fol a direzione del Gran Maeftro deli' 
Ordine Teutónico , e alia fine varj Princi-
pi , e Signori diiedevano Eal digmta. 

Sullo fpirar dei Seco i o quattord¡cefirno , e al 
principio del quindicefimo fi trovo l ' Alleanza 
nel fuo ftato piu florido, ficché dichiatava guer
ra con tro le teife corónate; e le Storie par-
Jano di quella , che fecero le Cit ta anfcatiche 
con tro Waldemar Re di Danimarca , circa 
ramio 134^? e altresi contro Erico , nell' 
anno 1428 , quando raifero in mire quaran-
ta Vafceili, in cui v i erano 12000 uomini d i 
truppe rego'ari, oltre i Marinar!, 

Ma quei Principi , le cui Citta principali 
facevano parte di tal aíTociamento, comin-
ciorno a üimfir política i ' afiegnare de' i i -
mit i ad una potenza, che col tempo poíreb-
be renderíi formidabile anche a loro fieffi, 
I mezzi per farlo erano facili , e brevi ; 
cadauno ritirb i mercatanti proprj dali' al
leanza; di maniera che, in poco tempo ab-
bandonata di gran numero di Citta , fi tro
vo ridoíta a queüe poche, in cui la confe
derazione a vea cominciato ; che indi di ño
ra i no di L a Compagnia Anfeatica Teutónica: 
fono perb ancor oggidi si confiderabüi in af-
fari di commercio, che fi ammettono a con-
chiudere írat tat i anche co' Monarchi piíi 
grandi. 

Le divifíoni tra di loro inforte non contri-
buirono poco a tal caduta , ficcome ancora 
10 flabilimento della Repubblica e del com
mercio degli OlanJefi . 

Le quattro C i í t a , che formavano la lega, 
furon Lubecca , Colonia , Brunswick , e Dan
zica , che fi dinorainavano Cittii M a d r i ; fic
come quelle che dipoi vi fi aggiungevano 5 
furono dette Figliuole di eííe-

Sonovi molteCuta di Germmia, che an
cor al di d'oggi ritengono il titolo di A n 
fcatiche j ma é pmctoílo un puro t i to lo , che 
una. pruova che faccian' eíTe prefentemente 
11 traffico fotto le leggi , e la protezione dell' 
a n tica alleanza; non eíícndovi appena alcun1 
altra fuorché Lubecca , Amburgo , Bremcn , 
Roí iock , Brunswick, e Colonia , che fia 
veramente Anfeatica , c che mandi Dcpu-
tati alie Aífemblee, tenute ne'comuni bifo-
gni di tal corpo . 

I l gran commercio, che gli Olandefi han-
no colle Cittk Anfcatiche j ajuca a (Tai a man

tener-
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tenerle nella lor antica riputa^ione; e prin
cipalmente all' alleanza con quella florida Re-
pubblicadevono la confervazione delle lor l i -
bert^,; per mezzo dei cui foccorfi fi fono Cálva
te piíi d'una volta dalle imprefe de'Principi 
circonvicini. Vedi COMMERZIO . 

A N S E L M I J í r í . Vedi ARTE. 
A N S G R A V I O * , titoIodiUffiziale nella 

Germania . VAnfgravio é '1 capo d'una Com-
pagnia , oSocieta. 

* S i compone d a l T e d e f c o l í z n í e , e Graf, 
C o n t é . Vedi GRAVIO. 

ANSPESSADE * , o LANSPESSADE , fpezie 
di uffiziali inferiori nella fanteria , folto i Ca-
porali, ra a pero fbpra delle volgari fentinelle . 
Vedi GAPORALE &C. 

* Voce formata daW Italiano lancia fpez-
zata; perche originalmente erano gente d1 
armi sbandate , che non potendo fujjiflere 
altramente, fi procuravano un luogo nella 

fanteria. 
A N T A * , nell'antica Architettura , Co

lorína quadrata, o fia pi laí lro, ne'cantoni 
de' Tempj , e d'altri edifizj. Vedi PILASTRO , 
TEMPIO , &c. 

* Ebbe tal dinominazione ^ a l dir di Per-
rault y dalla prepofizione ante , avant i ; 
per efferepojla innanzi le mura ^ ed i can-
toni delle fabbriche, per ajjicurarle efor' 
tificarle . 

Sporgevafi dalla muraglia cont una projet-
tura eguale ad un ottavo della fuá faccia , 
purché non vi foffe ornamento di projettu-
ra maggiore; ma era regola ftabiüta , che 
la projettura d e ü ' ^ í f foíTe fempre eguale a 
quella degli ornamenti. 

A N T A G O N I S T A » , appreíro gli antichi, 
avverfario nella baítaglia. 

* S i forma dal Greco CWTI , contro , e 
ayuvi^a y contendo. 

Nel qual fenfo fi adopra píu comunemen-
te parlando de'combattimenti di fpaflb , che 
di quelli che fi fauno da buon fenno. 

ANTAGONISTA, fignifica ancora una delle 
parti nelle quiftioni, o difpute letterarie . Vedi 
DISPUTA, OPPONENTE , RISPONDENTE &c. 

Mufcoli ANTAGONisTi,neli'Anatomía, quei 
che han no funzioni oppofte. Vedi Musco LO . 

T a i i fono i l FleíTore, e 1'Eftenfore di un 
rncmbro, de'quali i l primo lo contrae, e 1' 
altro lo ílende . Vedi FLESSORE , ed ESTÉN-
SORE . 

Sonovi alcuni Mufcoli foütarj , cioé fen-
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za Antagónijii , come nel cuore ¿kc. Vedi 
CUORE &c. 

A N T A N A C L A S I S , * nella Rettorica , 
Figura , in cui fi replica 1' ifteíTa parola , 
ma in fenfo diverfo, e talvolta anche dub-
biofo, come per efempio : Sinite mortuoí fepe-
lire mortuos . Vedi RIPETIZIONE . 

* £ ' dal Greco cti"7¡, ed OWUKKCCO) , rlper-
cuotere. 

A N T A N A G O G E , Avvuvayayn , figura 
della Rettorica , s'intende ailora quando non 
potendo rifpondere all ' accufa, apportata dall' 
avverfario, rivoltiamo 1'aggreííione, accu-
fando iui degli fleíTi, o d 'al tr i de l i t t i . Vedi 
RECRIMINAZIONE . 
; A N T A R E S , neli'Aflronomia, cuore dello 
Scorpione. Stella fififa della prima grandezza , 
nella coftellazione, detta Scorpione. Vedi la 
longitudine, latitudine &c. di eífa tra le al-
tre della coftellazione. Vedi SCORPIONE. 

A N T A R T I C O * , aggiunto del Me-
ridionale, o fia efiremita deiT aífe della térra , 
in oppofizione al Settentrione, o fia Polo Arti
co , Vedi POLO ARTICO. 

* L a voce e compojla di O W T I , contro, e 
ap-Acio;, Orfa. 

Le ítelle vicine al Polo Antartico non fi 
fanno mai vedere fopra i l noftro Orizzonte . 
Vedi STELLA, ORIZZONTE &C. 

0t**do ANTARTICO, uno de'Circoli m i -
nori della ofera, paralello all'Equatore , al
ia di íhnza di 2y ¿n-adi , e 30 minuti dal Polo 
Meridionale. Vedi" C,IRCOLO . 

Ev cosí dinominato ^ e{fere oppoílo ad 
un altro circolo, anch'eho paralello all' E-
quatore, ed all'ifteíía diftanza da! PoloSet-
tentrionale, ch 'é chx&mztoWCn :<olo Artico. 
Vedi Circolo ARTICO. 

A N T E C E D E N T E * , nelle Scuole, .figni
fica cofa che precede , o va avanti ad un'alt ra , 
in riguardo di tempo. 

* L a parola e compofla della Prepofizioh ic 
Lat ina a n te, avanti / e cederé , vado. j 
nel qual fenfo e oppofla a fuffeguente . Ve
di SUSSEGUENTE. 

Decreto ANTECEDENTE, s'intende diquel-
lo che precede altro Decreto , o qualche azio-
ne della creatura ; o la prcvifione di tale azio-
ne . Vedi DECRETO . 

E' punto controverfo , fe i l decreto della 
Predeítinazione fia antecedente, o fuííeguente 
al mér i to . Vedi PREDESTINAZÍONE. 

Vo lonta, o Defiderio ANTECEDENTE, che 
prccc-



A N T 
precede akra Volomk, o fía DefidertOi ovve-
roaltracognizione, o previfione . Onde fuole 
d i r f i , Iddio vuole con una volonta ílncera , ma 
antecedente., che tut t i gli uomini fi falvino, cioe 
tal fincero defiderio d'Iddio precede, e non íup-
pone , la cognizione della loro fede e creden-
za. Vedi SCIENZA , PRESCÍENZA &C. 

Deb'befi qui notare di paíTaggio , che i l 
termine Antecedente íi applica a Dio íb!a-
mente rifpetto all ' ordine di natura, e non 
all1 ordine di íucceffione, o di tempo ; im-
perocché Dio , mercé le fue infinite perfe-
z ion i , vede e prevede ali' ifteflb tempo ; nell' 
ífteflb modo parimenti egli vuole , non pe-
th fucceíTivamente , una cofa dopo i ' altra. 
M a non oílante c ib , Iddio pub volere una co
fa per occafione di un'altra , o avere tal defi
derio per occafione di tal previfione, che i 
Teologi chiamano Ordine di natura ^ in con-
íradiftinzione a quello di tempo . 

NeceJJita ANTECEDENTE . Vedi NECES-
SITA^ . 

ANTECEDENTE, nella Lógica , la prima 
propofizione dclT entimcma , o d'argomento 
che con fi fie di due fole propoíizioni . Vedi 
ENTIMEMA , PROPOSIZIONE &c. E* oppo-
fía a quella che chiamafi confcguente. Vedi 
CONSECUENTE, CONCLUSIONE, &c. 

Per efempio in quefto argomente : Cogito, 
ergo fum : cogito é Y antecedente, cosí detta , 
perché precede la particelía er^o, o fia la co
pula delT argomento. 

ANTECEDENTE d'una Razione dinota i l pri
mo termine , o fia quello che fi paragona all ' 
altro . Vedi RAZIONE, e TERMINE. Sicché 
per efempio fe la Razione h a ' .b , ovvero di 
a verfo b , dicefi Vantecedente. 

< Scgvi A N TE CE DE NT i , fíntomi che appa-
rifcono , svanti che i l male fia formato in 
guifa che poííaridurfi a clafle particolare , o 
darghfi dinorainazionepropria. VediSEGNO, 
e SÍXVTOMA . 

ANTECEDENTE, nellaGrammatica, s'in-
tende del termine acui fi riferifce i l relativo. 
Vedi RELATIVO. 

A N T E C E D E N T I A , appreflo gli Aflro-
nomi : Quando i l planeta pare muoverfi ver
lo x Occidente, contro 1'ordine o corío de 
í egm, come dal Tauro verfo I ' Ariete , di-
ceíi , c h e f i m u o v e m ^ ^ , ^ . VediPiA-
NETA, ORDINE, SEGNO, &c. 

l e r si contrario, quando va verfo l'Orien-
te3 o fia innanzi, per efempio da Ariete verfo 

I orno L 
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Tauro, alloradiciarao, che fi m o v e C o w / á -
quentia . Vedi PRECESSIONE deW Equino-zio, 

ANTECESSORE , colui ch'é ftato avan t i , 
che va innanzi, o che guida a l t rui . Vedi 
PRECÜRSORE, PREDECESSORE &C. 

I l termine fi ufa particolarmente in alcune 
Univerfita per Profcífor Pubblico, che infe-
gna, o detta la legge civiíe . 

A N T E D I L U V I A N O , cofa avan t i i l Di-. 
luvio . Vedi DILUVIO . 

Nel qual fenfo, le generazioni da Adamo 
fino al diluvio al tempo di Noé , d i c o n f i ^ -
ted'duviane \ e quelle dal diluvio fino al di d' 
oggi, tono áettQ Po/idiluviane, Vedi ETÁ1 , 
PATRIARCA, &C. 

Burnet, eVoodward foftengono opinioni 
tra loro differentiííime intorno al Mondo ^í»-
tediluvianoly i l primo vuole, che la fuá fac-
cia ed apparenza fia ñata lifcia, equabile, e 
ín ogni rifpetto diverfa da quella d'oggidi: 
i 'altro al contrario fi sforza di provare , 
che la faccia del globo terráqueo fofle ap-
punto come la vediamo di prefente , cioé 
ronchiofa , diftinta in montagne , e v a i l i , 
eflendovi ancor i l mare , i laghi, e i fiumi; 
che i l mare fofle falfo come lo é al di d'og-
g i , co'fuoi fluffi e rifluíli, contenuto nell' 
iíleífo fpazio , ed ampiezza che prefentemente 
oceupa ; che aliora pur v'erano gli animali , i 
vegetabili, i metalli, i minerali &c. che la tér
ra fofle di piu nell'ifieífa pofitura rifpetto al 
Solé, non avendo l'aííe paralello , ma bensi 
inclinato, come lo é adeíTo, al piano deil' 
ecelittica; e per confeguenza , che vi foífero 
allora T ifieííe fucceífioni di tempi , e le 
medefime viciflitudini de l leüagioni , che ora 
abbiarao. Vedi TERRÁQUEO , MONTAGNA , 
&c. Vedi anche FOSSILE &C. 

A N T E L I C E Anthelix , nell' Anatomía , 
circuito interiore delT orecchio, cosí detto in 
oppofizione aU'efleriore , che fi dice Elice * 
Vedi ELICE . 

A N T E L M I N T I C O * , aggiuntodi rirae-
dio contrario a' vermi . Vedi VERME , e 
VERMÍFUGO. 

* L a vece e compofla di owu , contro , 
ed ikfMUí, verme . 

A N T E N A T I , progenitor!, o quelli» da 
eui fi trae origine , e nafeimento . Vedi 
GENEALOGÍA. 

A N T E N N A , flile, che fi attraverfa all' 
albero del Vafcello, a cui fi lega la Vela , 
Vedi ALBERO, &C. 

G g A N -
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A N T E P A G M E N T A , nell'Architettura 

antica, impofte di porta, odif ineflra . Vedi 
PORTA, CFINESTRA. 

Si ufava anche per efprimere tutta 1' intera 
fabbrica della porta, o della fineftra , 

A N T E P E N U L T I M A , innanzi la penúl
t ima , nella Graramatica, é la terza filiaba di 
vocabolo, cominciando a computare dall 'ul
t ima. Vedi DESÍNENZA . 

Sovra quefta fiilaba i Greci mettevano i l lo
ro accento acuto. Vedi ACCENTO . V Anteps-
mltima del dattilo é lunga. Vedi DATTILO . 

A N T E P R i E D I C A M E N T A , in Lógica , 
certe previematerie, che richieggonfi per un' 
apprenfione pib facile e pih chiara del'a dottri-
na de'Predicamcnti oCategoric. Vedi PRE
DICAMENTO . 

T a l i fono le definizioni de' termini comuni; 
comedegli equivoci, degli univoci &c . Ve
di DEFÍNIZIONE, DIVISIONE, &c. 

Sonó cosí chiamati, perché Añíletele ne 
ha trattato avanti i Predicamenti ; affinché 
non s' interrompeííe in appreífo i l filo del 
difeoríb. 

A N T E R I O R E , ch'c innanzi a l t r u i , per 
lo piu rifpetto al luogo. 

Ne l qual fenfo viene ad eííere 1'ifteflb che 
Priore, e fi oppone al Pofleriore . Vedi Po-
STERIORE. 

A N T H E L I X . Vedi ANTELICE . 
A N T H E R A , termine ufato preíToaleuni 

Autor i di Farmacia , per efprimere la parte 
gialla o roííiccia , che fi ííende in mezzo di cer-
t i fiori, efempigrazia de 'g igl i , del zafferano 
&c. Cnj i . 

Alcuni riftringono V ¿ínthera a fignificare 
foltanto la parte gialliccia nel mezzo della ro
ía ; che íi tiene fia piu aítringente del rimanen-
te della pianta. A l t r i applicano i l Vocabolo 
Anthera a quei piccoli groppi, o vi luppi , che 
«afeono fulla cima de' ftamini de' fiori, che piu 
comunemente ¿xconb Apices. Vedi APICES. 

ANTHESPHORTA * , nell' Antichita , 
Fefia che fi celebrava in Sicilia, in onore di 
Proferpina. Vedi FESTA . 

* Viene dal Greco avQos , fiore , e <$ipa , 
porto ; attefochequella Dea fu rápita da 
Plutúne , mentre coglieva fiori nel prato . 
M a Feflo non dice , che tal Fefia fcffe co
sí denomínala da Prsferpina , ma perché 
in tal giorno portavan/i a' Tempj le fpi-
ghe di grane . 

VAnthefphoria fembra fia ílaía Fiíieíía cofa 
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che i l Florifertum de' L a t i n i , e corrifponde 
alia noftra Raccolta de' Frut t i . 

A N T H E S T E R I A * , nel l 'Ant ichi tk , Fe-
fía, che gli Ateniefi ceíebravano in onore di 
gacco. Vedi FESTA . 

* L a derivazione pih natúrale di quejlo Vo
cabolo e da otvQo;, fiore ; perche allora fi. 
offerivano a Bacco delle ghirlande di fiori. 

Alcuni fono di opinionc , che foífe cosí det-
ía dal m z k Anthejierion, in cui eclebravafi. 
A l t r i vogliono, che non foífe nome di fefla 
particolare , ma che tutte le Fefte di Bacco di-
cevanfi Anthejieria. 

VAnthefteria durava tre giorni , cioé i 'un
décimo, i l duodécimo, e ' l décimo terzo gior
no del mefe; ogni uno de'quali avea nome 
adattato all ' uffizio proprio di quel giorno. 
Onde i l primo di della feíia era dinominato 
YliSoiytct,, cioé apertura de'vafi , perché allo
ra mettevano la cannella nelia botte, e aífag-
giavano i l v ino : i l fecondo p^oof, congii ^ no
me di mifura , che conteneva i l pefo d'in-
circa dieci libbre; e in tal giorno fi beveva 
i l vino prepárate i l giorno innanzi: i l ter
zo poi dicevafi %p*p9é~i caldaje, perché al
lora cuocevano nelie caldaje ogni forte di 
legumi, di cui perb non fi ardiva guílare, 
per eífere ofFerti a Mercurio. 

A N T H O L O G I A Difcorfo o trattato 
di F ior i . Vedi FIORE . 

* Detta eos) da CMSOS , fiore , e Koyo?, dice-
ria . A l t r i pero la derivano da uvSos, flos , 
e -Ki-yu i colligo, e fufano in fignificato 
di Raccolta di fiori. 

ANTHOLOGI A propriamente vien detta una 
raccolta di Epigrammi di varj Poeti Greci. 
Vedi EPIGRAMMA . 

A N T H O L O G I O N * , Libro di Ufíuj Di-
v im in ufo appreífo a 'Greci. Vedi GRECO. 

* jpfó ^/«wiórío Anthologion , chevaleVlo-
rilegium , o mazzo di F i o r i . Vedi AN
THOLOGI A . 

Egli é una fpezie di Breviario, o Meflfale, e 
contiene gli uffizj quotidiani del Noflro Sal-
vatore , della Beatiís. Vergine, e d'alcuni San-
t i principal!; coh altri uffizj comuni de'Pro-
fet i , degli Apoíloli, de 'Martiri , de' Pontefíci, 
e Confeífori, fecondo i l rito Greco. Vedi 
BREVIARIO, MESSA, UFFIZIO &c. 

A N T H O R A * , pianta Medicínale , della 
fpezie di acónito, co' fiori gia l l i , a guifa di el-
m e t t i , che nafce per lo piu fopra le montagne 
di Savoja, e de' Svizzeri. 

» D i -
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* Dicefi altrimenti Anthhorz , fendo íh-

mata un antidoto contro la Thora ; e 
talvolta Aconhum Salutiferum * Vedi 
ACÓNITO. 

La radice é quella ch' é plu in ufo: é di ía-
pore caldo e amaretto, e viene ñimata cardia
ca , ed aleííifarmaca, e preíToché dell'iftcff^ 
virtíi che la contraierva;onde alcuni la chiama-
no la Contraierva Germánica ; ma oggidi fi ufa 
in poche compoímoni . Vedi CONTRAIERVA. 

A N T H O S , A^OÍ , originalmente fignifi-
ca Fiore: ma fi appropria per via di eccellenza 
al rosmarino, di modo che fignifichi íbltanto 
i fiori di rosmarino . Vedi ROSMARINO . 

A N T H O S A T U M , J a t u m . Vedi ACETO. 
A N T H R A C O S I S * , maldegliocchj, ca-

gionato da ulcera corrófiva , o nel bulbo dell* 
occhio, ovvero nelle palpebre , coperta da pel-
le , e accompagnata da enfiamcnto di tutte le 
parti d' intorno. Vedi OCCHIO , ed ULCERA . 

* I I vocaboloe Greco , etvSpixKcccris y e dinota 
enfiamemo fimile al carbone , da otvrpoi^ , 
earbone . Vedi ANTRACE . 

A N T I , K v m , prepofizione, che fi ufa ira 
corapofizione con diverfe voci , in Greco, in 
L a t i n o , Ingiefe , Italiano &c. in varj fenfi» 
I n Italiano , ficcorne ancora in Ingiefe , talo-
ra fígnifica avanti; eferapigrazia anticamcra, 
dinota ftanza , ch 'é avanti alia camera: e ía 
tal fenfo ha rifteífa forza che i l Latino ante y 
avanti* Talvolta poi dinota CO/WÍÍÍVO , ooppo-
Jio y e allora deriva dal Greco a v i i y contro : 
Nel qual fenfo , queño termine é una parte del 
nomedi molte medicine, e ferve ad eíprimere 
certa virtu paríicolare, o fpecifica , che in ef-
fe fi trova contra diverfi mal i : tali fono gli 
Antivenerei, gli Antifcorbutici, gji x\ntine-
fritici * &:c.. 

* / / Patina racconta d ¡ un Ciarlatana a l 
tempofuo, in Par ig i , che fpacciava de' 
medicamenti antieclittici e anticometici , 
cioe prefervativi contro gli effetti mali-
gni delle Comete r e delV Ecclijfi . Lett. 
Choif. 344, 

Q^antunque la prepofizione fovente fi la-
íci fuori ia queíle occafioni fenza che 
percio^ ne provenga alterazione di fenfo , co-
me ne vocaboli,Nefritkhe 5 Artr i t iche, Aft-
matiche, (Medicine): &c. 

ANTI , in materie di Letteratura, titoío 
dato a. diverfeCompofizioni, fcritte per via 
di nfpoña ad a l t r i , i cui nomi comanemen-
te fono anneífi all' A r n i . Vedi SÁTIRA .. 
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Vedi Y J n t i di M . Baillet, e V Ami-Bai t -

let di M . Menage i vi ha puré l ' A n t í - M e m ^ 
giana &c. 
• Cefare il Dittatore fcrifíe due l ibri in ri-
fpofta a cib che Catone gli aveva oppofto, a i 
quali diede i l nome di Anti-Catones-yt á¿c]}\2L\i 
Giuvenale, Cicerone &c . fanno msnzione. 
Vives ci aíficura , di aver egli veduto gli Ant i -
catoni di Cefare in una Libreria antica • 

A N T I A D E S , termine , che preíío certi 
A n t o ú á\not&\c Glandule, o íieno Gavignef 
piü comunemente dette tonfüle , o amigdale 
delle orecchie . Vedi GAVIGNE , MANDOR-
LE &C. 

A N T I A D I A F O R I S T I * , opporti agl i^í-
diaforifli. Vedi ADIAFORISTI . 

* I I vocabolo fi compone dal Greco cwu j 
contro, e africupopos, indifFerente. 

Tal era i i nome che davafi nel fecolo quar-
todecimo a'rigidi Luterani , che rigettava-
no la giurisdizione Vefcovile , ficcome anco
ra molte delle ceremonie Ecclefiafliche, che 
i Luterani moderati tuttavia ritenc^ano. Ve
di LUTERANO. 

A N T I B A C C H I O , nella Poefía antica, 
piede di tre ílllabe , di cui le due prime fono 
lunghe, e Taltra breve. VediPíEDE. 

— — u Ta l i fono le parole cantare , virtute , 

EA-V/Í? &c. ET COSÍ dinominato , per eífere 
oppoüo al Bacchio, che ha la prima filiaba 
breve , c le altre due fono lunghe . Vedi 
BACCHIO . 

Tra gli Ant ich i , quefto piede dicevafi an
cora Palimbacchius e Saturnius , e preffo i [ -
cun'i Propomicus, e Theffaleus. Diom. m . 
p.475-

A N T I C A M E R A , rtanza efteriore, avan
t i la camera principale d'un appartamento, 
dove i fervitori attendono , e i foraftieri 
afpettano , infino che fi paífa l'avvifo alia 
perfona che fi domanda &c . Vedi APPAR
TAMENTO . 

A N T I C A R D I O , Anticardium*, neirAna-
tomia &c, quella un po'cava parte fotto i l 
petto, di rincontro al cuore , detta comune-
mente la bocea dello fiomaco, e anche 5Vra-
biculus cor dis. 

* L a voce e compofla di U V T I , contro,, « 
xci[¡$ia, cuore . 

A N T I C H I T A , Amiquitas, tempí o fe-
coli antichi. Vedi SECÓLO , TEMPO , ANTI-
QUATO , ANTICO , &C. 

G g z Cosí 
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COSÍ diciamo , gli eroi dell1 Antichhcí , i 

fegni, o Ic tracce dell' Antichitcí , i Monu-
menti át\VAntichith &c . 

ANTICHITA5, fignifica ancora le opere, le 
ruine &c. delie coíc antiche . Vedi MONU
MENTO , AVANZI , e ROVINE . 

Cosí fuole di r í í , un pezzo nobüe e curiofo 
áell' Amichith . La I ta l ia , la Francia, e 1' 
Inghiltcrra abbondano ti Antichita. 

ANTICHITA' , di pin dinota la grand' eta di 
chiccheífia , o la fuá durata fino da' tcmpi an-
t i ch i . Vedi ETA', SECÓLO, TEMPO, &C. 

I n quedo fenfo fi dice , X Antichita di un re-
gno, di un coftume , o d'altra cofa íimile: la 
maggior parte delle Nazioni pretendono d'ef-
ferc piíi antiche di quello poñbno provare . L ' 
etaprefentepub chiamaríi VAntichitcí á ú mon
do , ch' era cofa nuova in quei, che noi chia-
miamo comunemente , terapi antichi. 

Platone apporta un ragguaglio, che Soló
me ebbe da un Sacerdote Egizio , fecondo i l 
quale gli Aíeniefi aveano 9000 anni di anti
chita, equei di Sais 8000. Pomponio Mela , 
citando Erodoto, F amplifica aífai p i u , fino 
a 330 Re avanti Amaf i , é piu di 13000 an
ni . Diodoro di Sicilia parla di 23000 anni , 
dal primo Re d 'Egi t to , fino alia Efpedizio-
ne di. Aleííandro; e Diogene Laerzio radop-
pia i l numero , copiando da altri Autori . 
Quando AleíTandro entrb in Egitto , i Sacer-
doti gli fecero vedare nelle loro ftorie fagre 
un racconto dell' Impero Perfiano , da eflb 
nuevamente conquiftato, ficcome ancora del 
Macedónico, ch'egli avea avuto dalla nafei-
ta , ciafeuno di 8000 anni. Laddove non ab-
biamo cofa piíi certa , e conforme alie Sto-
rie piu autendehe di quefta, effere ílato 1' I m 
pero Perfiano nieníe piu vecchio allora di 300. 
anni , cd i l Macedónico niente piu di 500 : 
ma non é meraviglia fe i loro Cataloghi fieno 
si ridicolofamente incredibili, al vedere che 
gli Egizj a'loro primi Re afifegnano un regno 
di 1200 per ciafeuno ; e gli Aífirj a' loro d'in-
circa 400. 

I Caldei al tempo di AleíTandro affermava-
no , di avere eglino oífervazioni de'raoti de' 
Cieli di 470000 anni > e di piu d' avere fatta la 
«alcolazione di tut t i quei che nacquero duran
te tale fpazio di tempo. Ma eííendo poi flate 
fivedute, ed efaminate diligentemente da Cal-
liftene , deftinato a tal uopo da Ariñotele , fu 
trovato, che non andavano piu oltre di 1900 
anni prima di AleíTandro 3 come dichiara l ' 
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iílríío Porfirio , che puré non era araico del 
computo e della Storia di Mosé . 

A N T I C H R E S I S , nella Leggc Civile 5 
patto o convenzione, per cui una perfona } 
che piglia in preñito denaroda a l t ru i , impe
ga a , oconfegna i fuoi beni, oterreni al cre-
ditore , coll' ufo e pofieíTione di effi , per 1' in-
tereffe del denaro preftato. Ta l convenzione 
permettevaíi preííb a'Romani, tra i qaali la 
ufura era proibita: al di d'oggi é chiatnata 
Ipoteca , per diílinguerla da una femplice ob-
bligazione, dove le frutta de' terreni non fi 
trasferifeono . Vedi IPOTECA . 

A N T I C H T H O N E S * , nella Geografía , 
quei che abitano paefi diametralmente oppofti 
tra di loro. 

* I I vocubolo ¿ compojlo di a v n , contro, e 
xQav i térra. Talvolta dagli Scrittori L a ' 
tini fono detti Antigen^ . 

Nel qual fenfo Antichthones fono 1' iíleíío 
che quello, che piu comunemente chiamaíi 
Antipodi . Vedi ANTIPODI . 

ANTICHTHONES, preíTo a gli Scrittori an
tichi dinota ancora gli abitanti di Eraisferj 
contrarj. E in quefio fenfo la voce AntiBhones 
differifee da quelle di Antoeci, e Antipodes. 

Gli antichi confideravano la térra come di-
vifa per mezzo delf Equatore in due Emisferj, 
i l Settentrionale , e '1 Meridionale ; e tutti 
quei che vi vea no in uno di effi riputavanfi An
tichthones rifpetto a quelli dell' altro . 

A N T I C I P A Z I O N E , l 'atto di preveni-
re , o di vantaggiarfí del tempo in fare chec-
cheffia. 

Anticipare i l pagamento dinota i l farlo pri
ma che fia dovuto . VediScoNTO&c. 

ANTICIPAZIONE , nella Filofofia . Vedi 
PRENOZIONE . 

Commiffione di ANTICIPAZIONE . Vedi 
COMMISSIONE . 

A N T I C O * , in fenfo volgare , cofa ch'é 
flata aíTai tempo avanti. Vedi SECÓLO . 

* Viene dal Latino Antiquus, che dinota 
Hfiejfo. 

Nel qual fenfo éoppofto a Moderno. Vedi 
MODERNO. 

Antico differifee da Antiquato come i l gene
re dalla fpezie. Vedi ANTIQU ATO , MODER
NO &c. 

Diciamo Nazioni Antiche , Architeítura 
A n t u a , Scultura, Filofofia &c, cofturoi An
tichi , Ceremonie , Poeti, Medici , efimih-
Vedi ANTICHITA" , ¿ke. 

Accn-
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Accademla ANTICA . Vedi I'articolo Ac-

GADEMTA. 
JJhommia ANTICA . Vedi ASTRONOMÍA . 
Carattere PÁTICO . Vedi EBRAICO. 
Maneta ANTICA. Vedi MONETA . 
Comedia ANTICA. Vedi COMMEDIA . 
Ore A NT i CHE . Vedi ORE. 
Medaglie ANTICHE . Vedi MEDAGLIA &C. 
Anno Romano ANTICO . Vedi ANNO . 
Tenuta ANTICA. Vedi BARONE. 
Pefi ANTICHI . Vedi PESO. 
ANTICO , talvolta fi ufa come oppoflo^ a 

Grovane, o Nuovo . I Francefi dicono, i l Ve-
fcovo antico di tal C i t í á , quando egh ha r i -
nunziato i l Vefcovato, e un altro é entrato 
in luogo fuo . L ' antico ( ancient ) Veícovo 
di Frejus, Cardinale deFleury . 

ANTICHI, nella Difciplina Ecclefiaíl¡ca,Ve-
di ANZI ANI . 

A N T J C R I S T O * , in un fenfo genérale, 
Avverfario di C r i ñ o , che niega cheilMeíTia 
lía venuto . Vedi MESSIA . 

* Es compcfto dal Greco own , contro, e 
K & T O ; , Crir to. 

Nel qua! fenfo gü Ebrei, gl'Infedeli &c. 
poífono chiamarfi ^wí/cr//?/. 

ANTICRISTO , piü particolarmente íigni-
fica un Tiranno, ¡I quale ha da regnare in 
t é r r a , circa i l fine del mondo ; per fare la 
ultima prova degli Ele t t i , e dar un efempio 
notabile delia Divina vendetta , prima dcli' 
ultimo Giudizio. 

La Sagra Scrittura , e i Santi Padri parlano 
dell' Amicriflo , come di un fol uomo , quan-
tunque poi ci afficurano , che avra molti Pre-
curíor i . E non oílante cib , molti degli Scrit-
tori Protcílanti applicano tal titolo alia Chiefa 
Romana, eal Papa Capo d ie í í a , infierne co' 
varj fegni, e marche d' Anticriflo, che fi leg-
gonoenumerati neli'Apocalifie : macibpiut-
toílo dinoterebbe, che V Anticrijlo foííe una 
focieia corrotta , od una lunga ferie di Pontefi-
ci perfecutori, che una fola perfona ( dato che 
la fuppefizione fofje vera ) . 

Nondimeno i Calvinifii , nel loro Concilio 
di Gap, Tanno IÓO}, inferirono un artico-
lo nella loro Confeííione di fede, dichiaran-
do formalmente, che i l Papa fia 1' Anticri
flo . Grozio vuole, che Caligola foífe V A m i -
cr'tjlo ; ma quefta opinione non concorda colla 
comparla &c. ch1 eífo ha da fare nel fine del 
Mondo . I I Padre Malvenda , Gefuita Spa-
gnuolo, pubblicü un opera voluminofa, ed 
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altresi erudita , De Antichriflo ; ín tredici l i -
b r i : nel primo de'quali apporta tutte le opi-
nioni de'Santi Padri circa t Antimflo: Ne l 
fecondo parla del tempo della di lui venuta, 
e fa vedere, che tutti 1 Santi Padri, che ere-
devano V Anticriflo vicíno acomparire, giu-
dicavano il Mondo ancora eífo vicino al fuo 
periodo : Nel terzo dilcorre della fuá origine, 
e altresl della fuá Nazione , e prova , che ha 
da eíítre Ebrto , della Tnbh di Dan ; e in ció 
fi fonda full'autorita de'Santi Padri , fopra i l 
tefio Sagro che nel Cap. XLIX. del Genefi di
ce , Dan [ara ferpente per la vía & c . fopra quel-
lo di Geremia Cap. v n i . v. IÓ. dove fi dice, 
che le ármate di D a n divoreranno la tena ; e 
fopra 1'Apocaliífe Cap. v n . dove San Gio-
vanni enumerando tutte Je Tribh d'Ifraele, 
non fa menzione di quella di Dan. Nel quar-
to , e nel quinto, tratta de'fegni á c l V A n t i ' 
criflo : nel feüo del fuo regno , e delle fue 
guerre : nel fettimo de' fuoi vizj : nell' ot-
tavo, della fuá dottrina, e de'fuoi miraco-
l i : nel nono, delle fue perfecuzioni: e nellí 
altri della venuta di Enoch , e d 'El ia , della 
converfione degli Ebrei, del regno di Gesu 
Crifto, e della morte deli' Anticriflo ^ dopo 
di aver regnato tre anni e mezzo . Vedi M I L -
LENARIO. 

A N T I C U O R E , appreífo i Manifcalchi, 
malattia de' Cavalli , che comunemente íi 
deferive per un tumore preternaturale, della 
grandezza e figura di un pomo , che proviene 
da umore fanguigno ebiliofo, e fi fa vedere 
nel petto de' Cavalli dirimpetto al cuore . Uno 
Scrittore moderno afferma, che quafi tutt i gü 
Autor i , che hanno trattato tal materia, haa-
no prefo sbaglio circa quefio male, attribuen-
dolo al cuore; onde i l Solleyfel lo chiama .EVz-
fiagione del Pericardio ; laddove in veri ta é una 
infiammazione nella gola e nell'efofago; e T 
ifieflb che ne'corpi umani dicefi VAngina ^ o 
la Squinanzia. 

A N T I C U S , Serratus major ANTICUS . 
Vedi SERRATUS . 

Serratus minor ANTICUS . Vedi SERRATO . 
Perowrwj ANTICUS . Vedi PERONEUS . 
Tibialis ANTICUS . Vedi TIBIALES . 
A N T I D A T A , data fpVfria , anteriorealla 

vera data di Scrittura, firomento, cd altro 
fimile. Vedi DATA . 

A N T I D A T T I L O , AntidaElylus, norae, 
che alcuni danno ad una fpezie di piede poé
tico , che viene ad eífere i l rovefeio di dattilo> 

e con-
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e confifte di tre fillabe, di cui le due prime 
fono brevi, e la ultima lunga. Vedi DATTILO . 

A N T I D I C O M A R I A N 1 T I Eretici 
A n t i c h i , i quali foftenevano, che la Santa 
Vergine non abbia confervata una perpetua 
virgini ta , mache abbia avutodiverfi fígliuo-
ÜdaGiufeppe dopo la naícita delNoftroSal-
vaíore . Vedi VERGINE. 

* S i dicono akrimente Antidicamoritas j 
Antidicomari t i , Antidiacomarianifti , c 
talvolta Antimariani^ 

Taleopinione prefe origine da certe efpref-
íioni d iGes í iCr i r to , in cui fa menzionede' 
fuoi fratelli, e delle fue forelle ealtreslda 
quelladi S. Matteo , dove dice 5 che Giufeppe 
non conobbe Maria infino che non avea parto-
rito i l fuo primogénito. Vedi FRATELLO. 

Erano Diícepoli di Elvidio , e di Giovi-
niano , che comparvero in Roma verfo i l fine, 
del quarto fecolo. 

A N T I D I L U V I A N O . Vedi ANTEDILU» 
"VIANO . 

A N T I D O T O * , rimedio per prevenire,, 
o guariré male contagiofo , maligno, o al-
íro pericolofo Vedi PESTE , COÑTAGIONE , 
PRESERVATIVO &C. 

* L a voce e dal Greco OMH % con t ro , e 
£iS*o[¿i, do .. 

ANTIDOTO , fí ufa ancora per ílgnifícare 
una medicina che íi prende contro i cattivi 
effetti di qualche altra ,. efempigrazia , di ve-
leño . Vedi VELENO. 

Nel qual feníb fígnifica. 1' irteíío che alejji-
f a r m a c o a l e j j i í e r i o , e contravveleno . Vedi 
COxNTR AVVELENO , &c . 

A N T I E T T I C I antiheBicct, fono rimedj 
contra r ettifie.. Vedi ETTICO &c.. 

Antiheüicum Poterii^ in farmacia, é una 
celebre preparazione chimica,,. fatta di egual 
quantitk di ííagno , e rególo calibeato di An
t imonio, con tenerli infufi in un gran cro-
giuolo, e con miíchiarvi a poco a poco tre 
voltela quantit^di nitro : fatta la detonazio-
ne,. fi lava i l tutto con acquacalda, finché 
non vi rimane aicuna falfedine. 

Qucfta fi e una medicina molto penetran
te,, aprendofL la ftrada ne'piu minuti cána-
l i , e ricercando fin le celluíe nervofe ; e quin-
di i l ñio ufo é nelle ettifie d' onde egli 
prende i l neme. Ei fi applica con buono cf-
fetto nelle gravezze del capo , nelle vert igini , 
e oell ofeuramento della viíla , donde pro-
ce; dono l'Apopleífia, e TEpildíia , ed in tutte 

A N T 
le afíezioni , ed impurita delle vifeere del 
baífoventre fi tiene che non la ceda ad al-
cun altro rimedio. Cosí egli ha luogo nell* 
It terizia, nelle Idropifie, ed in tutte le fpe-
cie di cacheífie. 

I I Dottor Quincy aggiunge, che vi éap». 
pena una preparazione nella Farmacia Chi
mica di si grande efficacia in molte oílinate 
malattie croniche. 

A N T I F O N E , Antifona é la rifpoña che 
fa un coro all 'al tro, quando i l Salmo, o T 
ante Inno cantafi fradue. Vedi CORO. 

Quedo modo di canto reciproco diChie-
fa ufafi nelle CaítedraÜ , e altrove , e lo 
fanno i Coriñi , divifi appofta in due Co-
r i , che cantano alternativamente. Vedi CO
RISTA, CANTO &c. 

La parola Anthem , nell' Inglefe corrif-
ponde a queflo fenfo della voce Antifona: e 
originalmente fiufava si ne' Salmi come negl* 
I n n i . Vedi SALMO, ed INNO. 

Socrate fa Autore di quefta maniera di can
to,. S. Ignazio tra' Greci , e S. Ambrogio 
t ra 'Lat lni . Teodoro lo attribuifce a Diodoro 
e Flaviano. 

Amelario Fortunato ha feritto efpreífamen-
te circa l'ordine delle antijone y de antiphona* 
rum ordine *. 

M a oggidi i l fignificato del termine é r i -
ñre t to a qnel veríetto , che fi recita, o íi 
canta, avanti che fi cominci i l Salmo, a-
dattatoalla prefentefolennita,, perché fecon-
do quel tuono feguitano i due cori .. 

Nel numero de 'Libri Ecclefiaflici, anti* 
camentc ufati nella Chiefa , ed aboliti dal 
Parlamento , s' incontrano. degli Antifonarj*. 
3. e 4 . E d . V I . c. 10. 

A N T I F R A S I * , fpezie di efpreífione fi
gurativa ,. che fi hada intendere in contrario a 
quello che ferabradinotare . Ovvero, forte d 1 
I ron í a , in cui fi dice una cofa , es'mtende al 
contrario. Vedi FIGURA, e IRONÍA. 

* Derivaft dal Greco mim, e (ppamí , da; 
(pptx̂ to, parlo 

Sanzio la definifee per fpezie d' Ironia, 
&C. Antiphrafis eft Ironice quxdam Jorma 
cum dicimus negando id quod debuit. ajjrrma-
T i : come quando diciamo , non mi- difpiac 
que r o egli non ¿ uno flolto ^ volendodire: io 
me ne compíacqui , egli é uomo di fenno.. 
Ció fuppoílo, le anüfraft. dovrebbono anno-
verarfi tra le figure di fentenze , e nen tra. 
quelle di parole.. Vedi FIGURA .. 

E'poi 
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E ' poi errore volgare , \\ fare le antífraft 

confiftere in femplici parole, come guando 
diciamo le Parche, parca, fono cosidinorai-
nate per via di antifrafi, perché non perdo
narlo a neflfuno , parece, quia neminiparcunt. 
San Girolamo, nella fuaEptílola aRipario 
contro Vigitanzio, dice, che doveva egh 
piuttoflo chiamafi dormitamius per antiphra/in, 
che vigHantius i perché fi opponeva alie v i -
g i l i e , cheiCrifliani facevano a'SepoIcri de 
M a r t i n . Satizio tiene che q u e í k , ed altre 
f imil i non íieno veré antifrafi ; imperocché 
l a [rafe non fi pub applicare ad una femplice 
voce, ma fignifica orationem , aut loquen di 
wodum. Vedi FRASE. 

A N T I G I U R A M E N T O , ANTEJURA-
MENTUM, o PR^EJURAMENTUM , appreflfo i 
noíiri antenati, dicevafi, eziandio juramen-
tum calumnia; ed era i l giuramento che si 
raecufatore, che 1'aecufato dovevano anti-
camente pigliare innanzi lo fperimento , o 
fia la purgazione. Vedi GIURAMENTO , e 
PUROAZIONE. 

L'accufatore dovea giurare , ch' egli perfe-
guiterebbe i l Reo; e 1'aecufato giurava in 
quell' ifteffo giorno , che aveva da foffrire 
YOrdalio, o fia la purgazione, ch' egli era in
nocente del crime alui addofíato. Vedi OR-
DALIO. 

Se T aecufatore mancava , i l Reo era l i -
berato; fe mancava 1'aecufato , s'intende-
va che foífe reo, e non fi dovea ammettere 
alia purgazione coH'Ordalio . Vedi COME AT-
TIMENTO , ÜUELLO &C. 

A N T I L O G A R I T M O , i l complmento del 
logaritmo diunfegno, d'una tangente, o di 
una fecante. Ovvero, ladifferenza di tal lo
garitmo da un altro di 90 gradi. Vedi LOGA-
RITMO, eCOMPLEMENTO. 

A N T I L O G I A * , contradizione fra due ef-
preffioni, o due paffi in un autore . Vedi CON
TRADIZIONE . 

* L a voce e Greca, amKoyta, q. d. detto 
contrario. 

Tir ino ha pubblicato un ampio Indice delle 
apparenti amilogie nella bibbia , cioé di teñi , 
che apparentemente fi contradicono l'un l'al-
tro , ma che fono da luí fpianate e conciiiate 
ne luoi Commenti fopra la Sac. Scrittura . 

Domen Magd , Maltefe , dell' Oratorio 
ú Italia , ha tentato una cofa fimile ; ma ha 
íatto poco píh che ripetere quello che s i'n-
contra ui tale fpezie ne' principali Commen-
iaton . Vedi ANTINOMIA. 
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A N T I M E N S Í U M , Av^tuaiov, fpezie 

di tovaglia confecrata , talvulta ufata nella 
Chitfa Greca, ne' luoghi, in cui non vi era 
Altare. Vedi ALTARE. 

I I Padre Goar offerva , che non avendo í 
Crecí che poche Chiefe confecrate ; e al-
tresi eíTendo di grand1 incomedo i l portare 
eli Altari confecrati di qua e di la fecondo 
i bifogni; percib per molti fecoli fi fervivano 
di certe tovaglie confecrate, dette antimen-

f ia per tal fine . 
A N T I M O N A R C H I C O , che fi oppone 

alia Monarchia. Vedi MONARCHIA. 
Si ufa fovente neirirteíTo fenfo che R e -

pubblichijla. Vedi REPUBBLICA . 
A N T I M O N T A L I , nella medicina, pre-

parazioni di antimonio, o rimedj , di cui 
Tantimonio é la bafe, o i l principal ingredien
te . Vedi ANTIMONIO. 

Gli antimoniali fono principalmente di qua-
lita emética ; quantunque poi poflbno cor-
reggerfi inguifa, che divengano cathartici , 
o Diaforetici, e anche folamente alterativi. 
Vedi PILLULA , EMÉTICO , CATÁRTICO, 
ANTIMONIO &c. 

I I Dottor Quincy ci aíficura , che nella 
farmacia non vi fono mcdicamenti migliori 
di quefti nellc afFezioni maniache , perché gli 
altri emetici o cathartici non fono bafievol-
mente gagliardi per quefie, fe non prefi i n 
troppa dofe ; ilché potrebbe riufcir pericolo-
fo . Vedi MANÍA . 

La tazza antimoniale , fatta di vetro d' 
antimonio , o di antimonio preparato con fal-
pietra , quantunque fia una foñanza indifib-
lubile nello ftomaco, comunica tuttavia una 
virtíi forte cathartica, o emética aqualfifia 
liquore , fenza punto diminuirfi di pefo . 

A N T I M O N I O , nella Storia Naturale, 
fofianza minerale, di fpezie metallica, ebe 
ha tutt i i caratteri apparenti di metallo , a 
r¡fer\ra della malleabilitk. Vedi MINERALE , 
e METALLO . 

V Antimonio é lo Stibium degli Antichi , 
da' Greci chiamato r<//¿¿< . La ragion della 
fuá denominazione moderna, per lo piíi fi 
riferifee da Bafilio Valentino , Monaco Te-
defeo, i lqua le , avendone gettato a 'porc i , 
oíTervb , che dopo d' avergli purgan" violente-
mente, fi cominciavano ad ingraífare. Cib 
lo fe1 penfare, che con darne a' fuoi compa-
gniMonaci una dofe fimile, eglino ne rice-
verebbono moho giovamento ; ma L'efperien-
za riufci cosimale, che tutti quanti fe ne 

morí-
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morlrono ; e percib la medicina fu detta 
antimonio, come te A i c z ü t , antimonaco. ; 

Dalle fue proprieta, eda iuoi eftetti parti-
colari ha avuto altre dinominazioni, eíempi-
grazia di proteus, a cagione delle fue diverfe 
forme, ed apparlnze; ficcome ancora Lupus, 
devorator , Saturnus Philofophotum , balneum 
Solis , lavacnm ieproforum , radix metal-
lorum, magnefta Snttyrni & c . le quali tut-
te alludono alia facolta che ha di diftrug-
gere, e di (Tipare ogni metallo , che infie
rne con eífo é fufo, a r ifervadeü'oro; don
de proviene i l fuo grand' ufo nel raffinare, 
e purificare . Vedi RAFFINARE , PURIFI
CARE , ORO &C. 

L ' antimonio propriamente é un Semi-me
tallo , fendo una gleba foíTile , compofla di 
un metallo indeterrainato , combinato con 
una follatm fuifurea , e pietrofa. Vedi SE-
MI-META LLO . 

Trovafi in tutte le miniere , ma fpezial-
meníe in quelle d' argento , e di piombo ; 
quello delie miniere d' oro é ftimato ií miglio-
r e d i t u t t i . V i fono ancora le miniere di folo 
antimonio, e particolarmente neU'Ungheria , 
nella Tranfilvania , e Germania, e in diver
fe Provincie della Francia. 

L ' antimonio fi trova in zolle, ofienopie-
tre di varié grandezze, moho fimili al piom
bo ñero , con quefta differenza, ch' é piü leg-
giero, e piu duro , e percib fi dinomina ancora 
Marcajita di piombo, e la fuá parte metallina 
fi ÍV.ppone S í quella fpezie. Vedi PIOMBO. 

La teffitura n' é alquanto particolare , ef-
fendo pieno di picciole vene , o fieno fila iu-
centi, a guifa di aghi, frangibile poi come 
i l vetro : talvolta vi fi fcorgono delle vene di 
color roflb, o d 'oro , e allora chiamafi an
timonio mafchio, e 1' altró fenza tali vene chia
mafi antimonio femmina . Si fonde al fuoco , 
febbene con qualche difficolta , e fi fcioglie 
piíi fácilmente nell'acqua. 

Scavato che fia dalla térra fi mctte in gran-
di crogiuoli, e fufo al fuoco gagliardiffimo, 
fi vería in con i , o fieno corna antimoniali, 
ed é queíli appunto V antimonio comune , o 
crudo delle ofncine ; V ápice o cima di cui 
é fempre la parte migliore , e piü depurata , 
ficcome la bafe o la parte piü larga é la raen 
pura , ed infcriorc . 

L'antimonio , al dir di alcuni Cb imic i , 
contiene i principj feroinaii d'ogni fpezie di 
corpi j e pero lodinotano ne' loro fcritti coll' 
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iílefTo carattere , con cui indicare foglíono 
la térra, per far vedere che V antimonio fia 
una forte di microcosmo. Vedi CARATTERE , 
e TERRA. 

Gli u f i , a cui fcrve 1' antimonio , fono 
mo l t i , ed importanti : egli é ingrediente 
comune in tu t t i gli fpecchi, o vetri uítorj, 
fervendo per dar loro una brunitura finififi,-
ma; entra nella compofizione del metallodel-
lecampane, facendone i l fuono piü chiaro ; 
mefcolato colla latta , la rende piü dura , Man
ca, e fonora; feL col piombo , fa i caratteri 
della fiampa piü lifci e fermi: I n fomma , 
facilita generalmente la fufióne de'metalii , 
e fpezialmente fi adopera pergittare le palle 
di cannone. Vedi SPECCHIO , FONDERI A &C. 

L ' antimonio ha luogo particolare nella Far
macia , fotto diverfe forme, e a vari i finí, 
raa principalmente come Emético . La fuá vir-
tu medicínale fi fuppone provenga dalla par
te fuifurea di cui fí compone, la quale fen
do fciolta per mezzo di un meftruo convene-
vole, fprigiona certo fale attivo e volatile, 
o qualche altro principio occulto , da cui prin « 
cipaimente dipende la fuá operazionc. Vedi 
ANTIMONIAL!, e ZOLFO . 

Avanti i l Secólo quartodecimo , V. antimo
nio non avea luogo nella Medicina ; e foltan
to ferviva d1 ingrediente in certi cosmetici; 
ma avendo allora Bafilio Valentino fcoperto 
i l modo di prepararlo , e corregere le qua
li ta nocive del fuo zolfo , pubblicb un libro 
col t i tolo di C u m a triumphalis antimonii ^ m 
cui lo füñeneva medicamento ficurifiimo in 
ogni malattia. 

Ma ad onta di tutt i i fuoi sforzi per difcn-
derlo, e delle fue ragioni, quantunquc con-
fermate dall'efperienza, rima fe l ' antimonto 
in disufo genérale, piü di cent'anni , fino a 
che Paracelfo , verfo il principio del fecolo de-
cimofefto, lo mife in pratica . 

11 Parlamento diParigi , immediatamente 
dopo tai riíiaurazione , ne condannb Tufo 
con tutte le formalita ; e un Medico , per 
neme Besnier, che avea thsgrediío 1' ordi-
ne , fu difcacciato dalla Facolta. 

Pare di fatto che ^antimonio aveflfe cagio-
nato molto male, perché allora non fi í a pe-
va i l modo di applicarlo ; onde l'editto del 
Parlamento lo rapprefenta come puro veleno, 
incapace di correggerfi da qualfiíia método di 
prepararlo, e da non prendcrfi internamen
te , fe non con moltifiimo danno. 

D i -
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Dlverfi uomini dotti fí l a m e n í a r o n o di 

proibizione si fevei-a , ed ingiufta i e per 
via di fperimenti , riufciti con buon luc-
ceflfo , ritornb Vantimonio alia üima di pri
ma j di modo che ad onta di tutte le i n -
vett ive, contro eíío fatte da diverfi Au to -
r i , alia fine nell'anno 1Ó37 fu reftituitoper 
autorita pubblica, e meiro tra ledroghepur-
gative deila Fflrmacopeia , che la Facoita die-
de fuori ¡n quell'ilkfs'anno . 

Patino fece quantopoté per difcreditare V 
antimonio, talmente che nelle fue lettere fi 
sfoga contro eífo con veemenza firaordinaria : 
aveva anche compilato una gran Lilla di per-
fone ammazzate da' Medici coll1 ufo di tal 
medicamento , che chiamb // Martirologio 
delf antimonio . 

Butirro ¿¿'ANTIMONIO , é un liquore blan
co e gommofo , altrimenti detto olio agghiac-
ciato di antimonio : preparafi comunemente di 
antimonio crudo (taiora del rególo ¿'antimo
nio') e di fubümato corrofivo, polverizzan-
doli , incorporandoli, e diíbllandoli a íuoco 
Jento; che con cib i l butirro s'innalza fino 
al eolio della ritorta, donde, liquefatto coll' 
applicarvi de'carboni accefi , íi fa feorrere in 
un recipiente. 

E\di natura aífai focefa, ecorrofiva, tal
mente che é veis no , quando fe ne fa ufo inter
namente : é applicato come caufíico efter-
namente per fermare legangrene, per guarir 
le carie, i canchen&:c. Vedi CAUSTICO. 

Quefto butirro pub cangiarfi in un o l io , 
detto butirro rettificato di antimonio, diílillan-
dolo lentamente la feconda volta, il che lo ren
de piu fluido, fottile, volatile , edefficace; 
che poi digerito-con trevolte altrettanto del 
fuo pefo di alcohol, fa la tintura porponna 
di antimonio, fecreto molto flimato dal Sig. 
Boyle, per un vomitorio eccellente. 

L'jfteífo butirro fi precipita con acqua cal
da in una polvere blanca, e pefante , ocal-
ce, che é chiamata mercurius vitie, e pulvis 
^Igarot, che viene reputato emético aífai vio
lente. Vedi ALGAROT. 

í>al butirro di antimonio íl prepara anche 
i l bezoarmincrale, con diífolvere i l butirro 
rettiñcato nello fpirito di n i t ro ; quindi fec-
cando la foluzione, e aggiugnendovi dell' altro 
fpirito di mtro ; ilché fi ha da replicare anche 
una terza volta : e la polvere b.anca che reña 
íUl ultimo , tenuta quafi infocata per una 
mezz ora, e i bezoar minerale.Vedi BEZO A R . 

1 orno I . 
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Ccrujfa, o Calce d 'ANTIMONIO, é i l Re

gólo diftillato a rena con fpirito di n i t r o ; 
confumati tutti i fumi , vi refta una polvere 
bianca, che appunto é la ceruíTa : i di virtíi 
diaforética, e da molti apprezzata al pari del 
bezoar minerale. 

Cinnabro di ANTIMONIO , fi prepara dal 
Mercurio, dal zolfo, e antimonio mefcolatt 
infieme, e poi fublimati in un vaíe chimico 
lotato. E 'un buon diaforético, e alterativo. 
Vedi CINNABRO. 

Evvi ancora un altro Cinnabro di aw/wo-
nio, i l quale fi procura, dopo che i l butirro 
ha finito d' innalzarfi , coll' aggiungervi un 
grado piü d'i fuoco ; e fubümato la feconda 
volta, da un cinnabro ancor piü buono. 

Clíffo di ANTIMONIO. Vedi CLISSO. 
Croco, o fe gato di ANTIMONIO , é Tifie íTo 

che i l crocus metallorum y a riferva che quefi' 
ultimo é piu mite , e non tanto emét ico , e 
fi fa col lavare diverfe volte quell' altro in 
acqua tepida, e poi feccandolo fino che diven-
t i polvere. Vedi CROCUS metallorum . 

E" chiamato altresi Opaline magnefia, tér
ra Sanóla Rulandi > térra áurea , térra ru~ 
bra & c . 

ANTIMONIO crudo, o fia in/oflanza, é Van-
ttmonio nativo minerale, íquagliato , e ver-
fato ne'coni, o fieno corna, come fié det
to di fopra . 

Entra nelle bevande dletetiche , e decozio-
ni di legni, ficcome ancora neile compoíizio-
ni antiícorbutiche, per efi'ere diaforético, e 
deoftruente . Vedi D i AFOBETICO . 

ANTIMONIO diajoretico, fi prepara á\ an
timonio polverizzato, e incorporato con tre 
volte altrettanto di nitro : tal millura íi 
mettera in diverfe volte in un crogiuolo 
infocato , dopo di che fegue una detona-
zione. Quello che ne rimane fi ierra m fu-
fione per un quarto d' ora , e fi cangierh 
in una mafia bianca, detta amimonium dia-
phoreticum nitratum ; che in tal guiía íi ípo-
glia della fuá virtu si emética, the purgati
va, edivienefemplicementediaforético. Ve
di DIAFORÉTICO. 

Eípofto aü ' a r i a , ripígliera la fuá qualita 
emética . Vedi ARIA . 

D i p iu , evvi una fpezie ái antimonio áo l -
ce diaforético, fatto del poc'anzi detto, col 
polverizzarlo , e bollirlo in acqua , e poi 
feltrare la decozione , che nel panno v i r i 
maría una polvere bianca , che fendo layata 

H h piu 
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piu e piü volte con acqua calda, e poi fec-
cata diccfi V antimonio dolcificato , o fia i ' 
antimonio comum diaforético . Si prende co
me aleííifarmaco nelle febbri maligne , nel 
vajaolo &c. eincafo di deisrii, viene anche 
applicato ne'mali ícorbutici, e venerei; ma 
íl doíto Boerhaavio aíTolutaraente lo rigetta, 
per eíTere una mera calce metallica, priva di 
ogni virtíi medicínale, e che non ferve fe non 
a carleare e otturare i l corpo , mediante la 
fuá inattivita, e gravezza. 

Nitro diaforético di ANTIMONIO , fi fa 
efalando la íoluzione deli' antecedente pre-
parazione fopra un fuoco lento fino a ren-
derla fecca i e con c ió , vi feíla un tale, 
comporto di nitro , e di zolfo ti antimonio , 
che íi chiama nitrum antimoniatum . Queíio 
in reaka non é altro che una fpezie di fai pru-
tiella, o íal policreílo ; e di fatto fi fperi-
menta aperitivo, refrigerante, e diurético, 
bueno nelle febbri inflamraatorie &c . Vedi 
PRUNELLE, ePOLICR.ESTO, 

Fiore di ANTIMONIO , é Vantimonio pol-
verizzato, e fublimato in tubi chimici di tera» 
ra : le fue parti volátil) fi attaccano al vafofu-
blimante . Vedi FIORE, c SUBLÍMAZIONE. 

E( un potente emét ico , e di efficacia fin-
golare ne' cafi,-maniaci; eífendo il rimedio 
Erculeo , per cui alcuni hanno guadagnato 
gran crédito, e riputazione. 

Si cava anche un altra forte di fiori dal re
gólo ti antimonio , e íal armoniaco fubliraati, 

"come í i é d e t t o ; ch ' é medicamento alquan-
to piü mite del precedente . Elmonzio ancora 
ci deferive la preparazione di fiori purganti 
¿'antimonio. Vedi ANTIMONIO diaforético. 

Vetro d'ANTIMONIO ¿> v i t ñ m antimomi, 
h Vantimonio crudo macinato , e poi ítillato 
a fuoco gagliardo , in crogiuolo di térra , 
fin che laícia di fumare, che allora lo zolfo 
é interamente fvaporato. Allora fí vetrifica 
la calce in una fornace a v e n t ó , onde divie
ne trafparente, rofficcia e lucida. Vedi i'ar-
ticolo VETRO. 

Qusüo é 1'emético piü forte di qualfifia 
preparazione ti antimonio. Vedi EMÉTICO. 

Sciolto poi nello fpirito di urina , perde 
si la virtü emética , che ia cathartica, can
che febbene fe ne tragga i l meíhuo . 

Magifiero di ANTIMONIO , é 1' antimonio 
crudo digerito con acqua regia per lo fpazio 
di otto, o dieci giorni j a cui poi íi aggi 

A N T 
vo , prima che fi pofi ; replicándolo pft 
volte fin che non vi rimanga altro che una 
polvere gialliccia, la quale fi iafcia pefare, 
e verfatane ¡'acqua, col mezzo di abluzioni r i -
petute diverra un magiíltro infipido . Vedi 
MAGISTERIO . 

Opera piü come cathartico , che come eme-
tico , febbene talvolta é íudonfico. 

Rególo á\ ANTIMONIO , o fia purificazjone 
ti antimonio . Vedi REGÓLO di antimonio^ 

Di querto fi fanno le pillóle perpetué, i l 
vino emético &c . Vedi PILLÓLA , EMÉTI
CO Scc. 

Zolfo dorato di ANTIMONIO , fi fa della 
feoria, che s'innalza nella preparazione del 
rególo, facendola bollire, filtrando ia deco-
zione calda, e poi aggiugnendovi aceto fiilla-
t o : e con cib il tutto íi coagul¿ , fi cangia 
in colore bruno , tramanda un odore COÍIK; 
d i í l e rco , e precipita in polvere roffa . Tuí ta 
la maffa fi lava piü volte in acqua , fin che que-
fia non contrae odore , né fapore ; allora fi 
raerte a feccare c divénta polvere di color 
roífo , che fi dice il zolfo dorato , o precipita-
to d1 antimonio a cagione del colore.che , 
ovvero del gialío , che communica a'vetri j a' 
metalli &c. riefee egli emético, cathartico, 
diurético, o fudorifico , fecondo che la fuá [or
za viene adeterminarfi. Vedi PURGATIVO . 

ANTIMONIO ^rí/jm-^ío, s'intendedi quel-
lo , che é paííato per qualche chimico pro-
ceíío, per cui la fuá natura, e le fue qu&lita 
fono a l té ra te , o diminuite ; e cib diverü-
mente , fecondo le cireoífanze della prepara
zione . Vedi ANTÍMONI ALI . 

Vantimonio, dice i l Boyle , folo, ovve
ro accompagnato da uno, o due altri ingre-
dienti , mercé d'una varieta di operazioni, e 
compofizioni, bafterebbe a fernir tutta una 
bottega di Speziale : ealtresi corrifpondereb-^ 
bead ogni fine, che il medico f ub defiderare, 
o abbia egli bifogno di cathart co, o di eme-
t i co , o di diurét ico, di diaforético, di de-
ofiruente, di bezzuardico, odicordiale &c. 

ANTIMONIO rivivificato , antimonium re-
fufeitatum . Si prepara de'fiori ti antimonio, 
e fal ammoniaco digenti in aceto ftillato, poi 
efaltati, e i l rimanente G dolerfica per via di 
abiuzione . E' rimedio emético , e talora an
che fudorifico, buono ne'cafí di manie &c. 

Tutte le riferite preparazioni d' antimonio 
fieno quanto fi vuole gagliarde da per se , pof-

gne deli'acqua, che fi verfera fuori di nuo- fono ridurfi a fare poca o niuna operazione 
ncile 
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« t \ k prime v k > e a non farfi fentire punto r 
finché non avranno pene trato ne' vafi pm mi-
n u t i : eintalguifa fi credono capaci di com-
battere la goita, il mal franc€Íe,.la fcrofola ec. 

A N T I N O M I A * , contraddiiione tra due 
leggi, o due ar 

ticoli dcir ifteffa legge . Vedi 
LEGGE. 

* Derhafi dal Greco ou/m r centro , c 
voms, legge. 

ANTINOMIA talora anche figmhca oppo-
fizione ad ogni legge . Laonde quelia fetta di 
Entufiaüi , o Fanatici , che mettono la l i 
berta Evangélica íopra tuíti i nípetti mora-
] i , edifprezzano i motivi di virtu come in-
fufEcienti alia falute eterna,, diconíi antino' 
miani , e talvolta ammiani. 

A N T I N O O , nell' aílronomia r parte della 
cofteilazione át ix* aquila. Vedi AQUILA . 

A N T I P A G M E N . T A ., Vedi ANTEPAG-
MENTA . 

A N T I P A T I A * , avverfione, o nemici-
2¡a naturale, di un corpo verfo di unahro, 
nel qual fenío fi oppone a j lmpntia . Vedi 
SIMPATÍA . 

* L a vece e áerivata- dal Greco «ror* con-
tro , c iraS®', paffione . 

Tal é quelia che fi dice comunemente ef-
fervi tra la falamandra e la tartaruga , tra la 
vite e Tolmo r tra ' I roi'po e la, donnola , tra la 
pécora e'l lupo ,, tra la uliva e la quercia &c. 

11 Porta { M a g . natur. 20 .7.) e i l Mer-
fenao ( Qtttfji. comment. in Gen. ) n' apportano 
aTtfí piu íbfaordinarj, .jéer non diré r idicoli , 
efemff j - ^ m e che.mi tamburro fattodi pel-
l i " tí! lapo fara crepar un al tro di pelle pe
corina j che ¡e galline fcampano al fuono 
dell' arpa,, che ha le corde fatte di budella 
di volpe &c. Vedi altre cofe circa tal mate
ria íbtto glj articolLSuoNO MÚSICA ,,Tua-
NO , TARANTOLA &C., 

I i Boyie-fa mencione di una Dama, che 
ayea una forte antipatía al miele; e ' l M e 
dico íuo , credendola eífetto d' immagina-
^one , raefcolb un poco di melé in certo me
dicamento, chedoveva applicarfi al fuo piede ; 
ma prefto fe ne pentl; imperocché ie cagionb 
n n difordine, ftraordinario, che fubito cefsb 
col lévame la medicina . Util. Filofof. I l Dot-
tor iViather racconta di un'altra gentildonna 
nena nuovalnghiherra,, che fveniva al folo 
vedere uno tagliare le unghie con coltello i 
ma non pativa punto, quando cib fi faceva 
^ l e lorbici . Tranfaz. Filofof. N u m . 3 3 9 . 
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I Peripatetíci aíTegnano per cagioni dcll' 

ant ipat ía , certe qualita oceulte de'corpi.. Ve
di OCCULTO, PERIPATÉTICO &C. Vedi IN-
CANTESIMO, CONSENSO di partí &c . 

Alcuni credono, che i l termine antipatía 
non poffa •applicarfi ragionevolmente a cofa 
aleuna , fe non nel fenío riftretto de'Filofofi 
moderni, preífo a' quali non fignifica altro piíi 
che una vis centrifuga , o virtu'repellente .. 
Vedi REPÉLLENTE, e CENTRIFUGO. 

A N T I P E R I S T A L T I C O nella noto-
mia , moto dtgl ' inteüini contrario al Perl-
fíaltico. Vedi PERISTÁLTICO .. 

* S i dinva dal Greco a v n , con tro , Tre^t,; 
circa, e SUKTÍKOS ^ cheba virtü di com
primere. Vedi VERMICOLARE. 

Siccome il moto perijialtico é una contra-
dizione delle fibre degf in td l in i dall' insu ver
fo all' ingiu ; cosí il moto antiperijlaltico é 
lacontrazione di t i r i dagiu i n s u . Vedi I N -
TESTINI .. 

A N T I P E R I S T A S I * , in Filofofia , razio-
ne di due qualita contrarié, delle quali Tuna 
mediante la fuá contrarieta, eccita, ed au
menta la forza dell'altra . Vedi QUALITA'. 

*• I I "vocabolo e Greco , KvTiTíQ/.Taai; 
formato da ow<n r contro , e ntzQ/.Tctixaj. ^ 
fiar imorno ^ come fe diceffe, circumob-
llílentia , o renitenza contro quello che cir-
conda, o affedia aitrui, 

V antiperifiafi comunemente fi definifee 
per la oppofizione di una contraria qualita,, 
per cui i 'al tra, alia qual fi oppone, fi au
menta, e fi avvaiora: ovvero per l'azione, me
diante la quale un corpo attaccato da un altro,. 
fi raccogiie , e di viene piü forte per tal oppofi
zione. O finalmente per la intenfione delP' 
attivita. d'una qualita, cagionata. dalF oppo
fizione di un5 altra o. 

In talguifa, dicono i Filofofi della Scuo-
la r i l freddo in raolte occafioni efalta il grado' 
del caldo, ficcome la fecchezza quello dell' 
umidita. Vedi CALORE, e FREDDO. 

DI qua proviene ,. che la calce viva íi 
accende dal. verfarvi fopra 1' acqua fredda 1 
la quáte ancor, efía é piü calda nell ' invernó 
che nell' cítate per antiperijiafi, e di qua é pu
ré , che i l tuono e' l lampeggio fi generano» 
nella regione raezzana dell'aria „ che con
tinuamente é fredda.. 
« L ' antiperijiafi é un principio di grand' 

ufo , ed eíienfione nella Filofofia Peripaté
tica i fendo cofa onninamente neceíTaria. ^ 

H b 2, íceon.-
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fecondo g l i autori di cote (la clafle, cíie si ¡l 
freddo , cotne i l caldo ficno dotat i d 'una po
tenza v i g o r e g g i a n t e í í , che ognuno d' effi fpie-
g a v i e p p i ü , a l lorché é circondato dal fuo op-
pofto, per cosí imped i r é i l loro mutuo dif l rug-
g i m e u t o . 

Per cío da lor fi fuppone , che nell1 eí late i l 
freddo fendo fcacciato dalla térra e dall 'acqua , 
per me/zo de'raggi ardenti del Solé, firitiri 
alia regione mezzana de l l ' a r ia , ove fi mantie
ne ad onta del calore tanto dell' aria fuperiore, 
comedel l ' inferiere*, e cosí puré allor quando 
1' aria ambiente é infocata,le cantine e le grot-
te fono frefehe : cosí par i mente nel l ' i nve rnó , 
quando 1'aria e í le rna agghiaccia fino i l a g h i , 
e i fiumi, la interna rinchiufa neU' iíkíTe can
t ine , e grotte diviene i l r i fugio del calore; e 
1' acqua , mentre fi cava da' pozz i , e dalle fon-
tarte profonde , nella ftagione fredda , non 
folo pare calda , ma fi vede m a n i f e í l a m e n t e 
fumare. 

I ! Signor Boyle ha d i f amína ta tal dot t r ina 
fo t t i lmcnte e diligentemente nella fuá Storia 
del freddo . — Cer to é , che ú prtari, o a con-
í lderare la ragione della cofa a f t r a í t amente da-
gl i ípe r iment i , al legáti per provare V antiperi-
J iaf i , que í ta fembra moho afTurda ; p o i c h é , 
fecondo i l corfo della natura , un contrar io 
dovrebbe diílruggere , e non fortificare ! ' a i -
t ro ; o l t recché i ' a í í i o m a comune dice , chele 
caufe naturali operano quanto poffono : i i che, 
r i fpet to alie creature inab imate , dec ft maTi 
fificamente d imoí^ra t ivo , attefo che quefte 
operano non per elezione , ma per un impulfo 
n e c e í í a r i o . 

V e r o é , che quei che foflengono , che la 
natura abbia commumeata a' corpi ¡a potenza 
éi fuggire i lor contrar j , per prova di cío dico-
n o , che le goccie d'acqua , cadendo fulla ta-
v o l a , fi umfeono in globt t t l n i , per re f i lk re 
alia quahtacontrar ia nella t a v o l a , eper non 
effere aíTorbite dal legno afciutto : ma di e¡o íi 
pub aíTegnare altra ragione , fondata su prin-
cipj pm i n t e l l i g i b i i i , come fono quei della for-
2a attrattiva, e della ripuifione . Ved i ATTR A-
ZIONE, eRlPULSIONE. 

QncuV cmtíperífiafi át \ f reddo, edel caído , 
parlano i peripatetici di quede qualita artornia-
te da' loro o p p o í l i , appunto come fe ciafeuna 
di loro aveííe intelletto eprevidenza, e fapef-
fe che dato ch'ella non raccolga tut t i i fuoi 
íp i r i t i , per difenderfi centro ' i fuo Antago-
«ifta j dovera infai i ib i lmente perire ; che k 
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T iftefTo che trasformare gli agenti fifici m 
morali . 

Di fa t to , non folo la ragione , ma anche P 
cfperienza militano contro la nozione dell' an-
tiperijlaft. L ' argomento piu forte degli Avver-
farj, é , che la calce viva acquifta dall'acqua 
fredda: ma a chi non reca ñupore i i vedere la 
dappocaggine, e creduUta del genere umano, 
si lungo tempo, e si generalmente lafciatofi 
perfuadere di quello, lacuifalfita tanto fácil
mente poteva fcoprirfi? Imperocché fe fi fmor-
zi la calce coll' acqua calda , in vece di fred
da , la ebullizione fpcííevolte fara aífai mag-
giore , che fe i ' acqua foíTe fredda . Vedi 
CALORE . 

D i piu , quando fi vuol geíare un catino in-
ferto in una piccola fecchia di legno , median
te la miftura di nevé e fale, accanto al fuoco , 
íi pretende, ch' i l fuoco auraenti i l freddo, 
facendolo capace di agghiacciare i'acqua ífa-
gnante nella fuperfizie deila fecchia , cioé ira 
queíla e'l fondo del vafo. Ma che tale fperi-
mento non d obbHghi di ncorrere al!' antiperi-

Jlafi , fi feorge chiaramente , dalT ave re il Boy
le C;Ü fattn a bella poita con ottima riufcita r in 
lüogo dove non v' era, né probabiImente vi era 
mai ftato i ! fuoco . Vedi Fuoco , e CELARE. 

In oltre gli Avvoeati dell' nntipertjiaft co-
m un emente apportano queli' Aforismo d' Ipo-
cra te , che le vi[c ere fono pm cal de nelf invernó ̂  
per fa vori re la opinione loro : ma la única 
prova che apportano di un tal maggior calore 
in quei tempo, é perché allora abbiamo pii? 
d' appetiro : ficché Taforismo fuppone la di-
gcÜione fi faccia nello ftomaco per mezzo del* 
calore, i l che fácilmente fi rifiuta. Vedi D I 
GESTIÓN E . 

Un aUro argomento a favor dell' antiperifla-
f i , é prefo dalla grandine, che fi fuppone ge-
nerata folarrunte nell' efiate , e non nell' inver
nó ; e, fecondo leScuole, neila regione m-
feriore dell' aria , dove rl freddo delle goccie d 
acqua, che cadono , diventa cosí intenfo me
diante i l calore ch' incontrano nell' aria vicina 
alia térra , che fi rappigliano in íorma folida . 
Vedi GRANDINE . 

Interno poi alia frefeura de' luoghi. fotterra-
nei nelPeftate, fi pub negare, che fienoallo
ra attualmente piu freddi che nell ' invernó ; e 
quando cib foííe conceduto , non perb ne fe-
guirebbe neceífariamente Vantiperiflafl. 

Certo é , che il fumo , ch' eíala dall'acqua , 
cavata da'pozzi profondi nella fíagione fred

da . 
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t ía, non prova che tal acqua fiapiíi caldaallo-
ra , che lo é quando non tramanda fumo; poi-
ché tal eftetto pub provenire bt-mífimo non dal
la maggior caldezza dcli' acqua , ma dal mag-
gior íreddo d t i r aria. 

Cosí anche il flato nell' invernó é vifibile af-
fa i , atteío che i ! frcddodeir aria ambiente fu-
bito condcnfa i vapori fuliginofi , Icaricati da 
polmoni; i quali in ttmpo piü mite pronta
mente íi diffondono in particeüe ¡mpercetiibili 
per i 'aria. Vedi gii articoli ACQUA , FRED-
DO, EFFLUVJ &C. 

A N T I P O D I * , nella Geografía, termine 
relativo, che fi applica agü abitanti della tér
ra , che vivono in paefi diametralmente oppo-
íli tra loro. Vedi TERRA, e ANTICHTONES . 

* Viene dal Greco ü v r i j contro , e m-vs ^ 
vrofr®', piede. 

G!i Amipodi íono quei, che abiíano ne' pa-
raileli di latitudine egualmcnte diílanti dall1 
Equatore , gli uní vei;ío il Nor te , gli altri ver-
fo i l Mez^o giorno \ e íotto 1' iíleíio Meridia
no , benché 180o , o fia giuño la meta di quel 
meridiano, ditland gli uni dagji a l t r i . Vedi 
PAR ALLELO, e MERIDIANO. 

Hanno g 1 i antipcdi ritleíTogrado di caldo, 
e di freddo , 1' iftefía lunghezza di notte e gior
no , febbene in umpi oppoíii ; eííendoailora 
mezza notte agli un i , allor ch' é raeizo gior
no rlípetto agü al t r i ; e la giornata piíi lunga 
degli un i , é aüora quando gli altri hanno la 
piü corta. Vedi CALORE, GIORNO, NOT
TE , &c. 

Dippiu , ficcome 1' Orirxonte di qualfifía 
luego é ^ ® , diñante dal Zenit d'eíl'o, percib 
gli amipodi h&nno F iíleíTo Orizzonte. Vedi 
ORIZZONTE . 

E quindi é , chequando ilSole leva agli uniy 
füora tramonta agli a l t r i . Vedi LEVARE , • e 
^TRAMONTARE . 

Diccíi, che Platone prima fpargeffe un cea-
no '^queí ia idea degli antípodí , ed aver loro 
emndTotbkuaic- dincminazioaae^epicbl fic-
com'egli credeva la térra di figura sfi rica , fá
cilmente ne poteva inferiré la efiftenza degli 

Vedi TERRA. 
olti^ tra gli An t i ch i , e partlcolarmente 

-Lattanzjo, e Sant'Agortino , ridevano di t ^ l 
nozione: ernlt im^ i . 

1 uintno non lia potuto mai con-
cepire come Uomini , ed alberi poteíTero 
ítare íofpefi, o pendenti nell' aria, co'piedi 
E 'P Í s [£^me 0vr€bbe accaderloroneli'altro 
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Se poi dobbiamo preñar fede ad Aventino, 

Bonifacio Arcivefcovo di Magonza, e Lega
to di Papa Zacearía, nel fecolo ottayo, di-
chiarb Erético Virgil io , Vefcovo di quei 
tempi , perché foüeneva che vi foffero gl i 
Amipodi. 

M a , a diré il vero, queño fatto e meíTo ia 
dubbio (Wgli Autori á ú \ z Mem. deTrevnux ; 
come inventato, perfarneufo, dacerteper-
fone , che indi volevano moftrare , che la 
Chiefa abbia errato nelle fue decifioni. 

L'única memoria, ch'efiña di tal aíFare, C 
fopra cu; íi fonda la tradizione, éuna le t t e ra 
di Papa Zacearla, feritta al fudetto Bonifa-
z io , nella quale egli dice: "Se fia provato 
„ ch'egli íottenga , che vi fía un alero Mon-
„ do, e altri uomini fotto la té r ra ; ficcome 
„ ancora unaltroSole, e un1 altra Luna ; iu 

tal cafo fcacciatelo fuori della Chiefa, in 
j , pubbiicoConcüio, dopo d'averio digrada-

to dal Sacerdozio &c. 
Gl iAuto r i citati fi sforzano provare, che 

queíie rainaccie non furono mai meííe in efe-
cuzione ; e che Bonifazio , c Vi rg i l io viflero 
infierne con ottima armonía ; e di p ih , che 
Virgi l io foífe poi canonizaio dall' iñefío Papa . 
JM.em.de Trev. a n . 1708. 

In oltre afferifeono , che fuppoño fía ve
ra la Storia , non percib fi prova , ch' i l 
Papa faceífe cofa contro la verilk , e la giu-
üizia ; perciocché la nozione tianúpodi era 
differentiííima in quei giorni, daquella che 
oggidi ne abbiarao. u Perché, dicono e í í i , 
„ oltre le dimofirazioni de' Matematici , í 
„ Filoíofi ancora vi aggiunfero le loro con-
,, ghietture, aííerendo , ch' il mare faceífe 
„ due gran cerchi d' intorno la térra , che 

la dividevano in quattro partí ; e che la 
vaña eílenfione dell' Océano , e altrtsl £ 

„ calori ardenti della Zona Tórrida , ira-
,, pedivano ogni cornípondenza tra que .e 

quattro partí della térra ; laonde gli uo-
„ rami non potevano tutti eíícre dell' iñef-

ía fpezie, né provenire dall' illctlo Otigi-
„ nale . Ed ecco , al dir di quegli Ainori , 

tutto cib che intendevafi allora per ti nome 
„ & Antipodi. 

Circa poi 1 fentimenti de'primi Criñianí 
fopra gli Amipodi , alcuni di eífi piuttoüo 
che ammettere le conclufioni de'Filofofi, af-
folutamente rigettavano turto il fííiema , e 
fino alie diracftrazioni der Geometri , in
torno alia sien cita della tena , come ap-

pun-



7 .x6 A N T 
punto faLatanzio inftit. lib. 3. cap. 24.. A l t r i 
íolarneníe dubitavano delle congetture de' Fi-
jofofi , e tal é i l método di Sant' Agoñino , 
De C i v h . De l lib. 16. cap. 9. Dopo d'' aver egli. 
propoflo la quertione,, fe mas vi fieno üate le 
iiazioni de'Ciclopi, o de' Pigmei, odi quei , 
i cul piedi ftavano all' insíi &c. viene a tratta-
re degli antipodi , e domanda : Se la parte: 
inferiere della noftra térra fía abitata dagli 
antipodi? Non dubito egli della rotondita del
la térra, né fe vi foífe una parte d' eífa diame-
tralmtnte oppoQa. alia noüra , ma fo!tanto 
difputa circaT eííer ella infatti abitata. Ed in 
yero le con fide razien i , da lui apportate a tal 
fine , fono giuíliííime ; efempigrazia , che 
quelli,, che aíferivano la efilienza át^'t Anti
podi, non lo provavano dalla Storia ; che la 
parte inferiere della térra potevaedere coperta 
coli' acqua \ e che il volé re colbcarvi degli 
Amipodit, di origine diverfa dalia noflra ( che 
neceiTariamente bifogna foííe la opinione degli 
Ant ichi} poiché credevano cofa impoífibile i l 
poter andaré da! noílro Mondo a quello di io-
10) é con tro la Sacra Scrittura $ che c'infe-
gna , che tutta la razza del genere umano 
difeende da un fol uomo . Ecco i l fentimento 
di Sant' Agpftino 

Q u l foggiugneremo , che i San t i Padri 
non furono foli in contrallare la veri ta de
gli Antipodi : 1' ifteflb.. avea fatto Lucre-
zio prima, di. loro , come fi vede nel fine 
del primo l ibro , v. 10. 63. &c. Vedi anco-
xa Plutarco Ii&. de facie in orbe. Lunx ; e 
Plinio,. che rifiuta tal opinione. nel Libro 2.. 
e.ap. Ó'}*. 

A N T I P R E D I C A M E N T I , nella Lógica, 
Vedi ANTEPRÍEDICAMENTA . 

A N T I P T O S I » , nella Gramática, íigu-
sa , per cu i firaette un cafo in vece d' uti al-
txo. Vedi CASO., 

* L a . parola viene dal .Grecoam pro,, e 
i r r a a i í , cafo.. 

A N T I Q U A R I O , colul che, attende allo^ 
fíudio j . o va in. traceia de' monumenti e 
degli avanzó ^egli antichi ,. come: di Me-
d-aglie Libri „ Statue ,., Sculture , ed In -
ferizioni; e generalmente di tutto cib che ci 
pub dar "íume circa 1' antichita . Vedi ANTI-
CHITA' .. Vedi ancora: MONUMENTO-, ME-
DAGLIA , INSCRJZJONE j SCULTURA , SxA-
TU A , &C., 

Anticamentc v' era no diverfe alíre fpezle di; 
Anttquarj 1 i Libra i; o, c o p i f t i . c i o é quelli 
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che trafcrivevanoín bei caratterileggibili cib,. 
che prima era ílato feritto in note, chiansa-
vanfi ancora con tal nome. Vedi LIBRARIT . 
Ed era no parimente detti Calligraphi.. Vedi 
CALLIGR APHI . 

Nelle Citta primarle si della Grecia, .che 
del!' I ta l ia , v' erano altre perfone di diílin-
zione, chiamate Amiquarj , i l cui uffizio era 
i l far vedere a'foraílieri le Antichita del lue
go, di fpiegare loro le antiche Infcrizioni , 
e preñare ogni ajuto in tal genere di let-
te ra tu ra «. 

Fu in verita quefta una Tnílituzione mol-
to cunoía , ed ut i ie , e meriterebbe cei to d' 
eífere nftabilita. Paufania chiama quefli An-
tiquarj E^i/^Tcez, e i Siciliani l i dicevano My-

A N T I Q U A T O , cofa invecchiata , o ita. 
fuori di data , od ufo .. 

A N T I Q U O , ANTIQUUS , in fenfo gené
rico , cofa antica Vedi ANTICO , ed AN~ 
TÍ CHITA'.. 

Si adopera, queílo termine principalmente 
preffo agli Archi te t t i , agliScultori e a'Pit-
tori", i quali 1'applicano a quelle fabbriche ^ 
Sculture, o Pitture &c. che fono ílate fal
te al tempo, in cui le arti trovavanfi nella lo
ro maggior perfezione , tra gli antichi Greci 
eRomani;, cioé dal fecolo di Aleííandro, Ma
gno fino al tempo delT Imperatore Phoca , 
circa i5 anno di Crifto, 600 , allora quando la, 
Italia fu i non da ta da'Goti e Van da! i . N e l 
qual fenfo é oppoilo a, moderno. . Vedi 
MODERNO-.. 

COSÍ diciamo, una fabbrica Antiqua , ov-
vero una fabbrica ali5 antica ; un bufeo, QM 
baífo rilievo antiquo ; la maniera antica, i l 
güilo antico ckc. 

ANTIQUO , talvolta anche fi dice per qual-
che diítinzione da antico, che dinota un grado 
minore di Antichita, quando P arte non era, 
nella fuá maggior purita . Onde l'Arehitettu-
ra antiqua fpcífe fíate fi diflingue dall1 antica 
Vedi ARCKTTETTURA .. 

Alcuni Scritcori adoprano i ! vocabolo com-
pofto, Antiquo-mod'erno,. parlando delle Chie-
fe, ed altre iabbrichc fatte alia Gottica , per 
uiftinguerle da quelle de' Greci, edeVRoma-
n i . ( Nota,, che quefia ofj'ervazione circa la di-
ver fita írd; antiquo , c ancient, antico, ha piii 
relazione alia Lingua Franceje, e Ingle/e, che: 
allí Italiam:.. 

A N T I S C I I Geografía, popolL 
ciie. 



A N T 
«he abitano fotto pañi o latí differeníi dell' E -
^uatore ; i quali per confeguenza al tacizo 
giorno han no le lor ombre giítaíe per ver
lo contrario. Vedi OMBRA . 

* Viene dal Greco OÍPTI , centro , e C K I * , 

ombra. " *.. 
Sicché i pop olí del Nord fono Antijcti 

Tiípet to aquellidel Sud ; poiché gli uní han-
no leombreal írsezzodi verfo ií polo Ar t ico , 
e gli altri Thanno verío l'Antaftico^ 

Gli Antifcii fpeíTe volte u coníondono cogli 
Amoeci , che abitano lati oppoíli deil'equa-
tore? ed hanno i'ifleíTa devazione di polo. 
Vedi ANTOECI, 

Gl i Antifcii fono contraddiílinti da Peri-
feii Scc. Vedi PERISCII . 

ANTISCII , íalora é voce ufata appreífo gil 
aflrologi per efprimere due punti de' c ie l i , e-
gualmente diííanti da' Tropici : onde per 
tkmpio il Leone e ' i Tauro á l conñA/u i f c i i i ra 
loro i ' un ver V altro . 

A N T I S C O R B U T I C I , rimedj contro lo 
Scorbuio. Vedi SeoRBUTO . 

A N T I S I G M A , A f r t n y v * , preíTo agí 
antichi Gramatici, ílgnifica una delle note d 
feníenze, che fi affig^-va a quei ve r i l , i i cu 
ordine dovea cangiarfi. 

A N T I S P A S T O , piede Poético, di quat-
t ro í i l labe , di cíii la prirna é breve, la fecon-
ila e laíerza lunga, e la quarta breve. Vedi 
PIEDE , e VERSO . 

A N T Í S P O D I O . Vedi SPODIO . 
A N T I S T 1 T I U M , termine, che nelle Cro-

niche antiche ílgnifica Abbadia, o Moniíle-
ro . Vedi MONISTERO , e ABBAZIA . 

A N T I S T R O F E , ípezie di bailo, iu ufo 
preíTo agli Ant ich i , in cui paífeggiavano ora 
verío la driíta , ed ora verfo la finiftra , fem-
pre raddoppiando !e volte , o fieno converíio-
r ' i . Vedi BALEO . 

I I moto verío la íiniftra dicevafi Antijlro-
f h ? i che fi deriva da «^TÍ , contro, e rps^íy , 
voho . Vedi STROFA . Quindi é , che 

ANTISTROFE , fi adupra ancora neliaPoe-
íia Lírica, parlando deli'Ode, che comune-
mente dividefi in Stroje, Amijhofe , e in E -
pcd^. Vedi ODE . ' 

L Antiflrofe é una fpezie di eco, o fia re-
plica alia ftrofa • e 1'epodo fi fcoña da ambe-
.due Vedi STROFA, ed EPODO . 

ANTISTROFE, diuih é figura in Gramatl-
3, per cui due tennini, o cofe dipendenti ca 

vicendevolrr.ente tra oro, fi convertono red-
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procamente. Vedi FIGURA , e CONVERSIO-
NE . Come fe uno diceífe, i l Padrone-del Ser
vo , e il Servo del Padrone . 

A N T I T A C T i E * , o ANTITACTICI 
preffogli An t i ch i , forte di Gnoftici , che feb-
bene' riconofcevano Iddio , Creatore dell' 
Univerfo, buono eg iu fb ; tuttavia aííeriva-
no infierne , che una lúa Creaturá avefTe créa
te ¡I male , obbligandoci ad abbracciarlo , per 
metterci in oppoíizione a Dio i l Creatore ; 
e che pero dobbiamo refiflere a quefl'Autore 
del male , e vendicare Iddio del fuo nemico > 
Vedi GiNOsTiCr. 

* S i diriva dal Greco, tiu/Tí^nrrco , mi 
oppongo , fono contrario. 

A N T I T E S I , neila Rcttorica , mettere 
due cofe in oppofizione 1' un í all' altra, ac-
ciocché le diiferenti qualita di ciafeuna compa-
rifeano piíi vivamente. Vedi OPPOSTO , OP-
POSÍZIONE, e PERIODO . 

Ta l é quella di Cicerone, nclla feconda con
tro Catilina ; u da una parte fía la modeÜia , 
„ dali'aitra la imprudenza ; da una la fedelta, 
3, dali'aitra l'inganno ; qulla pieta, lai lfa" 
„ crilegio; qul la continenza,ra la luííuria &c. 
Siccomc ancora quella di Aug.ufto a certi gio-
vani fedixiofi , Audi te Juvenes fenem , quem 
JHvenem [enes audivere . Quella di Séneca-, 
Cura leves loquuntur, ingentes¡iupent . E quella 
di V i r g i l i o , Fletiere fi neejueo fuperos ^ Ache-
ronta mwebo. 

Sant'Agortitio , Séneca, Salviano, emol* 
t i altri Autori Ant ich i , fembrano molto avere 
affeítate le Antitefi ; ma tra i moderni non fo
no troppo in ufo ; e i l Deímarets dice , che íi 
ufano perlopiu dagli Scrittori giovani. Per-
fio molto tempo fa riprefs T ufo impertinente 
delle Antitefi: 

•—'—• Crimina rajls 
Librat in antithetis, doñus pofuijje figu

ras . 
ANTITESI , é ancora figura di Gramática, 

per cui fifoñituifee una lettera in vece di un' 
altra, come olli per////. 

A N T I T E T O , Antitkctón oppofto, o con
trario: una cofa diípolla per via ái Antitefi* 
Vedi ANTITESÍ . 

A N T í T H E N A R *, neliaNotomia, no-
meche fi da adiveríi mufeoli, aitrirnenti dettí 
Adduttori , o Adducemi. Vedi A DDCJTTORE . 

* I I vocaboio e Greco , ed e compollo di otvn , 
contro, c Sívep ; attefo che quejii mufeo
li agifeono come Anfagonifii dei thenar Ad* 

6ut* 
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duttori . Vedi THENAR , c ABDUCTOR . 

A N T I T I P O , voce Greca, o AJ^TWJ?, 
che propriamente fignifica un Tipo , o fi
gura cornfpondente a qualch' altro T i p o . 
Vedi TIPO . 

La vece antitypo occorre due volte nel 
NuovoTertamento , cioé nella Epiftola agli 
Ebrei c. 9. v. 24. e nella 1. Ep. di San Pie-
tro c. 3« v. 21. dove i l fuo fenfo genuino é 
ílato affai controvertito: i l primo tefto di
ce , che " Crido non é entrato ne'luoghi 
„ Santi fabbricati colie m a n í , che fono A^-
3, CUTVWOI, cioé le figure o ŝ 'x Ántit ipi del ve-
„ ro , per comparir ora nella prefen7,a di Dio 
8, per n o i . „ Ora il vocabolo TÍ/TT®', corae fi 
\ oíTervato altrove, dinota i l modelio, con 
cui fi fa un' altra cofa i e ficcome Mesé do vea 
far ilTabernacolo , e tutto cib che vi era 
dentro , fecondo Teíemplare , moftratogli nel 
monte \ cosi'i Tabernacolo in tal guiía for
mato era lW/V//?o di quello , che fu fatto ve-
d e r e a M o s é j onde checcheíiia fatto fecondo 
un raodeilo, o eferaplare, é un antitipo. 

Nell 'al tro tefio 1'Aportólo , parlando del 
diluvio di Noé , e della confervazione di fole 
ottoperfone nell'Arca , dice, ¿ KOM cwn-
TVITOV vuu a-a^ei ôtir̂ o-yLot, , di cui il battefi-
svo fendo un antitipo di prefente ci Jaiva ; non 
mello che gitta via le fozzure ; ma quello 
ende ft fa che la buona cofeienza intenoghi 
D i o . I l fenfo é queílo , che la rettitudine, 
o la rifpofta d' una buona cofeienza verfo 
D i o , falva adeflfo noi mediante la rifurre-
sione di Crif lo , appunto come allora la ret
t i tudine, obonta prefervb quelle otto perfo
r e , per mezzo del l 'Arca, durante i l Di lu
vio . Si che la voce Antitipo qui fignifica una 
genérale fomiglianza di circoftanze, e la par-
licella a , a c u i , viene riferita non all' antece
dente immediato, Ú̂ OÍTO?, acqua ^ ma a tut-
í o ció che la precede. 

ANTITIPO, appreífo gli x^ntichi Santi Pa-
dri Greci, e nella Liturgia Greca, fí applica 
a'Simboli del pane, e del vino neU'Eucari-
fiia. Vedi SÍMBOLO, EUCARISTÍA &C. 

Quindi hanno molti Proteftanti dedotto, 
che i Greci realmente non credano la Doítr i-
na dellaTranfuQanziazione , atteío che chia-
mano i l pane e vino Antitipi , Ayrt^vTrx, 
cioé figure, í imili tudini, anche dopo laCon-
fecrazione . Vedi GRECO , TRANSUSTAN-
ZIAZIONE &c. 

San Clemente nelle fue Coi l i tuz ioní , San 
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C i r i l l o , e San Gregorio Nazianzeno, e di-
verfi a l t r iAutor i antichi, adoprano il termi
ne nell' iÜeíía occafione, come nota Leone A¡-
lazio, ed a l t r i . 

M . Simone rifponde al Dr. Smíth, che avea 
fatta tal oííervazione , cioé che i Greci chia-
mano le fpezie, Antitipi , dopo la confecra-
zione ; che la Chiefa Greca non fiima la Con-
íecrazione eííere compiuta , fe non dopo 
detta la orazione da lor chiamata la Invo-
cazione dello Spirito Santo , che viene dopo 
quel paffo della liturgia , in cui i l pane e'l vi
no diconfi Antit ipi . 

D i p iü , Marco d'Efefo , Capo del Partito 
cohtro i Latini nel Concilio diFirenze, íi 
fervi di queíV ifteíío luogo della liturgia Gre
ca, per provare, che la Confecrazionc non 
confifle totalmente nelle parole Hoc ejl corpus 
meum, ma ancora nell'orazione, o benedi-
zione, ch ' i l Sacerdote recita dipoi , invocan
do lo SpiritoSanto. VediGRECO. 

A N T I T R A G O , nella Notomia, parte delí' 
Auricola oppofta al trago . Vedi TRAGO e 
ORECCHIA. 

A N T I T R I N I T A R I I , Eret ici , che ne-
gano la Santiííima T r i n i t a , infegnando che 
non vi fono tre perfone nella Divin i ta . Vedi 
TRINITA' , e D i o . 

Cosí iSamofateni, che non credono la di-
fiinzione di perfone in D i o ; gli A rían i , che 
negano la Divinita del Verbo ; e i Macedo-
niani , che non ammettono suella dello Spiri
to Santo , fono tutti propriamente Antitrini* 
tar j . Vedi SAMOSATENI , ARIANI &c. 

Tra i Moderni per gli Antitrinitarj partico-^ 
lamiente s'intendono i Sociniani, detti ezian-
dio Unitary. Vedi SOCINIANI , ed UNITARJ . 

I I Libro della Blbliotheca Antitrinitario-
r a m , é opera pofluma di Criftofcro Sandio , 
celebre Antitrinkario , in cui á \ una lilla , che 
egli diftingue per ordine d'anni, di tuíti gü 
Autori Sociniani , o fieno Moderni Ami-
trinitarj) con un breve racconto delle vite 
lo ro , ealtresl un Catalogo delle opere da effi 
comporte. 

A N T O E C I * , nella Geografía , quegÜ A-
bitanti della térra , chevivono fotto 1' irteífo 
Meridiano , eairiftcíTa dirtanza dall1 Equa-
tore, gli uni verfo ii N o r d , e gli altri verfo 
i l Sud. Vedi TERRA . 

* S i forma dal Greco ccw , con tro , « 
CIKÍCO 1 abito, G U Antoeci fono centrad* 
difiinti da Perio.eci. Vedi PERIOECI . 

D i 
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D i qua ^\Antceci hanno la medefíma lon-

gitudine , e la mtdefima latitudine ? ma di 
una differente dinominazione . Vedi L A T I 
TUDINE &c. 

Sonó nell' ifteflfb feml-circolo del Meridia
no , ma in paralelli oppoíli. 

G l i Abitanti del Peloponnefo fono Antoe-
ci rifpetto agli Hottentoti del capo di Buona 
Spcranza. 

Gli Antoeci fpefTe volte fi confondono cogli 
Antifci i . Vedi ANTISCII . 

Gl i Antoeci hanno precifamente le fteHe ore 
delgiorno, edellanotte, nía le llagioni op-
pofte, ficché quando fono dodici ore nel gior-
no eftivo piíi lungo degli un i , fono dodici ore 
del giorno invernale piíi corto degli altri ; e 
quindi é che la notte degli uni é fempre egua-
le al giorno degli altri . VediGiORNO, ORA, 
STAGIONE &C. 

Quindi c ancora , che le ñelle , che non 
cornpariícono o non nafeono mai in un dato 
Juogo , ẑ W Antoeci e &%\\ Antipodi di quello 
roo tramontano mai i eviceverfa. E quando 
gli Antoeci rivoltano le faccie gli uni verío gli 
altri ^ o gli Antipodi guardano ambedue verfo 
1' Equatore , le ftelle fi levano rifpetto agli uni 
alia deftra, e rifpetto agli altri alia fmiílra . 
Vedi ANTIPODI &C. 

A N T O L O G I A . Vedi ANTHOLOGIA . 
A N T O N I N A , aggiuntodiColonna. Ve

di COLONNA . 
A N T O N I O , CavalieridiS. ^7/o«/o , or-

dine di Cavalierato , fondato nel i^Sz.da A l 
berto di Baviera &c. che avea prefa la riíblu-
zione di fare la guerra centro i Tu rch i . Vedi 
ORDINE, CCAVALIERE. 

I Cavalieri di queft' Ordine portavano un 
coliare d'oro con una cintura d'eremita , da cui 
pendevano una ftampella, é un campanello . 

Viene da alcuni Autori mentovato un altr' 
Ordine di S.Antonio nell 'Etiopia, inílituito 
nel 370. 

Fuoco di S. ANTONIO . Vedi RISIPOLA , e 
Fuoco. 

A N T O N O M A S I A » , figura in Rettori-
ca5 per cui i l nome appellativo viene ufato in 
vece del proprlo. o vice ver ía . Vedi FIGURA , 
CNOME. 

L a voce e compofla dal Greco a v n , per, 
^ nomes 

Cosidiciamo, i lFi lofofo, in vece d i A r i -
ítote.e; i Oratore, in vece di Cicerone; i ' 
Apoí lo lo , m vece di San Paolo; i l Profeta, 

Tomo I . 1 
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in vece di Mosé &c. Nel l ' ifteífa guifa fi chiama 
i l Voluttuofo, un Sardanapalo: e parimente 
fi dice Arngo i l Grande, per efprimere Arrigo 
I V . di Francia . ^ 

A N T R A C E * , A ^ « ? , litteralmente fi-
gnifica Carbone j e figuratamente una fpezie 
di fcabbia ,-0 puílula , cagionata da umore 
corrofivo , che abbrucia, per cosí diré , la 
pelle , non fenxa dolori acuti e pizzicanti. 

• L ' anthrax eP ifteffo , che ció che in altra 
guija ¿ demminato carbo , e carbunculus , 
carbonchio . Vedi CARBONCHIO . 

A N T R O P O F A G O , gente che fi pafce di 
carne umana . Vedi ANTROPOFAGIA . 

* L a parola e compofla dal Greco ocvSpavos, 
Uomo, e tpay&vmangiare. 

I C i c l o p i , i Leílr igoni, e Scilla, tu t t i fi 
rappreíentano preífo Omero come Ántropofa-
gi ; ficcome ancora le larve femminili Circe, 
e le Sirene , le quali prima incantavano gli uo-
mini con apparenza di piaceri, epoig l iam-
mazzavano. Queílo , non raeno che altri luo-
ghi della poefia di Omero, aveva íondamento , 
ed alludeva a' coftumi de' tempi che lo aveano 
preceduto . Era tuttavia in molti luoghi , co
me nel fecolo di cui parla Orfeo, quando gli 
uomini fidivoravano V un /' altro comefiere, / « -
goiando carne umana. 

Alcuni veftigj ed avanzi di quedo ufo dura-
rono moho piü lungo tempo anche tra le piíi 
colteNazioni, nella barbara pratica di offeri-
re vittime umane . Vedi SACRIFIZIO . 

I Gentili aecufavano i pr imit ivi Cridiani di 
Antropofagia ) á\celchr&re Thyejlea Epula , e 
di permettere Oedipodeos Concubitus ; come íi 
vede in Taziano e in Tertulliano ne ' loro^pí j -
logetici, cap. 7. e in Salviano ^ P r o w ' í i lib.4. 
Dicevano eífi, che i Criftiani, tra i Mifte-
r) della lorReligione , uccidevano un bambi
no , facendo poi banchetto della carne fuá . 
Ta l calunnia fondavafi suquello, che aveva-
no intefo circa la Eucarifíia. Vedi EUCARI
STÍA , ALTARE&c. 

A N T R O P O F A G I A , 1' atto , o abito di 
mangiare carne umana . Vedi ANTROPOFAGI . 

Alcuni Autori fanno venire la origine di tal 
bárbaro coílume fino dal tempo del diluvio, c 
la attribuifcono a' Giganti . Plinio fa men
cione de1 Sciti , e de' Sauroraati ; Solino , 
degli Etiopi , e Giuvenale degli Egizj , i 
quali tut t i fi avvezzavano a tal abominc-
vole paíio. Vedi Plinio Hifioria Natur. lib. 4 . 
cap, 12. lib. 6. cap. 17.30. lib. 7. cap. i . Solin. 

r I i Poljyb. 
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Polyb.c . t f . T i t o Livio racconta , che An-
nibale faceffe i fuoi Soldati mangiare carne 
d 'Uomin i , per renderli piu fíeri, e piu ar-
di t i nelle battaglie. Dicefi , che tal confue-
tudine ancora duri nelle parti meridionali 
dell' Africa, e in alcune altre delT America . 

ANTROPOFAGIA , di fatto fembra non fia 
flato i l vizio di veruna Nazione in particolare, 
ma bensi del fecolo. Avanti che le arti giove-
voli alia vita foíTcro pervenute apprefíb le Na-
zioni e le aveffero manfuefatte, la maggior 
parte l'ebbero in ufo . Diceíl che Orfeo foíTe 
i l primo a perfuaderle di lafciare tal ufanza 
íalvatica, ond'ebbe origine la favola d'aver 
c¿¡i dornato i leoni, e i t i g r i . 

Silvejires homines facer , interpresque 
deorum 

Cadibus , & vi£lu foedo detenuit Or-
pheus : 

D i t lu t cb hoc lenlre tygfes , rabulosque 
leones . Orazio. 

Alcuni Medici vanamente fpacciano, d' 
avere fcoperto i ! principio áúV Antropofagia, 
volendo che confifta in un umorc acido 
atrabilare , che effendo fermato nelle tuniche 
del ventricolo, cagioni tal voracita; e aííe-
gnano anche varj efempj di queíla fame in-
umana, anche tía g l ' i n í e rmi , che fono fla-
t i fotto la lor cura, 

M . Petit hatrattato l a q u e ñ i o n e , {cV An
tropofagia fia o no contraria alia natura ? 

A N T R O P O L O G I A * , difcorfo, oTra t -
tato circa Tuomo , o la natura umana , in 
iílato fano. 

* L a voce e compofla d?cwSpoa'Tíoí j Uomo, 
e Koyoí, difcorfo . 

ANTROPOLOGÍA, comprende la confíde-
razione si del corpo , che dell' anima dell' 
uomo, infieme colie leggi della unione tra 
lo ro , ed anche gli effetti dieífa, comefenfa-
zione , moto &c. Vedi CORPO, A N I M A , 
SENSAZIONE, MOTO &c . 

ANTROPOLOGÍA , fi ufa particolarmeníe 
preíTo a' Teoíog i , per dinotare uncerto mo
do di parlare di D i o , alia maniera degli Uo-
m i n i , attribuendogli parti umane , come oc-
ch;, m a n í , orecchie ; e aítresl ira, allegrez-
za &c. Vedi ANTROPOPATHIA &c. 

Abbiarao diverfi efempj di Antropología nel-
la Sagra Scrittura , per cui fi ha d^ intendere 
foltanto, l 'eífetto, o la cofa, chelddiofa, 
sppanto come fe aveííe maní & c . 

A N T R O P O M A N T I A * , método di D i . 

A N T 
vinazione, che fi compie mercé rinfpczio» 
delle vifcere di perfona difonta. Vedi D I V I 
NA ZIONE . 

* J? voce compofla d'cwZpairo!, Uomo. e 
{ICÍVTSLU , divinazione. 

A N T R O P O M O R F I T A * , in un fenfo ge
nérale , colui che attnbuifce a Dio la figura 
di un uomo . Vedi D i o &c. 

* L a voce viene dal Greco owSpmoí ^ Uo
mo, e [¿opq>v , forma, o figura. 

ANTROPOMORFITI, Eretici antichi , che 
volendo intendere ogni cofa , che nella Sacra 
Scrittura fi dice di D i o , in fenfo litterale , im-
maginavano ch'egli avefíe veri piedi, veré ma
ní &c. D i piu tenevano, che i Patriarchi vedef-
fero Dio nella propria foñanza divina, cogli 
occhi naíural i . 

Fondaváno talopinione ful tefio del Genc-
fi, dovefidice, che Dio formo 1'Uomo fe-
condo la propria immagine . Gl i OrtodoíTi 
che fentivano diverfamente , cioé che Dio ̂  
é incorpóreo , e fenza forma corporale , 
diedero agli y/i^ro/7omor/zr/ i l nome di Orz^??/-

fli) attefo che Origene infegab come alle-
gorizzare tali efpreífioni. 

Epifanio l i c h i a m a ^ « ¿ / ^ w , ovvero Odia-
m da Audio, fuppoílo l'Autore di queda fetta , 
i l quale viífe circa i ! tempo di Ario , nella Me-
fopotamia . Saní 'Aaoüino gli appella Vadiani. 

A N T R O P O P A T H I A Av 
figura, efpreílione, o difcorfo, percui fi at-
tribuifee a Dio pailione, che propnamente 
non appartiene che all ' uomo folo. Vedi DIO, 
PASSIONE &C. 

* I I vocabolo e compoflo di OM^prnos •> Uo-r 
mo, e vahoí paífione . 

Antropopathia , fpeífo fi ufa promifeua-
mente per Antropologia ; fcbbene, rigorofa-
mente parlando , dovrebbero diftinguerfi co
me genere e fpezie : imperocché l'Antropolo-
gia pub intenderfi'di qualunque cofa umana, 
attribuita a Dio ; laddove VAntropopazia fol
tanto delle paffioni , affezioni, fenfazioni &c. 
umane. Vedi ANTROPOLOGÍA . 

A N T R U M Highmorianum , é una cavita 
feoperta dentro i l feno di ciafcun ofib mafcel-
lare * 

1 Chirurghi talora s' ingannano prendendo-
lo per carie deH'oíTo , al vedere che ivi la 
tenta penetra sí profondamente. Ru.yfch. ap-
B i b l . Anat. Med, to. 3. p. 204. 

ANTRUM B j i l m , gran cavita nel fondo del 
Piloro. Vedi PILORO. 

A N -
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A N Z T A N O , piü veechio , e plu antico 

degÜ a l t r i . 
ÁNZIANI, Séniores, nella Storia Ebraica , 

lePerfone ch'erano piü confiderabili pereta, 
fperienza , e virtü , appreíío qu-eil' antico po
pólo. Leggiamo che Mosé radunava gü Anzi t-
ni del popólo, e lor comunicava quello y che 
Dio gü avea comandato. 

Moito tempo di poi , quei che tenevano 
il primo luogo neile Sinagoghe , ordinaria
mente chiamavaníi Zekcnim, Anziani , ad 
imitazione j o . An-ziani , che Mosé avea 
fíabilitiGiudicí del Sanedrim . Vedi SANE-
DRIM. 

IlPrefidente, o fia Capo, piü particolar-
mente dicefi VAnziano , eíTendo come Deca-
ñus Scniorum , Decano degli Anz ian i . 

Nelie Aíiemblee de'pnmitivi Chr i í l iani , i 
principalí tra loro a vean o la dinominazione di 
Prcsbyteri, A n z i a n i . Imperocché i l vocabolo 
Presbyteri, che occorre si fpeffo nel Teíia-
mento Veechio j e comprende i Vcícovi ed t 
Pret i , propnamente fignifica A n z i a n i . Vedi 
le ofíervazioni di M . Simóne su queíta parola 
nel fu o Supplemem aux Ceremonies des J u i j s . 

I I Preíulente , o í u Vefcovo, come capo 
degli Anziani , prendeva ancor eííb i l titolo 
di Anziano; ¡aonde nel Nuovo Teflamenta 
lavoce, Epijcopus, fovente íi confonde con 
quella di Presbj/ter. Vedi VESCOVO-, e PRES-
BYTER. 

Per T iflcOa ragíone, i l concilio delle pr¡-
raitive Chiefe , dicevaíi Presbyterium, o fía 
Concilio degli Anzianiyáovt i l Vefcovo prefie-
deva cornt^í imo Anziano , fedendo nel mez-
10 degli altri Anz ian i . I Preti , o A n z i a n i , 
che fedevano a canto a l u i , avean ciaícuno 
11 loro íuogo di Giudice y e per cío fono chia-
mati da'Santi Padri, AJfejfores Epifcoporum * 
Neífuna cofa d'importanza determinavaíi , 
fin che non foííe íleta prima efaminata , e 
habilita in coteñ'aífemblea in cui i l Ve
fcovo faceva un fol corpo imitamente cogí i 
altri Anziani y o Preti; la giurisdizione che 
oggi noi chiamiamoEpifcopale, non dipen-
denda aliara dal Vefcovo folo, ma «da tu t t i 
i j€niort% foprade'quali egli prefiedeva . Ve
di VESCOVO. 

ANZIANI, dinominazione, che ancor ai 
08§V í.111606 "elladifciplinaPresbiteria-
Vedi PRESBITERIANO. 

• rDlConíl quegli Uffiziali , i quali 
mGcm£ co ^fton3, o M i n i a n , e Diacom, 
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compongono i Confitbrj , o fieno Seífioni 
ecclefiaíliche, che fi radunano per delibera
re , e regolare aífari di religione , e difciplina. 

Si eleggono tra i l popólo, e fono ammef-
fi con certe cerimonie . Nella Scózia , i l 
numero degli d'ogni Parrocchia non 
é determínate), ma generalmente fono dodici 
m circa. Vedi g l iAr t ico l i KIRK , SÍNODO ^ 
PRESBITEÍIIO &c. 

A O N I D E S , nella Mitología c Vcdi l ' a r t i -
colo Mus A . 

AORISTO * , Ao&roí , nella Gramática 
Greca, fpezie di tempo indefinito, ed inde-
terrainato , che ora efprime i l prefente , 
ora i l futuro, ma per lo piü i l tempo paí-
fato. Vedi TEMPO, e GRECO. 

* JE' voce compojla della privativa a , e 
ó & ^ a , termino, o l i m i t o . 

I Grcci hanno due Aori j i i , i Latini nef-
func 

A O R T A * , nella Notomia , Arteria che 
forge e procede immediatamente dal íiniftro 
ventricolo del cuore , e indi fi diflribuifee per 
tutte le partí del corpo . Vedi T a v . Anat , 
( Angeiol. ) fig. 1. n . i . e fig, 3. ( Splanch. ) 
fig. 12. lif. r. ed o , e fig. 1. lit. n. e A n 
geiol. j ^ . i »» . 28. Vedi ancora gü articoli 
ARTERIA, e CUORE. 

* L a voce formajl dal Greco aopTv y che fi
gnifica un vafe, unfacchettOy & c . 

1? Aorta fi divide in dele gran tronchi , 
á e t ú a/cendente % tdifcendeníe * Vedi-ASCEN
DENTE &c . 

12Aorta altrimenti é chiamata l'Arteria ma
gna, per eífer i l tronco, da cui tutte le al-
tre Arterie nafeono ; ed i l gran condotto,, 
o fia canale, per cui i l fangue fi porra per 
tutto i l corpo . Vedi SANGUE , e CIRCO-
LAZIONE. 

Le Oífificazioni, o Pietrificazioni delle tu-
niche deiT ^/orí;? , la dove efee dal cuorev 
accadono si fpeífe fíate, che alcuni credono 
che ció fia genérale e permanente: Ma Cooper 
ha un Trattato efpreííamente fopra tal mate
ria , in cui fa vedere , che ogni volta che 
tale oííificazione fuccede nelf uomo , h una 
malattia , c incommoda la parte neile fue 
operazioni; apporta poi di ció varj efempj, 
e fpezialmente uno, in cui ne fegul inter-
miflione di polio; un al t ro, comeun fredd» 
genérale delle partiefíreme con cangrena &c» 
Tranfaz. Filofof.. N0. 299. 

A P A G M A , termine in ufo preíío a cer-
I i z t i Sciit-
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t i Scrittorí di Chirurgia , che dinota oíío , o 
altra parte rimoíía dalla poütura naturale. 
Vedi DISLOCA MENTÓ . 

APAGOGE * , A**y*y* • Vedi Abdu-
ZIONE . 

* í,' voce compofla da airo, da , uyw 5 
recare, o tirare . 

A P A G O G I C A , Dimoflrazíone, é quella 
che non prova la, cofa direttamente , raa 
foltanto fa vedere la impoffibihta, e T af-
furdita, che proverrebbe dal negarla. Ve
di DlMOSTR AZIONE . 

Onde c chia iKaía altresi ReduBio ad Im-
pojfibile > ovvero ad abfurdum . Vedi RlDU-
ZIONE, e ASSURDO. 

A P A T I A * , apathia , in fenfo morale, di
nota infenfibilita, o privazione di ogni paíiio-
ne, o perturbazione di mente. Vedi PAS-
SIONE . 

* 11 vocabolo e formato della partlcella 
privativa a , e vrocScs, paíFione. 

Gli Stoici affettavano una total Apat ía ; 
i l loro uomo favio dovea godere una pace _ 
e tranquillita perfetta di animo , incapace 
di eííer turbato, e fupcriore aqualfiíla fenfo 
di piacere, o di doíore . Vedi STOICI , PIA-
CERE, e DOLORE . 

Ne ' primi fecoli della Chiefa i Criftiani 
adopravano il termine Apathia , per eipri-
mere i l difpregio degli affari temporali \ c ioé 
qucllo ñato di mortificaziom:, che V Evan
gelio c'infegna : e quindi é , che appreflo 
gli Scrittori pih Zelanti troviamo queña pa
rola fpeffiííimo •, in particolare Clemente 
Aleífandrino le diede gran corfo , penían-
co con cib di tirare i Filofofi al Criftia-
nismo, che afpirava ad un grado cosí fu-
blime di v i r tu . 

I I Quietismo non é che VApathia trave-
ílita fotto 1'apparenza di divozione. Vedi 
QUIETISMO . 

A P A T U R I A * , ne i rAntkh i t a , Fefla fo-
lenne, che gli Atenieíi celebravano in onore 
di Bacco . Vedi FESTA . 

L a voce vien comunemente derivata da 
ccitczw!, frode. 

Dicefi cffere flata iñituita in memoria di 
una vittoria frodolente , che Melanto , Re 
di A teñe guadagnb contro Xanto, Re di Beo-
zia , induello, tra loro accordato, affine di 
terminare le differenze circa i confinide'Ior 
paefi. Laonde Budeo la chiama Fejium De-
tspticnis , la Felh dell' Ingaano . 

A P E 
Altrí poi apportano una etimología afTai 

diverfa dall'accennata, e dicono, che i Gio-
vani Ateniefi non fi ammettevano nelle tribít 
nel terzogtorno átWApaturia ^ infino che i 
1er Padri non avelíero giurato che quelli era-
no loro figliuoli; eche fino a tal gíuramen-
to fupponevaníi, in certo modo, fenza Pa
d r i , tí-tratopi?, donde la feíla , fecondo eíPi, 
tbbe tal dinominazione . 

Dalí 'altra parte Senofonte dice , che in tal 
congiuntura íi radunavano i parenti , e gli 
amici , infierne co'Padri de' Giovani , che 
dovevano riceverfi nelle t r ibu ; echedaque-
íia radunanza la fefta prefe il nome *, onde nel-
la voce airotovo/a , Va non é privativa , ma con-
giuntiva, e fignifica TifteíTo che ófí» , infierne. 

Quefta Feíla durava quattro giorni , nel 
primo de'quali quei del!'iíkfla tribu ftava-
no infierne allegraraente, ed era chiamato 
Aopiriu:, nel fecondo, detto A^^^yoií, fi fa-
gnficava a Giove , e a Minerva : nel ter-
zo, che fi chiamava K^ÍWWC, i Giovani e 
le donzeile , che avevano la eta richieíla, 
ricevevanfi nelle t r ibu. E i l quarto giorno 
dinominavafi E v i f i M ; . 

APECHEM A , ATT;;^/^ , nella Medici^ 
na, 1'iilefio che Contrafiffura . Vedi Goíí-
TRAFISSUR A . 

A P E L L I T I , Erctici nella Chiefa primi
tiva , che foñenevano , che Crifto aveíTe 
lafeiato i l íuo corpo disfatto nell' aria , e 
che poi afcendeííe in Cielo fenza effo. Ve
di ASCENSIONE . 

APEPSIA*, nella Medicina, erudita, o 
difetto di digeftione. Vedi DICESTIONE. 

* S i forma della particella privativa a , e 
weircm , fo bollire , o cuocere . 

VApepfia pubdefiniríi vizio dello ftoma-
co, per cui fi toglie, che l'alimento ricevu-
t o v i , dia un proprio e buonchilo, per fup-
plire ilfangue, e nutriré i l corpo. Vedi Cí-
BOi, STOMACO,CHILO , SANGUE, NUTRI
MENTO , &c. 

A P E R I E N T E , o APERITIVO, nella Me
dicina. Vedi APERIENTI. 

CrocusMartis APERIENS , zafferano ape* 
riente di ferro , é una preparazione di laint-
nette, o liraature di ferro, fatta coll'eípor-
le alia pioggia, o alia rugiada, infino che 
acquiflano della ruggine , che appunto é la 
medicina che fi r i cerca . Vedi CROCO, e MAR
TE . Vedi anche ARIA &c. Egü e un bu0!1 
Aperiente. 

APE-
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APERIENS Palpebram reflus, nella noto-

mia , mufeolo, che principia all 'órbita dell 
occhio , vicino all'entratura del ñervo ott i-
co ; donde poi paffa fopra il mufeolo attol-
lente dell'occhio , e alia fine rimane infe-
rito in tutta la parte fuperiore della palpebra 
di fopra, eferve peraprirla. Vedi OCCHIO, 
e PALPEBRA. 

A P E R I E N T I , o APERITIVE, s'intende 
di quelle Mediane^che aprono i paíTaggj oftrut-
t i de'piccioli vafi , glandule , e pori ; e in 
tal guifa promuovono la debita circolazione 
de'fughi coiitenutivi. Vedi OSTRUZIONE,CA-
PILLARI, GLÁNDULA, CIRCOLAZIONE , &c. 

Le medicine aperienti comeidono dunque con 
le altraraente dette aperitive, anaQomatiche , 
c deortruenti, Vedi DEOSTRUENTE . 

Le cinque radici minori ylperienti fono 
gramigna, robbia, eringio, cappero, e fer-
mabue. 

Le maggiori ^^r /V^r / fono apio paludale , 
finocchio, afparago, prezzemolo , e'l rufeo . 

APERTA Toga. Vedi í'Articolo TOGA . 
A P E R T U R A » , l-aprirfi di checcheffia, 

ovvero buco , feífura , o luogo vacante in 
cofa per altro folida , o continua . Vedi 
APRÍRE . 

Nella Geometr ía , dinota lo fpazio , che 
fi lafeia tra due feni, che vicendevolmente 
¿ inclinano Tuno verfo l'altro per formare un 
angolo. VediANGOLO. 

Nel i 'Oí t ica , s'intende del buco piu vicino 
al vetro obbiettivo nel Teleícopio , o Micro-
feopio ; per cui si la luce, che la immagine 
dell'oggetto paffano nel tubo , e indi fi portano 
alFocchio. Vedi O B B i E T T i v o - ^ í r o . 

APERTURA, s'intende ancora per quella par
te dell' ifteíío vetro obbiettivo , che cuopre 

i actxnnata, e che fi lafeia pervia ai raggi. 
Vedi TELESCOPIO . 

Importa moito che tal apertura fiagiuíla: 
e per trovarla efperimentalmente , abbifo-
gna applicare alcuni circoli di carta ne
gra da fuliggine , uno piü grande dell' al-
t fo, fopra la faccia del vetro , dalla grandez-
za d'un pifello fino a quella di tutta la eílen-
fione del vetro \ e poi con ciafeuno d'effi fe-
paratamente , metterfi a guardare degli ogget-
n dit lanti , per efempio la luna , le íielle 
ÍXC. equello, per cui tali oggetti appaiono 
p iudi í l in ta mente, dee fceglierfi . 
^ M . Auzout afFerma, d'aver egü t r o v a t o , 

€ne te aperture de'telefeopj debbano efíer a 
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undipreííb ¡n proporzione fubduplicata alia 
lor lunghezza ; ma Huygens , che prima 
introduííe Tufo áe\ \ t aperture, ci afíicura di 
ayer trovato per ifperienza , che V apertura 
d' un vetro obbiettivo , efemplgrazia di 30 
piedi, ha da determinarfi fecondo quefta pro
porzione, come30^13, c i o é c o m e i o a 1, 
cosí appunto é la radice della diítanza del 
foco del vetro moltiplicata per 30, alia fuá 
apertura: e altresl le diítanze focali de'vetri 
oculari debbonofarfi proporzionali alie aper-
ture. Vedi unaTavola di aperture per i Te
lefeopj di varié lunghezze &c. fotto 1'i^r-
ticolo TELESCOPIO . 

Dee poi notarfi , che Vapertura maggiorc 
o minore del vetro dell'oggetto non aumen
ta né diminuifee Tarea vifibile dell'oggetto; 
e non ía altro, che dar l'adito a piu o me-
no raggi, eper confeguenza rendere i'appa-
renza dell'oggetto piu lucida, o piu feúra. 
Quindi é, che nel guardare Venere per i l Tels-
feopio , dee adoprarfi un'ar/^rm^ molto mi
nore di quella , che fi ufa per la Luna , 
Giove, o Saturno, a cagione della vivacita 
e lucidezza di quel planeta : e tal confide-
razione non contribuifee poco a invalidare la 
proporzione affegnata da M . Auzout, appun
to come lo dimofira i l Dottor Hook nelle 
Tranfaz. Fiiofof. N 0 . 4 . 

APERTURA, Tabularum , ne'Libri anticht 
della Legge , ílgnifica l'aprire un Teüamento . 
Vedi TESTAMENTO . 

APERTURA F c u d i , dinota la perdita di un 
Feudo, per mancamento di figliuoü in quel-
lo , a cui tal feudo era flato conceduto , Vedi 
FEUDO &c, 

APERTURE , nell' Arcbitettura , s'inten
de de'disgiugnimenti , o allargamenti deüe 
impoíie degliufcj, e delle fineftre , in guifa 
che fi día 1'entrara, e l'ufcita; fíceome an
cora di quei de'cammini , e checcheííia per 
dove puo entrare o ufeire la luce, ü fumo 
&c. Vedi PORTA, FINESTRA &C. 

he aperture debbono eífere piu poche ch ' é 
poííibile, effendo regola genérale che le ^ r -
ture indebolifcono le fabbriche . Vedi FAB-
BRICARE . 

A P E T A L O N * , nella Botánica , erba , 
pianta &c. fenza foglie . Vedi PÉTALA , e 
FOGLIA . 

* Ey compoflo della particella privativa a , 
e iTímtxov, foglia. Vedi FIORE , PIAN
TA , &c. 

A P Í A -
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A P I A R I O . Vedi ARNIA . 
APICES * , fommita, neila Botánica , pie-

cioli gruppeí ti che nafeono fulle cime de' pela-
sni che fi a leonofl í imina , nel mezzo de' fiori 
Vedi STAMINA , CFÍORE. 

* / / vacábalo % Latino + fendo i l nominativo 
plurale di apex , cima , o fommita di 
checchejjia. 

Sonó per ¡o piu di color feuro , e porporino : 
€ coll'ajuto deí microfeopio fi feoprono eífere 
come una forte di capfule feminali, che con-
tengono particelle di figura globofa, efpeffe 
fíate anche ovale, di varj colori r e fórmate 
efquifitamente, che sr appellano Fariña fx-
cundans . Vedi TeARlNA facundans. 

A che ufo quefle fono deüinate , non fi sa di 
certo ; credono alcuni, che fieno una fpezie 
di fperraa maí'chile , ilquale poi cadendo nel 
fiore , rende il femé fecondo , e maturo I 
Vedi 1' Articolo Generazione delle PIANTE . 

APIRESSIA*, A ^ ^ ^ i e l l a Medicina,, 
ia iniermiffione d1 una febbre . Vedi FEBBRE . 

*; S i forma delta particella privativa a r e 
wvpi fuoco, ovvero vrvpotia) febbricito .. 

A P O B A T E R I O N , Amgk'rtp&r , preffo 
gli A n t i c h i , Difcorfo, o Poema di congedo , 
íiatto da perfona che parte dal fuo paefe , o da 
qualch' aitroluego, incui era'flato ben rice-
vuto , etrattato. Ta i é quello di Enea a Ele-
no e Andromache, nel terzo libro dell' Enei-
de., UApobaterion é oppoíto all' Epibaterion« 
Vedi EPIBATERION. 

APOCALISSE , * APOCALIPSIS, R ive-
lazione: titolo dell' ultimo libro nel Canone 
della Sag. Scritt. Vedi CANONE, CBIBBIA. 

VApocaliJJe- contiene manifeftazioni, o r i -
velazioni circa molti de' raiílerj importanti 
della noftra Santa Pede , fatte í&* Apollólo San 
Giovanni, nell'Ifola di Patmos, Ta efíliato 
nella perfecuzion» d iD ioc l ez i anoVed iRr -
VELAZIONE., 

Queí ior tra tut t i i l ibri del Nuovo Tefta-
m e n t ó , é quello, interno cui i Santi Padri, 
e la pratica delta Chiefa piíi gravemente e piu 
a lungo fono íiati- divifi d'opinione.. Non é: 
fací le i l determinare, quando fu prima rice-
vuto tiniverfalmente per canonice . San Gi-
rolamo riferifee, che anche al tempo fuo la 
Chiefa Greca dubitafle della fuá autenticita: 
* Santi Bafilio, e Gregorio Nazianzeno aflfo-
lutamente lo rigettarono, e 1 Concilio di Lao-
dtcea non ne fa menzione nel Canone de' Libr i 
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Alcuni 1' attribuirono all' Erefiarca Cerln-

t o , e alíri a un Giovanni, difeepolo del Santo 
Evangelifla di tal nome l Vedi ALOGI ANr. 

Dionifio Aleífandrino locenfura per eífere 
feriíto in lingua Greca aífai cattiva, edipiíj 
vi nota de' molti folecismi, e barbarismi 5 ben-
ché dice che contenga un fenfo miñico , che 
egli ammira nell' ifteíío tempo che non lo in-
tende. DaU'altra parte SanGiuftino, Sant* 
Ireneo, San Clemente Aleífandrino , Teófi
lo di Antiochia , MeÜtone , Apoüonio , e 
Tertulliano non fanno dubbio che fia Canóni
co : e '1 terzo Concilio Cartaginefe , cclebra-
toT anno 397 , lo mette nel Canone del Nuevo 
Te fi amento , e da que! tempo in poi la Chiefa 
Latina che la Greca 1' hanno fempre ricevuto» 

Gii Alogiani vengono rappreíentati preíío 
agli Scntíoii Eccleíiafiici, come gran Decla-
matori contro V Apocaliffe ; eche volgevano 
in ridicolo mol te delle cofe eflatiche ch' in eífa 
fi leggono , e fpezialraente le Vifioni delle fet-
te trombe, i quattro Angeli legati ful fiume 
Eufrate &c. Sant' Epifanio pero la difende con
tro loro j eoíTerva, che queflo libro non é pu
ra l í ior ia , ma Profezia ; e percib non é da 
maravigliarfi , che T Autiore fi efprima alia 
guifa de' Profeti y i l cui üíle comunemente é 
figurativo 

D i tutíe le obbiezioni che eglino apportano 
contro quefto Libro, quella fembra la meglio 
fondata, che cavafi dalle parole del 20. Cap. 
verf. 18. Scribe Angelo Ecclefice Thyatirúe y per
ché , dicono, non vi era Chiefa Criftiana in 
quei tempi in Thiat i ra . Sant'Epifanio, con-
cedendolo, ricorre alio fpirito profeíico, come 
fe S. Giovanni aveíTe preveduto che col tempo 
vi dovea eífere una Chiefa. Vedi ANGELO . 

Alcuni Autori pofteriori hanno dato una, 
buona correzione ed interpretazione a!la rifpo-
fta di Sant' Epifanio : é probabile che al tempo 
di quel Padre i l catalogo de' Vefcovi, cogli 
altri a t t i , che moftranoeíTervi (lata in Tiatira 
una Chiefa fin dal tempo degli Appofioli, non 
foífe noto . E Grozio vi aggiugne, che febbe-
ne non vi era di fatto Chiefa di Gentili con-
vertiti in Tiatira , allorché San Giovanni 
fcriffe y nulladimena v' era quella degli Ebrei y. 
appunto come anche in TheíTalonica ve n' era 
flata una, prima che San Paolo prcdicaííe ire 
tal Citta.. 

Alcuni Scrittori OrtodoíTi rigettarono VA-
pccalijfe , come libro che favonfee ia erefia 
Cerintiana , e che tocca qualche cefa in torno 
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al regno carnale diCriCto in térra. Vedi CE-
R I N T I A N I , C MlLLENARJ . 

SebbeneDionifio Aleffandrino, ap.Eujeb. 
Hifi . Eccl . 7. 25 , ammetta V Jpocaltffe co
me opera infpirata dallo Spirito Santo ; non 
oüante perb la credeva comporta da un Gio-
vanni, di ve río da San Giovanni Evangelilla ; 
attefa la diíferenza dello ftile. Sappiamo pe
rb pur troppo.quanto fono dubbiofi gli ar-
gomenti , cavati dalla pura coníiderazione 
dello ftile, V e r o é , che nella maggior parte 
dclle antiche copie in lingua Greca , si Zám
pate, che manofcritte, troviamo i l nome , 
Giovanni i l Teólogo , in fronte del Popera ; ma 
quelli poi che mifero quefto titolo^, non m-
tendevano altro, fe non dinotare cosí l'Apofto-
10 San Giovanni , da' Santi Padri Greci detto 
11 Teólogo , antonomailicamente , per cosí di-
íiinguerlo dagli altri EvangeliíH . Vedi E-
VANGELTSTA •. 

Diverfi altri libri fono comparfi dopol fot-
to tiíolo di Apocalijjl : Sozomeno fa men-
zione d'uno, che h ufa va nelle Chicle di Pa
letina , detto VApocaliffe , o la Rivela7jone 
di San Pie tro; íiccome ancora d1 un altro , che 
l i chiamava VApocaliffe di San Paolo, di cui 
i Cofti anche oggidi fi fervono . Eufebio an
cor eflTo parla di ambedue que lie Apocalijfi: 
e Sant'Epifanio di un' Apocalijjs di Adamo \ 
Niceforo di un'altra di Efdra^ Graziano , e 
Cedreno d'una di Mosé ; di un'altra di San 
Tommafo , e di un'altra di S. Stefano ; e S. G i -
rolamo di un'altra d iE l i a . 

Porfirio nella Vita di Plotlno , mentova 
le Apocalijjl, o Rivelazioni diZoroaftro, di 
Zofh'iano, di Nicotco , d'Allogene &c. 

APOCHYLISMA , nella Farmacia , fugo 
vegetabile infpeífato , che corrifponde a quello 
che nelie boíteghe dicefi Robbo. Vedi ROBBO . 

APOCOPE*, figura Gramaticale , in cui 
fi leva parte delia terminazione delle voci , co
me in dic per dice , fac per face , nil per 
nihtl , hyp o hyppo per hypocGndriacum . Vedi 
META PLASMO . 

* Deriva la parola dal Greco unroy.o'V'K'), ta-
glio fuori , che fi compone della prepofizio-
ns aro, e del verbo v,oirm , taglio . 

Sinaile troncamento in principio di parola 
áiccü Ajfereft . Vedi AFFERESI . 

. Quando la parte troncata é fegnata da una 
virgola al ái fopra , che fi dice Apojlrofc, an
che tal voce viene dttta Apoíirofata. Vedi 
APOSTROFE. 
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APOCRIFO , ció ch' é dubbiofo , o che 

é di Autor incerto, a cui non íipubpreftare 
gran crédito, 

Diciamo un libro Apócrifo , una íloria Apó
crifa, &c. volendo fignificare, che fono di 
autorita fofpetta. Circa le cofe di doí t r ina , 
le fcntture d iEre t i c i , Scifmatici, &c. fo
no tenute per Apocrife, 

Nota i l VoíFio , che neífuno de' l ibri facri 
deeíiimarfi apócrifo, a riferva di quelli , che 
non fono ftati mai ricevuti dalla Sinagoga , né 
dalla Chiefa , come canonici, e da leggeríi 
inpubblico. Vedi CAÑONE , BÍBBIA, &C. 

Percib, anche i libri delle Sibille dicevanfi 
anticamente Apocrifiyper eífere affidati alia cu
ra de'foli Decemviri; e per 1' iíleíTo motivo fu-
roño gli Annali si degli Egizj, che de'Tirj cosí 
chiamati. Vedi SÍBILLA , DECEMVIRO &C. 

E in tal fenío, prima che ci foffe la Ver-
fione de" Settanta , tut t i i libri del Vecchio 
Teftamenío potevano dinominarfi Apocrifi 3 
ma col tempo, i l fenfo del vocabolo fi can-
gib , equei libri foli ebbero titolo di ^ o w -
fi, ch'erano di fede o autorita dubbiofa, o 
fofpetta. 

Nel fenfo originale della parola, tutte le 
fcntture , depofitate nel Tempio, furono det-
tcApocrife, attefo che fí tenevano fegrete , 
e nafeofte al popólo . Quando poi gliEbrei 
pubblicarono i lor libri fagri, Oledero la dino-
minazione áxCanonici , o D i v i n i , aqueifo-
lamenfe cosí refi pubblici e gli a l t r i , rima-
fii negli archivj, dicevanfi ^/>ofr/j9 , non per 
altra ragione , fe non perché non erano divul
gan : laonde potevano beniíílmó effere fagri , 
ed iv in i , non ofiante che non erano pubbüca-
t i per t a l i . Nell'ifteífo modo, parlando del
la Bibbia , tutti quei libri chiamavanfi Apocri
fi , che non avevano luogo nel Canone E-
braico della Sagra Scrittura : e in queflo fenfo 
dobbiamo intendere Sant'Epifanio , quando 
dice, che i \ '\bñ Apocrifi non fi raettono nell' 
Arca tra le altre Scritture , dallo Spirito Sanio 
ifpirate,. Vedi ARCA . 

V i fono fiate grandi difpute ira i Cattoli-
c l , e i Riformaii , circa 1' autorita de' l i b r i , 
che oggidi fi dicono da quefii Apocrifi*, efem-
pigrazia di Giudiíta^ di Tobia , di Esdra, 
de'Maccabei &c. gli uni appoggiandofi ful-
le opinioni di molti degli antichi Padri , e 
gli altri fulla tradizione della Chiefa. Vedi 
DEUTEROCANONICO . 

* IJ vocabolo f í deriva dal Greco «wm/^ -
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W T M , nafcondere ; perche1 la origine di 
qucllibrinon e fcoperta, o perche conten-
gono certi mifierj , che non debbono pub-
ll icarfi . 

IVI.Simone foftiene, che i predetti l ibr i furo* 
no letti in lingua Greca,atiche dagl'irteíli Apo-
{\o\i\ i l che egli inferifce da diverü luoghi nelle 
Scritture loro . Aggmgne poi , che la Chisía l i 
licevé , infierne cogli altri libri della Sagra 
Scrittura, dagli Ebrei Ellenifti ; e che fe le 
Chiefe di Paleílina non l i ricevettero, non 
era perché l i ftiraaíTero ^/?om^, nel fenfo, 
in cui oggidl s1 intende tal voce ; ma perché 
non leggevano fe non quell i , ch'erano ferit-
t i in Ebraico . Ma a tal opinione fi pub oppor-
re Tautorita della maggiorparte degliScrit* 
tor i d' ogni Secólo , infino al Concilio di 
Tren to ; i l quale fa precifa diftinzione tra 
i libri preíentemente chiamati Apocrifi , e 
quei che fi contengono nel Canone Ebraico. 
Vedi C AÑONE . 

A P O C R I S I A R I O * , preíTo agl iAnt ich i , 
Uffiziale, a cui apparteneva di portare , o f i -
gmficare ambafeiate , ordini , e rifpoííe di 
Principe, o d'Impcratore. 

* / / vocabolo ft forma dal Greco wjroKpKní, 
rifpoüa : onde prejfo a Latini comunemente 
chiamavaft ReTponía 1 is . 

L ' Apocnfiario col tempo venne a efifer i l 
CancelUere dell' Imperatore , e Guarda-
ílgillo. 

Nel Latino bárbaro talora leggiamo ^f/í-
creta , Segretario , in vece di Apocrifiarius, 
Zofimo deffinifee i l termine Apocrifiarius , 
per Segretario degli affari ftranieri j effendo 
P iíkíío con quello , che Vopifco nella V i 
ta di Aureliano churaz Notarius Secretorum . 
Vedi SECRETARIO &c. 

Tal titolo é alia fine flato appropriato , 
per cosí diré , alDiputato o Agente del Pa
pa, che riíledeva in Coñantinopoli , per r i -
cevere gli ordini del Papa, e lerifpofte dell' 
Imperatore. 

San Gregorio era Apocrifiario del Papa Pela-
gio , alior quando compoíe le fue Opere rno-
rali fopra i l libro di Giobbe . Apocrifiario 
avea {'iíieíía incombenza che i Nunzj d'og
g id l . Vedi NUNZIO . Ma tálvolta aveano il 
rango la qualita di Legati del Papa. Vedi 
LEGATO. 

Dappoicché prefero piede l'erefie de'Mo-
notheliti , e degl ' Iconoclaí i i , non fi fpedi 
piu in Coíbntiuopoli Apocrifiario Vzyzh . 
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A P O C R U S T I C I • , hitoxpv-ixu, in Me-

dieina, fono rimedj riveftiti d'una polvere 
aíiringente e repeliente, colle quali fí pre
viene il troppo ecceííivo affluíTo degli umori 
in una parte inferma . Vedi REPÉLLENTE, 
REPULSIONE . 

* L a voce e derivata da uiroxpisa , pulfo , pel
lo , difeaccio, 

APOCRUSTICI, fono per lo piu freddi a-
firingenti , e coílano di groíTe particelie , nel 
che fon differenti dalle medicine che tirano, 
le quali fon calde , e coftano di parti piíi fot-
t i l i . Vedi MATURANTI. 

A P O D I T T I C O * , Epiteto di Argomsn-
ío , o Sillogismo ^ che dinota prova chiara e 
convincente, o fia dimoítrazione di chechef-
fia . Vedi DÍMOSTRAZIONE , ARGOMEN' 
TO , &c. 

* L a voce fi forma dal Greco a.'jroS'Bv.vviicu % 
dimofi ro. 

APOFIGE * , nelT Architettura , quella 
parte della colonna , dove eíTa comincia a 
forgere dalla bafe alPalto. Vedi COLONNA, 
e BASE . 

* L a parola nella f u á Greca origine figni-
fica fuga ; donde i Francefi chiamano que-
f ia parte, efeape , congé &c. e g? ln-
glefi qualche volta Spring of the column , 
Jargente , nafeita della colonna . 

L ' Apofige al principio non era altro che 
rocchio , o cerchio , che fi metteva all ' eílrc-
mi t a de' pilaftri di legno, acciocché non fi fen-
deífero; i l che poi íi venne ad imitare anche 
nclle colonne di pietra . V e d i O a D i N E . 

A P O F I S I * , nella Notomia , protuberan-
z a d ' u n o í í o , o d'altro chefporge, o efee del* 
piano, o del pcrpendicolo, ove fia atfifio. 
Vedi Osso , PROCESSO ec. 

* E ' vocabolo Greco airoipvaií , che l'ttmal' 
mente drnotaproduzione al difuori, fen-
do formato da airo w uiro^viccu, forgere 
da , o fuori di checcheífia , 

APOFÍSI mammillari, fono i principj de 
nervi olfat torj fino alia parte detta Os cre-
brofum , dove fi diramano in picciole fibre, 
che paí íano per quelle oífa, e poi vengono 
propágate per la parte fuperiore del nafo. 
V e d i OLFATTORJ, ÑERVO, NASO &c, 

APOFISI mammillare J o mafloidea , di p!^ 
dinota una dell'eminenze efierne d e l l ' ^ pt' 
trofum . Vedi PETROSUM . 

A P O F L E G M A T I Z A N T I *, medicamen-
t i , che purgano la pituita fuperflua, o Ŝ 1 

urno-
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•o mor i ferofi della tefta , e altresl del cervel-
10 . Vedi FLEMMA . 

* S Í compone di airo, e QKíyuct, flemma. 
APOGEO * , nell' Mmnomia , é quel 

punto nell' órbita del Solé , o d' un Piantta , 
c h ' é nella maíFima di (lanza dalla térra. Ve
di TERRA , e ORBITA. 

* S i forma dal Greco airo , c yv , o yc'M , 
t é r ra . Ne l Latino cormto, Apogxum, 
alie volte fignifica grotta , o luoso ¡ot-
ter raneo. 1 

V Apogeo é un punto neT c ic l i , aH'eWre-
mita della linea delle apíidi, in cui i l Solé, 
o altro Planeta é poíto nella maffima di íhn-
za , in cui mai fí puo trovare dalla térra , i n 
tutta !a foa rivoluzione. Vedi APSIDE , TER
RA , PlANETA , &C. 

11 punto oppoíb dicefi i l Perigeo . Vedi 
PERIGEO . 

Gl i antichi Afl ronomi, cbe confideravano 
la térra come i l centro del fiftema , furono 
quei, che principalmente oflervavano VApo
geo , e '1 Perigeo ; rna i Moderni, che mcttono 
11 Solé nel centro, cangiano VApogeo, e '1 Pe
rigeo in Afelion , e Perihelion . Vedi AFELION, 
e PERIHELION . Vedi anche SISTEMA . 

La quantita del moto ác\V Apogeo trovafi 
dal paragonar infierne due offervazioni di eííb, 
fatte in gran diñanza di tempo cangiando la 
differenza in rainuti, e poi dividendoli per 
quel numero di anni, che paíTarono tra le due 
offervazioni \ e1! quoziente da il moto annua-
le de!! '^ípo^o. Cosí da un'oirervazioue che 
fece Ipparco nelTanno prima di Crifto 140, 
V Apogeo del Solé fu trovato effere 50 50' 
di X E ; e fecondo Taltra fatta daRicciuoli, 
néH'anno diCriflo 1646, era 70 26', di 03 ; 
da cui fi cava, che i l motoannuo dell' 
geo fi trova effere 1', 2". 

APOGEO della L u n a . Vedi l 'Art icoloLU
NA 

APOGEO del? Eguante, é la fuá maffima 
diftanza dalla térra ; cwero quel punto , do-
ve la circonferenza deli'Equante é interfe-
cata dalla linea delle ap f id ine l l a parte piü 
nmota del Diámetro. Vedi EQUANTE . 

Cosí i l perigeo deli'Equante viene ad ef-
d'ilmeíro"10 0PPOaO' " ^ parte ^ 

vicina del 
L y ^ o m e z z a n o dell'Epiciclo é un pun-

tí>, dove 1 epiciclo é tagliato al di fopra da 
n ^ n ^ m ^ ' tirata dal centro fuo, fino a 
quellodeli Equante; ovvero il punto dell' 
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epiciclo che fi trova piu lontano dalla térra . 
Vedi EPICICLO . 

APOGRAFO * , copia , o efemplare di 
l ib ro , oScnttura. Vedi COPIA JTRASCRI-
VERE &c. 

* l i compofto di «TTO, ab, d a ; e ypaq® ^ 
ícnbo , Jcrivere. 

E in tai fenfo VApógrafo fí oppone A u 
tógrafo , appunto come la copia ali' origínale. 
Vedi AUTÓGRAFO . 

' A P O L L I N A R I S T T , Eretici Antichi , i 
quali negavano, che Gesü Grillo abbia prefo 
carne vera, o anima ragionevole umana. 

Apoliinare diLaodicea, capo di taiSet ta , 
veüivaCrifto di non so qual forte di carne, 
ch'egli credeva effere í k t a con ím efillentc 
da tutta la eternlta . I n oltre diílingueva 
l'anima di Grillo , equelio , che i Greci chia-
mavano vas, mente, o intellctto', e d a t a í d i -
ftinzione poi prefe motivo di aíferire , che 
Cnfto affunle l'anima fenza Tintel le t to , i l 
quale fi fuppliva dal Verbo*: febbene certi 
fuoi feguaci foftenevano , che Crifto non 
aveffe anima umana affatto . Vedi ¿ANIMA . 

* Apoliinare faceva P anima diverfa dal
la mente , cioh ammetteva diftinzione trai 
rĵ u í̂7 e vas, volendo , clj i l Verbo aveffs 
affunto il corpo , e P anima, t dell* 
uomo , non pero larmente , o fpirito, vm t 
in luogo di etíátfoffe fubrnt"ato i l Verbo. 
„ T a l opinione , al dir di Pt arfon , cojli-
„ tutva la differenza tra la erefia A r i a -
„ n a , e quella degli Apollinariiii ; im-
„ peioccht quejii tenevano, che Dio prefe 

la natura eos) delf anima, come della 
„ carne umana ; laddove i primi diceva-
„ no , che aflunfe la carne ¡ola . Onde fo-

noduecoje da notar fi nell' Ere fia deglí 
„ Apollinarifti , cioe la Filofofia loro , 
), per cui fanno f uomo compojio di tre 
5, parti dijiinte, di corpo , di anima, e 
5, dt mente , o fia di Jpirito ; ed anche 
„ la Teología loro , per cui vogliono , che 

la natura umana di Crifio confijleffein 
due partí ¡o le , cioe in corpo , e ani

ma " . M a i l fuddctto Autore jembra 
fccflarfi alquanto dalla opinione comune 
degli Scrittvri EcclcfiajtirJ, mentre fuppO' 
ne , che Apoliinare abbia conceduto, che 
Crifio pre/e un vero corpo. Vedi Niceph. 
Hiit.Eccl. iib.2. c.12. Vmcent.Lirin. &c. 

Dippiu mfegno Apoliinare, che le anime 
degli uomim propagavanfi da altre anime , 

K k non 
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non meno che i corpi. Teodoreto lo íaccia di 
avere confufo le perfone della Divinita , edi 
aver dato negli errori diSabelIio: eSanBafi-
iio dice, che rigettb interamente i l fenfo iitte-
rale della Sacra Scnttura , appigliandofi al fo-
lo allegorieo. 

Queft1 Erefia era fottile aífai, ed eííendofi 
diftefa per la maggior parte delle Chiefe Orien-
t a l i , fu condannata ne! Sínodo Aleífandrino , 
fottoSant'Atanafio, nell'anno 362. Sidivife 
poi in diverfe altre Erefie , di cui la principale 
era quella de 'Dimoerin. Vedi DIMOERITI. 

A P O L L I N A R I Giuochi, APOLLINARES 
JLudi) giuochi, che ogni anno cciebravanfi 
da'Romani in onore di Apolline, a'5. di Lu-
g l i o , fotto la direzioae del Pretore, nel Cir
co Maífimo. 

Corre la tradizione, che la prima volta che 
fi fecero quelti giuochi, fopragiunfero i nemi-
ci alf ¡mprovvifo, onde i l popólo fubito prefe 
l e a rmi , H mife ia fuga , e ritornb vincitore a7 
giuochi di nuovo . 

A P O L L O N I A N A , aggiunto s ide l l ' / ^ r -
í o la^ che áeWa Parábola . Vedi IPERBOLA , e 
PARÁBOLA. 

A P O L O G E T I C O , quellochefidice, o f i 
ferive in diíefa, opervia di . / / / J O / O ^ / ^ di qual-
che azione o perfona . Vec!|¡^POLOGi A . 

V apologético di Tertijlliáno é opera plena 
diforza, c di (pirito , e { ^ b g n i contó degna 
della penna d i ta lAutore : in cui fa vedere i 
Criíliani innocenti di tutto quello era ílato ad 
eíTi imputato , e fpezialmente de'crimi abbo-
ininevoli , che dicevafi commetteíTero nelie 
loro aíferablee, e altresi del loro pretefo man-
camento di amore, edi fedelta verfo la patria . 
Quefto ultimo capo di aecufa era fondato ful
la ricufa j che facevano di prendere i foliti 
giuramenti per i Dei Tutelari dell' Impero. 
Tertulliano umi l i a i l fuo ^o/o^fí/Vo a 'Magi-
ílrati di Roma, eífendo allora l'Iraperatore 
Severo aífente. 

APOLOGIA * , Difefa , difeorfo, oScrit-
tura i o difeía di chiccheffia . 

* Viene dal Greco awoKoy&v , rifiutare j 0 
rifpignerecon parole. 

A P O L O G O * , APOLOGUS, Favolamora-
l e , o relazione finta , indr^zata a iñ ru i re , e 
riformare i coftumi. V e d i p A V O L A . 

• Giulio Scaligero fa venire i l termine 
airo Koyov \ perche /' A pologo dinota piu 
di quello che fembra $ cfprimere aprima 
v i j i a . 
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Tal i fono le Favole di Efopo; onde leFa-

volé morali ordinariamente diconfi Efopiche. 
I I Padre de Colonia vuole che fia efleníiate 

all' Apólogo V apportare cib che paífa tra 1 Bru" 
t i , o rintrodurre animaü a parlare; e lo di-
ftingue dalla parábola in cib , che queíh 
quantunque anche fia finta , potrebbe nondi-
meno effere vera \ lo che non fi pub di re dell' 
Apólogo, attefo che !e beñie non poíío no pro
feriré parole . Vedi PAR AEOLA . 

^ A P O N E U R O S I » , hvovzvpcoau) apprefifo 
a 'Nutomif t i , efpanfione di ñervo, o tendi-
ne, per largo, a guifa di membrana. Vedi 
ÑERVO , e TENDINE . 

* I I vocabólo ecompoflo dal Greco uvo , * 
vvjpov, ñervo. 

APONEUROSI, talvolta anche dinota ¡1 ta-
gliarun ñervo, otendme. E appreíío a certi 
Autori fi adopra per l'ifleíTo tendine. Vedi 
TENDINE . 

_ AFOPLESSIA * , nella Medicina, priva-
zione fubitanea di tutt i i fenf i , e moti fea* 
fibili^ del corpo, a riferva di quei del cuore, 
e de' polmoni ; accompagnata da una gran 
depravazione , o fofpenfione delle primarle 
facolta dell' anima . Vedi SENSAZIONE , 
MOTO &c. 

* Q.uefí0 vocabolo viene dal Greco um-oVKYir-
r a y , percuotere, o üupefare ; imperoc-
che quejio morbo colpifee a l f improvvifo , e 
direm eos), a guifa di fulmine. 

U Apoplej ía diííerifce da tre altri malí ana-
loghi , chiamati C a r u s , Letargus, tComa^ 
i n c i b , c h e i n q u e ü i lo ílupore non é cosí pro
fondo, né la fenfazione affatto diitrutta , co
me lo é nell' apopkjfia. Vedi CARUS, LE
TARGO , e COMA . 

Diíferifce dalla Sincope; imperocché nell' 
apopleffia i l polfo é percettibile quafi fino alia 
morte; laddove neila Sincope non vi é polfo al-
cuno fenfibile: áaW Eptlejfia , perché queík 
non priva del moto, come \ o h r apoplejía ; 
e ancora dalla Paral i f ia , poiché non viene ac
compagnata da ftupore, né dalla privazione 
del fenfo, e della percezione. Vedi EPILES-
SIA , e PARA LISIA . 

L ' Apopleffia pub venire occafionata da 
una interruzione del paífaggio del fangue 
al cervello ; o da checcheífia che impe-
difee 1* affluflb deglifpiriti animali negli or-
gani del fenfo, eneile parti di moto vobn-
tario : talvolta poi é cagionata dall' abbon-
daoza di flemina, o da una pituita vifeida» 

da 
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¿a cui \\ cervello é oppreffo , come egli é oííer-
vabile nelle apoplejjlc invernali, e in queile de 
vecchj, . , 

Alcunc voltc ha origine da un umore acido 
melancólico j che coagula ilfangue; ovvero 
da una linfa troppo groiía , che ottura i nervj 5 
0 dalla plétora, che l i opprime; o da efcre-
ícenze al di dentro del cranio , che premoiio 
1 vafi ; o da un pólipo che ferra le carotidi <kc. 
Vedi Bayle de apoplejía . Vedi CERVELLO . 

Nella difrezion di períbne morte di tal ma-
le , per lo pih fi trova del íangue raggrumato, 
e flravafato inuno , e taivoka m ambedue 1 
ventricoli del cervello. Vedi Tran/az . l i lojoj . 
Num. 173. 313.' &c. ' i 

Ippocrate diílingue due forte d' apoplejjle, l 
una fone, V altra leggiera, che diffcrifcono 
foltanto nella maggiore, o minor difficolta di 
refpirazione , e puifazione; nella prima i l pol-
fo , ed i l refpiro fembrano aífatto irrct i t i , 
Jaddove nella feconda vi fono confiderabili 
avanzi dell' uno, edeli 'akro. 

Gli Autori piu rtcenti danno un'altra di-
üinzione delle apopkjjie , prefa dalle caufe 
l o r o , onde alcune fono dette fanguigne, ed 
altre pituitofe ; a cui poífono aggiugnerfi la 
linfática , la polipofa , la ficrofa, /' atrahila
re & c . 

V acceffo apoplettico común emente viene 
preceduto da dolor di capo veemente , e da ab-
bagliameiiío, e ofFufcamento di v i ñ a , o di 
memoria; ora da una ñupidita univeríale, ed 
orada un fluflfo di materia pituitofa che fcorre 
dalnafo, edalla bocea. E' accompagnato da 
ruífo, e difficolta di refpirare; alie volte da 
febbre, di rado dalla fchiuma alia bocea, fo-
ventedafudore, dall'emorroidi, o dalla diar
rea tkc. 

Per tenere lootana 1' apoplejfia , bifogna 
fchivare i l vino , e la foverchia fatica , i l 
mangiar troppo, e i l dormiré dopo pranzo : 
i l far efercizio é ot t imo, e \\ cacciar via le 
cure, e 1 peníkri . Per curarla, debbcfi far 
uto di medicine che cagionino grandi eva-
cuazioni- ma non v i fi dee mefehiare nien-
te d oppiato j n¿ d'aÜrlngente. Durante 1' ac-
ce ^ ^ c a v a r f a n g u e copiofamente dalle 
vene J ugulari, e í'infermo fi fara ftare in po-
muralupma- applicando forti volatili a! lía
lo , loñiandovi , de' forti iternuíatorj, ftro-
íinantío le temple con mifture cchJkhc : íl 
Puo^anche ?)ppi2care un ferro caldo vicmoai 

UÍIce ' oacgcipue, íiccome ancor unepif-
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paílico al eolio, a che fon da aggiugnerfi de' 
potenti purgativi, criftieri &c. Alcuni racco-
mandano ventofe e fcarificazioni ful capo, in 
veceditagliarelavena. 

QueÜo male talora degenera in paralifia . 
Alie volte t attaccata folamente la metk del 
capo, e allora dicefi Emiplegia, Vsdi EMI-
PLEGIA &.C. 

APORON * , o APORIME , problema dif-
ficile a riíolverfi , e che non é (lato mai fpiega-
to , quantunque in fe íieffo non fia impoffibi-
le. Vedi PROBLEMA , e PORIME. 

* i7 vocabolo e derivato dal Greco uiropoí, 
chefígíiifica cofa malta difficile , e imprati-
cubile j fendo Jar mato della privativa a , e 
vropoí 1 paífaggio. 

Tale concepiamo eflTerc la quadratura del 
circolo, laduplicaturadel cubo, latrifezione 
dell' apgolo &c. Vedi QUADRATURA, DU-
PLICATURA, TRISE2IONE &C. 

Qwuando fi proponeva qualche queüione a 
uno de' Filofofi Greci , c fpezialmentc della 
fetía dtgli Accademici , di cui non fapeva 
egli la íoluzione, rifpondeva aTopta , cioé non 
I' intendo, non ci vedo per entro, non la poffo 
faogliere . 

APORRHOEA * , nella Filofofía , effluví 
o efa'azioni fulfuree , che vengono tramanda-
te dalla térra, e da'corpi fotterranei. Vedi 
VAPORE, ed ESALAZIONE. 

* S i forma dal Greco ciiroppíü), d i r ivo , fca-
t un í co . Ff^/MEFITI &c. 

APOSCEPARNISMO, A^r 
fpezie di frattura di cranio, o d' al tro oflb , di 
cui v 'é ftato levato un pezzo, appunto come 
fe folíe tagiiato con un' accetta ; dal Greco 
erKmxpvoí , accetta . Vedi Bibl . Anat. Med, 
Tom. 1. pag. 559. e 581. Vedi FRATTURA . 

APOSIÓPESIS * , nella re tor ica , altri-
menti dt tta r^ticenza . Figura per cui realmen
te uno paria d' una cofa all' ifteíío tvCmpo, che 
fa fembiante di non volerne dir nui.la. Vedi 
RÍIT'CENZA , PARALEPSI , PRET>:RIZIO-
NE j &C. 

* L a voce viene dal Greco uirocicoiríc^ 1 
tacere. 

A POSTA SI A * , é un difertare, od abban-
donare la v t r a K igione. Vedi RINNEGATO . 

* £ ' voce L - t i n a , dul verbo apoftata-
re , o apdtare , diípregiare , o violare 
checcht{¡ia . Onde apoífatare leges , an-
ttcamane dinotava i l trafgjedire le leg-
g i . Qui ieges apoílatabit terr^ fuá:, reus 
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íit apud regera .- L L . Edw. Confefs. I I la
tino ^o/íW^ri?, viene poi dal Greco ano ^ 

fto. 
Preífo a 'Cat toüci , V apojlafta ín oltre di

nota 1' abbandonare 1' ordine Religiofo dopo di 
averne fatta profeífione , fenza legittima dif-
psnfa . V t d i ORDTNE &C. 

Gil Antichi dirtingucvano tre forte di apo-
fiafia, la prima dicevafi a fupererogatione, e 
s'intendeva di Sacerdote oRel igioío , che la-
fciandola fuá profeffione, ritorna alio ílato lai-
cale; la íeconda a mandatis D e i , fatta da uno 
di qualíjvoglia flato , o condizione , che íi 
fcoíia dairoííervanza díi'commandi di Dio , 
benché ritenga la fede ; e la terza afide, ed 
«era di colui , i l quale non folo abbandona le 
iuone opere, ma anche la íede. 
/ La differenza tra V apojiata, e VErético con-
íiñe in cib , che queíi' ultimo manca íoiamen-
te ra una parte della fede, ma il primo l'ab-
bandona níFatto . Vedi ERÉTICO . 

APOSTATA capiendo , fcrittuia antica-
mente intentata contro colui , che dopo diere 
cntrato, ed aver profcííato in un Ordine Re
ligiofo, íe ne r i t i ra , vagando diquaedi.la, 
contro le rególe dell' Ordine , Vedi APOS
TA si A . 

A P O S T E M A * , in medicina, un tu more 
preternatural.e { chiamato ancora AfceíTo . 
Vedi ASCESSO . 

* L a vece e formata dal Greco cfMss-iyic*.che 
viene dal verbo «¡pis-í/^i, abícedo , parto 
da un luogoemififjo in uh aítro j allu-
dendo alia maniera onde i l tumore per lo piü 
fi forma di un umore trafportato . Vedi 
DERIvAZIONE , FLUSSIONE , REVUL-
SIONE &C. 

A POSTERIORI , dimoftrazione a pofle-
riori. Vedi DIMOSTRAZIONE . 

A P O S T O L ! C í , o APOSTOLI , nome af-
funto da due diverfe fette di Eret ici , perché 
pretendevano di vivere alia maniera , e d' 
imitare i coñumi degli Apoíloli. Vedi APO
STÓLO . 

I primi Apoftolici, altramente chiamati A~ 
/otaclitiC, e Apot.iclici, ebbero origine dagli 
Encrati t i , e da' Cathari, riel terzo fecolo » 
Proftffavano di afteneríi dal matrimonio , e 
dal!1 ufo deüa carne , del vino, del denaro &c. 
Vedi APOTACTITI , ENCRATITI &C. 

L ' a l tro ramo á.ts)i Apojiolici fu del Secólo 
dodiceOmo , e parimentc anch' effi condanna-
vano i l matrimonio , con pemettere i l con-
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cubinato; tralafciavano Pufo del Batteíimo, 
e in molte colé íi aííomigliavano a' Manichei. 
San Bernardo ferifle contro queña Seíta di ^í-
pujlolici. 

A P O S T O L I C O , che ha relazione agli A-
pol lol i , o che da eíTi diícende . Vedi APO
STÓLO . 

Cosí diciamo , i l Secólo Apoflolico, la dot-
trina Apojlolica , i l carattere Apojiolico , le 
Cotii tuzioni, le Tradizioni ¿kc. A p ¡ioliche • 
laChielaR omana, Cattolica , ed Ap^Jiolica. 
Vedi CATTOLICO, COSTITUZIONÜ &C. 

Í\POSTOLICO, nella Chicfa primitiva, era 
un1 appella/iune data alie Chicle , fondate da
gli Apo/loli ; fícenme ancora a' Veicovi di 
quelie Chicle , per eíicre kimati Succtííori 
degli Apojiolt ; ed era no quattio , Ruma , 
AícíTancirsa, Antiochia, e Geruíalemme . 

Ne tempi fuííeguenti, altre Chitfe prtfero 
P ilicíia dmominazione , a cagionc principal
mente üeila confuimita dciia loro dottrini con 
quella delle Chicíe , íondate dagli ^o/Vc//, e 
perché tucti i Veicovi íi nputavano fucceffori 
d i e í l i , ovvtro perché governavano le dioceíl 
loro con autorita apojiolica . Vedi VESCOVO. 

La prima voita che tal termine viene at-
trib uito a' Veicovi , conie tah , é in una 
lettera di Oodoveo , diretta al Conc i l io ¿\. 
Orleans, te nulo neU'anno 511 ; ma a diré 
i l v e r o , quel principe non h chiama cfpref-
famente Apojiolici , ma Apojiolica Sede di' 
gniffimL 

Nell ' anno 581 Guntramo appella i Vefcovi 
radunati nel Concilio di Maíon , Pontífices 
Apojiolici. 

Col terapo pqi crefeendo fempre piu 1'au' 
torita del Pontcfice Romano , e i tre Patriar-
cati di AleíTandria , di Annochia, e di Ge
ru ía lemme, elíendo caduti nelle mani de'Sa-
raceni, il titolo di Apojiolico fu riürctto al Pon-
tefice Romano , e alia íua Chiefa. Quantun-
que alcuni de1 Papi, e fpezialmente San Gre
gorio Magno fanno vedere , che a lor'appar-
tiene tal dinommazione per un peculiare di-
r i t t o , come feudo eglmo J SucceíTon di San 
Pietro. 

Laonde quella Sede é chiamata V Apojlolica, 
^ e cosí puré diciamo Nunzio ^/^o/ZoZ/fo , No

tario Apojiolico , Breve Apojiolico , Camera 
Apojlolica, Vicario Apojiolico & c . Vedi NUN-
z i o , BREVE , & c . 

Cojiituzioni APOSTOLICHE. Vedi COSTÍ-
TUZIONI . 

T r a -

\ 



T r a d k m e APOSTÓLICA . Vedi TRADI-
2IONE . , , 

APOSTOLO* i APOSTOLUS, uno de do-
dici D-fcepoli di Gesü Crífto , luí inviati a 
predicare il Va«gdo , e propagarlo in tuttc le 
Nazicni della Terra . 

* L a voce Greta hiroroXos, originalmente 
Jignifica ptríonzázlcgHtz , o mandara, e 
J i d i r i v a dal verbo «mrjhK» i mando; e 
m talfenfo filegge prejfo Erodoto , e altn 
S e r m ó n Frojam . Onde nel Tejiamento 
Nuovo , i l termine viene applicatü a di ver-
fe forte di Dtlegati, ed adodiaDiJcepoh 
per eccellenza. 

Cern fa¡G Predicatpri del Vangelo antica-
mente contraílarono a San Paolo i l molo di 
Apojlolo, allegando, che cío non competeva 
ad a l t r i , che aquei, che aveano converíato 
con Gcsu G n í l o , ed crano ftati teüimonj del
la di lui vi ta , e deile d'i lui operaziom . I n r i -
fpoíla a tali Dotturi fof]rtici,chc avevano fe-
dotte leChieíe diGala2Ía , comincia egli la 
íuaEpi l io la , indiri'zzandola ad eífi con quefte 
parole: Paulus Apoliolus, non ab kominibur, 
ñeque per heminem, fed perjefum Chrijium , & 
Deum Patrem & c . dando con cío ad intendere , 
cb' egli avea rkevuta Ja fuá miíf.one iinmedia-
tamente da D i o , eper coníeguenza era vero 
Apofiolo. 

San Paolo fpeííe volte é chiamato VApofiolo 
per eccellenza, edaltrcsi YApcjioio de Genti-
l i ; attefocheil fuo minillero principalmente 
fpettava alia converílone del Mondo Gcntile-
feo, ficcome quello di San Puteo a quella degli 
Ebrei. 

Gli AptfloU comunemente fi rapprefentano 
co'loro nfpettivi contraíícgni, o attnbuti , 
come San Pictro collechiavi; San Paolo col
la fpada; Sant'Andrea colla Groce *, San Gia-
cemo Minore col Baltone di Follone ; San 
Giovanni eolia Coppa , da cui efee un Serpcn-
te alato; San Banolomeo col ColteUo \ San 
Fiüppocon un baílone lungo , la cui parte di 
fopraéaguifa di croce ; S a n T o m m a í o colla 
lancia; San Matteo colT Accetta ; San Mat-
^a coU' A27.a \ San Giacomo Maggiore col 
Bañone ¿i Pellegnno, ed un yaíe di zueca; 
oan Sl)none con una Seea ; e San Taddeo con 
una clava. 

APOSTÓLO, era ancora un neme dato agli 
ordmarj paflagg.en , M m i i i r i della Chiela . 
GosiS. Paolo nell' Epiüola a'Romani cap. IÓ. 
v. 7. dice Salutate Andronico, c G i unta miel 
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Congiunti) e fedeliprigionieri, i qualifono illu* 
flri tra gli Apojioli. 

APOSTÓLO, inoltre era ilnome , con cui fi 
chiamavano quelli , che dalle Ghiefe erano in-
viati a portare le LimoOne, da dividere tra l i 
poveri di altre Chiefe . La qual ufanza fu prefa 
dalle Smagoghe ; dalle quaü gli fpediti a tal 
fine erano cosí chiamati. Laonde San Paolo, 
fcnvendoa'Fií ippenfi , lordíce, che Epafro-
dico lor Apojiolo avea miniftrato a'fuoi bifo-
gm , c. I I . v. 25. 

APOSTÓLO, s1 intende ancora di ch i prima 
planto la Ftde CiiiHana in qualche luogo. Ve
di MISSIONE . 

Cosí San Dionigi di Corinto é chiamato P 
Apojiolo della Francia ; San Francefco Saverio 
VApojiolo delle Indie &c. Nelle Indie Orientaü 
anche 1 Padri Gefuiti dí'confi Apojioli. Vedi 
MissION1 ARIO &c. 

In alcuni Secoli della Chiefa, i l Papa era 
particolarmente denominato Y Apojiolo. V t -
áiSidon.Apol l in . lib. ó. epift.4, Vedi ancora 
PAPA, e APOSTÓLICO. 

APOSTÓLO, nella Liturgia G teca é parti-
colarmente ufatoper dinotare un Libro , che 
contiene V Epiftoie di San Paolo, impreííe coU' 
ordine , col quaie fi debbon leggere nelle Chie
fe , per tutto i l corío deü 'anno . Un altro L i 
bro deil'iíkfia fpezie , che contiene gh Evan-
gelj, é chiamato E^>^e\¿oy , Vangelo. 

Nc' tempi fuííeguenti , ail ' Apojiolo fono 
fiate aggiuote le altre Epifioie Canomche , e 
alrresl gh A i t i áegli Apojioli , e l'Apocahífe .. 
Quindi egli viene chiamato panmenti Upoc^a-
woroXos, At t i degli Apojioli 3 per eíiere queíto 
libro poílovi nel primo luogo . 

APOSTÓLO, inoltre preífo gli Ebrei , éuna 
fpezied'Uffiziale, che anticamente fpedivafi 
in diveríe parti e Ptovincie, iottopofie alia lor 
giurisdizione , come vifitatere , oGommiífa-
rio ; per invigilare intorno la oííervanza deile 
leggi, e ricevere il denaro che fi pagava per i l 
rilarcimento delTempio, ficcome ancora i l 
tributo^ che íi pagava a'Romani. 

I I Códice Teodofiano lib. 14. de j u d x i s , da 
i l nome di Apojioli, a coloro qui ad extgendum 
aurum , atque argentum a Patnarcka certo tem-
pore dtriguntur. Gh Ebrei l i chiamano fn 'pw; 
Schelihhm, che figuifica J?7^var;, M e j f a g p e ñ , 
Giuliano P Apoftata nmife agli Ebrei ?Apo-
Jtole , AVOTOM cioé , com'egli fieífo lo fpie-
ga, i l tr ibuto, ch'eglino erano ílati fohti a 
mandargli. 

I men-
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I mtntQv&ú Apofloli erano d'un grado in-

feriore agli Uffiziali delle Sinagoghe, che fi 
tlicevano Patrlarchi , da cui ricevevano le 
Corrsmiffioni. Parecchi Autori notano, che 
San Paolo avea avuta tal carrea i e che a 
queíla fa alluíione nel principio deH'Epiíto-
la a 'Galati; i l che fpiegano in queda gui-
fa : Paolo non piü Apojlolo della Sinagoga, 
né da effa fpedito per invigilare íopra la 
offervanza della Legge Mofaica ; ma ora 
jtípoflolo) e inviato di Gesu Grillo &c. San 
Girolamo, febbene non crede, che S. Paolo 
fia flato Jpofiolo in queílo fenfo, tuttavia 
anch'egli penfa, che a cib voglia alludere 
nel iaogo cl tá to . 

Ne l l ' Arfenale di Bremen fono vi dodici 
pe/zi di cannoni , chiamati l i dodici ^fpo-
floli, per una fuppofíziotie, che tutt i deb-
bon lafciarfi convincere dalla predica di tali 
jípojioliy e accomodarvifi . 

A P O S T O L O R U M unguentum, nella Far
macia , fpezie d'unguentodetergente, e mon-
difícativo, compoíío di dodici droghe , nu
mero degli Apoftoli , donde ha i l nome . 
Vedi UNGÜENTO. 

Fu inventato da Avicenna , e dicefi al-
trimenti Unguentum Ven tris . Gi'ingredienti 
principali fono, la terebintina, la raggia , 
la cera , la gomma ammoniaca , le radici 
d' ariflolochia , 1' Olíbano , i l bdellio , la 
mir ra , i l gaibano, l'opopanace , i l verdera-
me ,^ i l l i íargirio, r o ü o d i olive, el 'aceto. 
Vedí DETERGENTE &C. 

APOSTROFE * , nella Rettorica, Figura, 
per cui l 'Oratore, agitato íiraordinariamen-
te, rivolge i l difeorfo dall 'Auditorio, e lo 
indirizza a qualche altra perfona o cofa . Ve
di FIGURA . 

* L a vece e Greca AiroFpotpv, averfione , 
che fi forma di owo, da , e s-ptqo}, verto. 

Cosí Cicerone , nell'Orazione a favore di 
Mi lcne , íi volge a parlare co1 Cittadini bene-
meriti della paíria , che aveano fparfo i l fati
gue per i l Pubblico, chiamandogü in difefa 
del fuo Cliente. Nel l ' ifteíTa guifa ancora, 
nella prima contro Catilina , s'indirizza a 
Gióve Protettore della C i t t a , e dell'Impe
r o , fupplicandolo a rifpignere e conquidere 
i l Parricida &c. 

L ' ¿ípo/irofe fpefíe volte viene applicata 
anche alie cofe inanimate, come Depofiti, 
Monumenti , Defunti, &c. L ' Jípoftrofe di 
Cicerone a Tuberone , nell' Orazione i a diíe-
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fa d iLigar io , é giudicata per una delle cofe 
piübelle di tutte le fue opere. Vedi PROSO-
POPEIA, PERSONIFICARE &c. 

Quella di Demoflene, con cui fi rivolta 
verfo i Greci , uccifi nella battaglia di Ma
m o n a , é molto nobile : laondedice il Car-
dinale Perron , che con cib abbia quell' Au-
tore acquiüato tanta gloria, come fe gli a-
veííe riluícitati . 

APOSTROFO, nella Grammatica, fegno 
o Carattere, che fi mette fopra unalettera, 
in vece di vocale, per dimoftrare i l tronca-
mento di tal vocale, ech'ella non fi ha da 
pronunziare. Vedi ACCENTO, e APÓCOPE. 

L'affettazione di tante ^ o / i r o / í , si corau-
ne tra ce^ti Scnttori moderni Inglefi, é un 
grande abufo . Vedi ANÓMALO . 

A P O T A C T I C I * , o APOCTACTITJE , 
fetta antica, che avendo in mira i Configli 
Evangelici di Poverta , e gli efempj degl; A-
podol i , e de' primitivi Cr iü i an i , rinunzia-
rono tinto i l lor avere . Vedi APOSTOLICI . 

* L a voce e Greca formata da a<no<m.%m'mi, 
ĉ roTOíTcríy, «¡TrofjwTT-íy, rinunziare. 

Non fi legge, che a bel principio defiero 
in errori \ anzi fecondo parecchi Scrittori Ec-
clefiaíiici, ebbero diverle Sante , s) Mart i-
r i , che Verg im, nel quarto fecolo, e fpe-
zialmente nella perfecuzione di Dioclezia-
no. Madipoi cadettero nell' erefia degli En-
cratici , e fofienevano, che 1' abbandonare 
le ricchezze non foffe foltanto punto di con-
figlio, ma di precetto, e di neceííita . E 
quindi é , che la Legge fella del Códice 
Teodofiano mette gü ApotaBit$ , infierae co-
gli Eunomiam , ed Ariani . Vedi EUNOMÍA-
NO , e ARI ANO . 

A P O T E C A R I O . Vedi SPKZIALE. 
APOTEOSI * , preffo gli Ant ich i , Cere

monia, per cui i Gentiii annoverano i loro 
Imperatori , e grandi uomini f r a i D e i . Ve
di DIO , DIVO &c. 

* Verivafi dalla prepojiziom avo , e 
©Í3í , D i o . 

Dopo i ' Apoteofi , detta ancora Deifica-
zione , e conjecrazione , íi crigevano Teñir 
p j , Altari , cd Immagim * alia nuova Di -
vimta i fe gli offenvano fagrifizj &c. e s1 
ilhtuivano coilegj di Sacerdoti . Dion. 47. 
5 ó. 59. Suet. Aug. 5. T i b , 40. Paterc. 1. Ovid. 
f W . 4. Vedi FLAMINE, DEIFICAZIONE , 
CONSECRAZIONE , ALTARE , SACRIFIZIO, 
AUGUSTALI &c. 
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* innalzavano immagln'i in onore loro 

cogli attributi di Divinita ( Lucan. 7. 
Dion. 53. Capitolin. Antonio . ) I I de-
molhle fiimavaft crime di Ufa Maejict. 
( VenuL ¡ib. 6. ad leg. Jal. Majcít. ) 
E di piü i l Senato era folito d' ordena
re per decreto, che i giuramenti fi pren-
dcjfero , colf invocar i m m loro ( Dion. 
44.59. 60. Tac. Annal. I . ) Vedi K i r -
chm.defun. .Row?, 4. 14. 

Tra Je opinión i , e dottrine, che Pítta-
gora apparb da' Caldei , una fi era , che 
le perfone virtuofe, dopo la lormorte, am-
inettevanfineli'ordinedegliDei. Vedi PIT-
TAGORICI. 

E di qua é, che gli Aníichi deifícavano tutt i 
gl'inventori di cofe utili al Genere Umano ; 
e altrcsi quelli che fi foíTero diñinti ne'fer-
vigj refi aüa Repubblica . Tiberio propofe 
al Senato Romano di far V ¿úpoteofi di Ge-
su C r i ñ o , come lo riferifcono Euíeb io ,Ter -
tulliano, e S. Gio: Grifoflomo . 

Giovenale mettendo in ifcherzo le fre-
quenti Apoteofi de' fuoi tempi , introduce 
Atlante , che fí lamentava di non poterpiu 
reggere a! peíb di tanti nuovi Dei , che ogni 
di annoveravanfi in Cielo. Vedi CIELO. 

Séneca pone in ridicolo VApoteofi di Clau
dio con un capriccio giocofo, e büon gufto 
mirabile . Erodiano iib. 4. parlando dell'yfpo-
teo/í di Severo, deícrive affai accuratamen-
te le cerimonie folite ad ufarfi in quella degl' 
Imperatori Romani . Dopo che, dic 'egl i , 
i l corpo dell'Imperatore defunto era ftato 
bruciato colle folennita , che in tale fun
cione fi praticavano, fi collocava una im-
raagine di cera, che perfettamente gli raf-
fomigliava, benché con faccia di ammala-
t o , fopra un gran letto di avorio , coper-
to di drappo d 'o ro , nel veftibulo del Pa-
lazzo. Ivi poi fi vedeva, la maggior par
te delgiorno, il Senato affifo in ordine alia 
finiíha del letto , veíliti tut t i in abiti di 
duolo; ed alia dritta fedevano le Donne di 
pntno rango, con vefhti bianchi, e fema 
ornamenti. Cib durava per fette giorni fuc-
ceíTivamente , e in tutto quefto tempo i Me-

p A ^uan^0 quando venivano a vif i -
tar Arnmalato , facendo fempre i l rappor-
to , ch egh andava peggiorando; infino che 
al!, u lümo pubbUcavano, ch'eramorto. 

Cío tatto, 1 Senatori giovani, e Cava-
iien Romani accomodavano i l pompoíb let-
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to íulle fpalie , e lo portavano per la Vis, 
Sacra fino al Foro vecchio, dov'eran foliti 
i Magiftrati veftirfí delle canche loro : ed 
iv i lo pofavano in mezzo tra due Cpezic 
di Anfiteatri, in uno de' quali vi erano i 
Giovani , e nelPaltro le Z i m l l e delle pri
me faraiglie di Roma, che cantavano Inni 
ridotti in aric folenni , a lode del Defüii-
t o . Terminan g l ' I n n i , fi portava i l letto 
fuori della Ci t lk nel Campo Marzo , dove 
nel mezzo vedevafi cretta una fpezie di pa-
diglione quadrato, che al di dentro era píe-
no di cofe combuftibili, e al di fuori adob-
bato con tele d'oro, e altresi abbellito con 
figure d'avorio , e diveríe pitturc . Sopra 
quefto edifizio ve n'erano diverfi altri fimili 
al primo si nella forma , che nella decora-
zione , ma erano piü piccioli, imperocché fi 
andavano fempre diminuendo , a mifura che 
forgevano : nel fecondo piano ponevafi i l 
letto folenne, intorno a cui gittavafi gran 
quantita di profurai aromatici, e di frutta 
ed erbe odorifere. Dopo di che i Cavalieri 
facevano ora proctifioni, e cavalcate folen
ni attorno della pira; diverfi carri parimen-
t i correvano in giro ; quei che l i conduce-
vano erano vefliti con abiti reali , e tcne-
vano le iramagini de'piíi famofi ira g l ' I m 
peratori , e i General! Romani. 

Finita tal Ceremonia, arrivava 1'Impe
ratore nuovo al Catafalco, o fia alia Pira, 
con una torcia in mano ; e allora fi dava 
fuoco alia macchina da tutte le par t i , gli 
aromati ed i combuftibili tutt i fi accende-
vano in un trat to, e mettevano ogni cofa 
a fuoco. 

Mentre cib fi faceva , dalla cima della fab-
brica fi fcioglieva un 'Aqui la , che poggian-
do a voló neli' aria con un tizzone , por-
tava l'anima del defunto Imperatore in cie
lo , fecondo i l credere de' Romani ; e da 
quel momento in poi annumeravafi fra gli 
D e i . E per queíia ragione appunto é , che 
nelie medaglie, in cui fi rapprefentano le 
Apoteofi, per lo piü fi vede un altare con 
fuoco fopravi; ovvero un'Aquila che fpic-
ca i l voló in aria, e talora anche due aqui-
le . Vedi AQUILA . 

A P O T O M E * , nella Matemática, l'avan-
zo, o la diffcrenza di due quantita incora-
meníurabili . Vedi INCOMMENSURABILE . 

* L a parola } dirivata dal verbo Greco 
oiiroTs^yco, troncare • 

—- A 
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'-—A VApotome^ nella Geometr ía , ¿ un refi-

I duo irrazionale , come C B , e nafce , 
quando da una linea raxionale, efemiii-

B grazia A C , detta , fe ne taclia una 
parte raciónale A B , chiamata ¿ , com-
menfurabile folaraent'e in potenza a tut-

-C ta la linea AC . 1— Pub efpnmeríi in que
do mi-do , a—%/b . 

A P O T O M E , nella Mufica, é quella par
te , che nmane d'un intero tuono , dappoi-
ché n' é flato levato un femi-tuono mag-
giore. Vedi TUONO, e SEMI-TUONO. 

La proporzione , ne'nuraeri, ác\W4potome 
c quella di 2048 a i i S y . Vedi GRADO. 

Credevano i Greci , che il tuono maggiore 
non poteífe dividerfi in due parti eguali; 
laonde prcíTo loro la prima parte dicevaíi 
eCTro^f?, e T altra XII[¿{¿OÍ ] e in cib imita-
vano Pittagora, e Platone. 

A P O Z E M A * , A w o ^ « , nella Medicina , 
Medicamento , che altrimenti fi dinomina 
Decozione. Vedi DECOZIONE . 

* S i diriva d¿l Greco cciro^ía y fervefacio , 
rifcaldo. 

GH Apozemi coflituifcono una claííe di me
dicine liquide, comporte de ' íughi di diverfe 
piante , radici, legni, fiori, foglie, frutea , e 

^ femi , che fi cavano col farü bolltre in acqua , 
e poi fi dolcificano, e fi chiarificano . 

Differifce i'Apozema dal Scircppo nella fpef-
fezza e nella confiftenza ; tíTtndo i l feirop-
po pm denfo , e vifcofo che VApozema. Vedi 
SCIROPPO . 

E dal Giulebbo in cib , che V Apozema é 
piu denfü e piu vifeofo , e non fi fa di acque di-
fl i l late, come fi fanno i Giulebbi , ma fol-
tanto di decozinni . Vedi GIULEEBO . 

Sonovi ácgh Apozemi purgativi , degli Apo
zemi ctid\\c\ , Epatici, Antar t r i t ic i , Diure-
t i c i , Stitici &c. 

A P P A N A G G I O * , piatto aflegnato a' 
cadetti. 

* Nicod , e 7 Menaglo fanno venir? quü-
Jio termine dal LatinoVznxs , Pane J che 
JpeJJe volts efprime ogni forte di provifio-
ne, D u Cange lo vuule fermnto dal baffo 
Xflí/wo Apañare, Apanamcntum, eapa-
nagium , che fignifica /' iflefio . 

Alcuni firedono , che Q\\ Appanaggj, ori
ginalmente íoííero Penfioni , o Pagsmenti 
annut di certa (omma di denaro. I Cadetti 
Reali d' Inghilterra non , hanno Appanafrj 
flabiliti, comelihanno in Francia, ma íol-
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tanto qucllo che i l Re loro aíTegna . Ved! 
PRINCIPE &:c. E puré in Francia , durante la 
prima, e la feconda razza de' loro Re, i l 
drítto di Primogenitura , e gli appanaggj era-
no affatto feonofeiuti ; ma la eredita pater
na dividevafi a un diprefio egualmente t r i 
tutt i i figli. Vedi PRIMOGENITURA. 

Siccome pero quindi naequero molti in-
convenienti, cosí col tempo fi accomodava-
no i Cadetti colle Contee , co' Ducati , o 
con altri dir i t t i ; a .condizione che do-
veífero tenerli in omaggio, efedelta, e man' 
cando eredi maích j , ritornare alia Corona. 
E di fatto cib é accaduto rifpetto al pnnio 
e al fecondo ramo de' Duchi di Eorgogna * 
11 Ducato d'Orleans é VAppanaggio del íecon-
do genito di Francia . 

A P P A N N A R E , s'intende dicofe Incide, 
e fpezialmente de' metalli , che fi ofeurano , o 
perdono del luflro nativo. Vedi LUSTRO. 

L ' o r o , el'argento ícnáo appannati •> ripi-
gliano i l luflro , fe fono mtííi fopra'l fuoco 
con certe lifcive 5 i l rame, lo flagno &c. 
con t r ipo l i , e ceneri. I I fiato delle Donne , 
allor che ílanno co'roefi, al dir di Ariftotele , 
appanna i vetri &c. Vedi MENSTRUI . 

A P P A R A T O , propriameote fignifica pre-
parazione fórmale per quaiche pubbiica, I 
íolenne azione. Vedi PREPA R AZIONE . 

Onde fuole dirfi, Apparatoái Feíla, di Coro» 
nazione &c. I I Principe fece la fuá enírata 
con grAná'Apparájo , e Magnificenza. 

APPAR ATO , dinota ancora i fornimenti, e 
le partí componenti di una macchina o ordi-
gno . Onde diciamo VApparato delia Macchi
na Pneumática , del Microfcopio &c. Vedi 
MACCHINA Pneumática, MICROSCOPIO &C. 

APPAR ATO, nella Chirurgia talora efpri-
me le fafeiature, 1 Medicamenti , etuítocib 
che fi applica alia parte offefa , per guariré feri-
te , ulcere , o altro fimiie. Vedi FERITA > 
ULCERA &c. 

Non fi pub giudicare della qualita di una 
ferita &c. fe non dappoiché fia fiato levato 
i l $v\mo Apparato. 

APPARATO , particolarmente s' intenoe 
della Operazione di far i l taglio per la P'^' 
t í a . Vedi PIITRA, CTAGLIARE. 

Sonovi tre forte di Apparati^ cioé'l 
coló ( i ) , i 1 Grande ( 2 ) , e V Apparato al
to ( 3 ) ; i quali tutti fi deferivono íot tolar-
ticoio LITOTOMIA . , 

( 1 ) I ' Apparato Piccolo, cosUettoda 
pocht 



"pocUJlmrmml^ che vi ft adoprano > fu ln-
ventato, e defcritto daCelfo. Conftflein 
tachar su le due dita d'avanti per V ano^ 
infino che arrivano alia pietra , che J i fpi-
gne verfo i l eolio della ve/cica ; da doveji 
eflrae per uña incifione , in perineo . 

' (2 ) V Apparato Grande , invéntate da 
Giovanni de Romanis, Medico di Cremo-
n a , neir anno i^oo. ft efeguifee col j a r 
i a incifione par imente nel Perineo . Vedi 
PERINEO . Viene dimminato i l Grande 
áa l numero degli ftrumenti, adoperatiper 
tal operazione . 

( 3 ) X'Apparato Al to , che J l dice inven-
tato da Pietro Franco, Chirurgo di Pro* 
venza , neW anno 1 5Ó0 , non ¿ flato mol
ió ufato tra noi , fe non da poco in qua . I n 
quejlo método fi f a una incifione Jopra V 
Os Pubis , lungo la linea alba , fino a l 
fondo della vejeica ¡ per cui fi cava la 
pietra. 

A quefti poíTiamo aggiugnere la Operazione 
laterale, inventata da Fra Jacques . Vedi Hif i . 
Accadem. Roy, Scieñe, a n n . i ó a g . pag. 34. 

APFARATO , in oitre ferve di T i to io a 
v a r j L i b r i , ordinati a guifa diCataloghi, di 
Biblioteche, di Dizionarj &c. per i l como-
do, e la facilita deilo ftudio. Vedi DIZIO-
NARTO , &C. 

L ' Apparato alie Opere di Cicerone , é 
•unafpexie di Concordanza , o Raccolta delle 
frafi Ciceroniane &c. 

U Apparato Sacro di PoíTevino, é una ra-
dunanza d'ogni forte di Autori Ecclefiaíli-
c ¡ , ftampato nell'anno IÓI 1 , in tre volutni . 
I Gloífarj, i Commenti &c. ancor eíTi fpeífo 
diconfi ^ / ^ r « í / . Vedi GLOSSARIO &C. 

A PP A R E N T E , che apparifee, ed é vifibl-
Je all'occhio, o ^11'intelletío . Vedi APPA-
REÑZA, 

Althtidine APPARENTE. Vedi V Artícelo 
ALTITUDINE , 

Congiunzione APPARENTE , s'intende al-
ior, che mu linea retta, che fifuppone t i 
rata peí centro di due pianeti , non paíTa 
perquello della térra, ma per l'occhio deilo 
ípettatore Vedi CONGIUNZIONE . 
^ ¿ r e d e APPARENTE ^ VED¡ EREDE j p p a _ 

rente. r': 
Orizzonte APPARENT 0 ^ 

g r a n C . r c o í o , che termina la vifta: ovvero 
uogo , dove , CieJi, e la térra fembrano 

^ " t r a r í T Vedi ORIZZONTE; 
i orno I . 

Pub concepirfi a guifa di un cono, i l cui 
vértice é l 'occhio, e la bafe i l piano circo-
lare, che termina i l noftro profpetto . Egli 
determina i l levar, e tramontare del Solé, 
della Luna, e delle Stelle. Vedi LEVARE, 
TRAMONTARE &C, 

Magnitudine APPARENTE d'un oggetto , 
é la magnitudine di effo , quale apparifee all ' 
occhio. Vedi MAGNITUDINE . 

La Magnitudine APPARENTE viene mifa-
rata dall'Angolo Oítico . Vedi ANGOLO Ot-
tico. Onde la M^w/í«^/w<? APPARENTE d'un 
oggetto dicefi fía di tanti gradi , quanti P 
Angolo óptico, ovifuale nefuttende. Vedi 
VISIONE, eGRADO. 

LCAPPARENTI magnitudini di oggetti d i -
f lan t i , comunemente fi dicono effere come le 
loro diftanze , reciprocamente . Vedi 
Articoli VISIBILE, e VISIONE. 

Ma a parlare rigorofamente , í i puód imo-
ílrare, che le Magnitudint ApparentiáóY\ñ.t(s 
oggetto A C { T a v . O t t i c fig. 6 0 . ) veduto a 
d¡fferenti diíkíize , cioé da' luoghi D e B ; 
vale a d i ré , 'gli angoli A D C , e ABC fono 
in minore proporzione che quella reciproca 
delle diftanze D G , e BG : quando poi Pog-
getto é a í í a i r imoto , cioé quando gli Angoli 
Ottici A D C e ABC non eccedono uno o al 
piu due gradi, fono allora a un dipreíTo in 
tal proporzione vicendevolmente. 

Magnitudine i o Diámetro APPAKENTE 
del Solé, della Luna, o d'altro Pianeta , é la 
quantita dell'angolo, fotto cui i l diámetro 
loro apparifee, all'oífervatore nella fuperfi-
zie della térra . 

I Diametri Apparenti de' luminari celefti 
fono foggetti aqualche diverfita: quello del 
Solé fi nota eífer minore, allorquando egli 
fta in Cancro; emaggiore, quando é in Ca-
pricorno. Vedi SOLÉ. 

Nella Luna evvi un aumento duplícate, 
ficcome ancora un decrefeimento duplicato 
d e l l ' ^ / w r ^ í í ' d i á m e t r o ; cioé uno , quando 
ella fi trova in congiunzione col Solé , e P 
altro, quando é nelle fue quadrature . 

V Apparente diámetro maggiore del Solé, 
fecondo i l Caí í in i , é 32', 10"; e'1 minore 
31', 38*. Secondo i l d e l a H i r e , i l maggiore 
é 32', 43"; e'l minore 31', 38''. V A p p a 
rente á h m t t r o maggíor della Luna , al dir di 
Keplero, é 32', 4 4 " ; e'l minore 30% 00': 
e al dir de l a H i r e , Puno é 33% 30"; e P 
altro 29', 30"'. Vedi SOLÉ, c LUNA . 

L l I I 
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I I Dhmt ixo Jppareme dell 'Anello di Sa

turno , fecondo Huygens , é i *, 8 r , allor 
qnando é minore. Vedi SATURNO . 

I Diametri Apparcnü degli altri Pianeti,ve-
di fotto 1'ArticoloDIÁMETRO. 

Quando lediílanze di due oggetti aflai ri-
moti } efempigrazia , di due Pianeti, foho 
eguaü , i lor veri diametri fono proporziona-
l i agli Apparenti ; e fe poi gli Apparenti 
fono eguali , allora i diametri veri faranno 
appunto come le diftanze dall' occhio . Quin-
di é , che nel cafo che né le diftanze, né i 
úxzvazix'x Apparenti fono eguali ; vero diá
metro fara in proporzione comporta della di-
reí ta proporzione delle diftanze, e della di -
retta proporzione degli Apparenti diametri . 

Evvi in oltre una diffcrenza aíTai notabi-
le tra le magnitudini, o fieno diametri 
parenti si del Solé, che della Luna , allor 
quando fi trovano nell 'Orizzonte, e quando 
fono nel Meridiano ; la cagione di cib ha da
to moltabriga a'Filofofi. Vedi LUNA. 

.Moío APPARENTE. Vedi MOTO. 
7>w/w APPARENTE . VediTEMPO. 
Luogo APPARENTE cfun oggetto, nell 'Ot-

t ica, s'intendedi quello in cui l'oggetto íi fa 
vedere, allor quando fi guarda per uno, o per 
p i ü v e t r i . Vedi LUOGO, V e t r o O r T i c o , &c . 

I I luogo APPARENTE é diverfo dal reale ; 
imperocché, quando, mediante la rifrazione 
per i ve t r i , quel gruppo di raggj, che cade 
fulla pupilla dell'occhio, da ogni punto di 
oggetto vicino , fi fa fcorrere cosí unito 
infierne, come quello che proviene da un al-
tro oggetto diftante; ovvero quando i raggj 
tramandati dagli oggetti diftanti , per gl' 
iüeíTi mezzi fono refi cosí divergenti, come 
quei degli oggetti vicini , allora abbifogna 
che 1'occhio neceífariamente veda cangiato 
i l luogo dell'oggetto ; e tal cangiamento é'1 
fuo luogo Apparente . Vedi VISIONE . 

Si potra determinar i l luogo Apparente di 
un oggetto , fe é porto piu vicino ad un vetro 
conveífo, di quel che lo fia la diftanza del fuoi 
foco; ma fe poi l'oggetto é nel foco del vetro, 
i l lüogo Apparente di tal oggetto non pub 
accertarfi ; ma folamente ha da comparire 
affai rimoto . N é tampoco fara poffibile 
fíabilir i l luogo Apparente, allor quando un 
oggetto fi trova al di la del foco d'un vetro con
veífo ; ma fe 1' oggetto é piü in la diñante dal 
vetro conveífo, che'i fuo foco, el'occhiofia 
di la della báfe d iüú i t a ; in tal cafo il luogo 
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Apparente fara nella bafe dirtinta . Vedi T 
Articolo LENTE . 

Luogo APPARENTE di una j iel la &c. é un pun
to nella fuperfizie della sfera-, determinato 
da una linea tirata dall'occhio, per i l cen
tro della flella &c. Vedi LUOGO, &c. 

I I luogo vero, o fia reale fi determina da 
una linea , che fi tira dal centro del la ierra per 
laStella, o per loPianeta. 

A P P A R E N Z A , la fuperfizie erterna di 
checcheíTia; ovvero quello , che prima ferifee 
i l fenfo, o rimmaginazione . Vedi ESTERNO . 

G l i Accademici foílengono, che le quali-
ta fenfibili de'corpi non fono che Apparen-
ze ; I ' ifteífa dottrina viene abbracciata da 
alcuni moderniFilofofi. Vedi ACCADEMICI, 
e QUALITA1. Vedi ancora CORPO , Mondo 
ESTERNO, &c. 

Gli errori nortri provengono principal
mente dall'aífenfo precipitato della volonta, 
che troppo fácilmente crede alie Apparente 
della verita. Vedi VOLONTA', LIBERTA' , 
ASSENSO, ERRORE, &c. 

APPARENZE , nella Fifiologia . Vedi PHAS-
MATA . 

APPARENZA , nella Perfpettiva, rapprefen-
tazione , o fia projezione di figura , corpo , o 
fimile oggetto , fopra i l piano di perfpettiva. 
Vedi PROJEZIONE . 

UApparenza d'una linea retta obbiettiva, 
é fempre linea retta. Vedi PERSPETTIVA . 

V Apparenza d'un corpo opaco, e altrcsl 
d 'un luminare eífendo aífegnata; trovare 1' 
apparenza dell' ombra ; vedi OMBR A . 

APPARENZA ¿¿/.SVe//^ , o di Pianeta . Vedi 
APPARIZIONE . 

APPARENZE, nell'Artronomia&C. per lo 
piü diconfi Fenomeni , e F a f i . Vedi FENÓ
MENO, e FASE . 

Ne l l 'Ot t i ca , adoprafi i l termine, Appa
renza diretta i per efprimere la veduta d'un 
oggetto per raggj d i r i t t i , fenza rifrazione j 
o riflertione. Vedi DIRITTO , e RAGGIO . 
Vedi ancoraOTTiCA , VISIONE &C. 

^/U/ÍT , ,APPARENZE , s' intende di uno che 
fa l'obbfigofuoapparentemente, ovvero che 
adempifee tutte le formalita, e i fegni efterio' 
ú di eífo, per confervare la riputazione, e 
fcanfare ogni fcandalo, e offefa. 

A P P A R I T O R E o A p p a r i m , Bidello in 
unaUniverfita , i lqual porta la mazza avan-
t i i Maeftri , e le Facolta. Vedi BIDELLO, 
ed UNIVERSITA'. 

APPA-
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APPARITORI, MeíTaggieri , che portano 

. leCitazioni percomparire nelleCorti Eccle-
ílaftiche. V d i ASSIGNAZIONE , SERGENTE, 
CiTAZíONE &C. 

Appreíío i Romani, gli J p p a r i m i erano 
appunto come i Sergenti tra no i . Ovvero i l 
v oca bol o Apparitor era genérico , che com-
prendeva tucti i M i n i í h i , ed Uffiziali fubor-
dinaíi ai Giudicí , ed a Magiítrati , deftinati 
a ricever i lor oruíni , e dar loro la dovuta 
efecuzione. Da qui , dicefi , che derivaííe 
Ja dinominazione; cioé da Apparere •> com-
parire^ effereprefente. Sotto quefto termine fi 
comprendevano gli Scribx, Jccenfi, Interpre
tes , Príecones, Viatores, LiBores, Statores , ed 
anche i Carnefici . Vedi SCRIBA , ACCEN-
SI , &c. 

Da' Liberti de'Magiftrati fceglievanfi or
dinariamente gli Apparitori, la cui profeffio-
ne era tenuta in tal difprezzo, che in fegno 
d' ignominia , era folito i l Senato a coman
dare alie Citta ribelli di fornir un certo nume
ro & Apparitori. 

Leggiamo anche di un' altra fpezie di A p 
paritori , che fi di ce vano Cohortales, o Condi-
¿ionales , che aveano impieghi nel leCoort i . 

I Pretori aveano i \QV Apparitori á t t ú Prato-
riani , i quali nel giorno natale de'IorPadro-
n i , íi aviinzavano a cariche migüor i . Dip-
piíi, ancor i Pontefki aveano i loro Apparitori, 
come fi vede da un' lícrizione di un marmo an-
tico trovato nella Via Appia : 

A P P A R I T O R I 
P O N T I F I C U x M 
P A R M U L A R I O 

APPARIZIONE , nell' Afironomia , i l 
faríi vifibile di una Stella , o d' altro corpo lu-
minofo, che prima era n aleo (lo . N c l qual 
fenfo iJ termine fi oppone all' Occultazione . 
Vedi OCCULTAZIONE . 

I ' o r t o od i l levareEliaco é piuttofio un' 
dpparizione, che un vero levare. Vedi ELIA-
€o> e LEVARE. 

C/Vco/o ̂ e//'AppARIZIONE perpetua. Vedi 
& n010 ¿ i Perpetua apparizione . 

, A P P A R T A M E N T O * , parte di abita-
^ ^ ^ p ' a r e d i m o l t e fianze. Ovvero parte 

l un alazzo, ove uno pub alioggiarfi fepa-
maroenre, coa tutti i comodi nereíTar) ad 
un a j ^ o n e compita. Vedi CASA &c. 

^ a p a r t i r i , fpartire. Ovveror ¡econdo 
aparteManfionis. 

A P P 2 ^ 7 
Un ^/?j?m¿3!W(r«íp compito confifte in una 

fala, con camera, anticamera, gabinetto, 
e guardaroba . Vedi CAMERA , ANTICA-
MERA &c. 

A P P A R T E N E N T I , nella Legge comu-
ne, dinota cib che appartiene ad un'altra cofa 
come principale . Vedi APPENDENT . 

• A P P E L L A T I V O * , appreffoai Gramma-
t i c i , nomecomune. Ovvero nome, che ap
partiene , o fí applica a tutte le cofe di una fpe
zie . Vedi NOME . 

* L a vece e formata dal latino appellaie 
chiamare , dar nome ad una cofa. 

Di quefla forte fono i nomi , uomo, angelo 
cavallo , pianta , albero &c.. 

Gli APPELLATIVI fono oppofti ai nomi 
ProprJ, che rifguardano folamente gl ' Indivi-
du i , come per efempio Pleno, Paolo, Bu
céfalo &.c. Vedi jVowf PROPRIO . 

A P P E L L A Z I O N E , nella Legge , i l r i -
muovere una caufa da un Giudice inferiere 
ad un altro Superiore. Ovvero, i l ricorrere 
ad un Giudice fuperiore per accomodar qual-
che cofa in una fentenza , data da un inferio-
re. Vedi GIUDICE, e CORTE. 

he yíppellazioni fi fanno da tutte le Cor t í 
ordinarie di giuíiizia alia camera de'Lordi 
allaquale non vi h Appellazione aXcunz; on
de vien detta £)<?mfr Rejfort. Vedi PARLA
MENTO , RICORSO &c. V i fono appellaziom 
dalia giuíiizia eceleíiaftica alia fecolare . I I 
pnmo efempio équello di PaoloSamcfateno, 
che condannato e depoño dal I I . Concilio 
di Antiochia , negó di arrenderfi alia cafa epí-
fcopaletíi Dcmno, ch' era Üato fu o fuccefíb-
re j ed appcllo all'Imperadore. 

APPELLAZIONE, nella l^ge comune, l'iftef-
fo che Aecufa nella Civ i l e . Vedi ACCUSA . 
Imperocché ficcome nella Civile íi prende 
informazione de'cafi criminali per via d ' in -
quiíizione, di aecufa, o di dinunzia; cosí 
appunto nella Legge comune fi fa per quere-
la o per Appellazione : col notare, che la que-
reía comprende si la inquifizione, chelade-
nunzia . U Appellazione •> o V Aecufa, é una 
manifeftazione giuridica di delitto altrui 
avanti un Giudice competente, fatta e fot-
toferitta dal dichiarante, che s'impegna d i 
provarla T fotto certa pena, in cafo di man-
camento.. 

A P P E N D E N T , appreíío ai Legifti , s' i n -
tende di quello , che peí tempo di preferi-
zionc fi é aggiunto a qualche altra cofa pr in-

JL1 2. cipa-
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cipale. Cosuliciamo , ¡1 tal Ofpedaleé ¿Í^W-
dente di quella Signoria ; i l dritto di peícare 
ad una Tenuta libera; un luogo di federe in 
qualche Funzione pubblica di un uffizio , ad 
una Cafa &c . 

APPENDIGE Appendlx , cofa accefforia 
ad un'altra , o da eífa dipendente . Vedi 
ACCESSORIO &c. 

I I termine é principalmente adoprato in 
cofe di Letteratura, e íuol additare la giun-
ta di qualche difcoríb, ful fine di qualche 
opera o feritto, per raaggiormente fpiegare 
o continuare qualche materia , lafciata im-
perfetta nell'Opera ; ovvero , per cavarne 
delle conclufioni . Ed in queflo fenfo coin
cide con quello che fi chiama Supplemento» 
Vedi SÜPPLEMENTO . 

APPENDICE , nella notomia, é una parte del 
eorpoumano, in certo modo íiaccata da un' 
altra, a cui perb aderifee , o é contigua . Ta-
l i fono le Appendici membranoíe di varié 
figure, che íi vedono nelle parti interne del 
corpo. 

I I Coecum appreíTo alcuni Scritíori é chi l -
mato ¿¡pptndice, o Appendicula Vermiformis. 
Vedi COECUM , ed iNTtSTINI .. 

APPENDICE, piu particolarmeníe fi ufapsr 
Epifif i . Vtd) EPIFISI. 

APPENSA * , certi r i r aed jche fi fogliono 
appcndcre al eolio. 

* Viene dalla prepofizions ad , e pendo ; 
•appendere. 

Tal i fonodiverfi Amule t i , c o l l a r i n i f i l a i -
terie &c. Vedi AMULETO. 

_ A P P E T I T O * , nella Filofofia,é un defíde-
rio di goder una cofa che manca ; ovvero la 
compiacenza nel goder una cofa prefente . 

* Deriva da Ippl íere , formato da ad, e 
peto. 

Alcuni Filofófi díffinifcono VAppetito piü 
generalmente, per una inclinazione deil'ani
ma , verfo qualche oggetto confiderato come 
buono ; ovvero, per una propenfione ad una 
cofa a riguardo del bene r che in efsa s' irama-
gina . Vedi PASSIONE &c . 

Gli Scolaílici diilinguono VAppetito in Ve-
lontatio r e Naturale. I i primo é l'ifieíTa vo-
Jonta , che opera mediante una tollerabik 
cognizione , o informazione della cofa , di 
cui fi tratta: ta! é VAppetito, o i l defiderio 
ch'abbiamo di eífer felici. I I fecondo é una 
fpezie d'infiinto dal qual fiamo fpinti raecca-
ísicamente a procurarg la sioflra confervazio-
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nc . Vedi INSTINTO,. VOLONTA1 , Indlnazlont 
NATURALE &c. 

VAppetito Naturale fuddividefi in Concupp-
feibile tú Irajcibile . Vedi CONCUPISCENZ A ,. 
ed IRASCIBILE . 

APPETITO, nella Medicina , piu fpezia.l-
mente dinota i l deíideno naturale periódico 
di mangiare e di bere, per níare cib che fi 
é perduro colle varié eícrezioni del corpo » 
Vedi FAME, SETE &c. 

La perdita , o profirazione dell1 Appetito. 
é chiamata Anorejfia . Vedi ANORESSI A . Un' 
Appetenza llravagante di cofe non atte a ci-
bare , é chiamata PÍCA . Vedi PICA . 

U n Appetito immoderato vien detto da. i 
Medici Bulimia , o Fame Canina.. Vedi Bu-
LIMIA . 

Alcuni pero fanno diñinzions tra /?ax¡£¿í«, 
e VAppetito Canino, mettendo per taiattcre 
diílintivo di quello-, i'eíicre accompagnai>> da 
una lienteria , o da al tro ñulío Ccliaco . Vedi 
CANINO . 

APPLAUSO , * propriamente é l'approvar 
zione di qualche coía dimoíhata col bdttere 
le man-L. 

* L a voce e formata dal Latino applaufu% 
o plaufus J dal wr^c piaudere , batter ls 
man i . . 

Queíio era i l modo antico á'i Applaudire', 
che oggidi appena fi ufa le non nc'Coilegj', 
e ne 'Tcatr i : dove fuol d i r l i , . la tal Trage
dia fu rapprefentata con grande Applau/o : 
I I tale üudente direfe le fue Tefi con dell' 
applaufo h x . Vedi ACCL AMAZIONE . 

A P P L I C A R E , fra i Matcmatici , figni-
fica talor trasíerire una linea data in un cir-
colo , o in altra figura ; di modo che le fue e-
flremita fieno nel perímetro della figura. 

APPLICARE^ fignifica ancor lo ileflb che 
dividere, e particolarmente apprefío gli Aa-
tori L a t i n i ; i quali , ficcome dicono duc AB 
w C B , quando vogliono che AB fi moltipli-
chi per BC ; o piuttoílo quando vogliono che 
fi faccia un paralellogrammo rettangolo di 
quelle lineen cosí ancora dicono applica 
a d Q B y quando vogliono che CB' fia divifo-

C B 
per AB ; i l che cosí fi efprime 

APPLICARE , dippiu dinota accomodart 
certe quantita , le cui aree fono eguali , ma 
le figure diirerenti. Vedi APPLICAZTONE . 

A P P L I C A T A , APPLICATA otdinzta, m 
Ge a~ 
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Geometría é una Linea retta tirata a traverfo 
una curva, in guifa tale, che biffeca i l diá
metro d'effa. Vedi CURVA , DIÁMETRO &C. 

VApplicata é rifteffa che quella altramente 
detta Ordinata . Vedi ORDINATA . 

A P P L I C A Z I O N E , 1' atto á'applkare una 
cofa ad un' altra , avvicinandole tutte e due . 
Vedi APPLICARE . 

Si definiíce i l Moto per un' applicazione fuc-
ceíBva d'una cofa adifferenti partí di fpaiio . 
Vedi MOTO. 

L ' Applicazione di un Vefcicatorio al co 
l ó , oad altra parte cagiona irritamento del-
la Vefcica . . . 

I I vero , e único íecreto nella Medicina coti-
íifte ncl come applicare, e non nel come fa
ro un medicamento. 

APPLICAZIONE, talvolta fignifica l'aggiu-
ftare, l'accomodare, o fare che una cofa qua-
dri ad un'altra. Vedi ACCOMODAZIONE . 

In quefto fenfo fi dice r^/'Z/caa/íi^e di una 
favola. Vedi FAVOLA . 

APPLICAZIONE, appreíTo i Teologi , l'at-
t o , col quale il noñro Redentore ci trasfcrifce 
tutto ci5 che ha meritato mediante la fuá 
fanta V i t a , e Morte . Vedi IMPUTA?, IONE . 
E per me-zzo di tal applicazione mt í í t i di 
Crido fiamo giuftificati,. ed abbiamo íitolo 
e adito si alia grazia , che alia gloria . Vedi 
MÉRITO &C. 

I Sacramentí poi fono i mezzi ordínaTj , o 
gil ñrofnenti ch'tfFettuano queíV^^Z/w^/ow. 
Vedi SACRAMENTO.. 

APPLICAZIONE , nelía Geometría , alie 
volte fcrve come appunto la divifíone nell 'A-
ritraetica. Vedi DÍVISIONE . 

APPLICAZIONE, dinota anche l'accomo-
damento d'una quantita-ColTaltra, che abbiano 
rií ieííe aree , ma figure differenti., Aquefio 
propoíito Euclide fa vedere, come fopra una 
retta linea data fi polla applicar un paraleí-
logrammo , che fara eguale ad una figura ret l i -
Unea data . Vedi APPLICARE ., 

APPOSIZIONE, rattodiaccoftare , o di 
aPplicar unacofa ad un'altra . Vedi APPLICA-
21 ONE ., 
T ^PP,0SIZIONE, Ti adopra dal Fifici par-
lando de corpi, che debbono il lor crefcimen-
to ali aggiunzione , o uninne de' corpi circón-
v i c i m . VedUociuNziONE. 

Laraaggiorpartede'corpifoffili, o mine-
?a.1 ' h ^ m a n o per mezzo della ginjla-poft-

mc% o 1 appofizione delle parti , tirat£ ad 
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unlrfi ed attenerfi i ' una coií' altra . Vedi 
ACCREZIONE . 

APPOSIZIONE, apprefso iGrammatici , é 
il metter infierne due, o piíi foftanti vi nello 
fíefso ca ío , e fenza veruna congiunzione co
pulativa tra effi . Vedi SUSTANTIVO , CON
GIUNZIONE &c. 

Come per efempio , la Fiandra , Teatro 
fanguinofo, Scena orribile di guerra : l'amore, 
iniraico della quiete umana : la pace, madre 
delle ricchezze, origine delle fazioni &c. Vedi 
PROSTESI . 

A P P R E N S I O N E » , nella Lógica, Tatten-
zione dell'ammo a qualche oggetto prefenta-
to a 'noñr i íení i , o ali'imaginazione. Vedi 
PERCEZIONE. 

* II vocabolo litteraímcnte Jignifica tazione 
della mano ) con cui acchiappa ^ o affena 
qualche cofa j fendoformato da ^ apre
hendo. F¡?^/COMPRESSIONE . 

Nel qual fenfo apprrnfime dlfierifce dalla «0-
zione, o idea ; appunto come V atto della 
mente , mediante il quale una nozione , o idea 
é formata, dififcrifce da quell'ahro , per cui 
diamo attenziune ad uní nozione o Idea gia 
fórmate . Vedi IDEA , NOZIONE &C. 

APPRENSIONE , in legge , fignifica i l pren
dere un delinquente per portarlo alia giuíli* 
zia . Vedi ARB.ESTO , 

APPREN'MG-I-O , é l'ifleffo che garzone 
o allkvo d'un meiliere, i l quale é obbliea» 
to di fiare per un certo tempo con un Maertro-
artefice; ordinariamente fette anni; a condí-
zione che i l padrone lo ifiruifca nell' arte faa . 
Vedi MESTIERO , COMMERCIO, ARTE&C-

I I Sign. Tommaío Smith dice , che gli Ap-
prentici fono una fpezie di fervi, conque* 
fio folo divario , che fervono a condizio-
ne , e per un certo tempo . De Rep. Angl.-
lib.3. Vedi SERVO, SCHIAVO &c . 

APPREZZARE *, atto di fiimare,o metter 
i l prezzo ad una cofa , col mezzo d' un Giudice 
competente, o di perfona a cío autorizzata . 

* L a voce Inglefe Appraifing d'iriva dal 
Francefe apprecier , che v a l lo Jieffo . 
Quindi gf Ingkft dicono , an apprai-
fer , Apprezzatore , a ft»orn apprai' 
/er, un che apprezza con giuramento.. 

APPROCCI , nella fortificazione , certe 
Opere, che fi fanno dagli Alíedianti per avan-
zarfi ,. o approífimaríi ad una fortezza , o piaz-
za affediata . Vedi T a v . Archit. fig. 21.) Vedii 
ancora OPERA e FORTIFICAZIONE .. 

DI 
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D i tal forte fono le Trincee , l eMine , gli 

-AÜoggiamenti , le Batterie , Gallerie , gli 
Spalleggiamenti &c. Vedi TRINCEA , MINA , 
BATTERIA &C. 

he Lineedegli Approcci, particolarmente s' 
intenciono delle Trincee cávate nella térra , 
iaquale figetta insu veríb la píazza affedia-
ta ; íicché gli AíTedianti coperti poíTono av-
vanzarfi fenza perdita fino al parapetto del-
]a Arada coperta , plantare i Cannoni &c. 
per battcrc la piazza . Vedi TRINCEA , e 
LINEA , 

Le Linee dtplt j ípprocci , debbonoeffer unite 
per mezzc di Paralelli, odiJinee di commu-
EJcazione . Vedi COMMUNICAZIONE . 

Gli AíTediati fpeíTo hnno i contro approcci ^ 
per interrompere, orendercvani approcci 
del nemico . Vedi CONTRO-APPROCCI . 

APPROCCIO . Vedi ACCESSO, ed AP-
ÍROSSIM AZIONE . -

L a Curva delf approccio equabile, Accejfus 
aquabilisy che fu prima propofta d a M . Leib-
nizio,^ hafatto moltofudare g l iAna lyf t i . I I 
negozio confifte in trovare una curva, in cui 
wn corpo che difcende per la fola forza della 
gravita, fí accofti all ' Orizzonte egualmente 
in tempi eguali. 

Quefía curva fu trovata dal Bernoulli, dal 
Vangnon , da Maupertuis , e da a l t r i , cíferc 
la feconda parábola cubica, poíla in guifa , 
che il fuo punto di regreífione fia nella' parte 
eftrema fuperiore. Vedi Hif i . deW Accademia 
Reale delle Scienze anno i6<pg. p .S i . Item anno 
1730.^7.129. Memor.pag.-$3$. Vedi ancora 
DlSCESA, ACCELERAZIONE &C. 

APPROPRIARE ad honorem , in legge , 
ígnifica farpoffedere un feudo colla liberta, 
ed efteníione di tale onore , Vedi ONORE , 
BARONÍA. 

APPROPRIARE eommunam , in legge , íi-
gnifica togliere dalla comunita , cioé fepara-
í e , e reñringere un pezzo di terreno, che pri
ma era comune a t u t t i . Vedi COMUNE . 

A P P R O P R I A T O , appreffoiFilofofi, co» 
facomune a m o l t i , ma in certi rifpetti a t t r í -
buita ad un folo., Vedi PROPRIO e COMUNE . 

Cosilacreazione é comune al Padre , al Fi-
gliuolo , ed alio Spirito Santo j e contutíocib 
viene appropriata particolarmente al Padre . 

APPROPRIATO, fra iLegif í i , s'intendedi 
UBaChiefa, o di un Benefizio ^ la di cui pa-
dronanza é anneffa a qualche dignita Bcclefia-
í l ica , che nomina un Vicario per fervire la cu-
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ra; ricevendone pero ilPadrone i fruttl prln. 
cipali. V e d i C í i i E s A , BENEFIZIO, PADRO-
NATO, PÁRROCO, CDECIME. 

A P P R O P R I A Z p N E , 1' attod! appropná. 
re , cioé di applicar un Benefizio Ecclefiaííico, 
che di íua natura h juris d iv ini , all' ufo proprio 
e perpetuo di una comunita Religiofa , per 
fempre goderlo. 

Vappropriazione s'intende, quando il jus-
patronato d'un benefizio appartiene , o viene 
dato ad un Vefcovato , ad una comunita Reli
giofa , ad un Collegio &c. ed ai lor íucceífori, 
di maniera che la detta focieta , o comunita ne 
é ilPadrone, e i ! Párroco, mettendovi uno de' 
fuoi membri per Vicario. Vedi PÁRROCO S 
JUSPATRONATO &C. 

Dicefi appropriazione, pereffere ifruttidel 
Benefizio appropriati al i'ufo de'Padroni; co-
íicché quei Parrochi , abbenché nonfienoco-
munemente fíimati Domini UfufruBuarii , non 
avendo dritto di feudo femplice, tuttavia a 
motivo della perpttuita della loro fucceíüone, 
fono riputati proprietarj del feudo femplice, 
efono percib chiamati/jropw^r/V. Vedi PA-
DRONE, CPADRONATO. 

Per fare un' appropriazione in Inghüíerra do» 
po aver ottenuta in Cencellaria la licenza del 
Re , vi é neceífario, fe laChiefa ép i ena , i l 
confenfo del diocefano , del padrone e di colui 
achi appartiene: Se laChiefa é vuota, puo 
conchiuderla i l Diocefano e'l Patrono colla l i 
cenza del Re 

Per difciogliere un'appropriazione bada pre-
fentare un Chierico al Vefcovo, e ch'egli lo 
iñituifca e 1' invefla ; perché una volta cib fat-
t o , i l benefizio ritorna alia fuá prima natura.. 
Quefla é chiamata Spropriazione * 

APPROSSIMAZIONE , nelP Aritméti
ca , un continuo avvicinarfi fempre piü ad 
una radicc , o quantitU ricercata, fenza pe
ro potervi mai anivare efattamente Vedi 
RADICE . 

Wailis , Raphfon , Ha l l e i , Howard, ed 
altri hanno propofli diverfimetodi áiapprojfi-
mazione ; li quali non fono a!tro che tante ferie 
infinitamente convcrgenti, ovvcro che fi ac-
coflano fempre piu vicino alia quantita che fi 
ricerca , feccndo la qualita delle ferie . Vedi 
CONVERGENTE, eSERIE. -

E'cofa evidente, che fe i l numero propolto 
non é un vero quadrato, é vano fperarne una 
radice che fia giufto quadratica, fpiegabile per 
nuraeri razionali in ter i , o r o t t i ; coficche m 



A P P 
íimili cafi clobbiamo eonteníarci approjjlma-
%ioni, accoftandoci piu che fia pofíibile alia 
veri ta , fenza pretendere in cib accuratezza. 
L ' iftefíb dicafi della radice cubica , di cui 
non v i fia un perfetto cubo : ed i l fimile 
deile potenze fuperiori . Vedi QUADRATO , 
CUBO, QÜADRATURA , ESTRAZIONE , &c. 

Quedo fu ben intefo dagli Ant ich i , eper-
cib avevano i loro meto di d' approjjlmazioni ; 
le quali febbene da eífi furono applicati appena 
cltreallaquadratica, o alia radice cubica, fo
no pero praticabili ancora in potenze fuperio
r i , fendo adoprati concern convenevoli ripie-
g h i ; come fi é dirnoílrato neile Tranfat. F i lo -

fof. Num. 215. 
Se vi fía un numero non quadratico T 

o non cubico ; fendo i l primo efpreíTo per 
aa & , e V altro per aaa ~\~> ¿ , dove 
aa ed aaa fono i l maíTimo quadrato , ed 
altresi i l maggior cubo ne' numeri propo-

allora %/aa 4^6 
2 aa - j - ^ ¿ ' 

3 a i 

3 aaa ~ j - ¿> 

faranno le approjjlmazioni facili e 

fpedite alie radici quadrata, ecuba. 
Per ejirane la radice di un Equazioneper A f -

PROSSIMAZIONE . ' , 
i 0 . Per un' Equazione quadratica fupponia-

mo I1 Equazione x2 — 5* — 31 = 0 —- ; e 
fia la radice 8 - f 7 , di maniera che^ dinoti la 
frazione, per la quale i l numero aílunto ecce-
c!e, o dicade dalla radice : Allora 

— 5^= —40 — 5/ 
— 31— — 31 

Pero che le potenze delle frazioní di contí-
nuodecrefcono, e qui non ci manca altro che 
una radice a un di preífo vera; y* fi getta via ; 
^ con cib, 

—7 Hh11 ^ -h 0 
Onde 

Supponete 

J' = r r = 7^ vicino = 0 .5 
8 - j - o . ó - f 8.6 

>f=:8.6 4-/. Allora 
— U 4_, 1_L1 _L, yt 

I O O I i o \ s 
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Che, cííendo ridotte all'iñeffa dinomina-

zione, comequi fegue 
7 3 . 9 Ó — 4 3 0 0 — 3 i o o + ( I 7 2 0 — 5 o o ) / = : o 
— o. 04-4- 122 o ^. n : o 

12. 2 0 ^ ^ o. 04 

^ = 004: 12. 20.=: o. 0032 
Percib x r r : 8. 6000-^0. 0032 = : 8. ^032 
Supponete Ar = 8. 6032-f . / ; Allora fara 

x2 = 7401505024 - j - 17. 20(5400007-]-
— 5 x = i : ~ 4 3 . o ióooooo — 500000000 
— 31 r r : — 31. 00000000 

— o. 000004970-j-. 12. 20040000 ^ o 

j / r z : o. 000094970 : 12.20640000 
~ o.0000077808. 

P e r c i b x 8 . Ó032000000 -\*o. 0000077808 
= 8. 603 277808. 

Supponete di nuovo, clie la radice di un' 
Equazione cubica x$ -f* 2x2 — 23^ — 70 rz: o 
fia ricercata per via d' approjfmazione j fia qui 
la radice 5 + 7 5 fendo ommeífi i termini dove 
fi trovano j 2 e y i ; non v' é neceffita d' efpri-
merü nella trasformazione dell' Equazione"? 
ficché troviamo 

*3 — 1 2 5 + 7 5 7 . . . 
+ 2JIÍ-2 rz: 50 + 2 0 y . .» 
— 23 v — 115 — 23 7 
— 70 ~ — 70 

— 10 + 727— o 

Percib x = 5 + o. i s = 5 . t 
Supponete x — 5. 1 + 7 - Allora fara 

x3— 132.651 + 7 8 . 0 3 0 7 . . . 
+ 2X1 ~ 52. 020 + 20. 4007 
1— 23 x rr: — 117. 300 — 23. 0007 
— 70=:—1 70. 000 

— 2.629 + 75.4307=:0 
- 75-4307 = 2-Ó29 

Ve rcio 

7 3 9 6 
I O O ~—31 + - 5/: 

7=12.629: 75.430 = 0.0348 
x = 5 .1+0.048 — 5.1348. 

E nella medefima maniera potrebbe üno 
procederé fino alT infinito. 

/APPULSO , appreífo gli Aftronorai, é P 
avvicinamento di qualche Planeta alia con-
giunzione col Solé , o con una Stella. Vedi 
CONGIUNZIONE. 

A P R I L E * , é i l quarto Mefe dell' Anno , 
fecondo i l computo ordinario , ma fecondo 
quello degli Afironomi é i l fecondo . Vedi 
MESE. 

* L a 
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* L a voce viene dal Latino apeno ; per

che in quefto mefe la tena comincia ad 
aprire H fuo feno per la produzione dei 
vegetabili. Vedi PRIMAVERA. 

In queíloMefe cammina ilSole per i l fe-
gno del Toro . Vedi SOLÉ , e TORO . 

A P R I O R I . Vedi DIMOSTRAZIONE. 
APRIRE la vena. Vedi l ' articolo FLE

BOTOMÍA . 
APRIRE le Trincee, s'intende del primo 

romperé di terreno, che fanno gli Aííedianti , 
affine di continuar gli Approcci veríb la piaz-
za. VediTRiNCEA. 

APRIRE le Pone Í nell'Aílrologia é , quan-
do un Planeta fi feoíla da un altro , e Cu
bito s'applica in fegno oppoño a quello, do-
minato dal Planeta , nella di pul congiun-
zione prima fi trovo. 

APRIRE la Bccca. Vedi l'articolo BOCCA . 
A P S I D E * , APSIS, ovvero ABSIS , fra 

gli Scrittori Eccleíiaílici, denota una parte 
interiore nelle Chiefe Antiche , dove i l Cle
ro fedeva, e d o v ' e r a p o ñ o i'altar maggiore. 
Vedi CKIESA . 

* S i fuppone foffe eos} detta per ejfer coperta 
da una Val ia , o da un Arco , da Grecl 
detto A4-'Í i e da' Lat ini abíis. Jfidoro 
crede che fia Jlata chiamata con tal nome 
pgr effere la parte p iü luminofa y dalla 
vece Greca U T T H V , dar lume . 

Sicché in quefto fenfo é 1' iíleíTa cofa 
che Coro, Concha , Camera , e Presbyterium , 
ed il fuo contrappoüo é nave , o capfum . Vedi 
TRIBUNA, CORO, CNAVE. 

Era di figura emisferica, e conílfteva in 
due parti , cioé nelCoro, e nel Santuario; 
nel primo delle quali v'erano le fedie d'in-
torno , dove flavano gli Ecclefiaflici ; nel 
rnezzo di cui , ovvero nella parte piu Ion-
tana v'era i l Trono Vefcovile . I I Santua
rio poi era dalla parte oppoíla veríb la Na
ve dalla quaie era feparato per mezzo d' una 
grata. Vedi SANTUARIO . 

Nel mezzo v'era ¡'Altare eretto fopra un 
pulpito; e fopra 1'Altare i l Ciborio , o la 
Coppa , che gü ferva di coperco , o B?.I-
dacchino. Vedi Cordemoy in Mem, de Trev. 
J u l . ann, i j i o . I 2 Ó 8 . & f e q . 

Molte funzioni, e ceremonie non dovea-
no faríi, fe non avanti VApftde \ come per 
efempio quelle delf impofizion delle mani , 
della caraicia di pelo &c. fopra i Peni-
tenti j reí di pubblici fcandali. Speííe volte 
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fi fa menzíone de'Santi foW Apfide^ percíié 
con gran ceremonia facevafi la traslazione 
de' corpi de1 Santi Veícovi , e d1 al t r i , depo-
íiíandoli in queílo luogo . Vedi Sup. 32. C a n , 
Can. 32. Spelman. inVoc. 

APSIDE , piu particolarmente íignificava 
i l T r o n o , o la Sedia Vefcovile , che per l'or-
dinario folea collocarfi in mezzo della Tr ibu, 
na , o Apfide . Abbenché alcuni vogliono, 
che tal dinominazione originalmente appar-
teneífe alia Sedia del Vefcovo , donde poi 
foííe derivato i l nome a quella parte della 
Chiefa , in cui mettevafi. Cordcm. ubi fupra. 
E per via di diftinzione chiamavafi Apftt 
graduata , per eífer alzata fopra gradini, e piu 
alta delle fedie d ' in torno. 

APSIDE, un Reliquiario, o luogo , dove 
fi tenevano le Reliquie de'Santi. Vedi RE-
LI^UIE . 

Ebbe la dinominazione da ̂ /J/ÍX , per eííer 
ritonda ó arcata ; o forfe dal luogodove era 
confervata. Ordinariamente íi coilocava su 
l 'Altare, fendo VJpfids per lo piu di legno , 
talora d'argento, ovvero d'oro , con delle 
feulture &c . Vedi Spelmano , e du Cange. 
Glofs. in Voc. 

APSIDE , neH'Aílronomia , dinota due ?un-
t i nelle Orbite de 'P ianet i , ne5 quali e'fí tro-
vano nella lor maffiraa, e m i n i m a diüanza 
dal Solé, o dalla Terra . Vedi O R B I T A , 
PíA NETA , DlSTANZ A , e L l N E A . 

VApftde della diftanza maggiore chiamaíl 
Summa apfts\ e quella della minore , Ima 
Apfu , o Infima . Quede due Apfidi fono 
dette ancora Auge. Vedi AUGE. 

V Apfide piü alta piíi particolarmente é 
detta Afelio , o Apogeo ; e lapiü ba¡fa\ Perife-
lio i oPcrigeo. Vedi APOGEO , e PERIGEO. 

I l d iámetro , che unifee quefti due punti 
viene detto XaLinea delle Apfidi , che pafia 
peí centro dell 'órbita del planeta , e quello 
della térra . 

Nei l ' Aflronomia moderna , quefla linea 
fa i ' a í fe piu lungo d e l l ' ó r b i t a ÉHittica . Tal 
é la linea AP { T a v . Ajironom. fig. 1. ) tira
ta dali'Afelio A fino al Perifelio P. Vedi ORBI
TA , e PlANETA . 

L'Eccentricita viene coráputata nella l i 
nea delle Apfidi , eííendo la diílanza tra i l 
centro dell' órbita del planeta C , e quello 
delSoIe, o della Terra S, cioé fecondo quel 
fiftema che fi feguita, o diCopernico, 0 ^1 
Tolomeo. Vedi ECCENTRICTTA'. 

In 
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Inquanto al moto della linea &á\zJpftáii 

Vedi APOGEO . 
I I moto di un planeta da uriJÍpfíde ad un 

altra, verbigrazia della Luna, dall' Apogeo 
alPerigeo, e d ' indi in dietro dalPerigeo al l ' 
Apogeo, viene confiderato da'Filofoíi A'Iec-
canici come Oíciüazioni; e ne afíegnanora-
gioni prefe dalle leggi del péndulo; in coníe-
guenza debbe col tempo ceflare , reftitujto 
che i ara l ' equilibrio . Vedi Horreb. Clav. 
Jfírcnom. cap. 20. Vedi OSCILLAZIONE , e 
PÉNDULO. 

A l t r i poi s'immaginano qualche cofa ¡m-
ineccamcaxnel moto , c propongono per que-
ílioni infolubiíi, come 1'Equilibrio foííe pri
ma diftrutto : per qual cagione non fia reñitui-
to ; e donde provenga che i i roancamento di 
continuo fi rinovi ? Vedi Mem. de Trev. Avr í l . 

Coítoro per6 non fono arrivati a penetrare i 
fecrcti della Filofcfia Neutoniana. Vedi Ntwt. 
Princ. lib. l . f e í l . 9. Hermán. Phoron. l i í . 1. ^ 4 . 
Vedi pariraente GRAVITAZIONE , Pi ANEXA , 
ORBITA , DISTANZA , PERIODO , LUNA , 
ACCFLER AZIONE , &C. 

A P T O T O * , AvrctiToi ' , nella Grammatl-
oa , nome indeclinabile , o che non ha varia-
zione ne'cafi . Vedi NOME , e C A s o . 

* Viene dal Greco , cioe dalla privativa u , 
enTaaif , cafo. 

Tali fono le parole/á!T , nefas &c. 
APUS, pnflo gli Aílronomi, Uccello del 

Parad i ib , ed una delle coílellazioni dell' Emis-
fero Meridionale , invifibile nella noüra La-
titudine. Vedi COSTELLAZIONE . 

A Q U A » , neirif loriaNaturale, nella Fi-
í k a , C h i m i c a , Medicina & c . V e d i A c Q U A . 

* vocabolo Latino compoflo í i ' a ^ q u a , 
da cui ; cke alinde 0 $ opinione , che /' 
acqua fia la baje , o materia di tutti i 
corpi, 

AQUA fortis, un liquor corrofivo , che fi 
prepara col Salnitro , e Vitriuolo ; e íerve 
come meftruo per diífolveie 1' argento , ed 
ognv altrotnetallo, a riferva delToro . Vedi 
N I T R O S Y DlssOLUZIONE s METALLO , 

1 a 5 diftillando i l nitro purificaío col v i 
to di vi I " " 0 ' o w e r o coH' olio rettifica-
j n .1 v^ri?0101 adoprandovi un fuoco gagliar-
oo e 1 Ijquore, che fi alza in fumi roíTv.di 
langue, raccoho , é 1 ' ^ « ^ o r m . Nella pre-
t a i ^ o n e d e l l ' ^ y ^ cJoí]npoflaj alJuni 
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mefcolano deU'arena, o della creta, ovvero 
delle ceneri col vitriuolo calcinato , e ' i ni
tro , acciocché quefti non ifeorrano troppo 
prefto ; ed in queÜa guifa s' impedí fea la trop
po pronta evaporazione ; ficché ritardata ía 
fufione , le parti faline ricevendo degli urti 
piu violenti del fuoco , meglio fi converto-
no in uno fpirito volatüe , ch' é appunto V 
Aqua fortis. 

.Se alio fpirito di nitro Scc. cosí diílülato , íi 
aggiugne del fal marino , o de! íal ammonia-
co, e á'wcría ¿íqua regia ^ edallora non piu 
diíTolvera l'argento, ma bensl i 'oro . Vedi 
AQUA Regia. 

Quindi , per far la pruova , fe V Aqua fortis 
fia pura, o no ; fi mettera un grano della fo-
luzione d'argento fatta neU'^w^/or í /x , den
tro una firaile quantita dell'Acqua , d i cu i í i 
tratta ; e quando r^c^KiS: non diventi lattea , 
né Targento fi precipiti, fegno é che quella fia 
Aqua fortis. 

Si tiene comunemente , che V Aqua fortis 
fcííe inventata circa Panno 1300, abbentbé 
altri vogiiano , che foíTe conofeiuta al tempo 
di Mosé . 

JJ Acqua forte é un liquore di ufo vario ed 
efteío . Egli é di grande útil i ta. ed ajuto ai raffi-
natori per feparare l'argento dali 'oro, o daí 
rame. Vedi R AFFINARE . 

Quei chelavorano alia Mofaica , fe ne fer-
vono per coloriré, e macchiare i loro legni. 
Vedi INTARSIARE . I T i n t o n pe'colon , e 
fpezialmtnte dello fcarlatto. Vedi TINGERE , 
COLORE, SCARLATTO&C ed altri Artiíli T 
adoprano per dar color ad oífo, eadavono, 
che fi fa con teroprare in effa le materie dopo 
di averia tinta con rame, o col verderame. 
Vedi TINGERE. 

Alcuni ancora convertono V acqua forte in 
aqua regia, col difciogliervi un quai to del fuo 
pefo di fale ammoniaco ; e tingono poi con 
eífa i manichi d' avorio e d' ofio di un bel 
color di porpora. I Legatori de'libri la get-
tano fopra il enojo, che indi nceve unbtll if-
fimo color di marmo. Vedi LEGARE, MAR-
MORE &c. E gl' Intagliaton de' diamanti 1' 
ufano per far la feparazione tra i diamanti, 
e le polven raetalline . Vedi DIAMANTE , 
D i piu íerve per gl' intagti nelle larome di 
rame , o di ottone . Vedi INTAGLIARE ad 
acqua forte. 

Finalmente , i l Signor Boyle ci a í íkura , 
eh' egli fece tingere delle canne d' India di 

M ra co-
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color di tartaruga , bagnandole con Á t q u á f m ' 
te e olio di vitriuolo mifchiatovi, e íopra i 
carboni acceíi , acciocché il liquor penetraf-
fe ben dentro; dándole poi i l luílro con cera 
mórbida , ed un panno ben aíciutto . Vedi 
TIN©ERE. 

ACQUA M a r i n a , nella Storia Naturale , 
Gemma , o Pietra preziofa, di color verde 
marino , donde prende la dinominazione . 
Vedi PREZIOSA piara, e GEMMA. ' 

Si trova lungo le fpiagge del mare , edicefl 
fia dura come 1' Amati í la . Vedi AMATISTA . 

Alcuni Cri t ici contendono , che que fía 
foffe la feíla pietra nel Razionale del Som-
mo Pontefise degli Ebrei , detta nella loro 
iingua Tharf i í , e in Latino tradotta per Be-
vjlluf, Thala¡]ius &c. Jonatam , ed Onkelos 
Ja chiamano nel Caldaico KD» 0113 Cherum 
jamma ; febbene i Scttanta , San Girolamo , 
Aquila , i l Pagnini ed altri la di nominan o 
Chryfülithus . A k r i vogliono , che foífe la 
l u r c h i n a . Leone de Juda ed Huttero l'app^l-
lano Hyacimhus . Diveríi Lapidarj credono , 
chefoíTe il Berilio ,, che coincide colla prima 
opinione. Vedi SERILLO. Plinio la deícrive 
come íimile alio Smeralclo , bencbé d' un color 
men vivo , e preffoché un puro verde marino ^ 
Vedi SMER ALDO ., 

A QU A Mira bilis:. Vedi ACQU A ., 
AQUA Omnium Florum, nella Farmacia % 

Aqua diílillata dello ilerco di Vacche , men
tre mangianoF erba . Vedi ACQUA . 

AQUA R e g i a , o AQUA Rsgalir. Spirito v 
o Acqua acida e corroíiva , che ferve come 
Meñruo per ifquagliare Poro . VediDissa-
EUZIONE. 

Prende i l nome dalla facolta che ha di fcio-
g l ie re l 'o ro , riputato Re de'metalli. Talora 
ancor dicefi yfqua Chryfulca, e Stygia . La 
bafc, o 1'ingrediente effenziale delT Aqua R e 
g i a , é i i fal marino , iiqual é Túnico faie, 
che polla operare ful Foro .Vedi ORO, e SALE ., 

I raodi di prepararla fono diveríi ; imper-
eiocché quanto al fale, in qualunque forma fi. 
applichi non manca del fuo effetto ; i l piü co-
mune pero é , di raiíchiare i l fal ordinario, o 
PAmmoniaco „ ovvero lo fpirito di eífo , eolio 
fpirito di ni t ro , o con VAquafortis , che fi fa. 
di nitro e di vitriuolo . Vedi AQUA Fortis .. 

AQUA Secunda . Vedi SECUNDA . 
AQUA VitíC, ordinariamente s1 intende di 

quella , ch' é detta volgarmentc Jícquavite , o 
Spirito di Fino sí femplice che preparato coa 
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aromati, in qualfifia modo cib fia fatto. Ve» 
di ÍVCQUAVITE , e SPIRITO. 

Abbenché alcuni le diíHnguono , appro-
priando il termine Acquavite, a quella bevan-
da eüratta dal vino , odalTuva; equellodsli' 
Aqua vita adun'altra, che fi cava ckl grano 
&c. Vedi VINO , GRANO , DISTÍLLAZIO-
NE , &c. 

AQUA & Igni InterdiBio . Vedi INTERDI-
ZIONE . 

AquATheriacal i s . Vedi ACQUA . 
A Q U A R I I , fetta d'Eretici nel I I I . Secó

l o , i quali adopravano 1'acqua fola in vece 
di vino nel Sacramento dell' Eucaritiia . Vedi 
EUCARISTÍA . 

Dicefi , che 1'origine di queft'abufo prove-
niííe dalla perfecuzione , a culera fottopofta 
laChiefa in quei tempi; imperoethe neceffi-
tati iCriftiani a celebrar quel Sacramento di 
notte tempo ; molti d' eíTi ufavano foltanto T 
acqua, acciocché 1'odor del vino non lipale-
íaffe a i Gent i l i : ecol tempo tanto fiavvan-
zarono, che proibirono Tufo del vino nell' 
Eucariftia , anche quando íi potea poi adopra-
re con ogni ficurezza . 

Epifanio racconta , c h e g l i ^ w ^ m foííero 
feguaci-di Taziano, e che prendeífero la loro 
appellazione dall' Acqua, perché aftenevaníl 
totalmente dal vino, non mai adoperandolo, 
neppure nell' EucariíHa. Vedi ASTEMIO . 

A Q U A R I O , nell' Aftronomia , I ' undéci
mo fegno del Zodiaco , cominciando a contar 
dall' Ariete ; da cui ancora T undécima parte 
dell'Ecclittica prende la fuá dinominazione . 
Vedi SEGNO , COSTELLAZIONE . 

I I Solé paffa per queflo fegno nel mefe di 
Gennajo ; e fegnafi cosí V . CAR ALTERE . 

Fingono i Poeti , che quedo fegno foífe i l 
Ganimede ra pito da Giove , e portato infor
ma di Aquila nel cielo, per iv i fervir di Cop-
piere in luogo di Hebe , e di Volcano ', donde 
aveífe poi i l nome . A l t r i vogliono , che foiTe 
cosí dinominato , perché quando egli compar 
su 1' Orizonte, i l tempo per lo piu di viene 
piovofo . 

Le Stclle nella Coflellazione Aquario fecon-
do i l Catalogo di Tolomeo fono quarantacin-
que in queilo di Ticone fono quaranta; t 
nel Catalogo Britannico fono novantanove. 
Le Longitudini, Latitudini , Magnitudim di 
e í íe , fecondo i due primi cataloghi, fono fía
te date da Evelio ; ma fecondo i l catalóg0 BfL' 
tannico fono come fegue :. 

Jyomt. 
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Nomi , e fituazioni delle 
Stelle . 

Preced. nella Guardanappa verfo la mano 

Sufíeg. nella Guardanappa 

A Q U 2 7 5 

10. 

Nella preced. mano 

4-

20. 

Nella preced. fpalla. 
Sotto la fpalla, come nell'aícella 

Nella tefta. 
25-

3o-
Piu baffa nella pofler. fpalla. 

Merid. nell' anca eíleriore. 
Lucente nella fpalla pofter. 

35-

Settentrion. nell'anca preced. 

40. 

c/5 Longitud ine 
CfQ C3 
— o . 

Sím 7 24 06 
8 38 46 
9 22 28 
9 35 02 
8 44 13 

9 32 57 
9 19 25 
9 28 11 

M 37 54 
11 51 38 

i d 00 I I 
' 12 23 54 

12 04 13 
14 18 30 
16 11 10 

i ¿ 53 23 
15 5° 35 
15 01 16 
16 14 35 
18 10 20 

28 13 
19 04 23 
19 47 16 
22 50 57 
23 28 27 

23 56 30 
25 39 39 
28 15 21 
22 24 57 
26 l 6 22 

27 47 19 
28 35 40 
24 24 ©I 
29 02 l 6 
23 19 59 

25 07 12 
27 04 33 
26 09 58 
25 38 49 
23 34 18 

Latitudine 

0 ^ *• 8 06 42 N . 
12 24 42 N . 
11 34 5 1 N . 
11 38 4 7 N . 
8 16 10N. 

7 T7 S.?N. 
3 51 49 N . 
3 ^ 3o N-

11 05 0 6 N . 
11 49 0 0 N . 

23 02 34N. 
10 30 14N. 
4 47 48 N . 
6 21 43 N . 

10 41 4 1 N . 

10 25 12N. 
5 45 4 i N . 
2 17 03 N . 
5 11 33N. 

11 14 10N. 

11 03 i 9 N . 
8 38 43 N . 
5 59 H N . 

13 12 2 8 N . 
15 20 4 7 N . 

era 
a 

5 
5 
7 
6 
4 5 

6 
6 7 
6 
6 
6 

6 
6 
5 
6 
6 

6 
7 
6 
6 
6 

14 13 
15 07 
11 

55 N . 
14 N . 

58 2 1 N . 
4 37 29 S. 
5 04 4 8 N . 

9 10 5 8 N . 
10 13 14N. 
2 03 15 S. 

10 40 3 8 N . 
6 37 49 S. 

1 43 12 S. 
2 59 48 N . 
o 15 37 S. 
2 52 39 S. 
9 27 48 S. 

6 5 
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Jtfomi > e fituazioni ddle 

Preced. di due nella parte poíler. 

Suffeg. della ñefifa . 

45-
Quella nel braccio poíter. 

Settentrinn. di 3. nella mano poíler. 
5o-

Quella íbpra F anche. 
Preced. del rimanente nella mano. 

Quella nella natica pofteriore -

55-' , 
Merid. di due nella gamba di avantl 

Suffegu. di 3. nella mano . 
Preced. nel verfar dell'acqua. 

60. 
Settentn'on. nella gamba d'avanti . 

Che fegue quella verfo mezzodl. 
La piu bafía delle Settentrionali nella gamba poíler. 

' - ^ i ' Superiore del Settentrione nella gamba d'avanti. 

A Mezzodi e fuffegu. nel verfar dell' acqua. 

A Me2zodi nella gamba pofteriore1—< Scheat. 

70. 

Ult ima neil'acqua . Fomahault. 
Prima della contig. nella fleííura dell'acqua. 
Seconda. 
3. , e Merid. della contigu? 

75- | 
Preced. nell 'ultima fleííura. 
A Settentrione . 
Suííegu. e a Mezzogiorno di tre. 
Nella feconda fleffura dell'acqua. 
A Settentrione di tre contig. nell' acqua, 

80. 
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X 

7 25 34 
29 28 59 
10 04 10 
I D 04 59 
10 8 41 

3 59 44 
5 4o 53 
5 H 53 

12 48 57 
11 57 28 

Longitudine 

3$ 27 07 35 
28 55 44 
29 51 55 
29 42 07 
24 59 38 

X 2 23 11 
^ 24 i i 54 

28 26 33 
1 41 48 
4 i ó 51 

^ 27 53 23 
X 4 34 31 

^ 29 32 41 
X 1 03 54 

1 13 00 

•^w 25 12 22 
X 5 13 3Ó 

^ 29 43 32 
X 6 04 53 

5 0 6 13 

0 54 5 5 
5 19 55 
1 29 54 
3 39 28 
5 10 52 

4 16 52 
7 14 41 
5 54 23 
4 33 49 
4 25 11 

Latitudine 

59 02 S. 
43 47 N . 
56 30 N . 
23 3o N , 

10 33 45 S. 

8 14 4 9 N . 
13 39 11 S. 
3 18 38 S. 
4 49 1 1 N . 

10 29 08 N . 

6 28 36 S. 
8 51 3ÓN. 
4 48 31 S. 
1 12 33 S. 
1 30 40 s. 

10 51 40 S. 
6 55 4 7 N . 
7 58 37 S. 
8 09 42 N . 
4 07 47 N . 

9 56 24 S. 
1 04 2 9 N . 

11 00 40 S. 
5 54 42 S. 
2 44 36 S. 

5 58 42 S. 
o 23 00 S. 

1 r 
11 
16 

08 S. 
17 S. 
04 S. 

0 12 44 S. 
21 04 54 S. 

1 40 14 S. 
44 15 
57 45 S. 

Í3 

7 
4 
6 
5 ^ 
5 

3 
5 
6 
6 

6 
4 
6 
5 
6 

5 
6 
6 
4 
5 

6 
6. 
6 

5 
7 

16 34 34 S. 
14 29 07 S. 
15 41 55 S. 
1 oí 25 S. 
3 58 03 S. 

5 
4 
5 ^ 
5 
5 

Nomi 
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JSJomi, e fituazioni dclle 
Stdle. 

Prima dietro la feconda fieíTura. 
Media delle tre. 
Una pih Meridionale di quelle. 
A Mezzogiorno delle contig. 

85. > . 
A SettentrioneT delle tre feguentl nell' ultima 
Media J AeíTura. 

A Mezzodl di quelle tre. 
Sopra F ultima fieíTura íbl. una. 

Preced. quella. 
Che ia fiegue. 
Media nella fteíía fleííura. 
Contigua a quella. 

Suffeguente nell 'ultima fleííura. 

^ e ' l i a ; • ~? de!!5 informi dietro i ' ultima 

AQ^U 7 7 7 

WLongitudine 
ero 
3 
X 12 43 50 

12 24 17 
30 57 45 
12 28 16 
11 08 02 

9 08 43 
9 35 12 

1° 3° 55 
11 04 19 
15 20 12 

14 09 42 
14 17 oó 
5̂ 52 i? 
14 38 18 
14 51 24 

15 58 18 
19 26 1Ó 
21 57 12 

X 21 12 12 

Latitudine 

2 49 51 S. 
4 15 45 S. 
8 18 02 S. 
4 45 39 S. 

10 07 57 S. 

14 4^ 26 S. 
^ 43 i ó S. 
^ 45 48 S. 
ió 30 21 S. 
n 02 02 s. 

14 40 50 s. 
14 31 10 s. 
11 36 22 S. 
15 10 26 S. 
15 43 02 S. 

16 26 59 S. 
16 14 06 S. 
15 16 03 S. 
18 45 54 s. 

A Q U A T I C O , che v i v e , o nafce nell' 
acqua, o interno effa . VediAcQUA. 

Sogliono dirfi le Piante Jlquatiche, e gü 
Animali Aquatici. Vedi PIANTA, ANÍMA
LE, &c. Vedi parimenteUCCELLO. 

Gli Alberi che nafeono su i ludi de'fiu-
m i , o in terreni pantanoíi &c. diconíi e-
ziandio ¿Iquatici. 

Gli Antíchi Romani avevano i lor Iddii 
Aquatici, D i i A q u a ú l e s , chiamati da Ca-
íullo DULtttorales : de'quali leggefi la feguen-
te iferizione inReinefio, NEPTUNO ET DIS 
AQUATILIBUS. C l . 1. n. 9. Struv. Synt. A n -
tiq. Rom. c. i . pii'6<$. Vedi D i o . 

A quefta claíTe appartenevano i Tr i toni , 
che fu ron o i Minif t r i di Nettuno . Vedi 
TRITONE . 

A G U I L A , KÍVDÍ , nella Storia Naturale, 
J' Pj^ grande, i l piu forte , fe piíi rápido di 
tutn gli uccelli che vivono di rapiña. 

Ha il becco lungo , e bianco quafi fi
no da la radice, legambe gialle e fcagüofe , 
i unghie groíTe e cúrvate, e la coda corta: 
Le piume fono di color di caílagno, b ruñe , 

•i'officcie ebianche : i l becco ñero nella pun

ta , e ncl merzo turchino , alie volte perb 
giallo. Si diilingue l'^w/Zí? dal Fa!cone nel
la gmífezza ; e dalT Avoltoio , nella curva
tura del becco. Vedi FALCONE. 

Fa i l íuo nido í'opra le rupi piu alte, e 
talvolta nellecime degli albtri vecchj: ciba 
i fuoi pulcini fino che poífano volare , ed al-
lor gli fcaccia dal nido . I I luo cibo é d'uc-
cel l i , d i l ep r i , d^gnelli, capretti, e cerviat-
t í ; cd i l Cav. Sibaldi dice, che divori anche i 
fanciulli, fe mai le riefee di coglierli: di che 
ci da un efempio accaduto nelie lióle Orca-
d i . Prod. Nat . Hi j i . Scot. 1. 3. p. 2. e 14. Ve
di NIDO . 

Ray fa menzione di un nido & Aquila , 
trovato appreífo i l fiume Derwent l'anno 
i<5ó8, checonfifteva in certe bacchette lun-
ghe, e groíTe; che da una parte appoggia-
vanfi fovra uno feoglio , e dall' altra fopra aue 
faggi j egli avea due braccia di quadro i e v i 
fu trovato un aquilotto coi carcami d'un a-
gnello, di un lepre, e di tre grygalli . Sy-
nopf. Method. A v . pag. 5. V Aquí la í oyen
te oflerva i l Falcon Pefcatore, e fubito che 
fi accorge ch' egli ha acchiappato qualche 

pefee, 
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pcíce , fpicca i l voló , perfeguita 1' uccello 
finché lafci cader la fuá preda ; ed ella v ' é 
addoíío, e 1' aíferra bene fpeffo innanzi che 
cada in térra , o in acqua. Tranfaz. Filofof. 
]SÍ0.20i. Campa mold anni, e , come af-
ferifcono i Na turaüf t i , di rado mucre fe non 
di fame-, imperocché la parte fuperiore del 
fuo curvo becco fi va allungando col 'tempo iti 
guifa tale , che arriva a chiudere 1'inferió
te , ficché non lopub piu aprire, né ricever 
i l cibo. Quedo pero fembra un errore po-
polare. 

La fuá vifta é acuta , forte , e penetran
te , fino ad efler paíTata in proverbio i e la 
ragione, per cui 1' Anuila , che di fatto 
non ha le fibbre de' fuoi nervi ottici piíi 
forti di quelle degli altri animali , poíía 
mirare dritto nelSole foíFi'endo i fuoi raggi 
piu lucidi , viene addotta dal P. i\ngeloGe-
fuita nella fuá Ottica ; ed é che VAquila ha 
due ordini di palpebre , Tuno cioé denfo e 
groflo, e l'altro piu fottile ; e quando mi
ra qualche corpo luminofo, copre gli occhi 
colle palpebre fo t t i l i , cosí rorapendo la for-
2a de ' rággi . Vedi NICTITARE, 

I Cacciatori fono arrivati ad allevar V A -
qu'íle per laCaccia; ma riefcono foltanto ne' 
paefi montagnofi. Ne1 luoghi piani non pof-
fono molto refiftere al vo ló , equando fi ab-
baffano, o calano a té r ra , fono deboli, di 
modo che fon fopraffatte da altri uccelli di pre
da . Vedi FALCONE. 

Ar iüo te l e , ePHnio numerano feiforte 
Aquile , ed a ciafcuna danno un nome cor-
rifpondente alia diíferenza delle piume ; co
me V Aquila Ke^/í chiamata da Ariñotele 
yinat í f t e«r/e<c<?i a cagione del color rof-
íiccio, e dorato delle fue piume, talmente 
ancor macchiate, che pajono ík l í a t e . V A -
quila ñera, Valeria , ch ' é la piíi picciola , 
e piíi vigorofa di tutte . V A q u i l a colla co
da bianca, o Pygargus . L ' A q u i l a di fta-
tura mezzana, e coda lunga, che vive ne' 
luoghi paludoíi, Morphnus. L ' Aquila ma
rina, Halicctus ; e F Aquila barbara , una 
fpezie d' OJfifraga. 

AQUILA, nell 'Arte Araldica , é i l Simbo-
lo della regia dignita , per eíTer ella, fecondo 
Filoílrato, i l Re degli uccelli ; epercio da-
gli Antichi dedicato a Giove . 

V Aquila é l'Arma dell' Imperadore, e del 
Re di Polonia &c. e viene fliraata uno de' 
piu onorevoli pezzi che porti uno feudo od 
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un' Arma ; cosí che fecondo i Periti dell' 
arte non dovrebbe mai concederíi a venino 
fe non in premio di qualche fatto fingolarmen-
te eroico, generólo &c. ed in tal cafo fe glj 
permette di portar n n ' ^ « / / ¿ r intera, un'^f-
quila nafcente, ovvero foltanto la teíta , o 
qualche altra parte, allufiva, o proporzionc-
vole al fatto, o al fuo mér i to . 

V Aquila ora fi rapprefenta con una tefla, 
ed ora con due; fempreperb con un corpo fo-
l o , con due gambe , e due ale fpiegate ; tal' 
é quella dcli1 Impero, ch'é blafonata , od ef-
prefla cosi: Aquila fpiegata, zibellina , coro-
nata , linguata , beceuta, membrata , e rojfa . 

La ragione , per cui V Aquila ordinariamen
te fi vede slargata , fi é , perché in tal atteggia-
mento oceupa meglio lo feudo; e perché cre-
defi , che tal fia la íua pofitura, quando fi met-
te ad accomodar le fue piume, o a mirare 
i lSole. Tuttavolta dipingonfi dell '^w'/i?, e 
portanfi i n m o i t i m o d i , ed anche moílruofi, 
con tefle umane, lupine &c. 

Gli Autori moderni dicono folo Aquila ¡pie-
gata , perefprimere che abbia due teíte ; quan
do poi n' ha una fola , dicono A q u i l a , fenza Al
tra giunta. 

I I Regno di Polonia hanelloScudo Un A-
quila d1 argento , coronata , membrata . 

U A q u i l a fervi d'infegna, o di veííillo a 
varié Nazioni . La prima che pare abbia pre-
fa 1'Aquila, é quella de'Perfiani, a l d i r d i 
Senofonte ; di poi fu prefa da'Rornani , i 
quali , dopo d' aver diverfe volte cambiati 
gli flendardi, alia fine fi attaccarono zW'A' 
quila , nel fecondo anno del Confolato di Ca
jo Mar io ; poichc fino a quel tempo mette-
vano ora de ' lupi , ora de'leopardi, ora dell' 
Aquile &c. fecondo il genio del Commandan-
te. Vedi STENDARDO &c. 

E foftengonoalcuni, che i Romani cib fa-
ceíTero ad imitazione di Giove , che avea a fe 
fieífo appropriata VAqui la , come fuo proprio 
di í l int ivo, in memoria di avergii ella portato 
i l nettare, mentre era nafeofto neU'Ifola di 
Creta, per paura d'eífere divorato dal fuo Pa
dre Saturno . Quantunquealtri dicono, chel 
aveíferodai Tofcani, ed a l t r i , dagli Epiroti. 
Noneranopoi le ^ « / / É - R o m a n e dipinte fo-
pra tela, ma bensi figúrate in rilievo , di 
argento, od'oro, e meflfe fulle punte delle 
picche ; colle ale slargate , e talvolta col ful
mine nelle unghie. Sotto VAquila vedevaníi 
de'giacchi , e qualche volta delle corone» 

Tuc-
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T u í t o cío fi raccoglie dalle medaglie . Vedi 

Fefchio nella fuá Dijjertaz. De Inftgmbus; e L i -
pOo, De Mtlitia Romana , &C. lib. 4- Vlal' 5-

Dicefi , cheCoÜantino prima introduceíle 
V Aquila con due t e ñ e , per dimoítrare, con 
tutto che l'Impero ferabraífe divifo , ch era pe
ro un fol corpo. Al t r i vogliono , che foffe Car
io Magno, i lquale, ríptgliando l ' ^ w ^ co
me iníegna Romana , vi aggiugneíTe la fecon-
dateila: ma tal opinione va a térra , mentre, 
Lipfío afferma d'aver oííervato un' Jqut la con 
due tefte fcolpita nella Colonna Antonina \ ed 
altresi perché nel figillodella Bolla d'oro deli 
Imperator Cario TV. vi é VJquila con una 
teña foia . Onde fí rende aflTai probabile la con-
gettura del Padre Meneílrier, c ioé, che ficco-
me gl'Imperatori dell'Oriente , trovandoíi tal-
volta due nei r i ík í íb tempo , facevano i m -
prontar nella moneta i l fegno della Croce , col 
traverfo doppio , checiafcuno íeneva in una 
mano come fímbolo o fegno de'Criftiani ; 
cosí ancor faceffero 1' iñeíTo áeVCAquila , ed 
invece di raddoppiar le \or Aquile , ne unif-
fero due iníieme nelle lor infegne , rapprefen-
tandole con due tefte . Nel che furono imiíati 
dagl' Imperatori dclT Occidente . 

I I Padre Papebrocchio vorrebbe, che una 
tal congettura foffe confermatar dalle me
daglie antiche; che altramente penfa fia una 
cofa arbitraria Vuío áz \rAqui la con due tefle ̂  
quantunque gli pare, che ben potea prima in-
trodurfi a motivo di effere due Imperatori ful 
Trono neU'iíkflb tempo. 

L' Aquila nt-lle medaglie , fecondo M* 
Spanheim, é Timbólo deüa Div in i tk , e della 
Providenza; ealtrcsl, fecondo tut t i gli An-
tiquarj, fegno d'Impero . I Principi, chepiu 
degli altri l'improntavano nelle medaglie , fu
rono i Tolomei, e i Seleucidi dellaSiria. L ' 
Aquila colla parola CONSECRATIO aggiunta-
v i , fignifica TApoteofi d'un Imperatore . 

A Q V I L A Bianca) é un Ordine di Cavalierl 
nella Polonia, iílituito l'anno 1325 , da Ula-
dislaoV, a cagione delle nozze delfuofiglio 
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Cafimiro con una figlia del gran Duca di Lí-
tuania. I Cavalieri di tal ordine portavano 
una catena d'oro ful petto, donde pendeva un' 
Aquila d'argento coronata . 

AQUILA Ñ e r a , ordine di Cavalieri, iílitui-
to l'anno 1701 , dall'Elettor di Brandenbur-
go, quando ei fu coronato Re di Pruííia. 

AQUILA, nell'Architettura , la figura di 
quell' uccello , anticamente adoperata nei ca-
pitel i i , e ne'fregi delle colonne de'Tempj con-
facrati a Giove. 

LaPie tra d1 A Q U I L A , nella Storia Natura-
le , Pietra da' Greci detta Aetites ¡ talvolta 
trovata nel nido del!'^.'^7í? j e pretende!! ch' 
abbia la vi i tu di accelerare , o ritardar i l parto 
delle donne, fecondo ch 'e l l ' é applicata al di 
fopra , o di fotto la Matrice . Ed a queño pro-
pofito oíferva Mat t io l i , chegliUccelli di ra
piña non poffino mai covar i lor pulcini fenza 
quefla pietra, e che vadino a cercarla fino 
nell'Indie Orientali. Baufchio ha fcritto un 
Trattato efpreffamente fopra queíU materia <. 
Vedi AETITE . 

AQUILA , neli' Aflronomia , Cofiellazio-
ne deli'Emisfero Settentrionale , che ha la 
fuá ala dritta contigua aü' Equinoziale : e fi 
congiunge comuneraente coU'Antinoo. Ve
di COSTELLAZIONE. 

Tre fono le Stelle tra loro diverfe', daglt 
Añronomi Arabi dinominate N a s r , cioé A -
qui la; la prima álceü Nasr Sohail , Aquilcs 
diCanopo, detta fimiímente Sitarch lemen , 
Sttlla deli'Arabia Felice , fopra cui é creduta 
preíledere : la íeconda A W JÍ/Í/WV, Aquila 
Volante ; e la terza Nasx Alvake , Aqui la 
Pefante, 

Le Stelle della co í l e l l az ione^w/ /^ , e d* 
Antinoo , nel Catalogo di Toiomeo fono 
quindici, in quello di Ticone diecifeííe, e 
nel Britannico arrivano fino a fettanta. Le 
Longitudini , Lat i tudini , Magnitudini &c . 
di elle, fono deferirte dall 'Evelio, fecondo 
i due primi Cataloghi; nel Britannico fono 
come íegue: 

Nomi 



2 8 Q A Q U 

TJomi , e fituazioni ddlfi 
Stelle, 

1 r 

Preced. 
Merid. J*- di tre inform. verfo il Sagittano. 
SuíTegu. 

. 5-
Preced. di tre inform. avanti il piede d'Antlnoo 

Settent 
Merid di due inform. fulla coda dell'Aquila 

10. 
Med. di tre avanti il piede di Antinoo 

Suífeg. del la fleíTa . 
Preced. nella coda deir Aquila . 
TI , 15- . 
Preced. nel tallone di Ant inoo . 
Suííegu. 
Una brillante nel piede di Antinoo 
SuíTegu. nella coda dell'Aquila» 

25 

Preced. di 3. nella radice della coda^ 
Nella cofcia di Ant inoo. 
Mer id . nella prima parte di Ant inoo. 
Med. e Settentrion. nella radice della coda > 

3o' 
Settentrion. nell'ala precedente. 
Ul t ima di tre nella radice della coda » 
Settentrion. nella parte dinanxi di Antinoo 
Merid . nella precedente ala. 
N e l bellico di Ant inoo. 

Quella di fotto al ginoccfiio di Ant inoo . 
Settentrion. nella fpalla precedente . 
Sul di dietro del ginocchio di Ant inoo. 

Nella parte pofleriore di Antinoo, 

C/^Longitudme 
o 
era 
¡3 

4 4o 57 
6 26 14 
6 48 3 2 
8 03 o c 
8 14 o ^ 

8 04 40 
10 2Ó 31 
10 31 39 

9 H 07 
9 i ? 24 

10 30 35 
13 30 29 
l3 33 55 
11 44 52 
^ 5Ó 5á 

12 17 25 
12 46 59 
13 02 15 
15 28 34 
15 27 48 

15 14 46 
14 16 37 
25 58 34 ! 
17 08 30 
17 05 48 

17 03 34 
18 42 18 
16 3Ó 51 
17 20 05 
39 23 33 

19 17 21 
2.0 45 44 
19 06 40 
20 03 35 
*9 39 55 

19 29 24 
22 27 58 
20 31 47 
21 10 48 
21 30 47 

Latitudine 
Settentrion. 

14 59 09 
14 02 30 
14 4Ó 57 

03 16 
25 00 29 

18 13 27 
43 27 53 
41 02 "20 
19 37 16 
19 33 22 

16 54 11 
36 28 51 
36 n 45 

ero 3 

4-
5 
5 
ó 
ó 

4 
4 
4 
6 
6 

5 4 
6 
ó 5 

16 53 33 A 
37 36 43 3 

18 52 40 
18 29 26 
17 37 3Ó 
36 13 48 
33 24 32 

28 23 48 
14 22 17 
24 28 45 
2Ó 54 11 
23 có- 48 

22 21 55 
33 31 53 
ió 3Ó 09 
21 04 44 
34 13 27 

24 50 54 
33 32 22 
22 04 17 
23 34 00 
18 49 10 

10 58 21 
28 42 30 
14 .23 03 
18 25 21 
20 02 59 

7 
6 
6 
6 
6 

3 4 
6 
5 
6 
6 

6 
4 
3 4 
6 
3 4 

Nowt 
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Noml, e fituazione delle 
Stelk* 

Merid. nella fpalla precedente. 

Merid. nel principio dell' ala poíleriore. 
4S-

Settentrion. 
Quella che immediatamente precede la Lucida . 
Preced. di due nella fpalla poíkriore . 

SuíTegu. della ftefla . 
50. ^ • 

T r a le fpalle, chiamata lucida Aquila. 
Quella íbpra la Lucida. 
Nella ípalla pofteriore d' Antinoa. 

55-

SuíTegu. fotto alia Lucida . 
Nel eolio dell' Aquila . 
Nella verga dell' ala dietro la fpalla. 

60. 

Nel mezzo del Capo. 

Nella mano di dietro di Antinoo. 

Ultima dell' ala pofteriore. 
¿5 

70. 

A Q U I L I N O , cío che appartiene ad un A-
quila . Onde Nafo Aquilino fuona un nafo un-
clnato, o curvo a guifa del becco d' un'-zí-

j A ^ ^ Í N O , 0 AQUILOTTO , diminutivo 
de Aquila^ Significa ancora un Aquila gio-
vine. 

Raccontafi, c h e l ' ^ ^ faccia provade' 
luoi/^/í?íí¿nellofPlendore del Solé, né ri-
conofea per figliudi fuoi legittimi quei che 
chmdono le loro palpare 5 per non potere 

^5 Longitudine 
era 
s 

11 09 45 
23 28 56 
22 41 20 
25 52 03 
25 52 20 

2¿ 48 33 
25 44 15 
16 37 08 
23 18 26 
27 36 29 

27 23 24 
27 53 01 
26 06 54 
24 33 02 
24 44 54 

2Ó 33 00 
28 17 56 
28 06 44 
29 36 57 
28 50 17 

0*̂ .2 27 
29 45 36 

2& o 3Ó 30 
1 02 33 
5 47 33 

4 17 48 
4 43 44 
6 35 ^ 
7 24 03 

5^ 8 o5 58 

Latitudine 
Settentrion. 

16 42 00 
2Ó 30 44 
20 31 04 
33 02 08 
32 39 24 

34 00 06 
28 22 04 
31 16 52 
10 05 20 
32 19 49 

29 19 11 
30 51 20 
21 33 23 
12 05 11 
12 24 10 

20 43 43 
28 46 12 
16 44 20 
31 32 17 
19 16 01 

27 03 16 
19 05 30 
l% 45 35 
18 28 07 
34 oó 12 

15 16 57 
^ 39 39 
^ 31 49 
16 48 56 
18 16 36 

5 
5 

ó 

3 
5 
6 

t 2 
^ 5 
3 4 
5 
6 

5 
3 
(5 
7 

7 
3 
5 ó 
5 

7 
5 
5 
4 

Nell' Araldíca, fendovi diverfe Aquile neU1 
ifteífo feudo, tutte appellanfi Aquilotti. 

A Q U Í L O N E , termine, che appreífoVi-
truvio dinota il Vento Nord Ef l ; ovvero 
quello che fofíia ne' gradÍ4S. dal Nord verfo 
il punto £/? dell' Orizzonte , cioé verfo il 
punto di Levante. Vedi VENTO, PUNTO, e 
NORD. 

Fra i Poeti Aquilone é voce comune a tutti i 
venti borrafeofi. 

AQUOSI DuSlus Nuckii , fono certi 
Dutti o paífpggi nella Sclerotica, difeoperti 

N n dal 
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dal Dottor N u c k , da cui fono cosi appellati. 

Per mezzo di quefti credefi che l'umore ac-
quofo dell' occhio paffi nella parte interiore 
deile membrane , dove rinchiudefi tal liquore. 
Che poi realmente v i fieno queíli d u t t i , non 
é afferito per anche di confenfo univerfale . 
Vedi umor A C Q V O S O . 

A R A , Altare , appreflb gli Aftronomi una 
coHeliazione Meridionale , compofla di otto 
Stelle . Vedi A L T A R E . 

A R A B E S C O , cofa fatta all'ufanza degü 
Arabi . 

Jlraíefco, Crottefco , e Morefco fono termi-
n i , cheíi applicano a certi oruamenti di fre-
g j , a certi quadri &c. in cui non íi vedono fi
gure di uomini , o d 'animali , ma bensl fo-
g l iami , piante , ííeli &c. che non efiftono fuo-
r i dell'immaginazione . Vedi GROTTESCO , e 
M O B E S C O . 

E fono cosí dinominati perché fe ne fervono 
gl i Arab i , i M o r i , ed altri Maomettani, feu
do loro proibito dalla propria religione i l fare 
immagini , o figure di uomini , o di animali. 
Vedi I M A G I N E . 

A R A B I C O , chefpettaaH'Arahia, oagli 
A r a b i . 

ARÁBICO, o AraboCavallo ) diceficheíla 
nudrito di latte di Cammello : vi fono molti 
fírani rapporti di queflo anímale . I I Duca di 
NtwcaíUe ci aííicura , che í' ordinario prezzo 
di u n o é i o o o , 02000 , o300o l i re , eche 
g!i Arabi fono tanto attenti a confervare la ge
nealogía de' loro Caval l i , quanto i Padri quel-
la delle loro famiglie. Eííi battono in ogni oc-
cafione medaglie perritenerne la vera difeen-
denza . Tu t to quello che gli Arabi danno a1 
lorofigliuoliquando pervengono alia etad' uo
m i n i , fon due paia di armature, duefeimitar-
re , ed un Cavallo , che fia fempre nella fian
za vicina ad eífi . Quefia razza nientedimeno, 
portata in Inghilterra , non fi é fperimentata 
moho firaordinaria. Vedi C A V A L L O . 

ARÁBICA , la Lingua Arábica é un ramo, 
o Dialctto dell1 Ebraica. Vedi LINGUAGGIO , 
ed EBRAICO, 

I I Padre Angelo di San Giufeppe loda aflai 
la bellezza , e la copia di quefia lingua ; e 
ciafiieura, che non ha meno di milatermi-
ni per efprimere una fpada; di cinquecento 
per un Leone, e duecento per unSerpente, 
liccome altresi ottanta che fignificano melé . 
Vedi VOCE , ALFABETO , &c. Vedi anche 
ARABISMO. 

A R A 
A R A B I C I , caratteri, o figure numerali , 

che ordinariamente fi adoperano nei computi 
Ar i tmet ic i . Vedi FIGURA , NUMERALK &C. 
I Caratteri ^m¿/V/fono contradifiinti dai Ro-
mani . Vedi CAR ATTERE &c. 

Gl i Eruditi fono generalmente perfuafi , 
che i caratteri á t i ú A r a í i c í ci furono prima 
infegnati dai Saraceni , i quali gli avevano 
prefi dagl' Indiani . Scaligero fu talmente cer-
to dclla lor novita, che dichiarb incontinente 
nuova una medaglia, fopra cui egli era flato 
interrógalo, folo perché vi erano improntate 
le figure, numeriche 234, 235. La opinione 
comuneéy chePlanude, i l quale viífe verfo 
i l fine del Secólo decimoterzo, foífe i l primo 
tra i Criñiani a fervirfene . I I Padre Mabillon 
nella fuá Opera De re Diplomática ^ afferma, 
di non avere trovato tai figure di la del Secólo 
decimoquarto. 

Non ofl-ante eib i l Dottor Wallis fofiiene, 
che tali caratteri fieno piü antichi ; e vuo-
le , che in Inghilterra foífero ufati al tem-
po di Hermanno C o n t r a ñ o , che viífe verfo 
gli anni 1050; fe non negli affari ordinari, 
almeno pero nelle Matematiche, e fpezial-
mente nelle Tavole Afironomiche . Vedi 
IVal l .Alg .c .q . Edapporta unaprovadellalos 
Antichi ta , prefa dagli ornamenti di un cami
no , di una cafa Parrocchiale di Helmdon nelía 
Provincia di Northampton , dove fi legge h 
Ifcrizione feguente in baflb ri l ievo, M0.133. 
ch' é la data dell' anno 1133. Tranfaz. Fílofof* 
N0. 154-

M . Luffkin ci da un efempio ancora piu an-
t i c o d i c i b , nella fineflra d'una cafa, di cui 
una parte é un muro Romano, vicino al mer-
cato della Citta di Colchefter, dove in mezzo 
tra due Leoni feolpiti é uno feudo colle figure 
109Q. Tranfaz. Filofof. N0. 25 5. 

Monf. Huezio é ancora di opinione, che 
quefti caratteri non fieno ílati prefi dagli Ara
b i , ma bensida'Greci i eche originalmente 
non foííero al tro che lettere Greche , le quali 
in fatti fappiamo che fi adopravano per efpri
mere i numeri. Vedi N U M E R O , NUMÉRA
L E , &c . 

Gomwar ARÁBICA , é i l nome d'una gom-
ma, che diftillada una fpezie di Acacia, che 
nafce in Egitto , ed eziandio nell' Arabia , 
detta da' Botanici Acacia Vera. Vedi GoM-
MA ed A C A C I A . 

Eil 'é molto ordinaria tra no i , ma dclla ge
rmina pochifiima ; e fi crede che fia adulte-

rata 
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rata colla gomma de'pruni. La miglioreé in 
pezzetti, e d'un color bianchiccio; fidisfa 
fácilmente in qualunque liquore acquoíb , eá 
é buona in tutte le fpezie de'fluffi, e fpecial-
mcnte per i catarri, poiché ingroíTa y e addol-
cifce gli umori acrimoniofi .. 

ARABICUS , Cofius . Vedi COSTO o. 
A R A B I C I , Setta di Erct ic i , che ebbe 

principio neü 'Arabia , circa raimo 207 la 
di cu i maffima diflintiva era, che 1'anima 
moriiTe col corpo , e con eflb poi rifufcitaííe .. 
Vedi RISURREZIONE . Euíebio lib. 6..cap. 38. 
riferifce, che in un Concilio convócate ap-
punto per fermare i progreíli di queü'Erefia , 
fofle prefente Origine, che li convinfe in gui-
fa tale,, che ful fatto 1'abbjurarono. Vedi 
THENETOPSICHITI . 

A R A B I S M O , Idioma, e modo d i pariac 
particolari degli Arabi , odella LingLi* Arábi
ca. Vedi IDIOMA, ed ARÁBICO. 

R. Martin íbíliene, che i l \ talora eíprime 
un giuramento. si, nell' Ebraico , che nelT 
Arábico.. Abenczra, che inrendeva perfet-
tamente la lingua Arábica , e fe ne fervl 
per dilucidare la Ebraica , non rigetta una 
tal opinione, m a n é anche l'approva , e íbl-
tanto la riferifce : locché in un Partigiano 
coslaffezionato áegVi Arabifmi, baña perfar 
êde-re che non avea di cib grande, o p i n i o ^ . . 

Cosí i l Padre Soucier. ^ 
ARABUM Lepra. VediLEPRA.. 
Kv. k-mví Sandaracha . Vedi SANDR A C A . 
A R A C O ARRACCO , liquore fpiritofo,, 

eíie viene dall' Indie Orientali , principal
mente ui'ata a gocce ,. e nel Punchio.. Vedi 
BEVANDA &C 0. 

La natum, e !;i compofizione; •deir ./ínm>; 
fono aífai controverfeII nome ame, per 
aíferzionedel Signor Lockyer é voce India
na , comune a tutte- le acque fpiritofe di 

•qualfiíiaforte. Percib- eghno. cliiamanoino-
firi ípiriti , e r aequavite, Jrac Inglefe. 
Ap^rsíTo noi pero dinota un certo foirito 
ettratto, o dift'iUato da un fugo vegetabile, 
detto roády.^ che featucifee dall' incifione che-

V r >albei:0 di Cacao - Vedi VEGETABI-
vanda grata da per sé foia , quando é frefea . 
purgando quei ebe non fi luna aíTuefatti a b -
verla, ^ che col tempe diventi gagliaida,daa» 
v U K \ n i x A r ,̂ buon «cet0- G i ' I n -

A R A 2^5 
I luogh i , in cui principalmente fi fabbrica 

VArae., fono Coa eBatavia. In Coa ve n ' é 
di diverfe forte, cioé ferapüce , doppio, e 
triplo diftillato i l doppio diíl i l lato, che 
c queüoche ordinariamente fi manda fuori 
é uno fpirito debole rifpetto all'^mí-a di Ba-
tavia ; a motivo perb delT odor grato che 
ha , é preferito a tutti gli aitri Arachi dcli 'In-
dia: queña qualita fi attribuiíce ai vafi di 
creta, che in Goa folamente fi adoprano per 
e Arar re lo fpirito,. raentre in Batavia ufano i 
limbichi di rame.. 

V Araco Parier , che fi fa in Madrafs,, 
ficcome ancora V arac Colambo, e Quilo-
ne, fendo ípiriti focofi, íonoinpoca íiima 
appreífo agli E u r o p e i e percib di radaci ven-
gorfc portati; abbenché fiano in altoconcetto 
appreíío gl ' Indiani . 

A R A C N O I D E * , nella Notomia , mem
brana finiffima, fottile, e trafparente, che 
trova tra la dura, e la pia Madre, e íi ere-
de che invefla tutta la foftanza del cerv.ello 
la medulla oblongata , e la fpinale. Vedi 
MENINGE, e CERVELLO.. 

*' La voce viene dal Greco upuxw •> ^agna 
o tela di ragno, ed ufros > forma, ef-
fendo l'aracnoide molto fottile a guija-
d? una tela di ragno.. 

Mol t i Notomiíl i niegano la efiñenza di. 
^ u e ñ a terza meninge , 0 membrana, e voglio-
nopiuttofto ch'ella fi confideri come la lami
na efierna della Pia Madre, che manda la fuá 
lamella interna ira le pieghe deila parte corti-
cale del cerveilo .. Vedi PÍA Mater. 

ARACNOIDE, o ARANEA Túnica > é pa
rí men ti una túnica fottile e tenuiffima delT 
occhio, dalla quale é circonveftito i 'umor 
crillallino. Vedi CRISTALEINO . 

A l t r i 1'apptllano Crijialloide ^ e Túnica-
Cryfiallina y o Capfula Cryflallini . M o l t i 
banno pur dubitato della fuá e'fiílenza, i l 
che é tanto piu ftraordinario quanto che 
Galeno ne parla, e la patagona ad una pel-
licina dellw Cipolla 5 e Vefalio al corno fino> 
traíparente.. 

Si trova fácilmente ne' Quadrupedi , e 
fpezialmerjte nelle pecore , ne1 Buoi , e-ne 
Cavalliy e quantunquefia piudiflleile ¡1 r i -

• •..>.i , contuttocib chi 
volta , con facilita la. 
lo ch' é pin da notar-
ne faccia verana men-
:hio queli 'Anatómico; 

trovarla ne corpi u] 
1'ha veduta una fol 
fapra feoprire . Que 
fi é i che Briggs non 
zione jj e che Ruyi 

N . n* cosn 
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cosí perito , reílafle per molto tempo dub-
biofo intorno ad effa , e íbltanto per mezio 
delle fue injezioni arrivaííe poi a fcoprirla. 

V Aracnoide é attaccata dalla parte po-
fteriore alia túnica 'v i t rea ; ncll' uomo égrof-
fa al doppio d' una tela di ragoo , almeno 
nella parte d 'avanti j nel Bue é altrettanto 
piíi grofla che nell' uomo i ed i l Cavallo 1' 
ha piü groffa che i l Bue. 

Ella ha tre ufi , primieramente per rite-
rer i l criíhllino nel caflone dell' umor v i 
treo ; in fecondo luogo, per feparar il Cr i 
íhl l ino dall' umoracqueo. Terzo, per im
pediré che non ne fia di continuo bagna-
t o , nella di lei cavit^ fi riceve un certo 
liquore tramandaíovi da' Linfatici , che 
vale a rinfreícar ;di continuo i l criflallino, 
e tenerlo nel debito tono ; imperocché 
inancandogli queílo liquore } i l Criñall ino 
fubito diverrebbe fecco, du ro , ed opaco, 
íicché potrebbe ridurfi in unapolvere. Ve
d i Petit. nelle Mem. de i f i cad . Real, delle 
Scienz. an. i j ^o .p . 6 i2 , f eqq . Vedi CILIARE, 
e TÚNICA . 

A R A L D I C A , Tarte d'armeggiare, e di 
blafonare .• Ovvero , la cognizione ^ i cib 
che fpetta alie A r m i , ed alie leggi, flecó
me ancor ai regolamenti d' effe . Vedi ARME, 
BLASONE &C. 

TuAraldica, comprende anche Tfordinare 
tutto^uel che rifguarda le Cavalcate íblen-
11 i , le Proceffioni , le Ceriraonie , che fi of-
fervano nelie Coronazioni , nelle Creazio-
ni de' Pari, nell' EíTequie , Nozze &c. Vedi 
ARALDO. 

A R A L D O * , uffiziale delle a rmi , anti-
camente in alta ñ i m a , ed in poíTeííione di 
varié Cariche, e d i m o l t i d r i t t i , e privilegj 
confiderabili. Vedi ARME . 

* I l Vocabolo, fecondo du Cange, viene dal 
Saffone herc , o dal Tedefco heer, arma-
ta , ed ald , fervo y afflflendo /'araldo, 
principalmente nelle ármate. A l t r i poi vo-
gltono, che le due Voci Tedefche fignifi-
chino Campione dell'Armata , per effer 
V uffizio fuo l d i dichiarar la guerra, la 
pace & c . Aggiugne poi du Cange , che 
gl i araldi furono anche appellati Clari-
garii . Deriva la vece Borelio dal Latino 
He rus, Padrone , come fe f i dtcejfe, uno 
mandato dal fue Padrone. A l t r i da her-
baut, gran Signore í altri da herold, 
Signor Veterano , e chi finalmente da 
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heer, Padrone, o armata, ^ho ld , te-
nuto, ecme fe ft diceffe , tenuto a] fuo 
Padrone , o aW armata. 

La Iñi tuzione degli Araldi é molto antí-
ca; ed infatti Omero introduce Stentore co
me V Araldo de'Greci, edice cheaveauna 
vocepih alta diquella di cinquanta Uomini 
uni t i infieme. 

Da'Greci chiamavanfi KVPUKÍÍ, ed Eipn-
voipuKctKis; e da' Latini Pedales. Vedi FE-
CIALES. 

AppreíTo i Romani v'era i l Collegiode-
gli ^ m W / , flábilito per decider della giu-
ü iz ia , o dell'ingiuftizia d'una guerra ; cd 
impediré che le parti vcniíTero ad oíHIita 
aperta, fenza prima avere provati tutti i 
mezzi peraccomodar pacificamente lediffe-
renze inforte. Vedi COLLEGIO . 

Gl i Araldi^ o gli Araldi alí1 Arme) ánti-
camente dinominavaníi Duchi alFArmé, •poi-
ché propriamente appartenevano ai Diithi,{ 
appunto come i Re allyArme ai Re.. Vedi 6.E 
aWArme. " 5 .: 

I n Inghilterra abbiamo fei Araldi ^ cfoé, 
Rtchmond, Lancafler, Chefler, fVindfor, 'So-
merfet, Jork ; a cui fi pub aggiugnere il fetti-
mo , cicé V Araldo Brunswick , creato da Geor-
g i o l . I I lor uffizio é , d'a'ffiílcre alia Corte, 
ed altresi alie folennita pubblicbé, dichiarar 
la guerra, e la pace, regolare |le pezze, o/e 
figure che ciafeuno poífa, o debba portare 
nelle lor Arme, efaminare Forigine," ed i 
progreffi delle famiglie &c. 

Ne' tempi antichierano creati, ebattez-
zati dal Re ; verfando fulle teñe d'effi una 
tazza d'oro piena di v i n o , ed queíla guifa 
conferendo loro i l titolo di Araldi . Oggidl 
pero fpetta al .Conte Marefciallo i l far la 
Cerimonia. 

Per arrivar alia dignlta di Araldi abbifo-
gnava prima eífere flato Pourfuivant; dall'uf-
fizio ^o\ói\ Araldi paífavano a quello di Rt 
aWArme. Vedi POURSUIVANT^&C. 

L'Impicgo lor principale era, dicompor-
re gli Scudi, le Geneaiogie, e i t i tol i della 
Nobil ta ; di fopraintendere alie funzioni Mi
l i tan , e diconfervare gli cnori della guer' 
ra . Aveano la facolta di torre le Ari^e a 
quei, che per tradimento , e codardia &c' 
meritavano d' eflere digradaíi : Correggeva-
no i v i z j , e falli de' N o b i l i e gü efcju' 
devano dalle gioflre , da' torniamenti ^c. 
Emendavano tutte le ufurpazioni, e gl» * • 
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íl fpettanti agll affari delia Corona , delle 
Coronette, delle CreÜe , degli Elmi , de' 
íoftegni &c. Pigliavano cognizione di tuttc 
le differenze, e rifle tra la Nobi l tk , m cib 
che rífguardava le figure , o le pezxe degh 
Scudi, le Antichita delle famiglie, le pre-
cedcnze &c. Andavano da per tutto efami
nando i fondamenti, e lepreteníiom de'No-
biü , avendo effi i l gius di aprire tutte le 
Librerie , facendo venir nelle mam loro 
qualfivogHa fcrittura , o fromento antico 
depofitato negli Archivj . 

Entravano in tutte le Corti flramere, in 
cui aveffero commiírione di annunziare o 
guerra, o pace; e le perfone loro tenevanfi 
perfatre, appunto come quelle ¿degli A m -
bafciatori. Ad efli apparteneva i l pubblicar le 
gioQre, e i torneamenti, di convocarvi i l po
pólo , notificar le disfide, notar i l terreno, 
circolo o luego di duello, vedere che a nef-
funo de' combattenti fuffe fatto verun tar
to ; e fpartire i l Solé tfa le due parti . Nel-
l 'Armata, avvertivano i Cavalieri, e i Ca
pitán! del giorno di combattimento, in cui 
prendevano pofto innanzi lo ñendardo, r i -
tirandofi poi dopo i l primo attacco a qual-
che luogo eminente, di dove poteííero of-
íervar quei, che meglio íi portavano per 
farne poi un fedele ragguaglio al Re : con-
tavano i mor t i , cambiavano gli Alf ie r i , r i -
domandavano i Prigionieri , intimavano la 
refa alie piazze, e nelle Capitolazíom mar-
ciavano innanzi i l Governator dclla piazza, 
per difendere la di luí perfona. A loro anche 
fpettava la diftribuzionedelle fpüglie de'vin-
t i , e de'pre.mj militari ; i l pubblicar le vit-
torie, dandone parte alie Cort i Üraniere; 
convocare gli Stati delRegno, affiñere alie 
Nozze Reali , e talvolta ancora far la prima 
domanda della fpofa ; uffiziare nelle Feíle fo-
lenni &c. 
- Ma gli Araldi moderni hanno perduto mol-
to della diftinzione, e degli Uffizj dt^h An t i -
chi , Imperocché i l far le Atme'g!.'ntiiizie , e 
rettificar gli abufi che vi accadono &.u fpetta 
principalmente ai Re de 11' arme . 

Nell ' Armata fono íottenirati i T a m b u r i , 
cUTrotnbette, che fimandano da'Gentrali 
pereíeguife cjie prinia tpecava agli A -
raldt, onde coloro gocic-jo degli ñeíTiprivíte-
gj ; effendolelor perfone fotto la pmtezione 
delia Legge delle Nazioni, quando pubblica-
menteportano feco Iclnícgnedcl lor uffizio, 
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cioé i l Trombettiere la fuá Trombetta, edii 
Tamburino i l fuoTaraburo, appunto come 
gli Araldi i l giuftacuore. 

Di prefente gli Araldi , infierne co' Re 
dell' arme, ed i Pourfuivantt , formano un 
Collegio, o una focieta , in virtü del Diplo
ma, conceífo loro da [Ricardo I IT . che gli 
diede molti privilegj, come per efempio di 
efenzione da' fuífidj, dalle gabelle, e dalle 
cariche di gran pefo . Vedi COLLEGIO dsW 
Arme. 

A R A Ñ E A Túnica. Vedi ARACNOÍDE . 
A R A R E , una delle operazioni principali 

dell'Agricoltura , fatta per mezzo dell'Ara-
t ro . VediARATRO, e COLTURA . 

VArare principalmente fi fa o in ajuole> 
e folchi, o in tena ripofata. 

"VArare o far folchi, é i l primo romperé 
che íl fa della térra graíTa per lo grano, la 
qual operazione fi fa ordinariamente in Gen-
najo , fiando la térra umida, ed anche fan-
gofa, di maniera che fi rivolta fenza rom
perla, nel checonfifte la perfezione di queflo 
modo di arare. 

VArare di maggefe, o in térra ripofata, fi. 
fa con preparar i l campo , lafeiandolo fodo , 
perfeminarío raanno vegnente. Lo che é di 
gran benefizio ai terreni, de' quali pochiíTi-
mi pon no dar due raccolte fucceífive fenza 
un tal ripofo: onde i Padroni a cibobbliga-
no i lor affittuali, per una volta ogni.tre 
anni. Talvolta fi fark due, o anchetrevol-
te l'anno, cioé appena feminato che fía i l 
grano, che allora fi fa leggíermente, rivol-
tando, ed unendo ben i l terreno . Si re
plica poi inGiugno, ed allora íi va profon
do, e finalmente al principio di Agoílo . Per 
romperé le zolle íi adopra l'erpice, e dipoi 
l'aratro per far i folchi . Plinio raccomanda 
Xarare il terreno anche quattro volte i e T i-
íkífo fa Virgi l io , nel primo Libro delle 
Georgiche; 

Alterius feges demum votis refpondet 
avari 

AgricoU, ¿>is quit folem , bisfrigora fenfit* 
Georg. lib. 1. 

Tal era i l cofiume degli antichi Agricol-
ton , lodato da Senofonte, da Pindaro ,f e da 
V i r g i l i o , 

Alternis idem tonfas , ceffare mvaleis, 
Et fegnempatiere fitu durefeere campum * 

Gem-g. lih. 1. 
ARATRO , nell' Agricoltura, flromento 

vol-
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volgare colquale fiara;, econfifte inimcar^ 
le t to , con, due gran fe r r i , T uno aguzzato 
e l'altro. fatto a taglio m Serve per tagliare, 
ed aprire la térra, facendovi de'folchi.. Ve--
di AGRICOTUR A , ARARE &X.. 

Le par t í , che compongono V'Aratro fono 
la Pertica , la Stiva, o ' l manico ¿tW Ara-
tro, la coda, i Trampol i , le Ocecchie , i l 
Dentale, i l piuolo,. i l Vonaero, ed alie vol-
te te nuote 

t a forma, e la, flruttura átVC aratro í o n o 
varié fecondo la diverfita de' terreni;, le piíb 
úfate in Inghüterra fono, ; 

UAratro con due ruo0^ \ \ quale forfe é ' l 
migliore , i l piu forte e maneggevole di tu t t i 
-quantiaccomodandofi a quaLfifia terreno, a 
nferva della creta fangofa nell ' invernó , la 
quale impedifce le. ruó te , che f i fanno alte 
diciotto,. o venti poüici y e talvolta quella 
del folco é piu grande delT altra . 

V Ar.atro di Lincoln , é d' una fattura íln-
golare J, riefce pero aífai bene ne' terreni umi-
d i , e pantanoíí , che abbondano d'erbe inu-
t i l i , e di giunchi, ma che fono pero liberi di 
pietre; e cih a cagione del coltro , e della 
larghezza del v omero , che fa ra. ta i o ra d'ua 
piede, e ben aguzzato 

U Aratrv di Caxton, ferve per fare gli af-
fofíamenti , e cib nc-terreni di creta to-
fla e fangofa. Si fa piíi grande dell'ordina
r i o , con due coltri , uno avanti 1' altro j , 
che fi piegano al di dentro, ciafcun taglian-
do la fuá banda del foífa ^ La tavola che 
rompe la térra é grande tre volte pib del 
fo l i to , per cost lanciar la zolla. ben lontano, 
fuori deli' aífofsamentó.. 

Egli apre una trincea, o un aítoííamenío lar
go un piede al fondo, e. un piede e raezzo, 
ai difopra , con- un piede di profondita, ed 
é tirato da venti Cavall i . 

L ' Araño. Spagnuolb , é aíTai differente nel-
la fuá forma dai noñri aratri ordinarj : egli 
é una fpezie di femicircolo, lacui partecon-
veíTa e voltata verfo T uomo,, e la cóncava1 
un. poco inclinata. verfo i l cavallo j . la fuá 
co. a é in una linea retta. col vomero. Con 
queft'^fra/m tirato. da un fol Cavallo , gli 
Spagnuoli lavorano due o tre jugeri del lor 
terreno leggiero- in una giornata.. 

U Aratro. di Colchefter ^ é molto leggero 
eolia fuá ruota ,. con la quale due cavalli 
sreranno due jugeri della térra, leggiera i a 

giorno '% egli, é particolare pei fuo. fer-
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ra,, per la tavola d i fo t to , fatta rotonda, e 
che rivolta i l fango , meglio di ogni altro! 
aratro, finora inventato.. 
A VAratro d7una ruota pub ufaríi quafi per 
ogni fpezie di terreno , eífendo pih leggiero, e 
difpoíio di tutti gli altri aratri colle ruóte . 

L ' Aratro doppio , confifte in un Aratm 
attaceato al lato di un altro ; coficché due 
Uomini con quattro Cavalli fanno un folco 
doppio, 1'uno accanto aü' altro. V i é pa-
rimente un' altra fpezie di Aratro doppio % 
che lavora due folchi in un tratto , Tuno 
cioé fotto l 'altro, ficché la térra é moífa fi
no a dodici,, o quattordici pollici di profon
dita, i l che porta un gran vantaggio.. 

12 Aratro piu comune, non ha ruota, né 
piede, che fi tira con facilita; riefce meglio 
I ' invernó ne' terreni di creta e fanghi, che 
fono molli ó. 

ARATRO , tra' legatori de' l i b r i , é un iílro-
mentó ,, col quale eífi tagliáno i fogli de' Libri. 
unitamente . Vedi LEGAR Kiifrfii.-. 

ARATRO nel!a.navigazione ^ün antico firu-
mento matemát ico , fatto di boífo, o albe-
ro di pero, ufato a prendere l ' altezza del So
l é , o delle Steile , per ritrovar la iatitudiné». 
Vedi ALTEZ^ZA , e LATITUDINEc 

Egli tiene de'gradi per eííer molto gran
de, ed é molto ílimato dagli A r t i l l i , quan-
tunque prefentemente disufato tra gl'Inglefi». 
Vedi ALTITUI>ÍNE 

Terra arata, carucata- terr¿e, negli antichi 
coílumi Inglefi é ' l medefimo che unHida,., 
o circa 40. Arpenti di térra . Vedi HÍDE . 

~ Nel fenfo piíi moderno, come é ufata in. 
riguardo alie riparazioni delle ftrade ^un aratro-
di térra fi reputa in 50. {.perannum . 

AWATKO di limofma , in Jnghilterra era 
un. debito, anticameníe di un foldo , paga-
toallaChiefa per ogni térra arata , o per ua 
Hide di Terra : De carucata junBa interPa-
Jcha r & Pentecojlen unum denarium qui did* 
tur plou almes . Mona/i... Aug.. 

ARATRO del. Luned) , i l proffimo Lunedl 
dopo il duodécimo giorno , dacché i Lavora-
tori. nelie parti Settentrionali araño da vici-
no a vicino ,. doraandano i.denari dell' aratro 
per andaré a bere 

A R A T R U M ten*; negli antichi libri le-
gali Inglefi , fi dice di tanta térra , quanta 
ne pub eífere arata i l giorno con un aratro: 
hoc manerium eji triginta aratrorum . Veda 
ARATRO 

ARA»-

J l 
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AR A T U R A , fervi í io , acui anticamen-

teeranoobbligati g l iAff i t tua l i , cioé ad arar 
i l terreno del Padrone, Vedi SERVIZIO &c. 
• A R A Z Z O , panno tefluío a figure , da 
•parare ftante, cd addobbarle, detto cosí dal 
farfi principalmente nella Ciít'a d'Arras nella 
Provincia d1 Artois in Fiandra. Vedi TAP-
PEZZERIA. V 

A R B I T R A R I O * , in fenfo genérale, e 
quello che non é detérminato, o limitato da 
qualche legge, o Coüituzione , ma.kfcia-
to totalmente al giudizio , ed alia diícre-
zione d'uno. Suoledirfi, la pena di un tal 
deHtto é arbitraria. 

* La voce viene Jal Latino arbitnum , 
arbitrio^ 

Le ieggi , con le quali i l Creatore epe
ira , fono arbitrarie , almeno tutte le leggi 
Fifiche. Vedi NATURA-, 

A R B I T R A R I A , fi dicela poteña arbitra
ria . Vedi DISPOTISMO, MONARCHIA&C. 

A R B I T R A T O R E , é un Giudice ara-
ordinario , o commiflfario in una , o piü 
caufe tra parti , eletto col mutuo confenti-
mento d'ambedue . 

I Leggifti ammettono diflinzione tra P 
arbitro, e ?arbitratore , imperocché avendo 
tut t i e dae la potefta fondata ful compro-
meíTo delle parti , contuttocib V arbitro ázh-
t e procederé, e giudicare a tenore del pre-
feritto dalle Leggi ; ma V ar^ftratare fi la-
feia interamlnte alia propria diferezione , 
fenxa che fia obbligato ad oífervar la fo-
iennita di proceííb, o i l método ufuale in 
giudizio, per terminar la controverfia addof-
fatagli, purché pero cib fi faccia juxtaarbi-
trium boni v i r i . Vedi A LTO C baffo * 

A R B I T R A Z I O N E , i l riferire una caufa , 
o Lite alia decifione di una, o piu perfone 
indiíFerenti, dette arbitri , o arbitratori. Ve-
tli ARBITRO, ed ARBÍTRATORE. 

/¡¡L arbitrazione é genérale o pafticolare . 
La prima rifguarda tutte le azioni, L i t i , o 
caufe • i'altra una , o piü fatti , o L i t i de
termínate . 

ARBITRO , ñfella Legge Civlle , é un 
Oiudice norninato dal Magiftrato, o eletto 
Ipontaneamente dalle partí litiganti , a cui 
viene confsnta la poteftva, per via di com-
promeíio , di decidere la lor diíFerenza fe-
condo le Leggi . Vedi GIUDICE , e COM-
PROMESSO . 

I Romani talvolta fi fottomettevano a un 
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fólo arbitro) per \o piü pero ne fceglievaao 
mol t i , e in numero difpari. Vedi ARBITRA-
'ZIONE . 

Negli afFari rifguardanti i l Pubblico 
come Delit t i Maritaggj , afFari di Stato 

-•&c. non cía permeffo ricorrere agü arbitri . 
Negli al tr í cafi poi non fi pote va appella-
re Salla fentétfza data ó&W arbitro; imper-
ciocché ilfine di un'appellazione é di f jfpen-
dere Pautorita d-tjná giurisdizione , ma non 
d'un compatto . Vedi APPELLAZIONE. 

A l di d1cggi vi íbno varíe forte á 'arbitr i ¡ 
perché alcuni debbono fentenziare ai rigore 
delle Leggi ^ altri fono autorizzati dalle 
parti contendenti di allargare , ovvero di 
dar luogo all'equita naturale , e quefti pro-
priamente diconfi arbitratori . Vedi ARBÍ
TR ATO RE-, 

Giuftiniano, \ l.uU.c.detiecept.) aífoluta^ 
mente proibifee P tleggere una Donna per ar
bitra , giudicando un tal uffiz o non convenire 
aquelfeífo. Tuttavolta Papa Aleífandro I l t . 
confermb unafentenza arbitrak data da una 
Regina di Francia, 

I I Cardinale Wolfey fu fpedito da EnricO 
V I I Í . al Re Francefco I . con pleno potere 
di negoziare , agiré , e conchiudere i fuoi 
intereíTi appreífo quel Principe; da cui poi 
ricevé P ifieífa facolta di trattar i fuoi afFari 
appreíFo Enrico V I H . ficché egli fi trovb co-
fiituito arbitro dall'uno edall'altro-. 

ARBOR , nella StoriaNaturale, nella Bo
tánica &c . Vedi ALBERÓ. 

ARBOR , nella Chimica dicefí arborPhi-
íofophica, ed é nome comune a varié Cr i -
fiallizzazioni metalline; cosí dinominate a 
c'agiónt delle loro ramificazioni, fimili a quel-
le d' urtalbíero. Vedi CRISTALLIZZAZIONE* 
Tal i fono " 

ARBOR Diana , talvolta chiamata Árbor 
Luna , ch' é una fpezie di efflorefcenza , o 
di Criflallizzazione, in cui Vacqua fortis in-
corporata con argento , e mercurio, gittata 
in acqua, fi efpande , e fi fpiega in tutta V ap-
parenza d' un albero coi fuoi rami , colle fo* 
gl ie , e co' fruíti . 

VArbor Diana propriamente e una precipi-
lazione delfargento nel Mercurio, Popera-
zione appartiene all1 amalgamazione . Vedi 
AMALGAMAZIONE . 

D i Alberto Magno fi dice , che TaceíFe 
comparire un Albero in prefenza del Re di 
Francia, fiandofecolui a pranfo. E d i n q u e í 

§ior- ' 
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giorni cib ñimavafi una palingcneíia, o ri-
fufcitazione ; abbenché potea accadere na
turalmente , e annoverarfi tra le germina-
z ion i , di cui ora trattiamo . Vedi PALIN
GENESIA, RlVIVIFICAZIONE &C. 

I I método di preparare T arbor Dianas é 
come fegue: fi disia una dramma d'argen
to puro in aqua fortis, e alia diííbluzione fi 
aggiugne aceto diftillato, e acqua ; di ciafcuno 
una oncia. Si filtra lamiftura, raettendovi 
poi una oncia e mezza d'argento v ivo . I I 
tutto fi mefcola e fi agita e ícuotein un va-
í b , che fara di vetro, etondo, tenendofem-
pre 1' orifizio otturato col dito; fi lafcia poi 
pofare ventiquattro ore, e da séfpunterain 
rami &c. di varié figure . 

ARBOR Mar t i s , é una germinazione di fer
r o , cheba dellaforaiglianza con una planta 
mturale . 

L ' Arbor Martis fu inventata da Lemery 
W piu giovane, che la fcoprl in quefto rao-
do. Avea egli verfato dell'olio di tártaro 
per deliquium fopra la diííbluzione di lima-
ture di ferro fatt^ nello fpirito di n i t ro , i l 
tutto dentro un ve^tro. Con cib i l liquor s'in-
nalzb gonfiandofi nótabilraente, benché con 
pocbifllma ferraentazi^ne. Pofato i l liquo-
r e , ecco che comincib a comparire una fpe-
zie di rami , attaccati alia fuperfizie del ve-
t ro , i quali continuando a crefcere., alia fi
ne lo coprirono interamente. Cosí perfetta 
era la forma de i r ami , che v i íl diftingue-
vano e foglie, e fiori; e perb quefta vege-
tazione pub chiamarfi arbor Martis per 1' i -
flefla ragione , che 1'antecedente arbor Dia
na . Vedi Hiftor. Accad. Royal. an. 1706. 

ARBOR Genealógica , albero della confan-
guinitk . Una Genealogía ftefa fotto la fi
gura, o fomiglianza di radici , di tronco, 
rami &c. Vedi! CONSANGUINITA% GENEA
LOGÍA &c. 

-ARBOR Porphyriana ^ nelle Scuole , una 
fcala di en t i ; ovvero una figura, che con-
fifle in tre ordini , o colonne di parole, di 
cui queíle re í mezzo contengono la feriede' 
generi, e delle fpezie , avendo dell'analo
gía col tronco: e quelle pell' e í i remita, o 
le collaterali , che contengono le differen-
ze, hanno della fomiglianza co'rarai d' un 
albero. Vedi GERERE , SPEZIE , e DIFFE-
RENZA . 

Dicefí p^riraente la Scala Predicamentqky 
cd é la feguente. 

A R B 
S O S T A N Z A 

Cogitativa Eílefa 
C O R P O 

Inanimato Animato 
A N I M A L E 

Irrazionale Razionale 
U O M O 

Quefto Cuello 
P L A T O N E " . 

ARBOR, nelle arti mechaniche, la par
te principale d' una macchina , che regge 
tutto i l reftante d'eífa . Significa anche T 
aífe, fopra cui la macchina fí gira. Dicefí, 
arbore dell'argano, del molino ¿kc. Vedi AR
GANO , MULINO &C. 

ARBOREO, preíío alcuni naturali í l i , l ' 
Efcrefcenze, i funghi , i mufchi &c.chena-
fcono attaccati agli alberi; in contradifiin-
zicne da quei che üanno fulla té r ra . Vedi 
FUNGO, MUSCO, ACORO&c. 

ARBORIS Petten. Vedi PECTÉN. 
A R B O R I S T A , perito nella fcienzadegli 

alberi, delle loro fpezie, forme ,qualita &c. 
Vedi ALBERO . 

Arborifia é appellazlone di minor eñenfíone 
che Botánico. Vedi BOTÁNICA &c . 

A R C A , nel linguaggio della Scrittura, 
una fpezie di baftiraento , fabbricato ¿a 
N o é , a fine di prefervare le varié fpezie 
degli animali dalle acque del Di luvio . Vedi 
DILUVIO . 

VArca ha fomminiílrato ai Cri t ici , e Na
turaliíli diverfi punti di ricerca curiofa, in-
torno la forma, la capacita, i materiali, on
de fu fabbricata , i l tempo, i l luogo dove fi 
fermb dopo íl Diluvio &c. 

Si fa i l contó , che Noé fpendeífe cent'anni 
nella fabbrica áelVArca, cioé dali'anno del 
mondo 1 ^57, íinoaIi<55(5, in cui fuccedeíte 
i l Diluvio . Queíla almeno é l'opinione co
muna appreíío gli Erudi t i : Origene iv . 
contr.Celf. Sant'Agoflino DeCiv i t .De i , Ub. 
XV. cap, 27. e cont. Faufl. lib. x n . e nelle 
fue Quafl, in Genef. v. e xx 111. Rupert. lib. 1 v. 
in Genef. aíferifcono lo fieífo , e fono feguka-
ti da Saliano, Torn ie l , Spondeo , Pelletier, 
ed a l t r í . 

Contuttocib Berofo vuole, 'che Noé non 
cominciaífe la fabbrica dell'./ín:^ fenon fet-
tant1 anni foli avanti i l D i luv io . Salomón 
Jarchi afferma che egli v'impiegaífe centoe 
vent 'anni, e Tanchuma foli cinquantadue. 
Vedi i T e ñ i , Genef. 6, &c, 
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I I Padre Fournier, nella fuá Idrografia , fe-
guita la opinione de'Santi Padri, notando 
che foloNoécoi fuoi tre figlj lavoraffero i n 
tal opera; e a queftopropofito porta refem-
pio di Archias di Corinto, i l quale ajutato 
da trecentooperarj, fabbricb i l gran Vafcello 
di Hierone in un anno. Dippiü , i l fig^1"0 
primogénito di Noé nonnacque fe non circa 
i l tempo, incui fi diede principio alia fabbri-
ca, e i piu giovani nacquero dopo, fleché 
pafsb molto tempo prima che poteífero aju-
tarei l Padre. Sia cib come fí voglia; per una 
fabbrica cosí grande, ricercavafi una gran 
quantita di alberi , i l cui taglio avrebbe im-
piegato molti lavoranti ; e come potevano 
farlo tre uomini foli ? 

I I iegno, di cui fu fatta XArca, é chia-
mato nella Scrittura iSJt j ^tfe Gopher ̂  
Zegno di Gopher ; e dai Settanta chiamaíl 
%VKci TcTpuyaifa.) legni quadri. Onkelos , e 
Gionathan traducono Go/>¿fr per D i n p Ke-
dros, Cedro i e San Girolamo nella Vulgata 
per Ltgna lavigata , ed altrove per Ligna 
bituminata. I l K i m k h i lo chiama Legno at-
to a nuotare ± e Vatablo Legno leggiero, che 
nuota nell' acqua fenza corromperíi . Giu-
n io , Tremellio, e Buftorfio vogliono, che 
foífe una fpezie di Cedro, detto da' Greci 
KtpPiXpiw : Avenarlo, e Munítero i l Pino; 
Fullerio, eBocart, il Cipreífo; altri i l BuflTo, 
altri Abete, Caftalione Terebinto &c. T ra 
tante opinioni i l Pelletier aderifee a quei, 
che vogliono che VArca foíTe di Cedro; ele 
ragioni da lui addottefono, la incorruttibi-
Jita di quellegnarae, la grande abbondanza 
d'effo nell'Afia, ficché al dir di Erodoto, edi 
Teofraíio, i Re d'Egiíto, e di Siria nefab-
bricarono flotte intere : e la comune tradizio-
ne per tuttoi 'Oriente vuol far credere che 
fino al di d'oggi l'Arca fi confervi intera ful 
Monte Ararat. Vedi LEGNAME. 

Le Dimenfioni dell '^rr^ come fon riferite 
daMosé^ fonotrecento cubiti dilunghezza, 
cinquatita di larghezza, e di altezza trenta: 
(equali pajono a molti troppo fcarfe, attefo 
11 gran numero di animali, e d'altre cofe , 
che h doveano alloggiarvi. E da cib s'é ca-
vato un argomento contro la verita della rela-
zione, com'é efibita da Mosé ; gikdalungo 
tempo Celfo n'ha fatte le rifa; chiamando 
larca ^ C O T O V Varea aíTurda. Per 
fcoghere tal difficolta, molti si de'Santi Pa-
dnAnt.ch, che de'Crltici Moderni fi fono 
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affaílcati, e fono ricoríi a varíe fplcgazioni. 
Origene, Sant'Agoflino, ed a l t r i , foften-
gono, che per i Cubiti dobbiamo qui in-
tendere i Cubiti Georaetrici Egiziani, ch' 
crano di fei cubiti volgari, o di nove pie-
di Tuno : ma non é cofa certa, che gli 
Egiz j , o gli Ebrei aveffero tal cubito geo
métr ico . A l t r i dicono, che la ftruttura degli 
uomini de'primi fecoli foífe molto piu gran
de di quella d'oggidi, onde i l cubito mifu-
randofi da una parte del corpo umano, dovea 
anche eflb proporzionatamente effermaggio-
re; ma queño non prova cofa veruna , i m -
perciocché V iñeífa ragione inferirebbe un' 
egual aumentazione degli altri animali. A l 
t r i penfano, che i l cubito facro, di cui qui 
fi tratta, foífe piülungo quattro dita c h ' i l 
cubito civile ; maoltrecché daquipoco aju-
to e vantaggio fi cava , fi pub credere, cheil 
cubito facro non fi adopraífe fuorché negli 
edifizj Sacri, come per efempio ne 'Tempj, 
e nel Tabernacolo. 

Molto meglio é fciolta queda difficolta da 
Buteo, e da Kirchero , i quali fuppongono 
ch ' i l cubito foffequellovolgare, cioé di un 
piede e mezzo ; e fanno v.edere geométrica* 
mente, che Varea fu baftevole a conteneré 
tut t i qucgli animali, ed altre cofe iv i allog-
giate . Snellio computa, che l'^rív? aveífe 
piu di mezzo jugero di área. Cuneo, Buteo, 
ed altri parimente hanno calcoiata la gran-
dezza dell'^rf^ . I I Dot. Arbuthnot ne compu
ta la capacitad! 81062 tonneilate. I I Padre 
Laraimoftra, che ella foíTe cento e dieci piedi 

, piu lunga della Chiefa di N . Signora di Parigi, 
e feííanta quattro piíi firetta: e ' i fuo Tradut-
tor Inglefe aggiugne, ch' in tal cafo dovea 
eífere piu lunga della Chiefa di San P a o l o d í 
Londra, mifurando da Occidente in Orien
te , piíi larga che 1'altezza di quella Chiefa 
nel di dentro, e alta cinquanta quattro piedi 
in circa, mifura Inglefe. 

N é V a r e a , óltre la famiglia di N o é , che 
confifteva in otto perfone, v'era anche un 
pajo d'ogni fpezie degli animali mondi , e 
fette paja d' ogni una degl' immondi , con 
le proviíioni fuffizienti per tu t t i lofpaziodi 
un anno intero. 11 numero degli animali a 
prima viña fembra quafi infinito; fatto perb 
i l calcólo, é aífai minore di quello che talun 
s'é immaginato; imperciocché la fpezie de' 
quadrupedi non arrivano a cento , e quelle 
degli Uccelli a duecento: da'quali nel cafo 
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prefente fon d'eccettuarfi que!, che pofíbno 
campare nell'acqua . D i fatto, i Zoologifti 
non enumerano comunernente fenon cento 
e fettanta fpezie tra tutee ; ma Wilkins fa 
vedere, che fole fettantadue fpezie di qua-
drupedi aveífero bifogno di iuogo né l ' a rca . 

Dalla deferizione átWarca dataci da Mosé , 
pare foíTc divifa in tre Ord in i , o pian i , uno fo-
pra Taltro , ciafeuno alto dieci cubit i , o quin-
dicipiedi: e dippiu é opinione generalmente 
ricevuta, come la piü probabile , che il piano , 
o Pordine d'abbaffo foffe deftinato per le be-
í l i e , queüo di mezzo per le provifioni, e 
quel di' fopra per g l i ' uccellí , per_ Noe , e 
per la di luifamigHa: eche ogni piano fof-
fe fuddivifo in diverO appartamenti &c. 
Quantunquc GiofefFo , Pilone , ed altri Com-
nientatori v'aggiungano un altro piano, fot-
to tut t i gl i a l t r i , a guifa del fondo d'un va-
fcello, per tener la favorra , e ricevere le 
feccie, e le lorduredi tanti animali. Dref-
felio novera trecent' appartamenti ; i l Pa
dre Fournier trecentotrentatré, 1' Autor A-
nonimo delle queftioni fopra'l Genefi, fino 
a quattrocento. Buteo , Temporario, Arias 
IVlontano, Hofto, W i l k i n s , Lamy, ed al
t r i credono, che tanti fofiero gli fpartimenti, 
quante le fpezie differenti degli Animal i : 
Pelletier ne fa folo fettantadue , cioé trenta-
fei per gli uccelli, ed altrettanti per le be-
flie; e di cib aífegna laragione : imperocché 
fupponendone un maggior numero , come 
trecento o quattrocento, in tal cafo ciafeu-
na delle otto perfone neir^m* avrebbe do-
vuto aver cura di 37. di 41.0 di 50.(hi le , 
c tenerle nette ognigiorno, locché gli pare 
cofa impoffibile. Quefta pero non é la diffi-
colta; imperciocche i i voler diminuiré i l nu
mero degli fpartimenti , fenza fcemarequel-
Jo degli animali, é vano; eífendo forfe piíi 
difficils l'avere cura di trecent'animali in fet
tantadue flalle, che in trecento. 

Buteo fa i l computo, che tutt i gli animali 
mWarca, non potevano uguagliare cinque-
cento cavalli ; e di piu riduce i l tutto alia 
mi fu ra di cinquantafei paia di bovi . I I Pa
dre Lamy lo aumenta fino a feííantaquatíro 
paia ; di maniera che fuppofb che un bue 
lia egual a due cavalli; e che nzWarca v i 
foflfe luogo per duecentocinquantafei caval
l i , v i farebbe fxato luogo fefficiente per tuí t i 
gli animali. Ma i l medefímo Autore fa ve
dere, che taifa va uno degli ordini per cin-
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quecento cavalli, dando per ogni cavallo no. 
ve piedi quadrati. 

Quanto al cibo depofitato nel fecondo fo« 
laio o piano, Buteo coll' autorita di Colu-
mella offerva , che trenta o quaranta life. 
bre di fieno ordinariamente baftino per un 
bue un giorno; e che un cubito foüdo ben 
calcado di fieno , appunto come íl ufa ne' 
noílri fienili, fia quaranta libbre in circa ° 
ficché un cubito quadro di fieno é piu che 
baftanse per un bue un giorno . Ora certa 
cofa é , che i l fecondo piano conteneva 150000 
cubiti fol idi , che divifi tra due cetito c fei 
bovi , fomminifirar poííono a ciafeuno dug 
terzi piu di fieno , di que! ch'egli poteífe con
fumar in un anno. Wilkins í l i n n , che tutti 
gli animali carñivori íbífero nella grandezza , 
o maíía de' lor corpi, e del cibo che loro abbi-
fognava, equivalenti a ventifette lup i , e tutti 
gli altri a ducentottanta bovi . Per i l cibo de 
primi aífegna egli 1825 pecore, e perquello 
degli altri 109500 cubiti di fieno: e tutto 
cib fácilmente íi accomodava nei due primi 
piani , e poteva avanzare del luogo . 

Circa poi i l terzo piano, neíTuno dubita 
che baílaffe per l'ucceilame, p e r N o é , eper 
la fuá famiglia. In fomraa i l dotto Vtfcovo 
Wilk ins nota, ch' é pih dtfficile , l'aífegnar 
i l numero, e la mafia di [cofe corrifpondenti 
alia capacita áelVarca; che non é il trovar 
Iuogo baítevole per conteneré lediverfe fpe
zie degli Animali da noi conofeiute. E cib 
attribuifce egli ali'imperfezione di tutte le 
nofire lifte degli animali, e fpezialmente di 
quelli de' paefí incogniti della térra ; e poi ag-
giugne , ch ' i l Matemático piu bravo d'og-
gidi non avrebbe potuto ordinar le propor-
zionid'un baftimento, o d'un vafo piü adat-
tate al propofito, di quelloche's é fatto nel 
cafo prefente : laonde ne cava quefta nobi-
liífima conclufione , " che la capacita deü' 

arca, cheavea fervito di obbiezione contro 
„ la Scrittura Sacra , debba ñimarfi una 

conferma delia fuá autorita divina ; peroc-
„ ché in quei fecoli piu rozzi, effendogli 
„ uomini men verfati nelle arti , e neila 
„ Fílofofia , era no pm difpoüi ai pregiudizj 
„ volgari che lo fono al di d'oggi; cosí che 
,, fe Varea foífe íiata d'invenzione umana, 

l „ l'avrebbero fabbricata fecondo que'pregiu-
„ dizj e t i m o r i , che naturalmente proven-
„ gono da una idea confufa, e ib!tantoge-
„ nerica delle cofe ; e farebbe riufcita tanto 
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„ piíi grande del biícgnevole, quanto viene 
„ rapprefentata di eiTere Üaía piü piccola " 

ARCA del Tejhmemo^ nellaSacraScrittu-
ra, una fpeziedi CaíTa , in cui per ordine di
vino, Efod. 25.16. íi confervavano le due ta-
vole di ptctra , dove Lidia a vea fcolpito 1 dieci 
Coramandamenti, che diede poi a Mosé ful 
Monee, e tenuta in gran venerazione appreüu 
gli F.brci. Vedi DECÁLOGO. 

U Arca era ripofta nel luogo piti íacro del 
Tabernacolo. I Fiiiftei la prefero, e la ten-
nero, alcuni dicono venti, ed altri quarant 
anni , \n Kirjathjearim ; ma eflendo il_ po
pólo moho afflitto dali1 emorroidi a cagtone 
di eíla , la rimandorono agli Ebrei con va-
rj donativi , i quali la mifero poi nel Tem-
pio . Vedi TABERNACOLO, TEMPLO, SAN
TUARIO &c\ 

Gíoltffo afferma, ch'ella foffe lunga cla
que palrai, tre larga, ed altrettanti alta , i l 
legno si di dentro , che di fuon coperto da 
lamine d 'oro, ed i gangheri parimente dell1 
iíleíTb me taüo . I I coperchio dicevafí i l Fro-
piziatorio , fovra cui fi vedevano due figure 
dette Cherubini, fpezie di fpiriti Angelici % 
colie ale, e d'una forma particolare , e non 
mai da alcuno veduti fuorché da Moss, in-
tianzi al trono di Dio . Alcuni Critici vo-
gliono che la voce ^ " O Cherub fofíe una fem-
plice traspofizione deiie lettere della parola 
313^ Rcchub , Carro; e che per i Cherubini 
collocati fopra T arca fi debba folo intendere. 
che Varea era una fpezie di carro, su cui Dio. 
fedeva . Vedi PROPIZIATORIO , CHERUBI-

Gli Ebrei anche oggidi hanno. una fpezie 
á'^rw neüe ioroSinagoghe, dove ripongono 
i Libri Sacri, ad iraitazione di quella del Te-
0 a mentó Vecchio, e la quale chiamano Aron. 
Ce ne da la deferizione Leone di Modena 
nel fuo ragguaglio de cojiumi , e áelle ceri-
monie della fuá Nazione : gli Ebrei, dic' egli 
nella parte Oriéntale di tutte le Sinagoghe 
hanno un arca, o un armario, á t t t o Aron % 
^ memoria-dell'¿Z/YVZ del Teí lamento, , in cui 
confervano i l Pentatetica feritío in carta pe-
fora , con inchioítro che fi fa a poda & c . 
AertuHiano appeila queff arca Armariumju-
^ / . ^ • • "Equindi ebbeorigine lafrafe, effer 
nel Armarjo della Sinagoga , che vale a diré „ 
nei numero ddk Scritture Canomche . Vedi 
APÓCRIFO . 

A R C A N G E L O f o f í a n z a intellettuale,, 

A U C i p i 
od un Angelodeli' Ordine ottavo tra gli Spirítf 
beati, che compongono la celeíle gerarchia » 
V e d i A N ¿ E L o , e GERARCHIA. 

* I I Vacábalo e compofio dal Greco ctpx0?» 
Principe, ed ayyzKos ^ Angelo. 

A R C A N O , letteralmente dinota un Se
creto : onde molto a propofito fi adopra da* 
Ciarlatani, e dagl'impoíiori nella medicina , 
i quali cercano di nafeondere la ignoranza , 
e la frode loro fotto i l pretefto di fegretezza. 
Quindi provengono grandi moltitudini di ^ár-
cani. 

Gl i Speziali fpacciano anch' efñ certe com-
pofizioni loro fotto i l nome di Arcani. D i que-
fta forte fono 

L5 ARCANO Coralllno , ch' c una prepara-
zionediroíTb precipitato, fátta diñillandolo 
eolio fpirito di n i t ro , e replicando la diñil-
lazione una , e piü volte , cioé fino che fe 
neprocuri una polvere roíTa , la quale poi fi fa 
bollire nell' acqua , e fcolata vi s' aggiugne 
dello fpirito tartarizzato di vino ; e dopodue 
o tre replicate cohobazioni, fi ricava una pol
vere buona nei mali della podagra, deU' idro-
pífia, dello feorbuto &c. Ella principalmente 
opera per l'alvo.. 

L ' ARCANO duplicato, e preparaío dal capo 
morto dell' aquafortis, fcicgliendolo in acqua 
calda, filtrándolo e fvaporandolo ; íilafcia r i -
pofare per farne ufo .. 

Arcano duplicato) detto ancora Pana
cea duplicata , paila per un Diurético e Sudo
rífico . La ricetta coito cinquecento tallari al 
Duca diHolfiein , ch'era un grande Vir tuo-
fo . LoSchrodero , che fu Medico di quel Prin
cipe , racconta dclle maraviglie fatte per mez-
zo di quefio fecreto ne' mali ipocondriaci, nel-
le febbri continué, e intermittenti, nella pie-
tra v ntilo feorbuto &c. 

ARCADO Gioviale, fi fa da un'amalgama 
di Mercurio , e ílagno fino , digeriti nella 
fpirito di n i t ro ; i l nitro fi fcola, e quel che 
refta fi bngna eolio fpirito di vino, i l quale 
poi fi abbrucia ; replicando tale operazio-
ne divetfe volte , fino che non vi refti piu del 
fapoie pungente .. Quel che fopravanza ha un 
grand' ufo, e ferve quafi alr ilkíTe intenzio-
ni che V AntiheSicum Poterii ; e da alcuni 
é raccomandato per unfudorifico. VediAN-
TIETICI., ^ . 

A R C A R E , é Parte o efercizio di tirar coll 
arco, e colle frecce. Vedi ARCO. 

L1 arte di Arcare era. molto commendata 
Q 01 z t fa-
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e favorita apprefio gli antichi Inglefi , e furon 
fatti molti flatuti per regolarla ; percib gli 
Arcieri Inglefi furono i migliori in Europa. 
Molte delle loro vi t torie , riportate in Fran
cia fon dovute alia lunghezza degli Archi . 
Nello ftatuto 33. H . V I I I . ci fa una doglianza 
in riguardo a diverfi nuOvi ed artificiofi giuo^ 
chi inventati, comzlogetting, shovegroat Scc. 
perché Tarte di Arcare andava fommamente 
decadendo, ediverfi tiratori di frécete, per 
mancanza di cíercizio, furono obbligati an
clare ad abitar nella Scozia . I n vigor di queft' 
atto gli uomini lutto Teta di 60. anni fono 
obbligati all' efercizio di tirar d' archi lun-
ghi ; ed avere un arco e le frecce fem-
pre pronte. If igl iuoli da 7.anni a 17. fono 
ancora obbligati ad eífere üiruiti nel tirar del
le frecce, e ed aver fetnpre un arco e due frec
ce pronte. I ferv i ancora non ne fono fcufa-
t i , equeli i , che non han denaro da compera-
ie un arco, debbono averio dal loro padrone, 
che ne diffalca i l prezzo dal loro falario. E'proi-
bito agli ñranieri tirare con archi lunghi, íen-
za fpecial licenza del Re . Per la ftelTa iegge é 
proibito di tirare alia mira, purché non fia per 
uncorfaro, nel qual cafo l'arciero dee mutare 
i l fegno ad ogni t i r o . - A d una perfonadÍ24 
anni viene ancora proibito tirare con frecce 
acute ad un fegno undeci verghe o piu fotto , 
33. H . 8. cap.. 9. I l primo flatuto ferviva per 
rendere gli uomini iftruiti nel tirar Ta reo per 
gli fpettacoli, e'l fecondo per rgnderli forti e 
nerboruí i . 

ARCARE, negli antichi cofiumi Inglefi , é 
un fervizio di tenere un arco , per ufo-del pa
drone, per difendere i l fuo palazzo . Vedi 
SERVIZÍO . 

^ A R C H , A R C H I o ARCI * , termine da per 
se di niun fignificato , ma in compofizione con 
altre voci di ven ta aífai efpreffivo ; dándole 
íorza ed efaggerazione ^ avendo i i valore del 
grado fuperlativo , cioé dimoílrando H grado 
niaggiore, o l'eminenza di qualche cofa . 

* Dir iva dal Greco upxv ^ principio. 
Cosí per efempio fuole áiKÜ. Archidiácono) 

Archifinagogo) Arcivefcovo &c . per di notar 
quei, chelianno tal premmenza fopra gli altri , 
come alttcsl Arciluvatico r Arcicotale <k.c. per 
efprimere la pazzia , e la feiocchezza neU'ulti-
-mo grado. Vedi ANOMACO &C. 

A R C H E , hpyji parola Greca,che importa i l 
principio. Appreífo i Medici é ¡l principio, o i l 
primo periodo d'una malattia. Vedi PERIODO. 

A R G 
A R C H E O , ARCHEUS, o ARCHJEUS * 

termine ofeuro, ufato per lo piü appreífo i 
Chimici antichi, per efprimere un non sb 
quale principio di vi ta , e di moto, lacauíadi 
tutti gli effetti naturali. 

* Dir iva da apXH i principio. 
Siccome i Chimici non fono tra lorocon-

cordi nell'idea d'unacaufa vitale; cosique-
íla voce ^rc^fo é da eífi applicata ora ad una 
cofa, ora ad un'altra ^ benché generalmen
te concepifeono che fia della natura del fuoco. 
Vedi Fuoco . 

Alcuniadoprano i l vocabolo, per dinotar 
i l fuoco inchiufo nel centro della tetra; a 
cui attribuiícono la generazione de'metalfi, 
e de'minerali; e credono che fia i l princi
pio della vita ne'vegetabili. Vedi CÉNTRA
LE , &c. 

A l t r i per la parola Archeo intendono un cer-
to fpirito univerfale, difFufo pertutte le co-
fe créate , che vogliono fía la caufa attiva 
di tutti i fenomeni nella natura. Vedi SFÍ-
RITO, ETERE, MEZZO &C. 

Al t r i rigettanola parola ^ r ^ c , adopratt-
do piuttolío quella di Anima Mundi , o di 
Vulcano , o di Calore della tena . Vedi ANIMA 
Mundi & c . 

Dicono poi , che ogni corpo abbia la fuá 
porzione di quefto Archeo ; che corrompen-
dofi, cagiona malattie , da loro chiamate 
Archeale. Ad eífo attnbuifcono anche le idee, 
dette percib Archeali. Vedi IDEA . 

Elmonzio é '1 grande Softenkore del dogma 
ááVArcheo . „ Neífunveleno, dic'egli,puo 
„ operare fopra un corpo morto; fe dunque 
„ produce qualch'eftetto , é per mezzo deli' 
„ Archeo. E foggiugne, chefefitrovi acci-
„ dentalmente qualche corpo eterogeneo ef-
„ fere prefente Archeo, e's'innalzera, e 
„ fi rifcaldera, agitandofi íiraordinariamen-
„ te , e adoprando tuíto lo sforzo per ifcacciar 
„ la materia oftile ; dunque il guariré qualche 
„ malattia non é altro che pacificare , e com-
„ porre queft'^rc^o : Coíefto Archeo, zftz-
„ rifee di nuovo Elmonzio , s'irrica alia pri-
ñ ma comparfa di qualfifia cofa eterogenea ; 

imperocché fpettando ad' eífo d'invigila-
„ re fovra la falute, e la confervazione del 

corpo, fi mette in feompiglio, aU'avvkí-
„ narfi del nemico, radunando tuíte le fue 
5, forze,. cagionando febbri &:c. T u í t o quel-
„ lo percib che ricercafi per una medicina 
« univerfale , é non so qual cofa , che 

„ proa-



prontamente pub pacificare, eaccomodare 
„ una tal febbre innatufale in tutteleocca-
fíoni. " Fin qul Elmonzio. La qual dottrí-
na, come oíTerva Boerhavio , non farebbe 
tanto piíurda, come a prima vifta pare che 
í k , fe rAuíore non aveffe attribuito fino l 
inteüetto a queílo í n o ^ r c k o . Traiafciando 
poi tutto queílo , i i principio , per i l cui 
veleno fi rende mortífero, e i rimedj bene-
fici , non é fe non la circolazione del fangue. 
Vedi CIRCOLAZIOKE , e SANGUE. 

A R C H E S , o Corte dcgli Arch i , in lngh i l -
térra , é una delle Corti deJl'Arcivefcovo , 
alia quak fí appella per le matene Eccleíia-
ííiche da tutte le parti della Provincia di Can-
torbery. Vedi CORTE, APPELLAZIONE , e 
ARCIVF.SCOVO &c. 

E1 queíla Corte cosí chiamata dalla Chieía 
Arcata, e dalia torre di S.Maria deH'arco, dove 
ella folea tenerfí . Gli efíiciali apparíenenti ad 
eíí'a fono i l Giudice, l 'Attuario, gliScriva-
ni , gli Avvocati , i Procuratori &c. 

I I Giudice della Corte degli Archi é chia-
mato i l Decano degü Archi , o l'Cfficia-
ie della Corte degli Archi &c. alcuiofficio é 
comunemente unita una particolar giurisdi-
zione fopra tredici Parrocchie di Londra , 
chiamata Deanerjy Decanato , cíente daii' au-
toritadel Vefcovodi Londra , ed appartenen-
te all'Arcivefcovo di Cantorbery, delle qua-
l i laParrochia dell'Arco ( o f B o w ) é una e 
la principale. 

A l t r i fuppongono, che la denominazione , 
e le funzioni del Decano degli Archi fia na
ta, dall'eflere ftatofOfficialedeirArcivefco-
vo o Decano , impiegato a molte Ambafcia-
rie, nel qual tempo i l Decano degli Archi 
rimaneva íuo foílituto. 

Queílo Giudice fopra qualunque appello 
latto, fubito, e fenza ulterior diíamina man
da la fuacitazione aii'appellato , elafuaini-
bizione al Giudice, dalquale fi é fatta l'ap-
Pellazione. Gli Avvocati , che debbono in-
tervenire a ditendere le caufe neila Corte 
f'e&^ Archi , debbono eífere Dottorati nelle 
Jeg8i civiü in una delle Univerfna dell' I n -
§ l^AV V^ÍAVVOCATO. 

A K C H E T l P O % origínale, o modello, 
elempio, o ali'imitazione di cui fi fa qual-

che^altra cofa. VedlMODELLO. 
La voce ¿ compojia di *pxn , prinei-

r m é - , t i „0 . vedi TIPO . 
I n 

pío 
queíto ienfo coincide con Origínale , 
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e Prototipo i eílftndo oppoílo a Cop ia . Vedi 
ORIGÍNALE e COPIA. 

Nella Zecca quefio vocabolo dinota uti 
pefo origínale, o che da la regola agli al
t r i , fecondo i l quale gli altri' pefi debbono 
aggiuftaríí. Vedi ESEMPLARE. 

I Filofofi , e fpezialmente i Platonici am-
mettono un mondo ¿írchetipo, per cui inten
ciono i l mondo come efiíteva nella Mente , o 
neir Idea Divina innanzi la Creazione .' Vedi 
IDEA, PLATONISMO &c. 

A R C H E V O L T O * , o ARCHIVOLTO , 
Arco della volta , nell' Architettura , é i l 
contorno interior dell'arco, ovvero una ban
da , o forma adornara di moduletti e metn-
b r i , -che corre lungo e su 1c faccie degli ar
c h i , e pofa fulle irapofte. Veá' iTav.Archi t . 
fig.36. l i t .bb, efig.40. Vedi ancor ARCO, 
VOLTA , IMPOSTA &C. 

* L a voce e formata dal Latino Arcus 
Volutus. 

1?Archivolto varia fecondo gli Ordin i : nel 
Toícano ha una faccia Tola ; nel Dór ico , fic-
corae ancora nell' Iónico ne ha due corona-
te ; e nel Corint io , e nel Compofito ha gl ' 
ifteffi membri che l 'Architrave. 

A R C H T A T E R , propriamente fignifica 
i l medico principale d'un Principe che ne 
trattiene mol t i . Vedi MEDICO. 

* 11 vocabolo e Greco A p x i u r p © ' , compoflo 
del Greco cfpx^. Principe i e iarp<§r, Me
dico. 

A R C H I B U G I O , *OARCHIBUSO, arma 
nota da fuoco, di una moderata lunghezza 
&c. preprio aportarfi ful braccio. Vedi AR
MA da fuoco. 

* L a voce e originariamente Italiana , com
pojia delle parole arco, e bufo ^ a cagio-
ne del buco focone, o lume , nel quale fi 
rnette la polvere , per dargli fuoco ; e per
che queft arma e fucceduta in luogo degli 
archi degli antichi. 

Hanz;elet preícrive la fuá giufta lunghezza 
di quaranta caiibri^ e i l pelo delia palla ha 
da eífere d' un oncia e fette ot tavi , con al-
trettanta polvere. 

Evvi un'altra forte üArchibugf a cavalleí-
to, piu grande della fuddetta, che fi appog-
giano fopra qualche cofa per fcaricarli, e fí 
ufano nelle difefe delle piazze. Furono ado-
prati per la prima volta nell'Armara Impe-
riale di Borbone, che fcacob Bonnivet dal
lo Stato di Milano } ed erano cosí groífi e 

pefan-
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pcfaníi, che abbifognavano due Uomln! a por-
ta r l i , OggicU fono poco ufati , e foltanto in, 
qualche Cañello vecchio, e da' Francefi ia 
alcutie lor Guarnigioni. 

A R C H Í C I A M B E R L A N O , Archicarae-
rarius. Grand' Uffi/iale dell' Impero, Vedi 
C l A M B E R L A N O . 

QucíV uffizio fpetta aH'Elettor di Branden-
burgo , in virtu della Bolla d 'oro; e per-
cib porta lo fcettro avanti T Imperatore,. 
mettendofi alia finiüra dcll'Elettore di Saf-
fonia. In alcune folenni Funzioni va a Ca-
vallo, appunto come gli al tr i Eleííori , por
tando un hacino eolio, fciugatojo in mano, 
e ("montando gli mettein ordine, acciocché 
i'Imperatore fi lavi . Tiene i l fuo Vicar io , 
c h ' é i l Principe di Kohenzollern , della ca
fa di Brandenburgo, Vedi ELETTORE , I M 
PERIO &c . 

A R C H I D A P I F E R , grand'uffiziale dell' 
Impero. Vedi DAPIFER R 

L ' Ekttor di Baviera é ̂ T/j/^^/ffí" j quan-
tunque i l Palatino del Reno abbia pretefo. 
queít'uffizio foffeanneífo al fuo Palatinatoj 
ha poi defiflito dalla pretenfione. Vedi PA
LATINO . 

AR C H I F L A M I N E , colui che godeva 
dignita di precedenza tra i Flamini . Vedi 
FLAMINE . 

A R C H I G A L L O , preíTo agli A n t i c h i , i l 
Sommo Sacerdote della Dea Cibele ; ovvero 
i l principale fra i S^terdoti Eunuchi di quel
la Dea , detti Gal l i . Vedi GALLI . 

A R C H Í L O C H I T , aggiunto d'una forte 
di verfi, di cui Archiloco fu. i ' inventore. 
Vedi VERSO . 

Coftano di fette piedi de' quali i primi 
quatíro comunemente fono Dat t i l i , tal^olta 
perbSpondei, e i tre ukimí Trochei ; come; 
C[ueño.. 

Solvitur acús hyems. grata vice veris, & 
F a v o n i . Hor . 

Si írovano ta lora de' verfi Jambi di fe i 
piedi meno una filiaba , framifehiati cogll 
¿krchilochii y appunto come fi. vede nell'Oda 
íEnentovata.. 

Queíli verfi fono anche chiamati Datt i l i -
si , a cagione de'Dattili con cui cominciano. 
Vedi DATTILO, CDATTILICO. ' 

A R C H I M A N D R I T A , A . ^ ^ T / K , 
fu pe rio re d'un Moniftero , rifteflo che quel-
\o che oggidi chiamiamo Abbate . Vedi AB-
14TE SüPERI.OR.E &C.. 

A R C 
A l dir di Covarruvias, quefia parola lít-

teralmente dinota i l Capo , o Condottiere 
d' una greggia : nel qual fenfo pub appli-
carfi ad ogni fuperior Ecclefiaüico ; onde lo 
troviamo talor attribuito ai Vefcovi. Ma ap-
preíTo aiGreci per lo piu fi riftrigne al Su-
periore di utv Abbazia . 

M . Simón afferifee , che la voce origi-
nalmente é Siriaca , almeno la ultima par
te d 'e í ía , cioé Mandrita ^ la quale per v¡a 
di circuizione vuole che fignifichi una per-
fona folitaria , o un Monaco . 

A R C H I M E D I S Troclea. Vedi i'articolo 
TROCLEA . 

A R C H I M I M O , l 'itldfo che Archibuffone 
Gli Archimimi tra' Roraani dicevanfi quei % 

che contraífacevano, o ¡mitavano le manie
re, i g e f l i , ed il parlare^ de ' v iv i , e de' raor-
t i . Vedi M I M O . 

A l principio fe ne fervivano foltanto ne' 
Teat r i ; ma dipoi furono amrneíTi ne' ban-
chetti , e per ultimo fino ai Funeral!, an
dando dietro al Cadavere , e contraítacendo i 
geíli e portamenti del morto, come fe foiíe 
v i v o . Vedi FUNERALE . 

A R C H I P I N C E R N A , coppiere Maggioc 
dell' Impero . Quefto uffizio é del Re dt 
Boemia y a cui appartiene di prefentar la 
prima ta/za in un Convito Im pe na le , non 
é pero obbügato di affidervi coila corona 
in capo. Ha per fuo Vicario, o Diputato 
i l Principe ereditario di Limburgo . Vedi 
ELETTORE «. 

A R C H I P H E R A C I T i E , A p x m p w w % 
miniílri della Sinagoga degli Ebrei ; i l cui 
uffizio era di leggerc, e fpiegare i Ptrakim, o 
i T i t o l i e C a p i della Legge, e de'Profeti. 

VArchiferacha non era Pifteífo che'1 Ar-
ch'tfinagogo, come Grozio , ed altri penfano ; 
bensi piuttofto. era i l Capo , o Principale 
traque! , ch'erano flabiliti per leggere, in* 
trepretare , e profeífare la Legge nelleScuo-
le . E quindi deriva i l nome, che fi forma 
dal Greco « ^ ^ J Capo , e dalla voce Ebrai-
ca , o fia Caidaica p i D , Phcrak , Divifione, o 
Capitolo ̂  

A R C H I S T R A T E G O , A ^ ^ O T / O Í , Ge-
neraliííirao , o-Capitán. Genérale d' un'Ar--
mata . VediSTR ATE tío .. 

A R C H 1 T E T T O * , ARCHITECTUS , e 
un uorao perito nell'Architettura , 0 ne'! 
arte di fabbricare ; che fa le piante, e i di-
fegni degli Edifizj , dirige Topera, ! Ma

ratón & 
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t a t c n , e gli altriArtefici in effa ímplega-
t i . Vedi AaCHITETTURA , PlANTA , DlSE-

GNO &C. 
* L a parola e derivata dal Greco apx0*» 

Principe, e r w r m ) faber , operajo, o 
principale artefice. . . 

Gli Architetti plíi cclebri fono Vi t ruv io , i l 
Palladio , lo Scamoit i , i l Serlio , i l Vigno a , 
i l Bárbaro, i l Cataneo , 1' A lbc r t i , Vio la , 
Iniso Jones, Bullant, e deLorme . , 

Vi t ruvio enumera dodici qualita ĉhe li n -
cercano in un Archketto , cioé ch'egh fia 
docile ed ingeanofo; letterato; perito in di-
fegnare, nellafieometria, neU'Ottzca , nell 
Ar i tmét ica , nella Storia , nella Filofofía, 
Mufica» Medicina, Legge, e nel l 'Añrolo-
gia . Vedi FABBRICARE &C. 

Bifogna che Marziale non avcffe letto V i 
truvio , quando mife i l Banditore , e l ' ^ r -
thitetto nella medeíima claífe^ 

Durt fi puer ingeni videtur , 
Prxconem[acias, vel Archi tcñum . 

A R C H I T E T T O N I C O , che forma una 
cofa regolarmcnte, fecondo la natura, e le 
intenzioni di eíTa. Cosí quella potenza pla
t i c a , quello fpirito, o checché altro fia che 
fa fcoppiare le uova della femmina in crea-
ture viventi della medefima fpezie, é da al-
cunichiaraato lo fpirito architettonico . Vedi 
PLÁSTICO. 

ARCHITETTONICA, Macchina. Vedi MAC-
CHIN A • 
" A R C H I T E T T U R A , arte di fabbricare, 
cioé di erigere edifizj, per abitazione o per 
difefa. Vedi FABBRICARE , EDIFIZIO&C. 

Dividefi cornunemente , riípetto a i fuoi 
oggetti, in Civile , Mil i tare, e Naturale. 

ARCHITETTUR A Civile, detta aífolutamen-
te t emxnzmz Archhettura) ¿ 1'arte di 
difegnare, e far delle fabbriche adattate agli 
uf i , ed alie coraodita della vita civile, co
me fono ¡e Cafe, i Tempj , i Tea t r i , le Sa
le , i Ponti, i Collegj, i Portici &c. Vedi 
CASA, TEMPIO, TEATRO &C. 

Architettur a per quello fpetta all 'anti-
cnitanoncédeaqualfivoglia tra tutte le ar-
íi \ imperciocché dall' líleíía natura , e dal
ia neceffita furono ammaeñrati i primi Abi -
ranti della térra a fabbricarfi tende, capan-/ 
" f . ' c tugurji e poi in progreíío di tempó 
gh uomim hanno imparato ^ farfi delle abi-
taziom piu regolari e decorofe, con varieta 
d ornamenti, di proporzioni &c. Vedi ció 
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che dice Vitruvio , dell'origine deir Archt-
tettura , fotto l'articolo ORDINE . 

Gli Scritíori Antichi rapprefentano i T i r ; 
come i primi che pomífero queíl' arte a qual-
che grado di perfczione ; e d iqul é che Sâ  
lomone ad efli ebbericorfo per operai nella 
íabbr icadc lTempio . Viilalpando pero vüo-
le , che da T i ro foííero fpediti a tal efíefto 
foltanto gli Artcfíci fubalterni, cioé quelfi 
che fapevano lavorar in oro j in argento , in 
ottone &c. e che Je rególe át\V Architcttura 
foflero infegnate da Dioíleífo a Sa!oraonei 
Perctb íoggiugne, che piuttofto i T i rx im-
paraííero V Architcttura da Saiomone ; che 
di poi eglino comunicarono agli Egizj , e 
quefii a i Greci, ed i Grecia i Rormni , I n 
fatti Tauíore citato prende a far vedere , che 
tutta la bdlezza , e tut t i i vantíggi delle 
fabbriche si Greche, che Romane foífero pre-
fi da quelle del Templo Ebraico . Tom. 2. 
Part. 2. Ifagog. 3. c 9. i C 

In conferma di cib , lo Sturmio apporta 
diverfi luoghi di V i t r u v i o , facendo vedere^ 
che le rególe date da quelfArchitetto, nel 
l ib.6. c. 2. e nel l ió. 5. c. 1. quadrano appun-
tino colla relazione , che GioíefFo fa del Tem
plo di Gerufalemme, nelle fue Antich. Ebr , 
Ub. 6. c. 8. &c. Vedi TEMITO , 

Fino a che fegno di magnifícenza giunfe 
VArchitettura fotto i T i r j , e gli Egizj , pri
ma che veniííe ai Greci, fi pub feorgere chia-
ramente dal c. 23.V. 8. d'Ifaia; comeancorá 
dal ragguaglio che fa Vitruvio degli Occi 
Egiz j , delle lor Piramidi, degli Obelifchi & a 
Vedi OBELISCO , PiRAiviibE &c. 

Nondimeno, fecondo il coiicetto comune^ 
VArchitettura dovrebb' eífere quafi tutta di 
origine Greca; imperocché tre degli ordini 
regolari, o modi di fabbricare ^ fono dino-
minati da'Greci, cioé i l Corintio, V-Iónico, 
e'i Dórico \ ed appena ve n'é parte o mem-
bro, che non fi chiami volgarmente con ter
mine Greco. Vedi CORINTIO , DÓRICO> 
IÓNICO , MEMBRI &C. 

Sia perb cib come fi-Vog!ia, certa cofa é , 
che i Romanía da'quali l'abbiamo dirivata 
noi ^ ebbsrO tutta la lor Architcttura da' Gre
ci ; né (Vnibra che prima d'allora aveífero 
avute altre idee della grandezza, o bellez-
za di fabbriche j fe non quelle che proven-
gono dalla'magnitudine , dalla ibrtezza &cs 
di eífe; ficché prima non conofcevano altr* 
ordine che ilTofcano. VediToscANO. 

Sotto 
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SottoAuguflo, 1' Architcttura fi porto al

ia fuá maggior perfezione; Tiberio la tra-
fcurb affatto, íiccome tutte le altre arti in
genuo . Nerone , tra un cumulo di vizj abo-
minevoli , ritenne una paílione ftraordinaria 
per gli Edifizj, in modo per6 che vidomi-
naíTe piü i l luíTo, e la diííolutezza, che la 
vera magnificenza . Sotto l'Imperatore Tra-
jano , Apollodoro íi diílinfe aflfai in queft' 
A r t e , onde mérito la grazia di quel Pinci-
pej ed egli fu che alzo la famofa colonna 
Trajana, che fuífiíle fin al di d'oggi in Ro
ma. Vedi TRAJANA . 

Daquefto tempo in poi ando ferapre dica-
dendo \ 'Archítettura\ e quantunque la cura e 
la magnificenza di Alefiandro Severo la foíkn-
taífe perqualche tempo, con tutto cib ella 
cade infierne coll 'Imperio d'Occidente, pre
cipitando in una corruzione , da cui non fu 
riñorata per lo fpazio di dodici fecoli. 

La barbarie, e i divafiamenti de' Vifigotti 
nel quinto Secólo, raifero in rovina tu t t i i 
bei monumenti dell 'Antichita ; e da 11 in 
appreíTo VArchitettura diventb cosí groífolana 
c fenz'arte, che gl'ifleíri Profeífori non in-
tendevano cofa veruna del giuílo difegno, in 
cui tutta la bellezzadi efia confifte: e quindi 
ebbe origine un nuovo modo di fabbricare, 
deí toi l GomVo. V e d i G o x T i c o . 

Cario Magno fece tutto quello che poté 
per rifiorare VArchitettura; e i Francefi inco-
jaggiati da Ugone Capetto, e dal fuo Figlio 
Roberto, ne riufcirono con buon fucceífo , in 
guifa pero tale , che VArchitettum moderna 
diede in tanto ecceífo di delicatezza, quan-
to era flata maíTiccia a groílblana la Gotti-
ca. Aquefte pofliarao aggiugnere VArchitet-
tura Arabefca , e la Morefca , fomiglianti 
aífai alia Gottica; e come quefia fu ira noi 
antrodotta da' G o t t i , e Vandali del N o r d , 
cosí quella ci fu portata da 'Mori eSaracini 
delle Regioni meridionali. Vedi ARABESCO , 
MORESCO, GROTTESCO&G. 

Gl i Architetti de' [fecoli terzodecimo , 
quartodecimo, equintodecirao avendo qual-
che cognizione della Scultura, parvero vo-
ler fare, che tuna la perfezione confifteífe 
vínicamente nella delicatezza , e moltitudi-
ne degli ornamenti, de' quali caricavanole 
lor fabbriche, con una cura e follecitudine 
prodigiofa, abbenché fpefle volte fenza giu-
dizio , e buon gufio. 

Ne'due ultimi Secoli gü Archi t : t t i d 'I ta-
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l i a , e della Francia, fi fono applicat! a r i -
Üaurare la primitiva fempliciía , íiccome 
eziandiola bellezza ádV Architettura antica-
nel che non furono di buon efito frodati; e 
perb oggidi le Chiefe, i Palazzi &c. fi fab-
bricano interamente ful güito antico. 

VArchitettura C h i l e confiderata rifpetti-
vamente ai varjperiodi, o ;dati di eífa , pub 
diftinguerfi in Antiquata, Antica ^ Gottica, 
Moderna Scc. Vedi ANTIQUO , ANTICO , 
GOTTICO, MODERNO &c. 

V i e anche un' altra divifione Architct
tura C h i l e , la quale fi prende dalle differenti 
proporzioni, che fi fono refe neceífarie ne' 
diverfi modi di fabbricare i e che debbono va-
riarfi fecondo che la mole , la fortezza, la 
delicatezza, la ricchezza, o la femplicita de
gli edifizj richiedono. 

Quindi hannoavuta la lor origine icinque 
Ord in i , tut t i inventati dagli Antichi a tem-
pi differenti, ed in diverfe occafioni, cioé i l 
Tofcano, i l Dórico, 1'Iónico, i l Corintio, 
e i l Compofito ; diciafcuno de'qualivedi la 
Storia, i Caratteri &c. fotto i iorarticoü 
refpettivi. Tose ANO , DÓRICO, IÓNICO, 
CORINTIO, e COMPOSTO. 

Quello che forma un Ordine é la colonna 
colla fuá bafe, e col capitello, formontata 
dalla fuá intavolatura , confiftente nell 'Archi-
trave, nel fregio, e nella Cornice , e retra 
ful piedeílallo. Vedi ORDINE, COLONNA, 
INTAVOLATURA, PIEDESTALLO&C. 

Circa gli Elementi ¿QWArchitcttura y e le 
rególe generali fpettanti alia materia , ed al
ia forma delle fabbriche, ficcome altresi alie 
lor proporzioni, ef í íuazioni , ai fondamen-
t i , alie diflribuzioni &c. Vedi 1' articolo 
FABBRICARE. 

Per le parti componenti delle fabbriche, 
Vedi MURO, TETTO, FINE STRA , PORTA 
&c. Vedi ancor BELLEZZA &c. 

Varié fono le Ar t i fuífervienti ¿VArchitet
tura, come quelledel Falegname , del Mu-
ratore, delFabbro, delVetrajo, delIoStuc-
catore, dell' Indoratore , del Pittore &c. Ve
di FALEGNAME , MuR ATORE , PITTURA , 
SCULTURA &c. Vedi di piu LEGNAME , PIE-
TRA , MATTONE , TEGOLA , CALCINA, 
PlOMBO , VETRO &C. 

U primo tra i Greci che fcriííe ázWArckitet' 
tura fu Agatarco Ateniefe , dopo cui vennero 
Democrito, e Tcofraílo : oggidi pero gli Au-
tori Greci áóVArchitcttura íooo tuíti perduti. 

T r a 
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Tra i Latini Fuí i iz io , Terenzio Varronc, 
Publio Scttimio , Rufo ed Epafrodito fcriffe-
ro de re ArchiteBonica . 

Ma di tut t i gü antichi non abbiarao alíro 
antore intero che V i t ruv io ; quantunque al 
dir di Vegezío, al tcmpo íuo in Roma vi 
foíTero fetcecccnto Archi te t t i . Vifs' egü fot-
to Augufto, e ci lafcib un fiílema comple
to di architcítura , in dieci l i b r i , che dedi
co a quel Principe. V opera é eccellcnte y 
ha incontrata pero la ceníura de'moderm , 
i quali v i trovano mancanza di método, e 
ofeurita . La miftura di Latino e di Gre
co, in Vitruvio c tale, che León BattiQa 
Alberti ha oíTervato, ch'egii ha ícritto La
tino per i Greci , e Greco per i L a t i n i ; 
ed aggiugne , che Topera contiene raolte 
cofe fuperflue, e fuori del propofito. Laon-
de M . Perrault ha eílratte tutte le rególe 
dall'opera prolifía di Vitruvio , le riduíTe 
a mé todo , e l e pubbücb inun picciol com
pendio . Diveríi altri Autori han no prefo T 
impegno di fpiegarne i l t e ñ o , tra i quali F i 
lan dro , Bárbaro , e il Salmafio , con aggiun-
gervi delle note nelle lor rifpettive Edizioni 
Latine ; Rivio e Perrault nelle loro Annota-
zioni íbpra le Verfioni Tedefca e Franccfe , 
ed altresi Baldo nella fuá Opera , intitolata 
Lexicón Vitruviani'.m, che poi é üato accre-
íciuío da de Laet. L ' iílefib M . Perrault ha 
di piu comporto un Trattato aífai buono fo-
pra i cinque Crdini • lo che pub ñimarfi un 
íupplemento a V i t ruv io , la di cui dottrina 
intorno gliordini é difettofa aífai. 

Dopo Vitruvio gli Scrittori átVCarchitet-
tura fono Leone Batida Alberti , che nell' 
annoi5i2. pubblicb dieci Libri circal'arte 
di fabbricare, in Latino coli' intenzione di fu-
perar Vitruvio. Cib perb non gü é riufcita, e 
benché la di.lui opera contenga molte cofe 
buone, é mancante in qucllo che rifguarda 
gli Ordini. Sebaftiano Seriio l'anno i<5o2. 
fcriíTe fette libri átWarchitettura ^ e di que-
" i , i cinque, che trattano dei cinque ordi-

, jurono pubblicati nel 1601. in. tut t i i 
quah religiofamente oííerva le rególe di V i 
truvio- \\ fettimo fu di poi pubblicato nel 
l 6 7 v roailfeüo, ch 'é intorno le fabbriche 
? r ^ a í e ' fin ora nonéma i comparfo. 

Anarea Palladio, che in quattro Libri fpie-
ga ie rególe fondamentali di queíV arte , por-
tando d.verfiefempj d'opere di ogni fpezie , 
| l i diefuon l'anno 1575. in Lingua Italia-
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na. De'quali poi i due primi furono trafpor-
tati in Tedefco, colle Annotazioni del Boe-
cklero. 

Fiüppo de Lorme pubblicb nove Libr i 
ádVarchitetm-a, in Lingua Francefe, Tan-
no 1567. Barozzj de Vignola Tanno 1631., 
pubblicb le fue rególe de'cinque ordini , nell' 
a n n o i ^ i . i n Italiano; le quali furono poi 
tradotte, e molte ¡addizioni inferite^vi, da 
Daviler, fottoil t i to!odiCW.f d'architeBure 
&c. fono ñate anche trafportate in Tedefco , 
con delle note. 

A quefti íi pub anche aggiugnere Vicen-
zoScamozzi, che l'Anno i<5i5. diede alia 
ñampa la Idea delP architetturauniverfale ¡ i n 
Italiano .• Car. Fil . Pieuflart, che compofe 
il Teatro delParchitettura civile ^ i n Tedefco^ 
ñampato l'anno 1697. in cui non folo porta 
le rególe áúYarchitettura , ma eziandio fpie-
ga , e paragona i cinque ordini, appunto co
me fono flati deferitti dai Palladlo , dal V i 
gnola , dallo Scamozzi , e da a l t r i . L'iflef-
fo ha fatto in lingua Francefe i l Padre Freart 
di Cambra y nel íuo Paralello deW Architet-
tura antica colla moderna , pubblicato in Fran
cefe l'anno 1650. che poi é flato tradotto 
in lingua Inglefe, con delle addizioni fatre 
da Evelyn . Er. Blondcr , direttore dell' 
Academia Reale della Pittura &c. l'anno 
1698. diede al pubbüco un Corfo d1 Archi-
te t íura , in Francefe, ch ' é una collezione o 
uneftrattoda tu l t i gli Scrittori celebre fopra 
cib che riguarda gli Ordini &c. Nic . Gold
man, nel fuo Trattato de Stylomctris, in 
LatinoeTedefco , ftampato neli'anno \ 6 6 i . 
ha contribuito raolto alia perfezione delle 
rególe, e degli ordini áúYarchitettura y fa-
cendo anche vedere come queñi poífano de-
linearfi «piü fácilmente per mezzo di cen í 
fíromenti da lui inventan . 

Finalmente , gli Elementi deW architettura 
fono ílati molto ingegnofamente efpofti dal 
Cav. Enrico Wot ton . I medefimi poi fono 
ílati dallo Sturmio , e dal Wolfio ridotti a 
certe rególe , e dimoílrazioni , coficché t' 
architettura fu recata nella forma di un1 arte 
Matemát ica , dal primo fuo libro , chiamato 
Mathefis Juvenil, e dal fecondo nel fuo Ele
menta Mathe/eos , tom. I I . an. 1715-

ARCHITETTURA Militare y é l'artedi forti
ficar luoghi, acciocché poflano eííere al co-
perto dagl' infulti de' nemici, c dalla violenza 
delle arme . Vedi Luogo FORTIF ICATO . 

Pp Que-
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Queña pin comunemente diceíl Fortifi-

eazione. Tcdi FORTIFICAZIONE . 
Spetta zViArchittetura militare l'erigere le 

fortezxe4, i caflelli , e le altre foríificazioni 
con ripari , con bañioni &c. Vedi FORTEZZA, 
BASTIONE&C. 

ARCHITETTURA navale, fomminiílra le re
góle per coílruire i Vafcelli, le Galere , ed 
altre forte di bafiimenti che fervono per la 
mvigaz ione ; ficcome ancora per fabbricare 
i P o r t i , í M o l i , le Darfene & c . su la fpiag-
gia * . Vedi VASCELLO , NAVE, GALERA, 
BARCA &C. Vedi ancor DÁRSENA,MOTO &C. 

* Quale foffe lo flato di quejTarte a tempi 
d Omero , fi puo vedere nella f u á Odiffea 5. 
v. 244. 

ARCHITETTURA in Perfpettiva , é una 
forte di fabbrica , nella quale i membri fo
no di diverfe tnifure, e diverfi moduli , di-
minuendofi a proporzione della lor diílan
sa; acciocché í' opera comparifca piu langa 
c p i ü larga, di quel che veramente lo é . Ve
di PERSPETTIVA . 

Ta i é la famofa Scala Pontificia del Va
ticano inRoma , fatta al tempo di Aleífan-
dro V I L dal Cavaliere Bernini. 

ARCHITETTURA Contrafutta, s' intende di 
quella, le di cui projetture fono dipinte di bian-
co, o di negro, ovvero a guifa di marmo ; ap-
punto come fi vede in moite facciate , palaz-
11 d'Italia, ed altresi ne' padiglioni di M a r -
Ji . Ne'Imuri fíuccaíi queíla forte di dipin-
gere viene fatta a f re fe o , e in quei di pie-
tra , íi fa a ol io . Vedi PITTURA , e FRE
SCO . 

Sotto i l nome di architettura contrafatta, 
altramente dttta opera di Scena , comprendefi 
parimenti un altro modo di pittura, fatta fo-
pra certe tavole leggiere di legno, in cui fi 
vedono Colonne, Pilaftri, ficcome eziandio 
altre partí d'edifiz;, che paiono di r i l ievo, 
fendo i l tutto colorito ad imitazione d i va
r i raarmi , metalli & c . e fervono nelle dc-
corazioni di Tea t r i , d'Archi Tr ionfa l i , én
trate pubbliche, pompe funeral! &c. 

A R C H I T R A V A T A Cornice . Vedi l'ar-
t l co loCORNíCE . 

A R C H I T R A V E , nell'edJfizio, dinomi-
nazione di quella parte d'una colonna , od or-
dine di colonna, che va immediatamente ful 
Capitelio. Vedi T a v d . Are hit et. fig. 24. 26. 
28.30. e^i . ed altresi la fig. 49. litt.a. Ve
di ancora ORDINE, e CAPITELLO. 
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* IGrec i lo chiamano Epiílylc. Vedi EPI-

STYLE. 
L ' ylrchitrave é i l membro piu baíTo delí' 

intavolatura . Vedi INTAVOLATURA . 
Si fuppone , che Varchitrave rapprefenti la 

trave principale nelle fabbriche di legno • 
d'onde diriva i i nome, formato dal Greco 
apX®11 principale, e dal Latino trabs , trave. 
Vedi TRAVE &c. 

L ' Archi'.rave fi varia fecondo i diverfi or-
dini : imperocche nel Tofcano ha una foi 
faccia piaña , coronata da un fíletto , con 
mezzo modulo di altezza. Vedi FACCIA , 
TOSCA NO &c. 

; Nel Dórico, ficcome anche nel Comporto 
tiene due faccie , o fafcie , tre nell' Iónico , 
ed altrettaníe nel Compofito ; e in queft'ul
timo ordine é alta ~~ d'un modulo, negli 
altri pero mezzo modulo folo. Vedi FASCIA , 
DÓRICO, CORINTIO &c. 

In i c io pero gli Architetti prendono della 
liberta; mentre alcuni fanno Varchitrave di 
piu membri, altri di me no; e mol ti hanno 
due o tre forme di architravi . Quelío che 
qul noi diamo, é prefo da Vignola. 

Architrave talora chiamafi la trave maeftra 
negli edifizj di legno, ne 'port ici , ne' Chio-
ílri &c. Ne' camini eglí é ch i a mato , pezzo 
della Cappa o del Mantello , c fopra gli ílipi-
t i delle porte, o Üfielli delle fineflre Hj/per-
tyrcn. Vedi MANTELIO, e HYPERTHYRON . 

Porte ad architrave, fono quelle , che han-
no un architrave su gli ftipiti, e fopra la 
porta: ful frontefpizio, s'é dritto , o full' 
arco, fe la cima c curva . Vedi PORTA, 
CAMMINO. 

Fineflre ad architrave, di legname, fono 
comunemente una Gola rovefuata, elevara 
dal legname folido, con un liftello di fopra, 
benché alie volte i membri fieno fgezzati c 
foprapoíli , ed alie volte tagliati in pietra 
cotta. Vedi FINESTRA. 

La fafeia fuperiore é chiamata architrave 
principale, e la piu baila V arpam. 

A R C H I T Y P O . Vedi Pardeólo ARCHE-
TIPO . 

A R C H I V I O , camera, o appartamento, 
aove fi confervano i regií lr i , le memone, o 
le fcritture d'uno Stato , o d'una comunita, 
per eífere confultati fecondo i bifogni. Vedi 
REGISTRO, CARTA, &c. 

* L a voce viene dal Latino Arca , caffla , 
a dal Greco CO^MOV 3 che fi legge apprejja 

SUÍ-
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Suida ufato neir ¡fteff0 f e n K In alcuni 
ScrittoríLat'mi occone Archarium . 

Si dice 1' archhio d'un Collegio, d'un Mo-
niftero &c. Gl i archivj di Roma antica cu-
ñcdivanfi nel Tempio di Saturno. 

Nel Códice troviamo Archivium pubhcum, 
vel armarium publicum, ubi Afta & Libri 
exponcbantur, Cod. de fide injlrum. auth. ad 
hite X X X . q. i . Trev. 

A R C H I V O L T O . Vedi ARCHEVOLTO . 
A R C I A C O L 1 T O , od anhiacolythm an-

tica digniía nelle Ghiefe Cattedrali; dove i 
miniflri erano divifi in quattro claffi , o gradi, 
cioé diSacerdoti, di Diaconi, Suddiaconi, e 
á'Acoliü; de'quali ciafcun avea i l fue capo . 
I I capo degli Acoliti chiamavafi Anhiacolythus, 
Vedi ACOLITO &C. 

A R C T C A N T O R E , i l capoCantore d'ti
na Chiefa. Vedi CANTORE . 

A R C I D I A C O N O , uffiziale Ecclefiaftico, 
inveflito di giurifdizione fopra i l Clero, ed 
anche íbpra i fecolari , inimediatameníe do-
po i l Vefcovo , in tutta la Diocefi , ovve-
ro in qualche parte d' eíTa . Vedi VISITA-
ZIONE, PARROCCHIA &C. 

Archidiácono , talvolta detto Archilevita, 
al principio era il primo e ' l piu vecchiotra' 
Diaconi affiftenti al Vefcovo, donde ha prefa 
ladinomioazione. Vedi DIÁCONO. 

Avanti i l Concilio Niceno non era no
to queIV Uffizio , i l quale col tempo é dive-
nuto una delle dignita Ecclefiafliche, fupe-
riore eziandio a quella de'Sacerdoti, quan-
tunque anticamente non era cosí . 

V Arcidiacono era i l principal MiMflro 
del Vefcovo per tutíi gli affari tílerni , c 
temporali particolarmente ; coli'incomben-
za anche d' invigilare fopra la offervanza 
del buon ordine, e della decenzanel culto 
divino, e negli ornamenti facrj, egli avea 
la direzione de'poveri , e 1' infpezione de' 
coftumi, e de'portamenti del popólo, det
to percib Oculus ^ & cor Epifcopi. Non é da 
maravigliarfi, fe talii vantaggj , ed irapie-

fubsto gli procacciarono la precedtnza 
íopra gli altnSacerdoti , i l quaü attendeva-
"0 Atante alie funzioni fpirituali j non eb-
be perb veruna giurifdizione fopra di eíTi 
prima del fefto fecolo. Ma col tempo fi av-
vanzarono tanto gU archidiaconi in digniía 
e Poteita, che nel décimo fecolo ftimavaníi 
come quei, che hanno la giurifdizione di 
fmpno ¡us , o anneffa all'ufazio l o ro , con 

potere di delegarla ad a l t r i . Eflfendo pero in 
quei tempi aumentato i l numero degli arci-
diaconi i cominciarono adicadere dall'autori-
ta , di chegodevano: e divifo ad ogni uno d* 
eííl i l fuo d i íbe t to , quegri^ehe 1'avea nella 
Citíacapitale chiamoííi grandarcidiacono. 

_ In^ Inghilterra abbiamo feíTanta arcidiaco-
n i \ 1'uffizio loro é di viíitar ogni due an-
ni^in tre, d'informarO delle riparazioni, e 
de'mobili delle C hit fe , col riformare gli 
abufi nelle cofe Ecclellailiche , rimettendo 
quelle di maggior importanza al Vefcovo. 
Hanno eglino eziandio la facolth di fofpen-
dere , di feommunicare, ed in molti luoghi 
d'efaminare i teílamenti e i legati, ed i n 
alcuni di provedere i benefizj. 

Spetta lalV archidiácono V introdurre quei 
che fono ñati proveduti di benefizj dentro la 
fuá giurifdizione; e per Tatto di Uniformi-
ta , fono ora obbligati ad eíTere negli ordini 
presbiterali. Vedi INDUZIONE . 

Mol t i archidiaconi in fondazioni Ant lche , 
in virtü di preferizione , tengono le lor C o r t i , 
ed Uffiziali , appunto come i Vefcovi. Vedi 
CORTE, UFFIZIALE, VESCOVO &c. 

A R C I D R U I D A , i ! capo, oPontefice de* 
JDruidi antichi. Vedi DRUIDA. 

A R C I D U C A , Duca inveftito di certa 
qualita, preminenza, ed autorita fopra g l i 
altri Duchi . Vedi DUCA. 

Ne'tempi paííati v'erano gliarciduchi d i 
Lorena, e di Brabante: quelio di Auftria é 
titolo aífai antico . Oítone , o Enrico L 
ereííe i 'Auftria in Marchefato , e Federico L 
in Ducato, l'anno 1156. ma non fappia-
mo bene, quando né perché gli fu dato i l 
titolo á'arciducaío. Si tiene perb comunemen-
te , che Federico I V . íia flato i l primo a 
farfi chiamar arciduca d' Auftria ; ed altri 
vogliono , ch' aveífe principio dali' Impera-
tor Maffimiliano I . neli'anno 1459. che gl i 
anneífe ampj privileg;. 

I principali privilegj di quedo Stato fono, 
che í'Arciduca pub diftribuire, e far giufti-
zia ne' fuoi Stati fenz' appellazione ; che fia 
íl imato averne ricevuta la inveftitura , do-
po che Tavia domandata tre volte; che non 
poffa eífere privato de'fuoi dominj né anche 
dall'Imperatore, o dagli Stati deil'Impero ; 
che neífun affare fpettante all' Impero poíía 
conchiuderfi, fenza dargliene parte; e final
mente che poífa creare de' Con t i , Bato ni r 
eGentiluomini per tutta la efteníione dell" 
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Impero ; privllegj de' qual i g i l a k r l D u c n í 
t lc l l ' Impero non godono . 

A R C I E R I * , ípezie di M i l i t a , oSolda-
teíca , armara con archi e freccie . V e d i 
ARMA , FRECCIA &C. 

* La vece % formata dal Latino arcus , 
a r c o , donde, derivano arcuarius, a rquis , 
e arquites : come talara furono chiamati 
7ie\f€coU corroí t i della Lingua Latina. 

G l i Arcicri anticamente erano rao!to in ufo, 
oggidi pero fono decaduti affat to, falvoché 
fulamente in T u r c h i a , e in alcuni paefi O-
r i cn t a l i do ve fono in piedi tut tavia delle 
corapagnie d' arcieri ne1 loro e íé l ' c i t i ; colle 
quaí i fecero t e r r ib i l i efecuzioni neüa batta-
glia d i L e p a n t o . Nondiraeno i l nome íi r i t i c -
ne ancora l a , do ve T ufñzio non v i é piü ; 
ámperc iocché i n Francia g i i Uffiziaü , che 
í e r v o n o i L u o g o t e n e n í i della Pol í t ica , e i 
P revo íH , per tare g l i a r r e f t i , le catture & c . 
chiamanfi ylrcicri, quantunque non por t ind 
altre arme , che Alabarde , e Carabine • N e l 
qual fenfo dicono i Francefi : G l i Arcieri del 
Prevoflo de PHotel, del Prevofio des Marchands, 
gli Arcieri della Cittct, della guardia & c . 

I n Francia certe picciole part í te di Arcieri, 
de t t i Gens de Marcchanfsc , í co r rono di con
t inuo le flrade maeflre , per tenerle libere 
d a ' L a d r i , e da una di que lie la Di l igenza 
da Leone & c . é fempre ícor ta ta . E d i fatto 
a que í i ' arcieri fi eleve , che oggidi viaggifi 
da per t u t í a la Francia con ogñi í lcurezza j 
f leché non v i sccadono tant i fur t i fulle ftra-
tle di quel Regno in un anno , quante inter
no d i Londra i n u n a f o l a fettimana . V i fo
no parimente gli Arcieri det t i de' p o v e r i , 1' 
nffizio de 'quali é i l prendere t u t t i quei rnen-
d i c i , . e poveri , che trovano per le í l r a d e , 
condueendogli al l 'Ofpedale. 

A R C 1 E Ü N U C O , i l capodegli E u n u c h i . 
V e d i EUNUCO . 

VArcieunuco era uno degü Ufírziali p r i n -
cipal i in C o í l a n t i n o p o l i , a tempo degl' I ra-
peratori G r e c i . 

A R C I L E V I T A . V e d i ARGIIHACONCK 
A R C I L E U T O , é un leuto largo e lungo , 

colle corde del bailo iunghe a gui ía di t ior
ba , ed ogni fila raddoppiata con una pic-
ciola ottava , ovvero co!l ' uaifono , é ufato 
dag l ' I t a l i an i per i l bailo c o n t i n u o . Vedi i l 
Dszionario mu fie o del Signor di Broffard. V e 
di anche TIORBA , e LEUTO . 

A R C Í P E L A G O * , nella G e o g r a f í a , un 
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Mare in terrot to da un gran numero d ' I fo le . 
V e d i MARE . 

* La vece e formata per corruzione ri ' iE-
g í e o p e l a g u s , cioe mare Egeo; che e di 

/ nuovo formata da Kíyaiov YlzKayos , un 
nome originalmente date gli da Greci, ma 
per qual cagione, gli autor i non conven* 
gono. 

L ' Arcipelago p iu famofo, ed a cui la dr-
nominazione quaí i s ' é appropriata , é quel-
lo tra la Grec ia , la Macedonia , e 1'Afia , 
dove fono le Ifoíe del M a r Egeo, detto i l 
mare blanco, i n contraddiflinzione a l l 'Eu í f i -
n o , che fi chiama i l mar ñero. 

I Geografi moderni fanno raenzione di 
a l t r i are i peí agi , come per eferapio di quel-
lo di S. L á z a r o , v i c ino alia cofia di M a l a 
bar , e di Malacca j quello del Meffico j quel- # 
lo delle F i l ippine , chiamato da alcuni i l Gran
de Arcipelago , che contiene undici mda ifo-
l e ; quei delle M o l u c c h c , di Cé lebes & c . 

A R C I P R E T E , Prete , i l qual tiene la prc-
rainenza íopra g l i a l t r i P r e t i . V e d i PRETE, 

N e ' t e m p i ant ichi YArciprcte era la prima 
perfona dopo i l Vefcovo , fedendo accanto 
a luí nella Chiefa , ed era par iment i í u o y i -
car io , durante la d i l u i afl'enza , in t u t t i g l i 
airar i I p i r i t ua l i . 

N e l fe (lo fecolo leggiamo di mol t i Arci-
prcti ne l l ' iñef fa Diocefi , ed alcuni vog l iono , 
che da quel tempo in poi cominciarono a 
chiaraarfi Decani. Ved i DECANO. 

N e l nono fecolo fi faceva la diflinzione 
delle cure , o Parrochie in m i n o r i , e mag-
g i o r i ; le prime delle quali erano governate ' 
ed amminiftrate da femplici P r e t i ; e le al
tre , che erano altresi le battefimali , dagli 
Arcipreti, i qual i anche aveano la infpezio-
ne fopra g l i a l t r i Preti i n f e r i o r i , intorno a' 
qual i informavano i l Vefcovo , a cui fpetta-
va i l governo della Chiefa C a t í e d r a l e perfo-
nalmente. V e d i VESCOVO, PARROCHIA , 
CATTEDRALE &C. 

N e l l a Chiefa Greca g l i Archipresbyteri fo
no i n v e i l i t i della maggior parte delle funzio-
n i , de' pr ivl legj de' Corepífcopi. V e d i CoR-
EPISCOPO . 

A R C I P R Í O R E , nome ta lvol ta dato al 
raaefiro dell ' ordine de 'Templar j . Ved i MAE
STRO , e TEMPLARj. 

A R C Í T E S O R I E R E , Archithcfaurarius, 
i l gran T e í b r i e r c dell ' Impero G e r m á n i c o . 
V e d i TESO-RIERE» ' N> 
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Q u t ñ o Ufíizio creoffi infierne coll'ottavo 

Elcttorato, in favore dell' Elettor Palatino ch' 
avea perduto ií íuo primo Eiettorato, dato al 
Daca diBaviera, dalTItr.peratorFcrdinando 
I I . i l qua'e lo tolfe a Federico V . Elettor Pala
tino , dopo la battaglia di Praga, dove fu dis-
fatto, msntre voleva diíendere la Elezione 
fatta ndla d i lu í pcrfona alia Corona díBoe-
mia . Vedi ELETTORE . 

Queña dignita ora fi contrafta ira ü Re de ha 
Gran Brettagna, come Elettore di Brunsvick, 
che la pretende come difeendente della linea 
dell'Elettor Federico; cd i l prefente Elettor 
Palatino. Vedi PALATINO» 

A R C I T I P O G R A F O , capo, o primo T i 
pógrafo , o Staropatore. Vedi STAMPATORE. 

A R C I V E S C O V A T O , ARCHIEPISCOPA-
TUS , la dignita di un Arcivefcovo; ovvero la 
Provincia fotíopofta alladilui giurisdizione. 
Vedi ARCIVESCOVO . 

láwz Arcivefcovati d'Inghilterra al preTen
te fono quei di Cantoibery , e di Jcrk , i 
Prelati de' quali fono chiamati Primati , e 
Metropolitani ; con queíla difFerenza peto , 
che i l primo é intitolato Primate di tutra 1' 
Inghilterra , e i ' altro femplicemente, Pri
mate d'Inghilterra . Vedi PRIMATE, CME-
TROPOLITANO . 

Anticamente V Arclvefcovo di Cantorbery 
avea la giurisdizione íopra la Irlanda infierne 
coir Inghilterra , chiamandofi Patriarca ; e 
tzlvolta ¿íltertusOrbts Papa , e Orbis Britan-
niciPcmifex. Gli affari fi fpedivano , e fi re-
giftravano in queíla forma , ¿ínno Pontificatus 
nojiriprimo ec. Vedi PATRIARCA , PAPA &C. 

Eg'i era parimeníe Legatus natus. Vedi 
LEGATO. 

Godeva ancora di alcuni fpeziali contra-
íegni di regia dignita , per efempio era Pa-
drone del Vefcovato di Rochefler , faceva 
Cavalieri , batteva moneta &c. xAncora in 
0§gi egü é i l primo tra i Pari d' Inghilter
ra , ed ha luogo immediatamente dopo i Prin-
cipi del Sangue, colla precedenza fopra tut-
^ i Duchi , e tutti i Grandi Mini f l r i della 
Corona . Vedi NOBILTA', PARÍ , PRECE-
MNZA&C. 

In virtu della Legge Comune, ha faeolta 
- i approbare volonta e teftamenti, cioé di ve-
i-Jticarli e di concederé lettere d' amminiftra-
zione. Vedi VERIFicazione AMMINISTR A-

.ZIONE&C. 
Cifpenía in tutti i ca f i , che antkanfcntc 

fpettavano alia Sede Romana . Vedi DxsPEN-
SA, PLÜRALITA', NON-RESIDENZA, COM-
MENDA &C. 

Ha diverfe Coríi di giudicatura . Vedi Au-
DIENZA &c. 

V ylrcívefcovo di Jork gode de' raedefimi 
dtítti nel fuo Anivefcovato, come l'Arcive-
feoyo di Cantorbery o Cantuaria ; ancora 
egli ha la precedenza di tutti i Duch i , pur-
ché non fieno del Sangue Reale , ed altresi 
di tutti i M i n i f l r i di Stato a riferva del gran 
Cancelliere : ed ha i dir i t t i di Conté Palatino , 
fovra la Provincia di Hexam. Vedi GONVO-
CAZIONE &c. 

ARCIVESCOVO , ARCHIEPISCOPUS , 
Prelato Metropolitano , che ha diverfi Vefco-
v i SufFraganei, fottopoüi a l u i . Vedi VESCO-
VO , SUFFR AGANEO &C. 

Nel!1 Oriente non fi conobbero ̂ nr/x^/co'ui 
prima dell' anno 320. e benché fubito dopo al
cuni cominciarono a eííere chiamati con tal t i -
to lo, egli pero allora era foltanto un enere 
perfonale, che ferviva per didinguere i Vefco-
v i delleCitía confiderabili : c non fu fe non 
molió tardi che gli Arcivefcovi divennero Me-
tropolitani , con ave re de'fuífraganei a loro 
fottopoüi. Vedi METROPOLITANO . 

Pare che Atanafio fia üato i l primo ad ufare 
WútolQáiArchefcovo, cui diede occafional-
mente al íuo Predeceflore , ficcome Gregorio 
Nazianzeno ad Atanafio ; non pero che 1' uno 
o 1'altro in virtu di quefiotiíolo aveííe giuris
dizione alcuna , o preminenza . 

Appreffo i La t in i , Sant'Ifídoro di Siviglia 
é i l primo che parla di Arcivefcovi, diftinguen-
do egli quattro claífi, ogradi nella Gerarchia 
Ecclefiaftica , cioé di Patnarchi , d' Arcive
fcovi, Metropolitani, eVefcovr. Vedi PA
TRIARCA &c. 

L ' Inghilterra dividefi in due Arcivefcovati, 
o Provincie . Vedi ARCIVESCOV ATO . 

A R C O , ARCUS, parte d'una linea curva, 
ex. gr. d'un Circolo , di un1 Eliffi , o d'altra 
fimile . Vedi CURVA . 

ARCO di un Circolo r é una parte della cir-
conferenza di eífo, minore della meta, o di 
un femicircolo. T a l ' é A E B ( Tav. Geom. 
fig.6.) Vedi CIRCOLO, e CIRCONFERENZA . 

La bale , o linea A B , che un i Ice le due 
eñremita dell' arco chiamafi la corda ; e h 
perpendieolare DE alzata nel mezzo di quelía 
linea, é i l feno d e l l V ^ . Vedi CORDA , e 
SENO • 

Ser-
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Servono %\\ ¿rehi yet mifurare gli angoli; 

arrivandoíi a fapere la quamita di qualfifia an-
golo, col defcrivere un ¿zríro , i l quale abbia i l 
fuo centro nella punta dell' angolo . Vedi 
ANGOLO . 

Ogni Circolo fi fuppone fia divifo in 
gradi, e 1' arco viene fíimato fecondo i l nume
ro di quei gradi che abbraccia; íícchéfídice 
un ¿reo di 30, di 80, e di 100 gradi. Vedi 
GRADO ; 

A R C H I Concentrici. Vedi CONCÉNTRICO . 
ARCHI eguali, fono quegli archi de' medefi-

m i , o eguali Ci rco l i , che contengono riftef-
fo numero di gradi. VediEGUALE. 

Di qua ne' medefirr.i od eguali circoli, cór
ele eguali fono futíefe ad archi eguali: e gli ar
chi intercetti tra corde parallele fono eguali . 

I l r a g g i o C E , fig. 6. che biííeca la corda in 
D , biffeca altresl Y Arco in E ; ed é perpendi-
colare alia corda, e cosí al contrario. E di 
qua i l problema , di bifjecar un Arco , fi feio-
glie col tirar una linea C E perpendicolare alia 
corda i n D . 

ARCHI fimilari fono quei che contengono 
1'ifteífo numero di gradi di circoli ineguali. 
Vedi SÍMIL A RE , e SIMILE. Ta l i fono gli 
Archi AB e D E , fig, 87. 

Idue^frf^/intercetti tra due raggi tirati dal 
centro di due circoli concentrici , han no la 
íieffa proporzione alie lor rifpettive periferie \ 
íiccome ancora i due Settori alie aree de'loro 
lifpettivi Circol i . Vedi ANGOLO . 

La diííanza del centro di gravita d* un ^rco 
di circolo, dal centrod^efifo , é una cerza pro-
porzionale ad una terza parte della periferia , 
e del raggio. Vedi CENTRO d i gravita . 

Cí i rca i fen i , letangenti &c. deg l i^ r f^ ' , 
Vedi SENO , TANGENTE &C. 

ARCO nell 'Aílronomia . -- Arco diurno del 
Solé é quella parte di un circolo paralello air 
Equatore, che il Solé deferive nel fuo corfo tra 
i l levare, e i i tramontare . Vedi DIURNO, , 
GIORNO &c. 

I I fuo Arco Notturno é parimente dell' iíleffa 
fpezie , a riferva che qusfto deferivefi tra i l tra
montare, elevare. VediNoTTEV LEVARE, 
&c. Vedi ancora NOTTURNO . 

La Latitudine , e la Elevazione del Polo fi 
mifurano da un Arco del Meridiano : e la Lon-
gitudine da un Arco d'un Circolo paralello. 
Vedi ELEVAZIONE , LATITUDINE , LONGI-
TUDINE &c. 

ARCO di. Progrejfwne , o Dirsziong x é un 
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Arco dell 'Ecclittica, per cui pare che paffi 
un Planeta, quando i l fuo moto é fecondo 
l'ordine de'Segni. Vedi DIREZIONE. 

ARCO di Retrogradazione y é un Arco dell* 
Ecclittica, deferitto da unPianeta retrogra 
do', che fi muove 
Vedi RETROGRADAZIONE 

ARCO di Stazione. Vedi STAZIONE , e STA 
ZIONARIO. 

ARCO t r a iCen t r i , é un Arco^ 
eferapio A I { Tav. Aflronom. fig. 
paflfa da! centro dell'ombra della 

contro l'ordine de'Segoi 

come per 
55- ) che 
Luna A , 

perpendicolare alia di lei órbita G H . Vedi 
ECCLISSE . 

Se l'aggregato dellVím? tra i Centri A I , 
e l'apparente femidiametro della Luna, fo
no eguali al femidiametro dell' ombra ; allora 
l'EccliíTe fara totale fenza veruna durazio" 
ne; fe poi fono minori , in tal cafo fara 
totale, e con qualche durazionc; ma final
mente fe fono maggiori , abbenché minori 
della fomma de'feraidiametri della Luna , e 
dell'ombra, fara TEcclilTe parziale folameote. 

ARCO diVifwne, é l'abbaflamento o pro-
fondita del Solé fotto 1'Orizonte, doveuna 
fiella , per avanti nafeofia ne? íuoi raggj, co-
raincia di nuovo a coraparire. Vedi LEVA
RE Poético. 

ARCO, nell 'Architettura, é una firuttu-
ra concava, che fi alza con raodano impie-
gaío in forma delT^rro di una curva, e che 
ferve di foílegno interiore ad una fopraftrut-
tura. Vedi Tav. Anhi t . fig. 36. €37. Vedi 
anche FAEERICARE. 

VArco, ai diré del Sig. Arrigo Wot ton , 
nonéa l t roche una volta r iñre t ta , nélavol-
taaltro che un Arco dilatato . Vedi VOLTA . 

Gli Archi fi adoprano ne' larghi interco-
lunnj delle fabbriche fpaziofe i ne'portici si 
di dentro che di fuori de 'Tempj; nelle Sale 
pubbliche, ne' Cort i l i de' Palazzi, ne' Chio^ 
ñ r i , ne' Tea t r i , e negli Anfiteatri . Vedi 
PÓRTICO, TEATRO &C. 

Servono di piu come fperoni c contraf-
forti delle muraglie groííe, che hanno i íon-
damenti profondi; per fondamenti di pon-
t i , ed aequidotti, e degü archi trionfali , 
nelle porte , fineflre &c. Vedi CONTRAF-
FORTE &c. 

Gli Archi fí appoggiano a^pilafiri, ali' im-
pofle &c . Vedi PILASTRO, LMPOSTA &C., 

Gl i Archi Circolari fono di tre fpezie, cioé j , 
AKCHI Scm.icircolari j e fono quei che cor 
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ñaño d'un meizocerchio, avénelo i l lor cen
tro nel mezzo del!a corda dellWo ; e fi dicono 
archi di tuno fejio , ed appreflb i Erancefi anht 
perfetti, ed archi, enplein ccintre. 

ARCHI Scemi, cioé quelli che fono mi-
nori che un femicircolo , e confeguente-
mentefono archi piu p ia t t i ; de'quali alcuni 
contengono novan ta gradi , altri ícttanta , 
cd altri foli feífanta , detti parimente archi 
imperfetti. 

ARCHI del terzo e quarto punto, come al
cuni de' noílri Proti l i chiamano, benché gl ' 
I taüani l i chiamano d i terzo e quarto acuto, 
perché fempre concorrono in un angolo acu-
zo fu la fommita . Quefti coníiano di due 
archiÜMKÍ circolb, che s'incontrano in un an
golo alia forrirrura , e fi difegnano dalla divifio^ 
ne della corda in treoquattro párt i , ad arbi
trio . Ta l i fono molti di quegli archiúxt fi ve-
dono neflc fabbriche antiche de' G o t t i ; actefa 
pero la fiacchezza di eííi, e la poco buona com-
parfa che fanno, dovrebbero , fecondo la opi-
nionc di Wotton , eflere per fempre efelufi da 
qualfivoglia fabbrica. 

ARCHI E l l i t t i c i , coníiflono di una fe mi
el! i íí i \ c furono un tempo ufati multo in vece 
di mantelli di cammini. Eglino hanno per lo 
piü una pietra che ferra , con capitelli o im-
pofte. 

ARCHI chiufi, o dri t t i fono quelli i cui 
eüremidi fopra e di fotto fono d r i t t i , ficco-
me negli altri fonocurvi, e quefti due eflre-
mi anche paralelli; e tutte Peflrcmita ficco-
me anche le giunture íi drizzano verfo un cen
t ro . Servono principalmente fopra feneftre, 
porte &c. 

La domina, e ru íbdeg l i archi fono ítati 
aíTai ben efpofti dal Sig. Arrigo Wotton , tlei 

- feguenti Tcorcmi. Primo, Ogni materia, 
purché non fia impedita , rende verfo il cen
tro della térra in linea perpendieoíare. Vedi 
DISCESA , GRAVITA", CENTRO&C 

Secando, Tu t t i i materiali folidi , come 
ínattopi, pietre &c. di figura rettangola, 
t * 1 ^ infierne in qualche quantita, gli uni ac-
canto agU a|tri ^ }n fila ed a iiveij0) e g]i 
cítrcmiappoggiati tra due foftegni; in tal ca
lo quei di mezzo neceííari amenté hanno da 
calare anche per la lor ifieífa gravita , e mol-
to piu lendo calcati, ed oppreffi da qualche 
pefo íovrapofiovi. Accioché dunque poíTino 
üar í e rmi , bifogna cambiarne la figura , o la 
poíizione. 
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Terzo, Le pietre, o altri materlah efl'endo 

figurati piu larghi di fopra che di fotto , e po-
fii in ordine cuneatim, a l ivel lo, e le loro 
efiremita pofate come nel teorema preceden
te ; e tut t i - dirizzati verfo 1' ifteíío centro ; 
in tal pofitura neffuno di effi puo calare, fin 
tanto che i foílegni non vengano a manca
re, imperocché in una tal fituazione non 
hanno luogo di poter difeendere perpendico-
larmente. Ma que fia flruttura é pur trop-
po fiacca; perché i foftegni fono foggetti a 
una molto grand'impulfione, e fpezialmen-
te fe la linea é lunga; onde la forma degli 
archi ftretti o dri t t i non é ufata che di rado , 
fe non fe fopra le porte, e le fineílre, dove 
la lineaé corta. Per fare dunque che Topera 
riefea forte , non bafta cambiare la figura 
de1 materiali, ma bifogna che anche la pofi
tura d' effi fi m u t i . 

Quarto, fe i materiali fon fatti a guifa di 
conio, e difpofti come un ^rco circolare, 
dirizzati verfo qualche centro ; in quefto 
cafo, né le parti deir^rí-o pofíono calare o 
piegar giu , mentre non vi é luogo per poter 
difeendere per'pendicolarmente ; né tampoco 
rellano i foftegni efpofti a tanta violenza , co
me nel difegno antecedente ; imperocché la 
conveffita dell'opera fa , che il pefo fovrapo-
fio fi fermi c pofi fopra i foftegni piutío-
í lo , che lanciarfí in fuori: onde oít imamen-
te fí pub dedurre quefto Corollario , cioé 
che ira tutti gli archi fovramentovati, i l piil 
ficuroéil femicircolare, e tra tutte le volte la 
emisferica. 

Quinto , Siccome le volte femicircolari , 
álzate íovra Tintero d iámet ro , fono le piu 
fo r t i ; cosí quelle fanno la migliore compar-
fa , lequali fenza variar T altezza , fi vanno 
diftendendo una decimaquarta parte piu lun-
ghe che i l detto diámetro ; ed un tal accre-
feimento di larghezza contribuifee affai alia 
loro bellezza ; fenza diminuir gran cofa della 
loro forza. 

Devefi nondimeno avvertire , che parlan
do fecondo i l rigor geométrico, acciocchégli 
«re/;/riefeano piu forti , non debbono eífere 
porzioni di cerchj, raa bensi di un'altra cur
va , detta \2i catenaria ; la cui natura é tale, 
che un certo numero di sfere in tal guifa ordi-
nate, fi fofterranno Tuna Taltra, eforme-
ranno un arco. Vedi CATENARIA . 

Anzi i l Dottor Gregory ha fatto vedere, 
che gH archi coftrutti in altre curve , fí 

foften-
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foftengono foltanto in virtíi dclía catenaria 
compreíTa nella lor groíTezza ; coOcché fe fof-
fero infinitamente (ottili , neceíTariamente 
catkrebbono : laddove la catenaria ^ abbcn-
chc fatta infinitamente fottile , deereggere, 
attcfo che ndíun punto d'efsa tcnde ingiu piu 
che Taltro. Tranfaz. Filofof. N0. 251. Vedi 
la tcoria dcgli archi trattata pih diffufamente 
fotto I ' articolo VOLT A . 

ARCO , fi adopra particolarmcntc per di no
tare lo fpazio tra le due pile d'un Ponte . Vedi 
PILA , e PONTE . 

L ' ARCO principale , detto Maeflro , e 
quello di mezzo, feudo i l piu largo, cd or
dinariamente il piu alto , e l'acquadi fotto d' 
eífo la piu profonda , fervendo per i l paííaggio 
di barche , o d'altri baüimcnti . Leggiamo di 
certi Ponti neü'Oriente , che confiílono di 
trecent' archi. 

Pietra principale delTAuco . Vedi CHÍA-
VE deU'Arco , e cima deüa VOLT A . 

TimpanodWKCO. Vedi TÍMPANO. 
ARCO Trionfals , una Porta , o un PafTag-

gio che conduce in una C i t t a , fatto di pietra, 
omarmo, ed adornato magnificamente con 
Architettura, Sculíura, Ifcrizioni &c. che 
ferve non folo di ornamento al trionfo, raa 
ancor per confervare la memoria del conqui-
ítatore a'Pofteri. Vedi TRIONFO. 

Gli Archi Trionfali piu cclebri de l l 'Ant i 
chita oggidl rimalH , fono quei di T i to , di 
Settimio Severo , e di Coftantíno in Roma ; 
de' quali abbiamo le figure dateci da Des 
Godetz. Una delle porte della Cit ta d'Oran-
ges h X Arco Trionfale di Cajo Mario . La por
ta chiamara Peyro a Montpelier, equelle di 
San Dionifio , di San Mar t ino , e di Sant' 
Antonio in Parigi meritano d' efiere ííati Ar
chi Trionfali . 

A R C O Múrale. Vedi l 'Articolo MÚRALE . 
ARCO, Arcus , un' arma offenfiva, fatta 

di legno, ofíb , o d' al tra, materia elaílica , 
che dopo eíTere fortcmente tefa col mezzo di 
una corda, legataa'fuoi due e í l remi , nel r i -
tornar che fa al fuo ííato naturale, fpinge una 
frecciacon gran vecmenza. Vedi ARCARE, 
e FRECCIA. 

Egli é anche chiamato Vareo Jungo, per d¡-
flinzione daU'arco a croce , o baieílra. Vedi 
BALESTRA. 

L'ARCO é la piu antica , e la piu univcrfale 
di tutte le arme. Ella fi é vedutaufata tra le 
Nazionilepiu barbare, e le piu lontane, e 
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cheaveano 11 raen di comunicazione col rc-
ílantc del Genere umano. Gl i antichi ne aferi-
vono 1'invenzionead Apollo. 

L'ufo delT arco e delle frecce fu la prima 
volta abolito in Francia fotto Luigi X I . nel 
1481. e furono introdoííe in fuo luego 1' armi 
Svizzere , cioé l'Aiabarda, la picea, la láñ
ela &c. Vedi ARMA . 

L'ARCO lungo fu anticamente in gran con
tó in Inghilterra , e molte leggi fi fecero per 
regolarne ed incoraggirne í' ufo . 11 Parla
mento fotto Errico V I I I . fí dolfe di veder 
difufati gli archi lunghi , donde dipendeva 
la falvaguardia , e difefa di quefto Regno , e 
lo fpavento e terrore de' fuoi nemici. 35. H. 
VIU.c .ó . 

Per la 35. di H . V I H . cap. 9. in vece di un 
arco di boffo, gli Arcieri di Londra furono 
obbligati farne due di olmo, di noce!la, di 
fraffino o d'altro legno ; e gli Arcieri de' Con
tad!, tre. Ma queda legge fu dopo riílret-
ta folamente a Londra ; e coll' 8. di F l 
cap. 10. ogni arciero fu obbligato ad aver 
fempre cinquanta buoni e proprj archi di ol
mo , di nocella, o di fraffino , bene e foda-
mente fatti e lavorati; la miglior forta degll 
archi di boffo foraftiero, non dovea pagarfi 
piii di 6. f. e 8. denari . La fe c o rula forte 
3. f. e 4. denari, 1' ultima forte, chiamara 
archi colorid 2. f. Per la 12. di Eduard.1V, 
c. 2. acciücqhe quefti archi non poífano man
care, né il prezzo montar troppo alto ; ogni 
mercad ante che porta mere i da Venezia o 
da al tro luogo, dal quale é coftume di portaríl 
dcgli archi, per ogni due cento libre di mer-
catanzie dovea portare quaítro baíloni á'ar
chi in pena di fe i f. ed 8. denari per ogni ba-
ftone, nel quale fi era commeíío la frode; e 
per la 1. di R. 3, cap. 11. dieci baíloni d'ar
chi per ogni botte di malvagia in pena di 13./. 
e 4. den. per ogni botte. 

ARCO appreíío i Fabbricieri dinota una ira-
ve di iegno , o di bronzo con tre lunghe v i t i , 
laqual trave governa e dirigge una verga di 
legno o afta , a tuít i gli archi; principal
mente ufato per tirare i i difegno di un va-
fcello ; e le projezioni di una sfera , o qual-
fivoglia altra cofa neceílaria per tirare i grandi 
archi. 

ARCO era un iílromento anticamente ufa
to in mare : per prendere l'altezza dei Solé , 
conCftente di un arco di 90. gradi, graduato 
con tre iíirnmenti matematici, un' aílá, un 
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iAromento per leombre, un al t ropér la lu
ce, ed un altro per l'orizonte. Ma prefen-
íemcnte é fuor di ufo. 

A R C O B A L E N O , IRIS , o fempliceraente 
VArco , é una meteora a guifa di un arco , o 
di un rriezzo cerchio, di piu colorí, che ta 
un cielo piovofo apparifce oppoftamente al 
Solé , cagionato dalla rifrazione de'íuoi rag-
gi nellegoccie dellapioggia che allora cade. 
Vedi METEORA , PIOGGIA , e RIFRAZIONE ̂  

V i é anche un Arcobalmo fecondario, di 
colorí m e n v i v i , che ordinariamente inveíte 
i l primo, 

ed in qualchedií tanzadaeífo. Fra 
i Naturalifti leggiamo ancora degli J n h i -
¿aleni Lunar l , Marini &c. 

OíTerva i l Sig. Ifaac Newton , che VArco-
halerio non apparifce mai fe non dove piove, 
ed il Solé rüuce; e pub rapprefentaríi anche 
artificialmente, col far cafcare l'acqua in pic-
ciole goccie, a guifa di pioggia, permezzo 
a cui riíplendendo il Solé , fara comparire un 
Iride alio fpettatore , pofto in raezzo tra '1 So-
Je, ele goccie; e maggiormente fe fi mettera 
qualche corpo fcuro, per efempio un panno 
ñero di ladelle goccie. 

Antonio de Dominis fu i l primo a render 
ragione átg\\ Archibaleni i'anno I Ó I I , fpie-
gando diffuíamente come viene formato , per 
la rifrazione e nfleífione de' raggi folari nel-
le goccie sferiche dell'acqua; e conferman-
do le fue fpiegazioni con dcgli fperimenti fatti 
con globi di vetro &c. pieni ü'acqua. Car-
íefso poi migliorb aífai la di lui dottnna , íic-
come pero tuttieduefi trovavano alio fcuro 
intorno la vera origine de'colori, cosí le loro 
fpiegazioni fono molto difettofe , ed altresl 
in alcuni punti affatto erronee; l'avcr fup-
plite e correrte le quaii, é una delle glorie 
della dottnna Neutoniana intorno ai colori. 

7>or/tf ¿k//'ARCOBALENO . Per concepire 
l'origine átW'Arcobaleno ^ fa duopo confidera-
re quale fara Teífetto de1 raggi di luce, pro-
venienti da un corpo aísai nmoto , e. gr. dal 
Solé, che vanno a cadere fopra un globo d'ac-
9Ü3 5 quale appunto fappiamo eífere una goc-
cia di pioggia. 
o ^ iupponga dunque che A D K N { T a v , 

, ' ^ ' ^ " ^ S - ) fia unagoccia di pioggia, e 
altresxchele lineeEFi BA , O N , fienorag-
gi di luce , che vengono dal centro del Solé ; 
i qua l i , a cagione della diíhnza imraenfa del 

o ? o ; r ^ 
Tomo I . 
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Ora fendo che i l raggioBA é r ú n i c o che 

cafca perpendicolarmente su lafuperfizie dell' 
acqua , e tutti gli altri obbliquarae nte , 
qumdi s'infenfee , che tu t t i gli altri faran-
no rifranti verfo la perpendicolare . Vedi 
RIFRAZIONE . 

Sicchc i l ragglo EF , e gli altri che T ac-
compagnano , non anderanno dri t t i in G , ma 
appena arrivati in H I , deflettono da F in K 
dove alcuni d'etfi probabümente fcap pando 
neU'aria, quei che rimangono fono rifleííl 
fopra la linea K N , in maniera tale , che 
fanno gli angoli d'incidenza, e di rifleífio 
ne eguali. Vedi RIFLESSIONE. 

D I p iu , ficcome i l raggio K N , e quei 
che l'accompagnano , cadono obbliquamente 
fulla fuperfizie del globetío , non poífono 
ufeire all' aria fe non rifrangendofi , e re-
cedendo dalia perpendicolare L M ; onde 
non anderanno diritto in Y , ma bensi di-
vertirannofi tn P. 

Bifogna qul notare , che alcuni de' rag
gi arrivati che fono a N , non paífan fuo-
n nelT aria, raa fono di nuovo riflettuti in 
Q ; dove fendo rifranti appunto come gli al
t r i , non vanno dir i t t i i n Z , ma feoílandoíi 
dalla perpendicolare T V , íi portano in R : 
ficcome pero nel cafo prefente confideria-
mo i raggi foltanto in riguardo a ü ' o c c h i o , 
collocato un poco di fotto la goccia , per efem
pio , i n P ; percib tralafciamo quei che fi fvol-
taño da N inQcome i n u t i l i , acagioneche 
non vengono mai al í 'occhio. Peí contrario, 
deve notarfi , che v i fono certi altri raggi, 
come fono 2 , 5 ed altri (HuíIr., i quali ícn-
do nfleíri da 3 in 4 , e indi in 5 , e da 5 
in 6 , poífono alia fine giungere a l í 'occhio , 
collocato al di fotto della goccia . 

Fin qul la cofa é chiara ; ma volendo 
determinare precifamente , quali fono le 
quantita di rifrazione d'ogni raggio, fabi-
fogno di calcólo; da cui fi vede, che i rag
g i , che cadono ful quadrante A D , ficonti-
nuano in linee, fimili appunto a quelle tira-
te fulla goccia A D K N ; edincib ibno da of' 
fervarfi tre cofe aílai confiderabili. 

Primieramente , che le due rifrazioni de' 
raggi si nel loro ingreífo, che neiregreífo 
tendono tutte e due verfo V iftefla parte, 
ficché la ultima non diftrugge 1'effetto del
la prima. Secondo, che di tutti i raggi che 
fcappano da A N , N P , e gli altri v i c i n i , 
fono i foli capaci di ferire i l fenfo , perché 

Q q baftan-
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bañantemente ferrati o contigui, e perché 
efcono paralleli ; laddove gli altri fi slar-
gano e difperdono troppo lontano da po-
ter produrre effetto alcuno fenfibile , o al
meno cosí vivace come fono i colorí dell' 
jírcobaleno . Terzo, che il raggio N P ha 
deirombra, o dell'ofcurít^ fotlo di sé ; im-
perocché mentre non vi é raggio veruno 
che ícappi dalla fuperfizie N 4 , viene ad 
efler ri fle lio che fe la parte foffe coperta 
da qualche corpo opaco. Si potrebbe aggiu-
gnere , che l'ifteíío raggio N P ha dell'ofcu-
ri ta al di fopra d'eíTo , mentre i raggi che íono 
al di fopra di eííb fono inefficaci, e non fau
no efíttto alcuno come fe non vi foíTero . 

D i p i ü , tütti i raggi efficaci hannoriíief-
fo punto di nfleffione; c ioé , i raggi para-
lel l i e i coq t igu i , i quali fono gli unici che 
fanno effetto dopo larifrazione, tut t i s ' in-
contreranno nelPifleífo punto della circonfe-
renza , e di la rifletterannofi ali 'occhio. 

In o l í r e , appare per mezzo del calcólo, 
che l'angolo O N P , rinchiufo tra i l raggio 
N P , e la linea O N tirata dal centro del So
lé i ch' é Pangólo appunto per cui YArcoba-
leno é diñante dal punto oppoño del Solé, e 
che fa i l Semidiámetro dell' Arco , contiene 
41o , 30'. I I método di determinarlo fara 
fpiegaío in appreífo. 

Ma poiché o l t ix quei raggi, che vengono 
dal centro del Solé fopra la goccia dell'ac-
qua , n' efcono mol t i altri da'diverfi punti 
della fuperfizie di eflfo ; percib dobbiamo far 
contó di molti altri raggi effieaci, e fpezial-
mente di quei che vengono dalla parte fu-
periore, e dall' inferiere del corpo Solare. 

Giacché dunque l'apparente diámetro del 
Solé é di fedici fecondi in circa, nefegue, 
che uu raggio efficace vegnente dalla parte 
fuperiore del Solé cadera piü alto che il rag
gio E F fedici fecondi : cib accade nel rag
gio G H {f ig . 46.) i l qual eííendo rifratto 
tanto quanto EF, deflette o piega in I , in
di in L , e finalmente emergendo rifratto 
egualmente col raggio N P , fi avvanza fi
no in M , facendo l'angolo O N M , di 41o, 
14', colla linea O N . 

In fimil guifa i l raggio efficace Q R , che 
viene dalla parte interiore del Solé , cade ful 
punto R , fedici minuti piu baífo che i l punto 
F , dove cade i l raggio EF ; e poi eífendo 
rifratto declina i n S ; da dove é rifleífo fino 
in T j dove emergendo neU'aria, procede 
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i n V , di maniera che la linea T V , e i l rag. 
gio O T contengono un angolo di 41o. e 46'J 

la oltre , dal calcolare le defleffioni ó 
piegamenti de'raggi, i quali come i l 23(^5. 
47.) uícendo dal centro del Solé, e poi r i -
cevuti nella parte inferiore della goccia, ab-
biamo fuppoílo eífereduc volte rifkffi , edal-
trettante nfra t t i , ed entrar ncll'occhio per 
linee appunto come quella 6 j ( fig.qrj. ) 
troviamo che quello fi pub computare ef
ficace come 67 infierne colla linea 86 tira
ta dal centro del Solé , contiene un angolo 
867, di 52 gradi in circa : donde ne fe-
gue, che i l raggio effettivo , ch'efce dalla 
parte fuperiore del Soic, infierne coiriíkffa 
linea 86 inchiude un angolo minore fedici 
m i n u t i ; e queiTaltro della parte inferiore, 
unomaggiore di altrettanti minu t i . 

Cosí che eííendo A B C D E F i l fentiero 
del raggio efficace dalla parte fuperiore del 
Solé fino all'occhio in F ; percib l'angolo 8(5 
F diventa di cinquant' un gradi in circa, e 
quaranta quattro minu t i . NeU'iñeíío modo, 
íendo G H I K L M la Arada di un raggio ef
ficace dalla parte inferiore del" Solé all'oc
chio, l'angolo 85 M diventa quafi di cm-
quanta due gradi, e fedici m i n u t i . 

Giacchédunque amnrettiamo , che diverfi 
altri raggi ancor fieno efficaci, oltre quei che 
vengono dal centro Solare ; quello che abbia-
mo detto áúV ombra avra bifogno di qual
che alterazione ; imperocché de' tre raggi 
deferitti ( ^ . 4 5 . e 46.) i due eñremi foja
mente avranno 1'ombra ad eífi congiunta, e 
cib foltanto dalla banda di fuori. "Quindi é 
cofa chiara, che quefti raggi abbiauo tutta 
quella difpofizione, che fi ricerca per eíibire 
tutt i i colori del prisma. 

Imperciocché la gran quantita di luce den-
fa, ointenfa, vale a d i r é , quei fafcio di rag
gi raccolti infiei^ie in un cerro punto, e.gr. 
nel punto di ri/ieffione de'raggi efífettivi, pub 
flimarfi come un corpo lucido, oraggiante, 
terminato tutto al d'intorno d a l l ' . Ma 
i diverfi raggi trasmeífi cosí all ' occhio fono di 
differenti coiori , cioé atti ad eccitar in noi le 
idee di colori differenti; e fono altresi diver-
famente rifratti dall'acqua nell' aria non oftsn-
te che cadano nell' i fie fio modo fovra la fu-
perfizie rifrangente. Vedi COLORE &c. 

Quindi ne viene per confeguenza, che 1 
raggi differenti, oeterogenei faranno fepara-
t i i 'uno dali'altro , e tenderanno feparata-

mta-
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mente verfo partí diverfe; nell1 ifteffa guifa 
che quei che fono omogenei fi rauneranno, 
tendendo tut t i verfo 1' iñeíTa parte ; e per 
cib quwfto punto lucido delia gócela, dove fi 
fa la rifrazione , comparira con una frangía , 
o bordatura di varii colorí ; cioé i colori rof-
f o , verde, e íw/c /^o, proverrannodall'eftre-
mitadi de' raggi roíí í , verdi, e turchini del 
Solé trast;neííí airocchio dalle diverfe goccie 
l'una fopral'altra; neli'¡fleífo modo che ac-
cade nel veder i corpi lucidi , o a l t n , per 
un prisma. Vedi PRISMA. 

COSÍ, aggiugne i l Cav. Ifacco N e w t o n , 
quei raggi che hanno divería rifrangibihta, 
emergerán no ad angoli difieren ti ; e confe-
guencemente a proporzione de'¡or differenti 
gradi di rifrangíbilita, emergendopiu orne-
no copiofamente ad angoli differenti, efibi-
ranno diverfi colori in diveríí iuoghi. Vedi 
RIFRANGÍBILITA* . 

Se dunque fi tro va fíe qualche gran nume
ro di queüi globetti fparfi per l'aria, allora tut-
to lo ípazio íl empirebbe di quefti diverfi colo-
•Ji > purché fieno difpoíti in guifa tale , che 
poílano trasmettere de'raggi efficaci all 'oc-
chio ; e cosí alia fine fí formera XArcobaleno . 

Ora per determinare quale eíTer debba 
queüa difpoftzione ; fuppongafi una linea ret-
ta tirata dal centro del Solé per Pocchiodel-
lofpettatore, come la linea V X (fig. 4(5.)det-
ta la Unea cfa/petto, la quale fendo tirata da 
un punto si rimoto , pub tHmarfi paraleiia 
a tutte le altre linee tírate daljo fie fio pun
t o ; ma una hnea retta cadendo fopra due pa-
raleüe fa gli angoli alterni. Vedi ALTERNO. 

Se poi c' immagineremo un numero in
definito di linee tírate dall'occhio deiloSpet-
tatore, fino ad unluogo, i acu ip iove , op-
poílo alSoie; le quai linee fanno diverfi an
goli colla linea diafpetto, eguali agli angoli 
di rifrazione de'raggi difFerentemenre tifran-
gib i l i , ^ gr. angoli di 41o , 46 , e di 41o, 
30 , ed altresl di 41o e 4°' , queíle linee 
cadendo fopra le goccie della pioggia i l lumi-
«ateda! Sote, faranno degli anSoli dell' illef-
â pandezza co'raggi , tirati dal centro del 

oole fino alie medefime goccie. E perb le 
linee cosí tírate dall'occhio rapprefenteranno 
1 raggi cíEcaci , che fanno la lenfezione di 
quaHiüa colore ^Queila e. gr. che fa un an-
golo di 41° , rapprefenta i Faggi mi.no 
«frangibil i , o/roíTí ddle diverfe gocc.e; e 
^ueh aitra che ne fa uno di 4'.% 40 j rap-
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prefenta quei piu rinfrangibili o v io le t t i ; i 
colori , flecóme ancora le rinfrangibilitk in
termedie fi troveranno nello fpazio di rnezzo. 
Vedi Rosso Scc. 

Ora é ^cofanota, che 1'occhio, podo nel 
vértice d'un cono, vede gli oggetti fopra la 
fuá fuperfizie, come fe foífero in un circo-
l o : e cosí é da notare, che nel cafo noftro 
l'occhio dello fpettatore fi trova nel vértice 
comunedivarj c o n í , tutti formatí da diver
fe forte di raggi efficaci, infierne colla linea 
di afpetto. E nella fuperfizie di quei cono, 
i l cui angolo nel vértice , ovvero nell'oc
chio é i l piü grande, ed in cui gli altrifono 
ínchiufi, fono queíle goccie , o queíle por-
zioní di goccie, che appaionoroífe ; fíceome 
ancora nella ?fuperfizie ldi quei cono, i l cui 
angolo,é íl minore , fi trovano le goccie 
purpuree; e nei coni intermedj fono le goc
cie verdi , turchine &c. Quindi ne fegue 
neceflariamente , che le varié forte di goccie 
hanno da com pariré come fe folTero difpofte i ti 
tante fafcie circolari, o in tantj archi co lor i t i , 
appunto come fi vede neWArcobaleno . 

Queña parte della foluzione viene efpreflTa 
dal Cav. Ifacco Newton piü artificiofamente 
in queílo modo. 

Suppongafi che 0 ( ^ . 4 8 . ) fia l'occhio, 
e O P una linea paraleiia ai raggi Solari, e 
P O E e P O F fieno angoli di 40o , 17', e 
di 42o , 2'. In oltre che gli angoli fi r ivol-
gano intorno i l lato loro comune O P , co-
gli altri lor latí O E e O F , ed ceco che 
deferiveranno i l imi t i ádVArcolaleno. Imper-
ciocche fendo le goccie E F , pofie in qualíi-
fia parre della fuperfizie cónica, deferittada 
O E , ed O F ; e poi ¡Ilumínate dai raggi 
Solari, S E , e S F ; allora T angolo S E O , 
fendo eguaie a!!'angolo P O E , ovvero , 40o, 
17% fara 1'angolo maggior, in cui i raggt 
piü rifrangibili poífono, dopo la rifleffione, 
eífere rifratti aU'occhioy e percib tutte queí
le goccie nella linea O E tramanderannoder 
raggi piü rifrangibili , ed in maggior co
pia, all 'occhio, e cosí feriranno 1 fenfi col 
piü profondo o carico colore violetto in quelia 

rae,iO( 
Neli ' ifiefía guifa , V angolo S F O fen

do 1= aU*angolo P O P — 42o, 2a, fara i l 
maggiore, in cm i raggi meno rifrangibili 
dopo una rifleífíone pulla no emergeré dalle 
goccie; e quefti raggi faranno trafmeffi id 
maggior abbondanza alTocchio dalle goccie 

t a -
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efíAenti nel!a linea O F , e ferire 1 fenfi col co-
k>Y roño i ! piü profondo in quella ragione, 

E per la medefima ragione quei raggi, i 
quali hanno gradi intermedii di rifrangibili-
ta , verrannopiu copiofaraente dalle goccie, 
che fi ttovano tra E , ed F ; íicché irapri-
meranno ne' fenfi i colorí intermedj, in quell' 
ordine che i lor difieren ti gradi di rifrangi-
bilita richiedono ; cioé nel progreíTo da E 
f i n o a F , ovvero dall'interno ¿e\V ¿írco fino 
all ' efierno , in qaeft1 ordine , primo violetto , 
poi indaco) turchino , verde y glallo, color di 
welarancia, ed in ultimo roffo : abbenché i l 
violetto , mercé la meícolanza della luce 
blanca delle nuvole , comparira fmorto, e 
preflbché purpureo. 

E ficcome le linee O E e O F efTerpoíTo-
no fituate in qualfivogüa parte della fuperfizie 
cónica prementovata j cosí tutto cibeheab-
biamo detto si delle goccie, che dei colori 
i n quefie linee, pub intenderfi ancora delle 
goccie, e de'colori in quafivoglia parte del
la fuperfizie fi trovino . Ed ecco come fi for
ma V ¿írco primario ^ o interno. 

ARCO Secondario, o Ejierno, é un jfreo 
di colori men v i v i , che comunemente cir-
conda i l primario, o r interno . Qui abbifo-
gna notare, che neli 'aííegnare le goccie che 
dovrebbero comparire coiorite, ne abbiamo 
eíclufe quelle, fovra cui le linee tírate dall' 
occhio, facendo gli angoíi un po'piü gran-
di che 42o , 2', verrebbero a caderey non 
pero quelle che conterrebbono degli angoli 
affai maggiori . Imperciocché tirandofi un 
numero indefinito di tali linee dall'occhio 
deilo Spettatore, delle quali alcune faccia-
no angoli di 50o, 57 , colla linea diafpet-
t o , e.gr. O G ; e altre facciano angoli di 
5 4 ° 5 7 i e'g'r- O H ; quelle goccie, fopra 
le quali-quelle linee vanno a cadere, necef-
fariamente efibifcono colori: e fpezialmente 
quei di 50o, 57. Per efempio, la goccia G 
comparira roíTa; giaeehé la linea G O é l ' 
iíkíTa coía che un raggio efficace, che do-
po due rifleífioni, ed altreítante rifrazioni, 
efibifee un colore roffo. D i p i u , quelle goc
cie , che ricevono linee di 54o, 7% e. gr. 
la goccia H apparira di color purpureo, 
mentre la linea O H é i'ifteíTa che un raggio 
cfficace , i l quale dopo due rifleífioni, e due 
rifraz ioni , fa vedere tal colore . Ora quando 
v i fia un numero fufficiente di queíle goccie, 
é evidente che v i debb1 eífere un fecondo 

A R G 
Jrco , formato appunto neiriñeíTa guifache 
i l primo. 

Cosí i l Cav. Ifacco Newton : fie' raggi i 
reeno rifiangibili , i l minor angolo in cui 
una goccia pub tramandare de' raggi efficaci 
dopo due rifleífioni, fi trova, fattone il cal
cólo , eífere 50o , 57 ; e ne' piíi rifrangibüi 
i l minor angolo fi trova 54o, 7. 
SupPoniamo dunque che O fiail luogo del-
1' occhio , giuílo come prima , e che FOG , e 
POH fieno angoli di 50° , 57 , e di 54o , 7'. 
E di piu chequefti angoli fi rivolgano inter
no al lato lor comune O P ; infierne cogli al-
t r i lati loro O G , O H , defenveranno gli 
o r l i o l i m i t i áclV yírco¿aleno C H D G . Impe-
rocche fuppoño che G H íienogoccie, pofte 
in qualfivoglia parte della fuperfizie cónica, 
defcmta dal O G , e da! O H , e iliuminate 
da1 raggi folari;( in tal cafo l 'angoloSGO 
fendo eguale all'angolo P O G , ovvero 50o, 
5 7 ' , fara 1'angolo minore, in cuigliallora 
men rifrangibili raggi poífono , dopo due 
rifleífioni , traergerc fuori delle goccie; e 
percib 1 raggi meno rifrangibili arriveranno 
in gran numero all ' occhio , dalle goccie nella 
linea O G , e feriranno i fenfi col magglor 
roffo in quella regione. 

In oltre, fendo Pangólo S H O eguale a 
P O H , 54 , 7 ' , fara Pangólo minore, m 
cuiiraggt piu rifrangibili , dopo due riflef-
fioni poíTono emergeré fuori dalle goccie; 
onde quéi raggi verranno copioíiílimamenf^e 
all 'occhio, dalle goccie nelia linea O H , íic
ché feriranno i fenfi col piu carleo violetto in 
quella regione. 

E per l'ifleíTo argomento, le goccie efi-
flenti nella regione tra G e H , farannocom
parire i colori intermedii , in quell'ordine 
che i lor gradi difíerentidi rifrangibilita r i 
chiedono; cioé, nel progreffo da G in H ? 
ovvero dalla parte interna-deli'^rco all'eíler-
na, con queft'ordine , rojjo arando, g i a l h , 
verde, turehino r indago, violetto. E poiché 
le linee O G , e O H poííono eífer fituate in 
qualfivoglia.luogo della fuperfizie cónica; 
percib tutto quello che s' é detto delle goccie, 
e de'colori in queíle linee, debbe ancor in
tenderfi si delle goccie , che de' colori in 
qualfifia parte di quefte fuperfizie. 

In quefia guifa fi formano due Areh't, de 
quali uno é interiore e piü v ivo , per mezzo 
d'una rifleffione; e l 'altro ejleriore ^ e men 
v i v o , per via di due rifleffioni ; imperoc-

ché 
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ché la luce diviene fempre piu fiacca dopo 
ogni rifleííione . Rimarranno poi i colorí in 
ordine contrario delTuno all' altro ; poiché 
il primo avra il roffo di fuori , ed i l pur
pureo di dentro e il fecondo avra il purpu
reo di fuori , e i l roííb di dentro; e cosí di-
ícorrendo degli a l t r i . 

AIICOBALEÑO Artifiziale, - Quefla dot-
írina áúVArcobakno confermafi da uno Ipe-
rimento molt' ovvio e facile \ imperocche ba
ila fofpendereun globo di vetro pleno d'ac-
qua alia luce del Solé, e poi metterfi uno a 
guardarlo in poíitura tale, che i raggi ve-
gnenti dal globo ílno air.occhio , pcíFano, 
unitamente co' rasgi folarí inchiuder un an-
goio di 42o, ovvcrodi 50^ ; fe 1'angelo per 
efempio é in circa420 , aliora lo fpettatore, 
fuppoíio in O , vedra un color roííb pieno 
in quella banda del globo oppofto al Solé , 
appunto come in F . Che fe Tangolo íi fa-
ra un poco piu piccolo , e. gr. col deprime-
re ií glóbulo i E , allora gli altri colori , 
cioé i l gial lo, i l turchino, e i l verde fi fa-
ranno vedere i ' uno dopol'altro, neü'iílefía 
banda del globo , ancor eíliaTíai viví . 

Ma fe l'angolo fi faccia incirca 60o , con 
alzare, fu p pon i amo , i l globo G , allora fi 
vedr^ un colore rofíb da quella banda del globo 
ch' é verfo il Solé , avvegnaché alquanto. 
fmorto .• e fe fi faj^ 1'angolo maggiore , per 
efempio coll'alzar il globo fino in H y in tal 
cafo fi cambiera i l roífo fucceffivamente in 
altri colori, cioe in giallo , verde , e turchino. 

L' ííleífa cofa fi oíTerva, lafeiando ripofar 
i l globo, e foltanto innalzando , o abbaíTan-
do l'occhio, per far l'angolo d'una giufia 
grandezza . 

Dimenftone deWA il co B A L E NO — Caríefio 
fu il primo che determinó i l fuo diámetro 
per un método tentativo, e indiretto ; ponen-
do che la grandezza deHWfo dipenda dal gra
do di rifrazione del fluido ; ed aífumendo che 
la razione del fenfo d'incidenza a qucllo di 
*urazione, fia neU'acqua come 250 a 187 . 
^edi RiFRAzroNE. 
• Ma il Dot. Halleyci ha dipoi nelle TV^w/^-
ziom Ftlojcficke y dato un método naturale , e 
diretto per determíname i l d iámetro , dalla 
razione o propor2,,onecíl nfra2ione del fluido 
í f p ' / ' T " 0 viceverfa , dal diámetro dato 

ü t l l A r M c n o , determinar la potefta rifrat-
tiva del fluido. Edecconelapratica. 

I nmieramente*, l a raz¡om o proporzme 
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di rljrazione fendo data ; trovare gl i angoll 
d' iveidenza, e di rifrazione fiun raggio , che 
diventa efficace dopo qualche dato numero d i 
rifleffwni. Suppongafi una linea data, e fia 
per efempio A C ( Tav. Ottic. fig, 49. ) la 
quale fi dividera, in D , di maniera che A C 
fia a A D nella proporzione di rifrazione; e 
íi divideradí nuovo in E , in guifa tale che 
A C fia rifpetto ad A E , appunto come i l da
to numero deile riflcflioni aumentato per 
la unita, é all'unita,- col diámetro C E fi 
d.efcrive i l femicircolo C B E ; e dal centro 
A col radio A D íi deferiva un arco D B , 
che interfechi i l femicircolo in B . Allora 
tirando A B , e C B ; A B C , o i l fuo com
plemento a due angoli r e t t i , far a l'angolo 
d'incidenza ; e d A C B 1'angolo di rifrazione 
che fi ricercava . 

Secondo, Sendo data la razione di rifrazio
ne y ed un angolo d1 incidenza , ritrovare Pan-
golo y che un raggio di luce ^ cy emerge da una 
sfera rifrangente, dopj) un dato numero di vi-
flejjioni , j a colla linea d' afpetto , o con un 
raggio incidente ; e per confeguenza trovare i l 
diámetro delCArcobaleno ' 

_ Eííendo dati Tángelo d'incidenze, e la ra
zione di rifrazione, ancor l'angolo di rifra
zione é dato ; i l qual angolo molfiplican-
dofi per i l doppio del numero di rüieííioni 
accrefeiuto per 2 , e il doppio dell'angolo d' 
inciden-za , eífendo fottratto dal prodrtto, T 
angolo che rimane é queilo che íi ricercava . 

Cosí fupponendo che la razione della r i 
frazione fia, com'é ílata determinata dal 
Sis.Ifa eco Newton , cioé come 108 a 81 , 
ne'raggi roííi; e c o m e i o 9 a 81 ne'turchini 
&c. i l precedente problema dará 'a diñanza 
de' colori nel modo che fegue . 

42o 11'"! Sendo la fchie-
Ictto 40 16 , na dellofpet-

I L A r c o b a l i l 0 ^ 5° 58 [ tatore r1Vol-
)_Violetto 54 9 J tata al Solé. 

Ricercanaofi l'angolo, che proviene da un 
raggio dopo treoquattro rifleífioni , e con-
feguenteraente i diametri del terzo, e del 
quarto Arcobaleno, ( che appena mai fi ve-
dono, attefa la gran diminuzione de' rag-
g i , per tante ripetute rifleffioni ) eglino fa-
ranno come fegue, 
TTT ^ 7 , f Rollo 41a 21'^ Sendo lo fpet-
I I L ^ r A / - \ V i o l e t t o 57 9 ( tatore rival-

r *n verfo i l 

l.Arcob 
1 i i c i i i j o i u 

, TRofio 
j_Vio}ei 

i v . ^ / . { ^ « « ^ 
to 
Solé . 

Qjaindi 
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Quindi fácilmente fi trova la larghezza 

degli Archibaleni\ imperocché i l fcmidiame-
tro maggiore del primo arco, cioé del roíío 
al roífo, fendo420 1 n " ; ed il minore ,c ioé 
dal violetto alvioletto, fendo 40o j IÓ", la 
Jarghezza della / ^ / f / ^ , odeir^rco, raifura-
to attraverfo dal roflb a! vioíato fara 10 , 45^; 
ed i l diámetro maggiore del fecond'am) ef-
fendo 540, 9', e il minore 50o, 58', la lar-
ghezza della fafcia fara 3 0 , ID' ' . E q4indi 
la diítanza tra queñi due fi trovera eífere 
80 , l ^ 

Nelle mifure accennate , i l Solé non fi ( l i 
ma che un punto ; come pero i l di lui diáme
tro realmente é 30" in circa „ bifogna percib 
aggiugnere altrettanto alia larghezza di ca-
dauna fafcia, o di cadaun arco, da! roíío al 
violetto j ed altrettanto dee fotírarfi dalla di 
fianza tra eífi. Ed allora la larghezza deli' 
arco primario refiera?.0, 15"; quella del fe-
eondario 30, 40", eTintervallo tra i due ar-
ekiS0, 25'*. Lequaii dimenfioni avute per via 
di calcolazione, ci aíficura i l Newton delle 
proprle oíTervazioni, concordare efattifiiraa-
mente con quelle tróvate nell' attuale miíura-
^ione nel cielo. 

Femmeni pavticolari deW ARCOBALENO. 
Stabiiita una tai Teoria átW Arcobaleno, fa-
ciimente sT intenderanno tutti i fenomeni par-
ticolari; imperocché quindi vediamo. 

Primo , Perché Y Ir i de fía fempre di un* ifieí-
fa larghezza? ía ragione di c\h é , perché i 
gradi intermedj di rifrangibilita de'raggi tra 
i l rofib e'l violetto, che fono i fuoi colorí 
efiremi, fono fempre gl ' ifieffi . 

Secondo y Perché' r i r i d e fia piu difiinta-
inente terminata dalla banda del roífo, che 
da quella del violetto? la ragione é , ií non 
cííervi raggi alcuni efficaci nello fpaziocoti-
siguo alie goccie roífe, cioé alio fpazio tra 
gli archiy ond^ é , che iv i termina confufa-
mente T e fenza filo giutio; laddove nello fpa-
2Í0 dalla banda delle goccie víolette vi fono 
slcuni raggi mandati alTocchio , i quali con 
íu t íoche fieno troppo fiacchi da farvi una íen-
íazione gagliarda, fanno pero qu tü ' c íu t to y 
che íceraano e addolcifcono 1' orlo violetto 
infenfibilmente , si che é cofa diñicile i l 
íaper precifamente dove va a terminare * 

Terza , Perché l* arco cangi fituazione colT 
©cchio y e fecondo la frafe popolare , íugga da 
iquei che lofeguitano, e feguiti quei che lo 
feggoüo ¡ Que ño proviene daH'effere le goccie 
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coloritedifpofie fotto un cert'angolo intorno 
la lineadi afpetto, che fi varia fecondo la di-
veríitb. de ' luoghi; onde ancorne fegue, che 
ogni fpettatore vede un arco differente. 

QuartOy Perché Vareo talvolta é una por-
zione maggior d'un cerchio, ed altrevoite 
una minore? la grandezza deli'arco dipen-
dendo dal trovarfi fopra la fuperfizie della 
térra una parte maggiore o minore della fu
perfizie del cono nel tempo della fuá appa-
renza i ed eííendo anche quella parte mag
giore o minore , a proporzione , che la 
linea di afpetto é piu o meno inclinata od 
obbliqua verfo la fuperfizie della té r ra ; la 
qual inclinazione , o obbliquita fi aumenta 
fecondo 1'altezza in cui i l Solé fi trova ; 
dond 'é pariraenti che quanto piu alto é il So
lé , tanto minore é VArcobaleno. 

Qiiinto, Perché IWco non appanfcemai, 
quando i l Solé é al di la d'una certa altezza ? 
Ecco perché la fuperfizie del cono in cui 
dovrebb'effer veduto, é perduta nella térra, 
ad una piccola diftanza daü' occhio , quando 
i l Solé é alto^piu di 42o. 

Sefloy Perché rarconon apparifcemai pih 
grande che un femicircolo, fopra un piano? 
perché fia il Solé baífo comunque fi voglia, ed 
anche nelTOrizonte , i l centro deli'arco fara 
fempre nella linea di afpetto ; i a quale, nel ca
fo noíiroj fi flende lungo la t é r r a , e non é 
punto alzata fopra deila fuperfizie. 

Vero é , che fe lo fpettatore fi meíteífe Co 
vra una grand^ altezza, fendo i 1 Solé nelFOri-
zonte; in tai cafo la linea di afpetto, in cui fi 
trova i l centro dellWo , farebbe notabilmen-
te?innalzata fopra FOrizonre, (confiderando 
la grandezza delcircolo, di cui Vareo é una 
parte. ) Anzi fendo coíefia altezza molto con-
fiderabile^ e la pioggia vicina , puo accadere 
che T arco fia un intero cerchio. 

Settimo y Come fi puo dar il cafo che Vaf* 
ca apparifea rivoltato» cioé colla parte con
cava in su? quefio pub accadere dall'eííer i 
raggi intercetti da qualche nuvola , ficché 
non poííono il luminar la parte fuperiore deli' 
arco ; e cosí non potendofi difiinguere altro 
che la parte inferiore , percib í arco fem-
brera rivoltato; lo che probabilraente é íla-
to i l fondo e la realita de'varj prodigj inque-
flogenere, riferiti dagli Autori . 

L'arco pub per veríta apparire inverfo per 
unTaltra ragione : imperocché fendo il So
lé alto 41° , 4ó' , fe allora i fuoi ragga 
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vanno a cadere fopra la fuperfizie- l í ^ i a ^ i 
qualche lago fpazioíb, nd mexzodicui e lo 
Spettatore; e fe nelT ifteíío tempo cala la piog-
gia , vcrfo la quale i rag§i dal lago vengano 
rifleffi, Tara l ' i ík í ío come fe i 1 Soierifplen-
deffe íbtío I ' Orizonte , e la linea delia vi 
lla fofle flefa in fu ; COGÍ la fuperfkie del 
cono , in cui le goccie colorí te hanno da 
porfi, fata interamente fovra ia íupcrfízie 
della térra . Ma giacché la parte Tupenore la-
tva in mezzo alie nuvole ancor intere ,e lo.-
tanto la inferiere tra le goccie della pioggia, 
Vareo fara inverío . . 

Ottavo . Perché Vareo talora pare inclína
te ? fíceorae la perfetta rotondita delIWo di
pende dalla fuá gran diftanza , checi toglieil 
poter farne un giudizio efatto ; dato il cafo, 
che la pioggia , che lo cagiona , íia molto 
piísanoi vicina, ci fara vedere tutte le fue 
irregolarita 5 e dippiü fe'l vento allora agiti 
ja pioggia, di maniera che quella di fopra fia 
piu diüante dall' occhio che quella di fotto, 
ceco Vareo inclinato. 

Mono, perché le gambe dell' Arcobaleno 
talvolta paiosjo inegualmente diftanti? Ter-
minandofi la pioggia dalla parte dello Spet
tatore, in un piano in tal guifa inclinato 
verfo la linea di afpetto, che formi un an-
golo acuto alia finiílra , e un altro ottufo 
alia d i r i t t a l a fuperfkie del cono 7 che de
termina le goccie , che hanno da compari-
re, cadera fopra d' efie in maniera tale, 
che quelle delta finiílra fembreranno piu 
lontane daU'occhio che quelle della dritta . 
Perché fendo la linea di afpetto perpendico-
lare al piano dell'arco, fatta la fuppofizio-
neche vi íieno due triangoli ret íangoli , cioé 
uno aila dritta, e 1'altro alia finiílra, e i l 
cateto dell'uno e dell'altro fia la linea di 
afpetto, e la bafe del femidiametro dell'^fr-
co inclinara come fopra; é cofa manifeíla, 
che, poiché quegli angoli de' triangoli piü 
yicini ali'occhio, debbono effere fempre gl' 
ifteííi, {c\ok i\30 núVarco i n t e r i o r e l a bafe 
deltriangolo alia dritta-dee comparire aífai 
piu lunga che quella della fini Pera . 

ARCOBALENO Lunare . Talvolta anche la 
Luna cifa vedere i l Fenómeno di un Ir ide, 
o d un ano i mediante la rifrazione de'fuoi 
raggj nelle goccie di pioggia di nottetempo . 
Vedi LUNA . ' 

Ariílotele dice, ch'egli é flato i l primo 
a oiiervarlo; e poi foggiugne, che non ac-
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cade mai , c ioé, non é mai vifibiie fuorché 
nel plenilunio ; raentre negli altri tempi 
la luce lunare é pur troppo fmorta, né puo 
far impreífione fulla viña dopo due rifrazioni, 
e una rifleílione. 

L ' Iride Lunare ha tut t i 1 colorí del Solare, 
aífai bendiüinti e vaghi, ma deboli incom-
parazione di quello, a cagione della difFercnte 
intenfita de'raggi, e della diverfa difpofizio-
ne del mezzo, per dove paífano. 

In quello , di cui fi fa menzione nelle 
Tranfaz. Filofof. Num .331. M . Thoresby 
ofíerva, che la larghtzza dell'arco non era 
tanto minore che quello del Solé, quanto 
le diverfe dimenfioni de'loro corpi , e le lo
ro diflanze dalla térra parrebbono efigere: 
in quanto poi alia fuá interezza , e beilez-
za de'colori era veramente ammirabile; e 
durb circa dieci m i n u t i , cioé fino che la in-
terpofizione d'una nuvola impedí l'ulteriore 
oflervazione. 

ARCOBALENO Marino ; quefli é un Fenó
meno, che talora fi vede, in un Mare molto 
agitato, aliorché i i vento feopando via parte 
delie fommita deli'onde , le porta in alto ; co-
ficché cadendo fopra di eífe i raggi Solari, fono 
rifratti &c. come accade in una pioggia ordi
naria , e dipingoníi i colori dell' arco. 

IlTadre Bourzes, nelle Tranfaz. Filofof. 
nota , che i colori ádVarcobaleno marino fieno 
m e n v i v i , mendi f l in t i , e di minor durara, 
che quei dell'arco coipune ; che appena vi íi 
diíli nguono p¡ü di due colori , cioé un giallo 
feuro dalla parte piíi vicina al Solé , e un verde 
pallido dali'altra banda oppoíla, 

Ma quefli archi eccedono quanto al nu
mero, imperocché talora fe ne vedono ven t i 
o trenta infierne \ comparifeono a mezzo 
giorno, e in pofizione contraria a quella dell' 
arco comune , cioé colla parte concava r i -
voltata in fu , come di fatto neceífariamente 
debb'eífere, attefo quelio che abbiamo di-
moftrato nelia fpiegazione de'fenomeni dell' 
arco Solare. 

A queíT ifleíTa clafle di archi poffiamo rife-
rire una fpezie di archibaleni bianchi fcoloriti, 
che il Mentzelio , e altri affermano aver ve-
duti a mezzo giorno. 

M . Mariotte nel fuo qunto Saggio di F i f i -
ca, dice che fi formano nelle nebbie, app'unto 
come g!i altri nelle pioggie; foggiugnendo, 
d'averne veduti diverfi si dopo i i levare del 
Solé, che di notte. 

\ La 
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La mancanza de'colorí ei 1'attrlbulfce alia 

picciolezza de' vapori , che compongono la 
nebbia : avvegnaché dovrebbe cib provenire 
piuttofto dalla flraordinaria tenuita delle pic-
ciole veícichette del vapore; le quali di fat-
to non fendo[altro che pellicine aequofe gon-
fiatc dall'aria , i raggi della luce foggiaccio-
rio a troppo piccola rifraxione nel paííaredaÜ' 
aria in eíTe, ficché non bafta per feparare i 
raggi diverfamente colorati &C. Epe rqueüa 
ragione i raggi fi riflettono da effe, compoíli 
come fono venuti , cioé bianchi. Vedi R i -
FRAZIONE . 

I I Rohault fa menzione di certi Archibaleni 
coloriti full' erba , che fi formano dalle rifra-
zioni de' raggi folari nella rugiada della matti-
na . Vedi iT fuo Trattato di Fifica. 

A R C O N T E , ARCHON, nell 'Antichita , 
primo Magiftrato della Ci t t a , e della Repub-
blica di Atene. 

* La voce ¿ greca , ctpx®" ? e letteralmen-
te ftgnifica un che comanda , o che go~ 
verna . 

Avendo gli Ateniefi abolita la Monarchia , 
crearono gli ̂ r<rowí/, i quali avevano l 'obbli ' 
go di rendere ragione della loro amminiñrazio-
ne . Alcuni di queíli erano annui , ed altri 
perpctui : Medonte figliuolo di Cedro fu i l 
primo di quelli ; eCreonte d i q u e ü i . L'oc-
cafione della loro inftituzione fu quefta. Ef-
fendofi Codro Re di Atene facrificato , per be-
ne del fuo popólo, nella guerra contro gli Era-
c l id i ; i fuoi figliuoli, Medonte e Nileodifpu-
tarono traeííi la Corona . Cib diede motivo 
agli Ateniefi di disfarfi della Monarchia ; fic
ché in vece di Re , crearono de'Governatori 
perpetui, fotto i l nome di ^rcowr;; Medonte 
fu il primo, a cui fu conferita tal dignita Tan-
no primo della fettima Oiimpiade ; che poi 
continuoffi ne' fuoi difeendenti , che da lui 
prefero la disorainazione di Medomidi, per 
duecent' ottantafette anni. Ma un Magiílra-
to perpetuo parve a quefto popólo amante del
la fuá liberta, chefofie una immagine troppo 
viva del governo regale, di cui fino la meno-
ma ombra voleano aboliré; percib 1'ammi-
nifirazione di un arcóme ^ che prima era (la
ta perpetua ( f/oe nel primo anno della fetti
ma Qlimpiade ) la ridufifero a dieci anni; e 
fettant' anni dopo in circa , la fecero annua-
le ; fempre colla mira di riftorare, e rimet-
tere , quanto mai foífe poífibile, 1' autori-
ta nelle proprie mani 3 ia quals non confi-
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davano mai a'Magiflrati ftnza ripugnanza. 
Tredici furono gWArconti perpetui, e fette i 
decennali. 

A l tempo degl' ] raperatori Romani, vi era-
no diverfe Cit tk Greche , che avevano due 
Arconti , i quali erano Magiftrati principali, 
ed appuntocoroe i JDz¿wmw/nelle Colonie , e 
ne 'Municipj . Vedi DUUMVIRI . 

_ ARCONTE , preífo certi autori , fí applica a 
diveríi minifir i cosí civi l i , come religiofi , 
fotto 1'Impero .Oriéntale , o Greco. Onde i 
Vefcovi talvolta diconfi Arconti, come anche 
certi magnati della Corte degl' Imperatori . 
Leggiamo parimente át\V Arconte degli Ant i ' 
menfi , /' Arconte degli Arconti , i l grande Ar
conte , /' Arconte delle Chiefe , V Arconte del 
Vangelo , f Arconte degli Edifizj &c. 

A R C O N T I C I , nellaStona Ecclefiafiica, 
Setta di Eretici , ch' ebbe principio verfo il fi
ne del fecondo fecolo , cosí dinominata daí 
Greco A p ^ o v n í , quafi principati, o gerarchie 
degli Angioli ; imperocché tenevano che il 
mondo foífe flato creato non da Dio , ma da 
certe potefia fubordinate , dette A / r ^ w m , o 
Angio l i . Vedi ANGELO, OGERARCHIA. 

Gli Arccntici erano una fpezie de'Valenti-
niani . Vedi VALENTINIANO , GNÓSTICO ec. 

A R C T U S , A/JJCTOÍ, in Aflronomia, é un 
nome dato da' Greci a due Cofleilazioni dell' 
Emisfero Settentrionale, da'latini chiamate 
Urfamajorf tminor ^ l'orfa maggiore, e mi
nore . Vedi ORS A maggiore, e minore. 

A R C U A Z I O N E , évoce ufata da alcuni 
Scrittori di Chirurgia per una incurvazione 
delle ofla, come nel cafo delle rachitidi. Vedi 
Osso, CRACHITIDE. 

ARCUAZIONE, nellacoltivazione de'giar-
d i n i , dinota un método di formare alberi da 
piccioli rampolli . Vedi RAMPOLLO , ALBE-
RO, SEMENZAJO&C. 

Q u e ñ o , fecondo che offerva loSwitzero, 
é ora i l método genérale di procacciare quegli 
alberi, che poflono produrfi dalla femenza, o 
quelli che non portano femenza , come i l Plá
tano, Tolmo, i l pioppo bianco, i l t i g l i o , T 
ontano, il falcio &c. Vedi SEMENZA , PIAN-
TARE &C. 

La prima cofa che qui fi fa , é procu
rare grandi e forti piante madri , chiama
te Jiel i . Quefle piantandofi in un foífato, 
getteranno venti , trenta , quaranta o cin-
quanta rampolli a forte, i quali poífono co-
niinciare & metterfi circa l i ventinove di Set-

teoa-
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tembre , nel qual tempo, fe lí flell fono ítaíi 
diligentemente colt lvati , averanno dato fuo-
ra dalla radice cinque, fei , o piu principali 
r ami , e in ognuno di quefti altrettanti ramu-
fcelli.collaterali. . 

Quefti rami principali debbono piegarfi in 
giu verfo la térra , e quando cosí fon pofli tut-
t i iníorno agli íleli, elegati con caviglie ben 
forti al di fotto, ipiccolirami poífono fervire 
nella íleífa maniera . Indi i rami principali 
debbono coprirfi t u t t i , fuorché la cima; e i 
piccoli , o i rami collaterali coprirfi due otre 
pollici su piíi groffi nodí. Cib fatto , ^poílono 
calcarfi per far prendere la radice piü forte . 
Nella meta di Setiembre poi debbono aprirfi , 
quando é probabile che abbianoprefa radice; 
altrimente poífono lafeiaríi fino verfo la prima
vera ; allora íi levano e fi piantano nel femen-
zajo . Vedi SEMENZ AJO . 

A R C U C C I O é una macchina ufata in Ita
lia per ovviare, che i bambini non fieno fof-
fogati o ftramazzati daüa nutrice o da al-
t r i . Ogni nutrice in Firenze é obbligata met
iere i l fuo bambino in un arcuccio , fotto pe
na di feomunica . Vedi la figura, edefemio-
ne dell' arcuccio data dal Signor de S. John 
nelle Tranfazioní Filofofiche numero 422. pa
gina 256. 

A R D E N T E , ARDENS, cofa molto calda , 
e che per cosí diré abbrugia , ed arde. Vedi 
CALORE, e BRUCI AMENTO . 

ARDENTE Ftbbre, é una febbre violenta e 
.chearde, chiamata con altro nome caufus . 
Vedi FEBBRE. 

A R D E N T I fpmt i ) fono gil diftillati da 
vegetabili fermentan ; e chiaraanfi cosí per
ché fono atti a pigliar fuoco, e arderé. Vedi 
SPIRITO , DÍSTILLAZIONE , e FERMENTA-
ZIONE . 

Tali fono T Acquavite , ¡o fpirito di Vino , 
i Araco &c. Vedi ACQUAVITE , ARACO&C 

ARDOR Ventricíili , é un calore neilo ílo-
maco, ordinariamente efpreífo colla voce ar-
dore del cuore , o Cardiahia . Vedi CAR
DIALGÍA. X 

A R E , owero A-LA-MIRE , unadelleot-
to note nella fcala deíla Mufica . Vedi NO
TA , e .SCALA . 

AREA infenfogenérale, dinota unafuper-
íizie^piana, foura cui fi cammina &c. 

La vocee latina, che fignifica piü Pto-
pnameme l aja, oveft raccoglie e batte i l 
grano ^ arere, efler afciuuo. 

i orno I , 
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AREA, appreíTo a'Geometri, é i l conte-

nuto fuperfiziale di una figura . Vedi FIGÜRA , 
CONTENUTO, eSUPERFIZIE. 

COSÍ fe una figura , perefempio un campo 
é di forma quadrata, e i l fuo lato quaranta pie-
dj lungo, la fua'^r^ fara 1600. piedi quadra-
t i , cioé contiene 1600. piccoli quadrati, cia-
feuno de'quali é di un piede da ogni parte. 
Vedi QUADRATO , CMISURA. 

Onde i l ricercare lW¿r di un triangolo , di 
un quadrato, di un paralellogrammo , di un 
rettangolo, di un trapezio, di un rhombo 
d'un polígono, d'uncircolo, odi qualfifia aí-
tra figura, é 1'iñeífo che ricercarne la magni-
tudine , o la capacita d' eífa in mifura quadra. 
E circa il modo di farlo , vedi F Articolo T R I 
ANGOLO &c. 

Volendofí fapere l ' / j r ^ de'Campi, o d'al-
t r i luoghi chiufi : primo abbifogna mifurare , 
o prendere gli angoli di effi, poi defcríverli 
in carta, e fommare i contenuti in jugeri , 
pertiche &.c. appunto com 'é folito farfi in al-
tre figure piane . Vedi MISURARE , DESCRI-
VERE &c. 

La Legge onde i Pianeti fi muovono in torno 
i l Solé é quefta ; che una linea o fia un raggio, 
tirato dal centro del Solé fino a qucíio del Pla
neta , fempre fegua odeferiva aree eliittiche 
proporzionali ai tempi. Sicché fuppofto il So
lé in S , ed un planeta in A , ( Tav. [Aflwn.fig. 
61. num. 2.) e lafeiandolo avvanzare in un 
qualche dato tempo fino i n B , in tal progref-
fo, i l fuo raggio A S avera deferitto VArea 
A S B . Suppongafi ancora , che i l planeta fia 
giunto i n P ; allora fendo lo fpazio ellittico 
PSD tirato eguale all'altro A S B , fi muove-
ra ilpianeta per Tarco P D , neli'ifteflb tem
po,"che per l'arco A B . Vedi PIANETA , ed 
ELLISSI . 

I I Cavaüerlfacco Newton fa vedere, che 
tut t i ieorpi cheoífervano tal legge nel mLlo
ver fi intorno ad un altro corpo , gravita no 
verfo di eífo. Vedi GRAVITAZIONE, CNEU-
TONIANA Filofofia. 

AREA , nella medicina, é un raale, che fa ca-
dere i Capelli. Vedi CAPÉELO, CALVIZIE ec. 

ISArea é una fpezie di depilazione , e fi di-
flingueinduefpezie^/o^fc/a, tQphiafi. Ve
di ALOPECIA &c. 

A R E N A * , tra' Romani íignificava alie 
volte lo üeífo, che Anfiteatro, cioé un luogo , 
ove i gladiator! facevano i loro cumbattimen-
t i . Vedi CIRCO, ANFITEATRO &c. 

11 r La 



314 A R E 
* La voce originalmente e Latina ; e f t e 

appropriata a tal luogo , per cierne il[uclo 
fempre copcrto da rena , per afforbire i l 
fangue , che n i combatttmcntifpargevafi, 
e torio dalla vifla del popólo. 

Parlando pero propmmente, Varena era 
foltanto la platea, o lo fpazio in mexzo a 
coteíli luoghi, dove gli A t l e t i , o i Gladia
tor! , contraftavano. 

V arena era 1'iíleflfa cofa in riguardo ai 
gladiator!, che i l campo in riguardo ai fol-
dat i , ed agli eferciti. 

C o l u i , che combatteva nc\Varena , chia-
mavafi arenarias. Vedi GLADIATORE . D i -
cefi che Ncrone ípargefse V arena con polve-
re d' oro. 

ARENA, é ancor una fpezie di Teatro , 
dove combattono i ga l l i , attorniato di fedie 
Tuna íbnra l'altra : la platea pero é di zolla . 

- A R E N A Z I O N E , termine ufató da alcu-
n i M e d i c i , per una forte di bagno afciutto, 
in cui fta i l Paziente a federe co'piedi nella 
rena calda. Vedi BAGNO, e BALNEUM . 

A R E O L A , o h K E O L A m a m i l l a r i s , nella 
Notomia: , é i ! circolo colorito che attornia 
i l capezzoío delle mammelle . Vedi PETTO, 
PAPILLA. &C. 

A R E O M E T R O * Araometrum , é uno ílro-
mento con^cui fi mi fura la deníita , o gravi
ta de'fluidi. -Vedi IDROMETRO , FLUIDO, 
GRAVITA' , e DENSITA^ . 

* Si forma dal Greco «.paioi , raro , te
nue , e [¿írpov, mifura. 

V Areómetro ordinariamente fi fadivet ro , 
c non é altro che una palla rotonda e vuo-
ta, che termina in un tubo, o un eolio fot-
tile e lungo , fígillato ermeticamente nella 
cima, dopo d' avervi meífo dentro tanto Mer
curio, che bafti a equilibrarla, o tenerla a 
galla, in pofitura ertt ta, 

I I gambo o eolio é divifo in gradí , ap-
punto come h rapprefentato nella Tavola 
Fneumat.fig. 18. e dal fuoraaggiore o minor 
imrncrgiraento in qualche liquore , fi giudi-
ca della leggiereiza, o gravita di efso, im-
perocché quel fluido, incui ella afíonda me-
no , bifogna che fia i l piii greve ; e quello 
nel quale s'immerge piu fotto, i l piü leggicro. 

M . Homberg invento un nuovo areóme
tro, deferitto nelle Tranfaz. Filofof. num.262. 
in quefto modo: A i fig- 19.) é una botti-
glia di vetro, omatraccio, i l di cui eolio é 
cosí fot t i le , che unagoccia d'acqua vi oc-
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cupa cinque o fei linee , ovvero una feíh par. 
te d'unpollice: vicino al eolio vi é un pie, 
ciólo tubo capillare, lungo fei poliici in cir-
ca, e paralelio ful eolio. Per empire i l va-
fo , fi verfa dentro i l liquore per la bocea B 
(larga abbaftanza per ricever un imbuto) 
fino che feorra in D , cioé fino che s' in-
nalzi nel eolio al fegno C ; col qual mezzo 
fempre fi avra 1'líleíTa mole o quantita di 
liquore; e per confeguenza, per mezzo del-
la bilancia, fi potra diré fácilmente, quan-
do diverfi liquori l'tmpiono , qual pefi piu, 
o fia piu intenfamente grave. 

Bifogna pero avere qualche riguardo alia 
fiagione , e al t re si al grado dtl caldo, e del 
freddo del tempe ; perché alcuni liquori ac-
qmftano maggior refrazione mediante il ca
lore ; e maggior condenfazione mediante il 
freddo, piu degli altri ; onde oceupano piu 
o meno luogo. Vedi SPECIFICA Gravité 
RAREFAZIONE &C. 

Per mezzo di quefto ifiromento, i'inge-
gnofo Aurore ci ha efibita unaTavoía , per 
dimoftrare i diffcrenti pefi , dellá maíTa me-
defima de' piíi confiderabiü liquori Chirai-
c i , si nell'eílate , come nell ' invernó *, ed é 
come fegue : 

VAreometro pie- pesb nell' peso ndl'' 
no di eílate. inferno. 

ene. dr. gr. ene. dr. gr. 
Argento vivo 11 co 06 11 00 32 
Olio di tártaro 01 03 08- 01 03 31 
Spirito d'orina 01 00 32 01 00 43 
Olio di vitriuolo — ' O í 03 58——01 0403 
Spirito di nitro 01 01 40 01 01 70 
Spirito di fale 01 00 39 -01 00 47 
Acqua forte -
Aceto 

01 01 J8-
co 07 55. 
-00 06 47. Spirito di vino-

Acqua di fiume — 00 07 53-
Acqua difiillata — 00 07 50-

-01 01 55 
-00 07 6Q 

-00 06 61 
-00 07 37 
-DO 07 54 

L ' I ñ r o m e n t o medefimo pefava , quando 
era vuoto, unadramma, e vent'otto grani. 

AREOPAGO , ylraopaguí , ApuoTrayosi^ 
antichita, era un tribunale luprcmo di Atev* 
ne, famofo per la giuftizía e 1' ¡mparz¡alita 
de' fuoi decreti, al quale gli fteífiDei, fi ^ 
ce, che abbiano fottomeífe le loro contefe. 

GH Autori fono divifi in qua'nto alia ra' 
gione , ed origine delnome. Alcuni s 1^-
ginano eífere Areopago il proprio no me de la 

Qox-
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Corte di GiuíHzia , la quale era fítuata 
fopra un colle in Atene, ed in cui fi uni-
va i l Senato di quegli illuftri Cittadini. 
A l t r i dicono , che Areopago era i l nome 
dell' interno fuburbio di Atene , ^dov' era fi-
tuato i l colle, ful quale era edificata la cu
r i a , e ' l nome di ^m^^oparecheavvalon 
quefta ultima opinione , perché íigmfica litte-
ralmente, la montagna o rocca di Marte , da 
irayoi monte ed upim appartenente a Marte. 
In fatti la denominaxione poté avereorigine , 
dall' eííer WAreopago ereíto in un íuogo , ov era 
edificato un tempio di Marte , o perché la 
prima caufa, che vi íi tratto fu que lia di que-
ü o D i o , ¡I quale fu aecufato di avere uccifo 
Alirorrozio Figliuolo diNettuno, edivigiu-
dicato davanti a dodic iDü, fuaííolto colla 
pluralita di fei v o t i ; o perché le Amazzoni, 
le quali fíngono i Poeti eítere ftate le forelle di 
Marte , quando aflediarono Atene , pianta-
rono le loro tende, ed offerirono facrificj al 
Dio della Guerra in queftoluogo. 

Quefto Tribunale fu in gran riputazione 
tra' Greci \ ed anche i Romani n' ebbero 
una cosí alta opinione, che rimifero mol te 
delle loro caufe piu difficili alia fuá decifio-
ne. Gh Autori non convengono intorno al 
numero de'Giudici, che componevano que-
fta AuguÜa Corte . Alcuni ne numerano 
trentunor altri cinquantuno, ed altri cin-
quecento; in eífetto il loro numero par che 
non fia ñato fiííb, ma ogni anno piu o me-
no. Da una iferizione citata dal Volaterra-
no, appare eíTere ftati allora trecento. 

Componevafi da principio quefto Tribuna
le di nove perfone, le quali tutte avevano 
efercitato i'officio di Arconte, ed avevano 
adempico con opere aquel grave impiego j con 
aver refo prima contó della loro amminiftra-
zionc a' Loguíi , e s' erario fotíopoíli ad ogni 
i;igorofa eiamina . l i loro falario era eguale , e 
pagato dal Teíbriere della Repubblica^ Avea-
no ancora tre ob di per ogni caula ., 

Gli ^reo^^g/í /duravano Giudici in vita.. 
Nrm fedevano mai in giudicio ,: fe non all' 
^r'a feopertaenel tempo di norte, affinché 
Je loro rn¡enti foífcro piu prefenti ed atiente T 
e che niunooggett > o di picta o di avverfio-
ne , poteffe fac quakhe impreíTione fopra 
di loro . Tutt t gli arringhi alla loro prelen-
za dovevano faríi in femplici e nudi termini r 
fenza efordio, epilogo , paffioni &c. Vedi 
ESORDÍO, EPILOGO &c. 
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Nel principio avevano folamente la co-

gnizione delle caufe criminaii , manelcorfo 
del tempo la loro giurifdizione diventb moho 
di íkfa . 

IlSignor Spon, i l quale ha efarainato T 
antichita di quefta illultre Citta , ritrovb al-
cune rehquie dei l '^ reo^o tuttavia efirten-
ti in mezzo al tempio di Tefeo, i l quale ne' 
tempi andati íkva nel mezzo della Citta , ma 
ora é fuori delle mura . La pianta d e l l ' ^ r o ^ -
^0 era un femicircolo con una fpianata di 140. 
paífi intorno, che formvva propriamente la 
fala ÁtVC Areopago. Eravi un Tribunale ta-
gliato nel mezzo di una rocca, colle fedi ad 
ogni ¡ato di eífo, ove fedevano gli Aveopa-
gi t i efpoíli all'aria feoperta. 

Queíia Corte íi dice da taluni eííereftata 
¡(Htuita da Solone , ma altri la nferifeono 
piu alto, ed affermano eífere (lata fondata 
da Cecrope , circa ¡1 tempo della raorte di 
Aronne, cioé nell'anno del Mondo 2255. 
foftenendo ancora che Solone v i fece alcuni 
nuovi regolamenti , auraentb i l fuo pocere 
e privilegj, e lo fece fu per i ore a gli Ephetx t 
un'altra Corte celebre, iílituita da Draco-
ne. Infatti Demoílene, nella fuá orazione 
contra Cteufonte , confefla d'efíere all'ofcu-
ro fu queflo punto: G f Inflitutori d i quefla 
Tribunale, egli dice , qualunque[i fojfero o De¿ 
o Eroi & c , 

A R G A N O , flrumentOj omacchini , che 
fiadopra nel fabbricare , e nel coramercio, 
per ufo di muovere, tirare in alto, o calar 
abbaífo materie di eceedente pefo . Vedi 
M ACCHINA &c. 

M . Perrault, nelle fue Annotazioni fopra 
Vi t ruvio , vuole che V Afgano fe l'ifteflo 
che i l Corvo\degli Antichi . Vedi Axis i n 
Peritrochio . 

ARGEA , o ARGEI , nelPAncichick, figure 
umane fatte di giunchi, che ogni anno le Ver-
gini Veftali gettavano nel Tevere, i l giorno^ 
delle Id id i Maggio . Vedi VESTALE. 

Feílo , e Varrone fanno mer.zione di 
queíia ccrimonia \ ma Varrone dice, che i 
Sacerdoti le gettavano; quando per Sacer-
dotibus non abbia voluío dinotare le Sacer-
doteffe , cioé le Veftali aggiugne poi , che 
le figure foífcro trenta in numero. Plutar
co nelle fue Qtieflioni Komane , domanda. 
perché fi chiaraavano Argca l e ne aíTegna 
due ragiom ; la prima é , che ¡a barbara 
uazione che prima abitb quelle partí-, g¡t~ 

R r a ta va 
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tava t u t t ü G r e c i che fi t róvavano, nel Te-
J?ere; ora¿4rgivi é nome coraune a tutti i 
Greci; raa che Ercole gii avea poi perfuafi 
di Jafciare un coftume cosí abbominevole , e 
purgarfi dal delitto coll ' iíliíuzione di queíla 
íolenrma. L'altra é ; che Evandro di Arca
dia , nemico giurato degli A r g i v i , affinedi 
perpetuare tal inimicizia tra i íuoi diícendenti, 
ordinaííe di gfttar ogni anno neí Tevere le 
í gu re d'oro. 

A R G E N T E R I A , oro, o argento lavora-
to in vafi per ufo domeftico . Vedi ORO . AR
GENTO, MARGARE &C. 

A R G E N T O , forte di metallo, blanco e 
r icco, i l piü fino, i ! piu puro e duttile , e 
altresi i l piü preziofo di tut t i i metalli , a r i -
ferva delT oro . Vedi METALLO, 

Si trovano miniere di Argento in tutte le 
quattro partí del mondo; FEuropa n'ha la fuá 
parte ; né la noftra Ifoia n'é afFatto deÜituita, 
benché non ne faccia alcuna confiderazione. 

Le miniere del PerCi, e di alcuni altri paefi 
üeirAmerica fono fenza paragone le piü ric-
che, e le piü abbondanti, ficché fembrano 
ínefauribili; e fpezialmente quelle di Potosí, 
che continuano a cavarfi al di d'oggi coll1 
ifteíTo vantaggio, che al tempodella prima 
fcoperta di eífe; con queipa fola differenza , 
che le vene, che allora erano preffoché nel-
la fuperfizie di quella f a mofa montagna , di 
prefente fi fono avvallate ad una profondita 
prodigiofa , calandovifi gli opera; per quattro, 
o cinquecento grádini . Mo l t imi l l i on i d'In-
diani fono iv i pecitfrf ed ogni anno nemuo-
jono in gran numero . 

La materia metal'ica , o fieno le pietre rai-
nerali átW argento non fono tutte d'una me-
defima qualita , coníiftenza , o colore ; alcu-
refono bianche, o di color cenericcio mac-
chiate di roíTo , o di turchino , e diconíl 
Plata blanca. Altre fono nere, e chiamanít 
Plomo ronco i che fono le piü ricche , echefi 
lavorano colla maggior facilita, mentre non 
fa bifogno del mercurio , né d'altracofa, fe 
rion fe metterie nel fuoco , dove i l piombo 
fvapora , reüando 1' argento purifícato. GT 
Indiani^ che fino all' arrivo degli Spagnuoli, 
non feppero Tufo de! mercurio , non fondeva-
no fe non di quefta forte di rainerale . I I Rof-
fider é un altro mineral ñe ro , che fi conofce 
beniffimo col bagnarlo e fregarlo contro i l 
ferro, con che diviene roffo ; é aífai ricco , 
e fe ne cava deli'ottimo metallo. 
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Lo Zorocco arde a guifa di talco, e pare inar-

gentato, abbenché non da molto ^ ¿ e ? ? ^ , 
I I Paco é d' un roíTo gialüccio , aífai dolce 

etrovaficome rotto in pezzi; e non é moho 
ricco. J/GO Í̂T/JO é verde , e mezzo friabile ; 
e abbenché in queft'ultimo fi difiingue VAr
gento ^ riefee pero raoltodifficile il cavarlo , a 
cagione del rame framifchiatovi. Finalmente 
v ' é VArannea^ che fi trova foltanto nel Po
tosí , nella miniera di Cotomito únicamente; 
confifte in fili di ^K^WÍO puro, intrateíTuti a 
guifa di gallone d ' ^ r ^ w o , cliefiafiato ab-
bruciato per cavarne la feta . 

Le vene á1 Argento, di qualfifia forte, fo
no comunemente piü ricche nel mezzo, che 
verfo le eflremita; ma i luoghi piü ricchi fo
no quelh doye le vene s'interfecano . Stimafi 
un gran vantaggio, euna giunta di nechez-
za alia mmiera , i'eífer ella vicina a qualche 
fiume, per cosí aver il cómodo de'muíiniper 
macinare le pietre mmerali. A Lipes , e a Po
tos í , pere íempio , ogni caxon di pietra mi-
nerale deve daré dieci marchi d'argento neíto, 
per fupplirea tutte le fpefe i laddove a Tana-
va baüano cinque . 

I I mezzo piü comune di feparar 1'argento 
dalle giebe, é quelio ch'eíTi chiaman pinea. 
Vedi PINEA . Alie volte perb non ufano altro , 
che replicato fuoco, o acqua forte,. 

Quel che rende 1' opera delle miniere e/?re-
mamente pengliofa , fon refa'azioni, che 
neforgono, le quali fi fentono anche nel di 
fuori , e fauno un'impreífione fu gli anima-
l i , che pafeono in quelle vicinanze : ma nel 
d i dentro elle inítupidifcono i lavoratori, 
niuno de'quali pub foíferire un'aria si ve-
lenofa piü di un giorno intero . Allevolteel-
la é cosí fatale , che ammazza fubiío , ficché 
fono obbiigati covrir prefto le vene , per dove 
ellaefala. Le miniere di Potosí fono le menp 
foggette a queííe puzze, e nienre di menC^ 
fenza l'erba paraguai, la cui infufione fi pren
de dai Lavoratori, come noi "diamo quella del 
té , quede miniere dovrebbono fubito abban-
donarfi . 

Benché le mine di Potosí e Lipes confervino 
tuttavia la loro riputazione , fe ne fono niente 
di meno feoperte molte in pochi anni, e piu 
ricche di quelle . Tal i fono le mine d i Oruro, 
8. leghe da Arica , e quelle di Ollachea vicino 
a Cufco,aperte Panno 1712. E* poi una cofa da 
notarfi , che la piü parte delle miniere dell 'A-
merica fi trovano ne' luoghi freddi e ííerili . 
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11 modo di feparar VArgento dalla mimera, 

come fi pratica in Europa , é appunto come 
quello di feparar Toro , cioé per mexzodeü 
argento v ivo ; cen queíla differenza pero , che 
ad'ognicinquemila iibbre della mi ni era, vi 
fiaggiungono cento libbre di fal di rocca, o 
d'altro fÜle naturale . Queft'operazione cu-
riofa fara fpiegata diffuíamente fotío i arti-
colo ORO. 

Per feparar VArgento dal mercurio, con cui 
é ñato amalgámate, vi c una fornace a po-
fia, aperta di fopra, che poi fi cuopre con 
una fpeziedicappellodi creta, di una figura 
cilindrica; i l qualefíieva, ofimette íecon-
do i i bifogno. 

Pofta la raaíTadi Argento > e di mercurio, 
nclla fornace , col fuo copcrchi.o fopra, fi ac-
cende i l fuoco di fotto ; 1'argento vivo s' in-
nalza per lV¿ione del fuoco a guifa di vapore , 
c fi attacca al coperchio , donde fi toglie , per 
femdene in una feconda operazione . 

11 marco de i ¡'argento fino e dodici danari, 
ciafeuno coftante di ventiquaítro grani. Se 
poi cala, pub innalzaríi per mezzo del raffi-
namento , Jo che comunemente fi fa col 
piombo : e percib fi emgie una coppeüa con 
una miííura di ceneri di pletra cotia, e di ce-
neri d' olía di toro o d' altre , fí mette ful fuo
co , e fi la revente, ed al i ora v i fi pone den
tro i l piombo, i l quale eííendo fquagliato, 
v i fi aggiugne VArgento , in proporzione di 
quattro o cinque oncie dell' Argento ad una 
libbra di piombo , op i í i , faV Argento é mol
ió baífo . Come i due metalli fi íondono in
fierne, i l rame per avanti fiamifchiato coll' 
Argento, fi va diffipando in fumo, ovvero 
fi leva colla fchiuma , o col litargiro; T i -
fleílo accade al piombo \ reftando ^{Argento 
folo neila coppeíia , ndotto ad un grado pro-
prio ¿i finezza . Vedi LITARGIRO . 

Nel raffinamento íatto in queíla guifa, fi 
pub purificare fino a fe i , o fette mila Iib
bre d'argento in unavolta, che poi fi cava 
dalla coppella in due modi \ 1' uno é attuf-
fandovi dentro, mentre il metalio é ancor 
|iquido, unagrofia verga di ferro, intorno 

quale 1'argento fi attacca informa d'una 
conchigHa , o ero fia , replicando cib piü 
volte ; f altro é , laíciando fiar la coppella 
hno che fi raffreddi ; nel fondo fi trover^i 
\ Argento m forma di parta o pane. 

Oltre poi il mentovato, v ' é un altro mé
todo di r a f f i n a r e i U r ^ í o , e fi fa col íalpie-
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tra ; di che traítererao iotto l'articolo RAF-
FINARE . 

Ma'a diré i l vero, si F u ñ o , che l 'al tro 
lono nojofi , e faricofi , quando fi pratica fo
pra di gran quantita $ Argento, Onde M . Hocn-
berg tentb di abbreviare la operazione , lo che 
gh nufcl con buon fucceífo. 11 fuo método 
é calcinare VArgento colla meta altrettanto 
dizolío ordinario, quando il tutto é fonduto 
infierne, gittarvi delíe limature deH'acciajo 
in chverfe volte ; con cib lo zolfo abbandona 
X Argento^ e fi unifee col ferro, e si Punche 
1' altro fi convertono in feoria, che nuota 
fopra VArgeyito, i l quale fi vedra puro c netto 
nel fondo del Crogiuolo. 

La prova deir^r|^o ancor fí fa per via del
la Coppella , nell' i Helia maniera cheil raffi
namento col piombo. Se XArgento ^ fatta la 
prova, confervail pefo, egliédi marco; fe 
poine perde, fi fa i l contó quanti grani, e 
anche danari fia calato . Vedi SAGGIO. Ve
di anche MARCO. 

Ftlo 3Argento, non é altro che VAusento 
tirato per glt occhietti d'una trafila, che cosí 
fi nduce alia fottigliezza di un filo , o d'un ca-
peilo . I I modo di fado vedilo ípiegato nel 
parágrafo, filo d'oro, íotto i'aiticülo ORO. 
Vedi anche FILO, -e TIRARE. 

Foglia dArgento, équeiio che han ridotto 
i Battüori in foghe fine , f o t t i l i , per Tufo 
degl'Indoratori &G. Vedi foglia a oro íotto 
1' articolo ORO . 

ARGENTO in ConchigHa, fi fa delle fi'a o 
briccioli delle foglie d' Argento , ovvero delle 
íltííe foglie ; • e fi adopra si nel dipingere , che 
nclF inargentare certi lavori. Si prepara poi 
nell' irteífa guifa che la conchigHa d'oro . Vedi 
ORO. 

L'ARGENTO , appreffo ai Chimic i , échia-
mato Luna ; e da eíío cavano diverfe prepara-
zioni , come. 

Tin turad Argento i che fi fa col dirtiilare le 
lamine fottili át\?Argento, ovvero l 'Argen' 
to mafficcio nello fpirito di n i t ro ; verfando 
poi la diíloluzione in un altro vafo pieno di 
acqua faifa. Con cib V Argento fi precipita 
fubiío in una polvere bianchiílima , che íi la
va diverfe volte in acqua di fontana, metten-
dola poi in un matraccio, fopra vi fi vería 
dello fpirito rettificato d i v i n o , e falvolaíile 
cVorina. I I tutto fi lafeia digeriré fopra un ca
lor moderato per 15.giürni;che allora lo fpirito 
di vino ha prefo un belliííiaio colore cerúleo, 

che 
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che ferve d'ingrediente in diverfe medicine. 
Chiamífi ancora Jrgento potabUe . 

V Argento íi converte anche in Criñalli per 
mczzo dello fpirito di ni t ro: e queílo diceíi 
Vitriuolo d'Argento, Vedi CRISTALLO. 

Quello che fi chiama Lapis infernalis argén-
teur, nonéal t ro che icriQalli d'argento fuíi 
mediante un calore lento in un Crogiuolo , e 
poi verfati nelle forme di ferro . 

ARGENTO , nelT Araldica , é il color bian-
co, cosí dinominato, e trovad negli fcudi di 
Gentiluomini, di Cavaiieri, e di Baronetti. 
Vedi COLORE, METALLO, eBiANCO. 

I n quei pero de1 Barom , ficcome ancora di 
tu t t i i N o b i l i , i ! color bianco dicefi perla \ ed 
ín quei de'Principi Sovrani Luna . Senza VAr
gento o T Oro non poííono mal eífer períctte le 
Arme Gentilizie . Vedi ORO . 

VArgento é eípreífo in fcultura, col la-
fciar i l campo piano, efenzacolpi d'inta-
g l io ; gli SpagnuoU lo chiamano Campo de 
Plata. Nelle fodere delle mantellette, nelle 
quali i l blanco íi fuppone rapprefenti una pelle, 
e non i l metallo, pub blafonarfi blanco. 

ARGENTOVIVO. Vedi MERCURIO . 
A R G E N T U M Album nominato nel fa-

mofoRegiñro di tutti i beni del Regno , íi-
gnifica, fecondo loSpelraanno , verga di me
tallo, Argento non coniato &c. Vedi VERGA . 

I n quegli antichi tempi, queíio argento paf-
fava come' moneta da uno ad un altro , ne'loro 
pagamenti ..Sumtturpro ipfo hoc metallopen[xlir 
nonfignato. Vedi ARGENTO, CMONETA. 

ARGENTUM D ^ / , Mone tad iDio , fignifi-
cava anticamente Arra o Caparra che fi dava 
per ñrignere un contratto» in alcuni luoghi 
chiamata erles o arles, e dagli Autori del Gius 
civile e Canoniíli A n h a . Vedi ARRA : Et 
capit depradi&o Henrico tres dcnarios de argento. 
De/ pro manibus. 

A R C I L L A é una térra fecca e blanca fimlle 
alia calce, ma piü fnabile , diqualche ufo in, 
medicina. Vedi TERRA, CALCE, &c. 

L ' ARCILLA é anche ufa ta per vafi di térra ,, 
o creta. Vedi VASERIA , e CRETA . 

A R G I R A S P I D I , Argyrafpiáes, in Ant i 
chita, era no perfone ármate di ícudi di ar
gento, o fcudi inargentati. VcdiScuDO . 

Gl i Argirafpidt fecondo Quinto Curzio 
Hif l . i v . c. i ^. 27. faceano i l fecondo corpo 
dell'armata di Aleífandro j i l primo era la 
Falange. Vedi FALANGE. 

Secondo i l racconto di Giuíiino lib.. 12. 
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CÍJ. eflfendo Aleífaadro penetrato nell' Indie, 
ed effendo eftefo i l fuo impero fin all'Océa
no; per un monumento della fuá gloria or^ 
dinb, che Tarmi de1 fuoi Soldati, e i forni-
menti de'fuoi cavalli foíTero adornati d1 ar
gento, e percib comando, che foíferochia-
mati Argirafpidi dal Greco «^y/j©', argento , 
ed «o-wíf, feudo . Serabra da queftoAutore, 
che tutta l'armata d'Aleííandro foflfe chia
mata ^ f r^ r^Z/ ' / ^x . Popo la morce di queíio 
Principe gli Argyrafpidi rifiutarono ogni al
tro Capitano dt i r armata , fdegnando obbc-
direadaltr i , dopa d'aver portato l'armi fot-
to Aleffandro. 

ARGIROPEJA * Argyropoeja, in Aichi-
mia, é l'arte di far i ' argento dagli altri piu 
imperfetti metalii . Vedi ALCHIMIA ed AR
GENTO . 

* La voce e formata da ocpyvpo?) Argento t 
ewoitco, io fo. Vedi POESÍA. 

Lo feopo odifegno átWArgiropoeia, e del
la ChryfcpDcia , é quello di far argento ed 
oro. Vedi TRASMUTAZIONE , e Pietra F.f 
LOSOFALE. 

A R C O , in antichita, una Nave o Va-
fcello celebre tra' poeti , eífendo qucl\o, in 
cui gli Argonauti fecero la loro fpedizione .. 
Vedi ARGONAUTA . 

I Cri t ici non convengono intorno al l 'or i 
gine del néme . Alcuni vogliono , che fia co
sí chiamato dalla perfona che lo íabbrico , 
Argus; altri per antifrafe dalla voce greca 
apy & , lento, per eíTere un leggiero naviiio i 
altri dalla Citta di Argos, ove fi fuppone 
eíTere ftato fabbricato , altri dagli Argivi , 
che navigarono fopra, fecondo un diftico di 
un antico poeta latino, allegato da Cicero
ne nella fuá prima Tufculana . 

Argo , quia Argivi in ea , de le & i vtri 
Ve$i , petebant pellem inauratam arietis . 

Ovidio chiama ^ír^o un Vafeelio Sacro, 
Sacram confeendis in Argum\ per laragione, 
dicon ta luni , che Minerva nedifegnb il pia
n o , ed aírifiette parimente al fuo edificio ; 
o piuttoílo daunpezzo di legname nella fuá 
Prua , che parlava e rende va oracoli. Moit i 
Autori fauno raenzione di queíio pezzo di 
legname, i l quaic, fi dice, eíTere ílato ta_-
gliato nella facra foreífa di Dodone . Vedi 
ORACOLO e DODONEO. 

Giafone dopo di aver felicemente termina
ra la fuá intraprefa , confacrb il Vafceílo ^ r -
go a Ncttuno , o , come, altri diceno, a M i 

nee-
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rerva, n e l l ' l ü m o diCorinto , ove non v i 
riraafe lungo tempo, effendo ñato trafporta-
t o i n C i e l o , emutato in unaCofleilazione. 
Vedi COSTELLAZIONE . 

Quafi tut t i gli Autori rapprefentano ü 
V a f c e l l o ^ o , d'una Üruttura lunga, raílo-
migliante alie moderne Galee, e íornito di 
trenta ícagni di remiganti. Lo Scoliaíie di 
Apollonio ofserva , che qucfio fu i l primo 
Vafcello lungo, che fi fofse fatto ; ePhmo 
•riferifce lo fleffo dopo Filoftefano , ilquale 
avea affcrmato , che Giaíone fu il primo , che 
folcafse i l mare in Vafcelü lunghi : Longa 
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nave Jafonem prtmum navigaffe Phi lofiepha» 
ñus Autor efi. Hijior. Natur. lib. 7. cap. 5(5. 
Egli perb non doveííe efsíre di una afsat gran 
mole, perché gli Argonauti furono capaci di 
trafportarlo fulle loro fchiene dal Danubio 
al mare Adriático . Vedi V ASCELLO . 

ARGO Navis , o i l Vafcciio, in Aftrono* 
mia é una coftellazionc di rteUe fifse nell 'E-
misfero Mendionale, le cui Üelle nel Cata
logo Tolemaico íono 8. nel Ticonico 11. 
nel-Catalogo Brittanico 25. Le longitudini', 
latitudini , magmtudini &c. delle quali , fo
no 1c feguenti. 

Nomi , e fituazioni delle 
Stelle. 

Preced. fotto lo feudo nella poppa . 
Tra la vela , e la lattea^ 

SuíTegu. fotto lo feudo della poppa. 
5-

Merid. nel mezzo della poppa. 

Settentr. nel mezzo della poppa . 

10. 

Preced. nella cima della poppa. 

Preced. di due nell 'Antenna. 
Suífegu. nella cima della poppa. 

Inform. fotto la vela, Ticone. 

Nella vela , Ticone . 

20. . 
SuíTegu. nella Antenna-. 

Nel l ' albero la piu baífa di t re , Ticone. 
Nel l ' albero di fopra . 
Med. nell' albero . 

25. 

A ^ G O h , o Argel. Vedi TARTARO . 
A R G O M E N T A Z I O N E , é 1' arte d'inven-

tare, o di formare g l i . argomenti , di fare 
le induziom , e trame le condufioni. Vedi 
ARGOMENTO, TNDUZIONE, CONCLUSIONE , 

^ Longitud. 
CfQ 

25 29 10 21 
24 57 40 

, h i o 5^ 10 
25 27 26 26 
Ü 1 34 22 

23 27 32 40 
a 1 45 4o 

29 22 10 
Q 1 44 14 

S3 28 43 l7 

29 02 00 
a 3 ^ 43 

4 1 0 24 
0 49 33 
7 05 31 

5 39 06 
4 4Ó 09 
4 i5 53 
3 44 40 
5 i3 29 

3 32 3° 
5 4Ó 09 

13 3̂ 9 49 
11 13 00 

ü H 02 39 

Latitudine 

47 26 26 
30 30 11 
4<5 46 34 
35 18 03 
49 14 58 

35" 09 13 
4^ 05 27 
37 32 25 
44 58 49 
33 08 53 

34 99 45 
42 36 40 
42 53 10 
22 37 55 
41 18 24 

38 20 40 
35 26 03 
32 06 47 
34 44 10 
22 24 32 

22 28 27 
22 30 10 
32 55 23 
24 28 45 
30 18 40 

3 

5 ó 
5 
3 4 
5 ó 

4 
4 
6 
4 
3 
3 
6 
4 5 
5 6 

4 5 
6 
6 
5 
6 

&c. Vedi ancora DISCORSO CRAZIOCINA-
ZIONE. 

Argomentazione , fecondo Cicerone, é 
la efpofizione, o fpiegazione d'un Argomesi-
t o : la materia di efla fono le propoíizioni, la 

forma 
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forma é la dovuta dirpofizione di quelle l* una 
rifpetto all' altra , fícché poíTa trarfene la con-
clufione . Vedi PROPOSIZIONE , SÍLLO-
GISMO, ENTIMEMA, e SORITE. 

A R G O M E N T O , nel laRet íor ica , é una 
cofa probabile, che fi porta affine di procacciar 
affenío o crédito, come lo definifce Cicerone. 
Vedi PROBABILITA', ASSENSO&C 

I Logici ce ne danno una definizione alquan-
to piu ícientifica , dicendo fche fia un mezzo 
termine, dalla cui conneffione con dueeílre-
mi ? la conneífion degli eílremi fleffi viene 
inferita. Vedi MEZZO , ed ESTREMO. 

Gli yírgowewí/confiderati rifpetto all 'ori
gine loro, dividonfi in quei che fi cavano 
áa.\\a. ragione y ed in quei ádV autoritü. Vedi 
RACIONE, e AUTORITA'. 

I Logici diftinguono gV Argomenti rifpet-
tivamente alia loro forma , in Sillogifmi, 
Entimemi , Induzione &c. Vedi SILLO-
CISMO, ENTJMEMA &c. 

JO Argomento injorma, é un Sillogifmo , for
mato íecondo le regok della Lógica. Dice 
Ariftotele , che 1'Entimema é VArgomento del 
Rettorico , e i l Sillogifmo del Lógico. 

LaRettorica da alcuni fi deffinifce 1'arte 
di trovare gli Argnmenti atti a perfuadere , 
o guadagnare l'aífenfo. Vedi RETTORICA , 
INVENZIONE &c. 

I Rettorici dividono gli Argomentl in r i -
«uardo a' luoghi, donde íi cavano , in Intrin-
Jeci, o fieno Artifiziali j e in EJlr'rnfeci, o 
Inart i f izial i , o R i m o t i . Vedi LUOGO , A M -
PLIFICAZIONE &C. 

ARGOMENTI Iwír/w/í'ír/, o Ar t i f i z ia l i , da' 
Greci detti ZVTÍX1"*- I e da Cicerone Infita Ar
gumenta, fono quei di propria invenzione 
dell'Oratore , ovvero della materia di cui 
f i t ra t ta , de'quai vi fono diverfe fpezie , va
le a diré i l Genere, hSpezie, la Forma , la 
C^w/tf &c. Vedi ciafcuno nel fuo luogo. GE
NERE &c. A cui alcuni aggiungono quegü 
altri due de'Coyí«w/, e áelle Pajfioni. Vedi 
COSTUMI , e PASSIONI . 

ARCOMENTI Eflrinfeci, o Inartifiziali , da' 
Greci detti ceT2%^&:, t á & d c t v o n e Affumpia 
Argumenta , fono gli ricercati di fuori , e daü' 
Oratore applicaíi a propoíito ; tali fono le 
Leggi, i l grido volgare ,• i L i b r i , i Giura-
menti , la Tortura ,e ¡Tef t imonj . Vedi LEG-
GE , GJURAMENTO , TORTURA&C. 

U n Autore moderno divide ¡ Luoghi, o 
Capi generali, donde fi cavano Argomen-
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t i , relativamente al fine loro , primierameti' 
te , in quei che fervono a perfuadere , o a 
diííuaderei e fi ricavano principalmente dal
le confiderazioni di profitto, d'onore, ed'e-
quita . -Secondo, negl'indirizzati a lodare, 
o a vituperare. Vedi PANEGÍRICO, e Ter-
zo in quei indirizzati a difendere, o ad ac-
cufare . Vedi ACCUSA, CONFUTAZIONE , 
CONFERMAZIONE &C. 

ARGOMENTO Dialettico. V . DIALETTICO . 
ARGOMENTO Apodittico. V . APODITTICO . 
ARGOMENTOCorawío. Vedi DILEMMA . 
ARGOMENTO, dinota ancor una fpezie di 

Compendio o finopfi della materia di cui íi 
tratta in un Libro , in un' Iíforia, Córame-
dia &c. Vedi SOMMARIO &C. 

Oggidi fi é quafi affatto perduto l 'ufoori-
ginale de'Prologhi , ch'era manifeftare Var
gomento del Drama . Vedi PROLOGO . 

ARGOMENTO , nell'Aftronoraia, un Ar
co, per cui ne cerchiamo un altro incógnito, 
che fia proporzionale ail'altro. Vedi ARCO. 
Quindi abbiamo . 

ARGOMENTO cí Inclinazione , cioé Arco 
del!'órbita di un pianeta , intercettato tra i l 
nodo afcendente, e '1 luogo del Pianeta rifpetto 
al Solé , che fi numera íecondo la fucceífionc 
de'Segni. Vedi INCLINAZIONE . 

ARGOMENTO Mejiruo di Latitudine, é la 
diílanza del luogo vero della Luna d a q u e ü o 
del Solé. Vedi LUOGO. 

Per mezzo di quefto troviamo la quanti-
ta dclia vera ofcurazione neile Eccliífi, ov
vero quanti digiti fi ofcurano , in qualfifia 
luogo. Vedi ECCLISSE. 
i- A R COMENTO della Longitudine Mefirua del-, 
la Luna ; ovverof i l Mejiruo Argomento della 
Longitudine , é un Arco della Eccentricita 
deila Luna L V {Tav. AJlron,fig. 32.) intercet
tato tra i l fuo vero luogo una volta equato L , 
e una linea retta P Q , tirata per il centro del-
l'Eccentrica B , paralella alia mefirua delle 
Apfidi . V Argomento annuo di Longitudine 
rapprefentafi , dalT angolo D A H • 

A R G O N A U T I , preífo gli Ant ichi ; una 
compagniadi cinquantadue, o íecondo altri 
di cinquantaquattro Eroi , che s' i m barca ro
ño infieme con Giafone, neU'Argonavi per 
Colchide, col diíegno di portar via i l Tofonc 
d 'oro. Vedi ARGONAVIS, CTOSONE. 

ARGONAUTI diS. Nicola, ordine Mil i tare , 
iOituito dal Cario I I I . Re d iNapol i , circa i l 
fine del Sec. 14. Vedi ORDINE, C CAVALIERE. 

Por-
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Portavano una Collana di conche , rín-

ihíufe in una mezza luna d'argento, donde 
era appefa una Nave con quefto motto, Non 
credo cempori . Onde queüi Cavalieri appeHa-
vanfi i Cavalieri della Conca. Ofservavano 
la regola d' S. Bafibüo , Arcivefcovo di Napo-
l i , etenevano ¡e lor afsemblee nelIaChiefa 
di S. Nicola lorProtetrore. 

A R I A , nella Fifica, corpo tenue , fluido , 
trafparente, compreffibile, edilatabile, che 
circonda il globo terráqueo fino adun'altezza 
confiderablle. Vedi TERRA , e TERRÁQUEO . 

Alcuni degli Antichi la conílderavano co
me un elemento ; ma allora per elemento 
intendevano cofa diíFerente daquella che in-
tendiarao oggidi. Vedi ELEMENTO . 

Certo é , che V aria, prefa fecondo i l fen-
fovolgare, é raolto iontana dalla femplicita 
d'una íbftanza elementare; quantunque in 
qualche rifpetto tal appellazione le pofsa 
quadrare. D i qua é , cheVaria fipubdiftin-
guere in Vclgare, od Eterogenea ; e in Propria, • 
o Elementare, 

L ' A R I A Volgare , od Eterogenea , é una 
coalizione di diverfe forti di corpufeoli, qua-
l i uniti coflituifeono una niafsa fluida , in cui 
viviamo, e ci moviamo ; flecóme ancor di 
continuo la riceviamo ed efpelliamo per via 
della refpirazione . Tutto i l fuo ragunamento 
chiamafi VAtmosfera. Vedi ATMOSFERA . 

Dove termina Varia , o V atmosfera , íi 
crede, che cominci l'Etere , che fidiftingue 
dall1 aria in cib che non fa rifrazione veruna 
fenfibile de'raggi di luce, come Ve
di ETERE, e RIFRAZIONE. 

Le feflanze, delle quali Varia é comporta, 
fi poflbn ridurre a due fpezie, cioé i0, la mate
ria della luce, o del fuoco , che continua
mente feorre in elTa da' corpi celefli . Vedi 
Fuoco. A cui probabilmente poffiamo aggiu-
gnere gli effluvj magnetici della térra. Vedi 
MAGNETISMO. 

2,0. Ouelle particelle innumerabili, che a 
guifa di vapori, o di efalazioni fecche , fi alza-
no dalla térra, dall'acqua, da'minerali, da' 
^egetabili, dagli animali &c. per mezzo del 
ÍUOCQ folare , fotterraneo , o domeftico. Ve
di VAPOre , ed ESALAZIONE. 

ARIA Elementare , o 1' ARIA propria-
tneme eos) chiamata, é una certa materia íbt-
JUe, omogenea?edelañica. c h ' é i a b a r e j 0 
1 ingrediente fondamentale d e l l W Atmosfe-
nca, edacu.quefta ha fa i w ^ o n g . 

Tomo L • íS 
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La Natura, e V Origine delf AKIA . I n 

terno la eflenza particolare di quefla mate
ria aerea, nefappiamo pur poco ; fendo tut
to congetturale quanto gli Autori circa eíía 
hannoefpofio ; mentre non abbiamo ilmodo 
di efaminarla a parte , né di fepararla dalle 
altre materie, con cui émifehiata ; epercon-
feguenza neííuna poffibiüta di poter accertarcí 
evidentemente intorno quello che le apparten-
ga aílrattaraente e Teparatamente dal refto . 

I I Dottor Hook , ed altri vogliono che 
Varia non fia altro che r ideíToEtere; ov-
vero quería materia fottile, fluida, e attiva , 
che fi diffondc per tutto lo ípazio deüe regio-
ni ce leñi ; lo che di fatto coincide col Sufa 
tile médium, ofpirito á i 'Ntv/ toa . Vedi ETE*-
RE. MÉDIUM, CSPIRITO. 

Secondo quefla opinione 1' aria viene íuppo-
ÜA un corpo fuigeneris, ingenerabile , íncor-
ruttibile , immutabile , prefente in tu t t i \ 
luoghi , in tutti i corpi ¿kc. 

Al t r i confiderando folamente la fuá pro
prieta di Elaflicita, che íuppongono fia i l 
carattere eííenziale, e coftituente de\V aria , 
credono che ella fi pofla produrre mecca-
nicamente, e non fia altro fuorché la ma
teria degli altri corpi alterata, in guifa che 
diventi permanentemente elaftica . E di 
fatto , i l Signor Boyle apporta diverfi fpe-
r iment i , da lui fatti perla produzione dell' 
aria; per tal produzione intendendo i l cá
vame qualche quantita fenfibile da'corpi , 
in cui o non compariva affatto, o almeno 
non in tanta copia . E tra i diverfi modi , 
da lui a tal fine adoprati , i piíi comodi 
da metter in pratica vuole che fieno la fer-
mentazione, la corrofione, la diflbluzione, 
la decompofizione , i l bollire delle acque, 
ficcorae ancor degli altri fluidi; e finalmen
te la reciproca operazione de' corpi, e fpeziaí-
mente de'falini , Tuno fopra 1'altro . JJloria 
deW A r i a . Aggiugne , che vi fono diverfi 
corpi fol idi , o mineraíi , niente fofpetti di 
Elaflicita, che fendo attuífati in qualche me-
flruo corrofivo non elaflico , per mezzo d'una 
dovuta comminuzione delle parti loro cagio-
nata dal conflitto, fomminiürano una quantita 
confiderablle Ü aria permanentemente elafli-
ca . Ubi fupra. 

A tal opinione aderifee i l Sig. Ifacco New
ton , edice, che " le particelle delle foftan-
„ ze denfe, compatte, efifle, coerenti per 
„ via di una forza gagliarda e attrattivgj 
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„ non poffano íepararfi fe non per mezzo 
„ di un calor veemente , e forfe non fen-
„ za la fennentazione ; le quali poi fendo 
„ rare fatte mediante un tal calore, o fertnen-

lazione, diventano¿?rm vera e permanente. 
Ottica . - - I n queíia güila , íoggiugne egl i , la 
polvereda íchioppo genera \ aria per via d' 
cfploíione. ¡bid. 

N o i abbiarro qui dunque non folarnen-
te i materiali , donde Varia poíí'a farfi , ma 
ancor i mezzi di farla : in ordmeache, Varia 
dividefi in reale , o fía permanente; c in ap-
parente,o tranfiente. Imperocché tuttoquel-
lo che ha la" fembianza dell' aria , conti-" 
nnare ad effer tale , fi vede chiaramente dall' 
efempiodiun' Eolipila, dalla quale l'^r/a , gia 
baftantemente rarefatta dal fuoco, fcappa fuo-
r i come un vento acuto fifehiante , che raf-
fomiglia perfettamente úVaria , mentre i l 
moto dura ; ma fubito perde quefta íbmi-
glianza, ípczialraente nel freddo, e per via 
di condeníazione ritorna aireíícre d' acqua 
come prima. L'ifteíTo pub notarfi nell 'Al
cohol del vino, e in altri fpiriti íbttih sfag-
gevoli , fatti per diíbllazione. Laddove i ' ^ r ^ 
vera non íi pub ndurre , mediante qualfívo-
glia compreffione, condeníazione, ofimile , -
in verun' altra foftanza che non fia aria. Ve-
di EOLIPILA . 

Sicché 1'acqua, quantunque poffa veílir-
fi per qualche tempo di una natura aerea, 
non é perb capace di perfiilervi i e riíleíTo 
pub dirfi degli altri fluidi: poíTono diventar 
vapori, ma non anderanno piu oltre; e '1 
vapore non é altro che la íieíía materia del 
fluido aífai rarefatta, e meíTa in un moto v i -
vace . Ma acciocché una foítanza diventi aria 
permanente, debb'eflfere di unaípezie fííTa; 
altramente non é capace di quell'alterazio-
ne , che neceíFariamente abbiíogna che vis ' 
introducá ; ma cede e síugge troppo pre
ñ o . Sicché la differenza che paffa tra V aria 
permanente, e la tranfiente, viene ad effer 
queiia appunto che vi é tra i l vapore, e i ' 
efalazione , di cu i , per efempio , 1' una é 
afciutta, e 1'altro é umido &c. Vedi VA
PORE, ed ESALAZIONE. 

Poífiamo anche inoltrarci aicun poco, 
M o l t i Filolbfi credono, che quefta proprieta 
elaftica deUW« dipenda dalia figura de'fuoi 
corpufeoli, da loro creduti ramofi ; ad al
t r i piace, che fienocome tanti floeculi, ío-
miglianti a quei di lana; ovvero fecoíido altri 
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aggomitolati, accartocciati, o increfpatl co
me le piallature di legno, o i f i l i d'acelajo 
facendo conato di reñituníi al fuo luogo me
diante tal teftura ; di maniera che il produrre 
l'^r/a non éaltro nell'opinione loro, che U 
produrre una íimile figura, e difpofhione del-
le part i ; di cui tutti i corpi non fono capaci, 
e fpezialmente i fluidi, a cagione della lubiv 
cita, rotondita, e fluidezzadeüc parti loro. 
Vedi FLUIDO . 

Ma i l Sign. Ifaac Newton, nella fuá Otti* 
ca 371. prende la cofa per altro verfo, 
e ftima che- quella gran forza di elaftititi 
áeWaria, capace di efpanderia in piü d'un 
milione di volte maggiore fpazio, di quello 
che per avanti poíTedeva , non poíTa prove-
nire foltanto dalla di leí teftura. Ma ficco-
meogni corpoha le due virtu attrattiva, e 
repeliente , le quali s'jngagliardifconoa mi-
fura, che 1 corpi fono p i í idení i , pi t i foi idi , 
e compart í ; ne figue, che quando la forza 
attiattiva é íuperata dal calore, odaqualfi-
íia altro agente poderofo; ed altresl le parti-
celle del corpo feparate in guifa tale, che "fie-
no fuori della sfera dell'attrazione ; princi
piando di la la virtu repeliente, lefadifcoíla-
re 1'una dall'altra con una forza propovzio-
nevoie a quella , che prima le teneva unite i 
e cosí divengono [aria permanente. Per que-
ña ragione, dice T ifteís'Autore , fendo le 
particelle áéVar ia permanente piu groíTe, e 
provegnendo da corpi piü denfi, che queüe 
ác\V aria tranfiente , o fia vapore , Paria 
vera nefeé piü grave che i l vapore, ficcotne 
ancor un'Atmostera umida piü leggiera di un' 
altra ch' é afciutta . Vedi ATTRAZIONE, 
REPULSIONE &c. 

In íomma v' é fondaraento di dubitare, fe 
la materia in tal guifa prodotta da'corpi fo-
lidi , abbia tutte le proprieta áe\V aria', e 
fe t i l ^n¿? fia tranfiente, non meno di quella 
tratta da corpi umidi ; benché non neU'iftelTo 
grado . I I Sig. Boyle arguifee da uno fperimen
tó fatto nella macchina Pneumática con una 
meccia accefa, che quei fumi si leggieri e 
fo t t i l i , ne' quali il fuoco á isñ i corpi íecchi, 
nonabbiano laelafticita áelVaria, poiché non 
potevano impediré la efpaníione d'un poco 
á ' a r i a , rinchiufa in una vtftica , intorno 
cui eífi fi trovavano , Pfyf. Mech. Exper. 

Cib perb non oítante , in álcuni fperimenti 
fuífeguenti trovb, che col dififolvcrc i l ferro 
nell' olio di vitriuolo raifehiato coll' acqua , 

ovve-



A R I 
ovveroin aquafortisj ne proven!va una gran 
bolla aerea, ch'avea dell'elafticit^, di ma
niera che non permetteva che i l liquore, da 
cífa circondato, riguadagnaffe i l fuo luogo ; 
e po i , mediatamente 1'appücazione d'una 
ma'no calda, prontamente fi dilatava, ap-
punta come T a'tra aria , disfacendofi ne! l i 
quore in diverfe bolle íucccffive l 'un' aU'al-
t r a ; e fin lafciandofi per mezzo del liquore 
nell aria aperta . Ubi fupra . 

Inoltre egli ci aíllcura , d'aver tratto de -
la íbftanza veramente elaíiica da diverfe al-
tre materie, come dal pane, dall'uva, dal 
moflo, dalla cervogia, da'pomi, dalla carne 
bovina, &c. e da certi corpi, col foítanto 
abbruciarli nel vacuo; e ípezialmente dalla 
carta, dalle corna di corvo &c. la quale pero , 
dopo fatíone un efame maturo, era sí lontana 
dair eíTere W « vera , che gli Animali in efTa 
inchiufi , non folo non la reípiravano fenza 
pregiudizio, ma ancora morivanopiíí preílo 
che nel vacuo, in cui non v 'é niente che 
poíTa dirfi aria. Phyf. Mech. Expet. 

Aggiugtieremo qui una offervazione fatta 
da' membri delFAccademia Rea le delie fcien-
zediParigi , ed é , che la proprieta delT ela-
fticita í a n t ' é lungi che coftituifca Varia , che 
anzi quefta diventa pi-u elañica , ícndo mefco-
lata con certe altre materie , che quando é pu
ra . Coficché da certi fperimenti tatti da M . 
de la Hire a Parigi , e dal Signor Stancari 
a Bologna, ci afíicura M . Fontenelle , che 
iWia fendo uraettata colTacqua, fí fa molto 
piíi elallica , e capace di dilaiarí i , che quan
do é fola . Anzi M . de la Hire trovo che 1'a-
ria cosí umettata foííe otto volte piíi elaftica 
che quando é afciutta. Vedi H i j i . de VAcad. 
ann.\']o%. Ma non fi deve omettere, ch ' i l 
Dottor Jurin da un' altra fpiegazione aquefti 
fperimenti, e fi sforza far vedere che tal con-
clufíone non ne feguita neceíi'ariamente . Vide 
Append. ad Varen. Geogr. 

E cib hall i in quanto all1 aria confiderata 
in fe fleíTa j avvegnaché, come abbiamo of-
fervato , tal aria non fi trovi in verun luogo 
^ t u t t a lafua purita. Quella , le di cui pro-
Píieta, e gli eflfuti qui trattiamo , é rico-
nolcmta dal Signor Boyle per i l corpo piu 
eterogeneo neü'univerfo i anzi i l Boerhavio 
ia dimoftra tffere un Caos, una colluvie di 
tutte le fpezie de' corpi creati. - Tut to quel-
i o , che il fuoco volatilizza , fi trova nell' 
a m i ma non vi é corpo , che poíTa refifte-

A R I 323 
re alia forza del fuoco. Vedi Fuoco , V o -
L A T I L E , USTORIO &C. 

Quindi per efempio , e nellW/^ necefTaria-
raentefi trovera, I o . T u t t o quanto i l regno 
foíTile; imperciocché i fali , i folfi , le pie-
t re , i metalli &c. tutt i poflbno convertirfi 
in fumo, e cosí diventar aria; l ' i í ie fs 'oro , 
contuttocché fia i l piu fiffo tra tutt i i corpi 
naturali, fi trova attaccato al zolfo dentro 
le miniere, alzandofi ancor unitamente con 
elTo . Vedi ORO &c. 

2o. Tutte le parti del regno An ída l e parí-
mente ndVaria euílono; perché oítrequegli 
effluvj copio fi , che continuamente fí traman-
dano, da'lor corpi, per mezzo del calor víta
le , nel corfo ordinario della perfpirazione, col 
mezzo della quale ogni anímale, durante i l 
tempo della fuá vita , impregna l'^rw di mol-
te volte replicara la quantita del fuo corpo. 
Vedi PERSPIRAZIONE, EFFLUVJ &c. vedia» 
mo ancora che ogni animale, fendo morto » 
cd efpoflo all' aria , in breve terapo fparifce, 
fínoleoífa. Sicche tutto quello che prima era 

\un animale efempigrazia un uomo , un 
bue, o altrofimile, di prefente é andatoin 
aria. 

E di paflfaggio egli é qui da notaríi qual 
grande moltitudine di materie efe re rentizie 
piu groíTe di animali gaUeggia nzl? aria ; ra 
Madrid non vi (ono -, per quanto vien nferito , 
i luoghi comuni, lafciandofi tutte le lordure 
ne l le íkade . Piue l'^r/^ s'imbeve cosí preíio 
di quelle fporcizie , dacché é iv i gittata , che 
non íl aumenta giammai il fetore . 

3o. Quanto ai vegetabili , non ne man
ca ÚV aria la fuá po'rzione ; imperocché fap-
piamo che ogni vegetabile mediante la pu-
trefazione fi volatilizza; e fino le parti ter
ree, o vafeoíari feguitano le altre. Vedi VE
GETABILE , PlA^lTA & C . 

Ma fra tutt i gli effluvj, che vannoa gal
la in quefio grand'Océano delT Atmosfera , 
tra i principal! annoveranfi i falin,i quefti 
fecondo la opinione comune degli A u t o r i , 
fono per lo piu della fpezie nitrofa ; fenza 
dubbio pero ve ne fono di tutte le forte , cioé 
v i t r io l i c i , alluminofi, di fal marino &c. Ve
di SALE, NITRO &C. 

A n z i , al dir del Signor Boyle, potranno 
eííervi molte fpezie di fali compo j i v i quali 
fulla ierra non abbiamo, originad dal for
tuno incontro, e mefcolamento di diveríi 
fpiriti fal ini . E di fatto, vedonfi nelle fab-
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brlche antiche le fineftre á'i vetro corrofe, 
apputuo come fe foísero intarlate ; quan-
tunque fra tutti i fali fovraracntovati non 
ve ne fia uno che pofsa corrodere i l vetro. 

Gl i •zolfi ancora forraano una parte con-
fiderabile áeW* aria, a cagione di tanti Vol -
eani, Groi te , Cáveme , e altri fpiragli , 
che principalmente abbondano di quel m ¡ -
nerale , e fi vedono da per tinta la térra. 
Vedi SOLFO , VOLCANO &c. 

E poi le aflociazioni, le feparazioni, le 
at t r iz ioni , le diííbluzioni, e altre operazio-
ni d'una forte di materia fopra un'aitra , pof-
íono flimarfi una forgente di numerofi altri 
corpi neutrali, o anonimi, a noi fconofciuti. 

V A r i a ^ prefa in quefto feníl) genérale , é 
uno'de'piu confiderabili, e univerfali agen-
t i , ch'cfiftono, concorrendo si alia confer-
vazione della vita umana, che alia produ-
zione di quafi tut t i i fenomeni fpettanti al 
noflro mondo. 

Le proprieta, e gli effetti di eíía , chccom-
prendono una gran parte delle ricerche , e 
tielle fcoperte de'Filoíofi moderni, fono fla-
t i gran parte ridotti fotto certe leggi, e di-
moftrazioni ; íicché formano quel ramo del
le Matcmatiche difcipline , detto la Pneumá
tica ^ o YAeromctria. Vedi RESPIRAZIONE , 
PNEUMÁTICA , AEROMETRIA &c. 

Le Proprieta meccaniche , e gli Effetti delV 
ARIA . Tra i pía confiderabili fono la fuá 
fluidita, i l pefo, e r e l a ñ i c u a . 

i0 . La Fluidita. Che Varia fía un flui
do, é cofa manifefia da quel pafseggio fa-
ciliíTimo che da ai corpi, cume vediamo nel-
]a propagazione tanto de'fuoni, edegliodo-
r i , che degli altri efFluvj i imperocché da cib 
íi arguifce, che fia un corpo , le cui parti 
vanno cedendo a qualfifia forza imprefsa, e 
neli ' atto di cederé fácilmente fi muovono 
tra fe fiefse ; che appunto é la definizione 
di un fluido. Vedi FLUIDO, SUONO &c. 

Coloro, checo'Cartefiani vogliono , che 
la fluidita confifta in un perpetuo moto inte-
flino delle parti , trovano che Y aria anche 
corrifponda a tal earattere; cosí in una ca
mera ofcurata , dove le fpezie degli cggetti 
efterni fon entro pórtate da un femplice rag-
g io , apparifcono in una continua fluttuazio-
ne; e cosí anche i Termometri piíi accu-
rati non rimangono né anche un momento 
fcnza alterarfi. Vedi TERMÓMETRO. 

La cagione di tal fluidita ddi '^m?, da a l ' 
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cuni moderni Filoíofi viene attribuita alfuo-
co framifchiatovi; fenza i l quale , credono 
ef i i , che fatraosfera s'indurirebbe come una 
mafsa folida, e impenetrabile . Ondeilmag-
giore o^minor grado di fuoco é , che rende 
J'am* piu o meno fluida, mobile , e permea-
bile; e ficcome i l grado del fuoco di continuo 
fi varia, fecondo le circoñanze , e la pofizio-
ne de'corpi celefti, Y aria é tenuta in una con
tinua reciprocazione. Vedi Fuoco . 

Quindi in gran parte proviene, che fulle 
cime delle montagne piu alte , i fenfi del!' 
odorato , dell' udito &c. trovanfi molto inde-
b o l i t i . Vedi MONTAGNA. 

2o. I I Pefo, o la Gravitk. Che Varia fia 
grave , feguita da!!' efler corpo eífendo il pe
fo una propneta eífenziale della materia . 
Vedi PESO, e GRAVITA'. 

Ma quefto fleíío fi pruova da moldíTimi 
argomenti fomminifirati da' fenfi , e dalle 
fperienze ; imperciocché la mano applicata 
aH'onfizio di un vafo vuoto tiaria, prefto 
fentirá i l pefo del!'atmosfera che gli íovra-
fia: i vafi di vetro, levatane V ana, fácil
mente fi acciaccano dalla preffione áelVaria 
al di fuori: e due piccioli cavi fegmenti d'una 
sfera, ben accomodati l'un all'altro , vuota-
ta Varia i fi íhingono ecombaciano con una 
forza eguale a quella di cento libbre, me
diante la gravita dell' aria ambiente. 

Dipp iü , fe fi empia d' argento vivo un 
tubo ben turato da una eftremita ; e l 'al-
tra fuá efiremita immergafi in un vafo pie-
no del medefimo fluido, facendolo fiar di-
ritto ; i l mercurio nel tubo refiera fofpe-
fo all'altezza di trenta pollici in circa fo-
vra la fuperfizie di quello che fia nel va
fo . La ragione di tal fofpenfione e , perché 
i l mercurio nel tubo non pub piu calare , 
fenza alzare quello che fia nel vafo ; che 
fendo premuto dal pefo dell' atmosfera , che gli 
fovrafta , non pub cederé, fe non quando il pe
fo del mercurio nel tubo ecceda quello átlVaria 
di fuori. Echecib fía vero, fi vede chiariífi-
mámen te ; imperocché fe tutíoil detto appa-
rato fí rinchiude nella raacchina pneumática , 
calera il mercurio a proporzione che Varia fe 
ne toglie ; e lafeiando poi Varia entrar a poco 
a poco, i l mercurio riafcende all'altezza di 
prima . Quefio chiamafi lo fperimento Tonicel-* 
liano. Vedi TORRICELLIANO . 

Per non diré piu , Varia attualmente fí pu^ 
pefare i ficché an vafo, pieno anche áeWar'm 
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comune, mefTo tn una bilancia che fia ben 
g i u í h , pefera piü che quando é vuoto; lo 
che fark proporzionalmente piü fenfibile, fe 
riíkffo vafo é pieno ü aria condenfata, e 
pefato in un recipiente vuoto ti aria. Vedi 
PESARE, e Bilancia IDROSTATICA . 

I I pefo dell' aria varia continuamente, 
giufta i diveríi gradi di freddo, e di calore. 
Ricciolo ne flima il pefo, riípetto a quello 
delPacqua , come i . a 1000. i l Merfenno, 
come i . a 1300. ovvero a 135Ó. i l P. Lana 
come 1. a 640. e i l Galileo come 1. a 400. 
I I Signor Boyle da un efperimento aífai ac-
curato la trovo intorno la Citta di Londra 
come 1. a 958. epenfa, che, ognicofacon-
íi de ra ta , Ja proporzione di 1. a 1000. pub 
prenderfi per un quid médium ; imperciocché 
non fi pub fiífar una proporzione precifa; 
mentre non folo Varia, ma eziandio 1'iíleís' 
acqua continuamente fi cangia. Dipp iu ,g l i 
fpe rimen ti fatti in diverfi iuoghi neceífaria-
roente hanno da variarfi, atíefe le differenti 
altezze de'iuoghi, ficcome ancora le diverfe 
confiftenze átWaria , che indi provengono. 
Boyle Phyf. Mechan, exper. 

Dagii íperimenti fatti dipoi in prefenza 
della íocieta Reale di Londra fi ricavb la pri
ma volta , che la proporzione dell' aria r i 
ípetto all'acqua foífe come 1. a 840. la fe-
conda , come 1. a 852. e la terza, come 1. 
a 860. Vedi Tranfaz. Filofof. num. 181. E fi
nalmente in una efperienza aífai fempliceed 
efatta d' Hauksbee , fu ftabilita come t , a 
885. Phyf. M e é . E/per. 

Siccome perb tutti i mentovati fperimenti 
furono fatti ne'mefi d'eftate, quando i l ba
rómetro era alto 29. pollici e - ; percib i l 
Dottor Jurin é di opinione, ch ' in una íla-
gione temperata, fendo allora il barómetro 
alto trenta pol l ic i , poífa flabiliríi la propor
zione tra 1 due ñuidi come í . a 800. 

Eífendo dunque 1W¿3! grave, e fluida; pub 
prefumerfi , che le Leggi della fuá gravitazio-
ne, opreffione, fíeno le iftefle che quelle de-
fenaltri fluidi 5 e per confeguenza chelapref-
iJone d'eífa fia a mifura delia fuá altezza 
perpendicolare. Vedi FLUIDO. 

0. che fi conferma per via degli fperi
menti .• imperocché rimovendo Ü t u b o T o r -
ncelüano ad un fito pib elevato, dove la 
colonna mcombente deil' aria é piu corta, 

e,,una co|onna proporzionalmente pib 
corta d argoito vivo é foílentata , calando 
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efíb un quarto "d' un pollice per ogni cent® 
piedi di afcefa. Vedi LIVELLARE . 

Da tal principio dipende la ftruttura, el'uf-
fízio del Barómetro. Vedi BARÓMETRO . 

Quindi ancor ne fegue, che Varia, ap-
punto come ogni altro fluido , dee premere 
egualmente da ogni parte. Cib fi conferma 
daHoffervareche icorpimoll i foftengono tal 
preííione fenza punto cangiare figura ; e al-
tresi i corpi fragili , fotto queflo pefo non 
fi rompono , non oflante che la prefifione 
eguagli quella d'una colonna d' argento v i 
vo alta trenta poll ici , ovvero quella d'una 
colonna d'acqua di trenta due piedi . E' 
chiaro , che niun'altra cagione pub tenere 
fenza cambiamento cotefli corpi , fe non 
fe la preffione equabile da tutte le bande, 
la quale refiñe giutto tanto quanto érefiíli-
ta . Onde col folo levare, o diminuir la pref
fione da una banda, fubito fi vedra 1' effetto 
della preffione dall' altra . 

Intorno alia quantita, e gli effetti della 
preflione dell' atmosfera fovra i corpi umani. 
Vedi ATMOSFERA. 

Dalla gravita áe i ra r ia confiderata infierne 
colla di lei fluidita, fene ricavano molti dcs 
fuoi u í i , ed effetti . 

I o . Per mezzo di quefta proprieta Varia 
firettamente inveñe la térra , e tutti i corpi , 
che in effa vi fono, cofirignendoli, e pre-
mendoli con una forza che arriva, fecondo 
i l calcólo del Sign.Pafcal, al pefo di 2232, 
libbre, per ogni piede in quadro, ovvero piu 
di 15. libbre per ogni pollice quadrato. E 
con cib impedifee, per efempio, che i vaíi 
arteriali si delle piante , che degli anima-
l i , abbiano da ílenderfi troppo , per i ' i m 
peto de i fughi circolanti, o per la forzada-
flica áe\V aria cosí abbondantemente allog-
giata nel fangue . Onde vediamo nell'ope-
razione di trar fangue colle ventofe , che 
la preíTione áúVaria diminuendofi , le par-
t i del corpo cominciano a gonfiarfi; lo che 
neceífariamente abbifogna che alteri la cir-
colazione per i vaíi capillari &c. Per 1'iñef-
fo motivo i fughi, o fieno liquori non tra-
pelano per i pori de' vafi , che l i contengo-
no . Queflo fi fperimentada coloro che fali-
feono i mont i , a mifura che vannoinfu» íi 
trovano fempre piu rilaífati, ficché alia fine 
lor fopragiunge lo fputo di fangue, con al-
tre emorragie; e cib perché Varia non flrin-
ge o ferra fufficientemente i vafi de' polmo. 
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n i . Lo ftefifo fi é oííervato oegll animali r in-
chiufi nel recipiente cT una macchina Pneumá
tica; i quali a mifura che fi leva IVíva;, fi gon-
fiano, vomitano, buttano fchiuma dalla boc
ea , orinano, fudano &c. Vedi VACUO . 

2o. A quefta principalmente íi dee attribui-
re la miflura dei corpi contigui, fpezialmente 
de' fíuidi: onde molti l iquori , come per efem-
pio gli o l j , e i fa l i , i quali prontamente e fpon-
taneamente fi mifehiano nelWyria, fe quefta 
fitolga, rimangono quietamente in flato di 
feparazione. v 

3o. Queíla determina l'azione diuncorpo 
ibvra un altro; di modo che i l fuoco , che ab-
brucierebbe i ! legr.o , levatane 1'¿7?-/̂  , fubito 
íi fpegne , e la fiamma fi diffipa ; ¡o che pro
viene dal mancarvi qualche coia , che prema 
i corpufeoli del fuoco centro quei del legno, 
e cosí impediíca la troppo célere diff'ufione del-
la fiamma. Cosí anche 1'acqua regia lafeiadi 
operare fulT oro, quando non vi fia piu 1' aria . 
E finalmente su quefia forza determinante 
¿éVar ia é fondato i l digeflore di M . Papin. 
Vedi DIGESTORE . 

Dalla medefima caufa proviene, che nel-
le fommita de'monti a ln í f imi , come ful Pi
co di Teneriffe i corpi piu fapidi, come fo
no i l pepe , lo zenzero , i fali , lo fpirito di 
vino &c. non hanno fapore veruno fenfibi-
le ; imperocché le particeile loro in vece di 
eífere prefe, e cálcate fulla lingua, per co
sí infinuarfi ne' pori d ie í fa , íono diffipaíe e 
cacciate via dal calor della medefima: e non 
v i é altro che i l vino delle Cañarle , chepof-
fa iv i ritener il gufto , i l che principalmente 
proviene dalla fuá qualita untuofa , onde fi at-
tacca tenacemente alia bocea, né fi caccia con 
facilita. 

Da quefio principio della gravita principal
mente nafeono i venti, i quali non fono altro 
che Varia mefifa iií moto da qualche alterazio-
ne del fuo equilibrio. Vedi VENTO . 

3o. L ' elafticita , o fia quclla virtu nell' 
aria , per cui cede a qualfifia impreífione , 
contraendo le fue dimenfionij eritornando, 
fe la forza imprefifavi tolgafí, o diminuifea-
fi , al fuo fpaiio , o alia fuá figura di pri
ma . Quefta facolta elaflica viene flimata 
Ja proprieta diflintiva dell' aria ; eífendo le 
altre fovramentoVate comuni anche agli al-
t r i fluidi . 

Che Varia di fatto abbia tal forza, n'ab-
biamo próve infinite . Cosí vediamo che 1' 
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aria iraprigionata in una vefeica gonfia , com-
prefia dalla mano , fa una refiíknza molto 
fenfibile ; di modo che appena é ceífata la 
compreífione, che lecavita, o le impreffio-
ni fatte nella fyperfizie, fubito fi dilatano 
e s' empiono. 

Da tal proprieta dell' elafiieita dipende si la 
flruttura, che Tufo della macchina Pneumá
tica. Vedi w^^/Vía PNEUMÁTICA . 

Queflo conato, o sforzo di fpanderfi , fafti 
ognor daqualunque particella del!' aria, che 
fioppone ad un egual sforzo delle particeile 
ambienti, e nel cafo che la refiñenza fi dimi-
nuifea , fubito fi dififonde in una eftenfione 
immenfa. 

E queda appunto é la ragione , per cui le 
piccole bolle di vetro , o le vefeiche piene 
d' aria ) e ben otturate, eífendo chiufe nel 
recipiente efauüo della macchina Pneumá
tica , fubito crepano mediante la forza dell' 
aria rinchiufa . Cosí parimente una vefeica 
flaccida , che abbia una piccoliíPima quanti-
ta d' aria , íi gonfiera nel recipiente, fem-
brando piena affatto : e T ifieffo eífetto fegui-
ra , portando una vefeica flaccida fuiJa cima 
di un' alta montagna . 

E1 probabile che quefia facolta nonfiacir-
coferitta da l imi t i alcuni; né tampoco pa* 
re vi fia modo onde fi poffa diflruggerla, e 
né pur diminuirla. Boyle fe ce di veril fperi-
menti colla fola mira di feoprire quanto 
tempo l ' siria , ridotta al grado maggíor di 
efpanfione pofllbile nella macchina pneumá
tica , riteneííe la fuá forza elaílica ; e non 
poté mai oífervarnediminuzionebenchéme-
noma , ne anche in una tenuiffima porzio-
ne á1 Aria y compreífa , e calcata mefi inte-
ri fotto un pefo cosí ecceíTivo, cherecame-
raviglia come lo poteíí'e foflenere né anche per 
un momento. 

Hawksbee nulladimeno ha fatto vedere , 
per mezzo d' uno fperimento piu recente , che 
1' elafticita dell' Aria pub alterarfi da una pref-
fione violenta in guifatale, che le abbiíogne-
ra qualche tempo prima che ritorni al fuo flato 
naturale . 

Ben fi conofee, che il pefo, e la prefilone 
¿eW'Aria non dipende dalla fuá elafticita; e 
che lo fteífo farebbe di eíTa , quantunque gli 
raancafle quefla proprieta : ma 1' Aria , 
nell' eífere elaílica , neceflariamente fente 
la preffione , che la riduce in tale fpazio , 
che P elafticita reagente con tro i i p^0 c ^ 

com-
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comprime, ila eguale o regga a quel pefo. 
Vedi COMPRESSIONE . 

D i fatto, tal elafticitaregolarmentefi au
menta a mifura che l ' ^ r M di viene piüdcn-
í a ; e la den fita dei l ' -A^ crcfce a proporzio-
ne che crefce la forza che la preme . Ora 
bifogna onninaracnte , che vi íla la bilancia 
tra l'azione, elarcazione, vale a diré , che 
la gravita dell' Ana , che la comprime , e 
la eiañicita áé \ 'Ar ia^ che vorrebbe efpander-
l a , neceíiariamente debbono eíTer eguali . 
Vedi DENSITA* , REAZIONE &C. 

Quindi , aumentandofi la elafticita, o di-
minuendofi univeríalmente , a mi fura che la 
denfita va crefeendo , o fcemando, cioé íe-
condo che la diílanza tra Je particetle com-
ponenti crefce, ofeema: percib non impor
ta fe VAria fia compreíTa , e cosí trattenu-
ta in tale o tale fpazio , mediante i l pefo 
dell'Atmosfera, o per qualíivogiiaaltro mez-
zo ; che in ogni cafo tara V iüeíío sforzo per 
.dilatarfi. Cosí che fe un poco d' Ana vici-
na alia térra racchiudafi in un va i o , in ma
niera che non abbia veruna communicazio-
ne coli' yhia eíkrna , Ja preílione át\V Aria 
di dentro íark eguale Ú pefo dell' Atmosfe
ra ; appunto come vediamo 1' Argento vivo 
foñenuto nelf iílefs'altezza , cosí bene me
diante la forza elaftica dell' Aria ímprigio-
nata in un vafo di vetro , che per tutta la 
preífione Atmosférica. Vedi ELASTICITA', 

Secondo queüo principio VAria puo con
de nía ríi artiñzialmente . Vedi CONDENSA-
ZIONE áeir Ar ia . 

Da quefío ancora dipende la flruttura dello 
fchioppo a vento. Vedi SCHIOPPO aven tó . 

I I Dottor Halley afferifee, come fi legge 
nelle Tranfaz. Filofof. che dagli fperimenti 
fatti si in Londra, che nell' Accademia del 
Cimento in Firenze , ficuramente fi puo coa-
chiudere, che non v i é forza veruna capa-
ce di ridurre V Aria in otto cento volte mi 
nore fpazio di quello, ch'efla naturalmen
te oceupa nella fuperfizie della térra. I n rif-
pofta a che , M . Amontons nelle Memorie 
^U1 Accademia Francefe , foÜiene che non 
1 Pub aliegnare i l imi t i della condenfazione 

ü z u A n a ; che pefi via via piíi grandi, fem-
pre ruiu,.^ poííono in luogo minore; e che 
lendo itnpoffibile i ! cacciarne fuori tutto i l 
tuoco, perb é impoíribile di venire aii ' u l t i . 
ma condenfazione i non eífendo V Aria elá
stica tía per sé , ma f0itant0 a cagione del 
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fuoco che in eíía naturalmeriíe fi contiene . 

La dal atazione á ú l ' Aria ^ mediante la fuá 
facolta elaftica , é in vero molto maraviglio-
fa ; con tutto che , al dir del Dottor Wal -
Hs, fiam molto lontani dal fapere J'eílremo 
di cui é capace : in diverfi fperimenti fatt i 
dalBoyle, a bel principio ü diilcfe l'aria in 
uno ípazjo nove volte piu grande del natu-
rale»; poi in un altro 31 volte j poi in uno 
do ; e poi m 150. Anzi di poi fi' dilato in 
un altro 8000 vohe maggiore, in un altro 
10000, e alia fine in uno ch' era 13679 piu 
di quello che naturalmente effa oceupa ; e 
tutto cib mediante la propria virtu efpanfi-
va, fenza verun ajuto del fuoco. Ved iRA-
REFAZIONE . 

Da queña proprieta dipende la ílruttura , 
e Tufo del "Manómetro. Vedi M A N Ó M E 
T R O . . 

Laonde fi vede, che VAria che refpiriamo , 
cioé quella vicina alia fuperfizie della t é r r a , 
é compreífa dal fuo fpazio , che oceupereb-
be nel vacuo. Ma fe queft' Aria fi condeníi 
artifizialmente, allora lo fpazio che oceupc-
ra nella fuá maggior efpanfione, rifpetto a 
quello che ha mentre s condenfata, fara, fe-
condo gli fperimenti dell'iftefib Autore , co
me 550000 a 1. Vedi DILATAZIONE . 

Da cib fi feorge, quanto ftravagante , en 
errónea foííe l'opinione di Ariftotele, che 1' 
Ar ia refa dieci volte piíi fara di prima , cang! 
la fuá natura, e diventi fuoco . 

M . Amontons , ed a l t r i , come abbiamo oí-
fervato, credono , che la rarefazione dell' A -
ria provenga totalmente dal fuoco, che m eíía 
fi t r o v i ; onde, col folo aumentare il grado di 
calore, quello della rarefazione potra ítenderfi 
ancor piíi che la fuá fpontanea dilatazione. 
Vedi CALORE. 

Data! principio nafce la firuttura , e rufil-
zio del Termómetro . Vedi TERMÓMETRO . 

M . Amontons fu i l primo che fcopri, che 
VAria quanto pib é denfa, tanto piu-fi efpande 
coll'ifteflo grado di calore. Vedi DENSITA' . 

A quefio propofito i l medefimo ingegno-
fo Autore ha un difeorfo , in cui prova " 
„ che la elafticit^i, e i l pefo áeWAria , me-
„ diante un grado mediocre di calore , pub 
„ renderla capace di produrre anche i terre-
„ mot i , non meno che altre piu veementi 
„ commozioni naturali, 

Secondo gli fperimenti si di queft Auto-
re, che di M . de la H i r e , una colonna d' 

Ar ia 
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Aria nella fupeifizie della térra , alta 
braccia di fei picdi Tuno, é eguale in pe-
ío alTargento vivo alto tre linee ; e fi sa , 
che le quantita eguali tiAria occupano gli 
fpazj reciprocamente proporzionali a' pe-
fi che le premono ; onde i l pefo $ Avia ^ 
che bañerebbe a empire tutto lo fpazio 
che occupa i l globo terreílre , farebbe e-
guale ad un cilindro di mercurio , la di 
cui bafe é come la fupeifízie della térra , e 
la fuá altezza contiene altrettante volte 
tre linee, quanti lo fpazio Atmosférico ha 
orbi eguali in pefo a. 36 braccia di quella, 
incui la fperienza fu fatta. Laonde fe pren-
diamo i l piíi denfo tra tutti i corpi, e. gr. 
l 'Oro, la cui gravita é in circa 14Ó30 vol
te piu grande che quella dell' Aria nel no-
flro orbe, é facile computare , che ta l '^ í -
ria fi ridurrebbe alF ifteífa denfita dell 'oro, 
mediante la preííione d'una colonna di mer
curio 14630 volte 28 pollici d'altezza, cioé 
409640 pollici : poiché le mafse áúV Aria 
in tal cafo farebbero nella reciproca propor-
zione de' pefi , co' quali fono premute . Queíli 
409640 pollici efprimono dunque 1'altezza, 
in cui i l barómetro fi trovera , fe Y Ar ia 
fofse grave al par dell' oro ; ed i l numero 
27I^TVI li"eCí lagrofsezza a cui la colon
i a di 36 braccia ti Aria fi ridurrebbe . 

Ora fi sa, che 409640 pollici , ovvero 
45528 braccia fono folamente la 74 parte del 
femidiamctro della térra ; e tutto quello che 
oltrepafsa cib, bifogna che fia piü pefante 
dell 'oro; non é dunque cofa improbabile, 
che i l reliante della sfera ch'édi 6451538 brac
cia in diámetro, poífa eífer ripieno ti Aria 
denfa, piü grave aífai de'corpi piüpefant i , 
che abbiamo tra no i . Quindi pero ancora , ef-
fendo dimoftrato, che quanto piu VAria é com-
prefsa, tanto piü l'iftefso grado difuoco au
menta la forza della fuá molla, facendola ca-
pace di tanto maggior eflfetto; e che per e-
fempio , i l calor dell' acqua bóllente accre-
fce la elafticita della nofira Aria , oltre i l 
fuo grado naturale, e fin ad una quantita e-
guale ad un terzo del pefo, con cui é compreí-
fa ; fe nc pub inferiré, che quel grado di ca
lore, i l quale nella noílra sfera pub produrre fo
jamente un effetto mediocre, pofsa cagionarne 
uno afsai violento in un altro tal orbe piü baf-
f o ; e che potendovi efsere molti gradi di calo-
ye, oltre quello dell'acqua bóllente, cosian-
(hjp é prpbabile, che ve ne^fieno aleuni, la di 
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cui a t t ív i ta , cos\ ajutata dalla gravitkdeil'./f. " 
n a , pofsa eíser baüevole fino a romperé e 
fquarciare qucílo globo folidiífimo. Memt ^ 
PAccad. an. 1703. Vedi TERREMOTO . 

Quefta potenza elaíiica áeWAría, é la fe-
conda grande forgente degli t ffet t i , che fi pro. 
ducono da quefto fluido . Imperciocché in 
virtü di quefia , ella s'infintu ne'pori 
corpi , portando feco queíia facolta prodigio, 
fa d'efpanfione, e si facile adeccitarfi; onde 
necefsariamente metiera le particelle di quei 
corpi, con cui fi framiíchia, in perpetué o-
fcillazioni. 

E di fatto , variandofi ogni inflante si il gra
do di calore, che la gravita e la denfita dell' 
Aria , e per confeguenza anche la elafiicita e 
la efpanfione di eísa ; nefegue una continua 
vibrazione , o fia dilatazione e contrazione in 
tutti i corpi. Vedi VIBRAZIONE , OSCILLA-
ZIONE &c. 

D i tal reciprocazione v i fono diverfi efeni-
p j , e fpezialmente nelle piante, ledicuitra-
chee, ovaf id ' a rÁí , fervono in vece di pol-
moni ; imperocché VAria iv i racchiufa dila-
tandofi , e contraendofi vicendevolmente, a 
raifura che i l calore fi aumenta , oíidimínui-
fce , comprime alternativamente quei vafi, 
e in quefla guifa promuove la circolaxionc 
des fughi, o i iquon, che ivi fi conteOgono. 
Vedi VEGETABILE, CIRCOLAZIONE &c. 

E percib vediamo che non vi pub^efsere ve-
getazíone, o germinazione nel vacuo: vero 
é , che fi é ofservato diventar un poco tumidc 
le fave mefsevi dentro; onde alcuni hanno cre-
duto che cib provenifse dalla vegetazione, lo 
che non era altro inverita che la dilatazione 
áelVAria in eíse imprigionata. Vedi VEGE^ 
TAZIONE, GERMINAZIONE &c. 

Per Tifieísa cagione, VAria contenuta nelle 
bolle del ghiaccio, mediante i l fuo continuo 
agiré, lo rompe; ficcome ancor i vetri, e 
altri vafi fpeíse fiate crepano , agghiacciati 
che fieno i liquori contenutivi: e le colon-
ne di marmo mafficcio talvolta fi fpaccano 
neli' invernó , per avere qualche bollicella 
tí Aria iv i racchiufa acquiíiata qualche au
mento di elarticita. 

Pal medefimo principio prende origine ogni 
forte di putrefazione, e di fermentazjone; 
ficché nel vacuo né Tuna, né l'altra procede-
ranno anche ne'foggetti ipiüdifpofii . Vedi 
PUTREFAZIONE, e FERMENTAZIONE. 

I n cib noi abbiamo un efempio notabilifíi-
mo 
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nio deüa gianá1 efficacita h á V A r l a ^ cK' 'ella 
pnb cangiare i due regni de' vegetabili, e degli 
animali, trafrautando le foftanze degli uní in 
quelle degli a l t r i . Vedi ANÍMALE &c. 

I n í b m m a , egliappare, ehe ogni natura e 
corruiione , ed akerazione dipendano dall 
A r i a \ egr i í leff i raeta l l i , e fpezialmente To
ro , pajono eíTere durevoli, e incorrottibili non 
per altra ragione, fe non perché impeneírabih 
zWAria. Cosí i caratteri leggiermente forman 
n e ü a r e n a , opolvere fulle cime di monti al-
tiíTimi fono rimafti quarant'anni, fenza eíier 
cancellati, o punto alterarfi. Vedi CORRU-

ALTERAZIONE 

ne 

ZIONE, 
Gl i effetti de differenti IngredienttdeU A R I A 

V A r i a non agifce foltanto in virtu deüe ! 
cornuni proprieta di gravita, e d ' c l a t t i c i t a ; 
eíTendovi molti altri effetti, che provengo.no 
anche da'particolarí ingredienti, di cui eflfa 
écompof la . Imperciocché 

i 0 . Non folo feioglie, eattenua I corpi me
diante la fuá prcflione , e attnzione ; ma come 
un caos, che in sé cpntiene ogni forte di me-
flrui, ha la facolta di diffolvere qualfifia corpo. 
Vedi DISSOLUZIONE. 

Si si comunemente , che i l ferro, e'1 ra* 
me prontamente íi diííolvono, e fi arruggini-
feono all'^ív"^ , quando non íieno ben difefi 
coll 'olio. Boerhaavío ci afficura , d'aver egli 
veduto de' pilaftri di ferro cosí ridotti dall' 
aria, che tra le dita fi disfacevano in polve-
re. Circa poi i l rame, áuWaria ei fi cangia 
in una foftanza fimile al verderame che íi ca
va dall'aceto. Vedi FERRO , RAME, VER--
DERAME , RUGQINE &C. 

Racconta i l Boyle, che nelle Colonie MerV 
dionali Inglefi , i Cannoni grandi íi arruggini\ 
icono aWaria in pochi anni, di maniera the fá
cilmente fe ne ievano gran pezzi di Croco di 
Marte : ed aggiugne 1'Acoña , c h e n e l P e r ü l ' 
aria feioglie i l piombo , e ne aumenta confide-
rabilmente il pefo. Ma Foro íiimafigeneral
mente indiífolubile rifpetto aWaria, in cm non 
prende la ruggine, quantunque fiavi (lato efpo-
Aoper molto tempo: La ragione di cib fi é , 
the U Sal manno, l'unico mt ftruo capace di al
terare l'oro , eííendo afTai difficile a volatilizar-
13, non vi é fe non una piccioliffima porzione 
di eíio nelVatmosfera: laonde nei laboraturj de' 
Ch imic i , dove fi prepara l'acqua regia , Varia 

jV1,ni/ieVre,]dorida una «raordinaria quantitk 
diqueí ofale, l'oro Q arrugplnirce appUnto 
comegh altn corpi. Vedi ORO&c, 

¿ om, I , 
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L' iíteííü avviene anche alie Pietre : ía 

pietra di Purbec , di cui é ílata fabbricata la 
Cattedraie di Salisbury , a poco a poco va 
diventando piu dolce, fino a disfarfi ÚV aña ' , 
cosí parimente la pietra di Blackington , al 
riferir del Boyle. Vedi PIETRA. 

I I medefimo Autore foggiugne, ohtVaria 
agifce fenfibilmente fu! vitriuolo , e anche 
quando un fuoco gagliardo non avrebbe po-
tuto efercitarvi ulterior operazione. Trovo 
puré , che i fu mi d'un liquor acido corro-
devano piü preflo, e piu vifibilmente un cer-
tometa l lo , tenuto nell '^r/^, diquello che 
faceflíe I'ifieífo meftruo, i l qui'e tramanda-
vaqueifumi , su quelle parti de'metalli che 
da eífo coprivanfi . 

2o. V a r i a volatiliza i corpi fiíTi ; íicché 
fendoil fal marino prima calcinato, poi fu
fo dal fuoco , ed efpofto aW'aria per liquefarfi , 
e meffo afeccarfi, e poi fufo di nuovo; re-
plicandofi tal operazione, fara i l faie a poco a 
poco quafi tutto fvaporato; non rimanendone 
al tro che un poco di térra . Vedi VOLATILE, 
VOL ATILIZZAZIONE &C. 

Elmonzio filma un grande arcano nella 
Chimica i l fiffar i l Sal di tártaro volatile; 
non vi é pero cofa piu faciie , a cib bañan
do Varia fola j imperocché cfpongafi un poco 
diqueftofale &\Varia, in un fito ripieno di 
vapor acido , i l fale attraera a sé Tacido, 
e quando n 'é benfaturato, é volatile. Vedi 
TÁRTARO &c. 

V A r i a fifia anche j , ^ s x n u , una . antuc i corpi voiatiu.: 
La verita di cib fi vede nel n i t ro , e nelí' 
acqua forte, i quali quantunque fvaporino 
preítiffimo al fuoco ; contuttocib eíTendovi 
dell'orina putrefattavicina, lofpirito vola-
tile fi fiíTera, e cadera, in forma di un'acqua 
feconda . Vedi FÍSSEZZA . 

4o. L 'ARIA rimette molti corpi quie-
fcenti in azione, cioé eccitalelor potenze 
ch' eran o naícofie: íicché diftondendofi qual-
che vapor acido per Varia , tu t t i quei corpi, 
foggetti alT operazione di quel mefiruo , íi 
diííolvono, eíir iducono in uno ñato capace 
di agiré. Vedi ACIDO &c. 

Nella Chimica , non folamente la prefen-
za , o 1' a lienza áelVaria, ma anche l'eOere 
quefia aperta , o rinchiuía, porta feco delle 
grandi confeguenze. Cosi ¡a canfora infuoca-
ta in un vafo chiufo fi disfa totalmente in 
fali j laonde fe durante la operazione fi leva 
i l coperchio , accofiandovifi una candela, 

T t tuna 



33o A R I 
tutta andera ín fumo. Cosí per rcndere 11 
zolfo infiammabile, fi ricerca un aria aper-
ta; e in una cucúrbita bcíi coverta fi pub 
íubblimare mille volte fenza pericolo che vi 
fi attacchi il fuoco. Dal folfo meflo fotto una 
campana di vetro, e accefovi i l fuoco, íi r i -
cava lo fpirito di íolfodetto per Campanam; 
fe poi vi é l amenoma feífura, per cui V aria 
rinchiufa poífa communicare coll' atmosfera, 
immediatamente fi accende. NclT iííeíTa ma
niera, un'oncia di carbone , racchiuíb in un 
crogiuolo ben lotato , rimarra fenza fcemaríi 
punto quattordici giornate intere nel calor piu 
intenfo d'una fornace fuforia ; non oílante 
che una millefima parte del fuoco arta 
fcoperta preño lo fara tutto in cenere. Ag-
giugne Elmonzio , che i l carbone anche n-
mane tutto quel tempo fenza alterazione del 
color ñero i introdottavi pero un poco d'^mjr, 
fubito diventa cenere bianca , I I medefimo 
addiviene alie parti si degli animali, che dei 
vegetabili ; chefolamente all'^r/dr aperta pof-
fono calcinarfi \ e ne' vafi chiufi non fe ne 
cava altro che carboni neri. V t d i CALCINA-
ZIONE, CARBONE &C. 

'L'jíria foggiace a raoltiíTime altera?ioni, 
non fulo a cagione delle fue proprieta mecca-
niche, dclla gravita, denfita &c, ma ancor 
a rifguardo degl'ingredienti, chelacompon-
gono . Cosí per efempio ne' luoghi che abbon-
dano delle marcaífite , fioífervache núV aria 
predomini un Sal vitriolico e corrofivo, che 
mfradicia gli apparati domeftici , e fovente 
vi fi vede in térra certa efflorefcenza bian-
chiccia . In Fashlun nella Svezia, celebre 
per le fue miniere di rame , 1'eíalazioni mi-
nerali cagionano un efFettocosl fenfibile nel-
Varia, che la moneta bianca fpelTo fi fcolo-
rifce fino nelle borfe; i quali effluvj anche 
alterano i l color naturale clell'ottone. Dalle 
vene de'metalli, e d'altri mincrali fotterra-
ne i , fono ftati veduti a ufcirne quantita di 
f u m i , alcuni fenza odore , al t r i fet idi , e al-
t r i d'un odore buoniíTimo. Nella Carniola, 
nella Campania &c . dove fi trovano delle 
miniere di zolfo, Varia a certi terapi é aífai 
mal fana, ficché ne provengono mali epide
m i a &c. Dippií i , le miniere vicine a Capo 
di Buona Speranza, tramandano fumi cosí 
ternbil i per i'Arfenico , che iv i abbonda, 
che neífun Anímale in quei contorni pub cam
pare; coficché a'cune ch'erano ftate aperte 
dovettero coprirfi inceífantemente. 
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Anche gli effluvj degli animali contribulfco, 

no ad alterar Varia \ come fi fcorge beniíTi-
mo ne'mali contagiofi, nelle pefti, e nelie 
mortalita che ad eííi accadono, le cui catti-
ve influenze la rendono infetía . Vedi PESTE 
EFFLUVJ, PERSPIRAZIONE &c. 

L'iítcífo fi offerva ne'vegetabili: Cosí T 
ifola di Ternate , dove ne'terapi paíTati vi 
erano gli alberi del garofano in gran copia, 
dappoiché ne furono tagliati m o l t i , per fe-
condare le follicitazioni degli Ollandefi , che 
in queña guifa volevano innalzarne il prezzo, 
(Evento in un tratto molto infalubre; un tal 
cangiamento ne fegui neir^r/a, che ben mo-
ñrb gli eífetti falutiferi degli effluvj si de'ga-
rofani , che de' lor fiori. Queflo poi da un 
Medico, che iv i era ña to , e da cui il Boyle n' 
ebbe la relazione , fu attribuito all'efaiazioni 
nocive d'un Volcano , che laefifle, le quali 
per avanti crano flate correrte dagli effluvj 
aromatici di que'germogli e di que' frutti . 

V Aria fi altera ancora colle flagioni deli' 
anno : quindi é che neü' invernó gli effluvj fot-
terranei fí tramandano molto di rado , pereífer 
i poridella térra conítipati dal ghiaccio, o v 
vero coperti dalla nevé ; non ce/Tandovi poi 
i l calore di lavorare, ed apparecchiarne un 
capitale da fcaricarfi la primavera ventura. 
Quindi é , che dell'ifleífo femé fparíb nell' 
ifteífo terreno in autunno e in primavera, 
quantunque i l grado di calore fia il mede
fimo, fi vedra un effetto diverfiffimo ; per 
Fifleífa ragione , l ' acqua piovana raccolta 
nella primavera ha una virtü particolare ri-
fpetto al grano; ficché col bagnarlo in eífa, 
fe ne ricava un'aífai maggior quantita di 
fp i r i t i , che altramente: e percib¡puré, do* 
po un invernó molto rigido é folita venire una 
primavera umida, e un'eflate fruttifera: e 
viceverfa 

Innoltre, dal folflizio jemale fino ali'efli-
vo , i raggj folari facendofi fempre piu per-
pcndicolari, ferifcono piu potentemente la 
fuperfizie della térra , onde la zolla va fem
pre piu rilaífandofi, diventando piu mórbi
da e putrefatta , fino che arrivi il Solé al 
T róp ico , dove a guifa d 'un agente chimi-
co , rifolve le parti fuperfiziali della tena 
ne' lor principj, cioé in acqua, olio, fale 
&c. i quali tutti fi portano nell'atmosfera' 
Vedi CALORE. 

Donde fácilmente fi concepifce qual fiaia. 
natura delle Meteore, non eífendo altro cheg'1 
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acco'¿zaraenti di tal i e f f iuv j , o i cliflipamenti, 
c diíperfioni d' effi. Vedi METEOR A . 

Anche ¡e Meteore producono deglieffetn 
notabili ne\V aria ; e si vediamo ch'i l tuono 
fa fermentare i l iquori di n u o v o . Vedi TUO
NO, FERMENTAZIONE &C. 

E di falto , tutto quello c h ' é capace di al
terare i l calore , tara un cangiamento propor-
zionevole nella materia de 11 aria . E a queí lo 
propofito i l Boyle ci luggerifce, che i faü & c . 
i quali durante la í b g i o n e calda erano fluidi, 
e (i framifehiavano , íicché potevano agiré 
congiuntamente; rimeffo i l calore, perde-
vanno si la fluidita, che i l moto, e c n í i a l k -
zando íi fepareranno di nuovo * 

Lamutaz tone de 11' aria di pende anche dal-
r altezza , o dalla proíbnditk di eiía ; lo che 
fí vede nel!'' efalazioni > delle quali poche pof-
íbno mnalzarfi fovra le fommita de' m o n t i 
a l t i ; ficcome appar da quelle peft i , nellequali 
gliabitanti di una banda della montagna ía-
ranno tut t i mor t i y fenza che quei deli ' a l t ra 
abbiano ricevuto i l menomo danno 

Lo flato delT atmosfera fi varia anche colle 
umidita^, e colle feceure , come nella Guinea 
ÍÍ fperimenta , dove i l calor unitamente coll* 
umidita. contribuifce alia putrefazione, in 
guifatale, che g!i zuccheri b ianchi , e pu-
riffimi fovente íi empiona di vermetti, e le 
droghe perdonó la l o rv i r t u , e moítefifanno 
verminofe. Dippiu ,, gli abitanti delT Kola, 
éi Sant' Jago ,. fono obbligati di tfporre le lor 
confetture ogni giorno al Solé > acciocché fva-
pori la umidita, fopravenutagli di notte tem-
po, che altramente fi putrefarebbono. Vedi 
SECCCH ^ UMIDO ,. Da quello principio di-
pendono la ftruttura e 1'ufo deirigroraetro. 
Vedi IGROMETRO . 

Quede diverfita dell' aria influifeono a (Ta i 
fu He operazioni , fugli fperimenti & c . de' 
Filofofi , de'Chimici &c. Cosí per efempio 
é cofa mol'to diflEcile i l cavar T olio di folfo 
per campanam in un' atmosfera che fia chia-
ra , t afciutta ; eífendo allora le parti facilif-
fittie á fcapparfene via n^Waria ;, iaonde in 
una chré groíía ,, ed umida , fe ne avra deU" 
0!'o mabbondanza . Ogni forte di fale fi disfa; 
PiU: fácilmente in u ú ' a r i a nuvolofa ; e dis-
íat ío, , opera con piu vigore . E qualfivo-
f 1 r eParazione riefee tneglia in- tal tempo., 
I i lal di tártaro erp0ft0, ¿W aria , dove gal-
l g ' ^ r U í116 fPirito acido, fe n'impregna; 

t (fe hilo divieiK volatile. Pergib le faenen-
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ze che fi f.mno de'faü in Londra , dove V 
aria é copiofamente imbevuta dal folfo t 
ch' efala dal carhone terriccio , fuccedono 
differentiííime da quelle fatte full' ifleífema-
terie nelle altre partí dell' Inghilterra, do
ve comuneraente abbruciano legno , zolla , 
&c. Per quefia ragione ancora tanto i mobi-
l i , che gli itromenti metallici fi arruggini-
feono i a Londra molto piu preílo,, che al-
trove,, per dfervi Varia piü ripiena di cor-
pufcoli acidi, e corrofivi; c la fermentazio
ne, che fácilmente fi otticne, e fi avvanza 
ne'luoghi liberi dal folfo , é irapraticabile 
dove l'efalazioni fulfuree abbondano. Eflen-
do il vino puro, e ben ferraentato portato in 
un luogo , in cui Varia é impregnata da'fa-
mi del vino nuovo che allor fermenta , co-
minciera anch'efio a fermencarfi di nuovo. 
NelT iftcffo modo i l fale di tártaro fi enfia, 
e fembra fermentar fi, trovando dove fi pre
para dello fpirito di v ino , del vi tr iuolo, o 
del fal marino. F/ una oífervazione comu
ñe tra i d i f t i l l a t o r i t r & quei che fanno la 
cervogia, T aceto &c. che allora quando le 
rifpettive piante fono in flore, i fughi fi fer-
mentano , e la operazione riefee meglio. 
Ancora le macchie fatte da' fughi vegetabili t 
piu fácilmente che in altri tempi fi cavano da* 
pan n i , allor che le lor piante fono in fiore t 
o in aumento: Cib r fecondo che ofierva i l 
Boyle, fi fperimenta in quelle de' raeícoto-
g n i , de' luppoli &c. ficché una macchia fat-
ta dal fugo di quefti u l t imi , non fi poteva 
raai fcancellare , ed é poi fvanita da fe ñeíía S! 
nella prima raccolta d'eíTi. 

Ma in fine , al cu ni de5' nofiri ísfaturalí-
ñi piu curiofi e perfpicaci, hanno notati cer-
t i effetti de 11' aria ,. i quali non; fembrano 
derivarfi da veruns. delle fue proprieta , o 
anche da'matenali fovraccennati. Su que
da idea i l Boyle compofe efpreffameníe un 
Trattato intitolato Sufp'nJoni circa al cune 
proprietct incognite delP h r h . I fenomeni del 
fuoco , e della fiamma nel vacuo, pajono * 
fecondo eííb , argüiré che v i fia- non fo qual 
fofianza vitale diíFufa- per Varia, che rende 
tal fluido- tanto neceffario al mantenimenta 
della fiamma ; fia poi tal foflanza quella'. che 
fi voglia ,, fembrerebbe che ve ne fofle una 
piccoliflima quantita, al vedere che fubitO' 
eífa fi guafla , o fi perde , in proporzione 
alia mole V aria , che della fuá virth s ' im
pregna y imperocché allor quando la. fiam-
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ma non pub pin fuíliílere in eíía , V aria, 
fattane la iperienza, non ha patita altera-
7,ione benché menoma in alcuna delle fue pro
prieta. Vedi FIAMM A.. 

Non mancano altri efempj in confermadi 
tali fofpezioni, cavati dall'apparenza, edal-
l'accrefcimento de' fali in molti corpi, i quali 
o non l i producono afíatto, o almeno non 
in quelT abbondanza , fe non efpoíli aWaria . 
I lBoyle fa menzione di certe raarcalíite cá
vate da fotto té r ra , le quali tenute in una 
camera afciutta , prefto fi coprivano di un' 
efñorefcenza vitriolica e in poco tempo, 
mediante la operazione ddVaria fopra d'effe , 
erano in gran parte ridotre in una polvere 
aííai piena di vitriuoio ; quantunque íia cofa 
probabile. che foffcro ftate fenza mutazione 
alcuna fotto térra i eco i i interi : in fimil guiía, 
Id té r ra , o i l mineraje d'allume, e molti 
altri minerali ancora , levatone il fale, ¡1 
metallo, o altro fimile, col tempo l i rica-
pera no ; l'ifteflb anche fi nota delle ceneri, 
del carbooe terriccio nelle fucine di ferro. 
Vedi MINIERA $ METALLO, FERRO, GE
NERE &c. 

Aggiugne poi rifteíTo Autore, che nella 
calcina di certe mura vecchie fi é trovata una. 
grand'efflorefcenza di natura nitrofa , dacui 
íi potea cavare i l falnitro . Che i l Colcothar 
del vitriuoio non é naturalmente corrofivo, né 
tampoco da eíTo fi pub trarre del fale, né an
che coli'acqua fopranfufavi, ma fendo efpofto 
qualche tempo a l i ' ^ r i ^ , ne fomrainiftra in 
abbondanza. Vedi COLCOTHAR. 

I n oltre fi prova laefiílenza di tali oceulte 
proprieta , dal vedere che aU'acceffo áóVaria 
le medicine Antimoniali diventano emeti-
che, e difpofte a cagionare fvenimenti, e 
cardialgie; che gli alberi, che per molti an-
ni erano fimaíli in te r i , fleché appena 1' ac-
eetta entrar vi potea, levati da fotto térra 
in poco tempo fi disíanno in polvere. Vedi 
ANTIMONIO, eSOTTERRANEO . 

E per non dir a l t ro , nellMfola di Giamaica 
le fete , meííe fuori dell' aria , preño s'infra-
cidifeono, anche raentre confervano i l co
lore i laddove fe tengonfi lontane úalV aria , 
non perdonóla loro faldezza, né la lor tinta ; 
e i l taffeta ñero nel Brafile col portarlo addof-
fo , in pochi giorni fi cangia in un colore gri-
g io ; raa nelle botteghe mantiene i l colore di 
prilfta: e in certi paefi poco difeofti dal Para-
^ua i , la gente blanca fi ía t a ñ é , e ¡bi ean? 
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giando clima ricupera i l colorito blanco . 
Quefti, e molti altri efempj all'ifieflfo propo'-
fito, baílano per farci vedere, che benché 
fieno fiate fatte raoltiífime feoperte in torno 
Varia , ancor ci reíla campo per ulteriori 
ricerche- E1 un problema tra i Filofofi , fe 1' 
aria fia convertibile in acqua , ovvero l'acaua 
nQH'aria . Vedi Í\CQUA . 

ARIA , in Medicina, una delle fei cofe Non-
Natural i . Vedi NON-NATUR ALE ,SANITA' 
MALATTIA &C. 

Dalle oííervazioni fatte nel cavar fangue 
ne' reumatifmi, e ne' catarri, fi feorge chia-
ramente , che 1' aria pub entrarvi infie
rne con tutte le fue qualua, eviziare la to
tal tdlitura del fangue, ficcome ancor degli 
altri fughi. Vedi SANGUE. 

Si prova anche dalle paraíifie, dalle ver-
t i g in i , e da altri mali de 'nervi , cagionati 
da' vapori ca t t iv i , dalle miniere &c. che 1' 
aria pofía rilaífare , e ofiruire tutto U fiftema 
nervofo. Vedi ESALAZÍONÍ &C. 

E dalle coliche , fluffioni, toíTi, e tiOchezze 
prodotte ázWaria uraida , e nitrofa , fi vede, 
ch'ella pub corromperé fino gli organí nobili 
del corpo umano &c. Vedi piu a quefto propo-
fito fotto 1' Articolo ATMOSFER A . 

La falubrita del lo fpeOo cangiar Varia , ha 
ftírvito di motivo al Dottor Henshaw d'inven -
tar un método di mut i r aria fenza muoverfi da 
un luogo ad un altro ; lo che gli é riufcito , per 
rnezzo d' una camera pneumática . Vedi i l 
fuo Trattato , intitolato Aero-Cha!in c. 5. ap. 
Phil . Tranf. N0. 135. 834. 

I l Dottor Desaguliers ritrovb últimamente 
una macchina , che cambia Varia della camera 
d'un ammalato , o col cacciarne fuori f a r ia 
cattiva, ovvero coll ' introdurvi la frefea \ e 
cib per via d' una ruota , da lui detta Cen
trifuga : e fi fa fenza aprire porta, né fine-
ftra . Senza dubbio tal invenzione fara di: 
gran fervizio negli Ofpedali, nelle Miniere 
&c. e diceíl che attualmente fi é me fío in 
pratica una cofa fimile fopra la Camera de' 
común i , per levarne i l tanfo , e feto re delle 
cándele, de' fiati, del fudore &c. di tante 
perfone durante la ítagione calda . Vedi 
Tranfaz. Filof. N0. 437. p.41. 

Í^RIA innata, é una foftanza fottiíe, e aerea, 
che certi Notomifti credono fia rinchiufa nel 
laberinto dell'orecchio interiore , fervendo per 
lo debito trafporto de' fuoni al fenforio. Vedi 
LABERINTO, SUONO , UDITO . 
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Ma da poco in qua fi é rivocata In dub'oio la 

efiíknza di tal aria innata, e anche diíappro-
vato tal fiñema. Vedi ORECCHIA . 

ARIA , nella Mufica , la melodia, o la 
inflefllone d'una compofizione rauficale. Vedi 
MELODÍA. 

I I vocabolo dinota ancora i l tuono, o T 
iñefFa canzone , cioé una compofizione, !e 
di cui battute fono giufte ed eguali ; e i 
tempi, fpezialraente ii primo di tal mi fu ra , 
ben notati: per lo pib é da cantarfi leggie-
ra e vivace ; fe non vi fofíe qualche fegno che 
dinotialtramente; ¡i che íiefprime daüe pa
r o l e r o , affenuofo &c. Vedi CANZONE . 

A quel'to propoíito fi dice m arta di Lul-
J i ; Varíe di Handei , colle lor íinfonie, e 
accompagnamenti, fatte in concerti per i ! 
violino &c. 

ARIE, nel raaneggio de 'Caval í i , i moti 
artifíziali, o que i che fi praticano da' Ca
valíi ben maneggiati . Vedi MANECGIO , e 
CAVALLERIZZA . 

T a l i fono la raezza volta , la corvetta, la 
capriola , lagroppata , la ballottata , e i l paf-
fo e falto : parimcnti l'avanzare , lo slanciar-
íi , I ' andar per falti &c. Alcuni autori pren-
dono 1' arta in fenfo piü eftefo, e la dividono 
in baffa ed alta . 

Le Arie ¿aje comprendono i paffi natural i , 
come fono i l cammínare , i l trottare, i l gal-
loppare , e Pandare térra a térra . Vedi PASSO, 
TROTTO, GALOPPO&C. alie quali poíüamo 
flggiugnere , l'inalborare , il correré , i l fermar-
í i , i l rivoltarfi &c. Vedi PASSAGGIO . 

hz Arie alte s'intendono di tutt i quei movi-
rnenti, che s'innalzano piü di térra a térra ; 
come fono ia mezza volta , la corvetta &c. 

Machina per eflrar ¿ 'ARIA. Vedi PNEU
MÁTICA , e TROMBA . 

A R I A N I , fetta di Antichi Eretici, fcgua-
Ci d ' A r i o , Prete della Chiefa d'AleiTandria 
circa l'anno 320 ; i l qualc confeííando Crido 
eílere Dio , con tuíto cib voleva che foflfe in-
feriore al Padre anche nella Divinita \ di una 
petiza diverfa da quella del Padre,e né co-eter-

? ' co-equale con lui . Teneva ancora, 
e lo Spirito Santo non foífe Dio , ma una 
GliUradd%HuüIa . Ved. ARIANISMO. 

1 ^ r i m * furono orima eondann-ati , e 
fnr! Aa,tl?ati nel Concibo di Aleffandria, 
lojto A l a n d r o Veícovo di quella C i t í k ; 
e d i poi da 380 ^ d r i nel Concilio Genérale 
•w^ceno. Dopo queílo Concilio fidiviíero m 
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varj parti t i , e diverfe fazioni: ímperocché 
alcuni tenevano che i l Figliuolo foífe ítato fat-
ío ¿ | ax ovrm , ex non entibus , ovver da 
niente, ed/agiungevano , che era in t u t t i i conti 
dijjimile al Padre , xa-TK iraym uvopoioí rea 
TloíTe*./Quefta fu la dottrina d'Acacio , Ve" 
fcovo di Cefarea , donde quei che l'abbraccia-
vano dinominavanfi Acaciani, o Anomoei'y 
ficcome^di poi ebbero i l nome álUrfaciani , 
da Urfacio Vefcovo di T i r o , e quello di 
Eudojjiani da Eudoffio Vefcovo di Antio-
chia, tut t i e due infetti deH'ifleíTa erefia . 
A quefli anche aderiva Aezio, e ' I fuo D i -
fcepolo Eunomio , Vefcovo di Cizico , 
donde e ^íiAeziani^ e gli Eummiani deri
va roño . 

A l t r i foftenevano , che il figliuolo foífe fi-
raile al Padre, e generato dalla di lui fo-
ftanza, non perb coeterno con lui : riget-
tavano i l termine Confoflanzialitú o homooti-
fia, nella fuá voce foftituendo quello di 5o-
miglianza o fimiliíudine ; anatematizzando 
tutt i quei che credevano il Figliuolo diíFimile 
al Padre, ovvero unaCreatura fimile alie al-
tre creature, e prodotto da niente: T a l fa 
la fede del Concilio d i R i m i n i , e del fecon-
doN;ceno. Finalmente altri feguitavano la 
Dottrina Cattolica circa i l Padre, e ' l Fi 
gliuolo, ma non ammettevano la Divin i tk 
dello Spirito Santo , né la fuá Confoftan-
zialita col Padre, e col Figliuolo, e quefti 
appellavaníl Semiariani. Vedi SEMIARIANO , 
ANOMOEO &c. 

A R I A N I S M O , Erefia antica, feminata 
da Ar io , ful principio del quarto Secólo; 
i l quale negb che i l Figliuolo foflfe D i o 
coníoitanziale , e coequale col Padre, af-
ferendo che foflfe creato da niente , e in 
tempo . Vedi ANTITRINITARIO , e CON-
SUSTANZIALE . 

Gl i Ariani con tuíto che confeflavano i l 
Figliuolo eflfer i l Verbo, negavano laEter-
nifa di quefto Verbo, aíferendo che fokan-
to fu creato avanti tutt i gli altri eíferi; 
che Crifto non avea prefo altro di Uomo, 
che la Carne, colla quale unito i l Verbo 
fuppliva i l rimanente . Vedi APOLLINARI-
STI . Vedi ancor TRINITA' , PADRE &C. 

Quelf Erefia fu condannata nel primo Csn^ 
cilio Niceno l'anno 325 * ̂  non pero fu eflinta; 
anzi divenne la Religione dominante, prm-
cipalmente nell 'Oriente, ove eífa prevalfe 
moito piu che nell'Occidente **. 

r » E d i 
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* E di ptü fi dice, che Cojlantino comando , 

che chiunque trovaffe libro alema compejio 
da Ario ) e non f abbructaffe , dovejje pw 
nirft di morte . FedVSocrat. Hift . Ecdef. 

* * CoW Autorith. dell1 Imperatore Coflan-
zo , e altres) per le injinuazioni de du& 
Vefcovi Ariani Valente , ed Urftno , che. 
áiedero e, intendere a Vefcovi Occidenta-
/ i , che í1 único, mezzo di refiituire lapa' 
ce alia Qhiefa, era i l tralafciare quei ter~ 
mini ambigui del Concilio Niceno ama 
ó^oacnoí, e vwo'rce<n$, i quali non fi legge-
vano nella Sagra. Scrittura, e inoltre ca-
gionavano, della inquietudine , e dello. 
/cándalo alie perfone deboli nella fede / 
furono. finalmente quelli indottl a fotto-
ferivere una formóla di credenza Anana, 
nel. Concilio di Kimini la quale poco di 
poi fu confermata nel fecondo Concilio N i 
ceno ,. e propagata per F Oriente : e neW 
tfiejfo tempo la Conjeffione di fede del pri
mo Concilio Niceno ju. condannata dal fe
condo Ed in quefia guifa ecca i l Mon
do diveniito Ariano come per firatagemr 
m a M a ; non fu di lunga durata tal Pa ' 
cificazione, ¿ imperocch^ molti di quei. ,„ 
che aveano fottoferitto la Confefflone A -
riana , fi ritrattarono e ritornarono alia, 
fede fiabilita nel primo Concilio Niceno, 
e anatematizzata nel fecondo :• fiicche la 
guerra ricomincio % e la voce Homoouíia. 
fu richiamata , e rejlituita al fuo onore 
antico , come efprimente una e l'iftefla fo-
fiama . V ifleffo fi temo dt fare permezzp-
della vece mô acns. % lo che cagiono del-
le nuove difpute tret i Greci, e / Latini fc 
Vedi IPOSTASI , OMOOUSIQ 

A l tempo di S. Gregorio Nazianzeno era-
i3.o gli. Ariani Padroni della Citta. GapUale 
dell 'Impero, efovente rimproveravano i g l t 
Oríodoííi la piccolezza del lor numero .. 
Onde quei Santo Padre comincia la fuá 25. 
Orazione con tro gli Ariani in queño mo
do , u Dove fono quei , che c i rinfaeciano 
jj , la noílra poverta, e deffinifeono laChie-
n fa pella mpltitudine d i popólo , difprez-
„ zando i l picc.iolo gregge &c. 

V Arianismo fu portato da' Vandali nell1 
Africa e da.' Gotti nell' A í k : che fi fpar-

anche per la Italia. % la. Francia , e la. 
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Spagna; ma dappoíché ebbe dominato trent' 
anni con uno íplendore notabile , caddequaíi 
tutt' in un tratto . 

Erasmo fembra aver avuta la idea ne* 
fuoi Commentarj fopra i l Nuovo Teda-
mentó di rinnovare in qualche modo ll 
Arianismo i ful principio del Secólo décimo 
feílo come di fatto i fuoi Avverfarj o\[ 
rinfacciarono , le fue interpretazioni, Glofe,, 
e Maífime Ariane &c. a cui egii appena 
rifpondeva altro, fe non , Nulla hasrefis ma-
gis extinÜa quam Arianorum . Ma fe cofe 
preílo cambiarono faccia ; imperocché Sérve
lo,, nativoSpagnuolo , lanno 1531 pubblico 
un piccolo trattato contro i l Mifterio della 
Santiíüma T r i n i ta onde 1' Arianismo s'in-
tcoduífe di bel nuovo nell'Occidente: ben-
ché a diré i l vero , coñui f i fece vedere piut-
tollo Fotiniano , che Ariano; falvo che nell'' 
efferfi fervito degrifteíTi teíli della Sagra Scrit-
tura , ed altresl degl' iíleífi argomenti contro 
la Divinita del Redentore , che aveano ado-
prati gli. Ar iani . Vedi SERVETISTI. 

Serveto non ebbe , propriamente parlan
do , difeepoli *, aprl pero la ftrada ad un 
nuova Siílema átW Arianimo í: che dopo la 
fuá morte fi formb in Ginevra affai piíi 
fottile, ed artifiziofo che il fuo, e che die-
de non poco da fare a Cal vi no o. Da Gine
vra quetU nuovi Ariani paífarono in Polo
nia,, dove fi aumentarono confiderabilmen-
te; ma alia fine divennero in buona parte 
Sociniani. Vedi SOCINLANI 

Grozio ancora pare che fi fia accoflato un. 
poco ÚVAriamsmo, nelle fue note ful Nuovo. 
Teüamen to , dove troppo innalza i l Padre 
fopra i l Figliuolo , appunto come, fe i l Padre 
folo fofle Dio fupremo, ed il Figliuolo inferiorc 
a luianche rifpetto alia Divini ta . Benché fem-5 
bra ch' egli abbia urtato piuttofto nella fenten-
za. de'Semi-Ariani, che degü Ar ian i . 

A R I E T A Z I O N E Vedi TERREMOTO. ^ 
A R I E T E , nell'Aílronomia il primo de 

dodeci Segni del Zodiaco; da cui ancor una 
duodécima parte dell'Ecclittica prende diño-
minazione. Vedi SEGNO &c.. 

Le Stelle nella. Coaeliazione ti Ariete, fe
condo i l Catalogo,Tolemaico ,. fono 18; fe
condo quello di Ticone fono 21 ; e nel Bri-
tannico , 65 . Le longitudini , latitudim , 
magnitudini &c. di effe fono come fiegue: 

Ho'í'iik 
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Ncmi s e fituazioni d t l k 
Stelle, 

Precedent. Stella nel corno. 
Suffeg. Stella piíi Settentrionale nel corno 

5-

N e l eolio. 
Nella corona del capo. 

10. 
Quella fotto la lucida. 
Informe fopra del capo. 

N e l nafo la piu Settentrionale delle due 

20. 

N e l nafo la piu Meridionale. 

Ne l l ' eflremita del piede d'avantl . 

25-

Informe, altas i<5ma del triangolo. 

La Settentrion. ne' lombi . 
So-

Informe, alias lyma del t r íangolo. 
La Meridion. ne' l omb i . 
Informe, alias i8ma del triangolo. 

Ne l precedente ginocchio di dietro, 
35-

eftremo del piede di dietro, alias ceti 
V\\x Settentrion. dell' informi . 

La Piu vivida del l ' informi . 
40. 

^Longitudine 
¡3 

Y 20 58 23 
2(5 48 15 
26 49 04 
28 51 00 
29 37 59 

Latitudine 

04 58 
01 26 

11 
9 
5 23 59 

08 58 
8 28 16 

Y 

CfQ 
a 

7 $ 
7 & 

4 
3 

0 54 20 
29 10 57 

1 22 15 
3 26 14 
4 02 12 

2 55 08 
3 ^ 18 
4 40 46 
2 43 49 
5 03 5o 

3 4ó 50 
3 25 i4 
I 49 58 
5 59 35 
5 43 38 

4 32 25 
4 41 59 
3 00 19 
3 3o 53 
7 19 13 

' ^ 4i 33 
6 18 40 

20 14 15 
6 20 07 
9 48 35 

I I 48 05 
9 59 55 

12 35 47 
9 45 08 
9 03 43 

8 17 35 
H 00 55 
10 52 39 
7 24 03 

13 5i 45 

10 57 12 
5 26 12 

10 47 47 
12 31 52 
12 04 02 

9 13 29 
9 57 i2 

12 05 32 
5 5^ 58 

11 57 02 

7 22 45 
6 08 45 
1 46 25 

11 27 44 
10 40 20 

5 43 39 
5 27 23 
3 33 31 
4 09 43 
4 44 07 

2 40 42 
o 01 15 
8 49 48 
2 44 12 
6 07 56 

10 51 52 
4 o í 5^ 

11 Í7 13 
1 44 43 
0 36 24 

3 2i 5o 
5 34 5o 

12 28 08 
1 56 14 

io 25 37 

2 
6 
6 
8 

6 
7 

6 7 
6 

6 
7 
5 
7 

ó 7 

5 7 
6 7 

7 
5 ó 

5 
ó 
4 
7 
6 

7 
4 
4 
ó 

Nomi 
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Nomi j e fituazioni delU 
Stelle, 

Nella gamba. 
N e l ginoGchio dalla parte di dietro 

Nella cofcia la Settentrion. 
la Meridion. 

45-

Nella radice della coda. 
¿Jltas zoma del triangolo, 

ditas 2ima del triangolo. 
5o- , 

filias 22ma del triangolo. 

j í l i as 23ma del triangolo. 
d l ias 24ma dal triangolo. 

La piíi dinanzi delíe tre nella coda 
la med. 

^Longi tud ine l Latitudine 
tro 

L' ultima della coda . 
ó o . 

La media. 

La terza. 
¿5. 

10 47 52 
i c 35 4^ 
12 09 32 
12 32 11 
12 34 24 

13 42 08 
14 10 09 
i ó ^ 53 
13 44 34 
16 22 25 

i<5 39 24 
^ 03 56 
15 30 48 
1% 37 
18 41 07 

i ó 30 18 
17 36 34 
20 19 17 
20 03 5 
19 03 42 

20 5Ó 50 
19 18 49 
2Q 39 45 
19 41 15 
21 OÓ 22 

06 13 
19 37 
58 57 
28 58 

1 20 03 

3 34 37 
4 08 01 
8 Si 55 
o 46 38 
8 59 42 

7 29 04 
0 26 22 
2 05 39 

10 54 26 
8 58 26 

1 47 34 
2 51 19 
8 32 c8 
^ 59 28 
2 54 05 

8 45 05 
2 04 57 
5 51 39 
2 o?. 52 
3 4^ 01 

00 
a 
ó 
6 
6 

6 7 
6 

6 
5 
7 
7 
7 

6 
7 

6 7 
7 

7 ó 

4 
5 
7 
7 

6 
<5 

7 
7 

ARIETE, é parimenti i l neme d'una Mac-
china militare , con i l capo di ferro, in grand' 
ufo appreííb agli An t i ch i , per batiere, e di-
flruggere le mura de' luoghi aflediati. Vedi 
MACCHINA , ELEPOLIS . 

Ve n' erano di tre fpezie ; la prima era 
rozza e femplice, le alíre due artifiziali, e 
comporte. I I primo fembra eífere ñato fe-
lamente una gran trave , ehe i Soldati foíie-
nevano colle loro braccia, con tutto lo sfor-
70 lanciandone una eftremita per battere le 
mura. Quefto efigeva una eftrema violenza 
per venirne a capo, ma non facea molt'ef-
fetto. L'al tro Ariete^ o i l comporto é rtato 
deferitto da GiofeíFo ( de Excid. Hierofol. 3. ) 
in quefta maniera: u L ' Ariete é una trave 
„ aíTai lunga e groffa, a guifa dell' albero 
„ d' un Vafcello, che da una parte é forti-

„ ficata da un capo di ferro, fomigliante a 
quello del Montone , donde ha prefo ]a 

„ dinominazione. Si appende con funi per 
„ lo mezzo ad un'altra trave, porta a tra" 
„ verfo fopra due importe; dove rimanendo 

in aria, egualmente bilanciato, da mol-
„ t i uomini va fpmto innanzi con grande 
„ violenza, donde í i r imbalza , conquaflan-
„ do le mura col fuo capo di ferro, E non 
„ v i é torre, o muragüa si groífa , o forte, 
„ che poífa refirtere ai repiieati aífalti di que-
„ fta forzóla macchina, 

I I terzo Ariete difiíeriva dal fecondo fol-
tanto nell' eífere coperto con una ^eKftW, 
o riparo per difendere i Soldati che lo ma-
neggiavano ; onde dicevafi ancora Tefludo 
Arietaria. I 

M.Felibien ci da ladefcrizione di un'al
tra 
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tra forte d' Ariete per battere le p'tazze , che 
andava colie ruó te , ederail piü perfetto ed 
cfficace di t u t t i . 

Vi t ruvio aíTerifce, che V Ariete íotte V^-
ma invéntate da' Caj tagineí i , neH'affediodi 
Cadice, e che foífe V Ariete femplice fovra-
mentovato : Pefasmeno di T i ro trovb Ü mo
do di fofpenderlo con funi ; c Policio di Tef-
falia di montarlo íulle ruóte , nell' aííedio 
di Bizanzio, fottoFilippo il Macedone. Con 
tutto cib Plinio ci afficura, che 1'Ariete eb-
be principio nell'affedio di Troia ; eche que-
íte appunto diede origine alia favola del Ca-
vallo di legno. 

Rifenfce Plutarco, che Marco Antonio, 
nella guerra contro i Paríi , adoperafse un 
Artete^ lungo 8o piecü . Vitruvio dice, che 
talvolta avcanoio<5, eizopiedi di lunghez-
zai la qualt e probabile, che molto contri
buirse alia forza della macchina . 

L ' Ariete mancggiavafi tutto in un colpo 
da un centinaio intero di Soldati , che lo 
facevano giuocare di continuo , c fenza ve-
run'intermiiTicne . Erafolito di coprirlo con 
una vinea, o mantelletto per difenderlo da-
glí attentati del nemico . Vedi VINEA. 

L'Ordigno, che fi opponeva Ariete , 
appellavafi il Lupo. 

ARIETUM Levaiio, una fpezie di eferci-
l i o , o divertimento in ufo preíío agü Ant i -
chi \ e probabilmente T ifteífo con que lio da 
noi chiamato la Quintana, o i l correr a l t A -
nello. Vedi QUINTANA, e ANELLO . 

A R I N C A *, Harángue, moderna parola 
Franceíe , che íignifica diceria, o ragiona-
rnento pubblico, fatto da un Oratore , Vedi 
ORAZIONE. 

* Menagio vuol che la vece fia Italiana ; 
fórmala fecondo i l Ferrari da arringo , 
Gioflra , o luogo della Gwjira . A l t r i dal 
latino Ara , Al tare ; attefo che al prin
cipio [ i facevano le Annghe avanti gil 
Altar i ; and1 ebbe a dir Giovenale : 

Aut Lugdunenfis Rhetor ditlurus ad Aram . 
Significa ancor una Orazione pompofa , 

pfoliffa, e inopportuna, ovvero una Decla-
niazione. 

Appreffo Omero gli Eroi comunemente 
arnngano prima di combattere ; appunto co
me in Inghilterra que i , che hanno da eflere 
giufliziatí , fanno le ^ r / ^ ful palco prima 
di moriré. S. Evrem. 

ARINCA, forta di pefee ben noto, e non 
Temo L 
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molto grande, che viene d'Inghilterra , e da 
altri luogbi. Vedi PESCE . 

Le Aringhe fono dinominate diverfaraen-
te , fecondo i diverfi modi di prepararle: i l 
diüinguono perb piia comunemente in affu-
mate, e Jálate . Vedi PESCA . 

A R I S H , é una lunga mi fu ra Perfiana , 
che contiene 3197. piedi d'Inghilterra. Ar-
buth, tab. 32. 

A R I S M E T I C A . Vedi ARITMÉTICA . 
A R I S T A , nella Botánica , certi filetti 

lunghi , che fpuntano dal gufcio del grano. 
Vedi GRANO, SPIGA &c. 

A R I S T A R C O , nell1 original Greco, tí6c-
roí apx®1' •> cioé buon Principe j ma nel fuo 
ufo ordinario tra i D o t t i , denota un Critico 
aííai rigorofo ; efsendovi fíato un erudito 
Grammatico di tal nome , i l quale fi mi fe 
a criticar i migliori Poeti, come Omero &c. 
Vedi CRITICA . 

D i qua diveríi libri hanno avuti i loro t i -
toli ; le Annotazioni d'He i n fio ful nuovo 
T e í k m e n t ó diconfi Anflarchus facer ; A r i -
fiarchus Anti Bentleianus &c. 

A R I S T O C R A Z I A * , foi ma di governo, 
in cui la fupfema poteíla rifiede negü Ot-
t ima t i , cioé in unConfiglio, o fia Senato, 
comporto da' primarj dello Stato in nobilta, 
capacita, e probita. Vedi GOVERNO, e OT-
TIMATI . 

* La vece derivafi da ee^trof, ottimo , e 
Kpotqico, governare. 

Gl i antichi Scrittori della Política ante
pongo no V Arijlocrazia a qualfifia altra for
te di governo. La Repubbüca di Venezia ¿ 
Ariflocratica. Vedi RE Pü BELICA. 

Arijlocrazia fembra coincidere coW Oligar-
chia j ma quefta piuttoílo efprime la corru-
zione introdotta ntllo ñzto Ariftocratico, íic-
ché 1'amminirtrazione é riíiretta tra pochi, o 
ufurpata da due o tre . Vedi OLIGARCHIA . 

A R I S T O L O C H I A , planta medicínale , 
uno degl' ingredienti della Teriaca Véne ta , 
&c. Vedi TERIACA . 

Cicerone deriva i l fuo nome dal fuo in-
ventore Ariflolochus; altri dalle fue v i r t ü , 
e vogliono che fia nome comporto da u ^ o ? , 
ottimo, e XÔ HCÍ , lechia, per eífer molto gio-
vevole in promoveré le purgazioni della don-
na dopo i l parto. Vedi Lo CHÍA &C. 

Sonó quattro le fpezie átWAriflolochia,c\Qh 
la rotonda, la lunga, la rampante o ferpeg-
giante, detta anche ckmatitis, e la fotti le: ma 

V u le due 



338 A R I 
ledue prime foltanto fi ufano appreíTo noi . 

L'ARISTOLOCHIA rotonda é di un fapor 
aromático con dell'acrimonia , affai enmu
re nella Linguadoca , nella Spagna, e nell' 
I ta l ia : la radice ferve fpeíialmente per fa
cilitar i l parto, provocare i meftrui, e por
tar giu la fecondina : fi appüca ancor eter
namente nelle tinture vulnerarle , e altresi 
relie acque per le cancrene. D i piü fi fup-
pone che abbia qualche virtu aleffifarmaca, 
ed é fiimata un deteríivo , e fuppurativo, 
eternamente applicata . 

V Aufiolochia Junga nafce ancor efla nel
la Linguadoca; la radice entra nelle oppia-
t e , e nelle tinture per F afma, e per pro-
muovere i rr.efi . La decozione ha luogo 
relie lozioni., che fervono a facilitar l'ufcita 
cklla fecondina &c . 

Oltre quefte vi fono mol te altre forte di 
Ariftolochta nell 'America; e nella Virginia 
fpezialraente fe ne trova una, le cui radici fono 
ufate contro le morficature degli animali 
velenofi, ficcome ancora nelle febbn mali
gne, enelvajuolo; che dalla fuá virtü Alef
fifarmaca fi dice Viperinum Virginia. 

A R I S T O T E L 1 C I , fetta di Filofofi, al-
tramente detti Peripatetici . Vedi ARISTO
TÉLICO , e PERIPATÉTICO. 

Gl i Ariftotelici , e i dogmi loro preval-
gono fino al giorno d'oggi , nelle fcuole, e 
relie Univérfita, ad onta di tut t i gli sforzi 
de' Cartefiani, de'Neutoniani, e d' altri A-
tomifl i . Vedi SCOLASTICA , NEUTONIA-
MA , CARTESIANA , ATÓMICA , CORPUSCO-
I . A RE SCC 

Gl i eruditi fono d'accordo , che i principj 
della Filofofia Ariílotelica fíeno principal
mente efpofli ne' quattro libri de Calo , e 
regli otto de Phyfica aufeultatione ^ puoijílí 
aapocicicúi , i quali appartengono piuttofto 
alia Lógica , o alia Metafiíica , che alia 
Fifica . Per dar dunque una idea áúV A r i -
Jiotelidsmo , i l fiftema dominante di moki 
fecolí, e del método Arijlotelico di filofofa-
re, non fi pub fare cofa m e g ü o , ch'efibir 
un faggio di qutlle opere . 

I quattro libri predetti fono intitolati de 
Calo i 97-26'' Ovpotva, per eífer i Cieü i primi 
tra i corpi femplici , de'quali egü tratta . 
Comincia ilFilofofo col provare ch^i! mon
do é perfetto, e in queilo modo : T u t t i i 
corpi, dic'egli , hanno tre dimenfioni , e 
ron ne poífono avere di p iü , poiché i l nu-

A R I 
mero tre , al dir di Pittagora , comprende 
tutto ; ora i l Mondo é TafiTembramento di tut-
ti i corpi; dunque i l Mondo é perfetto. 

Nel ftcondo Capitolo egli efpone certi af-
fiomi Peripatetici, come, che tutt i i corpi 
natú'rali hanno da fe fleííi la facolta di 
muoverfi : che ogni moto lócale é rettili-
neo , circolare ; ovvero compoílo di que-
fii due : che tutti i moti femplici fono 
riducibili a tre , cioé i l moto del centro , 
i l moto verfo i l centro, ed il moto intorno 
i l centro: che tutti i corpi fono femplici, 
o compofli ; che i femplici fono quei che 
hanno una potenza interna femovente, co
me i l fuoco , la térra &c . i compofti non 
hanno tal moto da sé , bensi da' femplici, 
dj cui fono coiilpoíli . 

Da tali Principj va poi cavando diverfe 
confeguenze ; efempigrazia , i l moto circo
lare é un moto femplice; ora i Cieli fi rauo-
vono circolarmente ; dunque i l moto de'cieli 
é femplice : e poi ripiglia , un moto fem
plice non pub provenire fe non da un cor-
po femplice, cioé da un corpo femovente : 
dunque i Cieli fono un corpo femplice, di-
fiinto dai quattro elementi, che fi muovono 
in linee retts . Queda propofizione prova 
egli ancor con queft'ahro argomento : V i 
fono due forte di moti , 1' uno naturale , e 
1'al tro violento; dunque i l moto circolare 
de'cieli o é naturale, o violento ; s'é natu
rale , dunque i l cielo é un corpo diílinto 
da'quattro elementi; imperocché quefii non 
fi muovono circolarmente ne' lor moti na
tural! : fe poi i l moto circolare é contrario 
alia natura de' cieli ; bifogna o che il cielo 
fia uno degli elementi , e. gr. fuoco, o qual
che altra cofa : raa i l cielo non pub ef-
fere veruno degli elementi, per efempio non 
pub eífere fuoco ; iraperciocché fe foífe fuo
co , eííendo il moto di queflo dal giíi in su, 
allora i cieli avrebbono due moti contrarj, 
cioé Tuno circolare, e Paltro da lg iü insu j 
i l che é impoffibile . 

Oitrecché, fe i l cielo é qualche altra co
fa, che non elige naturalmente i l moto cir
colare , debbe avere qualche altro moto che 
gü fia naturale, lo che ancor é impoffibile; 
perché fe fi muove naturalmente dal giu 
in su, faraofuoco, o aria ; fe poi dal su in 
giu , fara o acqua, o térra : ergo &c. 

Ecco un terzo argomento : — I I primo , ed 
altresl i l piu perfetto di tut t i i moti fem

pl i c i , 
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p ü f l , debb'cfferequdlo d'un corpo fcrapli-
ce, e fpezialmente del primo, e del piu per-
fetto di t iu t i i corpi femplici: ora il moto 
circolare é i i primo, ed eziandio i l piu per-
fetto di tutti ' i moti femplici , imperocché 
ogni linea circolare é pcrfetta, lo che non 
íi.pub diredi neííuna linea recta ^ perche s 
ella c finita, qualche cofa potra aggiugner-
vifi ; fe poi é i n f i n i u , non fara períetta 
mentre i l fine vi manca, e cosí fono per-
fette foltanto eífendo terminare. Sicchu i l 
moto circolare éil primo, ed il piu pertetto 
di tut t i i moti ; e perciu il corpo, che li muo-
ve circolarmcnte, c femphee , ficcome an
cora i l primo, e ii piu divino fra tutti i corpi 
femplici. I i fuo quarto argomento é : Ogni 
motoenaturale, oinnaturale: ed ogni moto 
che non é naturale a certi corpi, é naíura-
le a certi a l t r i : ora i l moto circolare non é 
naturale ai quattro elementi ; bifogna dun-
quechevi fia qualche corpo femplice, a cui 
tal moto fia naturale: dunque i l Cielo, che 
fi muove circolarmcnte , é un corpo fem
plice , dillmto da' quattro elementi. Final
mente, i ! moto circolare é naturale , o vio
lento rifpetto a qualche corpo; s'egli é na
turale , chiara cofa é che tal corpo fia uno 
de' piti femplici, e perfetti ; fe poi é vio
lento, é da ftupirfi che quefto moto duraf-
fe per fempre. Coheché da tutti quefti ar-
gomenti ne fegue , che vi é un corpo di-
Üinto dai circuraambienti, e d' una natura 
tanto pin perfetta di e í í i , quanto é piu r i -
moto. Tal é la foíbnza del fecondo Capi-
to lo . 

Nel terzo poi aíferifee, che i Cieli fono in-
corruttibiü ed immutabili , perché fono le abi-
tazioni degli Del , perché neífuno fin ora ha 
potuto notare delle alterazioni in eíTi &c. 

Nel quarto fa vedere, che i l moto circo
lare non ha contrario : nel quinto, che i 
corpi non fono infiniti : nel fe fio, che gi l 
elementi non fonoinfinit i : nelTottavo , di-
moñra , che non vi fono diverfi mondi di 
un' i (lefia fpezie, con quefto argomento af-
fai buono j che ficcome la térra é grave per 
fuá natura, fe vi íoífe un altra térra oltre 
ia noilra , quella caderehbe fui noñri ca-
pi? fendo la noftra cerra i l centro , verlo 
cui tutti i corpi gravi ten do no, Nel nono, 
provala impofilbihd delfcfiftenza di diverfi 
mondi; imperciocché fe vi foífe qualche cor
pa fopra i C ie l i , devrebb'eííere o femplices 
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o compofio , In uno flato naturale , o vio
lento j ma che né quefto, né quello é poííi-
bi le , per certe ragioni cávate dalle tre fpe
zie di moti fovraccennati. Nel décimo fo-
Üiene la cternita del mondo, per eífere co
fa i mpóflibile che aveííe principio, e per
ché egli durera fempre . Impiega i 'undécimo 
ia fpieg^are in che confifta la incorruttibili-
ta : e finalmente nel duodecimo-provache i l 
mondo é incorruttibile , perché non pocea 
avere principio, e perché durera fempre: 
tutte le cofe , dic' egli , fuffiftono duran
te uno fpazio o finito, o inf ini to; ma quel
lo ch 'é infinito folamente per un verfo , non 
c né finito né infinito ; onde neífuna cofa 
pub fuffiftere in queíla maniera. 

Crediamo ch' i i Lettore giudichera tal fag-
giodel Peripateticifmo fuffizience; chealtri-
raentinon farebbe ftata cofa difficile il dargii 
maggior pienezza. S'ei ne vuole di piu , r i -
correra agü articoli PRINCIPIO , ELEMENTO , 
FORMA,QUALITA', ACCIDENTE,SIMPATÍA, 
FUGA, VACUO, ANTIPERISTASI &c. 

Sarebbe fuperfluo additare i difetti partí-
colaridel faggioche abbiarnqul recato; im
perciocché é cofa faciie vedere che la mag
gior parte de' principj fon falíi, e impertt-
nenti , i raziocinj aífurdi e inconclufivi ; an-
zi che si gli u n í , chegli altri non fignificano 
diftintamente cofa alcuna. 

Tal élaFiiofofia, e tale i l medododifilo-
fofare di Ariftotcle , i l genio della natura, i l 
Principe de' Filoíofi. Contuttocib tanta fu 
riautorita, ch'egli foftenne per molti fecoli 
nelle fcuoíe, che al teito Anftotelico citato 
dall'argomenrante , non ardiva ildifendente 
rifpondere trunfeat, ma o doveva negar i l 
te fio, o aecomodarlo alia tefi che difendeva. 
Vedi Bayle Dízion.t. r. p.¿\.6g, 

A R I S T O T E L I C O , cofa appartenente al 
Fitofofo Ariftotele: in quefto fenfo íi fuo le 
diré un dogma ylrifloteUco, la fcuola Arijlote-
lica &c. 

I lFilofofo, da cui é provenuta la dino-
minazionc, era figliuolo di Nicomaco, Me
dico di Aminta , Re delia Macedonia ; nac-
que Panno del Mondo 3566. innanzi la ve-
ñuta di Crifto 348. in Stagira, Citta della 
Macedonia , ovvero , fecondo altri , della 
Tracia, donde fu detto lo Staginta. 

Nell'etadi diciafette annififece Difcepoío 
di Platone , ed iníervenne nell'Accademia fino 
allamoríe di quel Filo fofo. V . ACCADEMI A. 

( V v z Dip-
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Dippoi fí porto nella Corte del Re Filip-

po y e al fuo riroino trovb che Senocrate, 
durante la di lui affen^a , fi era raeíío alia 
teíladella fetía Accademica ; ond' egli fcelfe 
í) Liceo per luogodelle fue difpute in avve-
nire. Vedi LICEO . 

Fu íbprannormto i l Peripatético, dal co-
ílume che avea di filofofare paííeggiando; 
dove i íuoi Difcepoli ebbero pur rappeliazione 
di Peripatctici. Quantunque altri vogliono, 
che avelTe tal neme da! trattare con Alef-
fandro, convaleícente da una malattia , e 
dal difeorrere con eflb mentre paíTeggiava. 
Vedi PERIPATÉTICO • 

Ariflotde fu uomo d'ingegno ammirabile , 
e di grande e varia letteratura . Averroe 
non dubita di chiaraarlo i l genio delta na
tura , il non plus ultra deil'intelletto urna-
n o , e i'uotno mandato dalia Providenza a 
ínfegnarci ogni fcibile. M a viene tacciato d' 
un troppo iramoderato defiderio di fama, e 
d'aver percib fatto fmarrire gli feritti di tut-
t i i Filofofi anterior! a l u i , per effer folo e 
itma. competitori. Edi qua nelle Scuole Ari -
^ o tele é detto i l Filofofo. Laerzio nella fuá 
vita fa i l numero de'fuoi l ibri afcendere a 
4009. de'quaii appena piu di venti fono ar-
rivati a' tempi noftri j che fi poíTono ridur-
re a cinque capi : i l primo ípetta alia Poe-
fia , e alia Rettorica ; i l fe con do alia Ló
gica; i l terzo alF Etica, e alia Política; i l 
quarto alia Fifíca; e i l quinto alia Metafifi-
ca. Ne'quali tut t i ficcome vi fono molte 
cofe eccellcnti e ineftimabili, e fpezialmen
te circa la Poefia, la Rettorica e le Paílio-
n i ; cosí ancora ve ne fono dell' ahre rifpet-
to alie altre feienze, le quali i vantaggj, e 
e le feoperte de' tempi poíleriori ci hanno 
fatto fprezzare , e ngettare. 

ARISTOTÉLICA , s1 iotende della Filofofia , 
che Ariílotele infegnb , e i fuoi feguacidifen-
dono . Vedi FILOSOFÍA , e ARISTOTELICI . 

A R I T M E T I C A , ARITHMETICA , 1'ar
te di numerare; ovvero, quella parte delle 
Matematiche , che confidera le p o teda, e 
le proprieta de' numeri, e infegna i l modo 
di computare , o calcolare efatíamente , e 
con fpeditezza e facilita. Vedi NUMERO', 
MATEMÁTICA, CALCOLAZIONE &c. 

Da alcuni Autori fi deffiniíce Varitmética 
per la feienza della quantita difereta. Vedi 
DISCRETO, e QUANTITA'. 

V A r i t maica confule principalmente nelle 
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quattro grandi rególe , od operazioni delT 
Addizione , della fottrazione, della moltipü-
cazione, e della divifione . Vedi ADLIZIONE 
&c. 

Vero é , che per Facilitare e fpedire i cota-
puti mercantili, Af t ronomic i & c . certe altre 
rególe utiaffime fono líate invéntate , come 
quelle della proporzione , dell'alligazione, 
della faifa pofizione , dell' Ertrazione delle 
radici si quadra , che cubica , della pro-
greffione , della compsgnia , dell' intercífe, 
del barattare , del ribaííare, della r iduzione, 
della tara o defalco , e decadimento &c. ma 
tutte quefie non fono che tante appíicazio-
ni delle prime quattro rególe. Vedi REGO
LA ; vedi ancora PROPORZIONE , ALLIGA
ZIONE, POSIZIONE &C. 

Abbiamo }íoca contezza intorno alia ori
gine , ed invenzione dell' Aritmética ; di cu i 
né il tempo , né l'Autore fono ftati determina-
t i dall'ldoria . E 'perb cofa moho ptobabile, 
ch'ella nafceffe dall'introduzione del coni-
mercio, e in confeguenza che fia flata inven-
tata d a ' T í r j . Vedi COMMERCTO . 

DaiTiVfia paísb in Egitto , e al dir di Gio-
feífo per mezzo di Abramo ; dove fu gran
demente coltivata, e perfezionata; di ma
niera che una gran parte della Filofofia , e 
della Teología degli Egizj fembra totalmen
te oceupata intorno ai n u m e r i . Quindi pro-
vennero quelle meraviglie da eífi nferite in
torno ía unita , ed il ternario ; e altresi circa 
i numeri fette, dieci , quattro &c. Vedi 
UNITA1, TRÍNITAS , TETRACTYS & c . 

DI fatto, i l Kircherio ne 111 Oedip. TEgypi. 
1.2. p . i . fa vedere , che gliEgizj fpiegava-
no ogni cofa a forza di numeri : e T ifieífo 
Pittagora aííermb, che la natura de'numeri 
pervade tutto l'univerfo ; e che la cognizio-
ne de' numeri é la cognizione della Divinita. 
Vedi PITTAGORICO. 

Dalí ' Egitto V Aritmética fu trafmefifa ai 
Greci, i quali la trafmifero con grandi ac-
crefeimenti, ch'ella ricevetre dalle compu-
tazioni de' loro Aftronomi, a' Romani, e da 
quefli venne a noi . 

L'antica Aritmética pero era, molto piii 
mancante della moderna ; la maggior parte 
dell'antica fi riduceva a confiderare levarle 
divifioni de'numeri, come appa^e dal tras-, 
tati di Nicomaco, che fcriííe nel terzo fe-
colo di Roma, e da quello di Bocziotuíta-
via efifienti. Un compendio dell' antica A -

'tims' 
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rhrnetka, fcritto in Greco da Píe 11 o nel no
no íecolo delF Era CníHana , ci fu dato in 
Latino da Silaodro nel 1^6 . Un'opera piü 
ampia della fteíía fpezie fu fcritta da! Jordán o 
neli'anno 1200. pubbUcata con un comento 
daFabro Stapuleníe nel 1480. • _ 

V Aritmética nello flato prefente é divi-
fa in varíe fpezie , in Teórica , pratica , i f i r i i ' 
mentale , logaritrnica , numerofa , [pectofa^ 
deeimale , dyadica , tetrattica, duodecimale, 
feffa ge finíale & c . _ , r • A U 

L'ARITMÉTICA teoritica, é la fcienza delle 
proptieta, reíazioni &c. de'numeri confide-
rati aí irat tameiue, colle ragioni e dimoítra-
zioni dcüe diverfe rególe . Vedi NUMERO . 

"Euclide ci da un' Aritmética teórica nel 
fetí irao, otravo, e nono libro de'fuoi ele-
mentí . Barlaam Monaco ha dato ancora 
una teoría, per dimoftrare leoperazioni co-
muni ne' numen interi e ne' r o t t i , nella fuá 
JLcgiflica pubbücata in Latino da J Cham-
bcrs Inglefe hel 1600. a cui pub aggiun-
gerfi Laca de Burgo, i ! quale in un cratta-
to Italiano, pubblicato nel 1523. da'le va
rié divifioni de' numeri , tratte da N i conu
co , e le loro proprietá da Huclide , coü'Al-
goritmo , negl ' interi , ntiie frazioni, cflra-
zioni di radie i &c. 

ARITMÉTICA pratica é T arte di numera
re o computare da certi numeri dati; o di 
tróvame certi a l t r i , la cui relazione co'pri-
mi é nota , come quando fi ricerca un nu
mero eguale ai due numeri dati 6. ed 8. 

I I primo corfo intero ¿''Aritmética pratica 
fu dato da Nicola Tartagli Véneto nel 
1556. confiílente .in due l i b n : i l primo con
tiene 1' applicazione dell' Aritmética aii ' ufo 
civile ; i i fe con do i fondamenti dell' Alge
bra . Qualchecofa n'era flata data prima dal 
Stifelio nel 1544. ove abbiamo molte par-
ticolariía, concernenti 1' applicazione degl' 
irrazionaüj de'coffici &c. non reperibili al-
trove. 

Non facciamo parola di altri auüori pura-
«iente pratici, i quali fon venuti dopo ; e che 
. quafi infiniti , come Gemma Frifio , Me-

^ ' ^ ^ v i o , Ramo , Buckley, Diggs, Record, 
Wingate, Cocker, Leybourn &c. 

Ea teoria útW ̂ rirmetica fu unita colla 
pratica, ed anche accrefeiuta in molte par
t í , da Mauro!ico nc' fuoi Opufcula mathe-
matjeq del 1575. da Henefchio nella fuá A-
ntbmetica perfefta dd 1609. ove tut teledi-
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moñrazionl fon ridotte alia forma di filio-
gifmi, e dal Tacquet nella fuá Theoria, & 
Praxis Arithmetices del 1704. 

A R ITMETICA Armónica. V . ARMÓNICA , 
ARITMÉTICA Injlrumcntale, équel la , le 

cui rególe común i fono praticate co' mezzi 
degl'üiroraenti , inventati per facilitare, e 
disbrigare. Tal i fono molte forte di fcale, 
e rególe correnti : tali fono pj^ particolar-
mente le oífa Ntperiane, deícritte fotto i l 
loro proprio articolo : ru l ruraenío del Ca-
valier Sarnuello Mortland , la cui deferizio-
ne fu pubbücata da lui medefimo nel 1666. 
quello del Signor Leibniz, deferitto nclle 
Mijcellan. Btrolin. e quello di Polen i pubbli
cato nelle Miíceilanee Vene te del 1709. A 
queíle poflono aggiungerfi 

L'ARITMETICA logarítmica, praíicata colle 
tavole de' Logari tmi. Vedi LOGARITMO . 

La miglior opera su queflo foggetto é i5 
Aritmética Logarítmica di Errico Brigg del 
1624. 

A queflo capo poííono anche aggiungerfi , 
Le Tavole Arltmetlche Univerjall delle Projia-
pkhtreft, pubblicate nel IÓIO. da Hcrwart ab 
Hohenburg , colle quali aecuratamente , e 
fácilmente fi fa la raultiplicazione per addi-
zione , e la divifione per fottrazwne. 

I Chinefi fan poco contó delle rególe neT 
loro calco;i ; in luogo delle quali ufano un 
iftromento fatto di una piccola lamineíta 
un pitde e mezzo lunga, a traverfo della 
quale s' adattano dieci o dodici fila di fer
ro , fulie quali fono infilzate puche palle ro-
tonde. Con tirare que (le infierne, e f per-
pera ríe di nuovo una dopo l'altra, elli nume
ran o in qualche maniera fimilc a quilla de' no
l i n contatori, ma con tanta facilita e prontez-
za , che poífono tener dietro e accordarfi ap-
puníino con uno che leggcííe un libro di conti 
per quanto lo faceífe fpeditamente; ed al fi
ne 1'operazione fi trova fatta : hannopoi an
cora i l loro mezzo di farne la pruova. Le 
Comte. \ 

ARITMÉTICA Logl/llca. Vedi LOGÍSTICA . 
ARITMÉTICA Numerofa , é quella , che 

da il calcólo de'numeri o delle quantita in-
determinate, e fi fa co' caratteri numerali 
común i o fia Arabici r Vedi ARÁBICO , e 
CAR ATTERE . 

ARITMÉTICA Spaclofa, é quella, cheáh. 
i l calcólo delle quantita; ufando le lettere 
deU'Alíábeto in vece delle figure, per diño-

tais 
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íar le quantita. Vedi AritméticaSPECIOS A.. 

La fpecioía Aritmética coincide con quella , 
che4noi ordinariamente chiamiamo Algebra , 
letterale Aritmética . Vedi ALGEBRA . 

I I , Dottor Waüis ha accoppiato i l calcólo 
numérale col letterale, e con quedo mezzo 
ha dimoílrate le rególe delle frazioni, pro-
porzioni , eftrazioni deile radici &c. Un 
compendio di tutto cib , ci é üa todato dal 
Dottor Wells , fotto i l titolo di Elementa 
Aritlmeticts, Ann. 1698. 

ARITMÉTICA decimale é quella praticata 
colla ferie di dieci caratteri, di modo che la 
progreffione é da 10. a 10. Ta l fi é Y Aritmética 
comune, che fa ufo delle dieci figure Arabiche , 
0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , dopo delle quali 
fi comincia 1 0 , 1 1 , 1 2 , &c . 

Queílo método di computare non é molto 
antico, elTendo flato affatto ignoto a'Greci 
ed a 'Romani. Egli fu introdotto in Europa 
da Gtrbert , che fu dopo Papa fotto nomedi 
Silveíiro IT. i l quale lo prefe da'Mor i di Spa-
gna. Non v' é dubbio, che ebbe quefto la 
fuá origine dalle dieci dita della mano, delle 
quali facevafi ufo ne' computi , prima che 
VAritmética foífe ridotta ad arte . 

I Miñionarj Orientali ci afficurano, che 
al giorno d'oggi , gl' Indiani fono molto 
eíperti nel computar colle loro dita, fenza 
far ufo di peona e d' inchtoüro . Let. Edif. & 
Cur. Aggiungafi , che i Nazionali del Peiíi fan 
tutto quello , che vogliono, colla varia difpo-
fizione dei grani di M a i z , fuperando qualun-
que Europeo nella ficurezza , e nella fpeditez-
-za, con tutte le fue rególe . 

L'ARITMETICA Decimale é anche ufa ta 
per la dottrina'delle frazioni decimali. Vedi 
Frazione DECIMALE. 

ARITMÉTICA Binaria o Djadica é quel
l a , nella quale fi fa folamente ufo di due 
figure, deli 'unita, o dell' 1 , e d é l o . Vedi 
Aritmética BINARIA, 

I I Sig. Dangicourt, nelle Mifcellan. BeroL 
ci da un faggio del di lei ufo nelle progreífioni 
Aritmetiche ; ove dimoñra , che le Icggi di 
progreffione poííbno piü fácilmente difcopriifi 
in eífa , che in qualunquc altro método , dove 
fi ufano piu caratteri. 

ARITMÉTICA Tetrattica e qnzllz % m cui 
folamente fi fa ufo di quattro figure 1 , 2 , 
5 , e o . N o i abbiamo un trattato di quefta 
Aritmética feritío da Erhard Weigel, Ma 
«un meno quefta, che la binaria, fono po-
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co piu che curlofita, fpecialmente rlguardo 
alia pratica ; di maniera che i numeri poífo-
no molto piu efprimerfi in compendiodall' 
Aritmética decadica ^ che da alcuna altra di 
queík . 

ARJTMETICA Vclgare é quella, che verfa 
negl' in te r i , e nelle volgari frazioni . Vedi 
INTERO, e FRAZIONE. 

ARITMÉTICA Seffageftmalc, o Seffagsna-
ria^ é quella, che procede per feífanta ; ov-
vero é la dottrina delle frazioni Seífagefimali. 
Vedi SESSAGESÍMALI. 

Samuele Reyher ha invéntate certe ver-
ghe feííagenali, ad imitazione deile oífa Ne-
periane, col mezzo delle quali fi pratica fá
cilmente VAritmética Seífagenale . 

ARITMÉTICA Política é V applicazione 
¿tW Aritmecica agli affari poli t ici , come al
ia fortezza e ricchezza de'Principi, al nu
mero deglí abitanti, de 'nat i , de'raorti &c. 
Vedi Aritmética POLÍTICA . 

Qua ancora pub riferirfi la dottrina de* 
cafi, o azzardi de'giuochi &c . 

ARITMÉTICA degl' inf in i t i , é il método di 
fommare una ferie di numeri , coníiftentc 
di íermini in f in i t i , o di ritrovarne le razioni» 
Vedi INFINITO, SERIE &C. 

Queíto fu il método , invéntalo dal Dot
tor Wallis , come appare dalle fue Opera 
Mathematica , ove dimoflra il fuo ufo in 
Geometr ía , per trovare, V aree della fuperfi-
zie, e i contenuti de 'fol idi , e le loro pro-
porzioni. Ma il método delle fluffioni, ch' é 
un' Aritmética univerfale degP infiniti , fa 
tutto quefto piu f ác i lmen te , e molte aitre 
cofe, alie quali la prima non giugne. Vedi 
FLUSSIONI, CALCÓLO &c. 

ARITMÉTICA de" razionali , e degli irra-
zionali. Vedi RAZIONALE. 

A R I T M E T I C O complementa di un loga
ritmo é quel lo, che al logaritmo manca di 10. 
0000000. Vedi COMPLEMENTO. 

Cosí il complemento Aritmético di 7. 
1079054. é 2. 8920946. ove ogni figura, 
eccttto I' ultima , é íottratta dal 9. e quella 
dal 10. Vedi LOGARITMO . 

ARITMÉTICO Médium. Vedi MÉDIUM. 
ARITMÉTICA Progrejjione, Vedi PROGRES-

SIONE. 
ARITMÉTICA Fro/wzi/owe?, Vedi PROPOR* 

ZIONE, 
ARITMÉTICA Ratio. V e d i R A T i o . 
A R I T M O M A N Z I A * , A f ^ f 

forte 



forte di divinazione per mezzo de'numen. 
Vedi DIVINAZIONE , e NUMERO. 

* La vocc e compojia da a&ápos , numero, 
e {¿uvTBcii divinazione. 

La Gematria ch 'é la prima fpezie della 
CabbalaEbraica, appartiene aWJritmoman-
zta . Vedi GEMATRTA , e CABBALA. 

A R I T E N O I D I * ARYT^NOIDES ^ nd l 
Anatoraia, la terzae la quarta Cartuagine 
della Laringe , fituate fotto leTi ro id i : det-
te ancora Guttaks. Vedi LARINGE. 

* Sonó eos} dimminate per ejfere di figura 
fomigliante ad un abbeveratojo yda Greci 
detto ccpvvuim, d a e u i e d a e ^ i forma, 
la voce e compojia . 

A R I T N O I D E O , ARYT.ENOIPEUS , nel-
1'Anatomia, uno dei mufcoli , che fervo-
no a chiudere la Laringe , che fi dice i l 
piccolo Arytcenoidceuí i t aryarttfnoideuí co
me queüo che deriva la faa origine dalla par
te poíleriore , ed inferiore delle Aritenoidi. 
Vedi ARITENOIDI. 

UAritenoideo ha la teña in una delle Car-
t i l agi ni chiamate Arttcmide , e la coda nell' 
altra, e ferve si per accoftarle infierne, che 
per chiudere la r ima, o la glottide. Vedi 
GLOTTIDE . 

A R L E C C H I N O , nella Comniedia Ita
liana períbnaggio bufrone d'un ridicolo gra-
ziofo nelle vefti, uno de' caratteri principali 
nei trattenimenti fcenicl grottefehi d'oggi-

e che per lo fuo feopo ed ufizio corri-
fponde e íbmiglia al noílro werr/andrew, 
o jack pudding nelle noílre Burlctte , o (ce
ne di falimbanco. N o i puré abbiamo intro-
dotto 1' Arlechino su' noílri teatri . 

Ebbe origine tal dinominazione da un 
Commediante italiano famofo, che venne 
a Parigi a tempo di Arrigo I I I . e frequen-
tando cgli la cafa del Sig. Harlay , i fuoi com-
pagni gli diedero i l f >pranome á\ Harlequino 
P'ccolo Harlay; nome dato dipoi e appro-
pnato a tutti quei di tal profeíllone. 

A R M A * , ! in fenfo genérico, inchiude 
^ |n i forte di ftroraenti , che fervono per 
difenderíi, od oíFctfdere. Vedi ARMATURA, 
DifJSA , &c. 

La voce e formata dal Francefe armes , 
r»c Nicod deriva dalla frafe latina, 
quod operiant armos, perche coprivano 
le /palle o i fianchi ; ma meglio e trarla 
da arma, ckeVanone deriva ab arcen-
do; eo quod arceant hoíks. 
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ARME di offefa fono, la fpada , lapidó

l a , la bajonetía , la picea, i l mofehetto&c. 
Vedi SPADA &C. 

ARMA didifefa. Vedi 1'articoloARMA-
TURA. 

ARME da fuoco, fono quelle che fi cari-
cano con polvere e palia j ovvero che fca-
ricano con gran violenza una palla , o al
tra materia offenfiva per una canna cilin
drica , per mezzo della polvere da fchiop-
po: t d i fono i cannoni, i mortari , i mo-
fchetti, le carabine, e !e pifióle; cosí an
che le bombe, le granate, carcaífe &c. Vedi 
CANNONE, MORTARO , &c. 

Intornoal rimbalzo , o alia refiflenza del
le arme da fuoco, vedi RIME ALZO , e POL
VERE da ¡chioppO) PALLA &c. 

Nella Storia dcH'Accademia reale per P 
anno 1707. raccontanfi di certe fperienze fat-
te con arme da. fuoco czúcate diverfamente , 
dal Sig. Caíí lni , che fra l'altre eofe nota, che 
un' arma da fuoco caricata da una palia, un 
poco minor del calibro , con pochiffima 
polvere di fotto, e molta di fopra la pal
la , dará uno ftrepito veemente, fenza pero 
ch'eífa riceva verun impulfo, o poíTa ca-
gionar efFetto fenfibile. 

Ta l cred1 egli fia i l fegreto di coloro , 
che pretendono di avere Parte di renderfi 
invulnerabili , o ficuri centro gli fpari cT 
arme da fuoco. 

ARMA , o fchioppoa ventó. Vedi SCHIOPPO 
a vento. 

Non vi fu cofa che contribulííe maggtor-
mente a render i Romani Padroni del mon
do, che, dopo d'aver fucceffivamentecom-
battuto contro ogni nazione , rinunziare co-
ílantemtnte ai loro propr) metodi, coflumi, 
armi &c. ogni qual volta ne trovaíTero de' mi-
g l io r i . In tal guifa Romolo guerreggiando co' 
Sabini, gente ardita e bellicofa, fifervldello 
feudo largo, da loro foüto portarfi , in vece 
dell 'Argivo, ch' era piccolo, eche fin allo-
ra aveanó adoperato i fuoi Romani. Montefc. 
Confid.fur les Cauf. de la Grand. des Ront. 
c. 1. p. 1. feq. 

Le arme piu in ufo tra gli antichi Britoni 
furono l'accetta, la lancia , la fpada, e lo 
feudo: I Saííbni poi &c. v' introduííero 1' 
alabarda, l 'areo, le frécele, la baleftra &c. 
1 Mont ignuoli della Scozia fi fervono della 
fpada larga, e della falcata , del pugnale, 
della targa &c. 

Si 
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Sí crede, che le prime «me? artlfiziali fof-

fcro di legno, e impiegate foltanto contro^ 
le fiere : che Nimrod , i l primo Tiranno, 
fu qifello che le rivoltaffe contro gli uomi-
n i ; e ch ' i l fuo figliuoloBelo fia flato i l pri
mo a rnuovere guerra, onde vogliono alcu-
ni fia venuto il termine Bellum. Diodoro 
Siculo fuppone che queíioBelo foííe l'ifteíío 
che Marte , i l primo che addeftraffe i foidati 
a combattere . 

Le arme di pietra, come anche d'ottone, 
fembrano eííere ftatein ufo avanti quelle di 
ferro, e d'acciajo : e Giofeffo ci a (fie ara , che i l 
Patriarca Giufeppe prima introduceíTe Izarme 
di ferro nell'Egitto , facenJo armare le truppe 
di Faraone coll 'elmo, e eolio feudo. 

Le leggi antiche d'Inghilterra obb'igava-
no ognuno a portar «rmÉ-, a riferva del Cle
ro e de' Giudici . Arrigo V I I I . efpreífa-
mente ordinb , che tut t i fino dalia prima eta. 
doveííero iílruiríi regolarmente nell'ufodel-
le arme che allora íi adoperavano, ch'erano 
1' arco lungo, e le freccie . Vedi ARCARE , e 
DlSARMARE . 

Arme) ARMA, nellaLegge, intendefi di 
qualfivoglia cofa , che un uorao in collera 
acchiappa , o per ferire , o per tirar ad un al-
tro . Cosí i l Crompton : Armormn appellatio 
non ubique fe uta & galeas ftgnificat, fed & 
fujies & lapides. Vedi V i & Armis. 

ARME di Cortefia , d* Apparenza , odOr-
namento, erano quelle, che íi ufa vano antica-
mente nelle gioilre, e ne'torneamenti. Vedi 
GIOSTRA. e TORNE AMENTO . 

Quefte coraunemente erano lancie fenza 
punta, fpade spuntate o fenza taglio, e fo-
vente di legno, e anche le canne. 

Paffo de l l eARME, fpezie di combattimeii' 
to degli antichi Cavalieri. Vedi PASSO dclle 
Arme. 

Piazza ¿¿'ARME, nellaFortificazione &c. 
Vedi PIAZZA di'Arme. 

ARME, fignifica parimente gli ftromenti 
natural!, o quelle parti che fervono alie be-
fiie per difenderfi, come fono gli ar t igl i , i 
denti, la probofeide deU'clcfante, i rollri cie
ga uccelli &c. Vedi DENTE, UGNA &c. 

Sonovi certi animali bartantemence di-
fe fi contro tutti i perigli ordinarj dalla loro 
armatura naturale, come i coperti di gufci, 
o conchiglia , tra quai la Tartaruga &c. Vedi 
CONCA, TARTARUGA &c. 

Alíri pnvi di tali difeníivi, fono armati di 
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coma , altrl con penne acute, o fpiní , come 
il porcofpino, e i l riccio ; altri co' pungiglion| 
&c. Vedi CORNO , PUNGIGLIONE &c. 

ARME , fi ufa figuratamente per dinotare la 
profeffione del foldato : onde 11 dice , i l tale fu 
allevato ntW arme. Vedi SOLDATO . 

Fraternitadeile ARME. Vedi FRATERNITA'. 
Legge del le ARME . Vedi l'Articolo LEGGE . 
Sujpenftone d ' k K M i . Vedi SOSPENSÍONE . 
ARME Gentilizie , nell'Araldica , fegni di 

dignita, e d'onore, regolarmente compoñe 
di certe figure, e di certi colori, dati , o au" 
torizzati da5 Principi Sovrani , e portati nelle 
bandiere, negli fcudi&c. per diíbnguere le 
perfone, le farniglie, e gli Stati ; paíTando 
anche dai Padri ai Figliuoii. Vedi FIGURA, 
COLORE , SÍMBOLO , ONORE , NOBILTA5 
&c. Vedi anche SCUDO &c. 

Sonó cosi dinominati , perché principal
mente fi vedevano neüo feudo, nell a coraz-
za , nelle bandiere , ein altri fimih apparati 
mili tari . 

In Inghilterra diconfi ancora foppravvefti 
o cotte delle .arme , armatura di ¡opravvefte 
&c. perché anticamente fi ricamavano neili 
fopravveüe &c. Vedi COTTA dArme. 

Alcuni vogliono che tal dinominazione fia 
prefa da' Cavalieri antichi , i quali nelle gio-
{\ re , e ne' torneamenti por ta v a n o certi fegni, 
fpefle volte dona ti dalle Dame loro , nell' ar
matura , cioé neU' elmo, e nelio feudo \ che 
fervivano per diílinguere gli uni dagli a l t r i . 
Vedi GIOSTRA, TORNEAMENTO &c. 

Tre gigli d' oro in campo azzurro for-
mano le arme del'a Francia j íiccome tre Leoni 
quelle d 'Inghilterra. 

Nelle arme poi deila gran Bretagna fono 
inquartate quelle deila Francia , deli1 Inghil
terra , Scozia, ed Irlanda. Vedi QÜARTEL-
LO, e INQUARTARE. 

Gl i Erudití fono mo'to divifi tra loro in-
torno alia origine delle arme . Favyn vuole, 
che fieno fíate dal principio del mondo; Se-
goin dai tempo di N o é | altri da quello di 
Ofiride, e queíla opinione é appoggiata fo-
pra alcuni luoghi di Diodtfro Siculo \ altri ¡n 
fomma dal tempo degli Ebrei, per eflfere fta-
te le arme aífegnate a Mosé , a Giofué, alie 
dodici T r i b u , a Davidde &c. 

Non mancano pero a l t r i , che aífermano 
le arme aver aVuto origine nel fecolo Eroico, 
e fotto gl'Imperj degli Aílirj , de' Medi , e 
de'Perfiani, fondati fulle autorifa di Fno-

fírato, 
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Hrato , di Senofonte, e di Quinto Curzlo. 
Alcuni fpacciano, che si Tufo delle arme, 
che le rego!e del blaíbnare, foííero regolate 
da AleíTandro Magno : a l t r i , che cominciaf-
fero al tempo di Cefare Auguílo : a l t r i , du
rante le inondazioni de'Gotti ^ e altri final
mente nel regno di Cario Magno . 

Chorier fa oflfervazione , che appreílo 
gli antichi Galli era i l coftume , che ognuno 
portafíe un fegno nello feudo, per diftin-
guerfí da'.fuoi compagni; e di qua egü vuole 
cheaveíTero principio le arme delle famighe 
ncb i l i . I I Cambdeno nota una fimile uianza 
praticata tra gli antichi Bri toni , e P i t t i , i 
quali andando alia guerra ignudi , dipinge-
vano i lor corpi con blaíbni , e colle figure 
di varj colori , e , com'egli fuppone , in guifa 
diverfa perfar la ditlinzione tra le tamigiie, 
le quali anche combattevano kparatamente 
1' una dall'aítra . Contuttocib lo SpeImano af-
feriíce , che i Saíloni, i Dancfi, e i Norman-
ni prima porta ron o le arme da' paefi loro in 
Inghi!térra , di do,ve poi paííarono nella Fran
cia . Concioffiacofaché fappiamo di certo , che 
gia da lunghiffimo tempo gli uornini fi lo no 
íerviti de' íegní fimbolici per farfí conofeere , 
o per diflingueríi nelle á rmate , o per ador
nar gli í'cudi, e le bandiere; tali ícgni pe
ro adoperavaníi arbitrariamente come divi-
íb , emblcmi, geroglifici &c. e non erano 
arme ordinate fecondo le rególe delle noftre 
d' oggidl , che fono dil l int ivi ed ereditarj 
della nobita d' una Cafata, difpoíle Araldi-
camente, e autorízate da'Principi ., Vedi D I 
VISA , EMBLEMA, GEROGLIFICO &c. 

Fino al tempo di Mario non era neppur 
T Aquila la infegna coíiante delle Armate 
Romane ; imperocche nelle bandiere loro ve-
devafi ora i l lupo, ora i l leopardo, e talora 
i'Aquila, indifferentemente , fecondo i l capric-
r.io de' lor Generali . Vedi AQUILA , INSE-
GNA &C. 

E la ftefifa diverfita, al dir degli Auto r i , 
praticavafi tra i Francefi, e gl ' Inglefi ; da 
doveha avuta origine que! continuo difparere 
tra S'1 Autor i , che parí a no delle arme antiche 
tanto deU'una, come dell'altra Nazione. 

Í>I ía t to , da' migliori Scrittori íi ricava , 
C V n /rme delIe cafate, che i nomi dop-
p; deJie famigüe, non furono al mondo co-
noíciuti avanti 1'anno loco< E rao¡ti d'eíTi 
11 íono sforzati a far vedere, che Tufo delle 

non cominciaíTe innanzi la prima Cro-
i on?. L 
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ciata de' Crif l iani , fatta per la ricupera de' 
luoghi fanti in Oriente. Vedi CROCIATA . 

La verita é , che gli antichi torneamenti 
par che defiero motivo alio fiabilimento delle 
arme . Vedi TORNE AMENTO . 

Arrigo foprannominato i l Cacciatore, che 
regolb i torneamenti della Germania , prima 
introduffe tali fegni di onore ; i quali íeoi-
brano d' una data piu antica tra quella na
zione, che appreíTo qualfivoglia altra di Eu
ropa : allora ebbero origine le fopravvefli 
delle arme, ch'erano una fpezie di livrea , 
compofta di sbarre, fiietti, e colori diverfa-
mente ordmati, d'onde principiarono la fa-
fcia, la banda, i l palo , lo fcaglione , e la lo-
zanga, che furono alcuni de'primi elementi 
delle arme . Vedi CROCE, FASCIA, BANDA &C. 

Quei che non entravano ne' torneamenti, 
non avevano arme, quantunque foífero Gen-
t i luomini . Quei Nobi l i , e Gentiluomini che 
fi portarono alia fpedizione della Terra San
ta , anch'eííi fi fervirono di queíii fegni ono-
rifici per diüinguerfi Tuno dall'altro . E in 
vero fino a cotelU tempi, altro non fi vede 
fu gli antichi fe polen che Croci , con Ifcr i -
zioni Gottiche, e rapprefentazioni delle per-
Ion e defunte : e i l depofito di Papa Clemen
te I V , che morí Panno iz68 , é il primo , 
in cui vediarao delle ¿rrwe ; né tampoco fulla 
moneta s'improntavano avanti Panno 1335. 
Certa cofa é , che fi vedono figure molto piu 
antiche si nelle bandiere, che nelle medaglie; 
ma né leCi t ta , né i Principi in alcun tem
po ufavano le arme -fatte regolarmente , né 
di ció v ' é Autore che faccia menzione in
nanzi i l tempo fovraccennato. 

Da principio, íl diritto di portare le arme 
apparteneva alia fola Nobi l ta ; ma dipoi che 
i i Re Cario V . dichiarb nobili i Parigini, peí 
fuo Diploma dell'anno 1371, con perraetter 
loro Pufo delle ¿mwe?; ad imitazione dj ciS , i 
Cittadini piíi cofpicui d' altri luoghi ottennero 
1' iftelía facolta. 
, I I Cambdeno richiama la origine delle ar

me ereditarie in Inghilterra fino dal tempo de1 
primi Re Normanni: dice poi che non foííero 
fiabilite regolarmente prima d'Arrigo I I I . e 
ne porta di veril efempj preíi dalle famiglie 
piu confiderabili del regno, in cui i l figliuo-
lo fempre fino a quei tempo portava ar
me differenti da quelle del Padre. Quafinell' 
itlefib tempo comincib anche qui 1 ufo delle 
arme appreílo i Gentiluomini pr ivat i , che le 

X x piglia-
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pigliavano da 'Mi lord i , di cu¡ erano fcudata-
r j , o dipendenti. 

ARME , al di d'oggi, appunto come i titoü , 
anche effe fono divenuteereditarie, e tutti e 
¿ue fono i fegni diftintiví delle famiglie, e pá
rentele , neiriíteíío modo che i nomi delie per-
fone, edegl'individui. Vedi NvOMEj&c. 
. Leerme fono l 'oggeíto deli'arte Araldica. 

Vedi ARALDICA , e BLASONE. 
ARME, appreífo gli Araldi fono di diverfe 

forte , cioé Cantanti, Caricate, y/lfumive , e 
Piene o Intere. 

ARME Cantanti, fono quelle , le di cui fi
gure alludono al nome del cafato: tali fono 
quelle della famigüa de la Torre in Auvergne , 
cheba una torre per arms; e quelle della fa-
miglia di Prado nellaSpagna , i l di cui cam
po é un prato. Vedi DIVISA , MOTTO &c. 

Gli Autori comunemente ftimano quede 
le piü nobili , e regolari; e i l P. Varenne, 
c altresi i l Menetrier io provano da una gran 
quantita di efempj. — Elleno reíkno perb 
moho sfregiate quando íi fan partecipare de' 
fopprannomi di fcherzo, o de' motti burle-
vol i allufivi , detti da'Francefi, i ^ ^ w j . Vedi 
REBUS . 

h^mB Caricate > s'intendono quelle, le 
quali ritengono la lor interezza , e valorean-
t ico , coli' addizione di qualche pezza, o fi
gura onorevole, in premio di qualche azione 
nobile, o eroica. Vedi CARICA. 

ARME Affuntive. Vedi TArticolo ASSUN-
TIVE . 

ARME Piene , o Intere^ diconfi quelle, 
che fono rimarte nella lor puritk , integri-
t a , e fiima pr imi t iva , fenza ricevere aitera-
z ion i , diminuzioni, sfregi, &c. Vedi Dr-
MINUZIONE &c. 

E1 regola cortante , chequanto piufempli-
ci e uniformi fono le arme y tanto piü hanno 
si di nobtlta, che d 'an t ich i tá ; ondeGarzia 
Ximenes, primo Re di Navarra , ficcome an
cora i fuoi SucceíTori per mol ti Secoli portaro-
no folamente lególe , fenza figura, o pezza 
alcuna. 

Le arme tanto de' Princípi di fangue, co
me ancor di tutt i i Cadetti, e delle famigiie 
de'Cadetti, non fono puré né piene; bensl 
diftinte e diminuite per mezzodelle rifpctti-
ve differenze &c. Vedi DIFFERENZA. 

ARME, fi dicono partite , trine iat e ^ in-
quartate &c. Vedi PARTITO, TRINCIATO, 
INQU ARTATO &C. 
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Le arme (onofalfe, cá irregolari, quando 

contengono cofa contro le rególe ftabilitedall' 
Araldica, come per efempio fe viémetal lo 
fovrapofto a metallo, i l color al colore &c. 
Vedi METALLO, COLORE & c . 

L'invigilare fulToíTervanza delle leggi, e di 
tutto cib che fpetta alie arme, iccome anco
ra i l prender cognizione, e dar fentenzain-
torno le ofFefe o misfatti che in quefte materi« 
accadono in Inghilterra , fpetta al Lord Mare-
fciállo; e al Collegio delle /irme. Vedi MA-
RESCIALLO, e COLLEGIO delle Arme . 
_¿ ARME di Padronato . Vedi PADRONATO . 

ARME, nella Faiconeria, fono le gambe 
delFalcone, cioé dalla cofeia finoalpiede. 
Vedi FALCÓME , e FALCONERIA. 

Re alie ARME. Vedi RE alie arme. 
jíraldo alie ARME. Vedi ARALDO. 
Pourfuivant alie ARME. Vedi POURSUI-

VANT . 
Collegio delle ARME . Vedi COLLEGIO 

delle arme. 
ARMA daré , in certe fcritture antiebe, 

fignifica i l far un _Cavaliere. Vedi CAVA-
LIERE . 

ARMA deponere, cafiigo che anticamente 
fi foleva daré per qualche delitto . 

ARMA matare, cerimonia che fi ufava nel 
confermar una lega, o amicizia . 

ARMA reverfata, penaachi foííeconvin-
to del crime di lefa Maefia. Vedi DEGRA-
L)AZIONE . 

A R M A M E N T O , gran corpo di truppe, 
proveduto di fornimenti mil i tar i , per fervizio 
di mare, o di t é r r a . VediARMATA. 

ARMARIUM Unguentum, appreíío ai Fi-
lofofi Erraetici, ungüento fimpatico , od ar
me che falva , col quale dice fi che fono (la
te guarite le ferite in difianza , e col folcan-
to applicarlo alio ftroraento, chelehafatte . 
Vedi SIMPÁTICO . 

A R M A T A , gran corpo di Soldati, si 
d ' Infanter ía , che di Cavalleria, fotto i l co
mando di un Genérale , con diverfi ordini 
d'uffiziali ad eífo fubordinati. VediSoLDA-
TO , GENERALE,UFFÍZIALE,REGGIMENTO 
&c. come ancor CAVALLERIA , INFANTE
RÍA SÍC 

T a l deferizione s'intende di un Amata 
terrefire. Imperciocché V Armata navale fi 
compone di piü Navi da guerra , col fuo 
compimento di Marinaj , e di Soldati, fot
to i l comando d'un Ammiragüo , che ha 

attn 
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altri Uffiziall foíto di sé . Vedi FLOTTA , 
AMMIRAGLIO, NAVE &C. 

Dicefi, un' Armata fchíerata in órame di 
battaglia^la marchia di nn Armata : la ritirata 
di anJvmata', la raííegna di unJrmatatkc. 
Vedi R IT IR ATA , RASSEGNA , CAMPO &c. 

Que! che aflediano una Piazza , debbono 
avere un Armata di oííervazione , che ¡mpc-
difea non vi fia introdotto íbecorío, e che 
non ne fia kvato l ' aíTedio. Vedi ^ x w . 
Ncuv. Eccl. M i l i t . p- 355" fil- - • 

Un Armata é comporta di Squadrom , e 
Battaglioni , fendo comuneraente divila m 
tre corpi, fchierati in tre file, o linee. La 
prima delíe quali fi chiama la Vanguardia , ¡a 
feconda i l Corpo di battaglia , e la terza la 
Retroguardia , o il Corpo di riferva . La In 
fantería é nel mezzo di ciafeuna linea, e la 
Cavaüeria ne forma le ale si alia delira, che 
alia íiniíira ; talvolta ancor íi difpongono cer-
t i fquadroni di Cavalieria negl'intervalli tra 
ibat tagí ioni . Vedi GUARDIA, CORPO, L I 
NEA, COLONNA , ALA &c. | . 

Yit lVArmata, quando é meíTa in ordine 
di battaglia, íonovi cinque piedi di diílan-
za fra ogni dueCavall!, e akresi tre piedi 
tra fante e fanie : raa nel combatiere le file 
fi rtringono , íkché la fronte é diminuita qua-
f)| per meta. 

In ciafeuna linea un battaglione ¿ diílante 
dair-aitro 180 piedi-in circa , fpazio eguaíe 
a quello che oceupa la fronte d'ogni batta
glione ; e da uno fquadrone all'altro v i é 
Tintervallo di 300 piedi, appunto quanto fi 
eñende ia fronte di ciafcheduno. Ta l i fpazj 
intermedj fi lafciano per gli fquadroni, e i 
battagíioni della feconda linea , e altresi dal
la terza; iraperocché que i della feconda fi 
fchierano dirimpetto agí'intervalli della pri
ma , e quei della terza di rincontro agí' in
tervalli della feconda j acciochési i'una, che 

T aitra poífano marciare pih fpeditamente per 
quei fpazj, verfo i l nemico o 

Tra la prima linea e la feconda íi la
fciano comunementc 300 piedi, e 600 tra 
la feconda e la terza , affinché gli Squa-
droni , e i battagíioni nel cafo che fien 
rot t i^ abbiano campo da poter riraetterfi . 
Savm. Nouv.EcolMílit . p. 266. 

La lunga fperienza ci ha fatto vedere, 
che in Europa un Principe, che ha un m i -
lione di fudditi, non pub mantener un 'Ar
mata di piü di dieci mila Soldati fenza 
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ruinarfi . Ma non fu cosí nelle Repubbü-
che antiche, la proporzione del numero de' 
Soldati coa quello del popólo rimanente 
poteva eífer allora come 1. a 8 ; laddove 
oggidi fara come 1 a 100 : e cib pare 
foffe 1' effetto di que 11 a partizione eguals 
di terreoi, che i Fondatori Antichi avea-
no aabiliti tra i Sudditi ; , d i maniera che 
ogni uno avea una confiderabile proprieta 
da diíendere, ed i mezzi di farlo. Ma tra 
noi i l cafo é differente; imperocché eífen-
do le ricchezze, e i t e w n i nelle mani di 
pochi, g!i altri non poífono fuffiaere , fe 
non per mezzo dcííe A r t i ; de 'meft ier í , e d' 
altre íimili oceupazioni ; non avendo efíl 
veruna proprieta libera da difendere, né tam
poco i mezzi per metteríi in iftato di difen-
derla, fenza precipitar le famiglie loro, D i 
p i u , abbiamo mol t i o Ar í ig iani , o Servi-
tori , che únicamente fervono al luífo, o 
ali'eífeminatezza de' Grandt . Finché duro 
tal egualita de' terreni, Roma , benché al
lora uno flato piceoío , venendole negato 
da'Latini di fornire quei foccorfi , a cui 
fí erano obbügati dopo la prefa della Ci t -
ta nel Confoíato di Gamillo , preflo raife 
in piedi dieci Legioni de' proprj abitanti ; 
pitt di quello ch' eífa poteva fare al tem
pe di L i v i o , che Jo aíferma, quancunque 
allor foífe Padrón a della maggior parte del 
mondo; gran pruova , foggiugne 1' Iflorico, 
che non fiamo refi piu f o r t i , e che la no-
fira Citta non fia gonfia da I tro che di luífo , 
e de'mezzi , e degli effetti d'eflb . Vedi 
L i v . Dec. 1. /. 7, Confid. fur les Cauf. dé la 
Grand. des Rom. c. %.p. 24, 

Le Armate Inglefi anticamente erano una 
fpezie di milizia , comporta per lo piü der 
Vaííall i , e degli Affittuali de 'Mi lord i . Ve
di V ASSALLO J, A F F I T T U A L E , MlLORDO , 
SERVIZIO, MILIZIA , &C. 

Quando ciafeuna Compagnia avea fervi-
to quei tempo, a cui era obbligata, a mo
tivo della tenuta, o de'feudi che poífede-
va , ogni uno ritornava a cafa fuá . Vedi 
TENUTA , FEUDO &c. 

Le Armate dell'Impero cofiano di diverfi 
corpi di truppe , fomminiítrate da' diverfi 
Circol i . Vedi IMPERIO, e CIRCOLO. 

I I groífa delle Armate Franceu , al tempo 
della linea Merovingiana, confideva d'Infan-
teria: fottoPipino, e Garlo Magno , di pref-
foché eguali porzioni di Cavalieria, e d' I n -
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fanteria; ma eíTendo ifeudi diventatí eredi-
t a r i i , dopo la declinaxione della linca Car-
lovingiana , le Armate Nazionali , dice M . le 
Gendre , fono per lo piíi Cavalleria . 

Le Armate del Gran Signore fi compon-
gono principalmente di Giannizzeri, diSpa-
h i , e di T imar io t i . Vedi GÍANNÍZZERO, 
SPAHI, e T l M A R I O T O . 

ARMATA Reate. Vedi l'articolo REALE . 
A R M A T O , nell' Arte Militare . Vedi 

A R M A , e ARMATURA. 
ARMATO, nell' Araldica , s ' inteñde delle 

fiere , e degli uccelli di rapiña , che fono 
rapprefentati co' dcnti , colle corna, co'pie-
d i , col becco, cogli artigli di color diverfo 
dal rimanente del corpo . Diciamo, i l tal 
porta nello Scudo un Gallo , o un Falcone 
armato, ovvero &c. 

ARMATO, nella Náutica , fuole dirfi i l 
tal Vafcello é armato, cioé alleftito col fuo 
equipaggio, e provveduto di tutto i l bifo-
gnevole per la guerra. Vedi NAVE. 

Siccome aticor la palla sbarrata dicefí arma
to , quando utvcapo della sbarra c aggomitola-
to con canapé, affinché la palla poíía cal-
carfi meglio nel cannone, e altresi la punta 
della sbarra non dia in qualche pertugetto 
nel cilindro del pezzo. 

ARMATA , íi dice della Calamita incappel-
lata di ferro, o d' acelajo , per far che alzi un 
inaggior pefo, e per diftinguere prontamente i 
fuoi poli . Vedi CALAMITA , POLO &C. 

Per diré i l vero, é cofa maravigliofa , che un 
poco di ferro attaccato a' poli d' una Calamita, 
abbia da auméntame la forza i 30 volte pin , di 
quando é difarraata. Butterfield accennb al 
Dottor Liíler , che certe Calamite guada-
gnavano molto piü , ed altre aflfai meno dall' 
armatura , di quello che uno immaginar fi po-
trebbe. De ve poi notarfi, che la Calamita 
forte ha bifogno de' ferri groffi, e la fiacca 
de ' fo t t iü ; onde !a calamita di fatto pub ca-
ricarfi troppo. Vedi Ltfi .Viag.di ParigL 

L Armatura folita d' una calamita che ha la 
formad'un paralellepipedo rettangolo, confi-
ífe in due larainette di ferro, o d'aeciajo, 
quadre, e grofle a proporzione della bonta 
della pietra. Una pietra fiacca con un' arma-
tura forte, non fara efFetto veruno; e una 
che fia forte, armata troppo fottilmente, non 
attrae tanto, come farebbe con un'armatura 
piügroíTa. Acciocché poi i l metallo riefea di 
una dovuta groífezza, bifogna che fi lirni vie 
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piíi, fin che fi trovi la giufta proporzione. 

VArmatura d'una pietra sferica fi compo
ne di due conche d'acelajo, unite infierne per 
mezzo d'unagiuntura, e cuoprendo una buo-
na parte della conveíTua della pietra : e percib 
fi adopri la lima , come fopra fi é accennato. 
Vedi MAGNETISMO. 

Kircherio, nel fuo libro De Magnete, c' 
informa, che i l miglior modo di armare una 
calamita, é di fare un buco nella pieua che 
paffi da polo a polo, con dentro accomodarvi 
una verghetta di aeciajo d'una moderata lun-
ghezza j la quale, foggiugn' egü , alzera mag-
gior pefo ad un' eftremita , che la fteífa pietra 
poüía fare fendo armata al foli to. 

ARMATO , nel maneggio, fi appüca al Ca-
vallo , che fi difende contro i l morfo , per non 
eífer aflretto ad ubbidire, e non eífere fer-
mato o repreífo . 

Allor dicefi che ilCavallo fi armi , quan
do tiene forte la tefia in giü , e piega il eolio, 
ficché i due capi o rami della briglia po-
fano fopra il fine dell' incollatura aífiue di 
re fi fiere alia lorza del morfo , e difenderc 
la fuá bocea. 

Dicefi che un Cavallo fi arma colle labbra, 
quando copre la dentatura colle fue labbra e 
mortifica la preífione del morfo . 

Queíio accade fpeífo ne'Cavalli di'groííe 
labbra ; v i fi rimedia con T ufo d' un morfo 
da bocea particolare, e con palla di legno 
coperta di veluto , o akra cofa ; che gil fi ílri-
gnera tra le mafceíle in guifa , che non poífa 
portare la tefia si vicina al petto. 

A R M A T U R A , abito difenfivo, perco-
prir , e aíficurar i l corpo contro gíi artacchi 
del nemico. Vedi ARMA e ARNESI . 

Ta l i fono lo feudo, la corazza , l'elrao, i l 
giaco, i guanti di ferro &c. Vedi SCUDO &c. 

VArmatura compita tra gli antichi confi-
fieva nell' elmo, nella gorgiera , nella coraz
za , ne'guanti di ferro , ne' cofciali, ne' brae-
cial i , e ne'gamberuoli, a cui fi attaccavatio 
gli fperoni. 

Quefla á'xctviih Armatura da capo-a-piede, 
ed era portara da i Cava lk r i , e dagli Uo-
raini delle Arme . 

La Infantería aveafoltanto l'elmo, la co
razza, e i cofciali, leggieri t u t t i . In fomma 
anche i Cavalli aveano la lor armatura, che 
lor copriva la tefta, e l eolio. 

D i tal fornimento militare altro non ci r i 
ma ne che la fola corazza ; imperocché la gor
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glera, che portano g l iUf tu ia l l , non é che 
un fegno onorifico , e di nelfuna difefa . 

La galantería di andaré alia guerra kma. ve-
run' armatura difenfiva , prevalfe tanto i ti 
Francia , che Luigi X I V . per reprimerla fece 
diverfi bandi, coll'obbligar gliUffiziah Ge-
nerali, e altresl quei della Cavaíleria , a n -
prendere ia corazza ; abbenché tali ordini non 
fono ftati troppo ben oíferváti. 

A R M E N A Pietra, Lapis î RMENUS xóos 
ctpiizvi®-, térra minerale, di color turchino, 
macchiata di verde , ñe ro , e giallo; che ne 
tempi paííatr veniva foltanto dairArmenia, 
ma al di d'oggi fe ne trovano si nel Tirólo , 
che ne lia Germama. Si raííomiglia aífai al 
lapislazzun, e ícmbra non eíícrvi attradiver-
íita tra loro che nel grado di maturita, fi di-
ílinguono pero i n c i b , che la pietra l^raewfl é 
molto piu dolce , e in vece delle fcintille d'o-
r o , ha delle macchie verdi. 

Boerhaavio i ' annovera tra i mezzi metal-
l i , e la crede comporta d' un metallo , e 
di térra : Woodward dice , che abbia del 
r?.me , e che queílo le dia i l colore . Vedi 
METALLO. 

Si adopra principalmente ne' latorí mofai-
c i , e ha anche qualche virtu medicínale . Ve
di AZZURO, e MOSAICO. 

A R M E N ! , Secta , o diviHone tra'Griftia-
ni Orientalí , c o s í dinominata dail' Arme
nia , dove anticaraente abitavano . Vedi 
SEXTA . 

Dappoiché lo Scha Abas Re di Períia con
quiso 1' Armenia , non hanno gli Armeni 
verun'abítazione cortante, raa fi fono fpar-
íi chi per la Perfia, e chí per la T u r c h í a , 
e la Tartaria; altri fi fono portati in certi 
paeíi di Europa, e fpezialmente nella Polo
nia: fi applicano per lo piu alia mercatura, 
e in querta riefeono eccellenti. Dicefi , che 
i l Gardinale di Richelieu avea difegnato di 
dar loro uno ftabilimento nella Francia, per 
promuovcre i l traffico. 

Circa la Reíigíone , alcunifono Cat to l ic i , 
e foggetti al Papa, e hanno un Patriarca nel-
|a Perfia, e un aitro in Polonia : gü altri che 
wrmano una Sctta a parte, hanno due Pa-
tnarchi nella Natolia. La Stamperia loro é 
m MarfigUa. 

Gh Armeni fono tenuti per Monofífiti , 
ammettono una fola natura in Gesíi Crirto . 
vedi MONOPISITA. 

Nell Eucarirtia vanno d'accordoco' Greci, 
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a rlícrva che non mettono 1'acqua nel v ino , 
ed ufano il paneazzimo, fecondo i l rito de' 
La t ín í . Vedi GRECO, AZZIMO &C. 

Sí artengono rigorofamente dal mangiare 
i l fangue , e i cibi foffbeati, e digiunano 
aífai. L'OrdineMonartico é in grande Itima 
tra loro, da poí che uno de'lor Patriarchi 
introduífe quello di San Bafilio ; molti pero 
degÜ Armeni riconciliatí colla Chiefa Roma
na, hanno cangiata la lor regola antica per 
quella di San Domenico, Vedi BASILIANO, 
e DOMENICANO . 

A R M E N Í C O . Vedi BOLO. 
APvMERIA, luogo, dove fi ripongono, 

e fi confervano le arme . Vedi ARMA . 
V i fono le Armerie in tuttí HArfenali , 

nelle Cittadellc, ne' Garteili &c. Vedi AR-
SENALE. 

A R M I G E R O , che porta, e ufalearmi. 
Fra gli Scrittori Moderni dinota unt i toío di 
dignita , che fi dice Scudiere . Vedi Scu-
Dí ERE . 

A R M I L L A Membranofa, dinominazione 
datada alcuni Anatomici al Ligamento A anu
lare . Vedi Ligamento ANNULARE. 

A R M I L L A R E * , neM'Aítronomia , Epí
teto appropriato ad una sfera artifiziale, com
porta di molti circoli di metallo, che rap-
prefentano quei della sfera del mondo , meffi 
infierne nel lor ordine naturale . Vedi SFERA , 
e CIRCOLO. 

* La voce e formata dal Latino Armi l l a , 
Smaniglia. 

La sfera A<-millare facilita e ajota laima-
ginazione a concepire le cortituzioni de' Gie-
l i , e i moti de'corpí Celerti. Vtdí CIELO, 
SOLÉ , PÍA NETA &C. 

Tal é quella rapprefentata ( T a v . Ajlron. 
fig. 2 1 . ) dove P e Q fono i poli del mondo, 
A D 1' Equatore, E L l 'Eccli t t tca, e ' l Zo
diaco , P A G D il Meridiano , ovvero i l 
Coluro Solfiizíale , T í a Terra, F G il Tro-
pico di Cancro , H T il Trópico di Capricor-
no, M N i l Circolo Ar t ico , O V rAntar t ico , 
N e O i Poli dell' Ecclittica, e RS V Oríz-
zonte. 

A R M I L U S T R O Armilujlr ium, Fertade-
gli Antichi Romani, in cui ofFerivano Sagri-
fiz;, armati da capo a piede, e tra i fuont 
delle trombette. Vedi FESTA . 

Alcuni vogliono , che VArrniluflro fia rta-
ta la ferta, nella quale faceafi la raífegna ge
nérale delle truppe nel Campo Marzro . M a 

cib 
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cío non fembra a propofito : Imperocché 
Varrone non ta derivar i l no me da! Latino 
arma, o lufirare j raa bensl dalla confuetu-
dine di celebrar tal feíla nel luego , ftove era 
foüto farfile raffegnei ovvero piuttoílo per
ché giravano intorno a tal luego arraati di 
feudi. E poi da la preferenza all* ultima opi-
nione, perfuafo che da quefla cerimonia i l 
luego in cui fi offeriva i i fagrifizio agli D e i , 
prendeflfe la dinominazione di Armilujirium^o 
Jlrmilufinim % a luendo , ovvcroa lujiro y i.e. 
quod circumibant ¡udentes, aücil 'tbus armati. 

Tal Sagrifizio avea per ifeopo un OHKWA-
Ciupaíoi', efpiazione dclParme , e per implorare 
un efito felice all1 arrni del Popólo Romano ; 
e fi celebrava ai quattordici jielic Calende di 
Novembre. 

A R M I N Í A N I , Setta di Eret ic i , cV eb-
be i'origine in Olanda , per mezzo d'una fe-
parazione tra i Calvini í t i . Vedi ARMÍNIA-
NISMO « 

Talvcita fono appel'ati R i m o ñ r a n t i , a ca-
gione d'una certa R imoüranza , o fia D i -
chiarazione , o Memoriale , che prefentarono 
agliSta ti General i l'anno IÓI I . in cui efpo-
nevanfi gli Articoü principaü delia lor ere-
denza . Vedi RIMOSTRANTI^ 

Gl i Arminiaui raoderni hanno pórtate le 
cofe a fía i piu oltre che T ifleífo Arminio , 
accoílandüíi ancor al Sociniamímo : fpezial-
rrtente fetto Simone Epifcopio. EíTendo rin-
facciatida'CalviniíH d' aver rinovata 1'Ere-
íia ant icade 'Pelagíani , e dc'Semi Pelagiani 
gia condannata; rifpofero, che lamerá au-
torita umana non poteva ammetterfi per una 
pruova legitima i che non baílava i l dimo-
Ürare, che que fia o quell' altra opinione foífe 
ñata condannata, quando non fi fa vedere, 
che la tal condannagione fia anche g i u l U : 
iHec fatis efi damnatam olim fententiam effe , 
ni/t dámnándam eam, aut jurs aut rite damna
tam effe conjict * 

Su tal principio , a cui ¡ Caívinlíli non fep-
peroben come opporfi r Aíminiani ef;lu-
dono molti dt gli Articoli fondaraentali delía. 
Religiones per non trovarli tutt i chiaramen-
te efpreíri nelia Sacra Scrittara j fi ridono 
dt tutti i Catechifmi r o fieno formoledeiia 
F e d e a cui i CalviniíK voleano riílringer-
li» Onde furona condannati nel famofo Si-
nodo di Dordrecht, neiranno i d i 8 , efien-
dovi prefenti i Teologi della maggior parte 
delle Cliiefe Riformate. 
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Mol t i tra eíli abbandonarono la dottrina 

d' Arminio , ctrea i punti dell' Elezione 
eterna, o fia Predeñinazione. Queíli infe-
gno, che Iddio abbia predeftinato, o electo 
i fedeli mediante una precegnizione della lor 
fede : ma Epifcopio , e altri credono, che Dio 
non ele (fe veruno da tutta la eternita, ma 
allor foltanto elegge i l fedele, quando attual. 
mente crede. Dippiü, parlano molto ambi
guamente della prefeienza Divina , ch'era i l 
punto principale d'Arminio : ftimano TArti-
coló della Tr in i ta non eíTere neceíTario alia 
íalute j e molti d'effi foííeogono , non vi fia 
precetto nella Sacra Scrittura , che ci obbliohi 
d' adorare loSpirico Santo ; negando ancora , 
che GesuCrifto fiaeguale al Padre: nel che 
ü approfíimano moho all' Arianifmo. Sfug-
gono generalmente i l termine foddisfazionedt 
Crijlo y i l che alcuni tacciano di Socinianif-
mo : quantunque Epifcopio dichiara, che 
Gesíi Crifto diede foddisfazione a Iddio, 
quanto baftava a renderlo.propizio al gene
re umano * 

Infifteno caídamente ful punto della toiíe-
ranza genérale di tut t i quei , che pro fe (Ta no 
la Religione Crifliana , foftenendo , che tutti 
fono d'accordo intorno gli Articoli eífenziaü , 
e che non fia ftato mai decifo da verun'autoritk 
infallibile > quale tra tutte le Chieíc-, o Seíte 
differenti fia la vera , e piu conforme alia pa
rolad! D i o : onde dovrebbsro tutti onkfi su 
tal piede nel comporre una Chiefa , fenza 
sforzar ehicheíTia a rinunziar i proprj fenti-
menti , o ad abbracciare quei degli a l t r i . 

Gli Scrittori loro principaü fono Armi
nio, Epifcopio, e Grozio i tra i quali fi put> 
aanoverare anche Curcelleo , i l quale ha 
raccolto un fiítema di Teología dagii Scritti 
difFufi d' Epifcopio , eoli'aggiugnervi molte 
cofe del proprio capo: quantunque, a dir i l 
vero, Curcelleo viene numérate da'Socinia-
ni ira quei della Setta loro ^ 

A R i vi I N I A NIS M O , Dottrina d 'Arm¡: 
nio , celebre Profeífore nell' Un i ver fita di 
Leiden ; fíceome ancor degli Arminiani fuoi 
feguaci. Vedi ARMINIANI., 

Gl i Arminiani differifeeno dagli altri prc-
íefi Riformati principalmente in difendere 
che i degmi di Calvino circa i l Libero Ar-

• b i t r io , la Predeftinazione , ia Perfeveranzs, 
e la Grazia fieno troppo r ig id i ; onde ritor-
narono aquei della Chiefa Romana, concre-
dere> che a tutt i gli uomini fi da una grazia 
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detta Univerfale, che 1'uomo fia fempre l i 
bero, che poífa rigettare, o abbrscciare la 
grazia &c. Vedi GRAZIA , LIBERTA' , PERSE-
"VERANZA &C. 
' Gomar, Collega di Armlnlo , nrenuamcn-
te aííeriva la grazia particolare, o ípeziale 
conceíTa foltanto ai Predeftinati, o agli E!ct-
t i ; e altresi i l decreto pofitivo dellaelezíon 
d'alcuni, e della riprovazion d 'a l t r i . Vedi 
PREDESTINAZIONE, ELEZIONE, RIPROVA-
ZIONE &c. 

Finalmente Paffare fu trattato nel Smodo 
diDordrecht, negli a n n i i ó i S , e i ó i 9 , d o -
ve Arminiani furono condannati formal
mente. Le Difpute perbaveano duratofino 
dalTanno 1609 ; dalle fcuole elleno paíTarono 
nel governo, e 1' iíkíTa Repubbiica di Olan-
da fu meíía in perigliodi fovvertirfi per ca-
gion loro. 

ARMIS, Vi & ARMIS. Vedi i 'Articolo 
V r . 

A R M I S T I Z I O , breve tregua, o fofpen-
íione dell'armi per qualche poco tcmpo . Vedi 
TREGUA &C. 

A R M O N I A * , ' A P M O N I A , nelIa|Mu-
fica, é quel bello e dilcttevole, che rifulta 
dalla unione di diverfi fuoni mu íka l i , uditi 
in un medefimo tcmpo ; ovvero, i l frami-
íchiamento di diverfi fuoni, che infierne fan-
no alT orecchia un giocondo efFetto . Vedi 
SUONO . 

* La Voce e Greca ¿fy-ovla, formata dal 
verbo úpy^a:>, convenire , congruere , 
piacere , quadrare , [ar buona lega . 

Siccome una continua fucceffione di fuo
ni rauficali produce tal melodía, cosí una con
tinuara combinazione di effi produce V Ar
monía. Vedi MELODÍA. 

Ad ogni modo, tra gli antichi , e bene 
fpefío ancora tra i moderni, la parola armo
nía é ufa ta nello ftretto e rigorofo fe ufo di 
confonanza,* e si equivale a ¡infonía. Vecii 
CONSONANZA, e SINFONÍA. 

Le voci concordan2.a ed armonía, realmen-
fignificano 1' iftcífo \ benché i lco í íumev ' 

abbia fatto qualche divario fra eíTe . La 
concotdanza é i l giocondo eífetto di due fuo
ni in confonanza, e Varmonía é T eífetto di 
0§ni ma§&!or numero di grati fuoni in coafo-
"anza Vedi CONCORDANZA. 

i n oltre v armonía, fempre inchiudecon-
lonanza, m i la confonanza s' applica pari-
menti ai fuoni in fucceffione j benché non 
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mai , fe non dove i terralni flar poífono 
con grato efFetto in confonanza . L ' efFetto 
d'una piacevole fucceffione di diverfi fuoni, 
é chiamato melodía, ficcome quello d'una gra
ta confonanza, armonía. 

Pare che gii antiühi fitno ftati ignari affat-
to dell 'armonía, i'anima della mufica mo
derna. In futte le loro fpiegázioni della mc-
lopocia, non dicono neppur una parola del 
concer tó , o deíl' armonía delle parti . Abbiam 
degli efempj, per verita , dell' uniré ch'e' 
face vano diverfe voci , od idrumcnti , iií 
confonanza ; ma allora coteíle voc i , &c. 
non erano in tal maniera unite, e accozza-
te , che ciafeuna aveífe una diftinta e pro-
pria melodía, cosí facendo una fucceffione di 
varié concordanze ; ma erano o unifoni, od 
ottave , in ciafeuna nota , e si tuíte , e t u t í i 
efeguivano la medefima individual melodía, 
e coftituivano un canto. Vedi CANTO , CAN
TATA , SYNAULIA . 

Quando le partidiíferifcono tra loro, non 
nelia tenfione del tutto , ma nelle differenti 
rela7Íoni delle note fucceffive, queíV é quello 
appunto che coftituifee Parte moderna dell' 
armonía. Vedi MÚSICA , e PARTE . 

UArmonía é ben definirá, la íbmma od ií 
rifultato della combinazione di due o piu con
cordanze , c ioé , di tre o piu ferapüci fuoni, 
che infierne ferifeono P orecchia; edifíeren-
t i compofizioni di concordanze fanno difie
ren te armonía. 

Per intendere la natura e determinare i l nu
mero e la preferenza áúVarmonía, e da con-
fiderarfi , che in ogni fuono comporto, dove 
non ve ne fono di femplici, piu che t re , v i 
fono tre fpezie di relazioni, cioé la relazio-
ne primaria di cadaun fuono femplice al fon-
damentale, od al piu grave, onde fi fanno 
differenti gradi di concordanza con eífo; le 
relazioni mutue de' fuoni acuti l'un verfo 1 al-
t r o , onde framifehiafi concordanza e difeor-
danza nella compofizione ; e la relazion fe-
condaria del tutto , ove tut t i i termini un i feo-
no le lor vibrazioni, o coincidono piu o meno 
frequeníemente. 

Supponiamo , e. gr. quattro fuoni A , B, C, e 
D , de' quali A é i l piu grave ; B i l proffimo; poi 
C , e D i l piu acuío . - Qui A é i l fondamen-
tale; e le relazioni di B , C , c D , ad A , fono 
relazioni primarle : Cos í , fe B é una terza mag. 
fopra di A , cotefia primaria relazione ¿ 4 3 5 : 
e fe C é una quinta ad A , cotefia primaria 

rela

mí 
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relazione ¿ 2 3 3 : e fe D é un' ottava ad A , la 
relazione é come 1 a 2 . In quanto alie mutue 
relaxicni de'termini acuti B , C , D , elleno 
fi hanno col prendere le loro primarle relazioni ' 
col fondamentale, e con fottrarre ogni minore 
da ogni maggiore. Cosí B a C é 5a<5} una 
terza min. B a D é 5 a 8 , una fefla min. &c . 
Finalmente per trovare la relazione fecondaria 
del tu t to , cércate i l mínimo dividendo comu-
ne a tutti i minori tcrmini o numeri delle rela
zioni primarie; cioe i l minor numero , che fa
j a divifo per ciafcuno d' effi efattamente: que-
íla é la cofa che íi cerca; e moflra che tutti i 
fuoni femplici coincidono , dopo tante vibra-
•zioni del fondamentale , quante i l numero 
n ' efprime. 

Cosí nell' efempio precedente i termini 
minori delle tre primarie relazioni , fono 
4 , 2 , 1 , i l cui minor comune dividendo 
c 4 . Confeguentemente ad ogni quarta v i -
trazione del fondamentale , i l tutto coinci-
dera. 

Ora, abbiamo offervato j"*che Varmonía é 
vn fuono comporto che fifa, o confla di tre 
o piu fuoni femplici. — GP ingredienti fuoi 
proprj fono concordanze ; e tutte le difcor-
danze , almeno nelle primarie e mutue re
lazioni , fono aífolutamente vietate . — E' 
vero , che le difcordanze hanno i l loro ufo 
i n Mufica ; ma non per fe íleíTe meramen
t e , ma per dar rifalto alie concordanze mer-
cé del loro contrallo, ed oppoíizione . Vedi 
DlSCORDANZA . 

I l perché, propoílo che fia qualunque nu
mero di concordanze, in relazione primaria 
con un comune fondamentale ; noi difcopria-
mo fe elleno coftituifcano, o no , un'^rmo-
W/ÍT perfetta , con trovare le loro mutue rela
z ioni . C o s í , date, fupponiamo, le feguen-
t i concordanze , o primarie relazioni, cioela. 
terza maggiore , la quinta e 1'ottava; le lo
ro mutue relazioni fono tutte concordanze, 
e perb pofíono fiare in armonía. Imperocché 
la terza maggiore , e la quinta fono 1' una 
verfo l'altra come 5 : 0 , una terza minore. 
La terza maggiore , e 1' ottava fono come 
5 : 8 , una fefta minore . E la quinta e Tot-
tava, fono come 3 : 4 , una quarta minore. 
M a fe fieno propofle una quarta, una quin
ta , un'ottava, é evidente che non poiíono 
fiare in armonía; perché, tra la quarta e la 
quinta v i é una difcordanza , cioé la razio-
ne 8/: 9 . I n oltre fuppofíü qualunque nume-
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ro di fuoni , che fieno concordi ciafcuno al 
fuo vicino , dal piü baífo al píb alto ; per 
fapere fe pofíono fiare in armonía, dobbiam 
trovare la primaria, e tutte le mutue rela
z ioni , ch' elícr debbono tutte concordanze. 
COSÍ, diafi un numero di fuoni come 4 : 5 *: 
6 : 8 , e' pofíono liare in armonía , perché 
ciafcuno, é concordanza l'un alTaltro: ma i 
feguenti nol poífono, cioé 4 , 6 , 9 , perché 
4 : 9 é difcordanza . 

Le condizioni neceíTarie d'ogni armonía^ 
fono dunque le concordanze nelle primarie 
e mutue relazioni ; fu! qualpiede, fácilmen
te fi forma una tavola di tutte le poíribiü 
varicta . Ma per determinare la preferenza 
delle armonie, fono parimenti da confiderarfi 
le relazioni fecondarie. La períezione delle 
armonie dipende da tutte e tre le relazioni; 
non fon le miglíorí primarie relazioni, che 
faccian la migliore armonía ; imperocché una 
quarta ed una quinta farebbono miglíorí che 
una quarta ed una fefta; laddove le due pri
me non pofíono fiare infierne, per cagione 
della difcordanza nella mutua relazione. Né 
la migliore fecondaria relazione parimenti la 
vince , perocché in fimil cafo una quarta c 
quinta, la cui fecondaria relazione con un 
fondamentale comune é 6 , farebbe miglio
re, che una terza minore , e una quinta? 
la cui fecondaria relazione é 10 : ma qul pu
ré é dovuta la preferenza alia migliore e mu
tua relazione. I n f a t t i , le mutue relazioni 
dípendono dalla primaria; benché non cosí 
che la migliore primaria fia per produr fem-
pre la mighor mutua relazione; con tutto 
cío le relazioni primarie fono della maggio-( 
re importanza ; ed infiem coile fscondaríe, 
ci porgono la feguente regola, per determi
nare la preferenza delle armonie. 

Cio¿, Paragonando áue armonie, che han-
no un numero eguale di termini ; quella che 
ha le relazioni primarie e fecondarie migüo-
r i , é la piu perfetta . Ma ne' cafi dove 1' 
avantaggio é nella relazione primaria dell' 
uno, e nella fecondaria dell' astro, non ab
biamo regola certa . Le primarie fono cer-
tamente le piu confiderabili ; ma come I ' 
avantaggio inquefle debba efiere proporzio* 
nato al disavantaggio neH'altre, o vicever-
fa , nol fappiamo.. Cosí che una orecchia 
ben fatta debb' e fíe re 1' ultimo giudice in 
quefli cafi . 

V^nnonia é dívifa in f e m p l k é , e compojia, 
L 'AK-
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L ' A R M O N I A femplice, é quella dovc non 

vi é concordanza col fondamcntale al di 4^ 
di un' ottava . G i ' ingredienti dcll' armonía 

femplice, fono le fettcfemplici originali t o n -
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cordanze , delle quali vi poíTono eííer folo 
dieciotto differenti combinazioni , che fac-
ciano armonía ; lo che fi ípone qui da noi nella 
Tavola feguente, prefa da M.r Maicolm . 

TA v oL A delle AR MONI E f e m p l k i . 

Quinta 
Quarta 
Selta ma. 
Terza ma. 
Terza min. 
Seíta min. 

Reí. fecond. Reí. íecond. 
ottava 
ottava 
ottava 
ottava 
ottava 
ottava 

Terza 
Terza 
Quarta, 
Terza 
Terza 
Quarta, 

ma. 
min. 

ma. 
min. 

quinta 
quinta 
feña ma, 
fefta ma. 
fefta min. 
feíta min. 

Terza 
Terza 
Quarta, 
Terza 
Terza 
Quarta, 

ma. quinta 
min. quinta 

fefta 
ma. fefta 
min. feña 

fefta 

ottava 
ottava 

ma. ottava 
ma. ottava 
min. ottava 
min. ottava 

Queñe fono tutte le poííibili combinazio-
m delle concordanze che íanno «rwow/¿i: im-
perocché Tottava é comporta d'una quinta 
e quarta, o d'una fefta e terza, che hanno 
una vaneta di maggiore e minore ; da que-
fte , le prime fei armonie fon comporte: quin-
d i , ia quinta eííendo comporta delia terza mag
giore, e della terza minore; e ia fella deila 
quarta e terza ; da quefte procedono le fei fe-
guenti deila tavola : poi un'ottava unita a ciaf-
cuna di quefte fe i , fan l'ultime fei. 

Laperfezione delle prime dodíci é ffcondo 
i'ordíne della tavola: delle prime fei ciafcuna 
ha un' ottava ; e la lor preferenza é fecondo la 
perfezione delle altre minori concordanze uní-
te alT ottava. Perlefei che vcngono appref-
fo , ia preferenza é data alie due combinazioni 
eolia quinta; delle quali míglior é quella che 
ha la terza mag. quindi ella fi da quefte due 
combinazioni, colla íeíla mag. delle quali m i -
.ghore é quella che ha la quarta . Per le ultime 
fei , elleno non fono collocate ul t ime, perché 
lien le meno perfette , ma perché fono le piíi 
compleífe, e fono mifture delle altre dodici 1' 
una coll' altra . ín farto di perfezione fono ma-
nifeftamente prtfcribili alie fei precédeos , co
me quellc che hanno gli Üeífi ingredienü , ed 
un' ottava di piíi. 

ARMONÍA compojia, é quella che alia iem-
vWce armonía d'una ottava , aggiunge quella 
^ i un' altra ottava. 

^er le armonie compofte , la lor varieta fá
cilmente fi trova e fi cava dalle combinazioni 
"elle armonie femplici di diveríe ottave . 

^ ARMONÍA Í¡ pub ancora dividere in 
quella di concórdame , e quella di di/cor-
dame. 

L a ^ r / W é quella che abbiamo fin oracon-
Jomo 1, 

íiderata, e nella quale non fono atnmeífe fe 
non concordanze. * 

Lafeconda é quella nella quale Je difeordan-
ze fogliono entrare, framifehiate con le con
cordanze . Vedi ARMÓNICA Compofizione. 

Compc/lzione d'ARMONi A . Vedi Compofi
zione ARMÓNICA . 

ARMONÍA , s'ufa anche talvolta in piü lar
go fenfo, per dinotare una convenienza, una 
congruita, una unione, una conformita, &c. 

Tn mufica fpeífo l'applichiamo ad unafem-
plice voce, quand'é fonora, chiara, e dol-
ce; o ad un íemplice iftrumento quando da 
un aífai grato fuono . Perb diciamo , l ' ^ r -
monia della voce di c o l e i , . , . 1'armonía del 
fuo c é m b a l o . . . . &c. 

In cofe di erudizione, ci ferviamo á 'ar 
monía per un certo confenfo e accordo tra 
le diverfe parti del difeorfo, che ne rende 
guftevole la lettura . I n quefto fenfo dicia
m o , periodi armoniofi, &c . Vedi PERÍODO, 
NUMERI j &C. 

In Architettura Varmonia dinota una va
ga e piacevole proporzione e relazione tra le 
parti d' un edifizio . Vedi SIMMETRI A . 

Nella Piítura , fi parla d' armonia, si nel
la difpoíizione e compofizione, come ne'co-
lori d'un quadro. Nella difpoíizione, har
monía fignifíca l'unione o la conneffione tra 
le figure, in riguardo al foggetto deii'opera« 
Vedi DISPOSIZIONE . 

Nel colorito, dinota l'unione, o la grata 
miftura di differenti colorí . Vedi COLORITO . 

M . de la Chambre deriva Varmonia desco
lorí dalle üeífe proporzioni, che Varmonia 
de' fuoni. Ei tratta diíiefamente quefta mate
ria nel fuo Trattato de' colori deW Arcobale-
W , Smalprincipio, egli naette il verde per 

Y y 11 piü 
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\ piu grato de' colorí, corrifpondente all'ottava 

'inmufica; il rofío ad una quinta ; il gialload 
una quarta &c. Vedi COLORE , e LUCE . 

ARMONÍA Evangélica., é altrcsl un titolo 
di diverfi l i b r i , compoiH per mofirare l'uni-
formita, e la concordia dei quattro Evarge-
l i f l i . VedLEvANGELISTA . 

Ti prirr^Tfaggio di quefta fpezie s'attriBuifce 
aTaxiano, od a Teófilo d'Antiochia , nei 
íecondo fecolo. Col fuo efempio , diverfe altre 
armonie fono fíate coropofte da Ammonio di 
AleíTandria, daEufebio diCefarea, da Jan-
fenio Vefcovo di Ga'nt, da M. Toinard , da 
M . Whifion &c. 

A RMONÍ A delle Sfere, od A R MONTA celejle , 
é una forte di mufica , di cui han no molto par-
lato parecchi Filofofi ePadri; cheftimafi ve
nir prodotta dai tnoti regolari, edolcemente 
modulati delle íielle e de 'P iaae í i . Vedi SIS
TEMA . . 

Platone , Pilone Giudeo , S. Agoílino , 
S. Ambrogio, S. Ifidoro , Boezio, e molti 
a l t r i , fono fortemente incapricciati dell1 opi-
nione di quefta armonía , cui attribuiftono 
alie varié proporzionate impreíTioni de'glo-
bi celefH f un íopra 1' aítro 5 che adoperan
do fotto certi giufti intervaíli formano un'^r-
monia. E' inipoffibíle , fecoudo eíl i , che que' 
ílerminati corpi, movendofi con tanta rapidi-
ta , íieno cheti e fileini \ al contrario, I'at
mosfera , di continuo impulfa da que'corpi, 
dee daré una ferie di fuom , proporzionati alie 
impulfioni ch'ella riceve : per confeguenza , 
eífendo che non corrono tutti i'ifleffo giro , 
né con una fteffa velocita , i tuoni diíferen-
ti che provengono dalla diverfita de 'mot i , 
diretti dalla mano del l 'Aít i í í imo, formano 
un'ammirabile finfonia, o concertó . Vedi 
MÚSICA , SFERA , &c. 

S. Ireneo , S. Bafilio, eS. Epifanio pare 
non abbiano approvata quefta nozione. 

ARMONÍA preftabilita, é un fiftema famo-
fo de! Sig. Leibnitz , col mezzo del quale 
egli fpiega l'unione, o cornunicazione tra i ' 
anima e i l corpo. VediANiMA, &c. 

I Filofofi aveano univerfalmentc tenuto , 
che l'anima ed i l corpo agifcono realmente e 
fificamente Fun fopra Faltro. IlCartefío fi 
fe innanzi i l primo, amoftrare, chel'etero' 
geneita della lor natura non perraettea che fi 
defse quefta reale unione; e che fol ne aveano 
una apparente, della quale Dio é il tnediatore, 
Vedi GAGIONE . 
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I I Sig. Leibnitz non foddisfatto né dell' una 

né delKaltra di quefte ipotefi , ne ftabilifce 
una terza. EpK offerva ,che un'anima od uno 
fpirito, ha da avere una certa ferie di penfieri 
di defiderj, e di volonta : Un corpo, che noa 
é a!tro che una raacchina , ha da avere una cer
ta ferie di mot i , determinabili mercé ¡a cotn-
binazione della fuá difpofizione meccaniea con 
le imprtíTioni degli oggttti e.íicrni. 

Ora, fe (i trovino un'anima ed un corpo 
cosí fojmati , che la ferie intera de'voleri 
dell'anima, e tutta la ferie de'moti del cor
po , efattameute corriípondano ; e nello ftef-
fo tcmpo, pereftmpio, quandoPanimadeO-
dera di gire in qualcíie luogo , i due piedi 
meccaniea mente íi muovano a quella par
te: queft'anima e queílo corpo hanno rela-
zione i 'un all 'aUro, non per aícuna attua-
ie unione fra eífi, ma per la coílante e per
petua corrifpondenza delle diverfe azioni di 
emtrambi . Ora , Dio mette infierne queft' 
anima e quedo corpo, che aveano tale cor-
rüpondenza antecedente alia loro unione \ tal 
c Varmoníaprejiahtlna . E rifteíTo íi ha dain-
tendere di tutte Taltre anime e corpi, che 
fono ftati, o che faran maí unit i . 

I n fatti le leggi del moto nei corpo, fucce-
dendo coll'ordine delle caufe efficienti, con-
vengono puré e corrifpondono colle idee dell' 
anima ; cosí che il corpo ¿ determinato ad agí-
re nel tempo che Fanima vuole. 

L ' Autore eftende ancora piü n̂ la il princi
pio medefimo, e ía un' armonía prcjiabil i ta tra 
i regni della natura e della grazia, per ren-
der ragione dell'apparente cornunicazione tra 
effe, e farfi corrifponderc i l mal fiíico e i l 
mal morale. Vedi GRAZIA , MALE &C. 

Tale é i l fiilema útVC armonía preftabilita. 
La maniera onde 1'autore pianta e raftorza 
la fuá opinione, pub vederfi nel h o EJfair de 
Theodicée. 

ARMONÍA, nell' Anatomía , é una parti-
co'are giuntura, od articolazione dell 'oífa. 
Vedi ARTICOLAZIONE . 

U^Armonia é una fpezie della fynfiíi, o giun
tura deftinata per una quiete aííoluía. Vedi 
SlNFISI . 

Diciam che due offa fono congiunte perhar-
moniam quando la giuntura é una linea uni
forme, retta, o circolare; o quando le oífa 
s'incontrano con margini eguah o l i fe i . Vedi 
SUTURA. 

Le oíía della mafcellafuperiore, elamag-
gior 



A R M 
glor parte deli' epififi , fono unite per harmo-
niam. 

A R M O N I A C O , o piuttofto AMMONIA-
co} neilaStoria naturale, é una forte di Tale 
volatile , di cui ve ne fono due fpezie , antico 
e moderno . Vedi SALE. 

L'antico /ale ammoniaco , chiamato an
cora [ a l cyrenaico , deícntto da Plinio e da 
Diofcondc, era un íale nativo generato nel-
la térra , o piut toíb nelle íabbie, in quelle 
corti fpaziofe , o fia Caravanzera , dove 
concorrevano da tutte le partí al ternpio di 
Ammone tuibe di peilegrini , che foJesra.no 
ivi ailoggiarfi . I I método di trafporto eíTen-
do fopra cammelli; e querti animali, quando 
erano in Cirene , Provincia deü'Egitto , ove 
era pollo que! famoío ícmpio , orinando 
neiie dalle, o , come dicono aicuni , neiJe 
aduíle fabbie; da queíla orina, che é nota-
bilmenre forte, fubhmata dal calore del So
lé , forg eva una fpezie di íale, denommato al-
cune voíte Ammoniaco dal templo vicmo , 
ed altre Cirenaico da Cirem. Quedo faie non 
venendoíi piu a trovare in quelle par t í , ai
cuni Autori fofpettaoo che una firaii cofa non 
fia mai accaduta ; eche il fale armoniaco fof-
fe fattizio. Cib che milita in contrario, íi 
é , che i l fale , che frequentemente vien 
vomitato da! monte Etna, appare poco men 
che della ílefla natura , e corriíponde alia mag-
gior parte de'caratten dellantico fale armonia
co . La ragione, perché non é piu prodotto 
i n E g i t t o , fi é i ' aver ceííkti i pellegnnag-
gi al templo di queiridolo antico. 

I fuoi caratteri fono, raffreddar i'acqua, 
convertir I'acqua fortís in acquare^ia, e per 
confeguenza clífolver 1' oro; Jublimaríi me
diante un fuoco gagliardo, e dar un tapo re 
pungente urinofo. Vedi AQUA-REGÍA , U -
RINOSO, &C. 

I I moderno fale-armoniaco, chiamato pa-
rimenti aqua cceUflis r tienfi da aicuni , che 
pa nativo , e che fi tramandi dalia térra , 
interno al monte Vefuvio, al monte Etna, 

in forrna di liquore, il quale quand 'é 
M-1"^0 ê  ^Pt^lt0 ' diventa jule-armomaco. 

* ecerto, che tutto i l Jale-armoniaco rao-
^erno ¿ cornpollo e fattizio ^ codante cí'un 

i e minórale, d' un veeetabiie, ed anímale 
combinad i n f i e l . 

er t " ' ^ benché appena v i fia droga al-
P na Pm comune del fale •armoniaco neila 
farmacia moderna, i l pubblico é flato la -
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tieramente alFoícero, si quanto al luego don
de ei viene, come alia maniera ond' é fat-
t o ; tutto quello che fi sa di certo, fié, ch' 
egli é venuto dal Levante, e che é un fale vo
latile orinofo, penetrato da un acido. I I P. 
Sicard , Gefuita, ha finalmente tolto i i ve
l o , nelle memorie de'Miffionarj penlmefe 
diNovembre 1717. Quefto fale, dice Talle-
gato P. in una lettera al Conté di Tolofa, 
é fatto i nEg i t t o , in una fpezie di forni fab-
bricati a quedo fine \ le fommita de' quali 
fono perfórate con diverfe feííure, o ferepoli 
longitudinali; e su quefti ferepoli vengono po
li e diverfe bottigÜe di vetro a eolio lungo 
empiute di fuliggine, di un po'di fal mari
no, e dell'orina del beliiame, beneotturate. 

Fatto c ío , fi coprono tutte ectetto che i l 
eolio che fi lafeia efpofio alf aria * con una 
mano, od un fuolo di creta edipietra cotta; 
e fi mette i ! fuoco nel forno , e ve lo mantcn-
gono pertregiorm e per tre no t t i . La flem-
ma de'raatenali contenuti nelle bottiglie , 
cía la ta cosí mercé i l calore del fuoco; ed i 
fali acidi e alcalini che ivi abbondano, ve-
nendo cosí adunad vicino ai coili delle bot
tiglie , fi attaccano infierne ,s'induraao , e for-
mano una maíTa bianchiccia, ch 'é i l [ale-ar
moniaco . Debbcfi aggiugnere , che ogni fulig
gine non é a propoíito per cotal effetto , ma 
folamente queüa ch' efaia dal fuoco fatto di 
fterco * * ; e quello appunto de' cammeili é 
fíimato ií piu forte, ed ü i m g h o r e . 

* I I P. Sicard pare ejfere Jtaío male informa' 
ta su quefio punto : M . Lisie ct afficura che 
gli orifiz/ de. vaft di vetro fono lotati, o in-
tonacati di cottone umido . Egíi aggiugne + 
che in quejío jiato vengono coílocati Jopra i l 
forno ofornace , in un letto denjo di cemtiy 
non apparendovi altro che i cohi / e fono i v i 
tenuti dne giomi ed una notte y con un fuo
co gaghardo continutío . L ejalazione j a 
che la bambagia ft gonfi ,, ejormi vna pajta 
su lo sfumaiob , impedendo coá , che ñor* 
fvaporino i fatiy cB ejfendo confinati é r i -
flretti , i ' attaccano alia cima della bofth 
glia , rotta la quale fi traggon juon m quel
le grandi jacaece , che mavdanji tn Lnghil* 
térra. Shaw. Pi&gg* JÍppend. ̂ 5 . 

** i fanctullt, e lefigUe gkano per kfira* 
de del Cairo , concurbsíit nelle m*ni s MC~ 
cogliendo ¿o Jierco , cui por taño, e venüono as 
cujiodí de' Bagni ; oppare , fe lo guardan» 
apprejjo d i se per farne fuoco in cafa, ne 

y y 2 ven-
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vendono w fuo luogo laful 'igglne ¡h , dove f i 
fa i l fa!e armoniaco . Parimenti i Vilhggi 
circonvicini di Cairo ^ dove non s* abbru-
eia quafi altro che Jierco , ne danno la lor 
quota ; ma i l migliore ¿ raccolto da1 bagni 
dove / inerojia su le muraglie, della lar-
ghezza di circa mezzo dito . Lisie ap. 
Shaw. loe. cit. 

I noün Chimici hanno dlverfe maniere di 
preparare 'úfale-armoniaco, ad imitazione di 
quefta. — La maniera ordinaria é , gittare 
una parte di fale comune, in cinque di uri
na; a che alcuni aggiungono mezza la quan-
tita di fuliggine : pofto i l tutío in un vafe, 
ne traggono per íublimazione una foilanza 
farinácea, bianca, friabile , cui chiamano 
fale-armoniaco. • — M . Lemery íbfpettb, che 
quello che ci vien da di íuori portato, fia 
necelTariamente fatto in maniera difterente; 
conchiufe eziandio che egli foííe fatto come 
i l noftro fale comune, per lozione, ed eva-
porazione : nel qual fofpetto, appare dal rac-
conto precedente, ch'egli va lungi dalla ve-
rita . Oitre di eib punficano i l fale per dif-
íoluzione neil'acqua calda ; ch' eífendo fil-
trato, ed evaporato, fpargefi in un fino e 
bianco fale, adoprato in medicina e per fu ' 
¿orifico, e per diurético; e che riefee un 
buon aperiente in tutte le oftruzioni. — L a 
fuá dofe é da 20 grani fino a mezz'oncia. 

V i fono varié preparazioni di quefto fale 
nella Farmacia moderna; come 

Sublimato di Sale-armoniaco , di eguale vir-
tu che i ! purificato. Vedi SUBLIM AZIONE . 

Sal-armoniaco volatile , fatto col fublimare 
i l fale armoniaco con fal di tártaro ; adope-
rafi contro le febbri maligne per fudorifico; 
come puré in boífoletíi , o boccette odoro-
fe da tenere in faccoccia. 

F'wri di fal-armoniaco 1 fatti di fale armo
niaco y con fal marino decrepitato . — L e fue 
virtü fono a un dipreffo le ñe í íe , che quelle 
del f a l -armoniaco fublimato. 

Al levol te , in luogo di fale marino, s'a-
doprano ferro, odacciaio; che fa quello che 
chiamafi fiori marziali di fale armoniaco y di 
una natura aflai penetrante, edeottruente, e 
raccomandafi in tutte le fpezie di ofiruzioni, 
di cacheífie, i t terizie, idropi &c. 

; Spirito di fale armoniaco. N'abbiamo varíe 
ípezic, che dirivano denominazioni e proprie
ta diverfe dalla giunta di varj ingredienti, 
co'quali i l fale é diftillaío; come fpirito d i 
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fale amoniaco con tártaro , con calce viva 
con ambra y con acciaio o ferro: fpirito dolec 
di fale armoniaco ; fpirito diurético di fale ar
moniaco y &c . 

A R M O N I C A , Harmónica y ramo o dívi-
fione della mufica antica. Vedi MÚSICA . 

VArmónica é quella parte che confidera 
le diífcrenze , e le porporzioni de'fuoni, con 
ordine all'acuto ed al grave : contradiñinta 
dalla ritmica, e dalla métrica. Vedi RÍTMI
CA , e MÉTRICA . 

La fola parte della loro mufica , di cui 
lafeiata ci abbiano gli antichi qualche me
diocre contezza , é Varmonica ; la quale in fe 
üeífa non é fe non genérale e teorética . 

M . Maleo! en ha fatta una ricerca a (Ta i 
erudita, e diligente inrorno al? armónica, o 
fia i principj armonici degli antichi : e'ri-
ducevano la lor dottrina in fette part i , eioé 
¿ t fuoni ; áegV intervall i ; áef i f temi; ót ge-
neri ; de' tuoni, o modi ; delle mutazioni , 
e della melopeia . Vedi ciafcheduna confi-
derata fotto i l fuo proprio articolo, SUONO, 
INTERVALLO, SISTEMA, GENERI,MODO, 
MÜTAZIONE &c. 

ARMÓNICA Aritmética , comprende quel 
tanto della íeoria e della dottrina de' nume-
r i , che fi riferifee a far comparazioni, rida-
zioni &c. di mufíci intervalli, che fi efpn-
mono con numeri, affinché da noi fi feoprano 
le loro mutue relazioni, comgofizioni, e r i -
foluzioni. Vedi INTERVALLO &c. 

Compofizione ARMONÍCA , nel fuo fenfo 
genérale inchiude la compofizione si dell'ar
monía come della melodía , cioé della mu
fica o de'cantl, In una parte fola, e in di
verfe par t i . Vedi ARMONÍA, MELODÍA, e 
COMPOSIZIONE . 

Nel fuo fenfo piíi proprio e Hmitato, la 
compofizione armónica é rifiretta a quello d 
armonía. Nel qual fenfo fi pub definiré l'ai'te 
di difporre e di concertare infierne diverfe par
t i íempllci o fole, in cotal guifa, che fac-
ciano un godevole tu t to . Vedi SUONATA . 

L'arte dell 'armonía é ftata luogo tempo 
conofeiuta fotto i l nome di contrappnnto. Vedi 
CONT R A PPUNTO. 

Nel tempo che furono introdotte le partí, la 
mufica eífendo allora fempliciírima, non n 
erano note dífferenti di tempo; e le pa^1 
erano in ognl nota fatte concordi. 

Fu queílo In apprelío chlamato contrap* 
punto femplice y o piano y per difiinguerlo da-

uiv 



A R M 
ua' altra fpezie , allora introdotta, in cui no
te di valor differente s1 introduííero, e fi re-
carono in mezzo le difcordanze tra leparti . 
Vedi DISCORDANZA. 

E quefto fu cliiamato contrappunto figura-
to . Vedi FÍGUR ATO contrappunto. 

Intervallo ARMÓNICO, é un intervallo , 
o una differenza di due fuoni , che fono 
grati all'orecchio, o in coníonanza, o iuc-
ceíTivamente. Vedi INTERVALLO . > 

Inter val l i armor/ici, fono percib lo ftef-
fo che concórdame. Vedi CONCORDANZA . 

Sonó cosí chiamati, come i foli ingredien-
t i eiTenziali del l 'armonía. Vedi ARMONÍA . 

Proporcione ARMONíCA,é una fpeziedi pro-
porzione fra tre quanticadi, ove la differen
za della pnraa e della feconda , é alia diffe
renza della feconda e della terza , come la 
prima é alia terza. Cos í , a : 3: 6 fono ^r-
moniche, perché 2: <5 :: 1: 3 fono geometriche . 

Cosí quattro numeri fono^rníow/V/, quan-
do i l primo é al quarto, come la differenza 
del primo efecondo, alia differenza del ter-
zo e quarto. 

Cosí 24: 16 : 12 : 9 fono armonici, perche 
24 : 2 : 8 : 3 fono georaetrici. 

I n quanto alie rególe , ed alie leggi della 
proporzionearmónica, Vedi PROPORZIONE ar
mónica . 

Serie ARMÓNICA , é una ferie di molti 
numeri in una continua proporzione armó
nica. Vedi SERIE, e PROGRESSIONE . 

Se vi fieno quattro, o piíi numeri, de* 
quali ogni tre termini immediati fono ar-
monici; i l turto fa una ferie armónica , di 
continué proporzionali armoniche ; come 30 : 
20 : 15: 12 : 10. 

Ovvero fe di ogni quattro imraediatamen-
te gli appreffo l'un verfo Talíro fono armoni-
c i , l'mtero fa un ferie armónica, ma di un* al
tra fpezie; come 3 , 4 , 6 , 9 , 18,36 &c . 

Sueno ARMÓNICO, é un'appellazione da
ta da M . Sauveur a que'fuoni, che fanno 
fempre un certo determinato numero di v i -
hrazioni , nel tempo che qualche al tro fuono 
íondamentale , a cui fi riferifeono , ne fauna 
lola. Vedi SUONO , e VJBRAZIONE . 

1 Suoni armomci fono prodotti dalle partí 
oelle corde &c. che "vibrano un certo nume-
ro divolte, mentre Fintera corda vibra una 
volta Vedi CORDA. 
, ^¿ueít é che U dift ingue dalla terza, dal
ia quinta &c. ia Cuí ie rdazioni del le v i -
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brazioni fono quattro a cinque, o cinque a feí > 
Vedi TERZA , &c. 

Le relazioni de' fuoni erano flate folamen-
te confiderate nella ferie de'numeri, 1 : 2 2 : 
5 : 4 ) 4 : 5 5 &c. che producea gl' interTtlli 
chiamati ottava , quinta, quarta, terza & c , 

M . Sauveur primo le confiderb nella fe
rie naíurale , 1, 2 , 3 , 4 , &c . ed efamino 
le relazioni de' fuoni, che indi nafeono . I I 
rifultato é , che i l primo intervallo 1:2 , é 
un*ottava ; il fecondo 1:3 una duodécima j 
i l terzo 1 : 4 una quintadecima , o doppía 
ottava: i l quarto 1 : 5 una deeimafeítima; 
i l quinto 1 : 6 una decimanona &c. 

Quefta nuova confiderazione deile rela
zioni de'fuoni, é piíi naturale che la vec-
chia; ed efprime e rapprefenta i l tutto del
la mufica ; ed é infatti tutta la mufica , 
che ci fi da dalla natura , fenza 1' affiñenza 
dell'arte. — L e corde d'un clavicémbalo o 
d'una campana, oltre i l lor fuono genérale y 
ch' é proporzione alia loro lunghezza, ten-
fione &c. danno nel medeíimo tempo de-
gli altri fuoni fubordinati e piu acuti , che 
una dilicataorecebia , con una buona atten-» 
zione, chiaramente didingue. 

Quefti fuoni fubordinati nafeono dalle par-
ticolari vibrazioni di alcune delle partí delle 
corde, o della campana, che fono, direm 
cosí , diftaccate dal rimanente , e fanno vibra
zioni fe para te : In fatti ogni meta , ogni ter
zo , ogni quarto, &c. della corda, compie 
le fue vibrazioni a parte, mentre fi fa una 
vibrazione genérale di tutta la corda. 

Ora tutt i quefti fuoni fubordinati , fono 
armonici in riguardo all' intero fuono : i l 
meno acuto , che fentiamo , é ottava col 
fuono intero : i l meno acuto che fegue, fa 
una duodécima coll' intero fuono; 1'appref
fo, una decimafettima &e. fin chediventa-
no troppo acuti, né l'orecchio pub giugne» 
re a percepirli. Ora, per mezzo al tutto o 
al l ' intero, non s'ode cofa fimile , cioé non 
s'ode un fuono che faccia una quinta , od 
una terza &c. in riguardo a tutto i l fuono r 
non s'odono, infomma, fuorché quelli che 
fon comprefi nella ferie de'fuoni armonici. 

Aggiugni, che fe i l fiato, od 1 folli clie 
fofíiano in un iftrumento da vento , fi faa 
giocare ognor vieppiü forte; il tuono conti
nuamente s'innalzera, ra a ció íempre nell& 
proporzione fuoni armonici. 

Sicché appare che la natura j quando fa 
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ella íkíía , direm cosí , un fiftema di rail' 
fica, non adopra altro che quefla fpezie di 
íuoni, Cib non oftante erano fin'ora rimafi 
ignoti ai rnufici; non che di frequente non 
vi fi abibatteífero ; ma non l i avvertivano , 
né fapean che cola foffero. 

M . Sauveur fa vcdere , che la ftrattüra dell1 
órgano dipende intierameme daqusfto igno
to principio . Vedi ORGANO. 

A R M O S T E » , od HARMOSTA nell'An-
tichita era un magiftrato o carica traiSpar-
tani , la quale íi conferiva a parecchi : ap-
parteneva a coíloro aver 1' occhio e fopran-
tendere all' edifícazione dell^ fortezze , ed 
alia riparazione de'forti e delle tortificazio-
ni dclle Ci t ta . 

* La parola e greca ctpjtosrtfs, formata da 
eé/jp^o;, apto , concinno, adattare 3 ac-
cowodare &c . 

ARNESE , harnefs*, armadura completa ; 
ofiatutto l'equipaggio, e tutt i i guerniraen-
t i di un Cavaliere , pefantemente armato ; 
un elmo , una corazza &c. Vedi ARMATU-
ÍIA; yedi puré ELMO, CORAZZA, &c. 

* L a parola e formata dal F ranee fe , har-
nois ; cui derivano alcuni dal Greco 
¿pvcf.Y.ií, pelle d? agnello j perche antica-
mente d1 effa andavan copeni . D u Can-
ge ojferva , che la parola haruefium e 
ufata coW tfieffo fignijicato nsl Latino cor-
rotto (e anche nella Imgua I ta l iana) 
<? che viene dal Teutónico , harnas , o 
hamifeh. j í l t r i la derivano dalí* Italia
no ¡ altri dalla lingua Céltica , dove har-
nes vuol diré corazza . 

Sotto i l Re Ricardo I I . era efprcííamente 
proibito ad ognuno i l cavalcare in arnefer 
con lance &c. Vediflat,-/. R. i r , c. 13. nel-
lo ñatuto 2. H . V I . c. 14. pare che harncfs 
jnchiuda ogni fpezie di fornimento od ap-
parato offenfivo , e difenfivo, si per un caval-
10 come per un uomo , come fpade , feudi 
brandi, cinture &c. 

A R N I O N E , rene ^ parte d'un anímale , 
1' ufo delia quale é feparar 1'orina . Vedi 
ORINA . 

Gl i aniioni fono due , íituati un da cia-
feuna parte; dalia dritía , tra i l fegato , ed 
11 mufcolo lombare, ; e dalia fíniftra tra la 
tnilza, ed i l medefimo mufcolo : Nel l ' uo
mo l'arnione dntto é piü baíTo che i l fini-
flro; ma nei quadrupedi per lo piü tute'al 
contrario; eglino fono attaccati e fofpeíi ai 

A R M 
lombi e al diafragma per la loro membnna 
eitenore, e alia vefcicapegli ureteri; i ! drit 
to é moltre attaccato d r i n t e ü i n o c<ecum~ 
ed il^ fmiílro al colon : la lor figura raffp*, 
miglia ad una fava o piuttollo aduna m t z -
za luna, perocché fono curvi dalla parte" 
della vena cava, e nel di fuori gibboíi . 

_D'ordinario non vi fono fe non due nr-
niphi, ma qualche volta fe ne fon trovati 
t re , e talor quattro ; qualche voita anco
ra un folo . Negli uommi fono ordinaria
mente cinque pollici lunghi , e tre larghi , 
ed uno e mezzo groffi. : la loro foílanza l 
comporta di glandule , e di tubi piccioHíTi, 
m i , e canali urinarj ; le glandule forcíiano 
la circonferenza, e fervono a feparare i'ori-
na ; le papilie , o tubi orinarj forman o U 
parte interna , efeono o sbucano dalle glan
dule, e porta no 1'orina in una cavita nel
la parte concava deli' arnione , chiamata 
pelvis, donde ella paffa pegli ureten neüa 
vefeica. Vedi PELVIS . 

Gh arnioni fono coperti di due membrane j 
ciafcuno ha arterie e vene; 1'arterie vengo-
no dali' aorta , e le vene terminano nctia ca
va , e quelle fon tutte emulgenti. Han no puré 
de'nervi, che prendon Torigine áalplexun-e-
nalis, formato dalle ramificazioni del ñervo 
intergortaie, e de'nervi de ' lombi. , 

Gl i arnioni fecernono 1'orina dal fangue, 
che rnercé i l movimento del cuore, é (pin
to per le arterie nelle arterie emulgenti , e 
quelle lo portano nelle piccole glandule , 
dove, feudo feparata la fuá fierofíta , riceveíi 
ed infinuafi negli orificj de'tubi orinarj, che 
ftanno dalle glandule alia pe lv i , e di la corre 
per gli ureteri nella vefeica ; i l fangue che 
non poté entrare nelle glandule , é portara 

'indietro per le vene emulgenti. — Vedi Tab. 
Anat. ( Splanch. ) fig. 1. l i t t . I L fig. 4. l i t t . 
bb. ce. Vedi anco SECREZIONE. 

A R N O D I * , nell' ant ichid i ' ifteífo che 
Rhapfodi. VediRAPSODi. 

* La parola e compofta dal Greco «p vo, 
un agnello , ctt era /' ordinario premio de 
rapfodi y e a^n y canto. 

A R N O L D I S T I , fpezie diSettarj nel fe-
c o l o X H . cosí chiamati dal loro capo , Ar-
noldo di Brefcia , gran declamatore contro 
le ricchezze ed i vizj del clero ; e che fu 
anche aecufato di predicare contro i l battefi-
mo e i 'Eucariüia. Vedi ALBÍGESI . 

Dopo di avere eccitaíe gravi turbolenze 
a Bxe-
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a Brefcia ed i n R ó m a , eg'i fei ¡mpícca to ia 
queft' u l t ima C i t t a nel 11 5 5. e le fue cenen- íu-
ronogi t ta te nel T e v e r e . I fuoi Difcepoli fu+ 
r o ñ o puré chiamati Fiiblicani, Popkcant. 

A R O M A T I C O * , A ROM AT Í cus , s ' in
te nde di una droga , di una p u n t a , o f i m i l e , 
che da o manda um odore acuto e fragran
t é , e un gu í ío penetrante odor í fero . Vedi 
SPEZIERIE• 

* La parola t formata el al Greco ccpcô cc, 
che e compojia da api , valde , e o£(¿i •, 
odore ; o piuttojio da nrpó , render a t t o , 
accomodare ; perche le fpezierie, che fo
no tutte aromatiche , fi ufano per con di-
re , e preparare i cihi. 

A R O M A T I C H E medicine , fono o fcov-
pl ic i o comporte . — A quet'ia claíTe apparten -
gono la maggior parte delle cardiache, deí 'e 
cefalichc, e delle carrainative, oltre m o l t i 
rimedj ftomachici. Vedi CARDIACO, CAR
MINATIVO , CEFÁLICO , STOMACHICO &C. 

T a l i lo no i ' incenío , !o ftorace, i l bengioi-
n o , i l c innamomo , i l m a c i s , i ch iov i d i 
garofano , la noce mofeara , i l rosmarino & c . 
Vedi SPEZIERIE &C. 

I v\xnzá] aromatici fono di -particohre gio-
vamento negli abiti_ cachettici invecchiati , 
ove i l pefo de-gli uraori fia flato via p o r t a í o 
da fo r t i detergenti e ca t a r t i c i ; pe rché teado-
no a fortificare ie fibre , e a impedi ré una 
rieaduta. Q u i n d i é , che diventano a í ío lu ta -
mente necef ía r i , dopo aver purgato , ed avere 
fcaricate i'acque d 'un id rope ; o negl ' in ter-
val i i d i e í f a , per fortificare le rnolle , o 1' 
elaterio , ed o v vi are , che non fi faccia nuo-
va riempitara . Vedi IDROPISIA. 

L ' Aromaticum Rofatum , é una polvere 
officinale cora polla , fatta di rofe roffe, d i 
j igor iz ia , di legno d' a loé , di fantailo gial-
fo, di c innamomo, di garofani , di macis , 
di gorama tragacanta, d i noci moféa te , di 
galanga, di fpiconardo, d 'ambragrigia e d i 
mufehio , mefcolati a í f i e m e . >—'Viene pre-
icnt to fopra tu t to n e ' b o i i cordiali , e cefa-
Jlcii e negli efettuarj per ráffurzare lo fto-
raaco ed i l capo , a che fare fono ind i r iz -
zati tu td %\\ Aromaticí . 

Alcuai ScHttori danno i ! í i í o lo á\Aroma 
„!rnTlcaUm aHc bacche di G^r .p ro , per iá 
o ; . , i 10 ^ f a la gente, a ca-

f ^ m U calde, e aromatiche , 

» t : z z d l e n o ven§ono preíerite al 
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A R O M A T í C U M Vinum . Vedi VÍNUM. 
A R O M A T I C O S Calaynus . Ved i CALA-

MUS . 
A R O M A T O . Vedi SPEZIERIE. 
A R O U R A , Apvpu) mifura greca di cin-

quanta p ied i . Suid. 
AROURA piu fpcflb fi adoperb per dinota

re una mifura quadran , ch'era la meta del 
pie t ro . V e d i PLETRO . 

UArcura Egizia era i l quadrato di roo . 
cubi t i . A r b u t h í a b . 9 . 

A R P A * , í l r u m e n t o m u f i c a l e , della fpezic 
degli ftrumenti acorde , c h ' é di figura t r ian-
goiare, efiaggiuftao pone , per la fuáeftre-
m.ita , ira le gambe , affin di fuonarlo. 

* Papia, e Du Can ge dopo l u i , voglio-
no che í1 Arpa abbia p-'-efo i l [uo nomc 
dagli A r p i , popólo d' Italia , che primo i& 
invento; e d i cui la prefero le altrc na' 
zioni. — I I Menagio, ed altri derivano 
la voce dal latino harpa ; e quefla dal 
germánico herp , o harp . A l t r i ancora 
dal Latino carpo , perche toccafi , o piz-
zica/f colle dita. I I Dottor Hikes la de
riva ¿ C h a r p a , o hearpa , &he ftgnifican 
la Jleffa cofa , la prima nel linguagglo 
de" Cimbri , la feconda in quello ctegli 
Anglofajfoni . — I I Prete Ingleíe , che 
fcriffe la vita di S. Dunflano , e che 
viffe con lui nel décimo fecolo , dice c. 2. 
num. 12. Sumpfit fecum ex more Cy-
tharam i . iam, quam paterna lingua he-
arpa m vocamus j lo che addita che la 
voce e anglofaffona. 

V i ha qualche diverf í ta nella ftruttura 
deli'arpe . -—(fuella chiaraata arpa tríplice 
ha 78 corde, in tre file o o rd in i . I I primo 
ordine ne contiene 29 , che fan quattro ot ta-
ve : i l fecondo ordine fa i l mezzo giro ; ed i l 
terzo é in unifono col pr imo vi fono due or
d in i di chiavette , o p i ro l i neila parte d r i t t a , 
che fervono a tenere ne' lor buchi ie corde ben 
tefe e dure , le quali fon attaccate ali 'altro capo 
a tre m a n í di p i ro l i , ful lato ftiperiore . 

Quefto ifh-urhento fi fuona coffc di ta » 
e coila polpa del pollice d'ambedue le raa-
ni . La fuá mufica é moi to ío rn ig l ian te a 
queila della fpinet ta; tutte le fue corde an
dando di femitaono in femituono ; e pero 
alcuni la chiamano, una Jpinetta inverfa , 
o r i v o l t a t a . Vedi SPÍNETTA. 

E U ' é capace di moi to maggior perfezione 
che i l ieiuo. Vedi LHUTO. 

11 Re 
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11 Re Davidde vien dipinto comunemente 

con un* arpa nellc mani ; ma non abbiamo 
teñimonianze in tutta rantichita, chtVarpa 
Ebrea, cui chiamavan eíTi chinnor, foffs al-
cun che di fimileaHe noí t re . 

Sopra una Medaglia Ebrea di Siraonc Mac-
cabeo noi vediamo due forte di ñruraenti 
muficali; ma fon differentiííimi dalla notlra 
arpa, e conrtano di tre o quattro fole corde. 
T u t t i gli autori convengono, ch'ella fía dif-
ferente daila lira , cí thara, obarbitou, ufati 
da'Roraani. Vedi L I R A . 

Fortunato, Lib. V I L O w . 8 . a t t e f l a che 
ella foífe un iftrumento de'barban'. 

Komanusque lyra j plaudet t ibi barbarus 
harpa, 

Cracus achilliaca , crotta Britanna 
canat. 

A R P A G I U S ' , o piuttofto HARPAGIUS, 
ín alcune lícrizioni antiche , fígnifica una 
perfona che rnuorc nella culla , o almeno 
nella prima giovinezza. 

* La voce ¿ formal:a dal Greco apva^a, 
rapio . — Ella trovafi poche volte negli 
feri t t i Latini \ f incontriamo pero in Gru-
tero ^ pag. 688. Infcrip. p. nelí1 Epitafio 
di Marco Aurelio , che mor} in eta di 
9. anni) 2.mefí, f 15. giorni. — M a 
anche quefia injerizione fu trovata nella 
Gallia , dove fpejfo f i facea ufo d1 un 
Greco baflardo. 

I Romani non facean funerali per i loro 
arpagii. Non abbrueiavano 1 lor cadaveri, né 
lor faceano tombe o monumenti, né epitaf); 
lo che diede occafione a Giuvenaie di diré: 

— Terra clauditpr infant 
& minor igne rogi. 

Ne' tempi poíUrion i l coftume invalfe di ab-
bruciare quelli che aveano vifiTuto fino alf eta 
di quaranta. gtorni , ed ai quali era fpuntato 
qualchedente: e queíH furonopur'chiamati 
ApirunToi) o hpiruyinvoi q.d. rapti , rapi t i . 
Pare che tal coftume foííe prefo da'Greci, tra 
i quali , añicura Euftathio, che v 'cra i lco-
fíume di non abbruciar rnai i loro fanciulli né 
ín tempo di notte , n é i n p i e n o d i , maalfolo 
primo albore della mattinaj ed i quali non 
chiamavano la loro dipartita col nome di 
morte, macón una piu benigna appellazio-
ne, 'H/̂ Í/SÍXÍ ¿fnroiyi) 1 volendo diré ch'erano 
rapiti dall'aurora, o tolti via ne'di iei ab-
bracciamenti. 

A R P E N T . Vedi ACRE, 

A R P 
ARPIE j A P O T I A I , HARPYLE, nelPan-

tichita , una fpezie di moftri rapaci ed impuri 
di razza d'uccelli, mentovata dai poeti. 1 

Elleno fono rapprefentate con ali , con 
orecchie d'orfo , e corpi d'avvoltoi ; con 
faccia di donna , e co' piedi e colle maní 
auncinatc, come gliartigli degli uccelli da 
preda. Vedi¿Virg. TEnád. Lib. I I I . che ne 
da una deferizione. 

Gli antichLconfidcravano le arpie come 
una fpezie di genii , o demoni . — Alcuni 
le fan fígliuole di Tellus , e d'Oceanus 
cioé della térra , e del mare ; onde, dice 
Servio, che abitano un ' i íb la , mezzo su la 
térra , e mezzo nell'acqua . Valerio Placeo 
le vuol fígliuole di Tifone . 

V i furono tre arpie, Ael lo , Ocypete, e 
Celeno; i 'ultima delle quali é chiamata da 
Omero Podarge . —Efiodo nella fuá Teogo
nia , v. 267, ne conta folamente due, Ael
lo ed Ocypete ; e le fa fígliuole di Thau-
mante e d' Elettra ; affermando che aveva-
no a l i , e andavano colla rapidita del vento. 
Zefiro generb da eííe Balio , e Xanto, ca-
valli di Achille. Ferecide narra che ie Bo-
readi le difeacciarono dai Muri Egeo , e 
Siculo, e le perfeguitarono fino ali 'Ifole, 
ch'egli chiama F/OÍÍC, ed Omero CÍJ/J/W ,̂' e 
che furono dapoi chiamate Strofadi. 

Voífío de Idolo!. 1. 3. c. 99. p. 63. giudi-
ca , che quant' hanno gli antichi narrato dell' 
arpie, non conviene mai megÜo adaltri uc-
ceili , che ai nibbj trovati nella regione di 
Darien neli' America Meridionale . QueíH 
animali non folamente ammazzano uccelli, 
ma ancor^e'cani, e de 'gatt i ; e fono anche 
moieüiffimi agli uomini colle loro beccate . 
Ma gh aunchi, ficcome i l medefimo Voflio 
oííerva, non conofeean queíti uccelli. Per 
arpie, egli ílima dunque ch1 eglino nonm-
ttndeíTcro altro che i vent i ; e che perqueíia 
cagione furono dette fígliuole d'EIettra, la 
quale era figlia dell'Oceano. Queft'é il pa-
rere delli Scoliañi d'Apollonio, d'Efiodo, e 
d'Euftathio. -- I loronomi , Aello ,Ocype
te , Celeno, pare che íieno di cib unanuova 
riprova . 

A R R A I A T I O P ^ / V a w , fígnifica lofqua-
dronare, o metter in ordine i foldati a piedi • 
Vedi ARRAITORES, Legge MARZIALE. , 

A R R A I T O R E S , é voce ufata in alcuni 
annchi flatuti , e dinota quegli ufizia" ) 
che avean cur^ dcli'arraature de'foldati j e 

l i ve-



l i vedean guerniti c armatiadovere, íscondo 
Je loro fpezie. Vedi ARMATUR A 

l a alcuni tempi, v i fono ñati de'Commif-
íarj dertinati a quefto fine. Tal i furono i Com* 
miffarj d' a n a y , nominad e üabiliti dal Re 
Cario I . nel 1Ó42. 

A R R E N T A T I O N , nelle Leggi pe bofchi, 
íi^nifica i l permeffo dato a un proprietano 
delle ierre in unaForefta, di poterle chmde-
recon una piccola íoíía , e con una bafifa pa-
iizzata, in confiderazione di un annuo tribu
to . Vedi FORESTA . 

A R R E R A G I U M , i l refto d'im contó , od 
una fomma di dinaro che reüa nelle mam del 
Computatore. Vedi CONTÓ. 

Ella é vece anche ufata piíi generalmen
te per un avanzo di rendite o pagamenti 
non esborfati nel dovuto tcmpo \ o fieno que-
ü e , rendite feudali, o d'altra condizione : 
appreíío alcuni Scrit tori , dette ancora anie-
ragium firmarum. 

A R R E S T A N D Í S Boms ne difílpentur, é 
un ordine a favor di colui, ai quale un altro 
ha tolto i l beftiarae, od i fuoi beni, e du
rante la contefa , l i diftrae, od é in procinto 
di diftraerli, si che difficilmente fara capace 
di dame foddisfa/ione in avvenire . 

A R R E S T A N D O ipfum , qai pecuniam 
rccebit ¿id proficijcendum in obfequlum regís ^ 
&c. é un ordine dato per far prendere colui , 
i l quale ha prefo denaro per fervire nelle 
guerre del Re , e poi íi afconde affine di non 
andarvi. 

ARRESTO% j nella Legge comune, é 1' 
apprendere, o ferrare e fequeflrare la perfo-
na d'uno, in efecuzione del comando di qual-
che Corte, od uñiziale di Giurtizia . Vedi 
CAUZIONE . 

* Xa parola arreflo , e originalmente Tran-
cefe , e fi ufa in quella lingua per un 
decreto, od una fentenza , nel qual fi-
gnificato pare che derivi dal Greco upzrov ) 
placitum. 

Quindi, allorché una perfona é legalmente 
fermata , apprefa, e fpogliata della fuá liber
ta per debiti &cc. diciamo ch'egli e arrefla-
tor o meffo in arreflo ^ che é un principio di 
carcerazione . 

A R R H A B O N A R I I * , Settarii , i quali 
tenevano , che l ' Eucariflia non foííe né il 
corpo reale, né il fangue di Gesu Cria© , 
né i l fegno di eíTi , ma folamente i l loro 
pegno o caparra. 

Tomo I . 

A R R $ 6 1 
* Dal Greco appaGcov , ana, caparra, 

A R R H ^ . Vedi CAPARRA . 
A R R H E P H O R I A * , fefte appreflTo gil A -

teniefi, iftituite in onore di Minerva, e di 
Herfe figliuola di Cecrope . 

* La parola e greca, app^opia ^ el) e cora-
pofta da appv<wv , miflerio, e (pipa , porto ; 
a cagione di certe cofe mifleriofe, che fi porta-
vano in procejfiione in cotefia folennita . 

. Fanciulli , o , come altri dicono , Fan-
ciulle , tra i fette e i dodici anni di eta , 
erano i min i f t r i , che aíTiílevano a queña fe-
fta , e venian dinominati Appv<popoi. Queíla 
Fefla fu eziandio chiamata Erfiphoria , da Her
fe figliuola di Cecrope, per cui cagione di-
cefi che fofle if l i tui ta. 

ARROSSIRE, é una fuffuíione, od una 
roflezza fparfa su le guancic, che viene ec-
citata da un fenfo di vergogna, per la co-
feienza di qualche f a í í o , o di qualche ira-
perfezione . 

L ' arroffirfi, crediam che fia prodotío da 
una fpezie di confenfo o fimpatia , tra di-
ve ríe parti del corpo , occafionata dal rae-
defimo ñervo, i l quale íi eíiende a tutte ef-
fe parti . Cosí i l quinto paio di nervi di-
ramandüfi dal cerveilo all ' occhio, all'orec-
chia, ai mufeoli delle labbra, alie guancie, 
al palato, alia lingua, ed al nafo ; di qua 
avviene, che una cofa veduta, o afcoltata, la 
quale fia turpe o vergognofa , affetta e move 
le guancie, íingendole di roííore, con fpigne-
re il fangue ne' minuti vafi di eífe ; nello fteíTo 
tempo che fa una fimile impreífione su 1' oc
chio, e su T orecchia . Per la medefima ragio-
ne , ílccome oíícrva i l Sig. Derrham , una co
fa faporita, la quale un vegga , o f i u t i , affet
ta le glandule , ele parti della bocea: fe una 
cofa udita égradevoíe, affetta i mufeoli della 
faccia, emove i l r i fo ; fe tr i f le , udifpiegasu 
g ü o c c h i , e cagiona pianto&c. Ed alia fteífa 
cagione aferive il Dottor Will is i l placeré del 
bacio. Vedi CONSENSO. 

A R R O S T I R E . Vedi PREPARARE/^/, e 
GIBO . 

ARS Notoria. Vedi NOTORIOS . 
ARSEN ALE *, regio o pubblico magazzí-

no , o luogo defiinato, per ivi fare e cufiodi-
re le arrai necefíarie o per la difefa, o per 1' at-
tacco . Vedi ARMI . 

* La parola , fecondo alcuni , ^ derivata 
da arx arcis fortezza : fecondo altri da 
ars, ingegno $ effendo f arfenale un l m -

Z z go 
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dovs ft confervano le macxhlne , e gP 

tngegni belltci . •— A k ü n i la vogliono 
compojla da arx, e fenatus , perche e la 
difefa del Senato ; altri dall' Italiano, 
o dal Greco moderno : ma í1 opmione piü 
probabile ft e1, che d i r iv i fíf^darftna, che 
in Arábico fignifica Arfenale. 

V Arfenale di Venezia é i i luogo dove fi 
fabbricano navi e galere. — V Arfenal di 
Parigi é quellodove figiítano i Cannoni. V'.é 
su la fuá porta queíla Ifcrizione 

Vulcania tela minijlrat, 
Tela giganteos debellatura furores . 

V i fono puré degli Arfenali , o luoghi per 
munizioni da guerra , e dove cuflodifconfi 
gli artmraenti navali. — A Marfiglia vi é V 
Arfenale per le galere; aTou lon , aRoche-
fo r t , e B r e ñ , per le Navi da guerra. Vedi 
NAVALE Arraata, FLOTTA &c. 

ARSENICO*, ARSENICUM, nella floria 
naturale , una foftanza peíante mineralc , 
volatile, c non inflammabiie, che dabian-
chezza ai metalli in fuíione, e riefce eftre-
mamente cauítico, o corrofivo agli animali , 
si che diventa un gagliardo veleno. Vedi Fos-
SILE, CORROSIVO, &C. 

* La voce e compojla dal greco cwvp) uo-
mo , o típany, maíchio, e viY.aot, fupero , 
ammazzo ; per allufione alia fuá veleno/a 
qualith . Vedi VELENO . 

I n un manofcritto antico attribuito alie Si-
bi l le , v ' é unverfo, che chiaramente addita 
1' Arfenico . — Tetrafyllabusfum ; primapars 
mei virum, fecunda viüoriam ftgnificat. 

V Arfenico é poüo nella claífe de' folfi , 
Vedi SULPHUR . 

V i fono diverfe fpezie ¿'Arfenico, cioé gial-
l o , o n a t i v o ; roí ío , ecriftallino, obianco. 

ARSÉNICO Nativo o giaüo , é di un colore 
gíallo, od arancio; ond' é puré dinominato 
auripigmentum , o fia orpimentó. -- E' trovaíl 
principalmente nelle. miniere di rame , in 
una forte di glebe o pietre di figure e moli 
differenti. I I fuo colore, abbenché fempre gial-
l o , puré ammette diverfe orabre e mifture, 
come d' un giallo áureo , d' un giallo roíficcio , 
d'un verde giallo, tkc. Trovafi ch'ei contie
ne una qualche pomone d'oro , ma si pic-

\ cióla, che non porta la fpefadi fepararlo. Ve
di ORPIMINTO, eSANDÁRACA. 

ARSÉNICO Rojfo^ una preparazione del lV-
fenico bianco o crillaliino, faíta con aggiunger-
v i un folfo minerale, od uaa fcoria fulfurea . 

A R S 
ARSÉNICO blanco o a i j i a l l i m , é comum 

mente cavato dal nativo dclla fpecie gialú fn 
blimandolo con una porzione di fal marino' 

Quefta i la fpezie che principalmente é in 
ufo tra noi per reale arjemco . Dicefi , che fi 
trovi nativo in alcune miniere della Germania 

HArfenico bianco ed i ! giallo procacciaí 
fi poífono dal cobalt: ed il método di fado 
ficcome praticai inUngheria, éítatoconiu' 
nicato dal Dottor Krieg nelle Tranfaz.Filo/of. 
N0.293. - Eífendo ndot ío i l cobalt in pot 
veré , e la parte leggiera arenofa lavata c 
portata via da una correntc d'acqua , quel 
cherimane, fi raette nella fornace ; la fiam-
ma della quale paífando per di fopra allapol-
vere, mena via fcco la parte aríenicale, ia 
forma di fumo; che fendo ricevuto per un 
camino, e di la portato in un cannone an-
gufto di pietra cotta, s'attacca in paífando 
alie pareti; da dove fi rafchia, in forma di 
polvere bianchiccia o giailognola . Da quel 
che riraane del cobalt, fi procede coll'opcra-
zione, efifalofmalto. VediSMALTO. 

Una piccioliífiraa quantita á'arfenico cñ-
flallinO) raefcolata con qualche metallo, lo 
rende friabile , ed aífoluíaraente gli toglie 
la fuá malleabihta. Percib, i raffinatori noa 
temono altra cofa tanto , quanto T arfenico 
ne' lor metalli ; né fi darebbe cofa lapiüutiie 
per loro , fe procacciar poteífero un meftruo, 
che aíforbiífe 1' arfenico folo , o fopra eífo fo-
lo opcraííe: imperocché allora i metalli fa-
rebbono prontamente purificati, fenza sfug-
girne alcuna parte , e fenza fvaporare • Ve
di RAFFINARE . 

Un íempiice gvzno üarfenico converte una 
lira di rame in un belliffimo argento appa-
rente. Mol t i hanno procurato d'aggiugnere 
perfczione a queíla pro va , e íar valere que-
üo buon cenno, per far delf argento ; ma 
in vano, perché non s'é raai potuto ridur-
lo a foftenere i l martello. Alcuni fono ña-
t i impiccati per aver coniate monete di 
queít' argento fpurio . Vedi ARGENTO , CO
NTARE &c. 

1 Chimici fomminiílrano varié prepara-
zioni ¿arfenico^ le quali tutíe s1 aggirano, 
e terminano in replícate abluzioni e fubli-
mazioni, affine di rintuzzarne i fali corro-
fívi , e mutarli in una medicina falubre , 
alia maniera di fublimato. Per tale contau 
ilrubino arfenico ^ ma appena porta i l pre-
gio di prepararlo: ed in fomnu checché da 

alcu-
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alcuni prctcndafi , non fi potra mal ufare 
V arfenico per bocea in forma alcuna, come 
quello che lacera e rodé i vafi , ed occa-
íiona convulfioni mortaii . I I fuo fumo r i -
cevuto ne' polmoni , uccide ful fatto : e 
quanto piü fpeífo egli é fublimato , tanto 
piu rancido diventa, al diré di Boeraavio. — 
I I butiro ed i ! latte vacemo prefi in gran
de quant¡ ta , diventano buoni antidoti con-
tro T arfenico. 

Regulo d'ARSÉNICO, é la parte piü fiffa 
e comuatta di eífo , preparato col miíchiar-
10 con le ceneri di térra e col í a pone , di-
feiogüendo il tu t to , egittandolo in ur> mor
ta jo , dopo di che la parte piu pefante va al fon
do . Vedi RhGULO . 

Olio caufiieo ARSÉNICO , e un liquore bu-
tirofo, fimile ai butiro d 'antimonio, prepa
rato d'^r/íwVo e di fublimato corrofivo. Ser
ve per mangiar vía la carne fungóla , per 
nettare le oífa cariofe, o tarlate , &c. 

ARSENICA LE magnete , rnagnes arfení-
calis.) é una preparaiione d'antimonio con 
fo'fo , e con arfenico blanco . Vedi M A 
GNETE . 

ARSENOTHELYS * , appreffo i Natura-
liííi ancichi, é i'illtífo ch' Ermafrodiío . Vedi 
ERMAFRODITO . 

* I Grcci f i fervivano di quefia voce tart' 
to nel parlare d uomini , quanto di be-

flie . E jormata da otfcnv e Qvxvs, mafchio, 
e f^ramina. 

ARSIS tThef i t ) in profodia, fono nomi 
dati ai!e due parti proporzionali, neilequa-
11 ogni piede, o ritmo é divifo» Vedi PIE-
DE , &c. 

Per arfls e theflí non s' intende per lo pía 
altro, che una divifione proporzionale dei 
piedi metrici, fatta dalla mano o dal piede di 
colui che batte i l tempo. 

Pero che nel mifurare la quantita delle pa
role, la mano é elevata, ed alíresi lafciata 
cadere; parte del tempo fpefo nel miíurare 
ü piede, con elevar la mano, é detta ¿?r/zx , 
v^elevatio-y c la parte che íl fpende net calar 
g^u la mano, thefis , o pofuio. V i d . Augu-
Itm. áeMuficay i ib. 2. cap. io . In plaudendo 
emm quta elevatur & ponitur manus , partem 
pednr fibi elevatio vendicat, partem pofitio . 

tuga per ARSIN & T h e f i n . Vedi FUGA. 
Vedi pur PER ARSIN. 

A R T E * , ARS, ü definiíce da*Scolaftici, 
m ablt0 aeila mente operativo od eífetiivo 

A R T 
fecondo la retta ragione ; o per parlare un 
po' piu inteliigibilmente, un abito della men
te che preferive rególe per la debita pro-
duzione di cern eíFetti; ovvero Tintrodur-
re cambiamenti ne* corpi per qualchc pre
via cognizione e difegno in colui ch'é dotato 
d' un principio o facolta d'operare . Vedi ABI
TO , AZIONE , &c. 

* La parola arte ^ derhata dal Greco 
ecpiW) vmu3 forza . Qjíejf e C opimone 
di Donato, su la prima fcena del?An* 
dria diTerenzio : avs xvo TVÍ XPÍITUÍ dlí ta 
eít per fyncopen-, ed e feguiiato da S6a-
ligero. A l t r i dirivano la parola arte da 
cepos, utilith , profitto j che trovafl in quejio 
fenfo in Efchilo, 

Suppotia quefta nozione, le arti fi dividono 
in attive, e fattive. 

Quelle che non laíciano effeíto efterno do
po la loro operazione, come il bailare , i l 
fuonare &c. fono chiamate art i attive o pra-
tiche ; quelle che iafeiano tífetco dietro di sé , 
come la pittura , &c. fon dette faitive od 
effettive . Magn. Moral, lib. I . c, 35. 

L'ARTE é meglio definita , fecondo Milord 
Bacone, una propria e accomodata diíp ílzio-
ne delle cofe della natura per mezzo del pen-
íamento dell'uomo , e deii'efperienza , cosi 
che faccianfi conlípondere ai diíegni ed agii 
uíi delfuraan genere. Vedi ESPERIENZA , &c. 

La natura, fecondo quel Filoíofo, équal-
che volta libera, e lafciata in fuá baila \ ed 
allora é ch'ella íi mamfelta in un ordinerego-
lare: come vediam ne'Ciel i , nelle piante, 
negli animali &c. —Al t re volte elia é i r -
regalare , e disordinata , o per qualche non 
ordinario accidente , o per depravazione nella 
materia, quando la reíiftenza di qualche i m 
pedimento la impedí ice nel fuo corfo \ come 
nella produzione de'moftri. Vedi MOSTRÓ. 

Altre volte ella é , dirb cosí , foggiogata , 
e ridotta dall* induíiria a forme particolari, e 
fatta fervire ai diverfi feopi delT uomo. Quefi' 
ultimo é quello che noi chiamiamo arte. N e l 
qual fenfo, f arteh oppoíta alia natura . Vedi 
NATURA, ARTIFIZÍALE , &c . 

Quindi , ¡a cognizione della natura pub 
*3ividerfi nella ftoria della generazione, del
la pretergenerazione , e delie arti . — La 
prima confidera la natura in liberta; la f i -
conda, i di lei erron ; elaterza, le reftrizio-
ni alie quali vien fottometía. 

ARTE, é anche termine ufato per feien-
Z. z 2, za o 
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7.a o cognizione ridotta in pratica . Vedi 
SCÍENZA , e COGNIZIONE. 

Diverfi Scolartici tengono che !a Lógica e 1' 
Etica fieno a r t i ; in quanto che non tcrminano 
in mera teoria , ma tendono alia pratica. Ve
di TEORÍA, LÓGICA, ETICA, &C. 

In quefto fenfo, alcuni ra mi delle matema-
tiche fon a r t i , altre fon materie di Dottrina o 
Scienza . Vedi MATEMATICHE. 

La Statica é totalmente fcientifica, ira-
perocché é occupata nella mera contempla-
zione del moto: la Meccanica, al contra
r i o , é un arte) come quella che riduce la 
dottrina della ftatica in pratica. Vedi MEC-
CANICHE , &c. 

ARTE principalmente ufafi per dinotare 
un certo filhma, od una collezione di re
góle , di precetti, einvenzioni o fperimen-
t i , che fendo bene offervatr, fan chelcco-
fe che un uomo intraprende , rieícano , e di-
ventmo útil i e düettevoli . Vedi REGOLA, 
Es PER I MENTO &C. 

In queflo fenfo , Varte é oppoda alia fe leu-
xa^, che é una collezione di princip; fpecu-
i a t i v i , e di conciufioni. Vedi SCIENZA. 

La natura e Torigine dell '^r^, e le fuedi-
üinzioni dalla feienza , fono piíi a lungo eon-
fiderate neila Prefazione di queíVOpem . 

Vy l r t í , in queíio fenfo , poíibno dividerfi , 
xifpetto al loro feopo ed oggetto in umane, 
come la Medicina , e divine , come la Teolo
gía . Vedi MEDICINA , e TEOLOGÍA . 

umane ÍÍ poíTono di nuovo dividere in 
c ivi l i come laLt-gge, la política, &c. mi
litar i , corne j a fortificazione , (kc. fifiche, 
come agricolíura , chimica, anatomía, &c. 
metafifiche, come loica, matematiche pu ré , 

filólogiche, come grammatica, critica , 
&c . mercantili, alie quali appartengono le 
arti raeccaniche , e le raanifatture . Vedi cia-
feuna nel fuo luogo. 

V A r t i fono piu popolarmente divife in Z i -
i e r a l i , e Meccaniche. 

L'ARTI Liberali fono le nobi l i , e le in-
gegnofe, o quelle, che fon degne d5 eíTere 
cohivate fenza alcun riguardo al guadagno 
che da eífe proviene. T a ü fono la Poefia, 
la Mufica, la Pittura , la Grammatica, la 
Rettorica , V arte Militare ^ l'Architettura, e 
la Navigazione. Vedi LIBÉRALE ; Vedi puré 
POESÍA, MÚSICA , GRAMMATICA , RET-
TORICA &c. 

Le ARTI mecsanich? , fon quelle, nelle 
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quali la mano , ed i l corpo s' impiegano e 
s'iníereffano piu che la mente; e le quali 
fono principalmente cohivate per lo pro-
íhto e -guadagno che apportano . Della qual 
forta fono le piíi di quelle, le quali a noi 
fomminiftrano le ncceííita della vi ta , e fo-
no popolarmeníe conofeiute fotto i l nome 
di Mejlieri . - Tal i fono i l teífere, il la-
vorare a tornio, i l far la bira , i l meítier 
del muratore, deli'oriuolaio , del falcgna-
rne, lavorar di remelTo, fondere, ftampare 
&c. Vedi MESTIERE, MANIFATTURA. 

V A r t i meccaniche prendono la loro deno-
m'mazione da [¿vx*1"! macchina , per eíTere 
tutte praticate coi mezzo di qualche mac
china o i l l rumentó. Vedi MACCHINA &C. 

Delle A r t i Libeoali i l fatto é di ve río ; pe-
rocché molte di eífe poffono impararfi ed efer-
citarfi fenza affatto verun iítrumento ; co
me la Logrea , TEloquenza , la Medicina pro-
priamente cosí detta, &c. 

h 'A r t i che fi nferifeono alia viíla ed alT 
nditp , oÜerva Mtlord Bacone , che fono ftf* 
iiute liberali piüche le aitreleq jali nguar-
dano altri fenfi , che , la maggior parte, s im
piegano in cafe di luífo . Vedi SENSO . 

E' ftato bc:n oííervato da' Filofofi , cheneí 
principio ed aumento dtgü Stati, le arti nú-
liíari principalmente fionfeoao; ma quan-
do fono giunti al loro auge o colmo, al lora 
fioriícono le arti i ibera! i ; e quando ítanno-
per declinare, vi fionfeono le ¿rm volutiuax 
rie , o del lufFa-. 

V i fono puré diverfe ar t i particolari; co
me Varte della memoria; Varte di dicifra
re ; 1'^ríí di volare , o di nuotare ; l'^rí^dei 
palombaro &c. Vedi quefti Arricoli &c. 

Democrito foííeneva chegh uominiavean* 
impara te tutte le lor arti dai bruri ; che il ra-
gnatelo avea loro infegnato a teílere , la ron-
dine a fabbricare, l'ufcignuolo il canto &c.e 
drverfí animali eziandio la Medicina . 

Termine ¿'ARTE. Vedi 1'Articolo TER
MINE . 

Baceelfteúdelf h K T l . Vedi l'Articolo BAC-
CELLIERE . 

Maejlro delV ARTI . Vedi MAESTRO» 
GRALO, FACOLTA'. 

ARTE, s'applica ancora a diverfedottn-
ne , e invenzioni immaginarie , e fin fu* 
perftiziofe. - Ta l i fono , L'ARTE diLuího, 
o Y ARTE trafcendentale , col mezzo della 
quale un uomo piii diíputare grorni "itert 

fopra 
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íbpra qualunque materia in natura , fenza 
intcndef niente della cofa di cui fi tratta ; 
chismara cosi dal fuo inventore Raimondo 
Lüll io. 

Confiíle principalmente indifoorre le di-
verfe forte d'ífleri, in diverfe fea e , o clitna-
ci da percorrerfí in una progreííione cheafecn-
de. -- Cos í qualunque argomento íopra ti quale 
venga propoílo di favellare , haíli a diré in pri
ma ; egli é un eífere, e conleguentemente 
uno, vero, buono , perfetto ; pofeia ,cgl ié 
o créate od increato. Ed inuovo , ogni effere 
creato é o corpo o ípinto , &c. 

ARTE Angélica, o l'arte dtgU f p m t i , é 
un m é t o d o d'arrivare alia cognizione di qua
lunque cofa che fi defidera, per mezzo de-
gli angioli, o piuítoílo de'demonj . Vedi 
DEMONIO , 

Sotto queíla vengeno le a r t i , della ma
gia , átWzfiregonerta, del fortikgio &c. Ve
di MAGIA , á c . 

ARS notoria, é una maniera d'acquiflar 
le feienze per ínfufione, fenza verun' altra 
applicazione fuorché un poco di digiuno , e la 
pratica d'alcune cenmonie . 

Coloro che fan profeííione di queft'¿íríe, 
affermano che col mezzo di eífa Salomone 
nello fpazio d' una norte, acquiftb tutta la 
fuá cognizlone; Delrio Gefuiía moilra, ch' 
cli 'é una curioíita colpevole, e fonda ta fo-
pra un oceulto compatto col Diavolo . Dilqu. 
magic. p. 11. Fu folennemente condannata 
dalla Sorbona nel J 320, 

ARTE di S'.Anfelmo, é una maniera fu-
periliziofa di curare le ferite , col mera
mente toccare le fafcie , od i i i n i , de'quali 
cotefle ferite fono líate coperte. Vedi FE-
RITA, e SIMPATÍ'A . 

Delrio, m\\t (ue Difquifitioner mágica, of-
ferva che alcuni foldati I ta l iani , i quali prati-
eavano queft'^r^ , n'aítribuivano rmvenzione 
a S. Anfelmo, ma ci aíTicura nel medefimo 
tempo, che in fattt ella fu inventata da An
felmo di Parma , famofo Mago. 

ARIE di S\ Paolo , é un ramo át\V ars 
jom-m, cosí chiamata , perché fi fuppone 
'oíie flata iníegnata da S. Paolo , dopo il fuo 
rapitnento al terzo cielo. 

«RTE e parte, é una frafe ufata nelfeflre-
m^a íettentrionaledeiringhiiterra, e nella 
^C,07-!a' 9usndo uno é aecufato di qualche 
benito dicono c h ' e g l i é ^ ^ ^ nel eom-
nKíterl0 > cioé ch'egli fu che lo pensb, e 
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che 1' efegui & c . Vedi PRINCIPALE, Ac-
CESSORIO &C. 

ARTE Ermetica. Vedi 1'articolo ERME-
TICO . 

ARTE hyffopica. Vedi F articolo HYSSÜ-
PICO . 

A R T E R I A * , ApTtrpm , nell' Anstomia , 
un canale cavo fulolofo, deñinato a riceve-
re i l fangue dai ventricoli del cuore, e di-
{tribuirlo a tutte le partí del corpo , per 
mantenirnento del calore e della vi ta , e per 
lo trasporto del neceflfario nutrimento . Ve
di Tab. Anat. ( Angeio!".) fig. 1. Vedi pur 
SANGUE, CUORE, V I T A . 

* La voce^ greca , upTupia: che alcuni ere-
dono derivata da «f;paer, Paria, e Ttip-cM 
fervo, riferbare : ma altri che meglio in-
tendono í' ufo della parle , la dinvano da 
tupa , io follevo , od innalzo , per lo fuo 
continuo palpitare o batiere. 

Le arterie fono d'ordmario corapofte di tre 
tuniche, o membrane . La prima od efterio-
re, mervofa o tendiaofa ; fendo come un fa-1 
ícetto ídi fottiliffioii vafi fanguigni, per nu
trimento delle aitre tuniche . La feconda rau-
fcolare ,. e comporta di fibre circolart, o psut-
to'do fpirali i delle quali vi fonopiu o mwio 
Ora ti fecondo la grotfezza deli'arter.a ; que-
Üe fibre hanno una forte elaílicita, percm íi 
contraggono con forza , qyando ¡i pote re o 
T azione che le ha diftefe, ceffa. La terza 
ed intima membrana, é fotriie , denfa , c 
trafparente; ella é che tiene i l fangue den
tro i fuoi canali , il quale al tnmenti , neila 
diiatazione di uo1*arteria, fácilmente fepare-
rebbe le fibre fpirali 1' una dall' altra . Secon-
do che Je arterie divtntano piíi picciole ,, que-
íte tuniche o membrane s' attenuano e di
venta n fo t t i l i . 

Tutte le arterie fono conichc, do}, co-
minciano da un tronco, e vanfi minorando 
fempre e nliringendo , e fimfeono in ra mi 
cosr minuti , che sfuggono dalla viíia , fe 
non é ajutata daf microlcop); per mezzo de' 
quali nelle eode di rannocchi, e di piccole 
anguiile, 1'tftrtmita delle arterie paiono, 
per lo ve lote non interrotto corfo del ían-
gue eíTere moítulate o continúate colle ori-
i^nazioni delle vene; abbenché per la tra-
parenzadi quefti vafi i'attuale ontinuazio-

ne non fia viíibile. Vedi ANASTOMOSI, e 
INOSCULAZIONE . 

Le tuniche delle arterie fono § una cora-
te ñura 
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teftura aíTai denfa ed unita; perloché ilfati
gue non eífendo vifibüe per mexzo ad e í íe , 
elleno generalmente appaiono biancbe . Ag-
giugni, che procedendo vía via i l fangue da 
una capacita maggiore ad una minore , é 
perci5 un poco oftrutto o impedito nel fuo 
paffaggio; ma fpinto innanzi dal moto del 
cuore, diílende le tuniche, e quinci cagio-
na un moto faliente , chiamato i l pulfo o 
polfo. Per quefta dcnfezza e biancbezza delle 
arterie ^ con la pulfazione che vi f^oíTerva, 
elleno fi diftinguono dalle vene . Vedi VENA . 

I I polfo delle arterie , come quello del 
cuore, coníille in due movimenti recipro-
c h i , cioe filióle o contrazione , edíaftole, o 
dilatazione; ma elleno oíTervano tempi oppoüi 
corriípondendo la íiílole dell1 arteria alia dia-
fíole del cuore. Vedi POLSO , SÍSTOLE, e 
DrASTOLE. 

Tutte le arterie del corpo , abbiamo of-
fcrvato, che forgono o nafcono in due gran-
di troncbi , dai due ventricoli del cuore . 
Quella che fpunta dal deílro ventricolo, é 
cbiamata V arteria pulmonare ^ e ferve a por
tare i l fangue ne'polmoni : quella ch'efce 
dal í in i iho , Vaorta , o arteria grande ; la qua-
í e , per le fue numerofe ramificazioni, fom-
miniüra a tutío i l refto del corpo , fino 
alie piü rimóte ftazioni dclla circolazione. 
Vedi CIRCOLAZIONE del fangue* 

V arteria grande r dacché íafeia i i cuore, 
fi divide in due gran tronchi chiamati Va-
fcendente o piíi a l to , e difcendmte , o piu. 
baffo . Vedi AORTA . 

I I tronco afcendeote , ovvero aorta afeen-
denr, conduce i l fangue atla t e ü a , ed alie 
aitre parti fuperiori del corpo, ed é fuddi-
vifo in tre r ami . — I I pr imo, é la dritta 
fukclavia y donde hann'origine la carotide , 
la vertébrale y la cervicale , la drtíta axillare * 
11 fecendo, é la finíílra carotide, >— I I ter-
^o , é la finifíra fubclavia \ donde nafcono 
la finiílra cervicale, la fimítra vertébrale, e 
la finiílra axil!are . — V e d i ciafeuna deferit-
ta nel fuo proprio articolo , SUBCLAVIA , 
CAROTIDE , VERTÉBRALE , CERVICALE , 
AXILLARE, &C. 

I I tronco dilcendcnte, od aorta defeendens 
porta i l fangue al tronco, ed alie parti in-
fíiiori del corpo. 

Da quefio fi diramano o procedono la 
hromhiale, le intercofiali, la celiaca , la fre
mica % la mefemenca , V malgeme > la fper-
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matica , 1' iliaca, 1' umbilicale, 1' epigaflrica 
Vipogaflrica, la crurale &c. con le loro diverfe 
ramificazioni. Vedi ciafeuna alfuoluopo. 

Una delineazione delle diverfe arterie 
colle lor divifioni e fuddivifioni ; nel lor 
ordine e nella lor poíizione naturale , copja-
ta dalla natura , veder fi pub nella Tavola 
dell' Anatomia. ( Aligeiol. fig. 6,) 

A R T E R I A , s'applica ancora a quel tu
bo fifiolofo , compoño di cartilagini e di mem-
brane , che difeende dalla bocea ai polmoni 
per condurre e ricondurre Taria , nella ref-
pirazione . Vedi RESPIRAZIONE , POLMO
NI , ed ASPERA . 

Queft'é particolarmcnte chiamato Vafpe-
ra arteria , o trachea , e popo I armen te la 
canna della gola, o i i canal dell'aria. Vedi 
TRACHEA. 

ARTERIA [acra. Vedi SACRA. 
ARTERIOSA vena , <p\i(Is , «/K&^JVj 

é una denominazione data alTarteria poimo-
nare, oda quel vafe, peí quale i l fangue é 
portato dal defiro ventricolo del cuore ai pol
m o n i . Vedi PULMÓN A RE. 

Ca^/ / . í ARTF.RIOSUS , é un tubo neícuo- ~ 
re d'un feto, che, col forame ovale, ferve 
a mantenere la circolazione del fangue , e 
lo divertifee dai polmoni. Vedi FETO, CIR
COLAZIONE, e FORAMEN ovale. 

ARTERIOSO , in Anatomía , qualche co
fa che fi riferiíce alie arterie. Vedi ARTERIA . 

I I fangue artertofo é fuppoíio piu caldo, 
piíi florido, e fpintofo che i l venale. Vedi 
SANGUE. 

A R T E R I O T O M I A ^ , A W / ^ Í « , 
nella Chirurgia &c. é 1'operazione di apri-
re \xn arteria; o di cavar fangue, con una 
lancetta, dalle arterie ; praticata in alcuni 
cafi ftraordinarj. Vedi ARTERIA, FLEBOTO
MÍA, &c . Vedi puré ANEURISMA. 

* La parola e jormata da ap̂ mpia , e da 
vc íavo) , feco . 

L ' Arteriotomia é una operazione perico-
loíiffima , rare volte ufa ta a difegno, fal-
voché nella fronte , nelle temple , o die-
tro le orecchie, ove le arterie fácilmente fi 
chiudono di nuovo, per cagione del cranio 
che v ' é di fotto , i l qual chiudimento fareb-
be difficiliffirao ad efíettuarfi in qualche al-
tra parte. 

Ordinariamente i l taglio dell* arteria di-
vien fatale nelle altre par t i ; ed abbiamo nu-
merofi efempi di perfone ararnazzate nel nar-

ne íisTi-
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ne fatigue, per abbagHo , da un'arteria in 
iuogo della vena . . 

Fernellio (ar. 18.) Severmo (Offic.med. 
par. 2 .) Tulpio {Ob/erv. 1. 48-) e Cather-
wood fi sforzano graa fatto per mtrodurre 
1' artcYictcmia ne caíi apoplettici, come pre-
feribüe al taglio della vena; ma fono poco 
íegui ta t i . Vedi APOPLESSIA . 

A R T I C O , anicus , hpwmo;, nell aítro-
nomia é un epíteto dato al polo fettentno-
nale, o fia al polo elevato fopra i l noítro 
orizonte. Vedi NORD , e POLO. 

F chiamato i l Polo ártico, a motivo deí-
Ja Coftellazione della piccola oría chiamata 
in Greco «p-Kicí, 1'ultima íiella della di cui 
coda, addita a un dipreffo i l polo del N o r d . 
Vedi URSA minor. 

ARTICO circolo , é un circolo minore 
dalla sfera parallelo alfequatore, e 23o 3°' 
diílante dal polo del N o r d , donde egli ha 
i l fuo nome. Vedi CIRCOLO, e SFERA. 

Quedo ed i l fuo oppoüo, Vantartico , fon 
detti i due Circoli polari ; e íi pub concepi-
re che fien defcritti mercé i l moto de' poli 
dell' eeclittica, aítorno de' poli dell' Equatore, 
o del Mondo. Vedi POLO , CPOLARE. 

A R T I C O L A R E , ARTICULARIS , in me
dicina, é un epíteto , che fi applica ad una 
mala í t ia , la quale piü immcdiatamente infc-
fía gli articoii, o le giunturc. 

I I morLuí articularis, é l'ifteíío che i l Gre
co apSpim?) e la noftra gotta. Vedi ARTRI-
TIDE, e GOTTA . 

A R T I C O L A T I fuoni , fono quelli W 
efpriraono le lettere , le filia be &c. di un 
alfabeto , o di una lingua . Vedi SUONO , 
LETTERA , ALFABETO &c. Vedi puré IN ÁR
TICO LATO . 

I Bruíi non poífono formare fuoni ártico-
l a t i , non polTono articolare i fuoni della loro 
voce, fe tu n'eccettui alcuni pochi uccelli, 
come i l pappagallo, i l corvo , la gazza, i l 
parrochetto, lo llornello &c . Vedi VOCE . 

A R T I C O L A Z I O N E , ARTICULATIO , in 
Srammatica, é una pronunzia diltinta di voci 
efillabe. Vedi PRONUNZIAZIONE &c. 

L' Anicolazione é quella parte della gram-
matica, che tratta prima dei fuoni e delle 
•Lettere; poi della loro combinazione , per 
comporre fillabe e voci . Quindi colui che 
pronuncia le fue parole ehiaramente e diílinta-
mente , dicefi che ie pronunzia articolatamen-
^ • Vedi LETTERA , SILLADA , PAROLA &C. 
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ARTICOLAZIONE, in Anatomía, é una giua-

tura, o conneíüone di due offi , deftinata per 
compiere ed ajutare i l moto. Vedi Osso , ed 
EXARTICULAZIONE . 

V i fono varié forme e fpezie üarticola
zione ^ accomodate alie diverfe forte di mota 
e d'azione . 

Quella che ha un moto notablle e manifeflo, 
é chiamata diartrofi. Vedi D i ARTROSI . 

_ Queft'é fuddivifa in enanrofi, artrodia i e 
ginglymus. Vedi ciafcuno al fuo luogo. 

Quella che foltanto ammette un moto 
oí curo, é chiamata fmartrofi ; vedi SINAR-
TROSI. 

Ell 'é fuddivifa, in Symphifi, futura, ar
menia , fyffarcofi, fyncondrofi , fynnevrojl , 
fyntenoft, e fynymenfis. Vedi tut t i queíli ar
ticoii al lor luogo. 

A R T I G O L O , ARTÍCULOS, una piccioía 
parte, o divifioned'un Libro , d'uno feritto , 
of ímile . S. Tommafo d'A quino divide la fuá 
fuá fomma di teología in diveríe queftioni; e 
ogni queftione in diverfi articoii . La tal 
materia confta di tanti articoii. 

ARTICOLO fi applica parimenti alie di
verfe claufole o condizioni di un contralto, 
d' un trattato di pace, o fimile. Vedi TRAT-
TATO, CONVENZIONE &C. 

In quedo fenfo diciamo , articoii di ma-
ritaggio , articoii di capitolazione , articoii 
preliminar i , &c . 

Lo ftabilimento della Compagnia dell' I n -
die Oríentaii in Oftenda , é una trafgref-
fione od infrazione diretta dell'ottavo e no
no articoii del trattato diMunfter. 

ARTICOLI ^/C/ei'o , ARTICÜLI í / w , fo
no certi ftatuti, concernenti alie perfone ed 
alie caufe Ecclefiaíliche, fatti fotto Eduar
do I I . e I I L 

ARTICOLO di fede, é da alcuni definito, 
un punto di dottrina criíliana , che fiamo 
obblígati a credere, perché rivelato da Dio 
fieíTo, ed ammeffo o ftabilito per tale dalla 
Chiefa . Vedi FEDE , RESISTENZA &c. 

ARTIGÓLO , Aniculus, in Anatomía , di
nota una giuntura , di due o piu offi del cor-
po. Vedi Osso, &c. vedi puré ARTICOLA
ZIONE . 

ARTICOLO di morte, Articulas monis, V 
ultime angofeie, o l'agonía di uno che muo-
re. Vedi AGONÍA . / 

I I Pontefice manda per ordinario la fuá bene-
dizione a' Cardinali &c . in articulo monis . 

ARTI-
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ARTIGÓLO , in A r i t m é t i c a , fignífica i l 

numero 10 , od al tro qualunque numero , 
d iv i f ibüe g i u í l a m e n t e in dieci p a r t í , come 
20, 30 , 40 , te. — Quefti fono alia voke 
chiamat i Decadi, ed altre volte numeri roton-
d i . H a r r i s . 

ARTIGÓLO, in grammatica , dinota una 
particella ufa ta in m o l t i l inguaggi per decli
nare i n o m i , e dinotare i diverfi lorocafi e 
gener i . Vedi PARTICELLA , N o ME , CASO , 
e GENERE . 

L ' ufo degli Anicoli nafce principalmente 
di qua , ejoé che nelle Lingue le quali non han-
no differenti terminazioni per efprimere i d i -
ver í i ttati e le diverfe circoflanze de' nomi , r i -
cercafi qualche cofa che fupplifca a queí l ' ufi-
2Í0 . Vedi TERMINAZIONE . 

I L a t i n i non hanno Anicoli ; ma i Gre-
c i , e le piü delle Lingue moderne v i fon 
r icor fe , per fifTare ed accertare la .vaga fi-
gnificazione de' nomi comuni e appe l l a t iv i . 
V e d i N o ME , e APPELLATIVO . 

I Greci hanno i l loro o, le l i ngueOr ien -
ta l i i l loro he cmphaticum, g l ' I t a l i an i i l lor 
i l , lo , t í a . — I F r a n c e í i , le, la , e / a . I 
Tede fch i , der^ das , dat. 

G l ' Inglefi hanno anch' eífi, due ar t icol i , 
a , e the : che feudo prefíffi ai foflaníivi , 
appiicano la lor genéra le í ignif icazione a 
qualche cofa particoiare . C o s í diciamo , a 
man , cioé uno od un al tro uomo ; the man , 
cioé , quel certo uomo . 

D i qua appare , che a e ufato in un plíi 
largo , e general fenfo , applicandofi indif-
ferenteraente ad ogni particolar perfona o 
cofa . Laddove the d i í l ingue individual 
mente , e moftra di quai particolar cofa fi 
pa r la . Se i l foña iu ivo , a cu i la particel
la a e affiíía, principia da vocale , o da h\ 
noi feriviarno allora e pronunziamo an , co
sí d i c i a m , an 9 ^ , an hour & c . un occhio , 
un ' o ra . 

A l c u n i Grammat ic i fauno 1' articolo una 
parte dif t inta dell ' orazione , a l t r i vogliono 
che fia un p r o ñ ó m e ; ed al tr i con M . Green-
wood , un neme ad ie t t ivo . V e d i PARLARE , 
PRONOME, ADIETTIVO & c . 

G l i anicoli fono uíi l i í f imi i n una l i ngua , 
p e r c h é ajutano ad efprimere con maggior 
n e í t e z z a e preci í ione diverfe proprieta e re-
l a z i o n i , che a l t r iment i fi perderebbono. 

E quindi appare un grande fvantaggio 
dclla Lingua L a t i n a , fopra le a'tre L i n g u e ; 
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i n quanto che 1' articolo efpreffo , o t ra ía
le i ato , fa del!'alterazione nel , fenfo, che i 
L a t i n i non poífono dulinguere . 

C o s í quando i l D iavo lo dice al Salvador 
no f l ro , fi tu es filius D e i , pub intenderfi , 
fe tu fei un figlimlo di D/o, o, je tufei i l figliuolo 
di Dio . Sea ligero, dalla man can/a ¿'anicoli nel 
La t ino , conch iu íe la loro i n u t i l i t a . 

G l ' , I t a l i an i prefiggono eziandio anicoli 
ai nomi proprj , che naturalmente non ne 
hanno bi íogno , a cagion che da fe ñeííl 
í ignif icano cofe individualmente . D i cono , 
WArioJio, i l Ta (jo , i l Petrarca. — A n c h e i 
France í i unifeono l 'art icolo ai nomi proprj 
d i r e g n i , provincie & c . come la Svedc, la 
Normandie. E noi ancora facciam lo lie fio, 
i n riguardo a ' n o m i di cert i m o n t i e fiumi; 
come the Rhine , úicDanubc y the Alps & c . 
i l R e n o , i l D a n u b i o , le A l p i . 

ARTIGÓLO Indefinito . L ' articolo é cosí 
chiamato , pe rché fi applica a' nomi preíi 
nel la loro piü gené ra l e e confufa íignifica
zione \ come , he travelled with the pon , and 
equipage of a prince , egli viaggiava con 1' 
a r ia , e con Tequipaggio di principe i do ve 
le parole a prince s hanno a intendere d'ogni 
principe i n g e n é r a l e . 

ARTIGÓLO definito , o d i m o í l r a t i v o , é 
quel lo che fiífa e determina i l fenfo della 
parola a cui precede , ad una cofa i n d i v i 
dúale . V e d i DEFINITIVO . 

I I P. Buffier d i ü i n g u e una terza fpezie d' 
anicoli nel Francefe, ch' egli chiama inter-
medf , o pa r t i t iv i , e fervono a dinotare parte 
della cofa efpreíía dai íbf tant iv i ai quali s'ag-
giungono : come des fcavans ont cru , alcu
ni d o í t i uomin i han creduto, & c . M i fabl-
fogno de lumiere, di un p o ' ü i lurae, & c . 

L ' ufo e la d i ü i n z i o n e degli artice!i defi-
n i t i e indefiniíi le, o la , c de o du , íanno 
una delle maggior i difficolta nelia Lingua 
Francefe, perocché hanno aíTai d 'arbi t rar io , 
e non fi pub arrivare al buon ufo di eífi che 
colla prat ica. P u o í ü aggiugnere , che neli 
Ingle fe , quantunque gh ar t ico l i lien cosí po-
chi , tu t tavol ta fono d' ufo cosí frequen-
t e , che fác i lmen te e'difcoprono ediftinguo-
no uno ftraniero , da un Inglefe n a t i v o . Ve
di INGLESE, e FRÁNGESE. 

A R T I C U L O R U M Anima . Ved i 1' arti
colo ANIMA . 

A R T I F I Z I A L E , Arüficialis , cofafatta 
per arte ¿ non prodotta naturalmente , o 
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fecondo 11 corfo ordinario delle cofe . Ve
di ARTE , e NATURA . 

„ L 'Ar te é comunemente confiderata co-
5, me una cofa differentiffitna dalla natura; 
5, e né piü né meno le coíe anifiziali dalle 
5, naturaü ; donde proviene un altro piü grave 
5,'errore, cioe, che Varte vien fuppofta eí-
„ fe re un principio difFercntc , fabbricato 
3, fopra la natura, e di tanto valore, che 
?, é capace o di perfezionare cib che la 
„ natura ha cominciato , o di rettificarla 
„ ed emendarla quand' ella é difordinata , 
5, o di fvincoiarla e liberarla quand' é n -
„ í l re t ta ; benché non affatco di divertirla, 
5, fconvolgerla o trasmutarla. — Ma la ve-
5, rita é , che le cofe ar t i fiza! i non diffe-
j , rifeono dalle naturali neila natura o for-
5, ma , ma folamente nell'efficiente : 1'uo-
„ mo non ha potere fopra la natura, piu 
5, di quel che gliene competa per via del 
„ moto ; in virtu del quale ei pub appii-
„ care corpi naturali ad altri tali corpi , o 
„ rimoverne gli um dagli a l t r i . Dove una 
j , tale applicazione o congiun/ione di co-
3, fe attive o paííive , é praticabile , i vi pof-
3, fono far qualche cofa gli uomini , dove 
35 no, nlente . Noi veggiara Toro qualche. 
„ volca purificato dal fuoco del Chimico; 
„ e qualche vojta lo troviamo perfettamen-
5, te puto nell' arena , avendo la natura 
„ fteíTa compiuto il fatto fuo : cosí l ' A r -
9, cobakno alie volte íi forma in alto nell' 
3, acqua d'una nuvola : ed alie volte an-
„ cora qaaggiü tra noi con certa aíperfio-
5, ne, o con certo fpruzzo d'acqua. La natu-

ra adunqne governa tutte le cofe : ed a 
5, le i fono fubordinati , i l corfo della natura , 
„ /' evagazione o la latitudme della natura; 

e V arte, o fia 1' uomo fopraggiunto alie 
j) di lei opere. Bacon de Verul. de Augm. 
Scient. L. 11, Vedi NATURA. 

ARTIFÍZI ALE é parimenti ufato fpeíío per 
fattizio . Vedi FATTIZIO . 

Quindi, abbiam del fale armoniaco artt-
Fútale, abbiam della bormcQ artificiale, ch' 
e 1 ifteífo che fattizia &c. 

^ 0 w e ^ ARTIFÍZIALÍ, in rettorica, fo
no tutte quelle prove o coníiderazioni che 
traggonfi dal genio ) dair indupfrja) 0 á ^ 
mvenzione deiroratore . Vedi ARGOMENTO , 
e ÍNVENZIONE. 

Tal i fono iedefimzmni, le,caufe, gü ef-
Tom j ecoslchíanianri per diítinguer-
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le dalle leggl, dalle autorita, dalle citazio-
n i , e da altri argomenti di quefla natura, 
che diconfi argomenti inarttfiziali. Vedi DE-
FINIZIONE, AUTORITA', &C. 

ARTIFIZIALI Bagni, Vedi BAGNO. 
ARTIFIZIALE Canfora. Vedi CANFORA. 
K \ \T\¥lZlM .uCinabbro . Vedi ClNABBRO . 
ARTIFIZIALE Cokothar . Vedi COLCO-

THAR . 
ARTIFIZIALI Condotti. Vedi CONDOTTI . 
ARTIFIZIALE Giorno. VediGiORNO. 
A RTIFÍZI ALE Divinazione. Vedi DIVINA-

ZIONE . 
ARTIFIZIALI Tenemoti. V . TERREMOTO. 
ARTIFIZIALE Occhio . Ve'diOccHio. 
ARTIFIZIALE FUOCO. Vedi Fuoco . 

^Fuochi ARTIFIZIALI , fono compofizioni 
di materie inflammabili; principalmente in 
ufo per occafioni foleimi, e di pubblica al-
legrezza . Vedi Fuoco . 

ARTIFIZIALE Voló. Vedi VOLARE. 
ARTIFIZIALI Forme. Vedi FORMA. 
ARTIFIZIALE Fondamento . Vedi FONDA-

MENTO. 
ARTIFIZIALE Fontana. Vedi FONTANA. 
ARTIFIZIALE G/o¿o, Sfera &c. Vedi GLO

BO , SF ERA , &c. 
ARTIFIZIALE Orizonte . Vedi ORIZONTE . 
ARTIFIZIALE Lacea. V.Tarticoio LA ce A . 
Linee ARTIFIZIALI , íopra un fettore o 

fcala, fono certe linee cosí lauorate e difpo-
fle, che rapprefentino i feni logaritraici , e 
ie tangenti ; onde coll' ajuto della linea di 
numeri, feioglier íi potranno tutte le que-
ilion i nella Tr igonometr ía , nella Navigazio-
ne &c. efattiffimamente. Vedi LINEA , SCA-
LA , SETTORE &C. 

ARTIFIZIALE Litargiro . Vedi i ' articolo 
LITARGIRO. 

ARTIFIZIALI Numeri, fono fecanti , fe-
n i , e tangenti. Vedi SECANTE , SENO , e 
TANGENTE. Vedi anche LOGARÍTMICO. 

ARTIFIZIALI Fosfori. Vedi FOSFORO . 
ARTIFIZIALI Poni . Vedi PORTO. 
ARTIFIZIALI Pofuure. Vedi POSITUR A . 
ARTIFIZIALE Precipitazione. Vedi PRECI-

PITAZIONE . 
ARTIFIZIALE Arcobaleno. Vedi ARCOBA-

LÉNO . 
ARTIFIZIALE ^ í r ^ . Vedi SURADA. 
ARTIFIZIALI- Sahutro. Vedi SALNITRO. 
ARÍIFIZIALE Stella . Vedi STELLA . 
ARTIFIZIALE Vermiglio. V . VERMIGLIO . 

A a I AR-



370 A R T 
ARTIFIZIALE Vórtice. Vedi VÓRTICE. 
A R T I G L I E R I A , é V equipaggio greve 

di guerra , che comprende ogni íorte di ar
me grandi da fuoco, colle !oro appartenen-
ze » come cannoni , mortari , bombe , pe-
tardi , mofchetti, carabine &c. Vedi CAN
TONE, MORTARO, SCHIOPPO &C. 

I n queflo fenfo la vece aniglieria coinci
de con quello che aleramente fi chiama dagl' 
Ingleíi Ordnance , dagl' Italiani VAniglieria 
groffa. Vedi ORDNANCE . 

N o i fogliamdire per efempio, non fi po-
teva attaccare quelia pía?7a , per mancanza 
á'artiglieria peíante . -- I Perfiani, come nar-
rafi nell' Ambafciata di Figueroa, non vol-
lero mai amméttere , l'anno 1518, né arti-
glieria, né íanteria ne'loro eferciti, perché 
erano loro un irapedimento al carleare 1'ini-
mico , e ritirarfi con la loro ammirabile con-
fueta preftezza; nel che é poíia la principal 
loro attitudine , e gloria militare. I I termi
ne artiglieria é talor anche applicato agí' in-
llrumenti antichi di guerra come alie cata
pulte, agli arieti &c, Vedi ARIETE, MAC-
CHINA, CATAPULTE &c. 

11 Parco ¿ í / r ARTIGLIERIA , é quel luogo 
in un campo, appoflato per V aniglieria ^ e 
per le grandi armi da fuoco. Vedi PARCO. 

Treno, o feguito d'ARTIGLIERIA , é una 
fila , od un certo numero di pezzi & A n i 
glieria groffa , montati fopra carriaggi, con 
tu t t i i loro fornimenti in pronto a marciare . 
Vedi TRENO . 

Per lo piu vi appartengono i mortai , le 
bombe , le carcaíTe &c. íbtto la direzione 
del Majlro d*Artiglieria. 

V i fono degli apparati e treni á'Aniglie-
ria nella maggior parte de' magazzini del Re, 
come nella Torre , a Portsmouth, Plimouth, 
Windfor &c . 

Compagnia dell'ARTiGLiERiA é una banda 
di Fant i , che confifte in feicento uomini , i 
quai fan parte della milizia o della guardia 
deliaCitta di Londra . Vedi MILIZIA . 

I loro Uffiziali fono un capo o conduttore, 
due Luogotenenti, due Alfieri , tre Geníil-
uomini d' armi , due Sergenti , ed un Pro-
voflo Marefciale. Chamberí. 

ARTIGLIERIA S' ufa ancora perquelio che 
altramente noi chiamramo Pyrctechnia , o la 
condotta de' fuochi artifiziali , cogF iftru-
menti e Tapparato che ad efil pertiene . Ve
di PYROTECHNIA . 
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Gli Scntton fopra V artiglieria, fono Ca* 

íimiro Semionowitz Pollaco , Buchnero * 
Braunio^, M i e t h , e Sr. Remy nelle fue ¿"e-
moires d' Anillerie, che contengono una ac-
curata deícrizione di tutte le macchine, ed 
iftrumenti di guerra, che fono oggi in ufo 
con ogni altra cofa , che vi ha rapporto. ' 

A R T O F I L A C E , ARCTOPHYLAX , nell' 
Agronomía , é una cofleliazione ; altramente 
chiamata Boote. Vedi BOOTE. 

A R T O T Y R I T I , una fetta d^ r e t i c i , ed 
un ramo di Mon tan i i l i , che prima comparve
ro nel fecondo fecolo, ed infettarono tutía U 
Galazia. Vedi MONTAÑISTA. 

Ufavano pane e cafcio nell'Eucariflia, o 
forfe i l pane cotto con del cafcio. * La lor ra-
gione era , perché i primi uomini ofíerivano 
a Dio non folamente i frutti della térra , ma 
quei delle loro greggie ancora . 

* D i qtu jorfe viene i l loro norne greco , fe
condo S. Agófiino ; egli ¿ compojio di up-
<IÜÍ , pane \ e rvpov , formaggio. 

A R T R I T I D E * , Ap Spims, in medicina , 
é una malattia , molto meglio conofeiuta fot-
to i l nome di Gotta. Vedi GOTTA . 

* La parola e formata dal Greco apZpov, 
articulus, giuntura : perche la principal 
fe de di quejio male e nelle giunture . 

A R T R 1 T I C H E Acque . Vedi ACQUA . 
A R T R O D I A * hpSpcoS'ioí, nelia Notomia, 

é una fpezie d'articolazione, nella quale ua 
capo fchiacciato o piano d'oíío é ricevuto nel
la cavita, o ricettacolo vuoto d'un altro . 
Vedi Osso , e ARTICOLAZIONE . 

* La voce e formata dal Greco apSpov, ar
ticulus, giuntura, e fríKo[¿cu , recipio . 

Tale íi é 1' articolazione dell' umero con la 
fcapola. Vedi UMERO, CSCAPULA. 

A R T R O S I , anhrofis*, nell 'Anatomía, Ja 
giuntura di due offi , deflinata per l'efercizio 
del moto; chiamata puré articolazione. Vedi 
ARTICOLAZIONE, DIARTROSI, ENARTRO-
SI , e SYNARTHROSI . 

* La voce e formata dal Greco apSpoVi ar
ticulus , giuntura . -

A R T U R O , ARCTURUS*, nell'Aftrono-
mia , ftella fiífa della prima grandezza nella 
Coftellazione Boote, o Ardophylax . Vedi 
BOOTE. 

* La parola e formata da apxw;, orfa, * 
upa, coda, q.d. coda deW Orfa, perche 
ella v i e molto da preffo. 

VArturo íl leva i l primo giorno di Settem-
bre, 
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bre, e tramonta ai tr tdici diMaggio; é fla
to creduto che rare volee egH appariíca fenza 
apportare teropefte. Vedi STELLA . 

A R V A L E S * . f W t " ^ ) furono Sacerdoti in 
Roma Antica, i quali affiíkvano ne' Sacrifi-
zjdcWcVtñe áztte yíméiarvalia ^ che ü ofFcri-
vano ogni anno a Ctrere eaBacco per laprof-
peritade'frutti deila térra , cioé del fórmen
te , e del vino. Vedi AMBARVALÍA . 

* La párela e originalmeme Latina ^ e for' 
matada arvum , campo; perche nelle lor 
cenmonie, giravano in procejjione attorno le 
campagne ¡ o Jecondo Gellio , perche offeri-
vano Sucnfizfpcr ¡a felicita de campi. A l -
t r i diconcr, perche erano dejlinati arbnri , 
e gtudici di tune le dijferenze che injorgeva-
no pe' confini de' campi , e per le marche, o 
fegni de 1 erren i . 

Eglino furono inftituiti da Roraolo , ed eran 
dodici ¡n numero, tut t i períone diílinte ; eí-
fendo ftato del corpo degli Arva l i i l lor tonda-
tore medcfioio . Formavano un Collegio , 
chiamato Collegium fratrum Arvalium . Vedi 
COLLKGIO . 

l i Itgno della lor dignita, era unaghirlan-
da, compoita di fpighe di fórmente , légate 
con un naltro bianco , che t u , come dice Pii-
nio , la prima corona che fu in ufo in Roma . 
Vedi CORONA . 

Secondo Fuigcnzio , Acca Laurentia nutri-
ce di Romolo tu la prima íondatrice di qucíl' 
ordine di Sacerdoti j eli'ebbe, per quanto pa
re, dodici figljuofi, i quali erano fohti prece
derla nella proceíTione al Sacrifízioj uno de* 
quaíi eflendomorto, Romolo, in favore del
la fuá nuence, promife di fuccedere in di lui 
vece; ediqua, d i c ' t g l i , é provenuto queíio 
facrifizio, ficcome puré i l numeró dodici, ed 
ii nomedi fratello . --Plinio ( L.17. c.2. ) par 
che accenniTifteíTa cofa , quando racconta 
che Romolo inftitui de'Sacerdoti de'campi, 
ad eíempio d'Acca Laurentia fuá bália . 

A R U N D E L 1 A N 1 marmi. Védi l ' a r t ico la 
MARMO . 
f ^ p ^ ^ C I * , ordine di Sacerdoti, appref-
10 gii AntichiRomani, i quali predicavano le 
co e a venire,principalmente coll'infpezione 
v • T / ^ - K - 1 ^B11 an imaü , uccifi nc' Sacrifi-
¿ ) . ^ a i U i v i N A ^ o ^ ^ e S A C R I E I Z I O . 

r . Pa'f ría pare che piü propriamente vada 
y w r / a harufpices i come dnivata da haru-
§ 3 , chejigwficalevifceredelle vitüme ; e 
aiP'cere, guatare , 0 confiderare \ Vedi 
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HARÜSPEX. "Ovvero, come jiimano al-
t r i , da ha rá , hoftia , v i t t ima; benchh 
alcuni difendano Fonografía ^'arufpices, 
derivando la voce da aras , e infpicere , at-
tendere o guardare gl i altari . 11 P. Petron 
vuole pojitivameme che fia formata dalla 
parola Céltica au fegato, e fpicio , guardo : 
donde auípex , ch1 effendo una voce un po 
dura nella pronuncia ^ fu addolcita cam-
biandeláinarufpe^. Vedi AUSPICES. -
In Fejio noi trovianno haeriga , o har.iiga , 
cVei definijee per una vittima , le eui inte
riora jon conjuierate y mentre ancor rejiano 
infierne . Sopra dt che M . Dacier ojferva , 
che h&ttlga ejormato da «e/.^ , avíes infer-
tovi d digamma Eolico, avanti 1. Pro
priamente dunqv.e era un montone o ariete 
quello che ¡acrificavano; ma poi i l nome di
vento comune a tutte le forte di vittime . 

Ladottnna o dilciplina degli arufpici ^ era 
ñata ridotta in arte precifa , chiarruta arufpici-
na. V edi DIVINAZIONE . 

Catone , i l quale fu Augure, era folito d i -
re , ch'ei fi maravigliava , come un arufpice 
poteífe mirarne in faccia un a í t ro , íenza ícop-
piar dalle rifa. Dal che (i vede qual opinione 
egli avea della folidita átWarufpiana . 

A R Y T H U S * , o ARHYTHMUS , nelfa 
Medicina é voce uíata da alcuni, per dinotare 
l*abbaHamento , o la mancanza di polfo , cosi 
che non é piü íentitoappena ; ma piü propria
mente dinota un1 irrtgolarita, o difetto del 
buon ordine , e della proporzione del polfo. 
Vedi POLSO . 

* La parola e formata dalla particola priva
tiva « , e pvSyioí, mudulus, mifura. 

AS * , appreíío gli Antiquarj, fignifica ta-
lora un pefo particolare; nel qual fenfo Vas 
Romano é l'iíkífo che la libra Romana. Vedi 
PESO, LIBRA, LIRA, &C. 

* La parola e da alcuni dirivata dal Greco 
cüs, che nel dialetto Dórico fi ufa per HÍ , 
uno, q.'d. una cofa intera ; benche altri 
credano che fia eos} nominato da aes , per
che fatto di rame . Budeo ha feritti nove 
Libr i áe ztíe & ejus partibus. 

L'^J" aveva diverfe divifiom. - Le princi-
pali erano Vunciay ovver oncia , ch'era la 
duodécima parte d e l l ' ^ : fextans, la feíta 
parte, odueoncie: quadrans , la quarta par
te dcU'^rí, otreoncie: mV?w, la terza parte , 
o quatcr'oncie r^«/«f««x era cmque oncie : fe-
mn era raezzo Vas > cioé fei oncie : feptunx , 
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fetíe oncie: bes ^ due terzi deU'^rr, od otto 
oncie: doáram , tre quaríi deil' as, o nove 
oncie: e deunx, undici oncie. Vedi ONCIA , 
UNCÍA , QUINCUNX, &C. 

A s , era ancora i l nome d'una moneta Ro
mana , fatta di materie differenti, e diff'erenti 
pefi , ne' diverfi íccoli dclla Repubblica. Vedi 
MONETA , CONIO . 

Sotto Numa Pompilío, fecondo Eufebio , 
la moneta Romana fudilegno, di cuoio, o 
di concbiglia. — A l tempo di Tul lo Hoíliiio 
fu di ottone , e fi chiamb as, libra, ¡ibella, 
o pondo, perché anualmente pefava una !ib-
bra, o dodici oncie. 

Quattrocento e venti anni dopo , avendo la 
prima Guerra Púnica cfauflo i ' erario, fu r i -
dotto i ' as a due oncie . Nella feconda Guerra 
Púnica , avendo Annibale fiaccati e ridoíti a 
fírett i patti i Romani , furono gli affes ridotti 
ün ad un'oncia. —Finalmente, per la legge 
Papinia, ne levarono ancora una mezz' oncia, 
e riduíícro V as ad una mera mezz'oncia : e 
generalmente fi ftima che cosí reílaííe per tutto 
i l tempo dclla Repubblica, ed anche fino al 
Regno di Veípaíiano . 

Queft'ultimo affe fu chiamaío VaffePapi-
nlano , perché la legge poco anzi mentovata íi 
promulgb nell'anno di Roma 563 , peropra di 
C. Papirio Carbone , al lora Tribuno del Po
pólo . Cosí vi furono tre differenti affi ne! tem
po deila Repubblica. 

La figura impreíTa fopra un as, era da prin
cipio una pécora , una vacca , una troia . 
( Pintare. Pcpl'tc. 18. 3. ) Dal tempodei Re, vi 
íi flampb Giano a due faccie da una parte, ed 
i ! refirum, o la prora di un Vafcello ful rove-
feio. * 

* I I tríente, ed i l quadrante dirame avean 
la figura d? un piccolo naviglio chiamato ra-
t i s , fopraH rovejeio . Cos} Plinto Nota 
íeris ( /. e. affis ) fuit ex altera parte Janus 
geminus , ex altera roílrum navis : in 
tríente vero & quadrante rates , Pliji. 
JSJat. 1. 33. c. 3. Qiiindi alcunipezzi o mo-
nete furono detti talvolta Re t i t i . 

JÍr fn parimenti in ufo per dinotare un inte-
ro od un tutío . — Di qua la voce Inglefe ace, 
aíTo. 

Cositír/, Paffe íignificava tutta Feredita, 
onde bares ex affe ^ era l'erede di tutti i beni. 

Cosí W giugero, mi fura Romana di terreno, 
eífeodo compútalo per Tintero, fi chiamava 
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, e 0 divideva come 1' affe in dodici uncía 

Vedi GIUGERO . 
L ' as, c le fue par t í , o divifioni fono le fe-

guenti: 

As 
Deunx 
Dcxtans 
Dodrans 
Bes 
Septunx 
Semis 
Trieos 
Quincunx 
Qua:dr3ns 
Sextans 
Uncia 

12 Unciré 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

ASAPFI * , ordine di Soldati nell'armata 
Turchtfca , i quali vengono efpoíli al primo 
urto degl ' inimici , affinché , fiaccati che fo
no a querto modo, eftanchi, e ípuntatc le lo
ro fpade , fuccedano gli Spahi, e i Giannizze-
r i , e dando addoífo al nimico, trovino la vit-
toria piu facile . 

* La parola e derivata dal Tur chefco faph , 
che fignifica ordine , rango , fila ; da da-
ve hanno formato afphaph , crdinare in 
battaglia. 

Gl i jlfappi fi hanno cotanto a vile , e fi fa 
di loro si poco contó , che fpe fíe fíate ícrvo-
no come per pon ti alia Cavalleria , affine di 
paffare per l i cattivi fentieri; e per raí eme da 
empire le foífe delle piazze aífediate . La 
maggior parte di effi , fono Turchi naíura-
l i : viaggiano a piedi, e non hanno altra pa
ga, che il bottino, che far poffono fopra i i 
nimico. 

A S A R A B A C K A , o ASSARA-BACARA , 
planta, che fi crede mentovata, e additata 
da Plinio e Diofcoride fotto i l nome di bac 
charis , o nardus rufiiea , da noi chiamato 
afarum. 

Avicenna riferifee , che ella é portata 
dalla China ; che le fue radici raíTomigiiano 
a quelle del gramen , o dente di cañe : ma 
che ha un odore un po' acuto , e morde la 
lingua quand'é aífaggiaía . •—Le fue foglie 
furono molto in ufo anticamente , per un 
emético, e per un catártico \ e appreífo al
cuni Autor i troviamo un' oífervazione fuper-
fliziofa nel coglierle ; dicono, che fe la plan

ta fi 
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t a f i í u i a s é , o innarm, di venta un vomi
t i v o ; fe poi é tirata in dietrft, un purgante. 
Rulando e Fernelio la deícrivono ípeffe vol-
te per diurctica. 

Ma elT é principalmente ufa ta tra noi , co
me uno fíernutatorio , per lo qual fine , 
feccafi e riducefi in polvere , da prenderíl 
come íabacco; ed in tal qualita tila ícarica 
dalla teda umorí mucoíi . 

A S B E S T I N O , qualche cofa d'incombu-
ü ib i l e , o che partecipa della natura, edel-
le qualita del lapis asbejloí. Vedi ASBESTO . 

Quindi troviamo ncgü Autor i , i \ Papiro , 
c í a t e l a ASBESTINA , che ardono nel íuoco , 
fi pui ifícano con eíío, ma non íi confumano. 
Vedi CARTA , PAPIRO &C. 

Gil antichi, dictfi , che abbian fatte delle 
guardanappe e delle tovaglie della tela asbe-
flina ; le qual], da eché fono fporche , in ve
ce di lavarle, gittavanfi nel fuoco per mon
darle . Vedi LINUM IncombuJUbile. 

ASBESTO * , e una foílanza minerale , di 
un color bianchiccio argentino, e di una te-
flura lanofa ; che confia di piccoli fili, o fib-
bre longitudinal!. & é dotata della mirabi-
]e proprieta di rt fili ere al fuoco; edi rima-
nere inconfunta nel calore piüintenfo. 

* La voce us-fítroí-i asbeftos, propriamen-
te ftgnifica ineíiinguibile ; formata dal
la particella privativa a , e da tjfiivvvuA , 
exíinguo. 

Quefto minerale lanuginofo é qualche vol
ts ancora chiamato amiam!us, qualche vol-
ta Salamandra , o lana della Salamandra , 
dalT antico celébralo ufo , di farne degli 
íloppini . Per una certa qualita pungente, 
che, fecondo Agrícola , egli imprime su la 
lingua , fenza eíícre afiringente , é chiama
to allume, coli'epiteto di plumeum a cagion 
de'fuoi filamenti piumofi , per diñinguerlo 
dagli altri al lumi; benché fia da oíTervarfi che 
i i vero allume piumofo c un'altra forte di cor-
po. Vedi ALLUME . 

Dal fuo color grigio chiaro egliéchiaraa-
raato polia e corjoides ^ e dalla fuá fomiglian-

colle fiBre canute di alcune forte di fpar-
^ > fpartapolla . Per eífere capace di filar-
¡'a- ^iamato linum , con qualche epíteto 

diflintivo, pref0 0 fua qualita , come 
linum asbefiinum vivum o incombuftibile j o 
dal Juego dove fi attrova , come linum fojjllcj 
trnum Indicum, Creticum , Cypricum , tCar-
pajium, o Caryfmm. Oltre i luochi donde 
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e' piglia tle' nomi , egli íi trova parimentí 
nella Tartaria , a Namur ne' Paefi Baífi , 
nellaTuringia , tra le miníete deH'antico No-
ricum , in Egit to, nellc montagne d'Arca
dia , aPozzuoli, ne i r i lo ladi Coríica , nell' 
Ifola d'Anglefey, nel paefe diWalles, e in 
Aberdenshire nella Scozia , a Montaubati 
nelia Francia, e nel Regno dellaSiberia. 

I Naturahíli generalmente I'annoverano 
tra le pietre , donde é venuta la fua appellazio-
ne di lapis asbejtos &c. ma i l Dottor Plot 
la giudica piuttütio una tena lapido/a, o fo-
ftanza mezzana, tra la pietra e la térra. I n 
quanto alia fua generazione, 1'iíteíío Auto-
re crede , ch'egli fia una miflura di qual
che íale , e di pura térra fenza folfo , coa-
gulati I ' invernó , e indunn dal calore nella 
ftate . J. Heíio dice , che cote fio fale fia un al
lume liquido , od una foílanza lattíginofa, 
che inclina al giallo, ché'trafuda dalla tér ra , 
e odora di íormaggio guaiio. 

L^ylsbefio , o i l lapts asbeftos, é realmente 
una forta di pietra nativa, fiffile, che 1) pub 
fendere e dividere in filaraenti, f o t t i l i , fra-
g ü i , mancggevoli pero un poco , e fomiglian-
t i alia f t ta , edi un colore grigio argentino, 
non molto diñerente dal talco Véneto . 

E' quafi infipido al güito , iridiííbiubjle neli' 
acqua; ed efpoíio al fuoco, non fi confuma 
ne íi calcina. Uno fpecchio uñorio grande, 
per verita lo riduce in piccoli globicini v i -
t re i , a proporzione che i filarpenti fi íeparano ; 
ma i l fuoco ordinario folamente lo imbianca . 
Vedi USTORIO vetro. 

Queiii filamenti fono di diverfe lunghez-
ze , da un poiliee fino a dieci . La pietra ordi
nariamente fi trova rinchiufa in alcre pietre a fi
la i dure; benché qualche volta ella fpunta e 
d-efee nelle fuperfizie di eífe, e qualche vol
ta ancora trovafene difiaccata e íeparata. 

Non o fiante ¡a opinione comune che i l 
fuoco non faccia effltto su Vasbejio; nulla-
dimeno in due fperimentl davanti alia So-
cieta Regia, un pezzo di tela incombuftibi
le íatta di quefia pietra, lungo un piede, e 
mezzo piede largo , che pefava circa un' on-
cia e mezza, fi trovo perderé, ogni vol ta , 
piü d'una drama del fuo pefo . 

V Aibefto applicato a qualche parte del cor-
po , eccita prurito ; e tuttavolta leggiamo 
che anticamente folie preferitto per malí 
cutanei; e particolarmente per lo pizzico-
re feppur quello non era per avventura 

anzi 
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a m i allume piumofo , che asbeflo ; perché 
anche al di d' oggi vengono confufi . Vedi 
ALLUME . 

L ' indufíria degli uoraini ba trovato un mé
todo di lavorare quefto reOío minerale , ed' 
impiegarlo in divcríe maniíatture , principal
mente in farne tela e carta . Vedi gli Art icoi i 
LINI 'M , e CARTA . 

I I la vero fenza dubbio é eflai diíficile, e Pli-
nio chiama i ' A.b'jlo , inven tu rarum, texíu 
difficiüirr.um . WoímioaíBcura , che il meto-
do di far ulík ú' asóeflo y é ora aífatto ignoto : 
ed in vero íl dura fatica a credere la cofa prati-
csbüe , fe non vi 0 an metta la miftura di qual-
che aítra materia pieghevole, -¿ome lana, ca
napé , o lino , perocchá i filamtnti údVasúcj'ía 
fono troppo r ig id i , duri , e fragili , né fi po-
trtbbe farne alcun fottil lavoro durevole refi-
ílcnte . Comunque la cofa fia, Giambatifta 
Porta affi rma che al fuo ttmpo , ¡1 filare Vas-
lefio era cofa nota a tu t i i inVenezia . I I Sig. 
Caftagnatta íopi intendente di alcune mime re 
in Ira ia , diceíl the abbia portata quefta d.ffi-
cile mansfatíura a tai perfezione, che i l fuo as-

era mórbido , pieghevole e trattabile , 
molto raíTomigiiante alia pelle agnellina bian-
ca conciata : ch' eg!i fapeíTe ingroíTarlo, ed 
aíTcttigliarlo a talento , e si ridurla in una 
blanca pelle , o in biaochiffima carta. 

Querta fpezie di tela era altamente prezza-
ta da gli antichi, benche allora foííe piu no
ta e piu comune. che non é tra noi \ e fi te
nca al pari preziofa che le piu ricche perle ; 
né di poca valore eli 'é anche al di d 'oggi, 
nello íleíío paefe, dove piu generalmente el
la lavorafí; peroeehé una tovaglia Chinefe, 
o íia un pezzo di 23 pollici e tre quarti di 
íunghezza fi vende 80 tale, cioé 36 1. {fíer-
tine ) 15 f. e PJinio dice ,. ch' egli fleíío ha 
vedute delle tovaglie di quefta tela, che ef-
íendo fíate tolte dalla me nía un po'fudicie 
dopo un Con v i to , fu roño gittate nel fuocoJ: 
eper tal mezzo fi lavarono e imbiancarono af-
fai megüo che coll* acqua , &c. Ma i l fuá 
ufo prjncipaie, fecondo Plinio y era per far
ne de' palietti , o de" lenzuoli funebri pe i Re ,. 
co'quali avvolgevano il cadavere, di manie
ra che le cenen d* effo fi poteffero. coníervare , 
diftintamente da quelle del k-gno , ond' era 
comporto i l rogo : ed i Principi dclla Tartaria , 
fecondo che viene rifento nelle Tranfazioni 
Filofofiche ancora i 11 oggi fe ne fervono nelf 
abbruciare i loro moni . Dicefi che alcuni 

A S C 
degli antichi fi abbiano fatte delle veul di 
queda tela , ed in particolare i Brachmani 
del!' Indie . I lucignoli per le lampane perpe
tué , fecondo i l Dottor Lifier, erano fatti d' 
asbejio y ed alcuni fino a! di d' oggi fe ne fervo
no per fare rtoppini a quelle lampane , le quali 
non piace che diano alcun dillurbo ; perché 
non (cemando né mancando mai i l filo aibefli-
no, non v' e biíogno di mutarne il lucignolo. 
Septala Canónico di Milano aveva nella fuá 
Gallería del filo , delle r c t i , delle corde , e 
dclla carta d' asbejio . Un fazzolttto , od una 
moftra di quefta tela fu prefentatoalia Societa 
Regia, lungo un piede, e largo mezzo. Que
fto diede due prove di refifienza nel fuoco ; ma 
in ambidue gli Iperimenti e'perderte piu di 3 
drarae del fuo peío . Quando fu levato dai fuo
co ancor revente, non abbrucio un pezzo di 
caita blanca, fopra cui i ' ebbtro pollo. M -
Vi l l t t t e pretende che i l fuo fpecchio grande 
uüorio concavo vitrifica V asbejio . Vedi l'Ar-
ticolo LINUM Inctmbiijiibile. 

A S C A R I D I *, Aaxotpihí, nella Medici
na, fono una razza di vermi aíTai tenui e fot-
t i l i , i quali s' attrovano nelPinteñino retío, 
principalmente de' fanciulli , da' quali fpeíTo 
fe ne fcaricano infierne colle feccie ; e qualche 
volta altrcsl s' attaccano alT orifizio , o ne pen
dón fuori da effo. Vedi VERME. 

• Sonó eos} chiamati el al Greco aaxotpî a) % 
faltare , per i l loro continuo molejio movi-
mento, che cagiona un prurito o pizzicorc 
intollerabile. 

Le Ajcaridi , dicefi , che alie volte fieno 
occafione d' un prolapjus ani . Vedi PíiOCi-
DENTIA , 

ASCELLA . Vedi AXILLA , AXILLARE. 
A S C E N D E N T E , o Linea ASCENDENTE, 

nella genealogía, s' intende degli Antenati, 
o di que' paren t i che fono ílati prima di noi , o 
che fono piu da preíío alia radice o alio flipite 
della Famiglia . Vedi GRADO . 

Tal i fono i l padre , V avo , i l prozio , &c* 
Chiamanfi cosí per contradiífinziotie dai di-
fcendenti , o dalia linca difeendente . Vedi 
D i SCENDENTE. 

I I matrimonio é ferapre proibito tra gli 
afcendenti e difeendenti in linea retta . Vedi 
MATRIMONIO, GRADO &C% 

ASCENDENTE, in Aífrologia , dinota l 'o-
rofeopo, ovvero il grado dell'ecelittica , che 
fi leva su T orizonte nel momento (kilo , che 
u n n a í c e . Vedi OROSCOPQ .. 

Si 
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Si fuppone che quctto abbia un' influenza fo-

pra la vita e la fortuna degü uomini , con dar 
loro una certa proporzione ad una cofa piu che 
adun'altra. Vedi NATIVITAV &C. 

Nel Tema ceiefte , qneiVafcendcnte é ancor 
chiamato la prima cafa , ¡'angola delt orien
te , o angolo orientóle, ed ii fignificator vita . 
Vedi CASA, TEMA &C. 

I I tal piant ta correva nel fu o afcendente. — 
Giove era nel (uo afcendente, &c. 

D i qua é , che la parola é ufata ancora in 
un fenfo morale, per una certa fuperiorita, 
che un uomo ha fopra d iuna l t ro , pcrqual-
che ignota cagione . 

ASCENDENTE oblicuo. Vedi FArticoloO-
BLIQUUS. 

ASCENDENTE, in Aflronomia, s'iníende 
di quelle fíelle , o gradi del cielo &.c. che 
forgono o fi levano , in un parallelo delTEqua-
tore . Vedi LEVARSI, CORIZONTE. 

Latitudine ASCENDENTE , é la latitudine di 
un Pianeta, quando va verfo i l Polo Settentrio-
nale . Vedi LATITUDINE . 

Nodo ASCENDENTE, équel punto dell'ór
bita di un Pianeta , do ve egli paíía l'ecclittica, 
per avanzare verfo i l N o r d . Vedi ORBITA, 
PIANETA , &c. 

I n altra maniera egli é chiamato i l nodo fet-
tentrionale, e rapprefentafi con queño caratte-
re S I . Vedi NODO &c . 

ASCENDENTI Segni, tra gli Aflrologi , fo
no quelli che Üanno nel lor levare onafcere, 
dal Nadir , o fia la parte piu baífa de'cieli , al 
Zenith, o fia la piu alta. Vedi SEGNO, ZENITH, 
c NADIR . 

ASCENDENTE, in Anatomía , fi applica a 
que'vafi, che portano i l fangue verfo i'insu, 
o fia dalle parti baíTe alie piu alte del corpo . 
Vedi SANGUE , e VASO . 

U Aorta afcendente, é i l tronco fuperiore 
dell' arteria, che fomminifira i l fangue al ca
po. Vedi AORTA, e ARTERIA. 

La vena cava afcendens, é una vena gran
de formata dal concorfo od unione delle due 
iliache d'un lato con quelle deü ' a l t ro . Vedi 
Tab. Anat. (Splanch) fig. i . , l i t . O . ( An-
Seiol.) fig, 6. l i t . CC. Vedi altresl CAVA . 

Molt i antichi Anatomici la chiamavano 
cava difeendente^ immaginandofi che i l fan
gue ditcendeíTe dal fegato per quefta vena, per 
lomminiftrare alie part i , che fono di fotto i l 
diafragma . Ma i tnoderni hanno fatto vedere 
ch ella ha un ufo affatto contrario, o ferve 
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per lo trafporto del fangue dalle parti piü baf-
fe al cuore; donde la fuá appellazione é d' a-
fcendente . 

ASCENSION A LE Dijferenza, é ladiffe-
renza ira l ' afcenftone retta, e 1' obliqua del 
medefimo punto su la fuperfizie della sfera. 
Vedi ASCENSIONE . 

Per trovare la differenza afcenfionale trigo
nométr icamente , avuta che fi ha la latitudi
ne del luogo, edata la declinazione del So
lé , dicafi : Come il radio é alia tangente 
della latitudine, cosí é la tangente della de
clinazione del Solé al fino della differenza 
afcenfionale. 

Se i l Solé fara in uno de'fegni Settentrio-
na l i , e la differenza ^/^«y/o^/i?, come D O , 
fara fottratta dall' afcenfione retta D ( Tab. 
Afiron.fig. 6^.) i l rimanente fara Vafcenfio
ne obliqua O . —Se egli fara in un de'fegni 
mendionali, la differenza afcenfionale eííen-
do aggiunta alV afcenfione retta , la fomffia 
é T afcenfione obliqua ; e si poffiam coftruir 
Tavole dell' afcenfloni oblique per li varj gradi 
deU'Ecclittica, fotto le diverfe elevazioni del 
polo. Vedi TA VOLA . 

ASCENSIONE, ASCENSIO, i l forgere, 
i l falire , o moverfi all' insü. Vedi ÍVSCES A, 
ASCENDENTE. 

ASCENSIONE , é particolarmente voce ufa
ta, per dinotare quella elevazione miracolo* 
fa del Noítro Salvadore, allorché egli afcefe 
al Cielo, in corpo ed in anima, alia viña de' 
fuoi. Apoíloli. \ 

Diverfi eríori ed erefie , intorno afceñ* 
flone del corpo umano d i C r i ü o , fono bre
vemente accennate da Tertulliano: Ut & i l l i 
erubefeant qui adfirmant carnem in calis va-
cuam fenfu iit vaginam , exemptoChriflo, fe
dere y aut qui carnem & animam tantundem , 
aut tantummodo animam , carnem vero non 
jam . — G l i Apelliti infegnavano, che Cr i -
flo lafeib i l fuo corpo difeiolío neH'aria , 
( Sant 'AgoíHno dice nclla ierra) e si afce
fe al Cielo fenza di efso: perciocché ficcome , 
dicevano, non ha egli prefo i l fuo cofpo dal 
Cielo, ma ricevutolo dagli elementi del mon
do, cosí lo rilafcio di nuovo al mondo . ISe-
leUciani e gliHermiani infegnavano, che i l 
corpo di Crido non afcefe piü in la che'i So
l é , dove lo depofiíb: da quel paflTo dé'Salmi 
" In Solé pofuit tabernaculum fuum " . La 
qual opinione viene altresl da Gregorio Na-
zianzeno attribuita a' Manichei. 

G iot-
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Giorno deir ASCENSIOXNE , popolarmente 

<:\í\2im¡íto HolyThursday, giovedl Santo, fe-
fía della Chiefa, che íi celebra dieci giorni 
avanti la Doinenica della Pentecoíle, in me
moria Jfcenfione del Salvatore al Cielo. 
Vedi FESTA . 

ASCENSIONEJ neirArtronomia , é o ret ía , 
od cbliqua . 

ASCENSIONE retta del Solé, o di una ílel-
]a , é quel grado dell' equinoziale , che íi 
conta dal principio del l 'Ariete, che forge 
o íi leva col Solé , o c o l l a í k l l a , inunasfe-
j a retta. Ovvero , V afcenfion retta, é quel 
grado e minuto dell' Equuiozio , contato , 
come g>a s'é detto, che viene ai meridiano 
col Solé o colla ñella , o con aitro punto de' 
C i e l i . Vedi SOLÉ, STELLA . 

La ragione di cosí rapportarlo al meridia
no fi é , perché quefti é fempre ad angoli retti 
coU' equinoziale , laddove l'orizonte lo é foja
mente m una sfera retta. 

V afcenfion retta é oppofta alia retta ¿/Í/CÍTZ-
fione. Vedi DESCENSIONE . 

Due flelie fiífc,che hanno IMíieíTa retta afeen-
ftone, cioé fono alia Üefsa diílanza dal primo 
punto d'Ariete in una síera retta ; o , loche 
é tu t t 'uno, ion nel medefimo meridiano, 
ra í con o o fi levano nel medefimo tempo . 
Se non fono nel meridiano ifteflb, ladiífe-
lenza tra i l tempo , in cui nafeono , é la 
precifa differenza della loro afcenfione retta. 
I n una sfera obliqua, dove Torizonte íagüa 
tu t t i i meridiani obliquamente, punti dlífe-
xenti del meridiano, non fi levano, né tramon
tano mai infierne ; e pero due ftelle ful 
medefimo meridiano non íi levano, o tra
montano ad un tempo ifleíTo; e quanto piíj 
]a síera é obliqua , tanto maggiore é l ' i n -
tervallo di tempo fra efse. VediLEVARsr, 
e TRAMONTARE. 

Per trovare le afcenfioni rette del Solé , del-
3e fielle &c. tr igonométricamente, convien 
d i ré , come il radio é al co fino della maffima 
declinazione del Solé , cosí é la tangente del
la diftanza dall' Ariete o dalla Libra . —Per 
trovare V afcenfion vetta. meccanicamente col 
Globo, vedi GLOBO. 

L'arco átlWafcenfione retta, é quella por-
zione dell'Equatore , intercetta tra i l prin
cipio d 'Ariete , ed il punto dell' equatore, 
che é nel Meridiano; ovvero é ij numero 
de'gradi contenutivi. — Ció coincide colla 
retta afcenfione iX^Rd.. —Vaf cenfione r tna é la 
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medefimain tutte le partí del Globo . j ^ 0 ; ^ 
ciamo talora: la retta afcenfione d'un pun-
to dell'ecelittica, o d'altro qualunque punto 
de' Cie l i . Vedi DESCENSIONE . 

La differenza tra ra/cc^/wwe retta, el'obli-
qua , échiaraata la Differenza Afcenfionale . 
Vedi ASCENSIÓN ALE . 

Angola J'AsCENSKmE retta. Vaá'i 1'Ar-
ticolo ANGOLO . 

ASCESSIONE obliqua, é un arco dell'equa
tore intercetto tra i l primo punto d'Ancte, 
e quel punto dell1 Equatore , che fi leva in
fierne con una ítella &c. in una sfera obli
qua. Vedi SFERA , e DISCESA . 

V afcenfioni obliqua é numerata dall'Oc
cidente all'Oriente ; ed é maggiore o minore 
fecondo la differente ob'iquita della sfera. 

Per trovare le afcenfioni obüque del Solé , o 
t r igonométr icamente , o col globo, vedi A-
SCENSION ALE Differenza , e GLOBO . 

U¿veo afcenfione ohhqüa , é un arco dell' 
orizonte intercetto tra i l principio d'Ariete, 
ed i l punto dell' Equatore , che levafi con una 
Üella o pianeta in una sfera obliqua , — 
Queífa coincide coll'^/cí^/zo^e obliqua iftef-
fa . - Le afcenfioni obüque íi cambiano fecon
do la latitudine de'luoghi. 

Refrazione ¿J'ASCENSIONE , e DESCENSIO
NE. Vedi REFRAZIONE. 

ASCENSOR1UM , voce che s'inconíra 
qualche volta ne' noflri Scrittori antichi 9 
in fignificato d'una fcala. 

ASCESA, ASCENSOS, ¡1 moto d'un cor-
po che tende da bafifo verfo all 'insü : ovvero 
i l continuo receíio d'un corpo dalla térra. 
Vedi MOTO . 

In queílo fenfo la parola éoppofla aDifce-
f a . Vedi DISCESA . 

I Peripatetici attribuifcono V afcefa fpon-
taneá de'corpi ad un principio di leggierezza 
inerente in eífi . Vedi LEGGEREZZA . 

I moderni negano una cotal leggerezza di 
moto fpontaneo, e moftrano che ogni qua
lunque cofa che afcende, lo fa in virtu di qual
che eílerno impuifo, od eítrufione. Cosiap-
punto i l fumo, ed altri corpi ra r i , afcendo-

neli'atmosfera i e l ' olío , i legni leggieri 
&c . nell'acqua, non per qualche principio 
efterno di leggierezza , ma per la fuptrior 
gravita o tendenza verfo ali 'ingiu delle parti 
delMezzo nel quale fi trovano. Vedi GRA
VITA , MEZZO, ATMOSFERA, &C. 

V afcefa de' corpi leggieri in Mezzi pc-
faa-
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fsnti é prodotta nella üeflfa maniera clie P 
afceía del hacino piíi leggiero d' una bilan-
cia. - Non é gia, che cotefto hacino abhia 
an principio interno, percui immediatamen
te tenda a l l ' insü; roa egli é (pinto alT insu 
dalla preponderania delT altro hacino; l'ec-
ceífo del peí o dell' uno facendo riñeíTo effetto 
con aumentare i l íuo impeto a l l ' ing ih , che 
una real leggiere2za neíl' altro : perché le 
tendenze mutuamente fi oppongono tra joro , 
e íbnofempre eguali 1'azione e la reazione. 
Vedi cib piü per diftefo illuftrato fotío gil Ar-
ticoliGr¿W?aSPECiFicA, FLUIDO, IDROS-
TATICA , Bilancia , &C. 

ASCESA de Corpi fopra Piani incUnatl. 
Vedine ¡a dottrina eleleggi, íbtto TArticolo 
PIANO Ind i nato. 

ASCESA deF lu id l , é particolarmente in-
tefa del loro elevarfi al di la del proprio 
livello tra le fuperfizie de'corpi quafi con-
í igu i ; ovvero in tubi di vetro fotti l i e ca-
pi i la r i , oppure in vafi pieni di arena , di 
ceneri, o altra íimile foftanza porofa. Vedi 
FLUIDO. 

Queft'effettofuccedecosí bene nel vacuo, 
come nell' aria libera , e ne'tubi si recurvi che 
d r i t t i . — Alcuni líquori, come lo fpirito di 
vino , e l'olio di trementina, afeen dono piíi 
velocemente che a l t r i , ed alcuni fifollevano 
in una maniera diverfa dagli a l t r i . I I mercurio 
non afeen de del tutto , ma piuítoflo fi abbafla 
o fta g iü . 

Del Fenómeno, colle fue cagioni &c. nel 
cafo de'tubi capillari, fi parlera piu ampia-
mente nell' Articolo Tubo CAPILLARE . 

In quanto ai piani. -.- Due laftre o lamine v 
lifcie e polite di vetro, di me tal! o , di pie-
ira , o d'aitra materia , effendo cosí difpofle , 
che fien quafi contigue, han i'effetto di di-
verfi tubi capillari paralleli ; ed i l fluido fi 
íolleva in effe confeguentemente : i ' ÜíelTo 
pub dirfi di un vafe pieno d' arena &c. i di-
verfi piccoli interfiizj della quale formano, 
dirb cosí, una fpezie di tubi capillari . 
modo che il medefimo principio fpiega Fappa-
renza in t u t t i . Ed aljo ñefso probabiimente é 
da aferiverfi Vafee [a dell' umor nutrizio e femi-
nale ne' vegetabiÜ. Vedi VEGETABILE , o VE
GETA ZIONE . 

I I Signor Neuton nella fuá Ottica dice : 
35 Se un cannello grande di vetro fi riempia 
* di ceneri cribrate, che ben fi premano e 
» fi caichi no, ed una eÜremit^ del cannel-

Tomo L 
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>, lo s' immsrga in dell'acqua ftagnante, ií 

fluido afcendera adagio adagio nelledette 
„ cpneri, cosí che tieüo ípazio di unafet-
„ timana , o di 15. g iorn i , arrivera all 'al-
„ tezza di trenta o quaranta pollici al di fo-
„ pra dell'acqua ílagnante . Quefla falita 
„ totalmente fi debbe all' azione di queüe 
„ particelle delle ceneri che fono fopra la 
„ fuperfizie dell'acqua elevata 5 quelle den-
„ tro i'acqua , attraendo egualmente verfo 
„ aU' ingiü , che all ' insu; fegue che l'azio-
„ ne di tali particelle é alfa i forte ; ben che 
„ effendo meno denfe e flrette che quelle 
, j del vetro , la loro azione non é eguale a 
„ quella del vetro, che tiene 1'argento vivo 
„ fofpefo all ' altezza di feffanta o fettanta 
„ poll ici , eperb agifee con unaforza, che 
„ terrebbe P acqua fofpefa all' altezza di piu 
„ di feffanta piedi. --Per lo fleffo principio, 
„ una fpugna fuccia I'acqua ; e le glandulc 
„ ne'corpi degli animal-i, fecondo lelor d¡-
„ verfe nature e difpoímoni, s'imbevono de' 
„ varj fughi dal fangue . Optica, p. 367. 

Se una goccia d 'o l io , d'acqua , o d'altro 
fluido fi ponga fopra un piano di vetro per-
pendicolare all 'orizonte, cosí che ella vi ftia 
fenza romperfi o feorrere ; ed un altro piano in-
clinato al primo, cosí che v i s'incontri nel
la fommita, rechifi a toccare la goccia ; allora 
la goccia fi fpezzcra , e afcenderh verfo Te fi re
mita tangente o corabaciata dei piani: e afcen
dera piíi p re fio a mi fu ra ch'ella fara piu alta , a 
cagione che la difianza fra i piani va fempredi-
minuendofi . Nell'iíleffa guifa , la goccia pub' 
elíere portata a qualunque parte dei piani, o 
in su o in giu , o per l i fianchi, con altera
re l'angolo d'incíinazione . 

Finalmente , fe gli fteffi piani perpendico-
lari fien collocati cosí , che due de'loro latí 
s'incontrino e formino un picciolo angolo, 
gli altri tenendofi feparati merce l'interpo-
fizione di qualche corpo fottile; e s'imrner-
gano cosí in un fluido tinto di qualche co
lore , i l fluido afcendera fra i piani: e cib 
tanto piu alto, quanto piu i piani faranno 
v ic in i ; cosí che fi formera una linea curva, 
la quale trovafi effere una giufia iperbola , una 
delle cui afymptote , é la linea del fluido, fen-
do 1'altra una linea tirata lungo i latí che fi 
toccano . -- La cagion fifica in tutti quefti fe-
nomeni, é la medelima virtü dell' attrazione . 
Vedi ATTRAZIONE . 

ASCESA del vapore. Vedi NUVOLA . 
B b b V afee-
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V afcefa de vapor i della polvere da fchlop- cio¿ fcacciare e fraftornare pcrmezzo di cva-

* o , i n un recipiente efauflo, é un f e n ó m e n o , cuazioni o p p o r í u n e a r t i f i c i a l i , c o m e l a f i t b o . 
la íb luz ione delquale n iuno per anche h a , t o m i a , lapurgazione & c . co l i ' ufo del Ca 

V. Pmlofoph, Tranfaü. 

V e d i ASCEN-

cred' io , ten tata 
< N 0 . .947- p .4-0. 

ASCESA i n Af t roaomia & c 
SIONE . 

ASCESA i n L ó g i c a , dinota una fpezie d'ar-
gomcntazione , nella quale c i eleviamo dai 
part icolar i agl i un ive i faü . V e d i UNÍ VERSÓ
LE , ARGOMENTO &C. 

C o m e , quandod ic iamo, q u e ñ ' u o t n o é u n 
a n í m a l e , e quei ruomo é un a n í m a l e , e queil ' 
a l t r o u o m o & c . dunque ogni uorao é un an í 
m a l e . O v v e r o , i l f u o c o , l 'acqua, l ' a r i a , e 
la t é r ra , fono quattro ; dunque i l numero de-
g l i e l emen t í é quattro . V e d i INDUZIONE . 

A S C E S S O * , i n M e d i c i n a , é una fpezie 
d i tumore i o f l a m m a t o r i o , che contiene del
la materia puru len ta , r inchiufa i n una parte 
carnofa, e che corrompe e confuma le fibre. 

, V e d i TUMORE . 
* Gl i Autori fono divifi in quanto alia 

vagtme di tale appellazions: alcunipen-
fano , che i l tumore fia coú chiamato , 
perche le pan i prima contigue a b í c e d u n t , 
o fi feparano V una daW altra ; al tr i , 
perché le particelle delle materie fibrofe , 
fono margínate e guafiate ; a l t r i , perche 
la materia fcorre & e dirivatk da un 
altra parte, od e feparata dal fangue j 
finalmente altri dirivam F appellazions 
dallo feorrere della marcia ; attefo i l qual 
principioafferifcono che non e propr'lamen
te un Abfce í íus , finché non ifcoppia , e non 
principia ad aprirft. M a que fia e una deci-
fime di critico , dalla quale difícilmente 
venan determinati i M e d i d . 

VJfceffo é 1' i l i e í fo , che quel che i Greci 
chiamano apoflema. V e d i APOSTEMA. 

Quafi t u t t i g'ñafcejji fono le confeguenze 
del i ' í n f i a m m a z i o n e . 

Sí p romo ve la maturazione degli afcejfi 
con cataplasrai : fi aprono o con cau í t i co , 
o con t a g ü o ; ma i ' u l t i m o nella maggior 
parte de' cafi c da prefer i rá . Sharp Chir. 
Intr . c. 2 . V e d i INFIAMMAZIONE , CATA
PLASMA, SUPPURAZIONE & c . 

Veogono degli afcejfi fpeíTe vol te alie 
donne dopo i l parto i e t u t t o c h é fie no pe-
r icolof i in fe flcffi, tu t tavol ta appar che la 
cr i f i del rnale abbia loro data occafione . *- I n 
quanto alia cura fe non fi poíTcno d i f e u t a c , 

lorael di tempo in ternpo, e colla moderara 
applicazione di foment i diaforetici o perfpi-. 
r a t i v i , bifogna ricorrere al m é t o d o contra
r i o , e í^devono recare a fuppurazione . Quan-
do la materia é affatto matura ta , fi hanno 
daaprire con la lancet ta , o con un cauñico 
e dee tentarfi la loro cura eo' d i g e f t i v i , e cogí' 
i n ca rna t i v i . Ved i NATURANTE , DIGESTI
VO, INCARNATIVO & c . 

A S C E T E R I O , ASSISTERIUM, ARGHÍ»-
TERIUM &C. fono voci frequenteraente ufa-
te appreí íb i noí l r i fe r i t tor i a n t i c h i , per mo-
n a í k n o . V e d i MONASTERIO . 

A S C E T I C O * , «3R/.,7-7K, appellazione an-
t i c a , che fi dava a queile perfone, che ne' 
t empi p r i m i t i v i , deitinavunfi p iu xmrnedia» 
tamente agl i efercizj d i pieta e di v i r tu in 
una v i t a r i t i ra ta ; e particolarmente fi dava^ 
no alForazione , a l l ' a f t inenza , e alia raorti-
ficazíone. V e d i ANACORETA. 

* La parola e derivata dal Greco ast^ü, 
exerceo, io efercito . 

I n appreffo , quando i M o n a c i vennevo 
a fiorire ed eífere c o m u n i , que í -o t i to lo fu 
loro appropriato , fpezialmsnte a quei che 
vivevano in fo l i t ud ine . V e d i M O N A C O , 
EREMITA & c . 

ASCÉTICO é puré un t i t o lo d i diverfi Lí-
b r i d'efercizj f p i r i t u a l i . Come , le afcetkhe , 
o i t ra t ta t i d ivo t i di S. Bafilio Arcivcfcovo 
d i Ce Tarea i n Cappadocia. 

Sogiiam diré ancora, vita afcetica, e in-
í e n d i a m o l'efercizio del l 'orazione , deíla me-
ditazione , e della mortificazione . Vedi MÍ
STICA . 

A S C I I * , in G e o g r a f í a , fono quegli abí-
t a to r i del g l o b o , che , i n cer t i tempi deii' 
a n n o , non hanno o m b r a . V e d i TERRA , e 
OMBRA . ' 

* La parola c formata dalla particola pri
vativa a , e cy,ix , ombra. 

T a l i fono g l i abi ta tor i della zona tórr ida, 
a cagion che i l Solé qualchc vol ta é ad effi 
ver t ica le . Vedi TÓRRIDA , e ZONA . 

Per trovare i n quai g iorn i g l i abitatori 
d' un parallelo fono afcii , vedi GLOBO . 

A S C I T i E * , ne l l ' an t ich i ta , furono una 
fe t t a , ed un ramo de' M o n t a n i l H , la qua' 
le comparve nel feeondo fecolo. Vedi M o N -
TANISTI. 

» L * 
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• La parola e derivata dal Greco * M & , 

un utre. ; 
Furono cosí chlamati, perché introduiie-

ro una fpezie di baccanali nelle loro adu-
nanze, danzando attorno d'un utre , o d̂  
una pelje gonfiata ; e andavan dicendo ch 
eglino erano quelle nuove /V/r/Vpiene divino 
nuovo , di cui Gesu Critio fa menzione. 
Matt . I X . 17. Furono anche chiamati a!!e 
volts Afcodrogitce. 

ASCITE*O^XITUÍ, in medicinaré una fpezie 
d'idropifia, cheaffetta principalmente i'addo-
me, o i l baífo ventre . Vedi ADDOME . 

* La parola e prefa dal Greco COK®- , Uter , 
otre, o ve (cica . 

L ' afeite , é V ordinaria idrope acquofa. 
Vedi IDROPE . 

A S C L E P I A D E O , verfo Greco o Latino di 
quattro piedi, che contiene uno fpondeo , un 
coriambo , e due dattili ; o , loche é tut í ' 
uno, uno fpondeo, due coriambi, ed un 
pyrrhicho . Vedi PÍEDE, e VERSO. 

Efempio del verfo jjfclepiadeo. —Mace-
vas atavis edite Regtbus — ovvero, fublimi 
feriam fydera vértice. 

A S C O D R U T i E nell'antichita facra , c 
una fetta d'eretici, nel I L fecolo, che r i -
gettavano ogni ufo di íimboli e difacramen-
ti , appoggiaíi a quefto principio, che le 
cofe incorporee non poífono eííere comuni-
cate per mezzo di cofe corporee: né i rai-
ílerj divini da alcana cofa viübile . Vedi SA
CRAMENTO, 

A S C O L I A , nell'antichita, una feíla,che 
i paefani o contadini delfAttica ceiebravano 
in onore di Bacco . Vedi FESTA . 

Gli facrificavano un becco (come queli'a-
nimale che dittrugge le vigne ) deila pelle 
della vittima facevano un pailone , cui gon-
fiavano, ed ungevano con qualche materia 
untuofa: ovvero, come crede Potíerio, ne 
faceano un vafe, o fiafeo, ch'emp'ivano d' 
olio e di vino . I giovani fi divertivano 
con queílo vafe , tenendofi fempre su d' un 
P,e¿e, mentre 1' altro era fofpefo in aria, 
e co^e loro frequeníi cadute davano moti
vo di fpaffo agli fpettatori di qua preíe la 
feitail fuo nome \ COY.®' fignificando un utre, 
od una ¿on-rtccia . 

ASCOLTARE con attenzione. Vedi O-
RECCHÍA. 

ASECRETIS . Vedi T articolo SECRE-
TÁRIO . 
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A S E L I I Páncreas, Vedi l'articoio PAN» 

CREAS. 
ASELLUS, in medicina. Vedi MILLE-

PEDES. 
A S F A L I T E S * , neU'anatomia, é la quinta 

vertebra de'lombi. Vedi VERTEBRA . 
£ cosz detta, perché f i concepifee come 

un fofitgno di tuna la [pina de1 lombi; 
dalla panicclla privativa u , e crQotAco 9 
to foppianto. 

A S F A L T O , o ASPHALTUM una fo-
fianza folida , frangibile , infiammabile, ñe
ra , e bituminofa , che raflbmiglia alia pece, 
portata dall'Oriente , e particoiarmente dal
la Giudea, donde é anche chiaraata, pece 
giudaica . 

V Afphaltos de' Greci , é i l ¿>¿turnen de' 
Latini . 1 naturaliíh moderni, che fanno 
una claffe de 'bi tumi, mettono Vasfalto alia 
teíla di queíia claíTe , per cífere i l piu ma
turo e concotto di tutti i b i tumi , ma che 
pero confta degli fteíTi principj, che gli a l t r i . 
Vedi BITUME, c SOLFO . 

Per lo piu trovad nuotante su la fuperfi-
cie del lacas afphaltites, o del mar morto, 
dove anticamente erano piantate le Citta di 
Sodoma e Gomorra . 1—Vien' egli gitrato su 
di quando in quando , coll'apparenza e natura 
di una pece liquida , dalla ^erra che giace fotto 
queílo mare; ed eífendo gittato su 1'acqua , 
galleggia come gli altri corpi grafli , e fi con-
denfa a poco a poco peí calore del Solé, e 
pdfalcche v ' é ineffo; arde con grande vee-
menza ; nel che raílbmiglia al naphtka, ma 
é piüdenfo e groífo quanto alia coníiüenza. 
Vedi l'articoio NAFTA. 

Gl iArab i fe ne fervono per impeciare i 
lor navigl i , ficcome noi ufiam la pece . - l a 
oltre , moho fe ne adoperava un tempo per 
imbalíamare. 

Credefi ch'egÜ fortifichi , e refifta alia 
putreíazione i che rifolva, che attenui , che 
mondi, e cicatrizzi ic fe rite ; ma appreífo 
noi é poco in ufo si eüernamente che inter
namente . 

Si fuole fpeífo falfifícare Vasfalto, con me-
fchiarvi della pece ordinaria, donde ne r i -
fulta i l pifsa(falto, che fácilmente fi feopre 
dalla durezza, dal color ñero , e dal fétido 
odorc. -- A l t r i nuliadimeno vogliono, che 
la fuá qualita di pece gli fia naturale , efup-
pongono, che i l pifjasfaltum fia un asfalto 
nativo. Vedi PISSASFALTO. 

Bbb 2 ASFAII-
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ASFALTO , dinota altresi una fpeiie di ple-

tra b i t u m i n o í a , che trovad vic ino al l 'ant ica 
Babi lonia , e ú l t i m a m e n t e nella Provincia di 
Neufcha te l ; che mifchiata con a l í r e m a t e r i e , 
fa un cemento afíai r a ro , incorrutcibile dalT 
a r i a , e irapenetrabile a ü ' a c q u a ; e credefi che 
fia i l tanto ce lébra lo dagli a n t i c h i , col qua-
le fu ron o faite le mura di Babilonia . V e d i 
CALCINA . 

D a un ol io che difende i vafceili dall ' acqua , 
dai vermi & c . mol to m i g ü o r e , che la compo-
í iz ione ordinaria , e che é puré di buon giova-
mento per mondare e í a na re le ulcere & c . 

A S T A T I C O 5V//¿?, VCCÍÍSTILE. 
A S I L O , ASJLUM * , Aa-vKoi', un íant l ia

r lo o luogo di r i f u g i o , do ve un reo i l quale vi 
íi r i t i r a , é confiderato per i n v i o l a b l e , eda 
non poter toccarfi da alcun m i m í l r o di g i u ñ i -
i h . V e d i RIFUGIO, PRIVILEGIO, & c . 

* La parola e greca y cvxova., compofla dal
la particolaprivativa a , e ci'Ka.a , trarjuo-
r i , nuoeere, perche non fipuo trarfuori da 
7^ afilo un uomofenza Jacrilcgio. Ved i 
SACRILEGIO . 

I I pr imo afilo fu Habilito in Atene , dai d ¡ -
fcendentid ' Ercole , per falvar íe ítefíi dalla fu
ria de' fuoi n e m i c i . Vedi ERACLÍDI . 

I t e m p l i , g l i a l t a r i , le ñ a t u e , ed i fepol-
eri degli E r o i , erano anticamente 1' ordinario 
r ifugio di co loro , che trova va níl aggravan dai 
r igor delle L e g g i , od oppreffi dalla vioienza 
tíc' t i r a n n i : rna fopra tu t to , i templi erano te-
nu t i per ií piu íacro ed i n v i o l a b ü e rifugio . 
Supponevafi , che gli D i i prendevano íopra di 
sé la cura di p u n i r é i l reo , che cosí g i t t ava í l 
in braccio loro ; e farebbe Ifata una grande em-
pieta i n un uomo p r é n d e m e Vendetta , toglien-
do i l Reo fuor dalle raani degl' i m m o r t a l i . Ve
di ALTALE , TEMPIO , SEPOLCRO , STA-
TUA , & c . 

GT I f rae l i t i a ve va no fe loro C i t t a di rifugio, 
ch' erano í i a t e d e d i n a t e e affcgnatc da D i o me-
defirao 5 dove i colpevoli , che non aveano 
commeí fo colpa deliberara, trova va no í icu-
rezza e protezione . — I n quanto a' G e n t i l i , 
accordavano rifugio e d i m p u n i t a , anche a' re i 
p i ü v i l i e notorj , parte per íuperíf i z ione , .par
te a fine di popo i a re le loro C i t t a ; e fu appun-
to con queí lo raezzo e con tal i a b i t a t o r i , che 
T e be , A t e n e , e R o m a , furono prima forni -
te di p o p ó l o . — L e g g i a m o cziandio di afili 
nelie C i t t a di Lione , e di Vienna appreffo i 

G a l l i ant ichi i ed i n G e m í a n l a v i fono delle 
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C i t t a , che tuttavia confervano 1' aiuico dr i t -
to d' afilo. 

Quindi é , che su le raedaglie d i diverfe C i t -
tUant iche , particolarmente nella S i r i a , c' i n -
contriamo nella Infcrizione , A 2 I A 0 I , acui 
a g g l u g n c í i , I E R A I . Per efempió , T T R Q T 
I E P A 2 K A I A 5 T A 0 T , S I A Q N O E I £ . 
R A S K A I A 2 T A O T . 

Queí la qua l i í a di afjlum fu data ad e í í e , fe-
condo lo Spanemio, a riguardo de' loro T e m 
pl i , e degli D c i r i ve r i t i in q u e l l i . 

Le mcde í ime q u a ü t a fono fíate date altresi 
alie D i v i n i t a d i : cosí Diana d' Efefo é chiaraa-
ta uavK-js. — A g g i u g n i , che i i campo forma
to da Romolo e Remo , chiamato afylum, e 
che pos divento una C i t t a , era un tempio eret-
to al D i o ¿JjlLeus, QÍ:; UO-UK-XIOS . 

GT Impcradori Onor io e T e o d o í i o accor-
dando la medclima i romuni ta alie Chiefe , die-
dero QGcaíione ai Ve ícov i ed ai Monac i d1 aífe-
gnare un certo tracto di paefe, o t e r r i t o r io , 
fuori del quale filfavano i i i m i t i della giurisdi-
zione fecolare : e feppero cosí bene governarfi 
nel coníet varc i loro p r iv i l eg ) , che l i eilefero 
su queí lo capo in breve í c m p o grandemente: 
e diventarono a f i l i , olrre le Chiefe , anche i 
M o n a í t e r j , - i Palazzi de' V e í c o v i , i C tme-
terj & c . 

N e l decorfo di tempo , furono pero q u e ü i 
afili ípogliat i in gran parte delle loro i m m a 
lí i ta , perché fe ne íaccva abufo , ed e g ü n o 
fervivano pur troppo a rendere piü ardí t i , 
e sfrontati la colpa e i l hber t inaggio . Vedi 
SANTUARIO. 

A S I M A , ASMA , o ASTHMA *, AaSpa, 
nella medicina , é una malatua de' polraoni , 
accompagnata da b r c v i t a , e difficolt^ ú\ refpi-
ro , che diciamo a m b a í c i a . Vedi RESPIRA-
ZIONE, e POLMONZ . 

* La parola e greca, fcrmata dai verbo, m 
f p i ro , iorejpiro. 

Ovvero r afima é una difFicolta di refpira-
re , che naíee da un difordine de 'polmoni ; 
ed é per lo piu accompagnata da m o t i vio-
lenri del diafragma , de' mu feo ¡i del i ' addome, 
ed i n t e r c o l h l i , fino alia fcapula ed alie pinns 
delle nan'ci j come p u r é da un certo í ler tore , 
o mormor io nella gola . 

Se la refpirazione é folamente denfa, af-
follata e p r e i í a , fenza a l t r i f in tomi , ella e 
chiamata dyfpnoea. —Se é cosí intenfa che 
cagioni un mo lo violento de' mufeoli del to-
racc , si che i l pazientc non pofl'a tollcrabii-

, : men-
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mente e fácilmente fiare, fe non in una po-
fiíura eretta ; allora chiamaíi onhopnoea. Vz-
di DYSPNOEA , e ORT^OPNEA . 

L ' nfima puré comunemente dividefi in 
uniida'e fecca, o manifejia ed oceulta , o 
pneumonica , t convulftva : la prima accom-
pagnata dalT efpettoraiione di materia .puru
lenta; la feconda í tnza . 

L ' afima vera o pneumonica é occafionata 
da un'abbondanza di ferofita , o di umori 
craffi vifcoíi o purulenti , raccolti nelle ca
vila de' polmoni , che chiudono o riftrjngo-
no i raeati de í r a r i a , e comprimono i broa-
chj . Vedi BRONXHJ . 

Le ajime poífono altresi cauíarfi da em-
piemi j da ftiíi , da polipi, da erudita nello 
llomaco, da cacheífie &c. Vedi EMPiEMA, 
FTÍSI &C. 

Vafima convulfiva fi fuppone fia occa
fionata da un moto irregolare degli fpiriti 
animali ; e íuccede quando gii fpiriti non 
ifeorrono abbaíianxa prefto , o in quantita 
fufficiente, ne'mufeoli del petto, a cagion 
di un 'o í l ruzione , o per quaiche a!tro oíla-
colo : di che la confeguenza neceífaria é una 
v io l in ta , edolorofa refpiraziotie . 

1? afima in oltre é o continua o periódi
ca e intermittente \ la qual ultima ritorna 
principa!mente , quando non fi é oífervato 
un vitto fobrio. 

Ua/ima allora provafí piu violenta , quan
do i l paziente Üa in letto , ed in poütura 
pronta e diftefa: perché allora, quanto nel 
baífo ventre contienfi , fí fpigne e porta con-
tro i l diafragma, cosí che rainorafi la capa
cita del petto, e lafciafi a'polmoni minor 
campo da muovefi. 

La cura áelV afima vera o pneumonica , h 
col íaialTo; dopo di che fi poífono ufare gli 
emetici; e fe i l paroílismo ritorna, gli epif-
paftici con clifteri , in vece di purgazioni . 
Le Infufioni di fira. equin. o i l fuo fugo, 
effendo deterfive e attenuanti , fi reputano 
eccellen|íi. I lambitivi puré danno quaiche 
aUeviartjento \ ¡ millepedes , lo fpirito di gom-
ma ammoniaca , con fale armoniaco ; i l cañe, 
Ja tmíura di folfo &c. fon commendati ne' cafi 
ajmatici. 

Per la fpe^ie convulfiva, lá cura tentafi 
- cogli anti-epileptici^oglianti-ifterici, cogli 

antispamodici, cogli oppiati &c. 
L a/tma é detta da Séneca medhatio mortis. 
A S I M M E T R I A * ? Jfymmcma, un difet-
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to di proporzlone di corrifpondenza tra Ic 
parti d'una cofa. VediSIMMETRIA. 

* La vece e dcrlvata dalla particola pr i 
vativa « , au¡>, e yurpov) q.d. fenza mi-
fura . 

Nclla matemática , i l termine é partico-
larmente ufato per quello che piü comune
mente chiamafi incommenfurab'dita : ed é 
quando tra due quantita non vi c una mi- , 
fura comune come tra i l lato , e la diago-
nale d'un quadrato . - N e i numeri le radici 
forde, come ^ / 2 &c. fono incommenfura-
biíi ai numen razionali. Vedi INCOMMEN-
SURABILE , QUADR.ATO , SORDO Scc. 

A S I N D E T O , AsYNDETON* , fígura gram-
matica, che rinchiude un diíetto , o man-
canza di congiunzioni in una fentenza . Vedi 
CONOIUNZIONE . 

* La parola e derivata dalla particola pri-
vativa a, e auy^ia, colligo, legare in
fierne . 

Come, nelTefempio decantato , Veni, v i -
d i , v i c i , venni, vidi , viníi ; dove la copu
lativa é ommeíla : ovvero in quel dt 
Cicerone fopra Catilina : abiit excejfit •> eru-
p i t , evajit i ed in quel verfo di Virgi l io : 

Fene t i t i flammas , date vela, impelí itc 
remos. 

Vaftndeto é oppofio al polifindeto , in cui le 
copulativa fono moltiplicate. Vedi POLISIM-
DETO . 

A S I N T O T O , ASYMPTOTOS * , in geo
metría , e una linca , che continuamenct viep-
piü e piü fi avvicina aU un' altra , ma par non 
mai la raggiugne , o la tocca , beñché inde^ 
finitamente prolungata. Vedi LINEA. 

* La voce e cómpofia della particola pri
vativa « , e cruy ) con; eirwar, cado q. 
d. mcoincidente, e che non x' incontra o 
fi urii, ce mai. —- Alcuni autori Latin 't 
chiarnamo quejle linee, intañas. 

Bertino va diviíando diverfe forte di afin-
to t i , altrerctte, altre curve; alcune conca
ve, altre conveífe, &c. E di piü, egü pro
pone un ifirumento, per deícriverle col fuo 
mezzo. Bcnché in rigore i l termine, afym-
ptote , fembra appropnato alie linee rette . 

A S I N T O T E , dunque fono propriamente 
le rette che s' avvicinano fempre piü a quaiche 
curva, di cui diconfi cíí^re le afmtote \ ma 
che, per quanto elleno e la loro curva indefi
nitamente fi continuino o prolunghino, non 
mai coincideranno . Vedi CURVA. 

Le 
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Le Jfintcte fi pofTono conccpire come tan-

genti alie loro curve ad una diüanza infitsita. 
Vedi TANGENTE . 

Due curve diconfí parimentl effere afinto-
tiche-y quando cosí di continuo s'approííima-
no fcnza poter mai adunaríi, o incontrarfi . 
Cosí due parabole, in cui gli affi fono nell' 
iíleíTa linea r e t í a , fono afintotiche Tuna al i ' 
altra. , 

Delle curve della feconda fpezie, cioé , 
delle fczioni coniche, fojamente 1' iperbola 
lia afintotiche , che fon due in numero , gia da 
langotcmpodimoíi ra te da ApollonioPergeo. 

Tut te le curve della terza Ipezie han no al
meno un afintcto , ma poífouo averne tre ; e 
tutte le curve della quarta fpezie p o fio no ave-
ie quaítroflywoí/ . Vedi CURVA della fpezie 
piü alta. 

Laconchoide, laciíToide, e la curva loga
rítmica , benché non fi rcputino per curve geo-
metriche, hanno ciafcuna un afintoto . Vedi 
MECCANICO , TRANSCENDENTALE &C. 

La natura delle Afmote fara piu fácilmen
te concepita neireíempio á^Y afintoto d'una 
conchoide. --Supponiarao c h e M M A M & c . 
{ T a v . Analyfts fig.i.) fia una parte d'una 
conchoide, C i l füoPolo, e la linea retta 
B C , tirata cos í , che le parti Q.M , EA , 
O M &c . di linee rette tírate dal polo C , 
fieno eguali Puna ali' altra: allor la linea 
B D fara un ajmtot& della curva : perche la 
perpendicolare M I & c . é piu breve , che 
M O , e M R piü che M Q &c. cosí che le 
due linee continuamente s'avvicinano ; tut-
tavolta i punti M &c. ed R &c. non pof-
iono mai coincidere , perché v i é fempre 
una porzione d5 una linea che le tiene di-
í k c c a t e ; la qual porzione d'una linea é in
finitamente divifibile , e confeguentemen-
te debb' eíTere dirainuita infinitamente , a-
vanti che diventi nulla . Vedi DIVISIBILI-
TA' , INFINITO &:c. Vedi puré CONCHOIDE . 

ASÍNTOTE deW iperbola, fi deferivono co
s í : -- Supponiamo una linca retta DE ( Tav. 
Conic. fig.20.) tirata per lo vértice A dell' 
Iperbola , parallela alie ordinate M m , ed 
«guale agli affi coniugati, cioé la parte DA , 
c qaella AE al femi-axis: allor due linee ret
te tirare dal centro C dell' iperbola per l i 
punti D ed E , cioé le linee rette C F , e 
C G fono a Jim ote della curva . 

Se la iperbola G M R { f ig 12. num. 2. ) é 
d'una fpezie, la cui natura ia riguardo al-
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la curva ed alia fuá afintota, fi efprlme con 
quefta equazione genérale yn ss a"5 ^ . 
e la linea retta P M fia tirata dovunque vo-
gliafi , parallela alie afintote C S , ed i l pa-
rallelogrammo P C O M , fia completo: que-
fio paralielogrammo é alio fpazio iperbolico 
P M G B , contenuto fotto la linea determina
ra P M , la curva dell'iperbola G M indefi
nitamente continuata 'verfo G , e la parte 
P B dell' afintoto indefinitamente continuata 
per r iñe í to verfo, come m—n é ad w: e 
cosí fe m fia maggiore che n , ¡1 detío fpa
zio é quadrabile : ra a quando m=zn , fic-
come fara nella comune iperbola , la razio-
ne del precedente paralielogrammo a quello 
fpazio é come c a í , cioé lo fpazio é infini
tamente maggiore che i l paralielogrammo, 
e pero non é poífibíle averío ; e quando m 
é minore che n , i l paralielogrammo fara 
alio fpazio , come un numero negativo ad 
un pofitivo, e i l detto fpazio é quadrabile, 
cd iifolido generato dal rivolgimento dello 
fpazio indeterminato G M O L attorno dell' 
ájintota C E , é doppio del cilindro generato 
dal moto del paralielogrammo PC O N m-
torno all' aíle C O . 

A S I N T O T A , duna curva logarítmica . 
Se MS ( 33.) é la curva logarítmica , 
PR un afintota , PT la fubtangente , ed M P 
un' ordinata ; allor fara 1'indeterminato fpa
zio A P M S ~ P M x P T i ed ü folido , gene-
rato dalla rotazione della fuá curva intorno all ' 
afintota VP , fara |- a'un cilindro , la cui aki-
tudine é eguale alia iunghezza della fubtangen
te ; ed i l íemidiarrietro della bafe eguale ali' 
ordinata Q V . Vedi LOGARÍTMICO . 

A S I N T O T I C I fpazj . Vedi IPERBOLA . 
ASPA L A T O , ASPALATHÜM , nella Far

macia , é i l legno di un albero fpinofo, pe
ían te , oleaginofo, un po' acre ed amaro ai 
gü i lo , d'odor forte , e di color di porpora. 

V Afpalato é altrimenti chiamato lignum 
Rhodium: e da alcuni lignum Cyprejjinum : 
quello, a cagione del fuo crefeere nell'Ifola 
d i R o d i ; equeflo, perché elfo legno trovafi 
puré nell'Ifola di Cipro . Benché alcuni vo-
gliano che X afpalato fia legno differente dal 
lignum Rhodium . 

V Afpalato fu antlcamente in moka ripu-
tazione, come aflringente , corroborante, c 
diífeccante, ma oggidl é moho disufato nella 
pratica per rimedio interno. 

Nella v i r tü , nel fugo , nell' odore e nel 
pefo, 
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peíb, e raflomiglia al lignum aloes > e nella 
medicina viene l'uno aU'aitro frequentemente 
íbñi íu i to . Vedi ALOE. ^ 

V i fono quattro fpezie ¿Cafpalctto. 
I I p r imo, del colore diboflo, duro, foli-

do , pefante, e d' un odore come di role, don
de il fuo nomc volgare rofewood . 

l i fecondo, rofío, come i l taflb, e d'un 
grato odore, 
• I I terzo, duro, intralciato , nodofo; ha 

un odore rancido, come d ' i rco, e un güilo 
ingrato. 

I l quarto ha una corteccia di color cene-
rognolo, ed ha ¡1 Icgnod'una tinta porpori-
na . Vedi ROSA , e R o m o . 

VAfpaláio da un olio di otíirao odore , é 
riputato per uno de1 migliori profurai, che 
principalmente s1 adopera nelle mantechiglie 
odorofe, e ne ' l inimenti . 

ASPER , in grammatica . -- Spkitus afper, 
¿ un carattere , od accenío in forma d'un c; 
poílo fopra certe lettere nella Lingua Gre
ca, per moflrare, che han no da eífer forte-
mente afpiratc, e per fupplire in luogo d' 
un h . Vedi ASPIRATA , ed H . Vedi puré 
SPIRITO . 

ASPERA Arteria , nella Notomia , é 
quel che noí volgarmente dicismo, la can* 
na della gola, o i l canal del refpiro, e con 
ahro no me é chiamata trachea . Vedi TRA-
CHEA , e ARTERIA , 

Va/pera arteria , é un canale fituato nel 
mezzo e nella parte d'innanzi del eolio, 
avanti Fefofago: i l fuo eftrerno o fuperior 
capo e termine é chiamato laringe ; da donde 
va giu fino di rincontro alia quarta vertebra 
della fchicna, ove divideíi , ed entra ne'pol-
nioni. — Vedi Tav. j ína t . Angejol. fig.2. l i t . c. 
Splanch. fig. 1 2 . l i t . t t , ed s . Vedi puré 
ESÓFAGO, LARINGE, VERTEBRA &C. 

Eli ' é fui mata di cartilagini annulari, fchie-
rata a piccole ed eguali diftanze Tuna dall' 
altra, eche van via crefeendo, fecondo che 
s1 avvicina ai polmoni ; quelle de' bronchi 
efftndo cosí iérrate e vicine i ' una all' altra, 
che nell' efpirazione, la íeconda entra den
tro la prima, e la terza dentro la feconda, 
e la feguente ferapre entra nella precedente. 
Vedi RESPIRAZIQNE. 

Tra la laringe ed i polmoni, quede cartiia-
gmi non fanno annelli completi ; eífendo 
ichiacciate da una parte , e non terminando 
iintero circoloj ma rapprefentano la figura 
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dell' antico Sigma Greco ; donde fono chía-
mate figmoides. — La loro parte di dietro, 
che é contigua ali'cfofago, é membranofa , 
acciocché meglio poífa riflrigrieTfi , e dilatarfi, 
e dar luogo al cibo, fecondo ch'eglipaífa giu 
perla gola . Vedi DEGLUTIZIONE . 

Le canüagini de' bronchj fono compita-
mente annulari; tuttavolta i lor rami capil-
lari non hanno csrtilagini, ma in luogo d'eífe 
han de'piccoli ligamenti circolari, che fono 
a diñanze coníidtrabiliT un dali'altro. . L ' 
ufodellecartilagini éper tenere apertoilpaf-
faggio all 'aria; ma ne'bronchj capillari, im-
pcdirebbono la fubfidenza , o fia i l dar giu de' 
váfi. Vedi BRONCHIA . 

Queíle cartilagini fono légate aífieme per 
mezzo di due membrane , eflerna ed inter
na : 1' edema é comporta di fibre circolari, 
e copre tutta la trachea efternamente; 1'in
terna é d'un fenfo efquifito, e copre le carti
lagini internamente : eil' é comporta di tre 
diltinte membrane; la prima teífuía di due 
ordini di fibre; quelle del primo ordine ef-
fendo longitudinali, per accorciare la trachea; 
quede fanno che le cartilagini íi ravvicinino , 
ed entrino Tuna nell'altra : 1' alero ordine é 
di fibre circolari, per contrarre o rutrignere 
le cartilagini. 

Quando quefli due ordini di fibre operano , 
ajutano infiera coila membrana eñerna , neii* 
efpirazione , nella tofle, e nell'alterazion 
del fuo no della voce . Vedi ESPIRAZIONE, 
VOCE , &c. 

La feconda membrana é tutta glandulofa ; 
ed i vafi eferetor; delle fue glandulc metton ca
po nella cavita della trachea , feparano un íl-
quore , e lo deviano, acciocché non uraetti 
la fie lía , e per difendería dali' acrimonia dell' 
aria. •—L'ultimaé una rete di vene, diner-
v i e di arterie; le vene fono rami della vena 
cava, i nervi della ricorrente; e le arterie, 
rampolli delle carotidi. 

Le fezioni trasvrerfali át\V afper a arteria fo
no fhte comunemente riputate per mortal i : 
Uitíavolta nella moderna pratica troviam pa-
recchi efempj del contrario. * I n alcuni caíi 
pericolofi di fquinanzie , &c. fi é coftretto 
eziandio a tagliare ed apnre la parte . Queda 
operazione é chiamata Bronchotomia, o La-
ringotomia. Vedi BRONCHOTOMIA. 

* Neile Tranfaz. FÍlofof. v e una lettera d i 
M . Giovanni Keen , che raccomanda un 
ufo piü frequente della Lronchotorma, o 

dell? 
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deír aprh la canna della gola inoccafioni 
nrgenti ; lo che egltprova e conferma da un 
cafo mtabile cÜ una per [ana che-aveva la 
trac he a , tagjiata di fotto al pomum Ada-
m i , e che fi guau col cuche la ferita, e a-
doperare opportune medicine. 

A S P E R I F O L I A , in B o t á n i c a , e unadel-
le divi í ioni o ípezie di piante ; cosí dcnornina-
ta , pe rché le fogüe di talí piante comunemen-
te fono ruvide od aípre . 

I caratteri d t ü e piante afperifolie, fono , 
che le foglie ftanno ai ternatamente, o í enza 
ordine ccrto veruno fopra g i l fteli: I fiori fono 
m o n o p t t a l i , ma han no i ! margine t ag l i a ío in 
cinque d iv i f ioni , ora profonde , alie vo l í e 
La fie c fuper f iz iaü ; e l a f p i c a , o cima della 
planta é fpeffo curvata o ripiegata in d ie t ro , 
un po' fomigliante alia coda di un fcorpione. 

D i e t r o a c ia ícun fiore, ordinariamente v i 
fuccedon quattro femenze ; i l Sig. Ray nove
lando di queflo genere di piante la fola cerin-
te , che abbia rneno di quat tro femenze nel-
3a radice di ciafcun fiore ; e la ceriote in f a t í i , 
xi'ha fol due. 

A l i a claffe dell'erbe afperifolia appartengo-
no la pulmonaria , i l c inoglo í íb , la borra
rle , i l b u g l o í l b , l 'anchufa, e c h i n u m , l i n u m 
u m b i l i c u m , hel iotropium majus , aparine 
major, confolida raajor, lithofperraum3echium 
icorpioides , & cerinthe . 

A S P E R S I O N E S , i ' a t to di fpruzzar dell ' 
acqua , o qualche altro fluido . V c d i ACQUA . 

* La parola efoxmata del Latino afpergere, 
fpruzzare, da ad e fpargo. 

A l c u n i foflengono i l bat t t f imo per afper-
[tone , a l t r i quello per immerfione . Ved i 
BATTESIMO, IMMERSIONE, &C. 

A S P E T T A T I V A , nel 1 a Lcgge C a n ó n i c a , 
e una ípe ranza fondaía fopra u n a p r o r a e í f a , 
d ' ot t tncre i ! p r imo benefizio che fara vacan
te '•) é un d i n t t o alia reverfione (cioé alia refti-
tuziolne del poíítíTo ) del p r imo , o íuí íeguel i
te & c . Vedi BENEFIZIO . .. 

A S P E T T A T I V I Camni, Ved i C AÑONE . 
A S P E T T A T I V E Grazie , Gratia expe-

Üat ivx, chiamate al t re si p rcvenz ion i , era-
no bolle , che davaní i frequcntcmente dai 
P a p i , o dai R e , per l i fu tur i Benef i / j . — 
A i Vefcovi que í lo difpiaceva aíTaiífimo, per
ché s' intaccavano i lor privi legj ; oltre che 
ta l i afpettative fono cdi o fe , inducendo g l i 
u o m i n i a defiderare i ' a l t ru i morte . Vedi 
PREVENZIONE. 
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L ' ufo delle Afpettative é antichiff.mo 

benche non foííe da principio fe non mol-
to rara . Originalmente non era no altro 
che mere inchie í le fatte dalla parte dei 
R e , o Papi , alie quali tanto piu volon-
t i e r i i Vefcovi acconfentivano , quanto che 
venivano fojamente prefentati loro uoraini 
idonei a fervire la Chiefa . M a i l frequen-
te efercizio di que í lo p r i v i l e g i o , rece a lun , 
go andaré coní iderar f i la materia d' obbli-
gazione e di neceffita . 

11 Conc i l io di T r e n t o dichiarb nulle t i n 
te q u e ñ e afpettative \ ma i Canoni intorno cib 
non fono Oati r icevut i nella Francia ; do ve i l 
gius di confer i ré le Grazie afpettative é anno-
verato tra le R e g a ü e . Ved i GR AZIA . 

A S P E T T O , nella coltura de 'g ia rd in i , 1' 
iíleffo cKExpofure in Francefe, Eípof iz ione in 
I t a l i ano . Ved i ESPOSIZIONE & c . 

ASPETTO, n e ü ' A Ü r o n o m i a , fituazione 
delle ftelle, o de 'p i ane t i , de l l ' uno rifpetto 
al l ' al tro . Ovvero , certa coufigurazione , o 
mutua relazionc tra i pianeti , cagionata 
dalle lor fituazioni nel zodiaco ; per cui 
le lor influenze, o v i r t i i fono victndevo'men-
te a u m é n t a t e , o d i m i n u i t e , a proporzvonc 
che concordano, o difeordano nelle lor quali ta 
a t t i v e , o p a í í i v e . V e d i PÍA NETA & c . 

Quantunque tal i configurazioni poífano va
r i arfi , e combinarfi in mi l l e m o d i , fe ne fa 
c o n t ó di p o c h i í i i m c . Percib W o l f i o piu ac-
curatamente definifee Vafpetto p s r i l r i n c o n -
tro de'raggi luminof i , mandati da due pia-
net i alia t é r r a , í i tua ta n t l l ' i í leíía re t ía l i 
nea , ovvero inchiudente un angolo , i l qual 
é una, o p iu par t í di quat t ro angoii r e t t i . 
V e d i RAGGIO, e ANGOLO. 

G l i Af t ro log i introduflero la d o m i n a de-
gl i afpetti , come i l fon da m e n t ó delle lor 
p r ed i z ion i . Q u i n d i Keplero deffinifee Vaf
petto per un angolo formato da' raggi di due 
p i a n e t i , i quai raggi s' incontrano nella tér
ra j capaci di íveg l i a r qualche v i r t ü , o i n 
fluenza naturale. 

G l i A n t i c h i numeravano cinque afpetti-, 
cioé la congiunzione, efpreífa peí carattere 0% 
hOppofizicne per cP , i l Trino per A > M 
Qtiadrato per • , e '1 Sefiile per % . 

La Congiunzione 1 e la Oppofizione fono^-i 
due eflremi tra g l i afpetti; e í í í o d o quella ü 
p r i n c i p i o , e í ' a l t r e i l termine piu a l t o , o 
1 ' u l t imo . Ved i CONGIUNZIONE, ed OPPO-
SIZIONE. -

II 
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I I Trígono, o trino é la terza parte di un cer-

chio , ovvero Pangólo miíurato da A B ( Tav. 
JJhon. fig.8.) 

I I Quadrato , o Tcíravom, é la quarte parte 
di un cerchio, ovvero Tangolo miíurato dal 
quadrante A D . I I Sejiile, ch 'é la feíla parte 
dicerchio, o di angolo , fi mi fu ra da! íeíhníe 
A G . Vedi TRÍGONO , TETRÁGONO , QUA
DRATO, CSESTÍLE. 

Gl i afpetti, confiderati quanto alie lor crc-
dute infiuenze, fono divifi in benigni, malí-
gni , e indifferenti . 

G\\ Afpetti quadrato e d'oppofizione fono 
Oimaíi maligni , o malefici ; il Trígono , e '1 
Sejiile ^ benigni, o arntchevoli•> elaCongiun-
zione , Ajpetto indifferente . 

A ' c i n q u e ^ / p a í / d t g l i Ant ich i , gliScrit-
tori modtrni ne hanno pggiunii divcrü a l t r i , 
come il decile, che contiene la decima parte 
di cerchio; i l tridecile , che ne contiene tre 
decime \ c ' i biqumtde, che ne ha quattro de-
cime , o due quinte parti . Keplero ne ag-
giunge degli a l t r i , cora'egü avvifa , dalle of-
fervazioni metcreologiche , come il femi jefti-
Ic •, che contiene la duodécima parte di cer-
chio : ú quincunx , che ne ha einque duodeci-
me . Finalmente, ai Medici Aiírologi dob-
biamo 1' cttile, che contiene una ottava ; c 
triottile , che ne contiene tre ottaue. Alcuni 
poi fanno menzione anche del quintile , che 
contiene una quinta parte di cerchio j e del bi-
qmntiU, oduequmíe . 

L ' Angolo intercetto tra due piancti nell' 
Afpetto di congiunzione é o ; ntl?Ajpetto fe-
mi ft í t i 'e , é 30o ; nel decile, 3 6 ° : nell' ot-
í i le , 45o- nel Seílile 60o , nelqumtile, 72o; 
ntl quartile, 90o; nel tridecilc , 108o ; nel 
trigono, 120o; nel triotti le, 155o; ne! bi-
qumtiie, 145o; nelquincunx, 150o; nell' 
oppofizione, 180o. Ta l i angoli, ofienoln-
tervalli fi computano ne' circoh fecondarj ; 
ovvero fecondo le longitudini de' pianeti; cosí 
che gli Afpetti fempre faranno gl' ifteffi , fia i l 
planeta nell' EccliEtica , o fuori d' eífa . 

Gli A/petti comunemente fi dividono in 
e in P la t id , 

ASPETTI Partili fono, allorché i pianeti fi 
*rovano ¿'íUnti tanti gradi appunto, come fi 
e accennatodi [0praii Quefti foii fono 1 propri 
afpetti. ' 

ASPETTI Platid fono, quando ¡ pianeti non 
níguardano 1' un 1'altro da i gradi accennati; 
ma uno ne eccede tanto, quanto manca ali' 

1 o-mo I . 
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altro; di maniera che i raggi dell' uno non 
üanno imniediatamente a ferire i l corpo dell' 
altro, mafoltanto i l fuo orbe, o la fuá sfera 
di luce . 

ASPETTO Doppio, fi ufa nella Pi í tura , ed é 
quando una figura é cosí difpolia , cherapprc-
fenta due o piu diíFertnti oggeí t i , o co! can-
giar la pofitura delf occhio, ovvero per raez-
zo de' vetri angolari. Eíempj di cib vedi foíto 
gli articoli SPECCHIO , CATOTTRICA , C i -
STULA, ANAMORFOSI &C. 

A S P I R A T A , o ASPFRAZIONE , nella 
Grammatica , Carattere adopratu per dino
tare afpirazioiie . Vedi ASP'RO , e ASPIRA-
ZIONE . 

L ' Afpirata, da' Greci detta Spiritus afper, 
fegnato al d¡ fopra ¡e loro vocali, pare fia di 
una natura molto differente dalle letterej é 
perb nondimeno una vera letrera , come le al-
tre, fendo di fatto una confonante. Perleí te-
re qui non intendiamo i Caratíeri deiT Alfa
beto, che fono mutabili fecondo ladiverfita 
de1 Imguaggj, e delle Nazioni , e ancora tra 
1' uleíía Nazione, come fi variano i terapi , 
e i coiiumi ; cola che ancora dipende dalla 
fantafia di perfone particoiari. Cosí alcuni, 
e fe m pigra?, i a , ferivono le Afpirazioni > o le 
lettcre afpírate, che altri poi tralafciano, non 
olíante che s igl iuni , che gli altri ufano la 
fteífa pronunzia , come in momo , huominl 
&c. che fpeffe volte fi ferivono uomo , uomim 
&c. Vedi ALFABETO . 

Ma bensl per lettere intendiarno i fuoni ar-
t icolat i , che fi formano dagli organi della vo-
ce, cioé dalla gola , bocea, lingua , dal pala-
to ,da'denti &c. Vedi LETTER A , e VoCE. 

Tal i íuoni fono di duc lorie, cioé Semplici^ 
eCompoJH, o Modificaíi: i Semplici di^onCí 
quei, che fi pronunz ano mediante un ferapli-
ce moto dell' órgano, ovvero una feenpliee 
apertura della bocea , come fono le lettere vo
cali . Vedi V OCA LE . 

I Compofit fono gl' irteffi fuoni feraplici mo
difican da un moto dell 'órgano íopragg'unto 
aquello neceüario alia formazione dei fuono 
femplice , della qual fpezie fono le Confonan-
t i . Vedi CONSONANTE. 

Ora fendo VAjpirata Pefíetto, o la confeguen-
za di un moto di qualcheduno degli organi del
la voce , abbifogna percib necelíariaraente che 
fia o Vocale, o Confonante : ma non pub eífere 
Vocale, perché non é un fuono femplice, o fuo
no che fi pub pronunziare da per sé j dunque é 

C c c un 
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an fuonoraodificato, o fia una con fon ante ; e 
di fatto nc hatutte le proprieta, etuttt i ca-
raíterí . Impcrciocché primieramente, épro-
doua da! moto dell* órgano , che da per sé non 
h a í u o n o : cosí per efernpio lo Spirito de' Gre-
c i , i l nolko h afp'trato r ficcorae ancora quel-
lo de' Francefi e d1 alíre Naz ion i , non ha piíi 
fuonodapersé chele lettere b , c, d &c. e 
rilleíTo púa offervarfi dell1 Aíeph , kheth > e 
Caphy dellc lingue Orientali. 

I n fecondo inogo , al contrario i l noñro / ; , 
10 [pirita de' Grcci t e le aitre afpirate fovrac-
cennate , fi pronunziano unitamente con tut-
te le vocal», nell'iíteífa. maniera che le con-
fonanti: e di piu modificano quelle vocaü , e 
11 fu! ta no da un moto deü' órgano íopraggi un
to a quello neceífario a formar una vocale : fic-
ché per pronunziare la filiaba ha , vi fi ricerca-
no due moti delTorgano, appunío come vi 
vogliono per proferiré quelle altrc b í , ca &c. 
cioé 1' uno ch1 efprima T ^ , che da per sé é 
un fuono, e l 'altro ?hy che da per sé non 
liafuono,, come anche la lettera b ; aggiu-
gne pero qualche cofa alT a che la modi
fica , e fa che ha non fia una femplice a r 
né ba , né ca &c. La veri ta di cib appari-
fce piu fenfibilmeníe nelle Afpirate piu for-
t i , come fono quelle delie lingue Orientali 
n , H , ' H , IH , i n , 3 , D &c . in tutte le 

quali chiaramente fi diftinguona due m o t i , 1 
uno che faccia fentire la vocale , e l 'altro per 
modificarla . Ora cífendo quefto appunto r uf-
fizio , e la natura d' una Confonante , ne dee 
feguire^ chein qualfivogiia modo fi dinotino 
1 e Á¡pírate , o fia come i ' h Ingle fe , o come 
fanno gli Orientali 5 cioé per proprj caratteri 
inferid neir iíleíTe parole \ ovvcro mediante 
un fegno di afpirazione pollo fulla vocale, co
me i Greci fanno su le loro cío nuil a impor
ta , L ' Afpirazione nel Vocabolo cupa e confo-
nante , sí bene che in %c«/w \ in m , come in 
yjco r in oxny come in xoK» &-C. 

Terzo ? i lioguaggi Orientali , in cui non 
fj efprimono le vocali ^ efprimono bcniíTmio^ 
le AfpiraziGni. 

Dippiu , 1' Afpiráta fovente fi cangia ire 
confonante , e per» efia viene efpreíía : per 
efempio di é| fi é fatta la parola Sex ; di tirrat 
Septem ; di ¡ampo!, Vefpems &c . deli' Ebraico 

, oiuoí , e indi Vinum &c. i\nzi nel medefi-
mo ¡inguaggio , Efiodo parlando del lo Scudo 
©i Ercole, ufa Wpaw y, in vece di Qnpaiw , non 
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facendo egll dífferenza tra la lettera O , c lm* 
Afpirata. Vedi CONSONANTE. 

Q.uindi ne viene per confeguenza, che le 
Afpirazioni fono veré confonanti, e "ch5 é un 
errore i'annoverare le kttere K , n , n , y 
tra le vocali ; e di voler efeludere i ' h at\V 1Q. 
glefe dal numero delle lettere . Vedi H . 

A S P I R A Z I O N E , l'afpirare, cioé Ü pro-
nunziare una filiaba, o parola con forza, o 
alprezza di fiato. Vedi ASPÍRATA, e PRQ. 
NUNZÍA . 

Locchc facciamo nelle parole , a cui Y he 
antepofto , per efempio heat, hear &c. laddo-
ve 1' ifteífe fillabe fono proferiré moho piu dol-
cemente , e íaeilmente fenza 1' / ; , come fi 
feorge nelle voci eat, ear &c. Vedi H . 

ASPREZZA , íignifica i ' inegualita o la ru-
vldeiza deila fuperficie di un corpo; per ca-
gion dclla quale alcune fue parti fono promi-
nent i , o íporgono piu del relio , aíte ad im
pedir la mano , dal paíTarvi fopra fácilmente 
e iiberamente . Vedi PARTICELLA . 

L ' ASPREZZA o la ruvidita, fono oppoílc 
alia delicatezza , alia lifcezza , ed allapu/icu-
ra . Vedi POLI RE * 

Dalí' afprezza di fuperfizie delle fuperñzie 
contigue, na ice lo sfregamenío . Vedi SUPER-
F I Z I E J e FRICTIO y o SFREGAMENTO . 

Secando i l racconto di Vtrmaufen , del cie-
co tanto famofo per difiinguere i colori col tat-
t o , parrebbe , che ogni colore aveíTs i l fuo 
particolar grado di afprezza . Egli fa i l negro 
i l piu afpro , íiccomc é i ! piíi oícuro de' colo
ri , ma gli altri non fono a proporzione piu 
l i f c i , come fono piu chiari; cioé i piu iue-
guali non fempre riflettono men di luce : per
ché fecondo il fuo ícntimento i l giallo é due 
gradi piíi ruvido del turchino, ed altrettanto 
piu lifcio del verde . Baile of colours. Vedi 
COLORE , e LUCE .. 

ASPRO, nella Gramraatica, aggiunto d' 
un carattere , o accento a guifa d' un c, detto 
Spiritus afper r fovrappoilo a certe lettere nel
la lingua Greca , per dinotare, che debbano 
proíerirfi con forza di fiato ; c di piu fupplifce 
in luogo di h . Vedi ASPÍRATA , 11, eSPI
RITO . 

ASPRO , fignifica ancor una piccola mone-
ta d' argento > corrente ira i Turchi . Vedi 
MONETA .. 

Vale un poco piu di mezzo foldo Tnglefc ; 
enon ha a!tro impronto,, che quello ¿A no-
rae del Principe , fotto cui fu coniato . I a 
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paga de'Gíannizzeri é da due fino a dodici 
afpri i l giorno. Vedi GIANNIZZERO . 

ASSLdolce, nome che talvolta fi d<i alia 
gomma benzoin. Vedi BENZOIN. 

ASSA fé t ida , fpezie di gomma, o refina, 
che nafce nelle Indie Orientali, di colore b ru
no, di fapore agro, ediodore aOTai gagliar-
do , e ofíenfivo i onde dicefi ancora Stercuí 
Diaboli. 

Non fi sa da qual pianta fi cava queíta 
gomma; etuttoquello che i Botanici, e gli 
Scrittori di Farmacia circa cib han no de ti
t o , non é altro che conghietture , fondate 
ful le diverfe rday.ioni di Viaggiatori. Q.uei, 
che cogli antichi vogliono, che fi tragga dal 
Lafer, o fia Lazerpizio , difícilmente feio-
glieranno quelle difficolta, che tante yolte 
hanno cagionate delle divifioni tra gl' ifteffi 
Botanici intorno qual fia ¡1 vero Lafer, e i l 
Sugo Cirenaico, tanto dagii antichi pregiato. 
A dir i l vero , fembra effervi pochiíTima 
fomiglianza tra la gomma, deferitta da M . 
Furetiere, ful rapporto di Plinio nel lib. 19. 
c. 3. e lanoftra affa fétida', fe poi fono una 
c| I ' iílefla cofa , certo é , che non ne fappia-
mo una meta delle fue v i r t u . 

V affa fétida moderna, che oggidl princi
palmente fi adopra da' Manifcalchi , é una 
forte di gomma, che, al riferir di alcuni , 
trafuda ne'calori eflivi da un piccolo arbu-
í>o, comune aííai neila Media, Perfia, Aííi-
xia , e neir Arabia : al principio é bianca , 
accoftandofi al giallo, poi al roí ío , e final
mente al paonazzo; e fi fquaglia fra le dita 
a guifa di cera . E 'di efficacia fperimentata 
ne'difordini uter ini , ma a cagione del fuo 
odore rancido é poco in ufo ; nondimeno 
nelle Indie Orientali fi adopra per condimento 
de' lor gua7.zetti. 

A S S A L I T O R E , che affalifce , o attacca 
un altro. Vedi ASSALTO , ATTACCO &c. 

ASSALTO, nell'arte militare, 1' invefli-
re, o attaccar un campo , un pofio, o una for-
tezza , per prenderlo, o farfene padronc . Vedi 
ATTACCO, FORTEZZA, &C. 

U Affalto , propriaraente parlando, é un 
attacco furiofo, e genérale, in cui gli Aíía-
htori vanno alia feoperta . Suole ciirfi , dar 
nn Affalto, effere commandato Affalto , 
afpettare un Affalto, rifpignere un J ¡ fa l to , 
prendere per Affalto &c. 

Mentre dura V Affalto, ambedue leparti 
tono frammefcolate, i l fuoco delle batterie 

ASS ^87 
c e ñ a , né vi é ufo del cannone da una parte 
né daU'altra ; perché ciafcun teme di ammaz-
zare i fuoi. 

I I Governatore d' una piazza h obbligato 
a foftenere t r e ^ / í i , prima di renderla . 
E cofa moho difficile impedir i l faccod'una 
C i t t a , ch 'é Ikta prefa ^ t r Affalto. I Fanti 
perduti marciano i primi a dar VAffalto, Vedi 
FANTI perduti. 

Oggidl poche piazze afpetíano gli ^ / J ^ / í / , 
M . deFeuquierc ne ta menzione di foie tre 
al tempo fuo; delle quali la prima fuNeu-
hafel , l'anno 1683, difefa dal Bafsa Tur 
co ; ella fu prefa ; locché in fimil cafo a 
quafi ognuna accadera ; perché la colonna 
d' Infantería , che marciava alia breccia , 
confiíleva di maggior numero di file , che 
quella da cui era difefa. La feconda fu Bu-
da , i l cui Bafsa fu uccifo nell' attacco ; 
v' erano rimañe certe Opere fiancheggianti, 
che non erano fíate diíírutte affatto dall'ar-
tiglieria degii aífedianti. La terza fu i l Ca-
fiello di Namur , dove comandava M . de 
Boutñers, che non fu prefo, perché la co
lonna d' Infantería, che attacco la breccia , 
marcib da ttoppo lontano feoperta , e fe l i 
za riparo. Aggiugni che é quafi impoffibile di 
prendere vttajjalto un luogo , la cui breccia 
pub difenderfi da'fuochi delle opere non per 
ancor di í l rut te . In realta non fi dovrebbe di-
fendere con aitri fuochi, che con quelli che 
le fono oppofti in fronte, o dalla breccia fieífa . 
Feuq. Mem, c. 99. 

Tal oftinazione in difendere le piazze fi
no all' ultima cílremita, non fi vede oggidl, 
fe non tra i Tu rch i ; i quali lo ílimano un 
punto di Religione i l non rendere mai a' 
Criüiani per capitolazione qualunque luo-
go, in cui hanno avuta Moíchea ; ma da 
poco in qua talvolta fi fono fcoüati da tai maf-
fima. léid. 

ASSALTO, ASSULTUS, ovvero Infuhus, 
nella Legge , attentato di nuocere la perfona 
a l t ru i . Ovvero, ingtuna grave fatta alia per
fona d'un altro. E'piü genérico che i l battere, 
o percuotere; imperocché pub commttterfi 
colfoltanto fár i l fegno di dar il-colpo; e fe-
condo alcuni, a cib baila una parlara minac-
cievole, i l prefentar una pirtola , ocofafimi-
l e . Vedi BATTERE. 

I I trattar un Efattore con parole afpre, 
ficché fe ne vada fenza far 1' obbligo fuo, 
é flato giudicato ^ / p / í o : ficcome ancora i i 

C c c 2 per-
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percuoter uno , abbenché fetm fargü male; c 
talora quantunque il colpo non gli fia arrivato. 

ASSASSINO * , é una períona che am-
mazza un altro, col vantaggio di disugua-
glianza nel!e arme, di fituazione, o di aíía-
limento all'iraprovifo . Vedi OMICIDIO , 
DUELLO . 

* Dicono alcuni) che guejlo vocabolo ven
ga dal Levante, dov ebbe origine da un 
Principe della famiglia degli Arfacidi , 
detti popolarmente Alsaffini: i l quale v i -
vea in un Cajiello , fttuato tra le Cittci 

jínttochia e Damafco , dove allevava 
de1 Giovani, da lui impiegati ad ammaz-
zare i Principia con cui avejfe inimict-
zia . Benjamino Pbreo nel fuo Itine
rario dice , che gli Afsaffini úbita[sero 
vicino al Monte Libano , e gli chiama col 
nome Ebraico , derivato dalf Arábico , 
YWWX El Afífin ; laonde f i vede, che 
i l nome none venuto da Arfacide , ma dalf 
Arábico "VWH, e kbs , Infidiatore . Gli 
Aííafini , o Aíhñmznifuddenipoffedeva-
nootto, o dieci Citta ¿ntornoTiro ; ŝ eleg-
gevano i l lor Re, che dinominavano il Vec-
chio della Montagna. Nel t anno i?-!^. 
¿rffajfinarono Luigi di Baviera . Profesa-
vano la rcligione Maomettana , ma pa-
gavano tributo ai Cavalieri Templar) . 
I Fautor i degli AííaOni furono condanna-
t i dal Concilio d i Lionc , e fotto Innoccn-
zio IV. nel 1213. ITa r t a r i gli diflruffe-
ro, ed ammazzarono i l loro Antico della 
Js/íontagna nel 1257. dal qualtempo refio 
ejiinta la Fazione. 

V i era una certa icgge di Nazione, ,ed un' 
opinione ricevuta in tutte ie Repubbiicbe di 
Grecia e d' Italia , che quello che aflfafíina-
va un Ufurpatore della potefia Tuprema , ve-
iriva dichiarato Cittadino viríuoío . In Roma 
fpecialmente dopo reípulfione de'Re , la leg-
ge fu folenne e fórmale, ed arameííi i di !ei 
eíemnli . La Repubblica armava le mani di 
cgni Cittadino; e lo creava magiftrato per 
quel momento. Conf.fur les Cauf. de la Granel, 
¿es Rcmains cap, 11. p. 121. 

A S S A T I O * , é preparare ed accomodare 
medicamenti o cibi , ne'lor proprj fughi, per 
mezzo d'un eOremo calore , fenza aggiunta di 
altro eílraneo umidore. 

* Lavoce e Latina , da aífare , arroflire. 
Alia parola Affatio, parlando di cucineria , 

é piü frequentemente foíiituita quella di ar-
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rofitre ; c nclla Farmacia , vi fi adoprano ¡n fuo 
luogo le parole uftio e torrefaBio. Vedi PRE. 
PAR A i l E / cibi , TORREFACTIO, &C. 

ASSE, Axis , propriamente fignifica una U-
nea, od un lungo pezzo di ferro o legno, che 
paíía per lo centro di una sfera, la quale é mo-
vibile attorno di eíío . Vedi SFER A . 

In quedo fenfo noi diciamo Vajje della sfera 
del globo: Vaffe di una ruota * &c. Vedi GLO-
BO, RUOTA &C. 

* VÍ fono ora certi ajji di ferro , fat t i per 
Carrozze o Sedie, che fervono per tutti i 
fentieri, e larghi e jirett i . Alcuni s^avvú 
taño fin alf ejiremo, alia maniera Francefe. 

L'ASSE del Mondo in Aílronomia , é un'itn-
maginaria linea retta , che paíía per lo cen
tro della térra , e termina all'eftremita della 
fuperficie della sfera del mondo . Vedi SFERA . 

Intorno a queíia linea , come un ajfe, nel 
íiííema Tolemaico fi fuppone,che giornalmen-
te fi rivolge la sfera . Vedi TERRA, ROTAZIO-
NE , e T o L O M A ICO . 

Queft'AssE fi rapprefenta colla linea PQ 
[Tavola di Ajiron. fig.i^.) I due di lei eí!re-
mi punti nella fuperficie della sfera,c¡oé P e 
fon chiamati fu o i Poli . Vedi POLO . 

ASSE della Terra j é una linea retta, fulla 
quale la ierra fa la fuá giornale rotazione dall' 
Occidente all' Oriente . Vedi TERRA, ROTA-
ZIONE &c. 

Tale é la linea P Q ( Tav. Geom. fig. 7. ) I 
due eíl re mi punti de lia quale fon chiamati po
l i . Vedi POLO . 

L'ASSE della Terra é una parte dell' ajft 
del Mondo ; e' riman ferapre parallelo a sé 
íieflo e ad angoh retti con 1'Equatore . Vedi 
PARALLELISMO, INCLÍNAZIONE ed ANGOLO. 

ASSE d1"un Planeta é una linea tirata per i l 
centro d'eíío : interno cui i l pianeta gira . 
Vedi PIANETA &c. 

I ISolé , la Luna, e tutt i iPianeti , a ri-
ferva di Mercurio e Saturno, fecondo le of-
fervazioni fatte , fi muovono intorno i lor 
rifpettivi ajfi : e fácilmente s'inferifce che 
anche queidue abbiano l'iíieífo moto. Vedi 
SOLÉ, LUNA, MERCURIO, SATURNO &C. I 

ASSE delf Orizzonte, delf Equatore, dell 
Ecclittica , del Zvdiaco &c . fono tutt i quan-
t i linee rette tírate per i centri di quei cir-
coli perpendicolarmente ai piani di eífi- Ve
di CIRCOLO. Vedi ancora ORIZZONTE , Ec-
CLITTICA , EQUATORE &c. Vedi anche PIA
NO &c. 

ASSE, 
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AssE, nellameccanica, fi dice I ' ^ é d ' u n a 

bilancia, edé la linea, fopracui eíía íi muo-
ve, o gira. Vedi BILANCIA . 

ASSE e£ ofdllazione , linea retta parallela 
all 'Orizzonte, che paíía per i l centro, e in-
torno cui i l pendolo va vibrando. Vedi OSCIL-
LAZIONE, ePENDOLO. 

ASSE, neila Geometr ía . —JÍJfe di rota-
yione , o di circonvoluzione , é una linea ret
ta immaginaria, intorno la quale qualfiíia fi
gura piaña va girando, affine di generare un 
folido . Vedi SOLIDO , GENESI &C. 

COSÍ S1 immagina che la sfera íi formi me
diante la rotazione di un fcmicircolo intorno i l 
fuo diámetro o «/Jt-; e un cono retto median
te quella d'un trlangolo rettangob, intorno 
i l fuo lato perpendicolare, che in queílo cafo 
é T ajje. 

ASSE dicircolo , o di sfera, linea, che paf-
fa per i l centro del circolo, odellasfera, e 
termina a ciafeuna eflremita , nella circonfe-
renza . Vedi CIRCOLO , c SFERA . 

L ' a ¡fe del circolo &c. altramente chiamaíi 
i \ diámetro d ie í íb . T a l ' é la linea A E . Tav. 
Ceom. fig.ij. Vedi DIÁMETRO . 

ASSE , fi adopra ancora piu generalmente 
per una linea retta , continuata dal vértice di 
una figura fino alia bafe di e(Ta. Vedi FIGURA , 
VÉRTICE , e BASE. 

ASSE di un cilindro , é propriameníe quella 
linea retta quielcente, intorno la quale fi volta 
i l paralcílogrammo ; mediante la cui rivolu-
zione fi forma i! cilindro . Vedi CILINDRO . 

Tanto pero ne' cilindri r e t t i , che negli ob-
bl lqui , quella linea retta , che congiugne i 
centri delle bafi oppofte, chiamafi ancora V 
ajje del cilindro. 

ASSE di un cono, é la linea retta , o i l lato , 
su cui i l triangolo reítangolo, che forma i l co
no , fi muove . Vedi CONO. 

Onde ne fegue, che foltanto i l cono retto 
propriamente pub aver un aj]e ; attefo che i l 
cono obbliquo non pub generarfi da alcun mo
to d'una figura piaña intorno una linea retta 
quiefecnte : ma poiché VaJJe di un cono drit-
to é una linea retta , tirata dal centro della ba
fe fino al vértice d 'e í fo; percib gli ferittori 
che parlano delle coniche, chiamano analógi
camente una fimil linea , tirata dal centro del
la bafe d' un cono obbliquo fino al vértice , i1 
ajfe di eífo. 

ASSE ¿f un vafo, linea retta quiefeente , 
chepaífa per ilmezzo d'eíTo, perpendicolar-
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mente alia bafe, edegualmente diñante da5 
fuoi latí . 

ASSE di una fezione cónica, é una linea ret
ta , che palla per i l mezzo della figura, ta-
gliando tutte le ordinate ad angoli re t t i , e in 
due parti eguaü. Per efempio, A P { T a v . 
Conic. fig.31. ) tirata perpendicolarmente fino 
a F F , di maniera che divida la fezione in due 
parti eguali, fi chiama 1' ajfe della fezione. Ve
di SEZIONE. 

ASSE Trasverfo, detto ancora ASSE prima
rio , o principale d' una EliíTe , é 1' affe AP úl
timamente definito \ cosí dinominato in con-
traddiftinzione z\V affe congiugato , o fia fe-
condario. Vedi TRASVERSO . 

L ' affe trasverfo nell' Ellifie é i l piu lungo ; e 
nell'iperbola taglia la curva ne' punti A e P 
fig-32-

ASSE congiugato, o fia ASSE fecondo deW 
TJliffc, é la linea F F , fig. 31. tirata per i l 
centro della figura C , parallela all'ordinata 
M N , e perpendicolare ali' affe trasverfo A P ; 
fendo terminato a ciafeuna eüremita dalla cur-

VediELLissE, eCONGIUGATO. V Ü 
I I congiugato é i l piu corto de' due affi dell* 

ElliíTe; e fi trova non folo nell' Ell if ie, ma 
ancora nell' iperbola. 

ASSE congiugato , o fecondo di un iperbola , 
é la linea retta F F , fig. 32. tirata per i l cen
tro parallela alie ordinate M N , M N , per
pendicolarmente ali' affe trasverlo A P . Vedi 
IPERBOLA . 

La lunghezza di queft' affe , contuttoché fia 
pih che infinita, pub trovarfi mediante quefta 
proporzione/A M x P M : A P : : 2 M N : F F . 

L ' affe di una parábola é d' una lunghezza i n -
determinata, cioé é infinito. L 'a/fedell 'El-
liííe é di lunghezza determinata. La parábola 
ha un lol affe y ma 1' Ellifie , e la iperbola cia
feuna ne ha due. Vedi CURVA, 

ASSE, nell' Ottica. U affe ottico, o Difua-
le , é u n r a g g i o , chepaífa'per i ! centro dell' 
occhio . Ovvero é quel raggio, che paífan-
do per i l mezzo del cono luminofo, cade per
pendicolarmente full' umore crifiallino; e in 
confeguenza paíía per i l centro dell'occhio. 
Vedi OTTICA , RAGGIO , CONO , VISIO-
NE, &C. 

ASSE é una linea ret-comune, o mezzano, 
ta , tirata dal punto del concorfo de' due nervi 
o t t i c i , per il mezzo della linea retta, che con
giugne 1' efiremita degl' ifleffi. Vedi ñervo 
OTTICO. 

ASSE 
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hssY. di lente i o w/ro , linea retta, che paf-

f a l u n g o r ^ J í diquei folido, di eui la lente é 
un fegmento . Vedi LENTE , e VETRO . 

Sicché effendo la lente sferica e convefla in 
un fegmento di sferá ; Vaffe della lente é i ' 
iftelTo che V affe della sfera; ovvero é una l i 
nea retta, che paííaperil 'centro d'effa. Ve
di CONVESSO &c. 

Ovvero , V affe di un vetro é una linea 
retta, che unífce i punti meizanidelle due 
fuperfizie oppoñe del vetro . Vedi vetro 
OTTICO . 

ASSE cC hicidenza, nella diottrica , éuna 
linea retta tirata per i l punto d'intidenza, per-
pendicolarmente alia fuperfizie rinfrangente. 
Vedi TNCIDENZA . Tal1 é la linea DB ( Tav. 
Ottic.fig. 5^.) 

ASSE di Rifrazione, é una linea retta conti-
nuata dal punto d'incidenza , o di rifrazione, 
perpendicolarmente alia fuperfizie rinfrangen
te , lungo i l mezzo ulteriore. 

Ta l é la linea B E . Ovvero é quella fatta 
dal raggio incidente, prolongata perpendi
colarmente ful lato del fecondo raezzo . Vedi 
RIFRAZIONE, 

ASSE di calamita, o fia ASSE magnético , 
Linea, che paífa per raezzo d'una calami
t a , per lo lungo, di maniera che in qual-
íivoglia modo íi divida la calamita, purché 
ia divifione fi faccia fecondo un piano, in 
cu i tal linea fi trova, la calamita venga ad 
c fie re fpartita in due calamite . Vedi CALAMI
TA , e MAGNETISMO . 

L'eflremita di tali linee diconfi po l i . Vedi 
POLO , e POLARITA' . 

ASSE, nellanotomia, é la fecondaverte
bra del eolio, contando dal cranio. Vedi Tav. 
Anat. ( OJieol. fig. 9. ) Vedi anche VERTE-
ERA . 

E' cosí dinominata, perché la prima ver
tebra, unitamente colla t eña , fi muove fo-
pradielTa, come fopra d'un ^ . Vedi CAR
MINE. 

ASSE fpirale , nelP architettura, Vajfe di 
un colonna accanaiata , tirato fpiralmen-
te , per accanalnre le circonvoluziom di fuor i . 
Vedi COLONNA difegnata. 

ASSE del capitello Jónico , é una linea , che 
pafia perpendicolarmente per i l mezzo dell' 
occhio della voluta. Vedi IÓNICO , e VO
LUTA . 

Quefb altrimenti dicefi Cateto . Vedi 
CATETO. , , 
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ASSE , axis inperimchio, é una delle cinque 

potenze meccaniche , o macchine femplici, c 
ferve principalmente per alzarfi pefi ad ur/aU * 
tezza confiderabile . Vzáxpotenza MECCANI-
CA &c. 

Confiñe in cerchio , rapprefentato A B 
(Tav.meccan.fig.44.) concéntrico colla ba-
íe di un cilindro, e movibile infierne con 
eífo, intornoal fuo affeEF. Queño cilindro é 
chiamato Vajfe, e i l cerchio i l Peritrochio , ed 
i radi i , che talvolta fi accomodano immedia
tamente nel cilindro, fenza verun cerchio, 
chiamanfi ScytaU. Vedi PERITROCHIO . 

In torno Ta/Tí? vi é una fuñe attorta, con 
cu i i l pefo &c. fi alza . 

L5 affe in Peritrochio ha luogo nel moto d' 
ogni macchina, dove fi pub immaginar un 
circolo deferitto interno un ajje fifTo, con
céntrico al piano del cilindro , intorno eui 
e poflo; come netle ruóte degli argani, de' 
molini &c. VediRuoTA. 

Dottrina deW ASSE m Peritrochio . 
i0 . Se la potenza , applicata all' ajfe 

in Peritrochio., nella direzione A L , j % . 7. 
perpendícolare alia periferia della ruota, od 
alia fcitala, e rifpetto al pefo G , appun-
to come i l radio dell'affe C E , é al radio 
della ruota C A , od alia lunghezza della fcita
la ; in tal cafo la potenza arrivera giuftamen-
te a foílenere i lpefo, cioé i l pefo, e la po
tenza faranno in equilibrio. 

1° . Se la potenza applicata in F , fa di-
fcender la ruota , fecondo la linea di direzione 
F D , la quale é obbliqua al radio della ruo
ta , febbcne é paralella alia direzione perpen
dícolare ; in queño cafo efla avia l'iíleíTa 
proporzione ad una potenza che agifee fecon
do la direzione perpendicolare A L , che l ' 
intero feno ha rifpetto a quello dell' angolo 
di d i rez ioneDFC. Quindi poiché ladiítan-
za della potenza in A é i l radio CA ; l1 an
golo di direzione DFC fendo dato, fácilmen
te fi trovera la diílanza D C . 

3o. Le potenze applicate alia ruota in 
diverfi punti , F e K , fecondo le diré-
zioni F D e K I , paralelle alia perpendi
colare A L , fono fra di loro appunto come 
iedifianze dal centro del moto G D , e C I ) 
vicendevolmente. 

Quindi a proporzione che la diílanza dal 
centro di moto fí aumenta, la potenza dimi
nuí fce , e viceverfa. Quindi ancora é , che 
fendo i l radio A C la diílanza maggiore } 

e cor-
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e corrifpondente alia potenza , che opera 
Teconclo la linea di direzione ; la poten
za perpendicolare fara ia minore di tutte 
quelle capaci di íbílentar i l pefoG, fecondo 
le diverfe linee di direzione. 

4o. Se una potenza , che opera fecon
do la perpendicolare A L , alzera i l peíb 
G i lo ípazio, per cui la potenza paífa, fa
ra nfpetto a quello, per cui i l pefo paila» 
appunto come i l pefo é alia potenza . I m -
perciocche , in ogni rivoluzione della mo
t a , la potenza palfa per tutta la fuá perife
r ia; e alP ilteíTo tempo i l pefo viene alzato 
per uno fpazio eguale alia periferia deil' af-
fe \ dunque lo fpazi > della potenza e rifpet-
to alio fpazio del pefo, appunto come la pe
riferia della ruota a qaella átWaffe: ma la 
potenza é al pefo, giufto come i l radio delT 
affe a quello della ruota. Dunque &c . 

5o. Edén do data una potenza , e altresi 
un pefo, per coíiruir un affe in Peritrocbio n 
onde i l pefo poíía fotlenerfi , ed alzarfi , fi 
fara in quefto modo : Sia i l radio dell' affe 
groíTo, quanto harta a foílener i l pefo fenza 
rom per fi ; e poi come la potenza é rifpetto 
al pefo, cosí appunto íi fara i l radio della 
ruota, o la lunghezza della razza che abbia 
1'irteíTa proporzione á quella áelVaffe . On
de., fe la potenza é foltanto una piccola por-
zlonedel pefo, i l radio della ruota abbifogna 
che fia aflai grande ; efempligrazia fe il pefoé 
di 3000, e la potenza di 50, i l radio della 
ruota fara a quello de 11' affe come 60 a 1. 
A quert' inconveniente fi rimedia, coll'au
mentar i l numero si delle ruóte , che degü 
afji) facendo che 1'uno fi rivolga intorno 1' 
alrro , per mezzo di denti , o rocchelli » 
Vedi RUOTA . 

ASSEDIO, nelTarte militare, faccam-
paríi, o fermarfi d' un efercito intorno a piaz-
ze for t i , per prenderle , o per via di fa-
me, facendo linee di circonvallazione, ac-
ciocché non vi entri foccorfo da fuori ; ov-
vero a viva forza, cavando trincee, e at-
taccandole formalmente. Vedi LINEA,TRIN
CHA , APPROCCI &c. 

Gli affedf piu tínnomati delT sntichita fu-
rono quei di Troja , di T i r o , . d'Aleífandria ^ 
{.iNuman^io &c. e tra i moderni, quei di 
Oíienda, di Candia» di Grave &c. 

ASSEGNARE, l ' atto di cofiruir un de-
putato; ovvero di trasfenr altrui i l jus , o 
ía proprieta di cheecheffia» Nel qual fenfo di-
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clamo, i tali terreni &c. furono affegnati , 
o ceduti a'tali per i tali ufi &c. 

ASSEGNARE , fignifica ancora Taddurre, 
e dimoftrare . Cosí diciamo , affegnare la 
caufa del tal evento, accidente &c . 

ASSEGNARE, di piu dinota l 'atto di fia-
bilir una penfione, o un falario, come fan-
no i gran Signori , e Principi a favore di 
perfone di m e n t ó , ed'abilita, per ritenerli 
nel lor ferv iz io . Vedi ONOR ARIO. 

Differifce V affegnamento dallo fiipendio , 
imperocché quefto é fiífo ed ordinario , pa
gan do fi da'teforieri, h á á o v t §\i affegnamen-
t i fono gratificazioni annuali , conceífe per 
brevetto, e per un tempo indetenninato , e 
fi pagano della borfa privata. 

ASSEMBLEA adunanza, o concorfa 
di gente nell' iiteíío luogo , e colla medeíi-
ma intenzione. 

* La voce viene dal Latino adfimulare y 
compofio di zá , e fímuL 

Le affemblee del Clero diconfi convocazio-
n i , fimdi, c concilj: quella 0/ thsKirk-, o 
della Chiefa Scozzefe » che fi fa ogni anno, 
fi chiama affemblea genérale. Vedi CONVO
CA ZIONE , SÍNODO, CONCILIO &c. 

Le affemblee de'giudici &c. fono dinomí
nate corti &c. yedi CORTE. 

Le affemblee del Popólo Romano , erano 
chiama te Comizj. Vedi COMIZIO&G. 

1? affemblea d' un Prcdicatore &c. é la fuá 
udienza. Le Accademie han no le lor affem
blee, o i giorni di affemblea . Vedi AcCA-
DEMIA. Le affemblee de'difsentiíli &c. foven-
te per via di opprobrio fon chiamate conven* 
ticole . Vedi CONVENTICOLA . 

Sotto i governi Gottici la fuprema pote-
fia legislativa era preifo un affemblea degli 
Stati del regno, tenuta ogni anno appunto 
per gT illeffi fini , che i l noftro parlamento. 
Alcuni vefligj benché deboli di tal ufanza 
ancor oggidi fuffiftono nelle affemblee an
nuali degli Stati della Linguadoca , deila Bre-
tagna , e di alcune altre Provincie della Fran
cia ; ma non fono che ombre delle affemblee 
antiche : e fol tanto nella Gran Bretagna , 
nella Svezia , e nella Polonia fono vi le af
femblee y che godono rifteíTa poteíla, e gl* 
ifteíil privüegj antichi . Vedi PARLAMEN
TO , DIETA &c. 

ASSEMBLE A del campus Mar t i i y o M a i i . 
Vedi CAMPO di Marte &c. 

ASSEMBLEA di ribelli * ASSEMBLEA ittS* 
en a« 
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•sita . Vedi RIBELLE , e ILLEOTO^ 

ASSEMBLEA , particolarmente fi dice nel 
bel Mondo un'adunanza üabiiita, e genéra
le delle perfone pulite si dell 'uno, che dclT 
al tro íeífo , per lo divertimento , per la con-
verfazione , galantería , novita, e peí giuoco. 

Quartiere , o luogq di ASSEMBLEA , nel 
campo d'un Efercito &c. Vedi QUARTIERE 
<i' affemhlea, 

ASSEMBLEA, nell'arte militare , dinota 
ancora i l fecondo tocco del tamburo , o 
quella che fi fa prima d' intraprendere la 
niarcia. Vedi TAMBURO . A l fentire que-
fío , i foldati abbaííauo , e rinvolgono le 
lor tende , c poi fi mettono fulle armi. I I 
terzo tocco dicefi la Murcia , e i l primo la 
Genérale. Vedi GENÉRALE. 

ASSEMBRA¡VIENTO, fatto di congiu-
gnere , o d 'uniré diveríe cofe infierne: ov-
vero dmota le ficíTe cofe cosí congiunte , o 
unite. Vedi UNIONE &c. 

L ' affembr amento di due o (Ta defiinate per 
i l moto dicefi articolazione . Vedi ARTICO-
LAZIONE . 

I Falegnami adoprano diverfe forte e for
me di afjembramemi. 

Gli Europei ammirano i l lavoro di fa-
legname d1 alcuni Indiani , in cui V affem-
bramento é fatto fenza chiodi , e íenza 
pabcciuoli . Herera . Vedi FALEGNAME , 
CHIODO &C. 

ASSEMBR AMENTO , in fenfo piu genéra
le , raccolta di diveríe coíe , difpofie in tal 
guifa , che i l tutto fortifce un eífctto pia-
cevole . Accade al diícorfo 1' ifteíío , che 
ai corpi , cioé che si Tuno , che gli aítri 
debbano la lor eccellenza principale al giu-
ño affembramsnto) o fia alia proporzione de' 
membn loro. 

ASSENSO, confenfo , o acquietamenío 
della mente a una cofa che le vien propoíia , o 
affermata . Sicché Va ¡fentire a una propofizio-
ne, é 1' ificífo che ammetterne, o concepir-
ne la verita. Vedi VERITA'. 

Gli Scolafiici vogliono, che ad ogni pro-
pofizione , fia queíla quanto íi voglia com
porta , o compleíTa , v i fia un folo affenfo 
della mente . Onde in quefla propofizione 
jGondizionale, fe i l Solé rifplende , e giorno'. 
v i é un fol affenfo , i l quale nfguarda la con-
neíTione deli'effecto colla condizione. 

Cosí parimente in queíla cli' é disgiunti-
•va , Pietro o j lud ia , o non ¡India, la men-
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te non á\ due affenfi alie due partí d'eflfa • 
imperocché baila che Pietro faccia o Tuno' 
o l'altro , acciocché la propofizione fia vera* 
Vedi PROPOSIZIONE . 

V Affenfo fi diftiíigue , appunto come la 
Pede, irt implicito, o fia ckco ; e in efplid, 
to , o fia chiaro. Vedi FEDE &C. 

A k r i lo diftinguono in attuale , ed abi-
tuale. 

ASSENSO Attuale , é quel giudizio , me
diante i l quale la mente conofce la verita 
di checcheífia. 

ASSENSO Abituale, confine in certi abiti 
di credere , o d' acquietarfi , che la mente 
acquifta per mezzo di atíi piu voite repl-
cati . Vedi ABITO . 

A quefio appartiene la Fede , ch' é uti 
afftnfo fondato full 'aütorita della pe río tu 
che parla. Tal e attresi 1'opinione , che fi 
deffimfce per un affenfo della mente cum formi' 
diñe oppofni &c. Vedi FEDE , OPINIONE &C. 

Intorno le mi'ure , e i gradi d? ASSENSO ^ 
vedi PROBABILITA* , EVIDENZA , DIMO-
STR AZIONE &C. 

TI Padre Malebranche propone per un 
affioma , o principio di mé todo , il non mai 
concederé cofa veruna tífcr vera, alia quale 
pofliamo lafeiar di prefiare affenfo ^ fenza per 
cib a^ere un nmprovero ítcreto dalla propris 
ragione. Vedi LIBERTA.' &C. 

ASSENSO Reale. Vedi RE ALE, e REGIO. 
Dote ex ASSENSU Patrie, Vedi DOTE. 
ASSENZIO , ABSYNTHTUM * , pianta 

medicinale, d'un'efficacia confiderabile , come 
amara, e ftomachica .Vedi STOM ACinco &c. 

* Pare fia compojto della particella priva-
tiva a, e di 4-í¡/ÍWÍ i deleftatio ; alluden-
do al fapore difgujiolo di quefí erba . 

I Botanici diftinguoao diveríe forte di 
affenzio, almeno fin al numero di trenca; 1c 
piu in ufo nella medicina fono, 

i0. I ! piccolo, detto i l Romano) e Ponti-
co, che fi adopra come ftomachico , aílrin-
gente, difeuziente, e contro la putreíazio-
ne . Dice V Etmullero , che non vi é male 
crónico, in cui non fiagiovevole. Nelle of-
ficine é comune oggidl una conferva d1 affenzio 
Romano. 

2o. L'affenzio comune , o grande ^ detto 
abfynthium vulgare •> o vulgare majus , aífai 
piu amaro che 1' accennato, é anticamente 
adoprato non folo in qualita di fiorríachico, 
e per ammazzar i vermi j ma ancora per 
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detergente, econtrolai t ter i t ia , claidro-

pifia; oggidi pero non ét roppoin ufo, pefef-
fere pregiudiziale agli occhi: ma fi ritiene an
cora , fopra tutto per ingrediente in certe com-
pofizioni officinali, e particolarmente in certe 
acque diñilíate e cefaliche . VediAcQUA. 
. Dalí ' infufione dell' affenzio nel vino fi fa i l 

vinum abfynthites. Vedi VINO . 
Le Farmacopee íanno raenzione d' un eftrat-

to cS affenzio, di un fcircppo di affenzio & c . 
Alcuni voglípno che 1' affenzio fia quella 

planta , che da il femen fanttum, o fantoni-
cum . Ma i l Matt iol i afFcrma i l contrario . 
Vedi S ANTONICUM . 

ASSERZIONE, nelíefcuole, c una pro-
pofizíone, che uno afferma eífer vera, ed é 
pronto a difenderia inpubblico. Vedi PROPO-
SIZIONE , TES! &C. 

ASSESSORE*, uffizial fubalterno digiu-
ftizia, deflinato principalmente per aífiílere i l 
Giudice ordinario coífuo configlio . Vedi Giu-
DICE , CGIUSTIZIA. 

* E voce Latina , formata di ad , e fe-
deo. 

• Nella Camera Impcriale fonovi due forte 
di affcffori, cioé gli ordinarj, e gii ñraordi-
narj: i primi prefentemente fono al numero 
di quarantuno , di cui cinque fono eletti dalJ' 
Tmperatore, cioé tre Conti p Baroni, e due 
Giurisconfulti, o fíeno Pro fe flor i di legge Ci -
vile . Gii Eiettori nc nomina no dieci, i f t i 
Circoli diciotto &c. agiícono in qualita di 
Confeglieri della Camera , e hanno i Joro 
falarj rifpettivi . Vedi IMPERIALE , e CA
MERA . 

ASSESSORI, fono puré appreíío no i , alcu' 
ni degli abitanti di un luogo , eletti dalla co-
mumta, per aggiuílare Je taífe, oimpofizio-
m annuali , e determíname laporzione, che 
dee toccare ad ogui uno , lecondo Ja fuá entrá
is , o poíiibilita , e per íoprintendere alia col-
letta . Vedi TASSA &c. 

Sonodetti anche Aífifori. Vedi ASSISA . 
ASSEVERAZIONE , cortante afFerma-

zione . Vedi AFFERMAZIONE &c. 
ASSICELLA * , piccolo aífe , o pezzo di 

hgno lungo , fottile , e ftretto , ches' inchio-
da a'travicelli del tetto delle fabbriche , per 
foñenereil coperto. 

•ie Afficelle da Fejlo fono dette ambri-
ces, da altri ferittori Laíini temph, e da 
Gregorio di Tours , ligatura . 

A S S I C U R A N T E , mercante , o altri , 
2 om. 1. 
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che afficura) orilafcia polizza di afficuranza 
per unVafcello, una cala, v i ta , operaltro 
fimile. Vedi ASSICURANZA . 

Gli afflcuratori non fono rifponfabili di 
quei danni , che provengono dalla trafeu-
raggine , o per colpa del Capitano , o de 
marinari; né tampoco di quci cagionati da 
vizio , o difetto nelle cofe a (fie ur ate . Vedi 
A VARI A . 

A S S I C U R A N Z A , nella Lógica . Vedi 
CERTEZZA , EVIDENZA , D l M O S T R A Z I O -
NE , &C. 

ASSICURANZA , nel commercio , é un* 
fpezie di contratto con cui una, opiíi perfo-
ne fiobbligano di fare buono ogni danno, a 
cui una nave, una cafa &c. foggiacer polífo
no , in Mare , peí fuoco , od altri fimili pe-
r icol i . La natura e le Leggi di queílo contrat
to , vedi fotto l'articolo POLIZZA di afficu
ranza . 

Abbiamo diverfi uffizj , o luoghí detti di 
afficuranza, compoftidi piüperíone, lequali 
íi obbügano a rifare i danni che un Vaícel lo, 
una cafa &c. poífa patire ; che fauno ancora 
le afficwranze di v i t a , in virtü di cu i , acca-
dendo la morte della perfona afficurata , deb-
bono pagare una fomma di denaroa cui fu con-
ceduta la polizza di afficuranza . Vedi AN-
NUITA! &c. 

ASSICURANZA Collaterale. Vedi COLLA-
TER ALE . 

A S S I D E I , fettad'Eb re í , cosí dinoroina
ta dali'Ebraico D'TDH Hhafidim , mifericor-
dioft, ret t i . 

Gli Affidei foftenevano la neceffita delle 
opere di íupererogazione; furono i Predecef-
for i , o quei che diedero principio ai Farifei; 
e da effi parimente provennero gli Eífeni. Ve
di FARISEO, ed ESSENO . 

I Padri Gefuiti Serrario , e Drufo hanno 
feritto Tuno contro l'altro i n torno zgW Affi
dei , a motivo di un luogo di Giofefío Ben Go-
rion ; volendo il primo , che per Affidei in-
tendaegli gli Eífeni, e l 'a l t ro , i Farifei. 

A S S I E N T O , o ASSIENTA , negli aífari di 
commercio, contratto, o convenzione tra i l 
RediSpagna, ed altre Potenze, perprovede-
re i Dominj Spagnuoli dell' America di Schiavi 
Negr i . Vedi NEGRO &c. 

I I vocabolo é originalmente Spagnuolo , 
e fignifica contratto : e di fatto i l primo af-
yzfwío fu un trattato , o una convenzione , per 
cui ia compagnia Francefe di Guinea ottea-
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ne tal privilegio , mediante certo tributo , 
dapagarfi alie fattorie del Re diSpagna, per 
ogni negro che facefler portare in America. 
Fu íoítorcritto i'anno 1702, per dover du
rare dieci anni , e anche due di piü , dato 
che gli ajjientijli non poteffero prima di tal 
tempo íbmminiílrar i l numero üipulatovi . 
I due principal! articoli rifguardavano il nu
mero di negri da provederfí , th'erano38oo 
finché duraffe la guerra , e 4800 in tem
po di pace : ed in 20. luogo la gabeila che 
doveffero pagare al Re di Spagua , durante 
YaJJtentOj che fu Habilita a trentatré pezze 
da otto per teda. 

EíTendo Filippo V . per i l trattato di U -
trecht itato riconofciuto Re di Spagna da-
gli AUeati , in uno degli aríicoii di dctta 
pace fu accordato tra T Inghilterra , e la 
Francia, che Vajjlento doveíle trasferiríi agí' 
Ingiefi . Onde i ' anno 1713 nei mefe di 
Müggio íu lottoícritto un nuovo trattato 
intorno c í o , da dover durare trent'anni i e i l 
provedimento de' negri fu commeífo alia 
Compagnia del Sud , allora nuovamente 
eretta * Vedi COMPAGNIA del Sud. 

In coníeguenza di tal contratto fi é obbli-
gata la compagnia di lumminhtrare ogni 
anno 4800 negri, pagando 1'iÜeífa gabeila 
che i Francefi pagavano, con ció pero, che 
ne'primi 25 anm folamente la meta delia 
gabeila fi pagherebbe , per quei negri che 
al di la del numero ftabiliío íofiero tra-
fportati . L ' ultimo articolo poi le da un 
privilegio, non goduto da' Francefi , ed é , 
che agli ajficntijii Inglefi íia permeflb i l 
mandar ogni anno all' America Spagnuola 
una Nave di 500 tonnellate , carica deii' 
iüefle mercanzie , che gli Spagnuoli fo
no foliti a portarvi, colla licenza di efitar-
le o venderle, unitaraente con efloloro nel-
Je fiere di Porto Bello, di Cartagena, e di 
vera Cruz. 

Quefto articolo fi fuppone íia tanto van-
taggiofo alia Compagnia , come tutto i l r i -
manente trattato; oltre ch' cgli é un privile
gio non folito a concederíi dagliSpagnuoli , 
che tanto follecitaraente hanno fempre cér
calo di nfervare a fe fteíTi i l commercio del
ia lor America. Vedi REGISTRO . 

Furonodipoi aggiuntivi alcuni altri artico
li , che gl ' Ingleí i , per efempio , poteífero 
mandarvi i l loro vafcello di regiílro, anche 
negli anni, ia cui la ñ o t t a , e i Galeoni di 
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Spagna non v'andaffero; o che per i primi 
dieci anni potrebbe i l detto Vafcello eífere 
di 650 tonnellate . 11 modo poi di ftimar 

i negri , per aggiuíiare la gabeila da pa-
garfi , é quello che fi vecra fpiegato fotto 
i ' articolo NEGRO . 

A S S I M I L A Z I O N E * , l 'at to, per cui una 
cofa fi fa fifflilc ad un'altra . Vedi SIMILITU-
DIÑE & C , 

* La parola ¿compofla da zd ) e f imüis . 
ASSIMILAZIONE, nella Fiíica , épropria-

mente un moto, per ilquale alcuni corpi ne 
trasmuíano altri a cib diípoíli , in natura 0-
mile , o riaomogeneaallapropria. Vedi MO
TO , CORPO & C . 

Da certi Filofofi viene detta Moto della mol 
tiplicazione; volt ndo con cib iníinuare , che i 
corpi, medíante i ' ajfmilazione > fi maltipü-
cano non in numero, ma in mole j i l che 
piu propriamente fi dice Moto d1 Aumentazia-
ne i o á'¿Iccrezione . Vedi ACCREZIONE , 
ACCESSIONE, AUMENTAZIONE &C. 

Efempj di qwtiWájJvrnilazione ne vediamo 
nelia fiamma , che trasforma le particelle olió
l e , odaltre tali della matena combuílibüe nel
ia propna natura ignea , eluminofa: l'ifteíío 
panmente fanno si faria , che'1 fumo, e gli 
Ipiri t i d'ogni forte. Vedi F IAMMA, FUO-
CO , &c. 

Cosí anche ne' vegetabili ; imperocebé 
quei fughi acquofi , cavati dalla térra , di 
cui effi s'imbevono , eflendo in oltre ben 
preparati, e digeriti ne' vafí della planta , 
cüveugono di una qualita vegetabile , nu-
írendo e aumentandone i l legno, le foglie, 
i ! frutto &c . Vedi VEGETABILE, VEGETA-
ZIONE, Sueco, LEGNO, FRUTTO&C. 

E finalmente ne' corpi degli animaíí i¡ ci* 
bo acquiíta VaJJimilazione, cangiandofi ticlia 
fottanza a n i m í t i e , per mezzo della digeftione, 
della chilificaíione, e dclle altre operazioni 
neceííarie al nutrimento. Vedi CIBO , D i -
GESTIONE , CHILIFICAZIONE, NUTRIZIO-
ISÍE. ANÍMALE &C. 

A S S I O M A , venta daséevidente ; opro-
pofizione la cui venta o^nuno conoíce a pri
ma vil ta . Vedi VER ITA , e PROPOSIZIONE . 

Per efempio, che i l tutto é maggiore d 
una pane i che una cofa non pub daré quello, 
che non ha: che una cofa non pub efler, 
e non eífer $W ilteflo tempo: che da nientc 
non pub provenire niente &c. íoao ¿ífo0™1 • 
Vcv Jfliomt, altramsnte detti M a ñ ' m e , s ' i» ' 
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tendono tutte quelle idee comuni della men
te, la cui evidenxa é cosí chiara e convincen
te , che non poíTono negarfi , fenza rinunziar 
al fenfo comune , e alia ragione naíurale . 
Vedi MASSIMA , EVÍDENZA &C. 

La regola degü Aíjlomi é quefta : Ogni 
propofízione , la quale efprime la immediata 
e chiara conneffione di due idee íenza 1' ajuto 
d' una ícrza , é un ¿¡¡Jioma: Laddove quel-
la verita , che non proviene da una compara-
zione , o conneífione immediata di due idee, 
non é Afjloma. Vedi IDEA , RELAZIONE &C. 

I I Wolfio aíTegna i'effenza di un ajfioma 
cosí : Ogni propofízione che nafce immediata
mente dalia confiderazione di una femplice 
definizione é un ajjioma: Cosí dalla genefi 
del cerchio feguiía necefíariamente , che 
tutte le linee rette tírate dal centro alia cir-
confereoza , fono eguaü; perché tutte quan-
te rapprefentano 1' ifteíTa linea in diverfe fi-
tuazioni; percib queíio é un JJfwma, Vedi 
DEFINIZIONE . 

Quindi é , che concfcendofi la verita degli 
A¡Jiomi col folo intuito d' una definizione, 
percib non hanno bifogno di dimoílrazione j 
poiché fono veri tanto necefíariamente , 
quanto la definizione é giuíh , Vedi DIMO-
STRAZIONE. 

Alcuni Autori fí a bu fimo di tal proprieta 
degli jíjjiami, e vogliono far paflare per j4f-
ftomi le premefle di Sillogismi , ch' efli 
non poíTono provare. L'iíkíTo Euclide fí é 
refo in cib colpevole, avendo preía la egua-
li tadi figure, che vicendevolmente concorda-
no , o fono congrue Tuna alfaltra, per un Ajfio
ma. Vedi CONGRUENZA . 

Gli AJJiomiy a dir i l vero, non fono altro 
che propofízioni identiche : Cosí queíla, tut-
ti gli angoli retti fono eguali 1' uno all 'al
tro, é F iíleíío che diré : tutíi gli angoli 
retti fono angoli retti : imperciocché tal 
cgualita viene importata per F iñeífa definizio
ne, per rifieííb nome. Vedi DEFINIZIONE . 

Bacon di Verularaio propone una nuova 
feienza , che dee confiare di Jjficmi gene-
íali , fotto la dinominazione di Philofcphia 
Prima . Vedi FILOSOFÍA , COCNIZIONE &c. 

Interno alia cagione dell' evidenza degli 
jíjftctmi ^ fi pjjb notare, the non e fíen do la 
cognizione altro che la percezione deila con-
venienza , o distonvenienza delie idee; dove 
^ue(^o quella dirtinguefi immediatamente per 
s€ft€íras fenza ía intervenzione, oTajuíodi 
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alíre idee , tal cognizione é evidente per sé 
fíe (Ta : per lo che , non fulamente faran-
no AJfiomí quei comunemente ricevuti per 
tali , ma ancora un gran numero di altre 
propofízioni , che parimente fono evidenú 
da per sé . Cosí , che un circolo fia cir-
colo, e che'l turchino non fia roflb , fo
no propofízioni cosí evidenti da sé ílefTe, 
come quelle generali, quello c h ' é , é ; ed é 
impofTibile che 1'i fie lía cofa pofla eflere, e 
non e fíe re . N é dalla rifleííione, fatta fopra 
tali propofizioni, poíTiamo ricavare maggior 
evidenza, o certezza , di quella che prima 
ne avevamo . Interno al convenire o difeon-
venire di coefiücnza, la mente ne ha una per
cezione immediata in pochiííime cofe;onde i t i 
queíio genere abbiamo molto poca cognizione 
intuitiva^ benché in alcune poche propofizioni 
n'abbiamo. Che duecorpi non poflbno eííer 
neli'iflefso luogo , é propofízione per sé evi
dente; imperocché la idea che un luogo ha 
d' efler eguale ai contenuti della íua luper-
fizie , é connefsa con quella che abbiamo 
del corpo. 

Intorno poi alie relazioni de' modi , i Ma-
tematici hanno formati multi AJfionñ circa 
1'única relazione di eguaiita; per efempio, 
che efsendo tolte eguali da eguali, le riroa-
nenti íaranno eguali &c. le' quali propofi
zioni abbenché íieno jHmate yílfiomt, non 
hanno perb maggior evidenza che quede, 
che uno e uno fono eguali a duc ; che fe del-
le cinque ditad'una mano íe ne levino ciue, 
e poi deile cinque dita deil'altra mano altre 
due, i numeri rimanenti faranno eguali. Cir
ca la efiftenza reale, giacché qneita non ha con
neffione con verun'altra delie nofire idte, tuor-
ché con quella dinoi fie fifi, e di un primo en
te ; percib non abbiamo neppur una cognizio
ne dimofirativa, e molto meno una che fia evi
dente da per sé intorno la efifienza reale di ai-
t r i ent i . Vedi ESISTENZA . 

Circa l'influenza , o predominio degli Ajjlo-
mi ^ o delie maffime generali fopra le altre 
parti della nofira cognizione, quelle rególe 
itabilite nelle leuole, ooé che ogni razioci-
n i o provenga expracognitií, & pra conceptis, 
í tmbrano iupporrc che queííemafíime fieno 
i fondamenti di ogni altra cegnizione; e 
che quefie fieííe fieno i tali precopniti, loc-
ché infinua due coíe , c ioé , che i tali Af -
ftomi íieno le venta , che prima delie al
tre la meóte conofee ; e che da quefti di-
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pe ndano tuttc 1c altre ncílrc cognizioni . 
M a che queÜi ajjicwi non íicno le verita pri
ma cogmte alia mente , é cofa chiara dal
la fpenenza ; imperocché chi non sa , che 
un bambino diftingue una forefliera dalla fuá 
madre, molió avanti ch'ei fappia la impof-
íi bilí ta che la ftefsa cofa íia , e non Oa i E 
circa i numeri, quanre veri ta abbiamo, che 
lamente conofee perfettamente, e n1 é ple
namente con vio ta , fenza che abbia mai 
penfato di tali raaffime general!? 

Quindi fegue , che queíH ajjiomi tanto 
ingrandití non fono i principj, né i fonda-
menti di tutto ií rimanente delia noítra co-
gnizione ; imperocché dato che vi íieno mol-
te altre venta, si evidenti ch' c í i i , e raoite 
altre che conofeiamo prima di effi , é impoíli-
bile che fíeno i priccip], da cui abbiamo da 
cavare tutte le altre verita : cosí per efem-
pió, , che uno e due fono eguaíi a tre, é si 
evidente, e con cib piu fácilmente conofeiu-
í o , che queft' altra , che i l tutto íia eguale a 
tutte le fue partí . N é tampoco , dopo la 
cognizione di tal ajjiomi, íappiamo che uno 
edue fono cguaü a tre, meglio, o con piíi 
certc?za che prima . Imperocché fe v'é qual-
chediíFercnzatraqueüe idee, quelle del tut
to , e delle partí fono piu olcure , o almeno piü 
d:ñicili da nggiuüarfi nella mente, che quelle 
di uro , due 3 e tre . 

Dunque o é vero, che tutta la cognizio
ne non dipende da i Frtccgnitt , o fia dalle 
maffime generali , dette Frincip) ; ovvero 
quefte propofizioni : uno e uno fono due; 
due edue fonoquatttro&c. faranno ^ / J O W / . 
Se poi a quefte foggiugniamo tutte quelle 
evidenti in sé fttfse, che fi pofsono forma
re circa le noñre idee diftinte ; ecco che i 
Principj faranno quafi infíniti ; oltre mol-
íi altri Principj innat i , che molti uomini non 
arrivano maiaconofeere in vita loro. 

Le maffime generali dunque , o fieno ¿4¡fio-
mi , pofsono adoprarfi nelle difpute per tu
rare la bocea ai petulanti : ma ci ajuteranno 
pochiffimo nella feoperta delle verita inco-
gnite, Diverfe maffime generali non fono 
altro che mere propofizioni verbali , non 
infegnandoci che i l fignificato e la relazione 
di nomi fra di loro, cioé, che i l tutto é eguale 
a tutte le fue part i ; diterai, che verita im-
pariaraoda un tal ^ / / I O W ^ , piü di quello che 
importa i l mero fignificato della parola totum 
9 tutto ? Si pub diré con ogni veritíi, che do-
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ve le noñre idee fono chiare e d i ñ i n t e , avie 
mo poco o niente bifogno delle maffime 
per provare che vi fia la convenienza, o la 
difeonvenienza tra eífe . Colui che ha bifogno 
della pruova per accertarfi , e per dar i ' 
aísenfoallapropofizione , che due fono egua-
H a due; ovvero, che i i blanco non é ne
gro ; avra ancor bifogno di una pruova 
per fargli concederé , che queiío c h ' é , é-
ovvero , ch'é impoffibile che l'iftefsa cofa pub 
efsere, e non efsere . Siccome perb le maffi
me fervono a poco , dove le noftre idee fono 
chiare e difhntc : cosí anc'ora fono perico-
lofe, dove le idee fono confufe , e dove fi 
adoprano parole , che non efprimono le idee 
chiare e di í t inte . Locke. 

ASSIOMA , é ancora un principio Habili
to in qualche arte, o feienza . Vedi PRIN
CIPIO &c. 

Cosí fono jíjjlcmi ricevuti nella Fifica , 
che la natura fi fcuopre i l piü ne' fog-
getíi piü piceoíi ; che la natura non fa nulla 
indarno ; che gli effetti corrifpondono alia 
cauía &c. Parimente nella Geometría fono 
Jljjicmí , che le cofe eguaíi ad un terzo fo
no eguali tra di loro ; che fendo le cofe egua
íi aggiunte ad altre eguali , la fomma farva 
eguale &c. Nell 'ottica é ^ffioma, che V an
gelo d'incidenza é eguale all' angolo di rl-
iidlionc &c. Nella Medicina &c. che non 
v i é acido veruno fin cero nel corpo umano 
&c. E in tal fenfo , anche le leggi generali del 
moto dlconíl Jlíjionú , come che ogni moto é 
retdiineo ; che l'azione, e la reazione fono 
eguali &c. Vedi LEGGI della Natura . 

Tal i Ajfiomi particolari fi feorge beniffimo , 
che non nafeono immediatamente da idee, 
o nozioni primarle, ma fono cavati da cerré 
Ipoteíl ; locché fi pub notare fpezialmente 
nelle cofe Fiíiche, in cui ficcome diverfi fpe-
rimenti coatribuifeono a fare un' Ipotefi , cosí 
da diverfe Ipotefi fi ricava un jíjjioma. Vedi 
IPOTESI &c. 

ASSISA * , nelle leggi Inglefi é il tener 
corte, od afifemblea di giudici per udire, e 
determinar le caufe. Vedi GIUDICE , eGiu-
STIZIA . 

* La voce e Francefe affife da affis feduto ; 
formata dal Latino aíTidco, feder con al
t r i , compofio da&á) e fedeo feggo . 

Clerk O/ASSISE. Vedi l'ArticoloCLERK• 
ASSISA, o ASSISES era voce anticamente ufa-

ía per dipotar certe ftraordinarie feffio"1 "l 
r Giu-
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Giudlci Superior! nelie Cortl Inferior!, dipen-
denti della loro giurisdizione, per cfamlnare fe 
i Giudici fubalterni, o altri officiali adempiva-
no ai loro dovere: per ricevere le querele , 
fmecontro di loro, e riconofeere le appella-
zioni. Vedi APPELLAZIONE , &c. 

Sonó quefte chía mate ancora ajjife mer
curial i . 

ASSISA , era ancora una Corte, o Afsem-
blea , conipoíU di molti grandi perfonaggi del 
Kegno, tenuta occaíionalmente nel palazzo 
del R e , per la final decifione di tuttigliaf-
fari d'importanza . Vedi CORTE, e PALAZZO . 

Quefte fono piü ordinariamente chía mate 
dagü Scrirtori Inglefiplacita, malla publica , 
0 Curia generales . Vedi PLACITA &C. 

Nientedimeno pero vi équalche diíferenza 
tx&Ajjjfe^ z Placita. 

I V i - c o n t i , o Sheriffi, i quali erano ori
ginalmente femplici Luogotenenti de' Con t i , 
e rendevano giuílizia in loro vece, tenevano 
due fpecie di corte, una ordinaria , tenuta 
ogni giorno , e chiamata placitum ; Taltra 
ílraordinaria chiamata ajjxfa , o placitum ge
nérale, nella quale i l Conté iíleíso affifteva , 
per ifpedire gli affari piü premurofí. Vedi 
CONTÉ, VI-CONTE, SHERIFFO&C. 

Quindi , i l termine ^j/í/^ venne ad eflen-
derfi a tut t i i giorni grandi di giudicatura, 
ne'quali le caufe e le l i t i erano íolcnni ed 
eftraordinarie. 

La rpoderna coflituzione delle -Ajjife é 
molto differente da quella, di cui nnora s' é 
paríalo. L'ajfifa Ingleíe pub defíniríl, eflfere 
una corte, luogo, o tempo , dove i proceíii, 
1 decreti o civil i o criminali fono confídera-
í i j fpediti, decifi&c. da'Giudici edalGiu-
n t o . Vedi PROCESSO, CORTE, GIORNO , 
GÍURATO. 

In queílo fenfo no! abbiamo due fpezie di 
aflife , generali e fpeziali. 

Le Ajjife Generali fono quelle tenute da' 
Giudici due voíte 1' anno nelie lor vifite o 
giri per le Provincie . Vedi CIRCUITO . 

La natura di queüe ajjife fi cfponc da M i -
lord Bacon , i l quale oíferva , che tutte le 
Contee del Regno fono divife in fei circui-
t i ' perognuno de'quali girano due volte aü' 
anno duc uomini do t t i , con commiffione del 
Re , c h i a m a t i G / W / « , o Giudici delle Affife, 
i quah hanno molte commiffioni, per leJiuali 
alzanoTnbunale, cioé , I o . Una commiffio
ne, di giudicar le caufe criminali det tadio/a 
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andterminer^ diretta a ¡oro , ed a molti altri 
della migliore abilita nel loro rifpettivo cir
cuito. Vedi OYER and terminer . In queüa 
commiffione i Giudici dell' djfifa vi fon com-
prefi , di maniera, che fenza di effi , non pu5 
procederfi . Queíla commiffione da loro un 
potere di giudicare delle fellonie , de' delitti di 
l e íaMaeí ta , degli omicidj, ed altri misfatti. 
Vedi TRADIMENTO, FELLONIA , &c. 

La fecondaédet taGW delivery , o l'azio-
nedivuotar leprigioni, diretta folamente a* 
medefimi Giudici , ed al Chcrico áelle JJfife 
ad effi afsociato . Con queda commeffione cffi 
debbono ifpedire i proceífi di tutti i pri-
gionieri delle carceri, per qualunque delitto. 
Vedi GIUSTIZI A . 

La terza é diretta ad effi medefimi ed al Cle-
rico átWAJfifa , per ricevere gli ordini del pof-
fefso, chiamati ajfifei, e per ufar dritto e giu
risdizione in efso. Vedi POSSESSO . 

La quarta é di prendere il nifiprius, diretto 
a 'Giudici , ed a'Clerici deii'affifa: e quindi 
fono ancora chiamati Giudici del N i f i prius. 
Vedi Nrsr prius. 

La quinta é una commiffione di pace in 
ogni Contea del loro circuito; per la quale 
tut t i i Giudici della pace, non avendolegit-
timo impedimento , debbono efser prefenti 
&\\'AjJifc per afpettare i Giudici . Vedi PACE . 

I I Sheriffo di ogni Provincia interviene 
perfonalraenre, ovvero fi deflina da'Giudi
ci un Deputato per far le fue veci . Vedi 
SHERIFFO . 

Queíla eccellente codituzione di Giudici , 
d ic i rcu i t i , Ajjife coraincib a tempo di Ar-
rigo I I . b^ríché in qualche maniera differente 
da quelh/d' oggidi. 

Spcciale ASSISA , é una particolar commef
fione, accordata a certe perfone per prendere 
la cognizione di una o due caufe, per una di-
raiffione o cofa fimile . Queda praticavaíl 
ordinariamente tra gli antichi Inglefi. BraRcn 
lib. 3. cap. 12. 

ASSISA é anche ufata per unordincdiretto 
alio Sheriffo per la ricuperazione del poffeíTo 
di cofe immobili , delle quali un Antenato 
era dato fpogliato. Vedi ORDINE , POSSESSO . 

Li t t l e ton , ed altri fuppongono, che que-
d i ordini di Affifa abbiano data la deriomi-
nazione alie Affifc e Corti cosí chiamate , 
ed allega molte ragioni del norae dell'Or
dine ; come, 

Primo , perché tali ordini dabilifeono i l 
pof-
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poffeíTo e i dri t t i in colui , che l i ottlene 
in fao favore . Secondo , perché original
mente íi efeguivano in ecrti tempi eluoghi 
deft inati, imperciocché colle leggi Normanne 
i l tempo e ' l luogo dovea faperfi 40. giorni pri
ma , che vi fi congregaflero í Giudic i , e colla 
legge Inglefe vi debbono eííere quindici giorni 
di preparaxione , toltone fe han da giudicarfi le 
eaufe nelle co r t i , flabilite a Wenminfter. M a 
é piü naturale íupporre , effere gli ordini deno-
minati dalle Cortijed eíTere ftati chiamati d j f i -
fe , erette e flabilite per tali difegni: quantun-
que negli ulíimi tempi gli ordini fi difpacciaf-
íero nelle ¿ijffife generali, unitaraente colla 
commiflione detta d' cyer and terminer &c . 
Queíli ordini comprendono aonmeno le cafe 
corporali, che i dritti incorporei, efono di 
quattro for t i . 

ASSISA di nuova dimijjlone , ^/JiA nova 
JD'íjJeifince, fi é , quando un Tenente di feu
do femplice , o feudo condizionato , o a 
v i t a , é finalmente dismeífo da' tenimenti , 
e da'fuoi poderi, dalle rendite fervi l i , dalle 
rendiré fecche, o dalle rendite gravofe, dalla 
paftura comune , e dalla via comune &c. Vedi 
DlMISSIONE , T E N A N T , &C. 

A quefti poífono aggiugnerfi gli ordini di 
nuova forza diretti agli Officiali, o Magiftra-
t i delleCitta, oLuoghi , che fanno corpo, 
eífendo una fpecie di ¿Ijjlfa , per la ricupe-
razione del poffeíTo diquei luoghi, dentro i 
quaranta g iorn i , dopo la violenza , nel tem
po che VAjfifa ordinaria rifiede nella Contea . 
Vedi FRESCA FORZA. 

ASSISA dellamorte deWAnteceffore ^ Ajffifa 
monis antecefforis, é quando i l Padre, la Ma
dre , il Fratello, Zio &c. muore in poíTeíTo de' 
terreni delle rendite &c. tenute in feudo fem
plice ; e dopo la loro morte un eñraneo ne 
prende i l poffeíTo in pregiudizio dell' erede piíi 
proffimo . Vedi USURPAZIONE . 

Quefto milita non meno contra un ufur-
patore , che contra chiunque al tro, che ne fia 
in poflefíb . 

ASSISA deW ultima prefentazione , Affifa 
altimis prafentationis, ha luogo quando l o , o 
mió Padre abbiamo prefentato un Chierico al
ia Chiefa , e dopo che quefta vaca per la mor
te , o in altra maniera, un eflraneo prefenta 
i l fuo Chierico alia medefima, in mió pre
giudizio . Vedi PRESENTAZIONE , PATRONA
TO , &c . 

Queñe tre djjife furono iíUtuite da Er-
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rico Í I . in luogo de'duelli*, che fi coftutna-
vano in queQa occafíone . Vedi DUELLO . 

* Magna A¡fifa¡ efl Reale Leneficium ¡ ele-
mentia Principis ̂  de Concilio Procerum 
Populis indultum i a quo vitdi hominum 
& fiatus integritati tam falubriter con-
fulhur , ut in jure quod quis in libero /o-
l i tenimento pojfidet , retinen do , duello 
cafum homines declinare poffunt & c . Glaa-
v i l . lib. 11. cap. 7. Vedi COMBATTI-
MENTO. 

ASSISA di utrum é quella a favore di un 
Párroco contra un Laico, o di un Laico con
tra un Párroco, per una tenura , che é ful 
dubbio, fe fia di Legato, o di Décima. Vedi 
DECIMA &c. 

L ' ASSISA é in oltre ufata, fecondo il Little-
t o n , per una ordinanza ofiatuto diregoíarei 
pefi, le proporzioni, o le mifure di certe 
cofe necefiarie. Cosí Tantico Statuto del pane, 
e della birra, anno 51. di Errico I I Í . fichsa-
ma WAJJlfa del pane, e della birra, Affja 
pañis & cerevifiiS. 

ASSISA é in oltre ufata per la medefi
ma quantita prefcritta dallo íiatuto , per 
darfi al pane un '^ / / í /« proporzionata ai prez-
20 del grano. Gl ' Inglefi han no diverfi ftatu-
t i , perfiífare VAJfifa del pane, de'drappi*, 
de'legni, delle travi , delle fafcine, e fi mi
l i . Vedi 34. £•35. En . V I H . c. 3 5 9. An. c. 1 5. 
10. An. c. 6 ; 19. Cari. IL. c. 3 ; 4. Giac, I , c. 2, 
I . Giorg. I . Statut. 2. c. 18. 

* Fiffare /' Affifa de drappi, o fia ilpre* 
ferivere di qual lunghezza e pefo debba-
no ejfere , penfa i l Signar Jofiah Cbild^ 
che fia piü dannofo , che giovevole ¡ poi-
che ejfendo le mode, egliumori degli uo-
mini variabili , debbeft foddisfare al loro 
genio in ogni tempo , e ne dobbiamo ave' 
re di tutte le forte a buonmercato, ed a 
caro prezzo , e del migliore. 11 dijlenáe' 
re % ejfenziale a' drappi Inglefi , e ilpre-
eifo grado , o quantith di quefl'' operazio-
ne ) nonpuh fenza ingiuria preferiverfída 
qualche legge , ma debbe lafeiarft alia con̂  
fiderazione de' venditori, e di coloro che ti 
trafportano né* Paeft ¡Iranieri. Child, Difc» 
delTraffico, ode'Mefiieri pag. 148. 

ASSISA della Forejia é uno ftatuto ocondi-
zione, che contiene gli ordini da offervarfi nel
la forefla del Re . Ella é chiaraata VAJftfa, per
ché ftabilifee certe mifure, e cert'ordine nelle 
cofe, che la concernono. Vedi FORESTA . 
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L'ASSISA ín oltre fi ufa per Tintero pro-

ceífo, fabbricato con ordine áz\V ^JJifa , ed 
aile volte per una parte di eí íb , cioé per l'evo-
cazione, o la rdazione de'giurati. 

Jffifa cadere, cader d e l l ' ^ í / ^ , nella legge 
Ingleíe , fígnifica elTer condannato . Vedi 
DESTITUZIONE. 

Affifa cadit m juratam, é quando la co
fa é tanto controverfa, che ha bifogno deiT 
cíamina de' Giura t i . Vedi GIURATI . 

Jj j ifa Capi inmodum Affifa y h quando i l 
difeníbre ragiona direttamente zWAJJlfa, íen-
za mettere alcuna eccezione al racconto, al
ia dichiarazione , ovvero all'ordine . 

Ajfxfa Continuando , é un ordine diretto 
ai Giudici per prorogarfl V AJJifa in conti-
nuazione di una caufa , allorché certe memo-
rie allégate, non polTono procuraríi in tem-
po dalla parte. Vedi ORDINE &C. 

Affifa Continuando , é VAffifa del nocumcn-
to. V e d i N o c u M E N T O , DANNO &C. 

Ajfifa pañis) & Cerevifics , dinota la po-
tefta, o i l privilegio di aífegnare, o di Üa-
biiire i l pefa, o le mi fu re del pane, e del-
la birra . 

Ajfifts Judicium in legge , fígnifica i l giudi-
zio della Corte, dato o contra colui che lo 
domanda , o contr i i l difeníbre , per qualche 
mancanza . Ved i MANCANZA . 

Ajfifa proroganda , é un ordine diretto ai 
Giudici áú\'Affifa per impediré i l fuo pro-
cedimento , a cagione degli affari del Re , 
dove la parte fi ritrova impiegata . Vedi OR
DINE. 

Tmentibus in Affifa non onerandis . Vedi 
TENENTIBUS . 

Cominuazione di ASSISA , Vedi CONTI
GUA ZIONE . 

Giudici ¿e/r ASSISA . Vedi GIUDICI . 
Limitazione delf ASSISA. . Vedi LIMITA-

ZIONE . 
Rendite delf ASSISA . Vedi RENDITA . 
ASSISORE, Aflifer, deipcft, e delle mi-

f m , é un Uffiziale, a cui ípetta la ifpezíone 
ditalicofe. VeáiCLERK ofthe market > cio¿ , 
Scrivano , o Secretario del mercato . 

A S S I S T E N T E , perfona deílinata ad affi-
flere un'altra principaie, per una pm facile 
e regoiar amminiílrazione della fuá carica . 
Onde fu ole dirf i , i l tal Vefcovo &c. avea 
fette, o otto Affiflenti. 

ASSISTENTI, piü particolarmente s'ap-
plica a una fpezie di ConíigUeri, o d'Infpet-
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tori , aggiunti al Genérale, o ai Snperiori Lo-
cali Scc. per infierne con effi aver la cura 
degli affari d1 una Communita . I I Genérale 
de'Gefuiti ne ha cinque, tutti di fperienza 
confutnata, eletti da lui da tutte leProvin-
cie del!'Ordine, e dinominati dai regni, a* 
quali appartengono 5 cioé Italia , Spagna , 
Germama, Francia, e Portogallo. Vedi GE
NÉRALE , GESUITA &c. 

In un fimil fenfo, la piu parre delle no-
fire Compagnie di Commcrcio han no le lor 
Cort i ü Affiflenti, Vedi COMPAGNIA . 

A S S I S T E N Z A . Vedi AJUTO. 
ASSOCIATO , *aggiunto , iodo , o mefti-

bro. Vedi AGGIUNTO , AESOCI AZIONE &C., 
* La voce e compofia dal Latino ad , e 

Socius. 
ASSOCIAZIONE , V atto di aíTociarfi , 

o di formare una Societa, o Compagnia . 
Vedi SOCIETA , COMPAGNIA &c . 

Propriamente dinota contratto, o tratta-
to di Societa , per cui due o piü perfone 
fi unifcono , per operare di concertó in 
checcbeííia, ovvero per maggior comodit\ 
di vivere. 

Tra tutte le Affociazioni la piü flretta é 
quella , che fi fa mediante i l légame del ma
trimonio . 

As soci AZIONE d'' Idee ^ s'intende , dove 
due o pib idee coílantemente , ed imme
diatamente vengono alia mente V una do-
po l ' a l t ra ; di maniera che una quafi infal-
Iibilraente produce T altra ; fía, o non vi 
fía relazione naturale traeífe. Vedi IDEA, e 
DEFORMITA *. 

Dov'egli vi é una reale affinit^, o con-
neffione tra le idee , i l potería raccogliere, pa-
ragonare, e ben ordinare, dipende daH'eccel-
lenza della mente umana ; raadove non vi 
é tal conneífione, né motivo da poter aífe-
gnarfi deli'accompagnamento delTunacoll' 
altra, fe non fe quello cheédovuto al puro 
accidente, o ad un cert'abito; una u \ affo-
ciazione innaturale é in verira una grand' 
imperfezione ; e altresi generalmente parlan
do, é una delle caufe principali d'errore, o 
di falfe conclufioni nel raziocinare . Vedi 
ERRORE &c. 

COSÍ per efempio fibbene la idea di larve 
e fpettri non ha piu conneífione colle tene-
bre , che colla luce , tuttavoha baila che 
qualthe fciocca vada fovente inculcando talí 
idee, e fvegliandole nclla mente d un fanciul-

io nel 
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lo nél medeílmo tempoj accadera beniífimo , 
che egü non potrk mai piíi fepararle in tutta la 
vita fuá; íkché la ofcurita fempre portera fe-
co quelle fpaventevoli rapprefentazioni . — 
Fate che uno dali' infanzia abbia avnto ¡1 coQu-
¡ne di uniré la idea di figura e/orma aquella 
d' Iddio ••, a quali ílravaganze , ed aíTurdita 
non fara efpofla una tal mente intornolaDi-
vínita? 

Da quede falfe combinazioni d' Idee, fa ve-
dere il Signor Locke , eííere nata in gran par
te quella oppofnione irreconciliabile che fi ve
de ira le diverfe fette si della Filoíofía , che del-
la Religione : imperocché non fi pub imraagi* 
nare , che tutti quei, che foílengono niaífi-
me , ed opinionl si difFerenti, e talara contrad-
dittorie ira di loro , vogliano ícientemeníc e 
pertinacemente ingannarfi, vivere in errore, 
e chiudere gli occhj alia verita rnanifeíia , o 
propoíia da chiarififime ragioni : m a i l f a t t o é , 
che alcune íciolte c indipendtnti idee, fi fono, 
o per Teducazione, o dal cofturne o dal linguag-
gio perpetuo del partito, cosí accoppiate nclle 
lor menti , che fempre fi rapprefentano imite , 
e non poífono piü fepararle, perché gia ven-
gono a foggia di una idea fola , ed operano co
me fe di fatto cosifoííero. Qúeft'é , perché 
un parlare confufo ed ofcuro pare fenfato ; per
ché fi credono dimoflrazioni le affurdita, coe-
renza le propoíizioni centro il buon fenfo ; e 
quefla in fomma c la origine de' piü groffi, e 
di quafi tutti gli errori del mondo. 

Á S S O L U T A M E N T E , in fenfo genérale , 
íi opppnc a relativamente . Vedi ASSOLUTO , 
CRELATIVO . 

Cosí fuole dirfi , i termini d' una propofizio-
ne intendonfi a(folutamenté , cioé fenza rela
cione fra di loro . L ' U o m o , confiderato tf/Jo-
lutamente^ ed in fe fie fio , éCreatura ragio-
nevole &;c. 

A s SOLUTA MENTE , éancora 1' iflefio che i l 
limitatamente, o non condizionalmente : nel 
qual fenfo apprcífo agli Scolafiici é oppofio a/f-
cundumquid; cosí diciamo, la tal cohéajfo-
lutamente, cioé íemplicemente buona . 

ASSOLUTAMENTE , apprcífo i Tcologi fi 
ufa ancora in oppofizione % declarativamente, 
Cosí V. g. la Chicfa Cattolica tiene, che i l Sa
cerdote rimetta i peccati affolutamente ; i Pro-
teñanti poi fofiengono, che cib faccia foltanto 
declarativamente, e minifterialmente . Vedi 
ASSOLUZÍONE . 

I Grammatici dicono, ch'«naparola é pre-
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fa ajfolutamente, quando non fi regge da verun' 
altra . 

Nella Geometría affolutamenté fignifica 1' 
ifieíTo che interamente , compitamente &c 
Cosí diciamo , la tal cofa é affolutamenté ro
tonda ; in contraddiílinzione da quella ch* é 
rotonda in parre folamente, come un sferoi-
de, una Cicloide &c. 

ASSOLUTO, * generalmente parlando 
é una cofa libera , e independente da altre , 

* E'voce compojla del Latino ab, e foivere. 
ASSOLUTO , nella Metafífica , dinota un 

Ente, la cui total effenza non confifie in una 
mera abitudine o relazione ad altro . Nel quai 
fenfo fi oppone a relativo, o rifpettivo. Vedi 
RELATIVO &c. 

ASSOLUTO , piü particolarmente s' intende 
di cofa , che non riceve eflere da una cagione; 
ovvero che non fuflifie invirtü di altro ente, 
confiderato come fuá caufa : Nel qual fenfo fa
lo Iddio é ^ o / ^ í o . Vedi D i o , CAUSA &c. 

ASSOLUTO , V i lie fio che libero da condizio-
n i , o da l imitazioni. Vedi ASSOLUTAMEN-
Tfe , C O N D I Z I O N E &C. 

Nel qual fenfo la voce é finonima a non con-
dizionale: e cosí fuole dirfi , decreto ̂ /Jo/íiro, 
fromcñzaffoluta, ubbidienza ajfoluta ; i l pat
io con Noé fu a(fcluto , e fenza condizioni; 
qucllo dell' Evangelio fuppone le condiziotú 
della fede, e dell' ubbidienza : Gli Adtino-
miani foílengono, che i l patio Evangélico fia 
affoluto, e che Grillo abbia operara ia noflra 
íalute , fenza che percib dobbiamo foggiacere 
a vtruna condizione dalla parte noílra . Vedi 
ANTINOMIA, EVANGELIO &C. 

ASSOLUTO Qoverno , dove non v' é altrs 
legge íuorché la volonta del Principe. Vedi 
DESPOTISMO, MONARCKIA &C. 

Quando i Danefi fecero affoluto il loro Re, 
1' anno 1670 , lo dichiararono affoluto dal giu-
ramento , prefo alia coronazione. 

Numero ASSOLUTO , in Algebra, é laquan-
titao i l numero noto, che poffiede un lato, o 
parte intera di Equazione ; cífendo appunto \l 
rettangolo, ofolido, lacuiradice, o valore ii 
va cercando. Vedi EQUAZIONE , CRADICE. 

Cosí neli' Equazione a a-^ 16 az=:^6 'ú nu
mero affeluto é 36 ; il qual é eguale ad a moiti-
plicato per sé , aggiunto a 16 voltea . Vieta 
lo chiama Homogeneum Comparationis . 

Equazione ASSOLUTA , nell' Aftronomia , 
la fomma delle Equazioni ottiche, ed eccen-
trichc. Vedi EQUAZIONE. 
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Ablativo ASSOÍ-UTO, nel!a Grammatica , 

¿parola , ofrafe ílaccata , e indipendentedaí 
ritnancnte del difcorfo, né governando, né 
fendo governata da altra . Vedi ABLATIVO . 

E' aííai in ufo preífo a' La t in i , ad imitazio-
ne de' quali fi é introdotto anche ne' linguaggi 
moderni. 

ASSOLUTO — dlciamo moto ¿í/Jo/aío, luogo 
aljcluto, ípazio ajjoluto. Vedi MOTO , LUO
GO, e SPAZIO . 

A S S O L U Z I O N E , nella Legge Civile & C . 
Sentenza definitiva, per cui uno accufato di 
un delitto &c. viene rilafciato, e dichiarato 
innocente. 

AppreíTo i R e m a n í , queílo era i ! método 
ordinario di pronunziare la fentenza : Dapoi-
che la caufa era ñata agitata da tutte e duele 
parti; i l Precone diceva la parola dixerum , 
cioé han no detto quel che voleano diré . Allo-
ra fi diíiribuivano tre ballotte a ciafeuno de' 
Giudici, 1'una fegnata colla lettera A , chedi-
noíava AfJ'oluzione ; la feconda colla C. cioé 
Conáannazione ¡ e la íerza con N . L . o non l i -
$uet, non é chiaro , che ricercava prorogadi 
fentenza ; e fecondo i l numero maggiore deil' 
uno o dell' altro fegno , 1' accufato era affoluto, 
o condannato &c. Se era affoluto , il Pretore ío 
licenziava col d i ré , vídetuT non ftcifje, ovvero 
jure videturfeciffe . Nel cafo poi che i voti fof-
íerodivifi, ficché per una meta voleffero Vaf-
foluzione, e per i ' altra la condannazione, al-
lorailfuppoíio reo andava affoluto, locché íi 
fuppone fia fondato fulla legge della natura , fe
condo il fentimento di Fabro fopra la Legge 
J25. de D iv . Reg.Jur. di Cicerone/jro Cluentw: 
di Quintiliano Declam. 254. diStrabone lib. 
ix. &c. 

ASSOLUZIONE , nella Legge Canónica, At-
ío giuridico, per cui il Sacerdote come Giudi-
ce 5 e in vir i t i della poíefia avuta da Gesu Cri -
flo , rimette dopo la Confefílone i peccati a 
quei, che appar che abbiano le condizioni r i -
chieílevi . 

I Cattolici tengono, che V affoluzicne fia 
una parte del Sacramento della Penitenza i e '1 
Concilio di Trento nella feff. 14. e 3. e altresi 
quellodl Firenze nel Decreto per gli Arme ni 
dichiarano, che la forma, o eííenza del Sa
cramento della Penitenza confiñe nelle parole 
áfill' affoluzione, Ego te abfolvo apeccatis tuis. 
_ La formóla dell' affoluzione nella Chiefa La-

t m é affoluta ; nella Chiefa Greca é depreca-
ÍQna; t nelle Chiefe de' Riformati é declara-

Torno L 
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toría . V e r o ¿ , che Arcudio vuele, che anche 
la formóla Greca Cmaffoluta , e che confifta in 
quefte parole, meamediocritas habet te venia 
donatum. Ma gli efempj da lui portati , o non 
fono formóle dell'ajJo/z^/W, ovvero foltanto 
átll'' affoluzione á&Wa feommunica, e non dell' 
tf/Jo/wz/owf Sacraméntale, di cui fi tratta. 

V i fono diverfe altre aífoluzioni, come : 
AssoLUTio^-^Wj- , la quale é neceífaria 

quando una perfona é ftata ingerita a riconofee-
re una fentenza di morte , efeguita fopra un 
reo, od ha altra eccezione, che gl'impedifee 
1' acquiíío di un benefizio . 

ABSOLUTIO ad cautelam é quella accordata 
ad uno, che ha propoílo un appello contra una 
fentenza di feommunica, col quale la forza 
della cenfura viene ad eflere fofpefa . Egli ¿ 
maíTima nella Giurisprudenza ecelefiaftica , 
che la fentenza fia buona , non oftante un ap
pello : queíla forte di aíToluzione fi accorda , 
finché la ragione del fuo richiamo fia conofeiu-
ta i col me?7o di che fi tolgono alcuni articoli 
almeno della fuá feommunica , di maniera che 
la gente pub converfar con lui fenza ferupólo, 
ed oltre a cib in cafo di morte queíta fentenza íi 
fuppone fofpefa . 

Á S S O N A N Z A , nella Rettorica , ePoe-
fia , termine che fignifica fomiglianza di fuo-
no , odifinimento in certe parole d'una fra-
fe , od 'unverfo , le quali tuttavia non arri-
vano a far buona rima • Vedi R I M A . 

Le ^jjo^^wse nell'Inglefe perlopifi fono vi-
ziofe j ícbbene i Roma ni talvolta fe nefervi-
vano elegantemente aífai , come , mi litera 
comparavit, exercitum ordinavit •> aciemlujlra-
v i t . Da 'Lat in i chiamafi fimiliter definens, e 
appreíío i Greci ó^oio^háj-icv . Vedi OMOÍO-
TELEUTON. 

A S S O N A N T I , aggiunto di certi veril co-
muni prtíío agli Spagnuoli, in cui la fomi
glianza de'fuoni ferve in vece di buona r ima. 
Vedi RIMA . 

Cosí che quefie parole ligera, cabierta, tier~ 
ra , mefa &c. corrifponderebbono fra di loro in 
v'ima affonante, perché ciafeuna ha un e nella 
penúltima filiaba , ed un' a nell' ultima . 

A S S O R B E N T I , nella Medicina , riraedj, 
i quali a cagione della morbidezza, o fia po-
rofita delle loro parti compontnti, fono atti 
ad invaginare, e cuoprire , o rintuzzare le 
afperita degli umori acidi e pungenri; ov
vero ad imbevere, o afciuttare, a guifa di 
fpugna, le uraidita fuperflue . Ta l i fono le 

E e e pol-
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polvcri teflacee, Ü corno di ccrvo, i l coral-
Jo, gli occhi e leugne di granchi, le oíía 
calcínate, 1'avorio abbruciato , la térra fi-
gillata , e anche riíleflb ferro ; ficcome ancor 
diverfe forte di legno, come i l fantallo, i l len-
tifco , i l guaiaco, il faffafras; ealtresl varié 
radici, come la ciña, la falíaparíglia &c. 

Gl i afsorbenti fono preífo che gl' ifteíTi con 
quei che fi dicono Difeccanti, e dolcificanti: 
Appreífo gli Scrittori Latini abfcrbentia é ter-
ir/ine fmonimo con Imbibentia, e Saturantia. 

I I voc&holo afsórbeme fovente fi confonde 
colFAlcalij edifat togli Alcali fanno V iñeífo 
effetto che gli afiorbentij fopra gli acidi. Vedi 
ACIDO , e ALCALI . 

ASSUMPSIT , ASSUNSE , nella Legge, 
puro contratto , ovvero promeífa volonta-
r ia , fatta di parola, per cui uno ajfume, e 
prende fopra di sé iifare e pagare checcheífia 
ad un altro. Vedi CONTRALTO , CONVEN-
ZIONE &c. 

Queflo termine comprende qualfifia pro
meífa verbale , eviene efprcífo diverfamente 
da'Giurift i , fecondo la quaüca della promef-
fa , ora per i l vocabolo paclum j oraperpro-
vniffio, ora per pdlicitatio, e ora per conjiitu-' 
tum . Vedi PATTO . 

Doveun uomo venderobba ad un altro, la 
Legge fa Vaffumpfít, e promette ch'egli Ja 
paghera. 

A S S U N T Í V E , aggiunto che fi da nell' 
Araldica, a quelle Arme, che uno ha jus di 
aífumerO, in virtu di qualche brava azione. 
Vedi ARME . 

Sicché quando uno che non é Gentiluomo 
per nafeita , né ha delle arme proprie, fa 
prigioniere un Gentiluomo, Nobi le , o Prin
cipe, in guerra giufta , acquiña litólo di por
tare lo feudo de! fu o Prigioniere, godendolo si 
€g l i , che i fuoi Eredi. Ta l jus fi fonda fulla 
legge militare, che i l dominio delle cofe acqui-
ílate in guerra giuíia paífa a! vincitore . 

A S S U N Z I Ó N E *, ferta che fi celebra nella 
Chiefa Romana , in onore della rairacolofa fa-
lita della Beatiffima Vergine , in Corpo ed in 
Anima, al Cielo. Vedi FESTA , VERGINE &C. 

* La voce e compofla dal Latino ad , ^ , e 
fumo, ioprendo. 

Queda Fefta fi oíTerva con gran folennita 
nella Chiefa Occidentale , e nell 'Oriénta
l e , con tutto the V AJfonzione della Vergine 
non fia articolo di fede . Gl i antichi Mar-
tirologj ne parlano con molta riferva, come 
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di una cofa non ancora plenamente accerta-
ta ; abbenché un Teólogo , che oggidl la vo" 
leífe negare, farebbe colhtt to ar i t rát tarf i . 

La Sorbonna, 1' anno i6<p6 , negli atti 
della condannagione delle opere di"María 
d'Agreda, proteño tra le altrc cofe, dicre-
dere, chela Vergine fia flata ajjunta in Cie
l o , in Corpo e in Anima . 

ASSUNZIONE , appreífo i noílri antenati 
era i l giorno della morte d'un Santo. Qu¿a ejU! 
anima in cxlum affumitur . Vedi ANNIVER-
SARIO . 

ASSUNZIONE, nelh Lógica, la minore, o 
fia la feconda propofizione di un fillogismo ca-
tegorico. Vedi MINORE , SILLOGISMO &C. 

ASSUNZIONE , talvolta anche é !a con-
feguenza , cavata dalle propofizioni, di cui 
fi compone fargomento. Vedi CONSEGUEN-
ZA . 

Cosidiciamo, le premcííe fono veré, ma 
Vaffunzione é capziofa . Vedi PREMESSA &c. 

A S S U R D I T A ' , fpezie di errore , o of-
fefa di una veri ta evidente, e generalmente 
ammeífa, o di un principio. Vedi ERRORE , 
MASSIMA, &c. 

La maggíor tra tutíe k ajfurdita élacon-
traddizione . Vedi CONTRADDIZIONE . 

Gl i Scolaftici diílinguono 1' ajfurdita \ñ 
ajfoluta , «CT-Xyf, che offende, e contraddi-
ce i l fentimento comune ; e relativa , <n-
vi •> che á \ la mentita ad uno, o a piü de' 
Filofofi , o ad altri di grande fiima , ed auto-
rita . I n quefto fe ufo la dottrina del vacuo é af 
furdita, per eífere contraria ad Ariílotele ; co
sí ancora quella del Pieno, perché é contro 
Newton . E a dir i l vero, appena vi fara ven
ta alcuna di momento , che in tal fenfo non fia 
nf]urdita,cioé ripugnante al futema di qualche 
Setta , o Partito. 

ASSURDO, cofa che attraverfa , o oííen-
deil fentimento , e le idee comuni del genere 
umano. Vedi ASSURDITA'. 

COSÍ la propofizione che afFermaífe, che due 
e due fanno cinque, o negaífe, che fanno 
quattro , farebbe ajfurda . Vedi PROPOSI-
ZIONE . 

I Logici talvolta provano la veritad'una 
propofizione , col dimofirare che la contraria e 
ajfurda. Vedi VERITA1 . 

Tal modo dicefi i^¿^¿1/o ad ABSURDUM, 
ovvtxo Argumentari ex ABSURDO . Vedi R i -
DUZIONE . 

A S T A , HASTA Pura , appreífo i Meda-
gl i -
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gliíli, é una fpexie di fpiedo , oGiavelotto, 
non armato in cima con ferro: ovvero piut-
toíio uno fcettro all' annca , alquanto piü iun-
go del folito, occafionalmeníe dato a tutt i gli 
De i . Vedi SCETTRO . 

W á j i a fi fuppone fja fímbolo della bonta 
degliDei, e del governo vdella Providenza, 
egualmente mite e forte. 

ASTA, o Bacchetta, HASTA, in alcuni 
Paefi , mifura o quantita di terreno d1 in-
circa trenta paíTi : cosí dinominata, íccon-
do ü DuCange, dalla bacchetta, con cui íi 
mi fu ra va . 

A S T A T I * , A r ^ i , fetta d'Eretici nel 
nono fe col o , ícguaci di Sergio , che rinuovo 
gji error! de'Manichei. Vedi MANICHEO. 

* Deriva/i dalla privativa a , e iTriyn , 
fto : e fignifica cofa injlabile. 

Si düatarono moito fotto l'Imperatore N i -
ceforo, ma i l fuo fucceíTore Michele Curo-
pabte gli tenne a freno con Itggi affai fe ve re . 

A S T E M I O * , propriamente s'intende di 
chi non heve VINO*. 

E'voce finonima col Latino/«ww/wf, vini 
abjüncns , e col Greco uzivo?, e altrcsi con 
vfrpoirowí , e v^pairapas-ums , bevitore dell' 
acqua, partigiano dell'acqua &c. 

* Si compone d'abs, e temetura , vino . 
ASTI-MIO , appreíío agí i Scrittori Eccle-

fiaftici , piü particolarmente dinota quelle 
perfone, che non poííono communicare del 
cálice neU'Eucariftia , per un'avvciTione natu-
rale al vino. Vedi ANTIPATÍA . 

Controverteíi tra i Proteílanti , fe agli 
aflemj poíía permeíterfi i ! communicare nel-
la fola fpezie.dcl pane . I Caíviniñi , nel 
Sínodo di Chatci ton , permiícr loro i l fo-
lo toceare i l cálice colie labbra , íen7.a 
bsverne un goccia . I Luterani efclamano 
centro tal toleranza , come una mutiia-
zione faerilega del Sacramento j dicendo, 
che non vi íia per fon a divota , che non poí-
fa con preghiere ottenere da Dio i l poter in-
ghiottire almeno una goccia di vino . Vedi 
Stricker in Nouv. Li t . Germ. 1709. p. 304. 

ÜVefcovo di Meaux tra le altre ragioni 
apporta i l cafo degli ^í/ííw/ per giunificare la 
communione in una fola fpeiie '•, poiché quindi 
pare, che il communicare fotto ambedue le 
fpezie, non fia de jure d iv ino; fendovi certi 
cafi in cui fe ne pub diípenfare. VediA7o^i;. 
Repub.Lett. ta. 3. p. 23. e Memoir. de Trcz\ 
1 7 0 8 . 3 3 . 1717. p, I 4 I 5 . 
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Le Dame Romane, ne' prlmi fecoli del

la Repubblica, dovevano eííere ajiemie \ e 
acciocché oííervaífero tale aftinenza, era una 
delle leggi della civilta Romana , i l dover 
eileno baciare gli amici , e parenti loro , 
quando s'incontravano. 

ASTER GEN T I * , o As TERSIVE , me" 
dicine, fono una claííe di rimedj, che han-
no virtü d'abradere, o di nettare, portan
do vía quelle particelle , o umori mucofi, 
che incontrano nel lor paífaggio; e si nec-
tano le parti dalle adeíioni vifeide e i m -
pure , e portan fuori la materia morbofa del
le ferite, ulcere &c. Vedi MEDICINA , MON-
DIFICATIVO &C. 

* 11 vocabolo e compójlo di abs } e ter-
gere. Vedi TERSIONE . 

Gl i ^^¿T^wí / , da'Medici diconfi piü comu-
nemente Dctergenti. Vedi DETERGENTE . 

Appartengono alia claííe de'Balfamici, e 
diflerifeono da' Vulnerar; foltanto nel grado 
di fottigliezza, ed efficacia. Vedi BALSÁMI
CO , e VULNERARIO . 

I femplici principalmente annoverali fra 
gli Afiergenti , fono le fogüe di aííenzio , 
l ' a g ü o , i l porro, i capperi , la codearía , 
la fumaria , i l lichene , i l tanaceío , e la 
verbena : íkcome ancor la mandorla ama
ra , i fíchi , le giuggiole , 1' uva paila , i l 
dattero , le ha eche di ginepro, la gomma 
ammoniaca, i l bal lamo di capivi , ha Hamo 
di gilead , la tacamahaca , ¡a trementina , i l 
berberi, la ¡iquirizia , !a turmerica , la rubbia , 
parmaffita , la mummia \ il zoifo , i l fa le , i l 
mercurio, e ' i cinnabro nativo. La maggior 
parte de'quah trovera i l Lettore deferiría fot-

. to i lor rifpettivi articoli. 
ASTERISCO , * carattere in forma di una 

ñelletta * , che fi mette fopra parola, o fen-
tenza , per renderla piü notabile; ovvero per 
riferir ai margine per qualche citazione, fpie-
gazione , o altro íimile. Vedi CARATTERE , 
N O T A , CRIFERENZA. 

* La voce e un diminutiva del Greco 
a^np, Steila . 

ASTERISMO*, neirAftronomia, riftefío 
che Co'dellazione . Vedi COSTELL AZIONE . 

* Viene dal Greca as-vp , Stella . Vedi 
STELLA. 

A S T I N E N Z A * , in un fenfo genérale, 
l ' a t to , o abito d'aíienerfi , o fia di rafFrenar 
Fappetitü da checché fia , a che fi abbia pro-
penfione j o in che ípenmcntafi piacere. 

Ee e z * L a 
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* La parola e derívala dal latino abñi-

nere, formato da abs e tcnere, cios ab 
aliqua re fe tenue. 

Gli Ebrei dovevano ajlenerfi dalle lor mo-
©]i in certi terapi : lo che viene ancor co
mándate nelie Goílituzioni Apoftolichc in 
tut t i i giorni di digiuno, e la Chiefa An-
glicana parimenti raccomanda i l digiuno, e 
V ajiinenza in certi giorni . Da che in I n -
gbilterra fu fatta la feparazione della Chie
fa Romana , V aflinenza dalla carne fu co-
mandata per pubbiico ílatuto da oíTcrvarfi 
ne1 giorni di Venerdi , e Sabbaío , e altre-
si nelle vigilie . Gl'iíieffi ordini furono r i -
novati fotto la Regina Elifabetta , dichiaran-
do nel rnedeílmo terapo, che cib fi faceva, 
ron per motivi di Religione , come fe v i 
foífe difTerenza tra cibo e cibo, ma foltan-
to affine di favorir i l coníumo del pefee di 
mare , e aumentar i l numero de'Pefcatori, 
e Mar inan; ficcome ancora per rifparmiar 
i l bediame, 5. Eüf. c 15. 11 gran digiuoo , 
dice Sant 'Agoíl ino , é V ajienerfi á ú pecca-
í o . Vedi DIGIUNO. 

Gl i Antichi Atleti ofíervavano perpetua 
aflinenza da ogni forte di piacere fenfibile, 
per cosi tendere i lor corpi piu robuüi e 
gagliardi. Vedi ATLETA. 

ASTINENZA , piu particolarmente dinota 
dieta fcarfa, o parfimonia nell'ufo de 'cibi . 
Vedi CIBO, e DIETA . 

I Medici riferiícono cofe raaravigliofe in-
ínrno agli eífetti át\V aflinenza per la guari-
gione di mol te indiípoíizioni, e altrcsl per 
prolungare la vita . 11 Nobile Veneziano Cor-
r¡aro, dopo molti rimedj, e raezzi in vano 
adoprati, ficché a'quarant' anni d'etk fiera 
jidotto a peííimo ñato di falute, fi riebbe e 
.viífe prelfoché cent1 anni , con fanita perfet-
tiffiraa, folo a forza d-nna rigorofa aflinen
za, corrTegli íkí ío racconta. 

E* cofa in fatti che forprende, i l vedere 
a qua! grand'eta , quei primit ivi Criíliani 
deil Oriente, che serano ri t i rat i dalle per-
fecuzioni ne'Deferti d^rabia , e d i E g i t t o , 
giungcífero , fani ed allegri, con pochuTimo 
cibo. Caffiano ci aílicura, che la porzione 
ordinaria per ventiquattro ore non era che 
dodici oncie di pane, e delTacqua pura: e 
con cib S. Antonio viífe cento e cinque anni ; 
Giacomo 1'Eremita cento e quattro; Arfe-
n jo , ch1 era flato Tutore dell1 Imperator Ar-
cadio , cento e ven í i ; Sant1 Epifanio cento 
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e quíndicí ; Simone Stilita cento e dodld • 
e San Romualdo cento e venti . 

Vero é , che abbiamo tra noi degli efetnpj 
dilongevita, che banano ad eguagliare , an-
zi a íuperare i fopraccennati. Scrive i l Buca-
nan , di uno che fi confervb fino a cento e 
quaranta colla temperanza e fatica ; e Spots-
wood fa menzione di un certo Kentingern 
chiamato di poi S. Mongah , o Mungo , 
che arr ivb a cento ottantacinque anni per 
gl1 ifteffi mezzi . A l t r i tfempj vedi fotto i ' 
articolo LONGEVITA' . 

La piu parte de1 malí cronici, le infermi-
ta della vecchiaia, e la vita aífai corta degl' 
Ingiefi , provengono , fecondo i l Dottor Chey-
ne , dalla replezione, e fí potrebbono curare, 
prevenire, e nmediare colT/ry^Ww^. \¡e¿[ 
REPLEZIONE, EVACUAZIONE &G. 

Tra i bruti vediamo eíempj ftraordinarj di 
lunga ajiinenza . * V i fono diverfe ípezie , 
che paíiano chi quattro, chi cinque, e chi 
fei mefi ogni anno fenza mangiate, né bc-
vere ; e di fatto la teftuggine , 1'orfo , íl 
ghiro , il ferpente , la rondine , fa mofea 
&c . oífervafi , che fegolarmente fi ritirano 
in certe í tagioni , alie lor celle rifpettive , 
ed ivi nafeondonfi , altri nelle caverne de
gli feogü, o nelle ruine delle fabbriche an-
tiche ; altri ne1 buchi fotterranei, o ne' bo-
Ichi e nelle feífure degli alberi ; alcuni íí 
feppellifcono fotto acqua &c. V e d i M i G R A -
ZIONE, PASSAGGIO&C. 

* I ferpentt fofffono /'aílinenza fin al mirac7-
l o : ne abbiamo veduti alcuni, che fiera-
no mantenuti molti me/i fenza cibo veruno, 
ritenendo ancora i l vigore T e lafierezza di 
prima . I I Dottor Shaw ne fuoi Viaggí 
p. 429. racconta di due Cerafli, fpezie di 
Serpenti Egiziaci , confervatt cinque an' 
ni interi in una caraffa bsn tur ata confu-
ghero , fenza cibo alcuno , fe per cibo non 
fi prenda un poco di rena , in cuifi aggo' 
mitolavano , nel fondo del vafo ; e nondi' 
naeno guando U vide, aveano giuflo allora 
muíate le pe l l i , ed erano mobili e vivad 
come fe in quel punto foffero f ia t i prefi. 

D i fatto diverfe fpezie d'uccelli , la mag-
gior parte d e g r i n í e t t i , &c. fufíifiono tut-
to l1 invernó fenza cibo , ma molti di eííi 
ancora fenza refpirazione. Cib fomminiftra un 
efempio ammirabile della Sapienza del Crea-
tore, che mancandovi allora i l nutrimento 
proprio di tali crfature , fpezialmente de-
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gr in fe í t i , ha talmente proviílo, che fenza 
eíío poflono campare . Qüando i prati fono 
fpogiiati del lor apparato fiorito , esiagHal-
beri , che alie piante mancano le frutta ; che 
cofa farebbe di quegíi animali, che fi rnan-
tengono co'prodotíi della Primavera , e dell' 
Eftate? E quando 1' aria fi é reía rígida col 
gh i a ce i o , come fi conferverebbono tan te 
fpezie di crea tu re cosí tenere , che non poffo-
no reggere al freddo ? L'Autore della Na
tura, per impediré la totale diftruxione di 
tanti Animal i , vi ha pollo riparo , volen-
do , che quei che rimangono in tal guiía 
privi del lor cibo, foírero puré incapaci di 
refíílere al freddo : imperciocché naturalmen
te fono guídati cosí a metteríl al coperto , 
e fuori del rigore dell' aria , cacciandoíi ne' 
buchi, e nafcondigli, ove giunti che fono, 
i l fangue loro non meno a cagione della fuá 
teftura , e vifeofita naturale, che diqualche 
grado ulterior di freddo , fidifpone a fermar-
f i , ílagnatfdo ne' íuoi cana!i e vaí i ; accioc-
ché fendo impedita la circolazione , e le 
funzioni animali, quaíi tutte fofpefe , non 
vi foífe guaíro , o coníumo fenfibile delle 
parti , rna bensi rimaneííero in uno flato 
fonnolento , e dito cosí neutrale tra la V i 
ta , e la Morte ; lin tanto che i l Solé ritor-
nafle a rifufeitare ed effi , ed il cibo loro; 
nell' iluífo tempo feiogliendo i fughi agghiac-
ciati di queíti animali, equei de'Vegetabili. 
Vedi CALORE, e Fuoco . 

E' cofa piu che probabile, che ogni mo
to de' fughi animali , fia affatto eíiinto st 
nelle mofehe, che negli altri infetti , allor 
quando fono cosí dormienti ; imperocché ftb-
bene fi tagbano a pezzi , non íi fvegliano, 
né danno verun fegno di vita , né fluido al-
cuno featurifee per le ferite ; quando pero 
non vi é flato prima applicato qualche grado 
confiderabile di calore , per disfar il ghiaccio. 
I I fonnodunque di queíli animali é poco me
no che la morte, e i l risvegliamento loro é 
toa rifurrezione . Imperciocché, adir i l ve
ro , fe la vita non coníiíle nella circolazione 
delí .mgue, non fappiamo in che cofa confi-

, fia . Quindi non é da maravigliaríi, che le 
teftuggini,. i ghiri r gli orfí &c. fieno graíil 
e carnofi dopo Vajiimnza di alcuni raefi , cosí 
come erano'prima. 

1\ Sig. G. Ent peso la fuá teftuggine per 
diverfi anni fuccelfivamente, quand' ella fi 
metteva fotto térra nel raefe d' Otrobre , e 
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quando ufeiva n t l Marzo; e trovo, che di 
quattro libbre, e quattro oncie , era íblita 
a perderé folamente un'oncia in circa. Ve
di Tranfaz. Filo/of. Num. 194. 

Abbiamo anche degli efempj d ' U o m i n i , 
che fono campa ti alcuni meíi con rigorofif-
fima attinenza . I regiftri della Torre di 
Londra tan no menzione di uno Scozzefe s 
carcerato per feilonia, e flrettamente guár
dalo per fei fettimane; nel qual tempo non 
prefe forte veruna di nutrimento , per lo 
che ebbe i l perdono. 

L ' EíFemeridi Tedefche apportano il cafo 
d'una certa Marta Taylor , che per un colpo 
ricevuto fulla fchiena cade in tale inappéten-
za, che non pigb.ava altrocibo, che alcunc 
goccie , per lo fpazio di tredici meíi , che fe glí 
mettevano in bocea con una pluma: maque-
ño era un male , ed un fin toma non naturale, 
imperocché tila dormí pochitiimo tutto i l det-
to tempo. Soggiugneremo ancora quello di 
Chilton di Tinsbury vicino a Bath , che ne
gli anni 1695, 1694, e 1695 dormiva ora 
q.uattro meíi , e ora piu di fei meíi continui, 
con aííai poco cibo ; e paísb fei fettimane con 
íbie pochegoccie di vino di Spagna, mefugli 
in bocea con una peona per un picciol buco 
ne'denti . Vedi Tranfaz. Filo/, num. 504. 

Deve aggiugnerfi , che in quafi tutti gli 
efempj di iunga ajiinsnza , che i Naturaüí l í 
apportano, vi erano fegni , che indicavano 
teítura di íangue, e d'umon , molto fimile 
a quella degli Animali íovraccennati : non 
é perb opinione improbabile , che 1' ¡ílelia 
aria pote líe fommi ni litar loro qualche nutri-
zione: almeno cofa certa é , che nell'atmosfe
ra galleggiano foílanze d'ogni forte, si degli 
animali, che de'vegetabili &c. che continua
mente fono attratte mediante la refpirazio-
ne : e che quefle diano del nutrimento al 
corpo anímale , fi feorge bcniííimo nelie v i -
pere , le qualí appena nate fendo prefe , e 
tenute fenz'altra cofa che l 'aria, crefeono 
confiderabiímente in pochi giorni . In tal 
guiia le nova delle lucertole s'mgrandiícono 
all'aria fola; appumo come queile di pefee 
fi aumentano, e fi nutnfeono eolia fol acqua, 
Vedi ARIA , e ACQUA , 

E quindi é , al dir di alcuni, che i cu-
cinieri , i Cam voltaspiedi &c. con tutto-
ché mangino pochiíiimo , cornunemente s* in-
graífano . Vedi NUTRIZIONE, TRASPIRA-
ZIONE, RESPIRAZIONE &C. 
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A S T R A G A L O , A , nella Noto-

m i a , oílodei calcagno , che ha una teftacon-
veíTa, articolato colla tibia per ginglirao. Ve-
á' iTav. ¿ ínat . iOñeo\ . ) f ig . -7 . aa fig.^.mm, 
25.25. Vedi CALCAGNO , e PIEDE . 

L ' Jífiragalo é altresi chiamato talus , e 
volgarmente Os BaUfia , ed é i l primo oíTo 
del Tarfo , ed i l piii alto di tut t i quei che 
appartengono coi piede . Vedi T A L U S , e 
TARSO. 

Alcuni applicano ancora tal dínominaxione 
alie vertebre del eolio; c di fatto Omero , nelT 
Odiflea, adopera i l termine in tal fenío. Vedi 
VERTEBRA . 

ASTRAGALO , nell' Architettura , detto 
ancora Botraccino , e Tondino , é un mem-
bro picciolo, e tondo, a guifa di anello, o 
armiila , che ferve di ornamento si nelle fora-
mi t a , che in fondo delle colonne . VediT¿r j . 
j jrchit . fig. 40. l i t t . f . efig. 2. 2<5. l i t t . y . S.fig. 
28. Í 32. l i t t . f . fig. 24. l m . b. q. Vedi ancora 
MEMBRO , COLON NA &c. 

L ' Aflragalo talvolta fi ufa per feparare le fa-
fcie dell'architrave 5 ed allora vis' intagliano 
feíioni , e pallottoline, e bacche: fi ufa an
che alie volte si di fopra , che di foíto i l liílel-
l o , immediatamente attacco al quadro , o fia 
dado del piedeftallo. Vedi DADO , e PIEDE-
STALLO. 

ASTRAGALO, di piíi é una forte d' anello, 
o membro in un pezzo d'artigüeria , mezzo 
piede incirca diñante dalla bocea ; che ferve di 
ornamento al pezzo , appunío come 1' accan-
to alia coionna. Vedi CANNONE &C. 

ASTRAGALO , aggiunto che fi da ad una 
fpezie di Tegole. Vedi TEGOL'A . 

A S T R A L E * , cofa appartenente alie Stel-
le , o dipendeate dalleStelle. Vedi STELLA . 

* Viene dal Latino aflruni; del Greco a^vp % 
fíella. 

Suoh áhCi T&nno aflrak i; o Sideriale. Ve
di SIDERIALE, e ANNO . 

A S T R A T T O , ABSTRACTUM, inFilofo-
fia , una cofa feparata da qualche altra cofa, 
per un'operazione dell' intelletto, chiamata 
iifirazione. Vedi ASTRAZIONE . 

ASTRATTO , in un fenfo piü particolare, 
dinota un' idea forma ta nella mente , quan-
do confideriarao una cofa íemplicemente in 
fe ñeíTa , fenza riguardo al foggttto , nel 
quale ella rifiede ; ovvero é una idea fem-
plice , diftaccata e feparata da qualche par
ticolare íogget to, o da una idea compleíía , 

A S T 
aífine di confiderarla piii diftintamente. Vedi 
ASTRAZIONE. 

Cos í , magnitudine, e u m a n i t a f o n o ^ r ^ í -
o idee ajiratte, quando fi confiderano in fe 

fteffe , e fenza eífere affiiTc a qualche corpo 
particolare, o a qualche perfona ; be n che elle 
non poífano avere fuííiftenza alcuna reale fenza 
tali íoggetci, né i íoggetti eííer pofiano íenza 
di eífe. 

La bianchezza é un aflratto , in quanlo 
che non dinota alcun oggeíto individúale 
blanco, rna folamente quei colore, o 1'idea 
in genérale , dovunque trovifi . Vedi GE
NÉRALE . 

Dalia cognizione degü aflratti arriviamo a 
quei la de' concreti, che é i l termine oppoíio \ 
concreto dinotando idee generali o ajiratte^ 
affiífe e ineren ti in qualche foggetto particola
re , o confiderate come combínate con alcune 
altre idee; come cafa grande , raurobianco. 
Vedi CONCRETO . 

ASTRATTO fi ufa parimenti per un termi
ne , che fignifiea un' idea ajlratta . Vedi TER
MINE . 

Nel qual fenfo , le parole biancheiza , 
paternita , animaliía , giuílizia , curvita , 
&c . fono aflratti^ o termini aflratti . I ter-
mini afiratti fi poífono concepire come vo-
ci che dinotano una piu fempiiee cencezio-
ne di una forma , o qualita efittente in una 
cofa y fenza efpritóere i l foggetto , in cui 
ella rifiede. 

I Filofofi delle fcuole defínifeono i termini 
aflrat t i , dalla femplicita della loro fignifica-
zione : Gli afiratti , fecondo eífi , efprimono 
folamente ¡a forma delle cofe, o gii attributt 
delle cofe diüinti dai foggetti dei quali lono 
forme o at t r ibut i . 

Tutte le noílre idee femplici, dice il Signor 
Locke, hannode'nomi aflratt i , egualraen-
íe che de'concreti; come bianchezza , blan
co, dolcezza, dolce &c. Lo íleífo dee dirfi 
delle noüre idee de' modi , e delle relazio-
n i ; come, giuftizia, giufio; egualita, egua-
l e ; &c. ma in quanto alie noílre idee delle 
fofianze , ne abbiamo pochiífimi nomi a-
flratti . Quei pochi che" le fcuole han no in
ventan , come anima litas , humanitas &c. 
non han proporzionc coll 'infinito numero di 
nomi di foñanze; e non han no mai potuto 
cííere ainmeffi nell'ufo coraune , né guada-
gnare i l permeífo della pubbÜca approvazio-
ne : lo che pare che perti con sé una con-

feífio-
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feíTione cli tut t i gli nomini , non aver effi 
idee deU'eflenze reali deile foílanze, poiché 
non hanno nomi per taü idee. 

Fa folamente la dottrina delle forme fo-
fíanxiali, e la vana ficurezza di uomini i l lu-
í l r i , i quali van tan fi d'una cognizione che non 
hanno , che fabbricarono ed inírodufícro í 
nomi di ajíimalitas , d' humanitas e íimili ; 
i quali perb poco pih in la íl dirtefero del
le loro fcuole , e non poterono mal aver 
corfo appreífo uomini che fauno da vero. 
Vedi SOSTANZ A . 

Ma la realita e ref i íknza di tuíte le idee 
aflratte , e di una tal facolta nella men
te , che afir azi one .fi chiama, é ñata mefTa 
últimamente in coníroverfia . Vedi ASTHA-
ZIONE . 

I n fa t t i , fe v i foffefo gli aflratti•> le qua-
lita aflratte &c. non vediara , perché e co
me poteífero diftruggerfí ;> elleno dovrebbo-
no eífere permanenti, ed iramutabili j im-
perocché quel che diilrugge la blanca e cal
da fiamma , non giugnerebbe a toccar la 
bianchezza od i i colore : quelio che diíirug-
ge ¡a palla figurara , moveníeíi , e foiida, 
non nuocerebbe alia figura, al moto , alia fo-
l idi ta , &c. Le idee aflratte infomma, par 
che tendano o coincidano nellcforme foílan-
zia i i . Vedi F O R M A S O S T A N Z I A L E . 

ASTRATTO fi eftende parimenti adiverfe 
altrecofe, per contó della loro purita , fem-
plicita , fottigliezza &c. Nel qual fenfo , 
noi diciamo, 

Numen ASTRATTI , e fono aggregati d' 
unita, confiderati in fe ílefil , e non appli-
cati a dinotare qual che collezione di forte 
particolari di cofe. Vedi NUMERO. 

Matematiche ASTRATTE, fono que' rami 
delle Matematiche , che veifano intorno al
ia quantita confiderata aífolutamente , od in 
genérale, fenza reftrizione a qtialche certa 
fpezie di eífa . Vedi MATEMATICHE. 

Tal i fono la Geometría , e TAr i tme t i ca . 
Vedi X\RITMETICA e GEOMETRÍA . 

I n quefio fenfo, le Matematiche aflratte 
fi contrappongono alie Matematiche mifie; 
dove le proprieta femplici ed aflratte, e le 
relazioni di quantita che s' infegnano nel
le prime , vengono applicate agli oggetti 
fenfibili; e per cotal mezzo diventano fra-
mifehiate con fiíiche confiderazioni. Tal i fono 
i'idrofiatica , 1'óptica , la navigazione &c. 

ASTRATTO che gl' Italiani meglio direb-
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bono tranfunto o Idea Genérale, s' ufa altresi 
in cofe di leí teratura, e fignifica una feorfa 
o viña compendiofa, un epitome di un'ope
ra grande . Vedi EPITOME. 

U n aflratto debb' eífer un grado piii bre
v e , ^ piu fuperfiziale che un compendio . 
Vedi COMPENDIO, ABBREVIAZIONE. 

A S T R A Z I O N E , é un' operazione della 
mente, con cui fepariamo cofe naturalmen
te conjunte , od efiíienti affieme ; e for-
miamo, econfideriamo, idee di cofe cosí fe-
parate . Vedi ASTRATTO. 

La faco'ta á'aflraere , é direttamente op-
pofta a quella di comporre. Con la compo-
fízione noi confideriamo quelle cofe aííie-
me, le quali in realta non fono congiuntc 
affieme in una efilíenza. E con Vajírazionc 
confideriamo queüe cofe feparatamente ed a 
parte , che in realta non efiftono a parte . 
Vedi COMPOSIZIONE . 

Dell1 Ajírazionc fi fa ufo principalmente 
in tre gwife; prima, allorché la mente con-
íidera una qualche parte d' una cofa , per 
alcuni verfi ditiinta dal tutto \ come i l brac-
cio d1 un uomo , fenza confiderare i l relio del 
fuo corpo. 

Secondo , állorché noi confideriamo i ! mo
do di qualche foftanza , ommettendo la foftan-

v za fieífa , o quando feparatamente confide
riamo diverfi modi che fuffiftono infierne in 
un íoggetto • Vedi MODO . 

QueíF afirazione é ufata da' Geometri , 
quando e'confiderano la lunghezza di un cor
po feparatamente, lochechiaraan linea, ed 
ommettono la confiderazione della fuá lar-
ghezza , c profondita. Vedi LINEA . 

In terzo luogo , per aflrazione la mente 
forma, o fabbrica delle idee generali o Uni-
veríali ; ommettendo i modi, e le relazioni 
degli oggetti particulari , donde fono forma-
te . Cosí , quando vogliamo rapprefentarci 
all'animo un eííere penfante in genérale, rac-
cogliamo dalla no lira propria cofeienza cib 
che fia penfare ; e tralaíciando la confide
razione di quelle cofe che hanno una re-
lazion peculiare alia nofira propria mente , 
0 alia mente umana , penfiarao ad un ef* 
fere penfante in genérale. 

Le idee cosí fórmate , che fon quelle 
che propriamente noi chiamiamo idee aflrat
te , diventano rapprefentazioni generali di 
tut t i gli oggetti della medefima fpezie; ed 
1 loro nomi fono applicabili a chiunque d i -



4 c 8 A S T 
fíe , conformabile o corrifpomlentc a talí 
idee . Cosí i l colore che riceviamo, o fen-
tiamo, dal gefío, dalla nevé , dal latte &c. 
é rapprefentativo di qualfivoglia altrodi que-
íla fpezie, ed ha un nome , o fe gli é da
to un nome di bianchezza , i l quale dignifi
ca la medefima qualita, dovunque trovafi o 
immaginaí i . Vedi GENÉRALE . 

QuelV ultima facolta , o potere di afir ar
re , fecondo i l Sign. Locke , é quella che 
fa la gran diíferenza ira gli uomini ed i 
bruíi ^ anche quefti per verita , dobbiamo 
concederé, che abbiano qualche porzion di 
ragione; che in alcuni cafi realmente e'di-
fcorrano , pare quafi cosí evidente , come 
Jo é , ch' eglino fentono ; ma fan cib íbla-
mente in riguardo ad idee particolari. Egli
no fonolegati e riftretti in quefti anguíH l i -
mi t i \ e non pare che abbiano facolta veru-
na di eíienderli coWAJirazione. Saggio del? 
Intendimento Umano, Lib. I I I . c. 3. 

Tale é la dottrina delle idee aftratte, fe
condo le belle dilucidaxioni dateci daquello 
eccellente Autore . In fatti l'opinione piü 
comune e coñante fi é , che la mente dell' 
nomo ha quefío potere oqueíla facolta di for
mare idee o nozioni aflratte , delle cofe; e 
su tali idee una gran parte degli feritti de' 
Filofofi s'aggira e fi fonda . Quefle in tut t i 
3 loro fiílemi fono gia fuppofte ; e fenza di ef-
fe non fi potrebbe da loro far nulla . Elleno 
íono piü fpecialmente riputate l'oggettodel-
la Lógica, delle Matematiche, della Metafi-
l ica , e di tutto quello che paíía fotto la no-
aione della piü aftratta e fublime Dottrina. 

Tuttavolta, un grande ed ingegnofo Au
tore di quefti ul t imi tempi , cioé il Dottor 
Berkeley , ha ccrobattuta la realita di tali 
idee j e non fi é poco avanzato , nella fuá 
mi r a , di gettare a térra tutto i l fi flema, e 
per confeguenza di metiere la Fifica fopraun 
nuovo piede. 

Le qualitadi o modi delle cofe , ognun 
confente , che non efiftono realmente mai 
da sé , efeparate da tutíe le altre , raa fono 
coftanttmente mefehiate e combínate affie-
me , diveríe nel foggetto medefimo . Ma , 
tííendo la mente, dicono i Filofofi, atta a 
conOderare ciafeuna qualita da fe foia , od 
aftratta dalle altre qualita colle quali é uni-
ta , con quefto mezzo ella fi forma delle idee 
ajlratte, o di una natura e fpezie difieren te 
dalle fenfibili, 
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Per darne un efempio : 1' occhlo percepln-

do un oggetto eftefo , colorato , e moflTo 
rifolve queíía idea compofta, nelle fue fem' 
plici coftiluenti j e confiderando ciafcun da 
sé , efelufo i l refto,. forma le idee ajiratie 
di eftenfione , di colore , e di moto in fe 
ñeííe , o nella lor propria natura . Non 
gia che fia poífibile , che un tal colore, un 
tal movimento efifta fenza 1'eftenfione; ma 
la mente pub folo formarfi per ajirazione , 
T idea di colore , efelufane 1'eftenfione \ e 
quella di moto , efclufone si i l colore , come 
1'eftenfione medefima. 

Ino l t r e , dicono gli fteífi Filofofi , lanoftra 
mente dopo d'avcr oífervato che nelle partico
lari eftenfioni apprefe dal fenfo , vi é qual
che cofa di comune, e fimile in tutte ; e 
qualche cofa di peculiare; ex. gr. quefta o 
quella figura , o magnitudine , che le di-
{tingue una dall' altra , pub confiderare a 
parte, o di per s é , cib che é comune; fa-
cendone una idea genérale aftratta di eften
fione, che non é né linea , né fuperfizie , né 
folido, né ha alcuna figura , o magnitudi
ne , ma é una idea che interamente fi pre-
feínde da tutte quelle cofe. 

Cos í , parimenti col levar vía dai dlvcríi 
colori percepiti col fenfo , cib che l i diftin-
gue Tuno dall'altro, e fol ritenere quel che 
é comune a t u t t i , ella fa un'idea del colore 
mafirattO) che non é né roño , né turchino, 
né blanco &c. Nella ftefta guifa , confideran
do i l moto, njiraendo si dal corpo moíTo , 
come dalla figura ch'egli deferive, e da tut
te le particolari direzioni, e velocita, for-
mafi un'idea ajiratta del moto , che egual-
raente corrifponde a tutt i i m o t i . 

S'aggiugne, che flecóme la mente for
ma idee aftratte delle qualita o modi ; cosí, 
per mezzo della fteíTa facolta acquifta idee 
aftratte degli efferi i piü compofti, che in-
chiudono molte qualita coefiftenti . Aven-
do confiderato, chePietro, Giacomo, Gio-
vanni &c . fi rafTomigliano 1'un l'altro nella 
figura, e in altre qualita: noi poífiam levar 
via dali' idea complefia che avevam di Pietro, 
di Giacomo &c. cib che é peculiare a cia-
feuno, e ritenere foltanto quello ch' é co
mune a t u t t i , e si fare un' idea aftratta , 
alia quale partecipano egualmente tutti gl' 
individui . Ed iii quefto modo , fi crede 
che non venghiamo ad avere 1' idea aftrat-
^ d e i r uomo, o dell'umanita j o deir"mana 

nam-
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natura; nellaquale s'inchiude infatt l i l co
lore , perché non vi é uomo , che non abbia 
qualche colore , rna egli non é né blanco, 
né ñero , né bruno; perché non vi é alcun 
particoiar colore , di cui partecipino tutt i gli 
uomini. Cosí parimenti vi é inchiufa una 
í h t u r a , ma ella non é né baña né alta, e 
né pur mezzana, raa non so che di ajiratto 
da tuttequerte. E si del refto. 

Piu oltre ancora , eíTendovi una general 
varieta d'altre Creature , che partecipano in 
alcune parti , ma non in t u n o , dell' idea com-
pleífa dell' uomo ; la mente lafciando íhrquel -
le parti che fon peculiar! agli uomini , e rite-
nendo foltanto quelle che fon corauni a tutte 
le creature vivent i , forma 1'idea d'animale , 
che ajlrae, o partecipa non folamente di tut
t i gli uomini , ma di tutti gli uccelli, di tut
te le fiere, de'pefci, e degl'infetti. 

Le parti coííituenti di queñ'idea a j l ra t ta 
¿'anímale , fono corpo , vita , fenío e mo
to fpontaneo. Per corpo, s'intende un corpo 
fenza alcuna particoiar forma o figura ; non 
cííendovene pur una, che íia a tutti gli ani-
mali comune; fenza veíle o coperta di peli, 
di piume, o di fquamme; ma né men nu-
di ; i peli , le piume , lefquarame, e la nu-
¿i ta , eífendo proprieta diüintive d'animali 
particolari , e per quelía ragíone lafciate fuor 
dalla idea afiratta. Per la íteífa ragione , i l 
moto íj^ontaneo non far^ né camminare , 
né volare, né ripire ; egli é pero moto non 
oftante . Ma quale fia queño moto , non é 
faciie concepire. 

y lo non aífermerb, dice i l Dottor Ber-
„ keley, che altri non abbian queQa ílupen-
v da facoíta di afirane le loro idee; ma io 
ir fon certo , che per me non la ho . Ho 
JI per verita una facolta d'immaginare, o 
» di rapprefentarmi ie idee delle cofe che 
j) ho percepite, e di variamente comparar-
j) le, o dividerle : Poffo immaginarmi un uo-
jj nio con due te í le , o Je parti fuperiori di 
» un uomo congiunte al corpo di un caval-
53 lo . Poflb coníiderare ¡ a m a n o , l 'occhio, 
33 il nafo, ciafcun da per sé , aflrattQ o fe-
» parato ¿al refto del corpo . Ma poi qua-
3) lunque mano, qualunque occhio che io 
j) immagini, e'debbe avere qualche partico-
'> lar forma, e colore. Cosí puré , 1'idea di 
' i un uomo ch1 io mi formo, debb'eífere, o 
" di un uomobianco, o di un olivaftro ; o 
!' d¡ un al to, o di un baífo? o di jmezzana 

Torn. I . 
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„ ña tu ra , o di un dritto , o d¡ un curvo, 
„ &c. Io non poflb, per qualunque sforzo 
„ di penfíero , concepire 1'idea afiratta % 
„ fopra defcritta ; ed é a me egualmente 
„ impoffibile formare V idea afiratta del mo-
„ to , diñinta dal corpo che fi muove , e 
„ che non fia né veloce, né lento, né cur-
„ vilineo , né rettilineo &c. E lo ftcífo fi 
„ pub diré di _ tutte le altre general] idee 
„ ajiratte) quai fi vogliano. 

Eífendo tutte ie cofe che efiftono , fola
mente p a r t i c o l a r i u dond ' é , dice i l Signor 
„ Locke , che noi venghiamo ad avere pa-
„ role generali , efpreííive di mille indivi-
„ dui l La fuá rifpoUa é , che i termini 
non diventano generali, fe non coll'eífer fat-
t i fegni d' idee ajiratte, e generali; cosí che 
la realita delle idee ajiratte feguirebbe dalla 
realita delle parole generali. Ma quefta pare 
un'illufione . Una parola diventa genérale, 
colf elfer fatta íegno non di una genérale 
idea ajiratta, ma di diverfe particolari, ogni 
una delle quali egli indififerenteraente fug-
gerifee alT inteiletto . Per darne un eTem
plo , quando io dico : Tutto quello che ha 
ejienftone e divifibile ; la propofizione deb
be intenderfi delí'eftenfione in genérale ; non 
ch'io concepifea ajiratta idea deU'eften-
fione, che non fia né linea, né fuperfizie, 
né folido, né grande, né piccola &c. Per 
render cib piü evidente, fupponiamo un Geó
metra applicato a dimofírare un método di 
divídete una linea in due parti eguali: a tal 
fine egli t i ra , o delinea una linea ñera , lun-
ga un pollice ; e q u e ñ a , che in fe íkífa é 
una linea particolare, é non oftante, in r i -
guardo alia fuá fignificazione, genérale; pe-
rocché rapprefenta tutte le linee , quali fi 
vogliano ; cosí che quelio ch' é dimoílrato 
di queft'una, militera per tutte le altre. E 
ficcome quefta linea particolare divenía ge
nérale per eífer fatta íegno; cosí puré i l no-/ 
me linea ; e ficcome la prima deve la íija^e-
neralita, non al fuo eífer fegno djjurta linea 
ajiratta o genérale, ma di qualunque di tut
te le linee rette particolari, che poífano mai 
efiftere ; cosí i l fecondo deriva la íua genera-
lita dalla medefiraa cagione. Vedi TERMI
NE GENÉRALE . 

I I Sign. Locke parlando della difficolta 
di formare idee ajiratte , dice : " E non fa 
„ egli d' uopo di qualche ftudio e fatica , 
3, pex ÍQi'íliare l ' idea genérale di un trian-

E f f golo, 
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„ golo, che non é tuttavoha oelle piu a-
„ jhatte c comprenfive ; imperocché non 
„ debb'egH effere obliquo} né rettangolare, 

ñe equilátero, né ifbícele , né fcaleno; 
„ ma t u t t i , e neffuno di queí l i , inuntra t -

to . Ora, entri un poco i' nomo in fe ftef-
fo , c provi , s 'egliha, o pub mal acquiíia-
re un idea del triangolo, corrifpondccte a 
quefta defcrizione. 

Dalla nozione delle idee afirattc , i l Dot-
tor Berkeiey fi sforza di moílrare eflere av-
venuto che i corpi prima fu ron fuppoñi efi-
í k r c , od avere un' efiftenza lor propria, 
fuori e indipendentemcnte dallo fpirito che 
l i percepifce. V i pubegü cííere grado piü for
te di fíjlr i'z.ione, dic 'egli , che qucllo di diftin-
guere i'efiftenza degli oggeíti fcnfibili dalla 
pcrcczione che fi ha di effi, cosí che fi giun-
ga a concepirli efifrenti anche non percepid . 
Vedi CORPO e Mondo ESTERNO . 

Aggiungeremo íoltanto , che Vaflraere, nel 
común fiftema, non é a l í rop iu , che gene-
xalizzare ; egli é far che una cofa tenga íuo-
go di cento, tralafciando la confideradone 
delle differenze tra eífe; egli é prendere di-
v.erfe diíFercnti combinazioni , mettendo a 
parte le peculiarita di ciafcheduna , e con-
liderar folamente cib che é fimile in tutte. 
A quefto modo avvien che da me fi dica: 
Jo amo i l mío amico, amo la mía árnica ^ amo 
me ftejf0 i H mió fiafcO) i l mió libro, i l mió 
camodo & c . Non gia che fia poífibile ch' io 
abbia la íkfia percczione in riguardo a tante 
diíferenti foríi di cofe che hanno cosí di ver-
fe relazioni verfo di me; ma fol perché ap-
parendovi qualche cofa in tutte, che porta 
qualche fomiglianza col refto, in una o in 
un1 altra circoftanza , eieggo di chiamarie 
tutte con un norae , amo . Imperocché fe 
con fulero la tendcnza e glieffetti di tut te, 
troverb che mi guidano per molto diverfe 
íirade , a molto diverfeazioni ; tutta i'ana-
logia che v ' é tra eífe, é una tal qual forte 
di piacere , |e di foddisfazione, che nafce 
dall' applicazione dell'oggetto particolare al 
fu o proprio órgano o fenfo . L'iíleíía idea 
dunque a j h a t t a di amore, terminera nell' idea 
di piacere; ma é certo, che non vi pub ef-
fere idea di piacere, fenza una cofa guíle-
vole , che l'ecciti . Ogni altra idea aflrat-
j a di piacere a nulla piu afcendera, che ad 
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gnatl: ma qucfie fon meri cüerni , cflra. 
nei alia fie fia fenfazione piacevole, cui aU 
tro non pub eccitare, fe non fe un oggetto 
applicato in quefta od in quella maniera . 
Supporre un'idea di piacere prodotta indi-
rettamente, da tutt ' altra , che dalia propria 
caufa , é tanto affurdo quanto i l fupporre 
una idea di fuono, prodotta fenza un ogget
to fonoro. La mente non ha i l potere di fa, 
re idee, chiamatele come volete, o aflrat-
te , o concrete, o generali, o particolari ¡ la 
fuá attivita non va piü oltre che al percepi-
re quelle che le fon prefentate: cosí che la 
fuá azione non é realmente altro , che un 
grado di paíí ione. Vedi SENSO , c SENSA-
ZIONE . 

ASTRTCTIOR Toga. Vedi TOGA. 
A S T R I N G E N T E , che ha forzadi rlftrin-

gere. Nella Medicina, noi diciamo rimedj 
Aflringcnti, o St i t t ic i , quelü che hanno la 
facolta di contrarre le parti , o di diminuirne 
i por i . Vedi MEDICAMENTO .. 

Gli AJlringenti operano principalmente me
diante i' afperita delle lor particel's , che 
aggrinzano le membrane , rirtringendole 
vieppiu; ovvero coll'ingroífar i fluidi, co-
ficché non poííono feorrere come prima. 
Percib gli ¿ífiringenti appartengono alia cía fíe 
de' Corroboranti, la cui natura e operazione 
vedi fotío 1' aríicolo CORROBORANTE . E íl 
oppongono a' LaJJativi. Vedi L/\?s ATIVO, 
PURGATIVO &C. e diíFerifcono dagü Stittici 
foltanto in qualche grado di efficacia . Vedi 
STITTICO . 

Tra i femplici, lamenta, lerofe roíTe, la 
ortica, la fanicu'a , i l bérbero, la cotogna, 
la melagranaía , la fufina falvatica , il cinna-
momo, i* ematita, P allürae , i l geflb , i boli» 
i l corallo, la tuzia &c. fono i principali A-
Jlringenti. 

ASTRINGENS Croeus Martis. Vedi CROCO . 
A S T R O I T E , LapisJjhoites, oJfteriaí, 

nella Storia Naturale , forte di Pietra figurata, 
che trovaíi in vari luoghi, e raíTomiglia ad 
una fteüa. Vedi Pietra FORMATA . 

La fuá forraa é molto regola re ed unifor
me, e confifte di diverfe commeííure íott'úi i 
e pentagone pofte l'una fopra la!tra, di ma
niera, che formano una fpezie di colonna di 
cinque angoli; la fuá figura ordinaria, come 
la deferive il Dottote Lifter , raport^ntah 

una vi fia o percczione delle circoftanze, dal- nella Tav. delTIJior. Not.fig. i d . Quefte pietre 
le quali i noftri piaceri fono ílati accompa- trovanfi cggidl tutte in fraramentij e con'1' 

fícno 
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ñoño di una fino a venticinquc giunture: 
quando fono rotte, fcoprono la loro íoftanza, 
appunto come quella di felce, di politura feúra 
e lucida, moltopiu dolce, e che íi corrodc 
fácilmente da un meílruo acido. Neli'aceto 
elicuo vanno ílrifciandoíi, come il corno d' 
Ammone ; ma uno fpirito piu gagliardo, per 
eferapioquello di nitro , agita quefte pietre 
violentemente . Vedi CORNO ctAmmone. 

Le parti protuberanti , che fí vedeno fotto 
la giuníura fuperiore della prima figura , non 
fi trovano in tutte \ ma foltanío in quelle, che 
han no le commeíTure profunde. Sonó fempre 
cinque di numero. I I Dottor LÜler le chiama 
ijoyers, e le patagona alie aníenne de'granchi 
marini . 

Si controverte preífo a 'Naturalif l i , a che 
fpezie di corpi appartengano le A f i t m i ^ i 
T roch i t i , gli Entrochi &c. Alcuni vogliono , 
the fieno pietre naturali, aitri piante di feo-
glio, e chi finalmente pietnficazioni di piante. 
Vedi PíETRA , PlETRIFICAZIONE, SPARO , 
TROCHITE &c. 

A S T R O L A B I O , originalmente dinotava 
un Sifiema , o Affembramento de' varj Circo-
l i della sfera , neil' ordine e íituazione propria 
dell'uno rifpetío all 'altro. Vedi CIRCOLO , e 
SFERA . Onde pare, chegli &m\ú\\ AJirolab) 
foffero preífocché riíleffo che le sícre armiiiari 
d1 oggidi./Vedi A R M I L L A R E . 

I I primo , e altresi i l piü rinoraato, fu 
quello d'Ipparco, fatto in Áleííandria , Citta 
Capitale di Egitto , e pollo in luogo ficuro, 
dove ferviva per diverfe operaziom Allrono-
miche. 

Tolomeo ne fece i ' ifteffo ufo; ficcome pe-
rb lo ílroraento avea molti inconvenienti, ei 
ne cangib la figura , contuttoché foíTe perfet-
tamente naturaie, e conforme alia dottrma 
della sfera ; e riduííe VAfirolabio a fuperfizie 
piaña , a cui poi diede la dinominazione di 
Planisferio. Vedi PÍANISFERIO . Onde , 

A S T R Ü L A B I O , appreíío i Modcrni , é ' l 
Planisferio , o fia una Projezione Stereografica 
de 'Circoü della sfera fopra il piano di un gran 
circolo di d ía . Vedi P R O J E Z I O N E , e STEREO-
GR A F I C O . 

I piani ordinarj di Projezione fono quello 
deH'Equinoziale, feudo fuppofto l'occhio eAe
re nel polo del mondo \ quello del Meridiano, 
dove Tocchiofi fuppone (ia nel punto del l ' in-
terfezione dell'Equinoziale, e dell'Orizzonte } 
c finalmenís quello delfOrizzonte. . 
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Stofliero , Gemma Friíio , e 11 Clavio, han-
no feritto diffufamente circa YyJjirolabio\\z. cui 
natura, ficcome ancor le fue fpezie faranno 
efpofte fotto l'Articolo PLANISFERIO . 

ASTROLABIQ * , ovvero ASTROLABIO Ma-
rlno, piü particularmente fignifica ftromento , 
che fi adopra principalmente in maro per pren. 
dere le altezzedel Pulo, del Solé , o delle 
Stelle. Vedi ALTITUDINE. 

* IIVtcabolo fi forma dal Greco ct-ap , Stella , 
e K u ^ ^ a m j prendo. Gl i Arabi nel tín~ 
guaggio Uro lo dicono Afiharlab, d i c una 
conuzionc del Greco j quantunque pero al-
cunt di ejjt vogliono , che fia originalmente 
termine Arábico . M a gl i Eruditi fono ge
nera Irncnt e perfu a fi-, che gli Arabi ricevef-
fero s} i l nome) come anche Cufio dello ¡iro-
mento da Greci. Najjlreddin Teoufit ha 
un Trattato in lingua Perfiiana , intitolato 
Bait Babhfil Aft Ar íab , in cui fipiega si 
lafir attara , che Vappltcazione dcll1 ACtío-
labio. 

VAfirolabio comune , rapprefentaío nella 
Tav. Naut. fig. 22. con filie in un grand' 
anello d'ottone, di quindici pollici in circa 
di d iámet ro , i i cui lembo od una fuá conve
niente parte divideíi in gradi e m i n u t i , fen-
doví accomodato un índice movibiie, che 
fi rivolge fopra i l centro dell'anello, e ha 
due t ra guarí! i ; al Zenit vi é 1' anillo A , 
che ferve per tenerlo appefo nel terapo dell* 
cíTervazione. 

Voleado adoprar VAfirolabio, abbifogna 
rivoltarlo verfo i l Solé , di modo che i íuui 
raggi poííano ¡iberamente pallare per amen-
due i traguardi F e G ; fieché la punta dell' 
Indice íagliera T altezza in qualche grado 
notato ful lembo. Quefto firomento , benché 
oggidi fia in difufo, non é punto interiore 
a quajüvoglia altro, per prendere l'altezza 
in mare , e fpezialmente fra i T rop ic i , quan
do i l Solé fi avvicina al Zeni t . 

Serve ancor a diverfi altri ufi , di cui 11 
Clavio , Henrione &c. ed altri hanno ícnt t i 
voiumi in ter i . 

A S T R O L O G I A * , é i 'arte di predire gli 
eventi futur i , dagii a ípet t i , dalle pofizioni , 
ed influenze de'.corpi celeñi. Vedi A S P E T T O , 
I N F L U E N Z A , & c . 

* La parola e compofia dal Greco as-ip, 
íieiia, e hoyos, difeofíb; donde , nel 
fenfio letterale del nome , aílrologia _/?-
gnificar dovrebbe nulla piü che la dot-

F f f 2 tnna 
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trina o fcienza delle flelle ; che , per 
quanto leggiamo , fu la fuá accezione ori
gínale^ e f eftenza della vera aílrologia 
degli antichi', benche in prccejfo di lem
po j quefla fignificazione x1 ^ altérala '•, c 
quello che gil antichi chiamarono artrolo-
giaj fu in apprejfo denominato aQrono-
mia . Vedi ASTRONOMÍA. 

VJflrologia fi pub dividere in due ra m i , 
naturale) e gtudiziar'ta. 

Alia prima appartiene 11 predire effetti na-
tura l i ; come le mutaiioni del tempo , i ven-
t i , l e te rapeñe , le bufere , i l tuono , l'inon-
dazioni , i terremoti, &c. Vedi NATÚRA
LE . Vedi puré TEMPO, VENTO , PIOGGI A , 
TERREMOTO &C. 

A queft'ultima parte principalmente s' at-
tiene il noílro Conterráneo Goad , ne' fuoi 
due Volumi átVC Aflrologia , ne' quali pre
tende, che le inondazioni poííono efíerpre-
dette, ed un numero infinito di fenomeni 
pub fpiegarfi, mercé la contemplazion delle 
Stelle. Quindi é , ch'egii fi sforza di render 
ragione della diverfita delle ítagioni , colle 
differcnti íltuazioni ed abitudini de' Pianeti , 
co' loro moti retrogadi , col numero delle 
ilelle fiííe nelle Coftellazioni, &c . 

Queft'arte propriamente appartiene alia 
Fifiologia, od alia Fiiofofia naturale , ed é fo
jamente deducibile a pofieriori da'fenomeni 
e dalle oíTervazioni . I I fu o fondamento ed 
i fuoi meriti pub i l Lettore raccoglierli da 
quello che noi abbiam detto fotto gli aríico-
l i , ARIA, ATMOSFERA , TEMPO , ETERE , 
Fuoco , LUCE , COMETA , PÍA NETA , MA
GNETISMO, EFFLUVJ &C. 

D i queda Ajhologia , i l Sig. Boile ha una 
giufta Difefa nella fuá Storia deWAria . La Ge-
nerazione, e la Corruzione eflfendo gli eílre-
m i del moto , e la rarefazione e la condenfa-
zione, gradi di mezzo, egl imoí i ra , che gli 
effiuvj de'corpi celeüi , ficcome litroviamo 
irnmediatamente contribuiré alie fcconde, 
cosí debbon pur'avere un'influenza mediata 
su le prime; e per confeguenza tutt i i corpi 
fifici ne debbon recevere imprefíionc. Vedi 
GENERAZIONE , C O R R U Z I O N E , R A R E F A -
ZIONE, C O N D E N S A Z I O N E , 

E evidente che le proprieta dell 'umido, 
del calore, del íreddo &c. impiegate dalla 
natura a produrre i due grandi effetti di ra
refazione , e condenfazione , quafi total
mente dipendono , daí corfo , dal moto, 
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dalla pofizíone Scc. de'corpi celeíli . Ed é 
chiaro parimenti, che ogni Planeta dee ave-
re la fuá propria luce, diflinta da quella d' 
ogni_ altro \ non eííendo la luce una mera 
quali ta vifibile; ra a dotata del fuo potere 
fpecifico . Noi fappiamo che i l Solé non fo-
lamente rifplende su tutti i pianeti, ma per 
i l fuo calor geniale eccita, produce, e ca-
giona i raoíi, le proprieta &c. lor peculia-
r i : ed i fuoi raggj debbon partecipare o r i -
cevere alcun che della tintura deíti pianeti; 
e t in t i cosí, di nuovo riñetterfi nelle attre 
parti del mondo , e particolarmente negli 
adiacenti corpi del fiílema planetario. Don
de, a mi fura delT angolo che i pianeti fan-
no con quefio gran Luminare, e del grado 
in cui fono illurninati , oda'fuoi raggj di-
re t t i , o dagli obliqui ; infieme colla lorodi-
fianza e fituazione rifpetto alia noílra térra, 
le v i r tud i , g l ie í ie t t i , le tinte proprie di cia-
ícheduno-, debbono fin qua trasmetterfi, ed 
avere maggiore o minore effetto su le cofe 
fullunari. Vedi Mead de imperio fclis & l u 
na, &c. 

L'ASTROLOGI A Giudiziaria, o Giudiziale, 
che é quella che coraunemente chiamiamo 
Ajhologia, é quella che pretende di predire 
gli eventi morali; cioé quelli che dipendo-
no dalla libera volonta ed agenza dcirnomo ; 
come fe foíTero diretti dalle ñel le . Vedi VO
LONTA1 , AZIONE , &c. 

I di lei profeííori mantengono, " che i 
„ Cieli fono un gran volume, o libro , nel 
„ quale Dio ha fcrittala fioria del mondo ; c 
„ nel quale ogni uomo pub leggere la fuá pro-
„ pria fortuna, e gli avvcnimcnti del tempo 
„ fuo. L 'ar te , dicono, ebbe la fuá origine' 
,, dalle íleíTe m a n í , dalle quali r^ro?2cw//í: 
„ raentre gli antichi Aff i r j , i l cui ciel fe-

reno e fgombro da nuvole favor!va le lor 
,, oífervazioni celeíli , erano intenti a inda-
„ gare i periodi ed i l corfo de'corpi celeíli; 
„ icoperfero a un tratto una coítante e íifift 
„ relazione o analogía, tra eíii e le cofe di 
,, quaggiü ; e di la furono indotti a conchiu-
„ dere, chequefle erano le Parche, i Deíli-

n i , tanto celebratie decantati, che pre-
,, fiedono al nafcernoílro, edifpongonodei 
„ noílro fato fu turo ." Vedi PARCE. DE
STINO, FATO . 

„ E(Tendo per tanto le leggi di queíla re-
5, lazione accettate e confermate con una 
3, lunga ferie di oíTervazioni, e si ancora la 

» parte 
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parte che ogni planeta vi ha ; col fa-

" pere i l tempo precifo della nafcita d'una 
perfona, diventaron capaci, mercé la lor 
cognizione in añronomia, di alzare un te-

„ ma od orofcopo della fituazione de' pia-
j , neti in quel punto di tempo: e quindi, 
„ confiderando i loro gradi di virtu e d'in-
„ fluenza , e quanto ciafcuno foíTe o raffor-
„ zato, o tempcrato dall 'altro, computare 
„ qual ne doveva eífere l'eífetto. Vedi ORO-
SCOPO , NATIVITAV , CASA &C. 

COSÍ gl i afirologi. Ma la principal biíb-
gna , che oggidl é rimaíla da compierfi a' 
profeííori moderni, é quella di fare Calen-
darj o almanacchi . Vedi CALENDARIO, e 
ALMANACCO. 

VJjirologia Giudiziale , dicefi comune-
mente eíTere flata inventara nella Caldea, 
e di la trasmeíía agli Egizj , a'Greci ed a' 
Romani. Benché alcuni han voluto riferirne 
1'origine agli Egizj, ed afcriverne i 'inven-
zione aCham. Ma in fatti ne íiam debi-
tori agli Arabi . Tn Roma n'era i l popólo 
cosí impazzito, che gli Aflrologi, o , come 
allora eran chiamati, i Matematici^ tenne-
ro forte a dsfpetto di tutt i gli editti degl' I m -
peratori , promulgad per difcacciarli dalla 
Ci t t a . Vedi GENETHLIACI. 

Aggiungafi che i Brachraani, iqualiintro-
duffero e praticarono queü 'a r te appreíTo gl ' 
Indiani, fi fon fatti con eíía gli arbitri del
la buona e della cattiva fortuna, lo che da 
lora una vaftiííima autonta. Eglinovengon 
confultati come oracoli; ed hanno fempre 
avuto lo fcaltro avvedimento, di non raai 
Tendere le loro rifporte , che a vantaggiofi 
patti. Vedi BRACHMANE. 

La medeíima fuperflizione ha prevaluto in 
tempi e appreíTo Nazioni piu moderne . Gl i 
Síoriei Francefi offervano, che nel tempo 
della Regina Catterina de 'Medié is , VAJko-
logia era in tanta voga, che la menoma co
fa non íl faceva allora, fenza confultare le 
ñelie. E ne'Regni del Re Arrigo I I I . e I V . 
di Francia, le predizioni degli ̂ /?ro/(?^/era-
no i l tema ordinario delle converfazioni del
la Corte. 

Queüo güilo predominante in quella Ccrtc 
fu ben poílo in derifione da Barclay nella 
lúa Argenis, Lib. I I . per occafione d'un aftro-
l^0p i l qualeavea prefo ad informare i l Re 
Arrigo dell'evento d'una guerra , allor minac-
C!ata dalia fazione de' Guifi . 
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„ Voi foíknete , dice Barclay , che 1c 

» circoíhnze della vita e della morte di* 
j , pendono dalla fituazione, e dall'influen-
„ za de'corpi celefti, nel tempo che prima 
„ viene i l bambino al mondo; e tuttavol-
,, ta confeífate che i cieü íi rivolgono con 
„ sí grande^ rapidita , che ¡a fituazione del-
„ le íteüe é confiderabilmente cambiatanel 
„ piü picciolo momento di tempo . Qual 
,, certezza dunque pub eífervi nella voflr' 
,, arte ; feppur non fupponete che le rico-
„ glitrici attentamente offervano e notano 
„ T o r a ; acciocché egualmente del-punto 
„ precifo di tempo , che del fuo patrimonio, 
„ non fia i l bambino frodato ? Quante vol-
,, te i l pericolo della madre previene eim-
„ pedifee queíT attenzione ? e quante rico-
„ glitrici non vi fono, le quali non bada-
„ no punto a queíh fuperflizione? ma fup-
,, ponetele vigilantí e follecite quanto vi pia-
„ ce : fe i l bambino fia lunga pezza na-

fcendo ; fe , come fpeífe volte accade, 
„ vien prima alia luce una mano , od un 
„ piede, e non fuífegue imraediatamente i l 
,, refto del corpo: quale flato di flelle fi ha 
,, da fififare e determinare perlui? quello, 
„ in cui la teíla fece la fuá prima compar-
„ fa, o quello , quando fi delibero ed ufcl ií 
„ corpo iníero? Niente poi dico degli erro-
„ ri comuni degli orologj, e d'altre rególe 
„ o mifure di tempo, che ba íhno foli ad 
„ eludere ogni nofira cura . 

„ In oltre, perché abbiam noi folamente 
„ da riguardare le flelle nella fuá nativita, e 
„ non piuttofto quelle, che rilucevano allor-
„ che il feto fu animato nell'utero? e perché 
„ efeluderne queir altre, le quali prefiedeva-
„ no, mentre i l corpo era ancor tenerello,ed 
„ atto a ricevere ogni piu leggiera impref-
„ fione, durante la gravidanza? 

„ Ma lafeiando ció da parte ; e fuppo-
„ nendo eziandio aecuratamente nota la fac-
„ cia de' ciel i : donde mai proviene queílo 
„ dominio delle flelle fopra i nofiri corpi 
„ e le nofire ment i , ond'eíTcr debbano gli 
„ arbitri della nofira felicita, o maniera di 
„ v i t a , e della morte? Nacquero forfe fot-
„ to la medefima pofizione de'cieli tutt i co-
„ loro , che fono andati nella battaglia, e 
„ vi fon morti? E quando un vafcelloha 
„ da perderfi, non ammettera egli dunque 
„ altri paífaggieri, fe non quelli che defiina-
„ rano le üelleafoífrir naufragio? o non é 

25 egli 
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, j egli vero pluttoíio che piü perfone nate 
„ fotto uno o fotto T altro p i anm , vanno 
n a combatiere , o montano su la nave 5 e 
?) s i , non oftante ¡a difparita deüa loro na-
„ fcita, perifcono del pari I1 Ol t reac ib , tut-
„ t i quelli che fono nati fotto la medeíima 
„ configurazione delle ftelle, non vivo no o 
„ muoiono ali' iñeffa maniera . Sonó íoríc 
„ tuíti i venuti ai mondo neilo ñeífo tcra-
„ po che i l Re, Signori e Monarchi ? vivo-
5) noeglino tutt i ancora oggidl alíicme ? Ve-
5, déte qui M . Vil leroy, anzi védete voi flef-

fo : riufcirono per avventura tuíti quelli 
che fono nati con lu í , cosí favj e virtuo-

„ fi, che luí ; owero fon tutt i forfe ajiro-
„ logi, quelli che fono nati fotto le medefi-
„ me íieile con voi ? Se uno s1 aboatte in un 
3, Ladro, voi dite ch' egli era ddhnato a pe-

rire per la mano d' un ladro; raa le me-
„ defime í k ü e , le quali , allorché nacquel' 
„ infelice viaggiatore, foggettaronlo alia fpa-
„ da deil'afTaíTmo, diedero elleno parimen-
„ t i al!'aííaffino , che forfe é nato lungo tem-
„ po innanzi , la forza e l ' inclinazione di 

ucciderlo ? I/mperocché voi accorderete , 
„ che non meno íi dee alie ílelle , che 1'un 
„ í iauccifo, di quello che sd eífe fi debba, 
„ che 1'altro uccida. E quando un uomo é 

fofFogato fott' alie ruine d' una cafa cadu-
„ ta, é forfe i l difetto della debolezza delle 
„ fue muraglie provenuío , perché le ftelle 

aveano lui deftinato a morirvi fotto ? L1 
„ ifteflb pub dirfi , in riguardo agli onori 
„ ed agl ' impieghi: perché le ftelle che riluf-
„ fero nel nafcere d' un nomo, gli promife-
„ ro dignita , ebbero elleno forfe influenza 

anche fopra gli aitri , non venuti al mon-
„ do foíto d i e í í e , edivot i de'quali ve lo in -
„ nalzarono ? o come mai le ítelle che pre-
„ fiedettero al nafcere d' uno, annientare , 
5, o rimovere feppero le influenze contrarié 
j , d'altre ftelle, le quali rilucevano nella na-
„ fcita d' un altro ? 

„ La veri ta é , fuppofte eziandio real i tu t-
„ te le virtu planetarie; che íiccome i l So-

le , che viíita un infinito numero di cor» 
M pi co'raggi medefimi, non fa i l medefimo 
„ cíFetto foprá-tuí t i ; ma altre cofe egli in-
„ dura, come la creta; altre ne ammollifce, 
„ come la cera ; alcuni fe mi fomenta e r i -
„ fufeita , altri ne diftrugge , le tenere er-
„ betíe aduggia e difecca , ed aítre per lo fu-
4 go loro piü refifteníe e faldo appena toe-
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ca, od offende : cosí , dove nati fono af-
fieme tanti fanciulli, fomigliantemente ad ! 
un campo in varié guife arato e coltivato 
fecondo la varia fanita , i l vario abito e 
temperamento de' loro genitor!, i l mede' 
fimo celefte influífo oprardee diverfamen-
te fopra di effi. Se la loro Índole gli fa¡a 
corrifpondente e pieghevole , e' vi predo-
minera ; fe contraria, e'non potra fe non 
correggerla. Cosí che per predire la vita 
ed i coftumi d' un fanciullo, voi non fo
jamente dovete rivolgere l'occhio al Cie
l o , ma ai fuoi genitor! né piíi né meno, 
a la fortuna che fu alia grávida madre com-
pagna, edamille altre circoftanze aífatto 
inacceífibili. 
„ I n olere, quel potere che prefagifee ad 
un nuovo nato una vita , per efempio , 
di quarant' anni , o per avventura una 
morte violenta nei trenta ; quel potere, 
dico , ftaífene egli fermo e rifiede tuttora 
nel Cielo, afpettando i l deftinato tempo, 
che , difeendendo fopra la térra , proelur 
poífa un tale e íFet toixOwero, é egli in-
fufo neU'ifteífo bambino; di maniera che 
coltivato , e crefeiuto a gradi a gradi Ín
fleme con lui , fcoppi nel deftinato tem
po, eadempia c ib , che le ftelle gli avea
no commeífo ? Ne' cieli e' non pub fuíii-
ftere ; perocché , dipendendo immediata
mente da una certa configurazione delle 
ftelle, cambiata ch'ella fia, 1'efíetto che 
con quella é conneíío dee ceñare , ed un 
nuovo e forfe contrario, in fuo luogo fuc-
cedere. Qual luogo avete, dove riporre , 
e ferbare i l primo potere , fino che ven
ga i l tempo della fuá comparfa ? Se dite, 
che tal potere inerifee e rifiede nel fanciul
l o , per non operare in l u i , fe non quan
do fata uomo fatto; la nfpofta épiu ftra-
vagante c ndicola della prima. Quafi che 
neli'evento del naufragio ftia la cagione, 
perché sbuffino i veníi , perché i l pilota 
dimenticatofi di fe fteífo lafci urtare ti t i
le fecche, o negli fcogli la nave, o qua
fi che Tagricoltore fia cagione della guer
ra che lo impoverilee , o della buona fta-
gione, e del ciel favorevole, per cui ab-
bonda la meífe. ( 
„ V o i grandemente v i vantate dell'even
to di alcune poche predízioni , le quali , 
in paragone delle innumerabili, che lavo» 
ftr' arte ha prodotte, fono un nonriulla , 
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e ben palefano la di leí impertinetm e af-

] furdita. Un milione di abbagli abelloftu-
' dio íi copre, e fi manda in obblio, infa-
' vore di alcune otto odieci , chehannoavu-

to l1 efíto. Fuer da tante congetture, ía-
i rebbe flrano e preternaturale , fe alcune 
)5 non aveífero dato nel íegno; ed é certo, 
„ che, aconíiderarvi fo!tanto pergenie che 
„ eongettura, non ave te motivo di vantar-
„ vi gran fatto d1 ayerla indovinata. Sapete 
„ voi , qual lato afpetta la Francia in que-
„ fta guerra | e non fíete voi indubbio ed in 
5, timore di quello che accadera a voi ftcfli ? 
„ Non prevedette T oppofizione, che io era 
„ per farvi in oggi ? Poiché vi dii l 'animo 
5, di diré , fe i l Re vi n ce ra i fuoi nemici ; 
„ su dunque tróvate e predite in prima, s' 
„ egli fia per credervi. 

A S T R O L O G I C O Fato. Vedi FATO . 
A S T R O N O M I A *, é la dottrina de ciel i , 

€ de' ¡oro fenoriíeni. Vedi CIELO. 
* La parola e compofla dal Greco u~ip, ¡¡el

la , e voiio;, leggc o regola. 
L'Aftronomia é propriamente una feienza 

matemática mifta, mercé la quale noi c' infor-
miamo de' corpi ce leñi , delle loro magnitudi-
n i , diftanze, moíi , periodi , ccchíli , &c . 
Vedi MATEMATICHE. 

Alcuni intendono la parola .AJIranemia in un 
fenfo piu ampio ; inchiudendovi la teoría dell' 
univerfo , e le leggi primarle deila natura : nel 
qual fenfo, ella pare piuttoílo un ramo delía 
Fifica che delle matematiche . Vedi FÍSICA , 
SISTEMA , NATURA &C. 

I cieli poífono eífere confiderati in due ma
niere , o come appaiono al nudo fentimento , 
o come fi difenoprono con 1' inteüctto : e di qua 
VAjirommia édivifa in due rami , sferica, e 
teórica. 

ASTRONOMÍA Sferica. Vedi 1' articolo SFE-
RICO . 

ASTRONOMÍA Teórica . Vedi 1' articolo 
TEÓRICO . 

L ' invenzione dell' Ajlronomia é fíata di-
verfamente affegnata ; e diverfe perfone , 
diverfe nazionl , e diverfi fecoli v' hanno 
avuta preíefa . Da' racconti degli Storici 
antichi , appare , che alcuni Re furono di 
eífa i primi inventori e coltivatori ; cosí 
Belo , Re d'AíTiria ; Atlante, Re di Mau
ritania; ed Urano Re del paefe fituato su 
l e C o ñ e dell 'Océano iVtlantico, vengono or 
J1 uno or F altro commemorati, come perfo-
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nc alie quali deve i i Mondo quefla nobilifíi" 
ma feienza. 

Almen quefi' é evidente , ch' ella fu nota 
a quclle Nazioni lungo tempo prima ch'ella 
veniffe nella Grecia: al qual propofito, di
ce Platone, che fu un bárbaro quegli, i l qua
le offervb i l primo i raoti celefli, a che fare 
egli fu tratto dalla ferenita e chiarezza del 
tempo nella flagione della ftate; come in Egit-
to e nella Siria, dove le flelle fono coftaa-
temente vedute , non vi cífendo pioggie né 
nuvole che n' interrompano lo fpettacolo . Ed 
i l mancare di quefto fereno d' atmosfera vie
ne sddotto dall'ifteíTo Autore per una ragio-
ne del i ' eíiere i Greci venuti si tardi alia co-
gnizione dell' Ajlronomia. 

I piü degli Scrittori fiíTano T origine dell' 
Ajlronomia e del i ' AJlrologia nella Caldea: e 
conformemente a queít' opinione troviamo ap-
prcffo gli antichi la parola C^/^o, frequen-
teraente ufa ta per Ajlroncmo . Aú alcuni pla
ce d' attribuire 1' invenzione agli antichi Ebrei, 
ed altri ne fanno inventori i primi uomini , 
fondandoli su l'autorita di GiofefFo , e fopra 
quello ch'ei racconta delle colonne di Seth . 
I Mufulmani, con alcuni Ebrei, e Crii l ia-
n i , 1'aferivono a Enoch , ed altri Orientali 
aCaino. Ma quefte opinioni appena paiono 
probabili ad altri , perché non trovanfi ter-
mini afirommici nel linguaggio di quelle pri
me genti , cioé ijel linguaggio Ebraico ; che 
al contrario fono molto frequenti nel Caldeo : 
benchéfidebba confcíTare che abbiamo quai-
che cofa di queña fpezie inGiob , ene ' l ib i i 
di Saiomone. 

Non fappiarao fe porti i l pregío di nota
re , che Rudbeckio , nella fuá Atlántica , 
foÜiene, eífere ftata í' Ajlronomia inventara 
dagli Svezzefi : le fue ragioni fono, la gran 
diverfita nella lunghezza de' giorni in quel-
la Religione , che naturalmente avera guida-
t i i popoli a conchiudere la rotondita della tér
ra , ed a credere che eglino viveano vicino ad 
una delle fue efiremita : conclufione alia qua
le i Caldei, ed altri abitatori delle mezzane 
parti del Globo , non aveano (Irada facile per 
giugnere . Gli Svezzefi , aggiunge Rudbe
ckio , ít i mola t i quindi , a rice rea re mag-
giormente le cagioni della grande oppofizio-
ne delle ílagioni , preño feoperfero che il So
lé termina e limita i l fuo progreflb dentro un 
certo fpazio de 'Cie l i , &c. Ma noi non ab
biamo fatti fiorici, per foüenere quefío ra

zio-
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xiocinio, che al piu prova che la cofa poté ef-
fere cosí . 

Se crediamo a Porfirio, V Jljironomia é fla-
t | antichiffima nell'Oriente; imperocchédi
ce, che quando fu prefa Babbilonia da Alef-
fandro, furono di la pórtate delle offervazio-
ní celeíli, per lo fpazio di 1903 anni , che 
pero doveano avere cominciato 115 annido-
po ¡1 Di luvio , 015 dali'cdificazione di Ba-
belle. Epigene , fecondo Plinio, affermbche 
i Babbiloneíi aveano offervazioni di 720 an
n i , fcolpite su la pietra cotta. Achi l leTa-
zio afcrive l'invenzione átVíj4fironomia agü 
Egizj , ed aggiugne che la loro cogoizione 
su quefto punto era regiftrata o feo!pita íbpra 
colonne , e che con quefto raezzo fu trasmeífa 
alia pofterita. 

Dagli Egizj, fi crede comunemente che T 
Jljlronomia , fía pafiata ai Greci : Laerzio di
ce, che Tálete in prima, verfo la 90 Olim-
piade , edopo lui EudoíTb e Pittagora , viag-
giarono in Egitto, per inf t ru i rv i f iecheque-
flo ul t imo, in particolare, vivendo familiar-
mente infierne coi Sacerdoti Egizj per anni fet-
t e , ed eífendo iniziato nella loro religione , fu 
5vi portato a conofeere i l vero fifiema dell' uni-
verfo ; che poi infegnb nella Grecia e nell' Ita
l i a . Egli fu il primo , tra gü Europei, che in
fegnb , che i Pianeti giravano attorno del So
lé , i l quale ña immobile nel centro; che i l 
moto diurno del Solé e delle Stelle fiííe non é 
jeale, maapparente, provegnendo dal moto 
della térra intorno al proprio fuo affe , &c. 
Vedi PITTAGORICO . 

Cib nonofiante, Vitruvio mette 1'intro-
áuzione dell' jíftrommia nella Grecia , aí-
quanto diverfamente ; e foftiene, che Be ro
lo , Babbilonefe , ve ia porto immediata-
mente da Babbilonia , ed aperfe una fcuola 
afirommica nell'Ifola di Coo. Plin. L 7. c. 37. 
aggiugne , che in confiderazione delle due 
flupende predizioni gli iUeniefi gli ereífero 
unaftatua nel ginnafio con una lingua d'oro . 
Se quedo Berofo é lo íieíTo che l'autore del
le fiorie Caldee, debbe avere vivuto avanti 
Aleífandro, -

Dopo Pittagora, VAflrommia giaeque afifai 
negletta ; furono perdute la maggior parte del
le oflervazioni pórtate da Babbilonia , e Tolo-
meo poté ricuperarne al fuo tempo pochifTime . 
Con tutto cib, alcuni pochi de'fuoi feguaci 
continuarono a coltivarla ; tra i quali contanfi 
Eilolao, ed Ariiiarco da Samo . 
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Alia fine, que'profeífori delleScienze ! 

Tolomei , Re d'Egit to, avendo fondata un' 
Accademiad'^y?ro«ow^ in Aleífandria , ven 
ñero su da quella diverfi eccellenti Ajbono 
m i , m particolare Ipparco, i l quale, fecon
do Pimío , intraprefe quel che íarebbe flato 
opera grande anche per un D i o , cioé di nu
merare le Stelle, e di lafeiare i cieli come una 
ereditk ai pofieri; egli prediífe gli eccliffi del 
Solé e della Luna per 600 anni, e fopra le fue 
oífervazioni é fondata quella nobil opera di 
Tolomeo intitolata ^yahu O-IWTÛ IÍ . Vedi 
CATALOGO . 

I Saraceni, eífendofí impadroniti dell' Egit
to , acquiíiarono una tintura áeir AJhonomia, 
che poi feco portarono fuori dall'Africa nella 
Spagna ; e per queílo mezzo T Afirommia , 
dopo un lungo efilio, fu alia fine intredotta di 
nuovo in Europa. 

Da quefto tempo , comincib VAftronomia a 
prendere notabile incremento; eífendo colti-
vata dai maggiori ingegni, e protetta dagran-
di Principi. Alfonfo Re di Caftiglia rarricchl 
di quelle Tavole , che tuttavia portano ilfuo 
nome. VediTAVOLA. 

Copernico riífabill 1' antico Siftema Pit
tagorico , e Ticone Brahe pubblicb un Ca
talogo di 770 Stelle fiífe , daile fue proprie 
oífervazioni . Vedi COPERNICANO , STEL-
LA, &C. \ 

Keplero , dalle fatiche di Ticone, poco ap-
preífo rílevb la vera Teoria del Mondo : e feo-
perfe le leggi fifiche , per le quali i corpi cele-
fii fi movono. Vedi PERIODO, PIANETA , 
GR AVITAZIONE &C. 

Galileo prima introduííe i TeJefcopj nell' 
Jljirommia , e col loro mezzo feoperfe i fa-
telli t i di Giove ; le varié fafi di Saturno, le 
montagne della Luna, le macchie nel Solé, 
e la fuá rivoluzione intorno al proprio aííe. 
Vedi TELESCOPIO , LUNA , SATELLITE , 
MACULE, &C. 

Aggiungafi, ch 'Evelio, dalle fue proprie 
curiofe offervazioni, fomminiftrb un Catalo
go di Stelle fiííe, molto piü completo, che 
que! di Ticone. 

Huygens e Caffini feoperfero i Satelliti 
di Saturno, ed i l fuo anello . E Gaífendo, 
Horrox , Bullialdo , Ward , Riccioli , Ca
ico ign , &c. contribuirono ciafcheduno al 
perfezionamento át\W4flronomta . Vedi SA
TURNO, ANELLO , ELLIPTICO , MICROME-
TRO , & C . 

L ' i m -
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1* immortal Newton fu i l primo che dímo-

flrb da fifiche confideraiioni, la gran legge, 
che regola tutti i raoti celefti, mette confini 
agli orbi de'Pianeti, e determina 1c loro raaf-
fime efeurfioni dalSole, ed i loro avvicina-
íiH'níi maggiori ad eflb. 

Fu eglí i l pnmu che infegnb al mondo , don
de proveniva queila cortante e regolar propor
cione oííervata si da' priraarj come da' feconda-
í j Pianeti nel loro giro attorno de'loro corpi 
centrali ; e le loro diftanze paragonate co' lo
ro penodi. Egli ci ha data una nuovaiTeoria 
della Luna, che aecuratamente foddisfa a tut-
te le fue ineguaglianze, e ne rende ragione 
con le leggi della gravita e del Meccamsmo. 
Vedi NEUTONIANO. Vedi puré ATTRAZIO-
ME , LUNA, FLUSSO &C. 

I I Dottor Halley diede al mondo V AJlro-
mmia delle Comete , e un Catalogo delle 
Stcile nell' emisfero meridionale \ e conti
nua tuttora a giovare ¿¡Jironomia con le 
fue offervazíoni ^ al che íi puo aggiugnere 
quello ch'egli ha fotto U torchio, cioé una 
nuova ferie di tavole aftronomiche, piü ac-
curate, per quanto vien creduto, delle fin ora 
pubbücate . 

M . Flamfteed per piudí 40. anni flette ve-
gliando su i moti delle Stelle ; e ci ha dato un 
^ran numero di ollcrvazioni curióle, del Solé , 
della Luna, e de'Pianeti; oltre un nobil Ca
talogo di 3000, Stelle fiíTe j che é piü che '1 dop-
pio di quel d' Eveüo . 

Niente di nuovo pareva mancare aU' yíflro-
nomia i fuorché una Teoría univeríale e com
pleta de'fenorneni celeñi, fpiegata fecondo i 
Joro veri movimenti, e 1c caufe íiíiche; loche 
é Hato efeguito dal Dottor Gregory . Vedi 
CENTRÍPETO , CENTRIFUGO, &C. 

VAflrommia é talvolta divifa, rifpetto a' 
fuoi liat! differenti, in nuova, e vecchia, 

V Anttca Ajhommia é tale , come fu colti-
vata fotto Tolomco, i fuoi íeguaci; coa 
tutto quel ÍUÜ apparato di orbi foi idi , di epici-
cl i , di excentrici, di deferenti, di trepida-
zioni&c. Vedi TOLEMAICO. Vedi puré CIE-
i o , SISTEMA , &c, 

V nnúcn AJironomia é infegnaía daClaud, 
Tolomeo, i l quale moii A. D. 147, nellafua 
tteyetw amr-a^ií j tradotta in Arábico neU'Bz/. 
e da G. Traptzuntio ¡n Latino . y n epitome 
di eífa , per ufo degli Scoiari, fu fatta da Pur-
tachio e da Regioraontano, 15 50. che contie" 
íie tutta la doctrina de' moti celelti, íe lorp 
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magnitudini , eccliífi &c . Sul fuo modello 
1' Arabu Albategni, compilo un' altra , fopra 
la cognizione delle Stelle , pubblicata in Lati
no nel 1537. 

La nuova AJlrommia é tale , quale l'abbia-
modopo Copernico , da cui quelle macchine 
fitt izie di Tolomeo furono rigettate, e la co-
ftituzione de'cieli fu ridotta a piíi femplici, 
naturali, e certi pnncipj. Vedi COPERNICA-
NO. Vedi puré SISTEMA, SOLÉ, TERRA , 
PIANETA, ORBITA &.c. Vedi puré SFERA, 
GLOBO, &c . 

L ' Aflronomia moderna é fpofta da Coper
nico ne' fuoi Libri delle Rivoluzioni Cdefii^ 
pubblicati intorno ail'anno 15(5ó. dove , con 
ravvivare i l dogma di Pittagora e di Filolao 
del moto della Terra , gitto i l fondamento 
di un piu giulio íiftema . — C o m e n t a r ) de 
Mot i di Mane di Keplero pubblicati nel 
1609; ne' quai, in luogo deli' orbite circo-
lari ammefíe da tutti gli anteriori Aftrono-
m i , propofe la teoria elliptica ; che nella fuá 
Epitome della AJironomia Copernicana pub
blicata nel , applicb a tutti i Pianeti. 
Ne l l ' AJironomia Philolaica di Bullialdo , pub
blicata nel 1Ó45. dove egli fi é sforzato di 
emendare la Teoria di Keplero, e di rende-
re i l calcólo piü efatto e geométrico: alcu-
ni errori commeífi da Bullialdo furono in -
dicati dal Dr. Seth Ward , nella fuá Ricer-
ca fopra /' AJironomia Filolaica , Inquifitio i n 
AjironomiiZ Philolaica fundamenta pubblicata 
nel 1Ó53. e corretta da lui medefimo nel l i 
bro intitolato Fondamemi dell' AJironomia F i 
lolaica , piü chiaramente fpiegati nel l é ^ j , 
Nel l ' AJironomia Geométrica di Ward , pub
blicata nel 165Ó. dove é propoflo un meto-
do geométrico di computare 1 moti de'Pia
neti f benché non coerente alie veré leggi; 
de' loro moti Kepleriane . L ' iífeífo fu pro-
poílo 1' anno feguente dal Conté di Pagan. 
La venta é , che Keplero fteífo non pare ef-
ferne ftato ignaro i ma piü gli piaeque di ia-
feiare un tal método , trovándolo contrario 
alia natura . NtW A/ironomia Britannica di 
V m . Wing pubblicata nel 1ÓÓ9. dove pro-
cedendo co' priticipj di Bullialdo , egli dk 
efempj giuíli di tutt i i preettti nell' Afirono-
mia pratica , ben accomodati alia capacita di 
chi íiudia. — N é V Afironomia Britannica á i 
Neuton , pubblicata nel 1657* e n e l l ' ^ r o -
mmia Carolina di Street , nel l ó ó i , árabe» 
4ue su f ipotefi di Ward . 

G g g He i r 
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'HúV Jlmagejlum «cx^/w di Ricctol i , pub-

blicato nel 165 t. noi abbiamo le diverfe ipo-
tefi di tut t i gli Aftronomi, svi antichi come 
moderni. E nt£í\ Elementa Jljlrommifi ph}>-
fiae & GeometriiC del Sig. Gregory , del 1702. 
tinta la moderna ^/ironow/^ , come fondata 
neüe fcoperte di Copernico, di Keplero, e 
di Ncuton . I I midoilo dell' A/ironomia anti
ca ci é flato dato da Tacquet, e delia nuo-
va da Whifton nelle fue Fr.deBioncs Ajlro-
nomictS) del 1707. Pe' novizj nell 'arte, le 
Tnftitutiones AJircnomicx di Mercatore , pub-
blicate t \ t \ i 6 y 6 ^ le quali contengono tutta 
la dottrina, si conforme agli antichi , che 
fecondo i moderni \ e la hnroduciio ad ve-
ram Ajironomiam del Dr. K e i l l , nel 1718. 
che fofamente inchiude la moderna, fono i 
meglio accomodati. 

A S T R O N O M I C O , é ció che riguarda 1' 
Ajhonomia . Vedi ASTRONOMÍA . 

ASTRONÓMICO Calendario. Vedi CALEN
DARIO &c. 

ASTRONOMICI Caratteri. Vedi CARAT-
TERI . 

ASTRONÓMICA Colonna . Vedi COLONNA . 
ASTRONÓMICO Orizonte. Vedi ORIZONTE. 
ASTRONOMICHE Ore. Vedi ORE. 
ASTRONÓMICO Me fe. Vedi MESE. 
ASTRONOMICHE Offcrvazioni. Vedi OSSER-

TAZIONI C E L E S T I . 
Le oífervazioni Añronoraiche degií anti

chi, trá le quali fanno la figura principale quel-
le d1 Ipparco , íl fono conícrvate da Tolomeo 
nel fuo Almagefto. Vedi ALMA GESTO . 

Nell 'anno 8S0. Albategni Saraceno fi ap-
plícb a faredelleoffervaziopi: nel 1457. Re- • 
giomontano ne intrapreíe TaíTunto in Nor im-
berga ; ed i fuoi difcepoü J.Wernero , Bern. 
W i l t h e r o , le continuarono d.al 1475.fino â  
1504. Le loro offervazioni furono pubblicate 
aílkiiie nel 1544. Nel 1509. Copernico, e 
dopo luí il Landgravio d'Aííia , co' fuoi affi-
flenti Rothmanno e Byrgio , oífervarono; 
quii^di Ticone, in Uraniburgo, offervb dal 
1582 fino al I Ó Ó I . Tutte le Oííervazioni fin 
ora riferite , affieme coll' apparato d' iftru-
menti di Ticone , fono comprefe nd'CHiJhria 
d i l e f l i s , pubblicata nel 1672. per ordine del-
V Imperador Ferdinando. Poco dopo , Heve-
lio , con ancor piu magnifico e meglio in-
tefo apparato di ü rument i , defcritti nella fuá 
Machina Cdtfiis \ comino ib un corfo d'Oífer-
vazioni. G l i viene fatta un'obbiezione, ch' 
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egli fiefi fulamente fervíto di traguardi fetn-
p l i c i , e fia ftato frodato cosí dell'avantaggi0 
de'telefcopici, i l che diede occafione a^Dr. 
Hook di fcriyere alcune animadverfioni fopra 
gli flrumenti d 'Evelio, ftampate nel 1674. 
dove li fpezza per cagion delia loro inaccu-
ratezza : ma i l Dr. Halley, che ad iílanza 
delia Societa Regia fi porto a Danzica nellr 
anno 1679. per vedere gl'iftrumenti Heve-
l i an i , approvb la loro eíattezza, ed infierne 
le oífervazioni fatíe con effi . Vedi TRA
GUARDI . 

Jer. Horrox, e Gul. Crabtree, duenoftrj 
Compatriott i , fono cclebri per le loroOiTer» 
vazioni ,dagli anni 1633. fino a! 1645. Furono 
feguiíati daFlamfteed , da Caíiini il padre ed 
i l f i g l i o , da Halley, da déla H i r e , daRoe-
mer, e Kirchto. Vedi in oltre gli articoli 
O S S E R V A T O R I O , C A T A L O G O , & C . 

Luogo ASTRONÓMICO , d'unaStclla, o di 
un Planeta, é la fuá longítudine, od il fuo 
fito nell'ecclittica dal principio d'Ariete , 
in confequentia, o fecondo i ' ordine naturale 
dei fegni . Vedi LUOGO , LONGITUDÍNE , &c. 

Qiiadrante. ASTRONÓMICO . Vedi CUA
DRANTE. 

Anello ASTRONÓMICO per oriuolo da Solé. 
Vedi ANELLO . 

ASTRONOMICHE , fon dette da alcuni 
Scrittori le frazioni felTagefimaü , a cagione 
del loro ufo ne' calcoli AJironomicl. Vedi SES-
SAGESIMALE. 

Tavol'j ASTRONOMICHE . Vedi TA VOLA . 
Telefcopio ASTRONÓMICO . Vedi TELE-

SC OPIO . 
Tempo ASTRONÓMICO. Vedi TEMPO. 
Anno ASTRONÓMICO. Vedi ANNO. 
A S T R O N O M I C O S Kadius. Vedi l'ar-

íicolo RADIUS. 
ASTRUSO* , cofa profonda , nafcoíla, 

o lontana dalle apprenfioni, c da'modi or-
dinarj d' in tendere ; in oppofizione a cib ch' 
k ovvio , e palpabile. 

* La voce e origine Latina ^ da abs, e 
trudo, fpigner lungi ^ q.d. ¿o/a fuori dt 

~~ tiro, e lontana . 
Tn quedo fenfo la Metafifica dicéfi fcienxa 

aflrufa ; ,e al t re si la nuova dottrina degl'in' 
fimti é un punto aftrufo dr cognizione, 3 
cui pochi poííono arrivare. 

A T A Ñ A S ! A N O credo. Vedi CREDO, e 
TRINITA^ . 
• A T A R A S S I A *, A ^ ^ m , voce adoprata 

dagU 
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dadi fcettíci, e í loici , per efprimere la quie
te r e tranquillita di mente, accompagnata 
dafermezza di giudizio , che ci fanno ík re 
liberi dalle agitazioni, che provengono daiT 
amor prppno, e dalia cognizione , di cui 
c'immaginiamo eíTere dotati. Vedi STOICI . 

*" I I vocabolo, e puramente Greco, com~ 
pofio deir a privativa % e dal verbo <nipar~ 
K-) , turbare. 

I n tale Atarajjia credevano conOfleíle i i 
fommo bene, o fia la inaggior felicita di 
quetla vi ta . Vedi SUMMUM Bonum. 

ATASSIA , Am^La , mancanza d'ordine, 
e di regolarita. 

* La vece fi compone dalla privativa a., e 
au^íí, ordine. 

Si adopra principalmente nel'a Medicina 
per efprimere, che 1'ordine de'giorni cr i t i -
c i , o degli altri fenomeni della malattia é 
íbvver t i to . 

I Medíci r i corro no fovente aWataflla , a 
fía irregolarita degli fp i r i t i , quando íi trova-
no imbrogliati in torno la cagione di qualche 
diíordine nel corpo umano . Onde nota i l Dot-
tor Drake , che agli fpiriti íi addoífa la origine 
di mille cofe, in cui non avranno avuta parte 
alcuna . Vedi SPÍRITO . 

A T E I S T A , ASz©-, uno che niega la del
ta i che non crede la efiñenza di D i o , né la 
providenza ; e che non ha veruna religione , 
fia vera , fia faifa. Vedi D i o , PROVIDENZA, 
e RELIGIONE» 

* La voce deriva/i dalla privativa a, c 
OÍ©-, D i o . 

Chiamafi generalmente queli' uorao yítei-
fla y che non riconoíce verun Ente fuperiore 
alia natura, cioé agli uomini, e agli En t i 
fenfibili . Vedi NATURA-. 

E in, querto fenfo lo Spinoza pub dirfi 
Ateifía) fendo di fatto una improprieta i l 
metterio r come molti fanno, tra i Dei f l i ; 
imperciocché egli non ammetteva altro D i o , 
che la natura, o fia Tuniverfo, di cui i l 
genere umano é una parte; non eííendovi 
Ateifia alcuno , che nieghi la eíiftenza del 
Mondo, e Ja propria particolarmente. Vedi 
SPINOSISMO . Vedi ancor ESISTENZA , So-
STANZA , DEÍSTA & c , 

Piatone diftingue tre forte di Ateijliy tra" 
quali i primi negano aííolutamente la efi-
üenza degli De i ; i fecondi amrmttendo tal 
efiftenza, vogliono che non s1 intrighino ne-
gli affari fubiimari, onde rigettano la pro-
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videnza ; gli ukirni poi credono , che v i 
fieno gli D e i , m i tengono, che fi rendo-
no prophj con ogni piccola orazione, o al-
tra cofa fímilc,. rimettendo anche i delitíi 
piíi enorrni ad ogni lie ve fupplica . Vedi EPI-
• CUREO &C. 

Alcun.i fanno diflinzione ira gli Ateijli /pe
en L t i v i , o üaquel l iche lo fono in Teoria ; 
e gli Ate i j l ip ra t id , le cui vite empic lor fan
no credere , o piuttoflo defiderare , che non vi 
fofie Lid io . 

Cicerone rapprefenta per opinione proba-
bile, chequelli, che fi applicano alio ftudio 
della Fiiofofia , non credano la efiftenza degli 
D e i : fenza dubbio egli parla della Fiiofofia 
Accademica, ch' egli fieífo avea abbraccia-
ta , e che d ubi ta va di ogni cofa: laddove i 
Filofofi Ncwtoniani di continuo hanno r í -
corfo alia Div in i t a , che fempre trovano al
ia fine della catena delle loro caufe naturali. 
* Anzi da alcuni forafiieri é fiato loro r im-
proverato i l troppo frequentemente ferviríi 
deU'idea d' un Dio nella lor Fiiofofia, cen
tro la regola di Orazio: Nec Deus intcrfit, 
nift dignus vindice nodus . Vedi ACCADE
MICA , NEWTONIANA , CAUSA , GRAVI-
TAZIONE , ATTRAZIONE &c . Vedi anche 
RELIGIONE . 

* Prejja a noi, i Filofofi fono fiati i pr in-
cipali difenfori deW efijlcnza di Dio 
come fanno teftimonio le Opere di Boyle, 
d i Cheyne , di Ray, d i Nieventeiit &c* 
a* quali pojjiamo aggiugnere diverfi altrir 
che quantunque del Clero y fice orne n era 
anche Ray ) pur fi fono diji inti per le lo
ro opere Filofafiche fopra F efiflenza di 
D i o , come i l Derham , i l Bentlcy , i l 
IVhiJton , Samuele e Giovanni Clark & c . 
Tanto vero e quel detto di Bacone, che 
febbene la cegnizione fuperfiziale di F i 
iofofia pojja guidar uno aWAteísmo, tut-
tavolta la feienza profonda certamente lo 
fara ritornare alia credenza s} di D io , che 
della Providenza. 

A T E L L A N E , appreíío gli Ant ichí , cer-
te compofizioni comí che e faciriche, che íi 
rapprefentavano nel Teatro Romano; non 
tanto burlefehe come le Faríe logíefi, ma né 
anche si g rav i , né fevere come le commedie, 
e le Tragedle tanto de' Greci, quanto degl" 
ifieífiRomani. Vedi COMMEDIA , TRAGE
DIA , SCENA &c. 

Le Atel lam, o t ienoh Favole Atellane do' 
Ro-
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Romani, corriípondevano alie Satire cié' Grc-
c i . Vedi SÁTIRA, FAVOLA &C. 

Prefero tal dinominazione da una Cití^, 
di Tofcana, detta Atel la , dove furono per 
Ja prima volia recitate 5 e da dove , a ca-
gione della amenita , iepidexya , e buon 
umore di eíTe, paffarono in Roma. Macol 
tempo divennero si liceniiole e sfacciate, 
ctie furono foppreíTe per ordine delSenato. 
Vedi SCENICO. 

A T E N E A , A hivctiu, Feíla degli antichi 
Greci, che fi celebrava in onore di Minerva , 
che fi chiamava hd:iv;i. Vedi FESTA . 

A T E N E O , ATHENJEUM* , preffo agli 
An í i ch i , íignificava un luogo pubblico, do
ve i Profeífori delle arti Liberali tenevano le 
lor affemblee, i Reítorici declamavano, e i 
Poeti recitavano i loroverfi . 

* La voce e Greca ^ e fi deriva da A te
ñe , Cntoí dottijfma, in cui v i erano mol-
te di tali affemblee : ovvero dal nome 
Greco di Palla de, Muv» , Dea della fc> eri
za ; per infinuare , che /'Ateneo foffe 
luogo confacrato a quella Dea, ovvero de-
fiinato agli ejercizj letterarj j a1 quali ejja 
p.refiede. 

Gl i Atenei fabbricavaníí in forma d'anfitea-
-íro, attorniati di fedie , daSidonio dette C«-
nei. Vedi ANFITEATRO. 

I tre Atenei piü celebri erano quei di Atene, 
di Roma, e di Lione; de'quali il fecondo , al 
dir di Aurelio Vi t tore , fu fatto dall'Imperador 
Adriano. 

A T E R O M A , AStpapee irella Medicina, 
fpezie di turaore, di coníiftenza polpofa , fen-
2a dolore , o difcoloramento della pelle. Vedi 
TUMORE . 

VAteroma fi contiene dentro una Ciftide, 
o fia un faccherto membranofo , non cede ai 
í a t t o , né ritiene fegno alcuno dopo la preffio-
ne . Vedi CISTIDE , e INCISTATO. 

L Ateroma ha la dinominazione dal Greco 
«(Svpu.., fpezie di pappa o p o j p a a cui fi raíío-
miglia la materia di quefio tumore . E' raolto 
affine coi Meliceride , c lo Steatoma ; e , co
me quelü , figuarifee coi tag'.io» Vedi ME-
ÍICERIDE, e STEATOMA. 

A T H A M A D U L E T *, ATHEMAIMULET, 
primo miniíiro dell'Imperio Perfiano. 

* La voce , fecondo Kempfer , fcrivtfi 
proprmmente in lingua Perfiana Athe-
maad Dauleth; fecondo Tavernicr, A-
theraatdoulet, e finalmente feeondo San-
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/ene^ Etmadoulet. Gl i Autori fuppongo. 
no, che fia originalmente Arábica, com-
pofta di Itimade , e Daulet , che vmle 
diré, la fiducia di Maeflci ; evvero, al 
dir di Tavernicr, ií fojiegno delle ricchez-
ZC) e fecondo Kempfer, l'appoggio, eri-
fugio della Corte . 

VAthamadulet é preíToché T iflefTo che i l 
Gran Vifire in Turchia , eccettuato che non 
ha i l comando dell'Armata, cómelo ha i l 
Vi f i re . Vedi VISIRE. 

Egli é i l Gran Cancelliere del Regno, 
prefidente del confeglio , foprintendenre del
le Finanze, c ha 1' imcornbenza di tutti gil 
affari ftranieri. Sicchédi fatto egli é i l Vice-
R é , o fia 1'amminiílratore del Regno, fpe-
difee i raandati , od ordini Regii in quefto 
fiile , Bende derga A l i i l alia Etmadaulet^ 
cioé: l o che fono i l fofiegno della potenza, 
la Creatura di quefta Porta, la piij alta di 
tutte le Porte &c. 

A T H A N A T I *, forte di Soldad preíFa 
agli Antichi Perfiani . 

* La voce e originalmente termine Greco , 
e fignifica Immortal i , fendo compoflo dal
la privativa « , e Oavur©', muríe . 

Gl i Achanati erano un corpo di Cavalleria 
di dieci mi la uomini , fempre compiuro ; onde 
quando uno moriva , fofiituivafi fubito ua 
altro in luogo fuo : e percib furono detti Atha-
nati d a' Greci,. e Immortales da' La t in i . 

A T H A N O R * , nella Chimica , Fornace 
grande, e immobiie, fatta di mattone e di 
tér ra , copería da una torre in cima, atta. 
a mantenere un grado teraperato, ed eguale 
di galore per molto tempo. Vedi FORNACE,, 
CALORE &c. 

* Quejh Vocabolo e flato prefo dagli Arabi 7 
i quali chiamano i l fornoTznntrorx daW' 
Ebraico T j n , Tannour, che fgnificafor~ 
m , o fornace : donde, coW aggiugnervt 
lapanicella a l , l ^ n b ' R r Altannour &C 
A l t r i piuttoflo lo fanno venire dal Greco 
aQuyci<T<& i Tmmortale, a eagione del[uú 
fuoco durevole * 

I I calore d e l T f í aumenta, ofidi-
minuifee, coll'aprire o ferrare un regiftro» 
Vedi REGISTRO. 

E" fatta in guifa tale, checommunicaií 
calore per via di tubi , o fieno aperture, che 
fono al lato del focolare, a diveríi vafi ivi 
intornoj onde fi fanno molte operazioni ali 
iílefiCo tempo, 

VAtha-
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VAthancr é cbiamato ancora Piger Hcnri-

CUs, per eíTere principalmente adoprata nelle 
operazioni piu lente j e perché ítndo una volta 
riempita di carboni , vi íi mantiene il fuoco 
1 tingo tempo j onde i Greci la chiarnano axn-
S'ÍJÍ , che vale a diré , fenza incomodo, per non 
aver bifogno di continua attenzione . E' cbia
mato puré la Fornace Filofofica, o fia la Forna-
ce deglt arcani; e alie volte Utero Chimko , 
Spagirico , e volgarmente la Fornace a tone; 
furnm turritus. 

A T H E L I N G * , appreffo i SafToni noílri 
Anteceffori era un titolo d'onore , propria-
mente appartenente agli Eredi appareníi , o 
prefuntivi della Corona. 

* La voce e formata dat Sajjone JEdeling, 
da JE del nobile. Ella ¿ alie volte fcritta 
Adeling , Ediing , Etcling . Vedi ancora 
EDHEILING . 

I I Re Eduardo i l Confeííore eííendo fenza 
prole, ed intendendo fare fuo ercde Edgaro, 
delqualeegli era prozlo per parte di Madre, 
prima gli diede i l nome di Atkcling. 

Gli AntiquarjoflTervano, ch' era frequente 
tra' Saffoni aggiungere la voce ling o Ifig ad un 
nome criíliano , per dinotare i l fígliuolo o i l 
piü giovinetto, come Edmunclling per lo fi-
gliuolo di Edmund ^ Edgaring per lo Figlio di 
Edgaro \ fopra di che alcuni han penfato, che 
jítheling abbia potuto íignificare a principio i l 
•figliuolo di un Gentilúomo , o di un Princi
pe, ma in realta Atheltng, quatido íi appli-
co aü'erede della Corona , par che piuttofto 
voglia di notare una perfona vertirá di qualita 
nobiii , che figliuolo di un gentilúomo , e cor-
rifponde al mbilis Cafar tra' Romani, Vedi 
CESARE . 

A T I A , vedi T articolo ODIO , & Atia * 
A T L A N T E , neirArchitettura, dinomi-

nazione , che íi da a quelle figure , o íemi figu
re di uomini , che taivolta íervono in vece di 
eolonne, o pilailri , per íbítentare qualche 
membro d'architettura. Vedi COLONNA &C. 
DiGonfi ancora Teiamoni. Vedi TELAMONE . 

ATLANTE , nella Notomia , nome della 
prima vertebra del cello , che regge la tefta . 
Vedi Tav. Anat. ( O ü e o L ) » 6. * Vedi anche 
VERTEBRA, e COLLO . 

E eosl detta in aliufione ad Atlante, raon-
íagna celebre d'Africa, si alta, che fembra 
foílentare i eieli ; ed alia favola ¿ 'Atlante, Re 
di quefto Paefe ,, che fi finge reggeffe i Cieti 
fui-le Cpalle,. 

A T L 4 2 1 
VAtlante non ha le Apofifi fpinoíe , a ca-

gione che i moti della tefia non fi raggirano m 
queíla vertebra , ma bensl fulla feconda : per
ché ficcome ei deegirare, ogni volta che la 
tefta fi move intorno, fe vi fo(fero Apofifi fpí-
nofe , ció avrebbe incomódate i l moto de' mu-
fcoli , nelTeílenfione della tefta. 

Egli é inokre di teflura \úh fina , e altresl 
piu ferma dclle altre vertebre, con quefta 
diíferenza ancora, che quelle fono i oca tíra
te ad una eftremita, ed incaftrana all 'al lra, 
laddove quefta incaftra a tutee due ; impe-
rocebé due eminenze dell' Occipire fono in
ferí te dentro le fue due cavita fuperiorí, 
i l che fa 1' articolazione colla teña : ed alA* 
ifteíTo tempo, due altre eminenze della fe
conda vertebra fono ncevute dentro le due 
cavita inferiori, per mezzo di cui fono arti-
colate infierne. 

ATLANTE, parimente é i l titolo de 'Libri 
di Geografía univerfale , che contengono 
certe di tutíe le partí note del Mondo; 
appunto come fe foífero riguardate dalla ci
ma di quella celebre Montagna, dsgli A n -
tichi ílimata la piü alta che vi fia: ovve-
ro a cagione che tengono íuíto il Mondo co
me Atlante. 

Abbiamo ancora gli Atlantic che trattano 
folaraente dclle parti particolari, g!i At lant i 
Mar ln i &c. 

La prima Opera , ch' ebbe tal dinomina-
zions , fu i l Grande Atlante di Blaevv. 

Océano ATLÁNTICO . Vedi OCÉANO , 
A T L A N T I D E * , fra gli Ant ich i , Ko

la , di cui Platone , e altri ferittori fanno 
menzione, col riferirne cofe ftraordinarie, 
e refa poi celebre dalla controverfia, nata 
preífo a' moderni, intorno al fuo fito > e la 
fuá eíiftenza. 

* Prefe tal nome da Atlante, primogénito 
d i Nettuno , che i v i regno dopo t i fuo 
Padre. 

I I ragguaglio piü diftinío che abbiamo di 
tal paefe , é quello di Platone nel Timeo, e nel 
Crizia , ch' é in breve e in foftanza come fe-
gue j 3, 1? Atlanti de era una grand' Ifo!ar 
„ nell' Océano Occidentale , í i tuata dirim-
„ petto alio flretto di Gibiltcrra. Da queíl' 
3-, Ifola fi paífava commodamente in certe 
y, a l t r e , vicinc ad un gran continente, 
„• maggior di tutta 1' Europa , ed A fia. 
„ Nettuno ftabili in qoeft'Ifola la fuá di mora,, 
j , , e poi la fpartl tra i fuoi dieci íigliuoii t 



422 A T L 
„ al piü piccola de* quali tocco reí lrerai ta 
JJ deli 'Ifola, detta Gadirr che neüa lingua 
a, del paefe ílgnifica/cr/z/í, o abbondante di 
5i pecore. I Difcendenti di Nettuno poíTedet-
„ tero quedo regno, che pafso da Padre a 
„ Figiio pa moíte gtoxi-azieni, neii'ordine 
j , di pr'mogcnitura, per lo fpazio di 9000. 
5, anni. Erano parimente Padroni di diverfe 
5, altre lióle ; e portandofi poi in Europa, 
,5 e in Africa, conquillarcno tutta la Libia 
5, fino a l l 'Fg i t to , ficcome ancora tutta l'Eu-
5, ropa fino air Aíla Minore . Finalmente 

queft'libia, fi fprofbndo i e per moito tem-
, j po dipoi i l Mare ¡vi interno fu pieno di 
55 S i r t i , e di fecche., 

L'erudito Rudbeckio , ProfeíTore nell' Uni -
veríita di IJpfal , in un trattato , intitola-
to ¿ítlantíca , ftve Manhein, foftiene acér
rimamente , che V jí t lamide di Platone fia 
la Svezia e la Norvegia ; ed attribuifce al 
fue paefe tutto ció che gli Antichi hanno 
riferito áéVAtlamidey o fia d e l i ' I f o l a ^ / a » -
i ica. M a dopo i l picciol compendio fovrac-
cennato cavato da Platone, i l Lettore fara 
forprefo afentire, che per VAtlantide debba 
intenderfi la Svezia ; onde non olíante che 
T Opera diRudbeck in verita contenga dell' 
erudizione non ordinaria , i ' Autore in cib 
paíTa per un vifionario. 

A l t r i vogliono, che 1'America fia I ' A t -
lantide, e quindi inferifeono, ch' i l Mondo 
nuovo non foffe incógnito agli Ant ichi , ma 
la relazione di Platone non quadra con tal 
opinione . L'America fembra piuttofto i l gran 
continente, che giaceva al di la úeWAtlantide 5 
e le altre Ifoie mentó va te da Platone. 

I lKircher io nel fuo Libro , Átlto Mundus 
juhtsnamui : e i l Becman wúY Ifioria áelh 
Ifole r cap. 5. tengono una opinione aííai piü 
verifimile di quella di Rudbcck 5 cioé che 
i ' Atlantide foííe una grand' Ifola , flefa 
dalle Canarie fino alie Azore, le quali Ifole 
credono efíi , e fie re tutto ció ch' é rima fio 
dopo fommerfa V Atlantide . Vedi ISOLA . 

t A T L E T I * , tra gli Antich 1 , uomini 
di forza , e di agilita , che fi efercitavano 
rse'giuochi Pubbüci . Vedi G iuoco , GiN-
NASTICO &c. 

* La mee e originalmente Greca , aSKii-
m% y che[1 forma da «SKO; , combattimen-
to 'y donde viene parimente USKOV̂  premio, 
ehefi aggiudicava al vincitore. 

Sotto tal dinominazione fi comprendeva-
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no i Lot ta tor i , í Curfori , i Saltatori , quet 
che lanciavano i l di feo , quei che cotnbat-
tevano a pugni, e in forama tutt i quall i , 
pratici negh efercizj de'giuochi Olimpici . 
Pythii &c. in cui v'erano i premj fiabilitl 
per i v inc i tor i . 

Dai cinque efercizj , che foleano fare , 
gli Atleíi chíamavanfi ancor YlivmQKoi. , e 
dai Latini quinquertionet , almeno quei che 
l i profeífavano tu t t i . Vedi PENTATLÓN . 

Corona ATLETICA . Vedi CORONA. 
A T M O S F E R A , é un'appendicedellano» 

fira Terra , che confifte , od é compoüa d'una 
fofianza tenue, fluida , elañica , chiamata 
ana y che circonda i l globo terraequeo fin 
ad un'altezza confiderabile , gravita verfo 
il fuo centro, e su la di leí fu ru fu ie , vie
ne portata infierne con eíTa , e partee i'pa di 
tut t i i d i l e i m o t i j si anr.uo , come dimao . 
Vedi TERRA -

Vev Atmosfera comunemente viei: : i i i iefi 
tutta la mafia, o l'adunamento iníí r ;o dcá' 
aria ambiente : benché appreíío alcuni degli 
Scrittori piu aecurati, Vatmosfera venga r i -
firetta a quella parte dell' aria che imm^diate 
é vicina alia térra , che rice^e i vapor» e 
le efalazioni, ed é terminata dalla rifrazione. 
della luce del Solé., Vedi REFRAZIONE. 

Gl i ulteriori o piíi alti fpazj, quantunque 
forfe non totalmente puri d'aria , fuppongoníi 
oceupati da una piü fina e íbttil fofianza , 
chiamata etere ; e fono pero dinominati !a, 
regione etérea. Vedi ETERE, e CIELO . 

U n autore moderno di grande riputazio-
ne confidera Vatmosfera, come un gran va
fe chimico , nel quale la materia di tutte !e 
fpezie di corpi fullunari nuota e ondeggia 
copioíamente : e si é efpoflo alia continua 
azione di queli' imraenfa fornace , i l Solé * 
donde provengono innumerabili operazioni 
íublimazioni, ieparazioni , compofizioni 
digefiioni, fermentazioni, putrefazioni occ 
Vedi CHÍMICA C, 

Per queilo riguarda la natura, la^co.flitu-
zione , le proprietk , gli ufi , le diverfita &c., 
áe\V Atmosfera . Vedi l'Articolo A R I A 

N o i abbiamo un grande apparaío di flru-
rnenti, inventati e lavorati , per poter ad-
ditare con eíTi, e mi furaré lo flato e leaUe-
razioni dell' atmosfera ; come barometn » 
termometri , igroraeíri , manometri , ane-
mometri 8cc. Vedi ciafeuno fotío'l fuo Ar-
ticolo . B A R Ó M E T R O , T E R M Ó M E T R O &C. 

V a t -
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Vatmosfera íí caccia in tut te le vacuita de1 

corpi j e si diviene ia gran íb rgen te della 
maggior parte deile mutax ion i che quaggiu ü 
veggono ; come la generaxione , la corruxio-
n e , la difloluxione & c . V e d i GENERAZIONE , 
CORRUZIONE, DlSSOLUZÍONE, & C . 

U n a delle grandi fcoperte de 'Fi lofofi mo-
derni , (i é , che i diverfi m o t i a t t n b u i t i 
dagli ant ichi alia fuga va cu i , fono real
mente da afcriverfi alia preffione delT atmo
sfera . A l i a m e d e í l m a debbefi puré in qual-
che parte la coefion de' c o r p i . Vedi FUGA-
Vacui, TROMBA, PRESSIONE, &C. 

Pefo ^//'ATMOSFERA. -- I corpi organi-
ci fono particolarmente affetti da quefta 
preffione : ad cífa debbon la piante la lor 
vegctazione , e g l i animal i la loro rcfpira-
x i o n e , la circolaxione , la nutr ixione &c . 
V e d i PIANTA , ANÍMALE j VEGBTAZIONE, 
C í R C O L A Z I O N E , &C. ' 

A d effa puré dobbiamo diverfe confide-
rab i l i al teraxioni nel i ' economia an íma le , 
r i fpet to alia fan i ta , alia vi ta , alie malattie , 
& c . V e d i SANITA' , & c . 

E d i qua é , che 11 calcólo della precifa 
quant i ta di q u c ü a pre í í ione , é divenuto- un 
punto degno d i attenxione f o m m a . I n o í l r i 
corpi fono dunque egualmente premuti d a ü ' 
incombente atmosfera ; ed i 1 pefo" che i o -
í t e n g o n o é eguale ad un c i l indro d' a r i a , la 
cui bafe ^pareggia la fuperfixie de' noQri- cor
p i . Ora , un ci l indro d'aria delT altezza deli' 
atmosfera , é eguale ad un cil indro ü' acqua 
della ñe í ía bafe , e trcntacinque piedi al
io j ovvero ad un ci l indro d i mercurio , 
ventinove po l l i c i alto ; come appare dall ' 
efperiraento T o r r i c e l l i a n o ; ficcome puré dall ' 
altexza alia quale i'acqua afcende nelie t rora-
be , n e ' S i f o n i , & c . Ved i TORRICELLIANO , 
V e d i puré TROMBA , SIFONE , & c . 

Quind i fegue , che ogni plede quadrato 
della fuperfixie de 'nof t r i corpi , é premuto 
da un pefo d 'ar ia eguale a 35. piedi cubici 
cV acqua ; ed un piede cubico'd'acqua , eífen-
dofi per efperienxa trovato pefare fettantafei 
libbre , percib i i giro o fpaxio d'un piede qua
drato nella fuperfixie de' noür i corpi , fo-
ftiene una quantita d'aria eguale a 2260. l i b 
bre : imperocché y á - j - 3 5 ~ 2 6 6 0 ; e-quanti 
piedi quadrati la fuperfixie del n o ü r o corpo 
cont iene , altrettante volte 2 6 6 0 l i re quefto 
corpo porta . D i qua é , che fe la fuperfixie 
-del corpo d 'un uomo contienequindici piedi 
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quadrati, lo che s1 accofta al vero, egli fo* 
üerra un pefo eguale a 39900 libbre, peroc-
ch¿ xóóo- j - i5—39900 , i l che afcende, per 
un pefo ordinario', 3 1 3 . ton neli a te . 

La diíterenxa del peía deli' aria, che i no-
flri corpi foílengono in un tempo, piíi che 
in un altro, é altresi grandiffima. I I pefo 
intero deli'aria che prerne su i noftri cor
p i , quando i l mercurio é altiíTimo nel baró
metro, é eguale a 39900 libbre. Ond' é , che 
h differenxa tra la maggiore , e la minore 
preffione deli' aria fopra i noüri corpi , pub 
provarfí eíftre eguale a 3982 libbre. 

La differenxa del pefo deli' aria in diverfi. 
tempi , mifuraíi dalla differentc altexxa alia 
quale i l mercurio é innalxato nel baróme
tro ; e la mallitna variaxione dcll' altexxa 
del mercurio eífendo tre pollici , una co-
lonna d' aria di qualunque afifegnabile bafe, 
eguale al pefo d' un cilindro di mercurio 
della fleífa bafe e dell'altexxa di tre pol l ic i , 
fi détrarra dalla preffione fopra un corpo di 
bafe eguale, in que' tempi ne' quali i l mer
curio é tre pollici plu baíío nel barómetro ; 
coficché ogni pollice quadrato della fuperfi
xie de' noítri corpi , vien premuto in un 
tempo piu che in un al t ro , dal pefo d'aria 
eguale al pefo di tre pollici cubici di mercu
rio . Ora un piede cubico d' acqua eííendo fet* 
tantafei libbre j un piede cubico di mercurio é 
1 0 6 4 . I ibbre=:i02i44 drammere come 102144 
dramme fono ad un piede cubico , o , lo che 
é tutt 'uno, a 1728 pollici cubici , cosí fo
no 59TI I r dramme ad un pollice cubico . 
D i maniera che un pollice cubico di mercu
rio eífendo a un dipreíTot= 59 dramme; ed 
eífendovi 144 pollici quadrati in un piede 
quadrato, percib una raaífa di mercurio di 
un piede quadrato , = 144 pollici quadrati, e 
fe fa ra alta ; tre poll ici , dovra conteneré 432 
pollici cubici di mercurio, che X59 (nume
ro di dramme in un pollice cubico di mer
curio ) fa 25488 dramníe. E que fio pefo é 
quello, che un piede quadrato della fuperfixie 
de' noftri corpi fofliene in un tempo piu che 
in un altro. 

Supponghiamo in oltre, la fuperfixie d'un 
corpo umano—1 5 piedi quadrati; folierra dun
que i l corpo in un tempo piu che in un altro, 
un pefo = : 15x25488 = 382230 dramme 
( = 47790 oncie) ~ 3890 i libbre . 

Quindi tant'é Ion taño , che fia da üupirfi , 
che noi alie volte per un cambiamento di 
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tempo, foífriamo difcapito nella falute; che 
anzi é raaravigüa grandiíTima , che non fem-
pre quefto ci accada . Imperocché quando con-
íídcnamo ^ che i noñri corpi í'ono talor pre-
muti da quaíi una tonnellata e meiza di pefo, 
piü che in altro tempo, e che quefta varia-
-zione fpelTifficno é improvifa ; par forpren-
dente che ogni tale cambiamento non ifpez-
zi aff tto , e con íconquaffi i noíiri corpi. 

I n fatti , venendo i vafi de1 corpi noílri 
cotanto riflretti dalla preffione accrefciuta f 
i l fangue anderebbe per tutto via via rta-
gnando fino al cuore , e ceíferebbe affatto 
la circolazione, fe la natura non aveffe fagr 
giamente proveduto, e fatto in modo, che 
quando é maffima la refiftenza al fangue cir-
colante, maííimo fia puré I'impeto , onde 
i l cuore fi contrae . Imperocché , quando 
fegue un aumento del pefo deli' aria , i pol-
itioni piu forzofamente fi efpandono, e con 
cib i l fangue pih intimamente fi fpezza e di
vide ; si che diventa piu opporíuno per le 
piu fluide fecrezioni , quali fono quelle del 
fluido nervofo ; con che i l cuore piu forte-
mente dovra contraerfi . E fendo i ! moto 
del fangue verfo la fuperfizie del corpo im-
pedito, e' paffera in quantita maggioreal cer-
vello , dove la preffione deU'aria é per lo era
r i o gran fatto nmo l í a ; per la qual cagione 
parimenti, fepareraíTi piu di fp i r i t i , ed il cuo
re , per TifteíTa ragione ancora , fara refo piu 
idóneo a promoveré la circolazione , ed inol-
írarla per tutt i 1 canali permeabili, mentre al
ean i a l t r i , verfo la fuperfizie , fono oñru t t i . 
Vedi CUORE, CIRCOLAZIONE &c. 

La piu confiderabile alterazione fatta nel 
fangue , per la maggiore o minore preffio
ne dell' aria su la fuperfizie de'nofiri corpi, 
é i l render ch' ella fa i l fangue piu o meno 
compatto, e farlo riftrignere in minore, od 
cfpandere in maggiore fpazio , ne' vaíi ne' 
quali egli entra . Imperocché r aria conte-
nuta nel fangue , fempre fi tiene in equilibrio 
coll' ana eílerna chepreme su' noftri corpi; e 
lo fa per mezzo d'uno sforzo coftante per fvin-
coiarfi ed allentarfi, che é fempre proporzio-
rsale al pefo comprimente dalquale fu tefa e 
piegata: cosí che ogni poco che la compreffio
ne od i l pefo dell' aria circumambiente fia 
fminuita, i'aria contenuta dentro i l fangue 
difpiega la fuá molla , e sforza il fangue a oc-
cupare un maggiore fpazio di prima . Vedi 
ÑANGUE, CALORE, FREDDO&C. 
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La ragione , per cui non ci accorgiatno 

di quefta preffione , é bene fpiegata da Bo-
rello , ds mot. nat. a grav. fac. prop. 29. &c. 
Dopo d'aver moftrato che 1' arena petfetta-
mente affoltata in un duro vafe, non é ca-
pace per mezzo alcuno d' eflere penetrata 
o divifa né pur da un cuneo; e parimenti , 
che 1' acqua contenuta in una vefeica com
pre ífa egualmente da tutte le part i , non pub 
cederé , né faríi ftrada da alcuna parte ; 
profegue a diré: " NeiT ifieífa guifa , den-
„ tro la pelle d'un anímale contieníi una 
„ diverfita di parti , alcune dure , come of-
„ fa, altre molli , come mufeoli , nervi , 
„ membrane , &c. altre fluide , come i i 
„ fangue, i l graíío, &c. Ora é impoffibile 
„ che le o fia fi rompeífero o slogaííero nel 
„ corpo, quando i l pefo non prema piugra-
„ vernente fopra una parte che fopra 1' al-
„ t ra , come fpefse volte vediamo ne'facchi-
„ n i . Se la preffione é fuddivifa , in ma-
„ niera che egualmente adoperi per tutt' in-
„ torno, in su, in giu , e lateralmente, c 
„ niuna parte della pelle ne fia cíente , egli é 
„ ad evidenza impoffibile che ne fegua al-
„ cuna luíTazione o fratíura . Lo fieífo pub 
„ oflervarfi de'mufeoli e de'nervi ; che , 
„ quantunque molli , eífendo nullauimeno 

compoíli di fibre folide , naturalmente fi 
„ foftengono i ' un 1'altro, e refiftono al pe-
„ fo comune . L'iftefso dicafi del fangue , 
5, e degli altri umori ; e ficcome i'acqua non 
j , ammette alcuna man i fe lia condeníazio-
t, ne, cosí gli umori animali contenuti ne' 
„ loro vafi poíTono foffrire un attnto dall' 
„ impullo fatto in uno od in piu luoghi par-
j , ticolari , ma non poíTono raai violente-
„ mente eííere fofpinti fuori de' vafi per una 
„ compreffione univerfale. Segué pero , che 
,) ficcome niuna parte foggiace o a fepara-
„ zione, o a lufsazione , o ad altro cam-
„ biamento di fito; é impoffibile che alcun 
51 fe ufo di dolore ne provenga, che folo ef-
„ ferpub effetto d' una foluzione di conti-
„ nuo u . Queñ ' é confermato da cib che ve
diamo in diverfi &c. Vedi PALOMBARO . 

La medefima cofa é vieppiíi confermata 
dal Sig. Boyle , i l quale avendo inchiufa una 
rana giovine in un vafe, mezzo pieno d'ac-
qua, ed avendovi intrufa tanta aria, quan-
ta bafiava perché l'acqua foíleneffe otto vol
te i i pefo, che altramente foftcrrcbbe; nulía-
oílante , ranimaietto, con tutta la tenerezza 
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clella íua pclle, non dié fegoi che ne veniííc af-
fetto in qcalche con tó , nonché oppreflo . 

I n quanto agli effetti della preíTione dell' 
Jltmosfcra tolta via da un mezzo , vedi M AC-
CHINA PNEUMÁTICA. In quanto alia cagio-
ne delle variazioni nei peíb e nella preffione 

.dcWatmosfera. Vedi BARÓMETRO. 
Mtezza ^/"ATMOSFERA . L ' altezza dell' 

atmosfera é un punto, circa i l quale i Mo-
derni NaturaliíH fono fíati moko ambigui, 
e fopra'1 quale hanno grandemente ftudiato. 
Se 1' aria non aveífe un potere elañico , 
ma fofle per tutto della medefíma denfita, 
dalla fuperficie della térra íin ai limite eíhe-
mo dell' atmosfera, come 1' acqua , che é 
igualmente denfa a tutte leprofondit^ j ef-
fendofi di fopra oflervato, che i l pefo della 
colonna d'aria eftefa fino alia fommita dell' 
atmosfera , é eguale al pefo del mercurio con-
íenuto nel barómetro ; e la proporzione del 
pefo parimenti eífendo nota tra maíTe egua-
l i d'aria e di mercurio , farebbe facile tro
vare i'altezza di tal colonna, e confeguen-
temente dell' atmosfera iftefsa . Imperocché 
una colonna d'aria un pollice alta efsendo 
ad un'egual colonna di mercurio, come i a 
10800; é evidente, che 10800 tali colonne 
d'aria , cioé una colonna 900 piedi alta é 
eguale nel pefo ad un pollice di mercurio, e 
per confeguenza l i 30 pollici di mercurio fo-
flenuti nel barómetro , richiedono una colon
na d' aria 27000 piedi alta; ful qual piede, 
i ' altezza dell' atmosfera farebbe folamente 

27000 piedi; o poco piü di cinque miglia 
Inglefi. Vedi TORRICELLIANO . 

Ma 1' aria per la fuá elaftica proprieta , 
eííendo foggetta ad efpanderíi , c a riñri-
gnerfi ; ed eflfendofi trovato per mexzo di 
replicati efperimenti in Inghilterra , in Fran
cia , in I ta l ia , chegli fpazj ch'ella oceupa , 
quand'é compreíía da pefi diíferenti, fono 
reciprocamente proporzionali a que'peíi üeffi \ 
ovvero , che i ' aria oceupa tanto minore 
ípazio, quantopiu é premuta ; ne fegue,che 
l'aria nelle íuperiori regioni áúY atmosfera ^ 
dove i l pefo é tanto minore , effer debba 
molto piu rara , che vicino alia fuperfizie 
della térra: e per confeguenza, che l'altez-
za dell' atmosfera fia molto piü confiderabi-
le, di quel che di fopra fu aífegnato. 

Se fupponiamo 1' altezza di tinta i ' atmo
sfera divifa in egúali parti innumerabili; la 
denfita dell'aria in ciafeuna delle dette par-
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t i effenao come la fuá quantitk, ed i¡ pefo 
ádV atmosfera eífendo altresi come la quan-
titva di tutta l'aria che foprafla ; é chiaro , 
che i l pefo della fopraflance aria é per tut
t o , come la quantita d'aria contenuta nel
la parte foggiacente, i l che fa una differen-
za fra ogni due contigue parti della fopraílante 
aria. Ora, noi abbiam un teorema in geo
metr ía , chedove ledifferenze delle magnitu-
dini fono geométricamente proporzionali al
ie fteífe magnitudini , coteñe magnitudini 
fono in una proporzione aritmética continua ; 
dunque, fe , giufta la fuppofizione , l'altez-
za dell' aria per la continua aggiunta delle 
nuove parti nelle quali ell' é divifa , crefee 
in continua proporzione aritmética ; la fuá 
denfita fara diminuita , o, lo che coincide 
allofícífo, la fuá gravita fara accrefeiuta, in 
continua proporzione geométrica. 

Da tal ferie é agevole, facendo due o tre 
oífervazioni barometriche della rarita dell' 
aria a due o tre diíferenti aitezze, trovare 
la fuá rarita in qualunque altra altezza , 
o l'altezza corrifpondente a qualunque rari-
t\', econíeguentemenre i'altitudine di tutta 
Y atmosfera) fupponendo l'eQrerao grado di 
rarita noto, oltre i l quale non pofsa l 'aria 
trafcendere . Vedigli Articoli BARÓMETRO, 
SERIE , PROGRESSIONE , &c. Vedi puré Greg. 
afhon.phyf. geom. leg. $.prop. 3. ed Haliey nel
le Tranf. Filofof. N0.181. 

Non debbefi qul omettere , che alcune 
offervazioni fatte da CaíTini, e da'fuoi Col-
leghi , fembrano rendere precario e incerto 
queíio método. Nel continuare la linea me
ridiana dell' offervatorio a Parigi , eglino 
mifurarono le altitudini di diverfe monta-
gne con grande aecuratezza , notando l 'a l
tezza del barómetro su la cima di ognuna ; 
e trovarono, che le rarefazioni dell'aria , 
fe con do che fi afcende dal livelio della tér
ra, fono molto maggiori di quei che dovreb-
bono eífere fecondo queíla proporzione. 

Sofpettando per tanto dell' aecuratezza dell' 
efperienza , ne fece TAccademia diverfe altre , 
fottograndi dilatazioni d' aria, eccedenti di 
gran lunga le rarita tróvate nelle cime delle 
montagne; dal che rifulíb, e fi conobbe , che 
tutte efattamente corrifpondevano alia propor
zione de' pefi incumbenti. Donde íeguirebbe 
che la piu alta aria verfolecime de 'mont i , é 
di natura difFcrente, ed oíTerva differente leg-
ge, da quella che é vicina alia tena, 
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La ragione di cib é forfe dovuta alia plb 

grande quantita di craííi vapori ed dalazioni 
quaggiü , che lafsu , i quai vapori effendo 
meno elaflici e non capaci di tanta rare-
fazione, di quanta l'aria pura di íbpra : le 
rarefazioni deli'aria pura crefcono in maggior 
razione, di quel che fcemano i pefi . M . Fon-
tenelle tuttavolta , da alcune efperienze di 
M . de laHire , rende ragion del fenómeno 
in diverfa maniera; allegando, che i l pote-
re elaftico dell' aria é accrcfciuto dalla m i -
íiura di umidita m eíTa e confeguente-
mente che V aria vicino alie íommita de' 
m o n t i , effendo piü umída che quella da baí-
fo , diventa con cib piü elaíhca , e fi ra-
refa in una maggiore proporzione, di quel-
10 che faria naturalmente , ed in uno íia-
to piíi aíciutto . Ma i l Dottor Giurin mo-
fira, che le fperienze prodotte per íbílenere 
quefto fiftema, non fono concludenti. uíppend. 
ad Varenii geogr. 

Sia cib come fi voglia, íe ratita deli'aria 
in differenti altezze non moítrando avere 
alcuna coílante proporzione ai pefi onde é pre-
muta, le fperienze faite co'barometri a p ié , 
t su le cime delle montagne , non poífono 
daré l'al.tezza deH'^íwor/fm y poiché le noiire 
offervazioni fon tutte fatte vicino alia ierra ; 
dovecché la maggior parte ácir atmosfera é di 
gran lunga al di lopra ; e quanto piü da noi 
fidifcofta, tanto maggiormence pare ch'ella 
receda dalla natura e dalle Jeggi dell'aria 
noftra. Per cib M . de la H i r e , dopo Keple-
ro, ricorre alia piü antica, piü femplice, e 
ficura Arada di ftabilire 1' altezza del l '^wo-
sfera, cioé a quella che dipende dalla confi-
derazione de'crepufeoli. 

Accordano gli Afironomi, che quando i l 
Solé é 18o fotto 1' onzonte , noi principia-
mo o ceffiamo di vedere i l crepuícolo : ora 
11 raggio, con cui cib fi fa, non pub effere 
fe non fe una linea orizontale , o una tan
gente alia térra nel luogo dov'é ToíTervato-
re. Ma quefto raggio non pub venirediret-
tamente dal Solé, che é fotto l 'Orizonte; 
e perb dev' eflere un raggio riflettuto a noi 
dal!' eftrema interna e concava fuperfizie dell' 
atmosfera . Abbiam da fupporre che i l Solé 
quand' é 18o fotto 1' onzonte , manda un 
raggio ch 'é una tangente alia térra , e fe-
rifee su queft'ultima fuperfizie ác\V atmosfe
ra , e di la é riflettuto al noftr' occhio , ef
fendo tuttavia una tangente ed orizontale . 
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Se non vi foflfe atmosfera , non fi darebbc 
crepufeolo; e per confeguenza fe V atmosfe-
ra non foffe cosí alta com'ella é , i l crepu-
fcolo comincerebbe, e finirebbe dove i l So
lé é ad una minor diftanza dall' orizonte 
che 18 gradi, e per lo contrario . D i qua 
noi raccogliamo , che la grandezza dell'ar
co , onde i l Solé é depreífo quando i l cre-
pufcolo principia o fimfee , determina Tal-
tezza atmosfera . Dobbiam tuttavolta of-
fervare, che 32'debbono fottrarfí dalParco 
di 18o, per la rifrazione, che porta il Solc 
tanto appunto piü aIto,d¡ que! ch' egii farebbe; 
e t ó ' d i piü, per l'aitezza dell'eftrerao letn-
bo del Solé, che fupponefi mandare i l rag. 
gio , al di fopra del fuo centro , che fup
ponefi effere baífo 18o . L* arco rimanente 
adunque , che determina i'altezza deüWraa-
sfera^ é folo 17o 12'. 

Due raggi , uno diretto , e l 'alíro rifle fío, 
maambedue tangenti alia térra , debbono ne-
ceffariamente inconrrarfi neW* atmosfera al 
punto di nfleííione, e comprendere un arco 
tra eífi di 17o 12', di cui fono tangenti . 
Quindi fegue , attefa la natura de! circolo, 
che una linea tirata dal centro della térra, e 
che taglia 1'arco in due, andera al punto di 
concorfo di que' due raggi ; e ficcome é fa-
cile trovare l'ecceíío di queíia linea al di fo
pra del femidiametro della térra, che é no
t o , é altresi facile trovare l'altezza átW at
mosfera , che é íolamente cotefto ecceffo . 
Dato queflo principio, M. de la Hire difeo- -
pre l'altezza dellWwoj/em effere 37223 brac-
cia marine, o intorno a 17 leghe Francefi. 
Dell ' iíteffo método fece ufo Keplero, che lo ri-
gettb folamente , perché gli diede l'altezza 
útWatmosfera 20 volte maggiore , di quel che 
egli le avea in altra guiía attnbuita. 

Aggiugneremo, che in quefto calcólo, t 
raggi diretti e riñeííi fuppongonfi effere l i 
nee recte \ laddove in fatto fono curve , 
fórmate dalla perpetua refrazione che foffro-
no i raggi nel paffare per una ferie di dif
ferenti denfita deli'aria . Computanjíoli adun
que come due curve fimilari , ?' piü toño 
come una íemplice curva, un efiremo del
la quale é una tangente alia térra ; il fuo 
vértice egualmente diñante da ambedue gh 
eÜremi , determina 1' altezza dell' atmosfe
ra , che perb troveraffi alcun che piü balsa 
che nel primo cafo i il punto di concorfo ds 
due linee rette, che fono qul foltanto tan

genti 
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genti alia curva, Tuna ad un capo, e l'aí-
tra all ' altro, effendo piu alto che i l vértice 
della curva . Su tal piede , M . de la Hire 
trova V atmosfera 35362 braccia , ovver 16 
leghe . H i f l . de /' Acad. Roy al. des S cieñe. 
an. 1713. p. 71 . Vedi gil Aríicoli REFRAZIO-
NE, C R E P U S C O L O , &.C. 

ATMOSFERA Lunare . Che la luna fia cir-
condata , come la térra , áa un atmosfera rnu-
tabile, vedi provato fotto l'Articolo LUNA . 

La te<d'na.ád\e atmosfere degli altri Pianeti 
vedi puré fotto TArticolo PÍ ANETA . 

Quanto alie atmosfere delle comete e del 
Solé , vedi COMETA e SOLÉ . Vedi puré MA
CULE , &c . 

ATMOSFERA del Solé. Vedi SOLÉ, e Luce 
ZODIACALE . 

ATMOSFERA de corpi folidi o confiflenti , 
é una fpezie di sfera formata dagli efflu-
v j , o minnti corpufeoli, ch'effi corpi man
dan da sé . Vedi SFERA ed EFFLUVJ. 

I I Signor Boyle procura di raoftrare che 
tu t t i 1 corpi, anche i piu duri e piu coe
ren t i , come le gemme &c . hanno le loro 
atmosfere. Vedi puré MAGNETE , MAGNE
TISMO &c . 

A T O x M I S T I C A F i / o / ^ , dinota la dot-
ír ina degli atomi , ovvero un método di 
fpiegare 1'origine e la formazione di tutte 
le cofe , con la íuppofizione degli atomi 
dotati di gravita e di moto. Vedi ATOMO , 
MONDO, &C. 

La Filofofia atomifiiea fu prima data fuo-
ri e infegnata da Mofeo di Sidone, qualche 
íempo avanti la Guerra Troiana. Leucippo 
e Democrito probabilmente I ' apprefero da 
l u i . Ma colui che piu la coltivb , e la per-
fezionb, fuEpicuro; onde le venne la deno-
rninazione di Filofofia Epicúrea. Vedi EPI
CÚREO . 

EÜ' é fíaía poi ravvivaía da GafiTendo, e da 
a l t r i ; ed é prefentemente feguitata e fofte-
nuta da una gran parte del Mondo filofofi-
GO , fotto la denorainazione di Filofofia cor-
pufeulare. Vedi CORPUSCULARE Filofofia. 

A T O M O * , ATO^O?, in Filofofia, é una 
parte o particella di materia , cosí minu
ta , che fi rende indivifibile . Vedi COR-
PUSCOLO. 

* Za voce e greca otiv t̂o; ^ formata dalla pri
vativa a , e creiiva), taglio , divido, 

Gl i Atomi fono propriamente, l i mínima 
m u ñ e ^ F ultime particelle nelle quali \ cor* 
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pi fono diviíiblli; e fi concepifeono come i 
primi rudimenti , o partí componenti di 
tutta la magnitudine fifica, o come la ma-
teria prcefiftente ed incorruttibile , di cui 
fono formati i corpi . Vedi PARTICELLA , 
CORIO , &c. 
_ La nozione d' atomi é nata da queft' altra , 

cioé che la materia non é divifibile in infini-
turnt Vedi MATERIA, e DIVISIBILITA'. 

E di qua fon tratti i Peripatetici a nega
re la realita degli atomi, infiem con quella de' 
punti matematici: un átomo, dicon effi , o 
ha part i , o non ne ha: fe non ne ha, eglí 
é un mero punto matemático ; fe ne ha 9 
allor quefte parti conftano anch'elle d'altre, 
e si a l l ' inf ini to . Vedi CONTINUO &C. 

Ma queft1 c un dipartirfi afFatto daí ge
nuino carattere degli atomi , che non fono 
gia üimati indivif ibi l i , perché manchino d i 
groíTezzavC di parti ; ( ímperocché ogni fi
fica magnitudine deve avere tre dimenfio-
ni , lunghezza , larghezza, e groífezza, o 
profondita ; e ogni eftenfionc é divifibile } 
ma fono indivifibili , a cagione della loro 
folidita , durezza , e impenetrabiliia , che 
impedifeono afFatto ogni divifione , e non 
lafeiano luogo o adito onde ammettere quaí-
che efiranea forza che l i fepari , o i i disu-
nifea. Vedi INDÍVISIBILE , DIVISIBILITA', 
ESTENSIONE, MATERIA &C. 

Siccome gli Atomi fono la prima materia, 
egli é necefsario che fieno indifsolvibili, ac-
ciocché foífero incorruttibili . I I Signor Ifac-
co Neuton aggiugne , che fi riccrca pari-
m e n t í , che fieno immutabil i , acciocché i l 
mondo poíTa continuare nel medefimo ftato, 
ed i corpi efsere fempre dell' iftefsa natura, 
adefso, come avanti. Vedi DUREZZA. 

D i qua puré furono tratti gli antichi a fofie-
nere, che gli atomi foífero eterni, con quefta 
lororagione, chequelio che é immutabile, 
debb' eífere eterno. Vedi ETERNITA^ . 

Aggiungevano puré ai loro atomi la gra
v i t a ; ed in confeguenza d1 efsa , i l moto : 
e di p i u , offervando che gli atomi cadendo 
cosí perpendicolarmente , non potevano unir-
fi né congiungerfi afíleme , v i fopraggiun-
fero un moto fortuito , o laterale ; e g l i 
guernirono di certe parti auncinate , affine 
di renderli atti ad accozzaríi megho , ed 
aggavignarfi aííieme . E dal cafuale o for
tuito raifeuglio e concorfo di quelti atomi 
amofí, e' fuppofero che tutto 1' univerfo $ 

H h h 2 foífe 



428 A T R 
foíTe formato . Vedi DECLINAZIONE , GRA
VITA' , MOTO , &c. 

A T O N I A * , ATOVIU, nella Medicina&C. 
mancanzadi tono, oditenfionej ovvero una 
relaflfazione de'folidi del corpo umano, che 
cagiona perdita di forze , fvenimenti &c. Vedi 
TENSIONE , SOLIDO, FIBRA , RILASSAZIO-
NE , &c. 

* La parola e cempofia dclla privativa a , e 
rovoíy tono, da TUVCO , flendo . 

A T R A B I L A R L í i Capfula. Vedi CAPSU-
2JE. 

A T R A B I L E , nella Medicina antica, Bile 
ñe ra , o aduíla . Vedi BILE, e ADUSTO. 

Quefti era uno degli umori de' grandi Medici 
antichi; donde fu dato i l nome di Atrabdario 
ad uno de' lor temperamenti, che corrifponde 
a quel che oggidi chiamiamo Melancolia . Ve
di UMORE, TEMPERAMENTO, MELANCO
LÍA, &;c. 

A T R O F I A * , A Tpotpioi) malattia, percui 
i l corpo, oqualclie parte d'eflb , rimane pri
vo del nutrimento ncccffario, onde fi con fu
ma infenfibilmente . Vedi NUTRIZ JONE . 

* JZ vccabolo e compofio dalla particella pri
vativa ^ « , e <rpí<peü, nutrifeo, come fe 
diceffe , privazione di nutrimento . 

Sotto V Atrofia fi riducono le Tifichezze, 
le Tabi &c* VcdiTABE, FTISÍ &c. 

VAtrofia é naíurale alia Vecchiaja , e diceíi 
Atrophia Senilis. Vedi MORTE &c. 

A T T A C C O , 1' tnveftire checcheffia ; ov
vero Tattodi cominciare un litigio , o contra-
ñ o . Vedi AGGRESSORE. 

ATTACCO , nell' Arte mili tare, corabat-
íimento per guadagnare, esforzare un poño , 
Corpo di truppe, o altro íimile . Vedi BAT-
TAGLIA , e ASSALTO . 

Diciamo, cominciare, fare, foftencre tirí 
attacco ec. Diverfi Autori hanno feriíto dell'ar-
tQÁ\ attaccare r e di difendere . Vedi DiFESA. 

ATTACCO di Affedio* sforzo , che fanno 
gl i AíTedianti con trincee , mine , gallerie 
&.c. perfaií iPadronid'unafortezza, attaccan-
dola da qoalche líito. Vedi ASSEDIO , FOR-
TIFICAZIONE. OPERA &c. 

E( regola ftabilita , i l dover fempre far V 
attacco ázWz. parte piíi debole , guando non vi 
íienoragioni piuforti per lo contrario; come 
appui'to fu il cafo dell' afledio di L i l l a , dove i l 
Principe Eugenio fece 1' attacco dalla parte piu 
forte della piazza. Savin. Nouv. Ecol, Mi lm. 
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Negli AfTed; fi fanno ora uno, ora due e 

al piu treattacchi: quando poi gli attacchi f-
fannoin piü parti, debbono avere una com* 
municazione. 

ATTACCO falfo, s' intende di quello che 
non fi profeguifee vigorofamente ; fervendo 
íoltanto a divertiré gli aíí'ediati , e obbligaroli 
a dividere le forze loro, acciocché i l vero J?. 
tacco poífa meglio riufcire . Vedi FALSO e 
FINTA . 

ATTACCO difianco, é Yattacco fatto a tutti 
e due i lati del baftione . Vedi BASTIONE 

Linea d' ATTACCO . Vedi 1' articolo LINEA , 
A T T A C H I N G , o ATTACHMENT *nelía 

legge Inglefe, é i l prendere una períona, o 
una cofa per ordine, o comandamento. Ve
di COMANDAMENTO , ORDINE , REATTA-
CHMENT . 

* Lavoceeformata dal Francefe attacher^ 
legare infierne, e la Francefe dal Latina 
cormío attachiare, ¿i^attexere, tejfere ¿ 
o piuttofio, come altri penfano dal Céltico. 
tach , chiodo, e tacha inchiodare. 

Lambard ta differenza tra un arreílo, e ur? 
attachment , perché 1' arreílo procede dalla 
corte inferiore col folo comando , e 1' attacha-
ment da una corte fuperiore, o per comando % 
o per ordine feritto : e che 1' ordine ad arreQa-
re ha quefte precife parole: Duci facias & c . e 
T ordine dell' attachment ha queíte, Pracipt-
mm t i b i , ^«Oíiattacchies talem , & babeas cuan 
coramnobis. Vedi ARRESTO. 

Dacibappare, che colui, i l quale arrefia 9 
porta la perfona arrt ííata ad una períona di au-
torit^ maggiore , che ne difponga incontinen
te ; in luogo che quello che attacca, laritie-
ne attaecata , e la prefenta nella corte nel 
giorno aíTegnato nell'^ÍÍ^C^WÍSÍ . V i é inol-
tre un'altra differenza , che 1'arreílo íi ap-
plica folamente al corpo dell'uomo , e l'dí-
tachment alie volte a i beni ancora, poiché 
uno púa eííere attaccaío in un centinajo di 
pecore» 

ATTACHMENT per ordine ( by w r i t ) differi-
fce da un' altra efecuzione detta Diflrefs , ^ t t ' 
ihhVattachment non apprende i ter reni , có
mela diflrefs, e che la dijlrefs non tocca il cor
po , come fa i ' attachment ; niente perb dt 
manco ambedue fi confondono infierne. Nell 
ufo piu comune Vattachment é un prendere uno 
perfonalmente, e portarlo a rifpondere alie do-
mande dell' Attore. Vedi D i STRESS . 

ATTACHMENT della Cancellana , ha 
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oo ¡n occauone d'un ^ ¿ / í m í , chefa, che i l 
difeníbre fi prefenta , con un fubp¿na , feegii 
sionappare, o non viene ad efequire qualche 
ordine, ©decreto. Vedi CANCELLERÍA . 

Dopo la relazione di taie Attaccamento , fat-
ta dallo SherifFo , quod non eji inventus in bal-
Uva fuá , íi fa un al tro attaccamento , per 
proclarnazione; e fe né puré alior compari-
fce, fe gli fa una commidione di Ribellio-
ne. Vedi RIBELLIONE. 

ATT ACHMENT della Forefia é una delle tre 
Cor t i , tenute nella Foreíla . Vedi FORESTA. 

La Corte Inferiore fi chiama la Corte delT 
Attachment, la mezzana fi chiama laSwa-
nimote; la piü alta la Giuílizia nella Sede 
dell'Eyre . Vedi SwANIMÓTE , e GIUSTIZI A . 

La Corte áeW ¿4ttachment fembra chia-
maríi cosí , perché gli ufiziali o giudici della 
Forefta non hanno in eífa altra autorita , 
che ricevere gli attaccamenti degü offenfori 
per gli alberi, e le caccie , prefe nelleFore-
üe , e regiftrarü infierne , aírinché poffano pre-
íentarf i , o punirfi nel Tribunale piíi profli
g o . Quefto yhtaccamento é in tre maniere, 
perbeni, e belliami; per Corpo, Cauzione , 
ePieggeria, o perfonalmente i querta corte fi 
tiene ogni quaranta giorni per tutto l'an-
no , d'onde é denominata la Corte de qua
ranta giorni. 

ATTACHMENT di Privilegio é per vjr-
tu del privilegio di uno, di richiamare un 
altro a queüa corte , alia quale appartie-
ne , e per cui egii é privilegiato a rifpondere a 
qualche azione. Vedi PRIVILEGIO . 

Foreign Attachment , é un attaccamento 
de'beni , o di moneta trovata in una fran-
chigia oCt t t a , per foddisfare i Creditori nel
la medefima. Vedi FORESTIERO. 

Con le coíluraanze di alcuni luoghi, parti-
colarmente in Londra , uno pub attaccar la 
moneta , o i beni neiíe mani di uno flraniero , 
come fe A deve a B dieci lire ; e C deve 
ad A dieci l i re , B pub aítaccare le dieci lire 
nelle mani di C per foddisfar fe fteíTo. 

A T T A C H Í A M E N T A Bonorum, nelle an-
tiche leggi Inglefi , dinota una ficurezza pre-
fa fopra i beni, o beñiami di una perfona, 
aííkurati per lo (tato perfonale da i legali 
Attachiatori,. o Baglivi per ficurezza di rif
pondere all'azione. 

ATTACHIAMENTA de Spinis y & Bofco , 
fignifica un antico privilegio , accordato 
% i i altri OiEciali della Fo reíia j , di prender le 
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fpíne jfc afche, e fobbe iv i perdute, dentro ía 
propria liberta , e diílretto . Vedi FORESTA , 

A T T E G G I A R E , nella Pittura , e Scul-
tura, daré Tattitudine alie figure, acciocch' 
efprimano gli afFetti , che íi vogliono rap^ 
prefentare . Vedi ATTITUDINE . 

A T T E N U A N T I , medicine , fono quel-
le , che aífottigliano , e fciolgono gli umo-
r i in parti piü fottili , in tal modo difpo-
nendoli per i l moto, per la circolazione, per la 
efcrezione &c. Vedi ATTENUAZIONE , UMQ-
RE , e MEDICINA . 

Si oppongono ¿gV Inaaffantt, iqualicoti-
denfano , ifpeíiifcono &c. Vedi INCRAS-
S A NTE. 

A T T E N U A Z I O N E * , l 'attodi attenua-
re, cioé di rendere un fluido pih raro , e 
moro confifiente, di quel ch'era prima. Ve
di ATTENUANTI . 

* La parola e compofla dal Laúno ad e 
tennis, tenue , raro, 

Chauvin la deffinifce piu generalmente 3, 
per la divifione, o fia feparazione delle par
t i minute di checcheííia; le quali erano av-
viluppate , e congiunte infierne , formando 
una maíTa pih continuata . Onde j preffo agli 
Alchimiüi , la voce talvolta ditiota polve-
rizzazione , o fia 1'atto di ridurre un corpo 
in polvere impalpabile , col macinarlo, pe
da rio , o con altra fimil operazione . Vedi 
POLVERE, e POLVERIZZAZIONE » 

A T T E N Z Í O N E *, 1' applicazione debi« 
ta delT orecchio, o della mente, a una cofa 
che vien detta o fatta,. aííine d'acquiílarne 
la cognizioue. 

* La voce e compofla da ad , e ten fio ? 
da tendo . 

Uattenzione di mente piü propríamente é uts 
atto della volonta, r per cui eífa üacca 1' i n -
teüetto dalla confiderazione d'altri oggetti , e 
fa che fi applichi alia cofa , di cui fi tratta . V e 
di INTELLIGENZ A , VOLÓNTA &c , 

Vattenzione di orecchio, é io flendere ía 
membrana del tímpano in guifa tale, che íi 
renda piü fufcettibile de'fuoni, epiü difpo-
fta a fentire qualfifia anche debole agitazio-
ne deli' aria. Ovvero , é V aggiuftar la ten-
fione dell'accennata membrana a q;uel grado 
di altezza, obaífezza , del f u o n o a cui pre-
ftiamo udito. Vedi TÍMPANO.. Vedi ancor 
UDITO , ASCOLTARE &c . 

A T T E S T A Z I O N E * , H ptodurre tefiir 
monio 3 o pruova, della verita di checcheí-
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ü a , e fpezialmeníe per fcrittura. Vedi TE
STIMONIO , PROVA &C. 

* E vece compofta d i ad e T e ñ í s , TeíU-
monio. 

Accioeché i miracoli fieno creduti t a l i , v' é 
bifognodi huona atteflaztone. Vedi MIR ACO
LO , CREDIBILITA'&c. 

A T T Í C O , cofa fpettante ali' A t t i ca , o 
alia Ci t tadi Atene . I n cofe di Filología, di-
ciamo Saleí At t i c i , che dinota una fpezie 
cT ingegnofe , delicate , e acute maniere di 
diré , particolari agli Scrittori Ateniefi , I I 
Teñ imonio Attico , Tefiis Atticus , fignífi-
cava unTeí t imonio incapace d'effere corrot-
t o : cosí una M u h Attica rifteflb ch'eccel-
lente &c . 

ATTICO, nell' Architcttura , fpezie di fab-
brica, i l cui tetto non fi vede j appunto come 
íi ufava in Atene. 

Ordine ATTICO , fpezie di ordine piccolo, 
e a guifa di piedeñallo, alzato fopra altro ordí-
nemaggiore, come un coronamento , o fia fi
fi imento della fabbrica . Vedi Tav. Archit.fig. 
35. Vedi ancor ORDINE. 

Ufiamo diré qualche volía un attico, per 
cfprimere la comoditkd' una guardarobba &c. 
cd in vece di colonne regolari, vi fi ufa íola-
mente pilaftri di forma particolare , e talvolta 
anche fi vede fenza pilaQri affatto . 

Ta l ordine ebbe la fuá dinominazione da A -
tene , dove prima praticoffi . 

ATTICOd'unIV/ío, piccolopiano, oPie-
tleñallo, di pietra o di legno, coperto di piom-
bo , che ferve di parapetto a terrazza, piatta-
forma , o altro fímile . Vedi PARAPETTO , 
TERRAZZA &c. 

Bafe ATTICA Í forte di bafe particolare , 
ufata dagli antichi Architetti , nell' Ordine 
Jón ico ; e altresi daPalladio, e da a l t r iMo-
derni anche nel Dórico . Vedi DÓRICO , e 
JÓNICO . 

Queíta é la piíi bella di tutíe le baí i . Vedi 
BASE. 

ATTICO Continúate , s1 intende di quello 
che va intorno la circonferenza d'una fabbri
ca, fenza veruna interruzione, accompagnan-
do íutti gli fporgimenti, i ritorni o giri del ma-
fchiod' un Edifizio&c. 

ATTICO Interpofío, h quello íituato tra due 
alti piani , talvolta ornato con colonne, o pi-
l a f l r i . 

A T T I T U D I N E , appreffo i Pittori e Scul-
t o r i , Poí í tura , o G e ñ o , della figura j ovve-
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ro difpoíizione del le parti d' efla, che dva a eo 
nofeere l'azione, incu i é oceupata; egliaf 
fetti o i l fentimento , che fi fuppone abbia la 
perfona che fi rapprefenta . Vedi FIGURA 
STATUA , e AZIONE. ' 

I I rapprefentare tale azione e tal fentimen
to in foggia naturale e vivida , é quello che di-
cefi Buona Efprejfione . Vedi ESPRESSIONE 

A T T I V I T A ' , la 
potenza di operare, ola 

Facolta A t t i v a . Vedi FACOLTA1 &C. 
Vat t iv i ta del fuocofupera ogni immagina-

zione. Díc iamo, V attivita & un acido, di 
un veleno&c. I Corpi , fecondo i l Newton , 
derivano tutta l ' attivita loro dal principio dell' 
a í t razione. 

Sfera ¿i'ATTIVITA'di un corpo, é lo fpazio 
che lo a í tornia , fino a dove la fuá efficacia o 
vir tu fi fiende a poter pvodurre effetto fenfibi-
le . Vedi SFERA, EFFLUVJ&C 

A T T I V O , éc ibehe communica moto o 
azione ad altro. Vedi AZIONE . 

E in tal fenfo fi oppone a Pajfivo. Vedi 
PASSIVO . 

Suole dirfi , caufa At t iva , Pnncipj At t iv i 
&c . Vedi CAGIONE , PRINCIPIO &C, 

I I Cav. Newton fa vedere , che la quanlita 
di moto nel mondo, continuamente fí dírai-
nuifee, a cagione della Vis inerticc &c . cosí che 
neceííariamente vi debbon' effere certi princi-
pj a t t ivi per rifarla ; e queñi , nella fuá opinio-
ne , fono la cagione della gravita , e la cagio
ne della fermentazione : ed aggiugne, che ve-
diamo poco moto nell' Univerfo , fuorché 
quello che proviene da queíH prinespj a t t iv i . 
Vedi MOTO , GRAVITAZIONE , FERMEN
TAZIONE &c. 

Princip) ATTIVI , nella Chimica , fono 
quelli che vengono creduti operare da fe ftefíi 1 
mettendofi in moto fenza ajuto altrui . Vedi 
PRINCIPIO . 

I I Sale, i l Z o l f o , e ' l Mercurio appreífo i 
Chimici comuneraente fono confiderati come 
princip) at t ivi j flecóme la flemma , e la térra 
paffivi. Vedi SALE &c . 

M . Homberg, e alcuni Chimici moderní 
dopo l u i , non ammettono che un fol principio 
a t t ivo , cioé i l zo l fo , o ilfuoco, chevoglio-
no fia 1' origine, o principio di qualfifia moto, 
ed azione nell' univerfo . Vedi ZOLFO , • 
Fuoco . 

I I termine, Princip) A t t i v i , dice i l Dottor 
Quincy, é flato adoprato per efprimere cer 
te divifioni di materia , le quali in virm 
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¿'alcune modificazioni , fono comparativa-
vcnteattive, riípetto ad altre; come lo fpi-
r¡to, Polio, e ' l fale, le cui parti fono me-
glio difpofte al moto , che quelie della ter-
ya, e delTacqua: ma la improprieta di cib 
fácilmente fi vede ] imperciocché , rigorofa-
niente parlando, non v i é moto in materia, 
che non debba piü toQo chiamavfi paffione i 
€ non vi é principio alcuno attivo , fe non 
t/ogliarao daré tal dinominazione alie poten-
t t cognite della gravitazione, dell'attrazio-
ne, e ripulfione , su le quali fi fonda l a T i -
jofofia Neutoniana ; cosí che quefte proprieta 
univerfali non poífono mai alterarfí , non of-
tante qualfivoglia modificazione introdotta ne' 
corpi. Epercib la divifione della materia in 
quello, che, folamente perdiftinzione, pub 
chiamarfi fpirito , non gli comunica proprieta 
veruna incompatibile con queña legge genéra
le. Vedi MATERIA, MOTO &c. 

ATTIVO , nella Grcmmatica, Voce che ha 
{¡gnifícazione attiva^ e fcrve a ípiegare o cfpri-
inere azttne. Onde fuo! dirfi Verbo att ivo, 
Conjugazione att íva , Participio attivo &c. 
Vedi PARTICIPIO, CONJUQAZIO.NE &C. 

Verbi ATTIVI , fono quelii , che non fo
jamente fignificano i l í a r e , o operare ; ma 
di piíi fono feguitati da nomi , che rice-
vono tal azione, ooperazione . Vedi VERBO . 

Onde amare , infegnare &c. fono Verbi 
m i v i t perché fi pub d i r é , amare una co
fa , infegnar a un Ucmo &c. 

I Verbi Neutri ancor effi dinotano azio
ne, ma fi diüinguono da1 Verbi attivt in cib , 
che non fono feguitati da nome: Ta l i fono 
dormiré, andaré &c. Vedi NEUTRO. 

Nondimeno alcuni Grammatici ammet-
tono tre forte di Verbi A t t i v i , cioé i l 
Tra-nfitivo •> dove 1' azione paífa in fogget-
to diverfo dall' agente ; i l Rifleffo , dove V 
alione ritorna fovra i ' agente ^ e i l Red-
poco , dove 1' azione ritorna mutuamente 
fovra tu t t i e due gli agenti , che la ,pro-
duífero . Vedi TRANSITIVO &c. 

A T T O , ACTUS , nella Fifica , Efercizio 
cffettivo, o fia applicazione di qualche po
tenza, ofacolta. Vedi AZIONE. 

Ed in tal fenfo V Atto fi oppone alia po-
ttnzct) c h e n o n é a l t r o che la capacita di ope
rare. Vedi POTENZA, CPOTENTIA. 

Quantunque i l termine Atto^ nella fuá figni-
ficazione propria e primaria , fia foiamenteap-
pHcabile dove la potenza potrebbc efiflerc 
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fenza cffere prodotta sáV Atto 5 tuttavia gli 
ScolaOici i'eílendono piu oltre; definindolo 
per laprefenza d'una potenza operfezione, 
eziandio fe non potéis' ella eíícre a fíente. E 
in quefio fenfo fi dice, Iddio é Atto purif-
fimo , perch'é le fue perfezioni fono fem-
pre, e neceífariamente prefenti. Eakresi la 
forma fi c h i a m a ^ í o , perché la prefenza di 
eífa períeziona la potenza della materia : e 
fecondo alcuni, la forma é l'ifteífa materia r i -
dotta in Atto . Vedi MATERIA e FORMA. 

La efifienza ancora é nomi nata Atto % 
perché quando queíla é data ad un eííere , 
niente oltre gli manca. Vedi PERFEZIONE, 
ed ESISTENZ A . 

I Gteci talvolta chiamano VAtto p ^ f W 
X ^ t termine che dinota un poíTeífo attua-
le di perfezione, e che i Latini traducono 
comunemente Perfeüihabia . Vedi ÉNTE-
LECHIA. 

I Metafifici aífegnano varíe divifioni deli' 
A n o , cioé ia Infinito, come Y Atto di crea
re ; e infinito , come 1' Atto di muoverfi : 
in Tranfiente, o fía q u e ü ' ^ í o , che fi efer-
cita fopra altri cnti , diveríi dall' agente , 
come rifcaldare ; e in Immanente , o quel
lo che rimane nel fuo proprio foggetto , co
me penfare. Vedi ELI CITO &c. 

ATTO, nella Lógica , s' intende partico-
larraente dtU' operazione della mente urna-
na. Vedi OPERAZIONE, e MENTE. 

COSÍ '1 difeernere, ed efaminare fono A t i i 
delf lotelietto; e'l giudicare , edaffermare, 
{ono A t t i della Volont^. Vedi INTELLETTO , 
VOLONTA1, LIBERTA', GIUDIZIO &c. 

V i fono^íf /volontar j , e at t i fpontanei, 
che fembrano eífere prodotti , fenza che 1' 
anima vi abbia avuto parte, o cognizione. Ve
di VOLONT ARIO , e SPONTANEO. 

ATTO, in fenfo Légale , Stroraento , o 
Scrittura, cheferve a giuftificare, o dichia-
rare la verita di checchcffia . Onde i R i -
cordi , i Decreti , le Sentenze , i Rappor-
t i , le Certificazioni &c. diconfi A t t i , A t t i 
autentici, ^ f m folenni &c . Vedi STRUMEN-
TO, RICORDO , SCRITTURA &C. 

ATTO, nelie Univerfita, Conclufione di-
fefa in pubbheo da uno, che pretende qual
che grado ; ovvero , per far vedere la ca
pacita, e profitto dello Üudente. Ved iTE-
s i , GRADO &c. 

I Candidati per i l grado di Baccellíere , 
e di Maeítro d1 A.rti ? hanno da fortenere 

A t t i 

1 
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j í t t i di Filofofia ; quei per la Bacceüeria di 
Teología , ^ t t i Teologici &c. Vedi UNI-
VERSITA* , DOTTORE , B A C C E L L I E R E &C. 

I n Oxford , dicefi anche ¿ftto que! tempe , 
íncui i Maeftri , o Dottori compifeono í lor 
gradi, i l qual tempo G offerva con gran foleri-
nitk 5 e in Cantabrigia lo chiaraano Cominaa-
menioé Vedi GRADO. 

ATTO di Fede, AUTO da Fe, giorno fo-
lenne tenuto dall' Inquifizione , per i l ga-
fligo d' Eretici , e i ' aflbiuzione degi' Inno-
centi . Vedi INQUISIZIONE . 

Sempre fi fa cadere in giorno di gran 
fefta acciocché fi faccia piü venerabilmente i ' 
efecuzione , i re i fi conducono in Chiefa, 
dove fi leggono le Sentenzc: quei che fono con-
dannati a morte , fi raífegnano dagl' Inquifito-
r i al bracciofecolare, con pregare , che non 11 
fparga fangue. Quei í i , che rimangono collan-
íí negli errori , fono abbruciati v i v i . 

ATTI , deliberazioni, e rifoluzioni di un' af-
í'emblea , Senato, Concilio, o Convocazione , 
prefe in feritto da'Segretarj, Notan ' , Attua-
yi &c. e regifirati. Vedi REGISTRO &c. 

G l i j i t i i del Parlamento fono particolar-
mente dinominati Statuti . Vedi PARLA
MENTO , e STATUTO . Quei della Societa 
Reale Tranfaziom ; quei dell'Accademia Rea
te della Scienze di Parigi, Memorie ; quei del-
le Societa di Lipfia &c. femplicemente ¿ í t t i , 
M i a Eruditorum &c. Vedi SOCIETA1 .RíWf, 
A C C A D E M I A , TR A N S A Z I O N E , G l O R N A L E 
& c . Gl i Ed i t t i , e le Dichiarazioni del Con
cilio degli Imperatori Romani, ¿4cia Confijiu-
t i i . 

ATTI , fignifica ancora cofe o fatti trasmeífi 
a' Poficri in l i b r i , o memorie autentiche . 
Ed in queílo fenfo diciamo, gli A t t i degli Apo 
ftolií gli A t t i de' M a r t i r i , &c. Vedi MAR-
TIRE &c. 

Gli A t t i di Pilato fpettanti al nofiro Re-
dentore, contengono una faifa, e fuppoíiti-
zia relazione dcll' efame del noflro Salvatore 
davanti a Pilato , compolla da' nemici de' 
Crifliani , e plena di orribili beílemmie . 
L ' Imperatore Maífimino , con editto fo-
lenne comando , che foífe fparfa per tutío 
J 'Imperoordinando a' Macftri d' infegnaria , 
e fpicgarla agii fcolari, facendola imparar loro 
a m e n t é . Maqueda opera era ñata feritta 
con tanta ignoranza e trafcuraggine , che la 
morte del Noftro Redentore vi fu me fia nel 
quartoConfolato di Tiberio , cioé nel fet-
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timo del fuoRegno, che viene ad effere un 
dici anni prima che di fatto fcgul , e c¡ 
que innanzi che Pilato fulfe fatto Governato" 
re della Giudea . YtáiEufebiol ib .y. c . i t ^ ¿ 
e Ruffin. lib. i . c. 5. &c. 

Gli A t t i v t ú , e genuini di Pilato , furono 
da lui mandati a Tiber io , ilquale ne fece ü 
rapporto al Senato , da cui furono rigetta-
t i , per non eííere ftati indrizzati immediata
mente a quelTaífemblea : come teíiifica Ter-
tulliano nella fuá Apología c. 5. e 20. 21. e¿ 
Eufebio nella fuá Storia lib. 2. c. 2. 

Sonovi ancora altri A t t i fpurj degli Apcíío 
l i , compoñi in Ebraico da un certo Abdias • 
tradotti in Greco dal fuo difeepolo Eutropio 
cd indi in Latino da Giulio Africano . WolfF-
gango Lazio l i pubblicb l'anno 1 551. da un 
Manofcritto antico di quafi 700. anni , da 
lui creduto opera autentica . Un Difeepo
lo di Manete , nominato Leucio , o Seleuco, 
dicefi ancor che abbia compofto gli ^m"de
gli Apof io l i , verfo il fine del terzofecolo. 
Comparvero anticamente mol te altre fimi-
l i compofizioni, come gli A t t i di San Tom-
mafo, gli A t t i di Sant'Andrea, gWAtti di 
San Pao lo e Tecla, gli A t t i á i San Matteo, gli 
A t t i di San Pietro, gli A t t i di San Giovanni, e 
gli A t t i di San Filippo , tutti i quali fono ftati 
dichiarati Apocrifi. Gli ultimi furono feritti 
tíalí' Erético Peucio , e quei di Santa Tecla da 
un Sacerdote dell' Afia Minore, che per tal cri-
me fu degradato da San Giovanni Evangeliña 
Vedi APÓCRIFO . * 

ATTI , nella Pocfia , divifioni o parti prin-
cipaü di Poema Drammatico, che fervono 
per daré refpiro agli A t t o r i , íiccomc ancor 
agli Spettatori . Vedi DRAMMA, TRAGE
DIA , e COMMEDIA . 

Nel l ' intervallo tra gli A t t i , rimsne il 
Teatro fenza efibire verun' azicne fenfibile 
agli fpettatori , ma fi fuppone che in quei 
frattempo fegua qualche azione fuori di vi
ñ a . Vedi AZIONE . 

Non é pero únicamente per daré refpiro, 
che tali A t t i fono fiad introdotti; ma bensi per 
communicare alie cofe grado maggior di pro-
babihta , e rendere 1'intreccio piü patético, 
e intereííante. Imperocché lo ipettatore che 
vede l'azionegia preparara, che ha da feguire 
in tal intervallo, non puó lafeiare di rappre-
fentare nella propria immaginazione la parte 
degli Attori aífenti j cosí che rtfta piu pia-
cevolmente forprefo , allor quando all'arnvo 

di un 
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d'un nuovo^ífr fulla fcena, vede gli effetti 
d¡ quell' alione, che prima non poteva fe non 
congetturare. Vedi PROBABILITA'. 

Oltreache, gli Autori s' ingegnano di far 
si che le parti piíi üerili e difficili del dramma 
paíTmo, e fi conchiudano tra g!i A t t i j accioc-
ché gli fpettatori non abbiano alíra idea di que-
fíe , pi^i di quelía , che la immaginazione lo
ro rapprefenta in diftanza ; e che ntente com-
parifca falla fcena, che non-fia naturale, pro-
babile, e dilettevole. 

Gl i antichi Poeti Greci non conofcevano ta-
li divif ioni ; abbenché gli Epifodj, oCori. fu-
rono da effi adoprati quafi per 1' ifteííb fine . 
Vedi EPISODIO , e CORO. 

Vero é , che confideravano le loro compofi-
zioni come divife in Protafi, Epitafio Cata-
Jlaft, e in Cataflrofe ; ma j i o n vi erano fpar-
t imenti , o interruzioni realmente ad effe cor-
riípondenti nella rapprefentazione . Vedi 
PROTASI, EPITASI &c. 

TRomani prima introduffero gli j í t t i nel 
dramma ; onde al tempo di Orazio i cinque 
A t t i paííarono inlegge, 

Neu brevior quinto , neu fit produBior , 
a£lu . 

E cosí é rimarte fino al di d' oggi; quantun-
que cib fi fonda piu toflo su V auíorita di Ora
zio , che su quella della ragione , o di natura: 
fleché ogni Coramedia , o Tragedia ílimaíi ir-
regolare r quando abbia piu o me no di cinque 
A t t i . Vedi FARSA . 

Alcuni pero hanno aíferito , che ogni azio-
ne íendo gíufta dee confiílere di cinque part i ; 
edi piu hanno voluto affegnare queila porzio-
neprteifa del!'azione, che ha da toccare ad 
ogni uno de'cinque ^f í í / . E cosí , dicono ef-
í i , i l primo ha da proporre la materia, o fia V 
argomenío del!a favola, e altrcsl i principali 
caratteri . 11 fecondo porta 1' affare ful tapeto . 
11 terzo nota gli ofiacoli , e ledifficolta . I I 
quarto addita i l rimedio di quelle difficolta, 
ovvero fa comparirne di nuove. E ' l quinto 
termina i l turto con una feoperta l Ma fia cib 
come fi voglia , certa cofa é , fecondo i prin-
cipj di quel gran Maeíiro del dramma, A r i -
ftotele , fi pub averne uno che fía giuño e re-
golare , anche in foli tre A t t i . V 

Gli A t t i fi fuddividono in Scene . Vedi 
SCENA . 

A T T O L L E N T E * , nella Notomia y di-
nominazione comune a diverfi Mufcoli , l* 
azione e funzione de quali é alzare le par t i , 

Tomo 1. 
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a cui nfpettivamente appartengono . Vedi 
MUSCOLO . 

* La voce ft compone ^ ad 5 e tollo 5 
alzo, 

Si dicono altrimenti Levatori, o Elevatori. 
Vedi ELEVATORE . 

A T T O R C I G L I A M E N T O , da' Franceíi 
ácttoTorgue , Tnvoltura di tela attortigliata: 
t a i é l abenda che talora fi vede ne'blafoni in-
torno le tcüe de' Mori &c. Con filie fempre de* 
due colorí principali dello feudo ; ed é i l pez-
zo meno onorevole tra tutti gli abbigliamenti, 
che fi portano su 1' elrao a guifa di creüa . Ve
di CRESTA . 

A T T O R E , coíui che fa , o che opera . 
V e d i A T T O , AZIONE, e AVVOCATO . 

ATTORE , nel Dramma, colui che rappre
fenta perfona, o carattere nel Teatro. 

I I Dramma al principio confifteva d' un fem-
plicc Coro, che cantava Inni in lode di Bac-
co ; ficché i primi Attori erano folamente 
Cantori . Vedi PERSONA , CARATTERE , 
TRAGEDIA, eCoRo. 

Tefpi fu i l primo che introduífe i Perfo-
naggi , oíieno Attori ; affine di alleggerire i l 
Coro , col recitare le avventure degliEroi . 
Ecco come coraincib la declamazione, o fia 
recitazione. 

Efchilo vedendo, che un fo! perfonaggio 
non bañava per divertiré Í fuoi Ud i to r i , pen
só d'aggiungervi un altro, acciocché ambe-
due converfaífero, e difeorreífero infieme: di 
piu gli vefti decentemente, e diede loro i l Co
turno . Vedi COTURNO . 

Sofocle , credendo due eíTcre pochi per la 
varieía degl' incidenti, n' aggiunfe un terzo ; 
né i Greci piu oltre fi avanzarono, almeno 
non troviamo in alcuoa delle lor tragedle piu 
di tre perfone nell' ifkíTa fcena; ma nelle cem-
medie prefero maggior liberta. 

I Moderni hannoaumentato i l numero de* 
Perfonaggi, e cib veramente acerefee la tur» 
bazione, e 1' imbarazzo , che vi dee regnare ; 
ecagiona unad ive r íua , in cui lo fpettatore 
íenza fallo s' intereffa. 

Orazio paria di una forte di Attoñ fecon-
darj al fuo tempo, i l cui uuii io era d' im i 
tare i p r imi , eavvüire fe ñe íü , per far me-
glio comparire i loro principali: abbiamo po
ca cognizione di come c^tfo Attori fubaííer-
ni fi portavano . Vedi MIMO , PANTOMI
MO , &c. 

ATTORE , fignifica anche colui , che nel 
I i i l i d -
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litigare demanda, i l cui avverfario fi dice Reo . 
Vedi DOMANDA , CREO. 

A T T R A T T I V O , ATTRACTIVUS, AT-
TRACTRIX, cofa che ha la facolta, o potenza 
diattrarre. Vedi ATTRAZIONE, FACOLTA', 
&c . 

Potenza , o forza ATTRATIVA , vis aitra-
B i v a . Vedi POTENZA, ATTRAZIONE. 

La virtu amattiva deila calamita íi commu-
nica, per via del^tocco, al ferro, o all'ac-
ciajo. Ved iToccARE. 

ATTRATTIVI , o amaenti fonocerti rime-
d j , i quali fendo applicati eñernamente , me
diante fa lor attivita penetrano i por i , e fi me-
fcolano colla materia oftrutta , rarefacendola 
in guifa tale , che diviene atta per ifcaricarfi, 
all ' aprire che fi fa la parte con cauíl ico, o per 
via d' inciílone. Vedi MEDICAMENTO , CAU
STICO , &c. 

G l i attrattivi fanogV ifteffi che i maturanti, 
digejiivi , &c. Vedi MATURANTE , DIGE-
STIONE , &c . 

I femplici principali , che appartengono 
a quefta claffe, fono le varié fpezie di grafli 
o adipes, lo (terco di piccioni, e delle vac-
che, la crufea , la fchiuma della cervogia , 
1' aringa i l fucchiare di una mignatta , i l 
meliloto , i l tabacco , Folio , la pece , la 
refina , 1' incenfo &c. Vedi ognuno fotto 11 
fuo refpettivo articolo, GRASSO , ARINGA , 
OLIO, &c . 

Accade fovente, cheamifura che la mate
ria fi rarefa, e diventa piü fluida col mezzo di 
tali medicine ; i l fangue rifluente la riporta 
nella mafia comune ; locché qualche volta ca-
giona gran pregiudizio; ovvero facendo che 
oceupi maggior luogo, cosí rarefatta, diñen-
de vieppiu lepar t i , in cui fi contiene; don
de viene eccitato un fenfo di dolore, e con cib 
maggior concorfo de' fluidi, e per confeguen-
za i l tumore fi aumenta . SI che conviene fer-
viríi di queftafattadi medicamenti con gran 
cautela. 

A T T R A Z I O N E * , ATTRACTIO , O TRA-
CTIO, nella meccanica , 1'atto della potenza 
movente, per cui i l mobile é t i rato, ofatto 
venire piu vicino al motore . Vedi POTENZA , 
e MOTO . 

* La voce e compojia da aá e traho. 
Siccome 1'azione, e la reazione fono fem-

pre eguali, e contrarié ; cosí ne fegue, che 
in ogni attrazione tanto i l motore é tratto vcr
ío i l mobile, quanto i l mobile verfo i l moto-
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re . Vedi A Z I O N E , C R E A Z I O N E . 

ATTRAZIONE , o fia Forza ATTRATTIVA 
nell'antica Fifica, dinoía una potenza natu-
rale, che fi credeva inerente in certi corpl , 
mediante ¡a quale agifeono fovra d' altri a cer
ta díftanza, attraendoli verfo fe fleíil. Vedi 
FORZA. 

Quefta da' Peripatetici chiamafi moto d'at-
trazione , e talvolta futiiio , e apportano di-
verfi efempj ne' quali fuppongono che que
do moto abbia luogo . Cosí , dicono effi , 
1' aria nella reípirazione fi riceve per via di 
attrazione ^ o [ucciamento ; cosí anche il fu
mo per una pippa di tabacco i i l latte dalle 
mammelle della madre; i l fangue, e gli u-
mori fi alzano nella ventofa , i ' acqua nella 
tromba, e i l fumo nel cammino ; cosí i va-
pori , e le efalazioni vengono attratte dal 
Solé , i l ferro dalla calamita, la paglia dall' 
ambra, e da' corpi elettrici &c. Vedi Suc-
c i A MENTO. 

Ma i Filofofi moderni rigettano general
mente tal idea dell' attrazione , aflerendo , 
che neffun corpo pub agiré dove nqn é , e che 
ogni moto fifa dalla mera impulfione. Onde 
la maggior parte degli efíet t i , dagli antichi 
attribuiti a tal potenza oceulta di attrazione, 
fecondo le feoperte de' moderni provengono 
da caufe piu fenfibili ed ovvie, e particolar-
mente dalla preffione del!' aria. Vedi ARIA , 
CPRESSIONE . 

A quefta debbono 1' origine i fenomeni 
dell' infpirare , del fumare , del fucciamen-
to , delle ventofe , delle t rom be, de'vapori 
&c. Vedi RESPIRAZIONE, SucciAMENTO,^ 
TROMBA , VENTOSA , VAPORE , FUMO , 
EVA POR AZIONE , &c. 

Intorno i Fenomeni dell' attrazione magné
tica , ed elettrica. Vedi MAGNETISMO , ed 
ELE^RICITA1 . 

La potenza oppofia all ' attrazione é chia-
mata repuífione ; che parimente fi arguifee 
abbia luogo nelie cofe naturali . Vedi RE-
PULSIONE. 

ATTRAZIONE , o fia potenza ATTRATTI
VA , é voce particolarmente ufata nella Fi-
lofofia Neutoniana , per efprimere una po
tenza , o fia principio , mediante i l quale 
tut t i i corpi , e altresi. le particelle di ogni 
corpo, vicendevolraente tendono gli uni ver
fo gli a l t r i . Ovvero piíi aecuratamente 1'¿rt-
trazione pub dirfi 1'eíFetto di tal potenza, o 
principio, per cui ogni particdla di materia 

ten-
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tende ve río ognl altra particella . Vedi MA
TERIA, e PARTICELLA . 

L ' Amazione , colle fue Leggi , co' fuoi 
Fenomeni &c. é i l gran fondamento deüa 
Filofofía del Cav .Newton , che tutta fi ag-
gira su queÜo cardine . Vedi Filofofia NEU-
TONIANA. 

Qui deve notarfi , che febbene i l grande 
Autore adopri i l vocabolo Amazione , in
fierne co' Filofofi fcolaftici , tuttavia lo fa 
in fenfo aíTai diverfo, e ne diftingue efatta-
mente le idee. Imperocché VAmazione da-
g l i antichi crcdevaíi una fpezie di qualita 
inerente in certi corpi, e proveniente dalle 
forme loro particolari , o fpecifiche . Vedi 
QUALITA', e FORMA. 

Laddove 1' amazione Neutoniana é un 
principio piu- indefinito , che non dinoía 
veruna fpezie , o forte di azione particola-
re, né la cagion fifica di tal azione ; raa. 
folaraente una tendenza in genérale , cona-
tus acceden d i : da qualfivoglia cagione Fifi
ca , o metafifica che tal effetto rifulti , üa 
potenza inerente negl' ifteffi corpi , o fia 
impulfo di agente efterno. 

E percib i l noftro Autore nel Libro Phi-
lofof. nat. Prin. Math. oíferva , " ch' egli fi 
„ vale de' vocaboli Amazione , impulfo , e 
3, propenftone al centro, indifferentemente ; 
„ avvifando i l Lettore, che per amazione 
„ egli non intende d'efprimere i l mododell' 
„ azione, o la cagion efficiente di eí ía; co-
„ rae íe vi foííero potenze propriamente cosí 
„ d-jtte ne' centri , i quali di fatto non fono 
„ che punti matematici; ovvero come fe i 
„ centri potcífcro attrarre . Lib. i . pag. 5. 
„ Cosí egli confidera le potenze centripete co-
5, me attrazioni; quantunque , a parlare fi-
5, íicamente , farebbe forfe piu giufto chiamar-
„ le impulf i . U d . pag. 147. Aggiugne poi , 
„ che quello ch' egli chisma attrazione pub ef-
„ fere cffcttuato da un impulfo, non perb co-
5» muñe o corpóreo; ovvero in qualche altra 
j) maniera a noi ignota. Oí tica p. 322. 

VAmazione , fe fi confidera come qualita , 
che rifulti dalle forme fpecifiche de' corpi, deb-
be, infierne colla íimpatia , t o l l ' a n t i p a t í a , e 
con tutta la tribíi del le qualita occulte, bandir-
íi per fempre, ( Vedi Qualita O C C U L T A . ) 

Ma da che averem me (fe tutte quede da 
banda, vi rimarranno innumerabili fenomeni 
della natura, e particoiarmente la gravita o 
fia i l pefo de' corpi , o la lor tendenza ver-
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fo i l centro, che arguifcono un principio di 
azione apparentemente difiinto dall' impul
fo , odove almeno non fi fcorge verun i m 
pulfo fenfibile. A n z i , di p iu , tal azione i n 
molt i rifpetti differifce attualmente daogni 
impulfo da noi conofciuto 5 imperciocché 
vediamo che i 'impulfo fempre opera inpro-
porzione alie fuperfizie de' corpi ; laddove 
¡a gravita agifce fecondo i l loro foiido con-
tenuto , e per confeguenza dee provenire 
da qualche caufa, che penetra opervade tut
ta la fofianza di eííi . Ta l principio ignoto 
Cintendiamo ignoto , rifpetto alia caufa d i 
eífo, poiché i fuoi Fenomeni, e altresi g l i 
effetti fono chiariíTimi ) con tutte le fue 
fpezie, e modificazioni , noi lo chiamiarao 
attrazione, nome genérale, fotto cui qualfi-
fia tendenza vicendevole, dove non fi fcor
ge verun impulfo fifico, eche pero non pub 
ípiegarfi per via delle leggi a noi note della 
natura, pub coraprenderli. 

E quindi abbiamo diverfe fpezie partico
lari d' attrazioni, come la gravita , i l ma
gnetismo , ia elettricita &c. che fono tanti 
principj differenti, che operano fecondo leg
gi diverfe, e concordano fojamente in c ib , 
che non ne vediamo le cagioni fifiche ; fe 
non che quanto a'fenfi noí t r i , poífono pro
venire da qualche potenza , o efficacia efi-
ftente in tai corpi , onde fi rendono abili a 
operare anche fopra i corpi diftanti ; quan
tunque la nofira ragione in contó veruno non 
ammetta tale azione. 

L ' Attrazione pub dividerfi , rifpetto alia 
legge ch'ella oíferva, in due fpezie, 

10. Quella che fi eftende ad una fenfibile d i -
fianza : tal'é Vamazione di gravita, che fi trova 
in tu t t i i corpi, e Vamazione di magnetismo, 
e della elettricita, che fi trova in corpi par
ticolari. Circa le diverfe leggi , e i diverfi 
fenomeni di ciafcuna, vedi i loro rifpettivi 
art icoli , GRAVITA', MAGNETISMO, ed ELET
TRICITA' . 

V Amazione di gravita , detta puré da* 
Matematici la forza centrípeta , é uno de* 
principj maggiori, e piii univerfali che in tut
ta la natura efifia. La vediamo, e la fen-
tiamo operare fovraficorpi vicini alia t é r ra , 
(vedi PESO) edalle oífervazioni t roviamo, 
che 1' iñeífa potenza (cioé una potenza che 
agifce nella medefima maniera , e colle me-
defime rególe) cioé, fempre in proporzione 
alie quantita di materia, e come i quadrati 
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delie diñanze reciprocamente ) ha luogo an
cora nelia Luna , e negli altri Pianeti pri-
marj , e íccondarj , ed eziandio nelle Co-
inetc; anzi che quefta fia l ' illeífa potenza 
che ü riiiene , tutti nelle lor orbite &c. 
Onde ficcome la gravita efifte in tut t i i cor-
p i c h e cadono íotto la noüra ifpezione , 
quindi fácilmente s' inferifee per una dtlie 
ítabilite rególe nella Filoíofia , che cosí fe-
gua inognial tro: e ficcome fi é trovato ch' 
ella é eome la quantita di materia d' ogni 
corpo , coníeguenumente dee cib eííere in 
ogni una delle fue panícelle ; donde fi viene 
a provare, che ogni partiedia , che in na
tura efiíle, attrae ogni altra particella &c. 
Vedi la dimoftrazione di cib efpofta diífafa-
mente infierne coli'applicazione del princi
pio a 'moti de 'Ciel i , fotto gli articoli F/7o-
fofia NEWTON i ANA, SOLÉ, LUNA, PI ANE
XA , COMETA , SATELLITE , CENTRÍPETA , 
CENTRIFUGA &C. 

Da tale attrazione proviene ogni moto , 
e per confeguenza ogni mutazione che ac-
cade nelf uoiverfo. 

Quefia fa, che i corpi gravi difeendano, 
e i leggieri afcendano ; da eífa fono diretti 
i projettili , per eífa i vapori, e Tefalazio-
ni fi alzano 5 lepioggie&c. cadono: in vir-
tu di quefia i fiumi corrono , i 'ariapreme, 
l'Oceano fi gonfia &c. Vedi MOTO , D I 
SCESA , ASCESA , PROJETTILE, VAPORE, 
PIOGGIA, FIUME , MAREA, ARIA, AT
MOSFERA &c. 

E di fatto, i moti cagionati da tal prin
cipio fanno i l foggetto di queüa parte si 
eftenfiva della matemática, che é detta mee-
canica ^ o Jlat 'tca ; infierne colie fue parti o 
appendici, la idrofiatica , la pneumática &c. 
Vedi MECCANICA , STATICA , IDROSTATI-
CA, PNEUMÁTICA. Vedi ancora MATEMÁ
TICA, FILOSOFÍA &c. 

2o. Quella , che non fi ñende a diñan-
ze fenfibili ; quefta trovafi aver luogo nelle 
particelle minute, di cui i corpi fi compon-
gono, che vicendevolmente fi attraggono tra 
di eífe nel punto, ovvero molto vicino al 
punto di contatto , con una forza aíTai fu-
periore a quella di gravita; ma che a qual-
íivoglia diíianza da eífo fi va fcemando af-
fai piü p re fio di quella. Tal potenza da un 
moderno ingegnofo autore é detta í' attra-
zione di coefione \ perché, mediante quefia, 
gli atorai , o fieno le particelle infenfibili 
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de'corpi fi unifeono in mafse fenfiblll . Vedi 
COESIONE, ATOMO, PARTICELLA &C. 

Quefta ultima fpezie & attrazione fu feo-
perta dal Cav. Ifaac Newton , ficcome la pri
ma debbe a luí la íua dilucidazione , e i l 
fuo avvanzamento . Le Leggi del moto, del-
la percuir¡une &c. ne'corpi fenfibili , fotto 
diverfe c i reoíhnze, per efempio di cadenti, 
di projetn &c. in quella guiía , che fono 
flate flabilite da'Filofofi moderni , non fi 
Üendono a que' piü riraoti , ed inteftini movi-
menti delle particelle componenti dell'ifief-
fo corpo, da'quai dipendono i cangiamenti 
dellatellura, del colore, dellepropneta &c. 
de'corpi: fice he fe la nofira Filoíofia fi fon
da líe foltanto ful principio di gravitazione, 
e fi avvanzaífe non piü oltre che fin dove 
,quello ci condurrebbe ,, neceífariamente fa-
rebbe pur troppo difettofa . Vedi LUCE , 
COLORE &c. 

Ma oltre le leggi comuni delle maífe fen
fibili , le parti onde quelle fono compoiie , tro
van fi foggette ad alcune altre leggi , che da po
co irj qua fono líate nóta te , ma che per anco 
fono imperfettamente conofeiute. 

I l Cav. Ifaac Newton, alia cui perfpica-
cia ne dobbiamo i l cenno , fi é contentato 
foltanto di fiabilire , che veramente eíittono 
tali moti nelle particelle , o fieno minima 
natura, e che derivano da certe potenze , 
o forze non reducibili ad alcuna di quelle 
del macrocosmo . Egli dimofira, " che in 
„ virtü di tali potenze le minute particelle 
„ operano le une fopra le altre , e cío an-
„ che a quaiche difianza, dal che nfuitano 
„ molt i de'fenomeni naturali. I corpi fen-
,, fibiii , ficcome gia abbiarao oífervato , 
„ agifeono gli uni fopra gli altri , e per 
„ varj veríi ; ed é cofa molto probabiie , 
„ (poiché vediamo tale eífer i l tenore e cor-
„ fo á s lh natura ) che v i fieno altre po-
„ tenze dell'ifieífa fpezie ; eífendo la natu-
„ ra aflai uniforme e cofiante nelle fue ope-
„ razioni . Le fovramentovate arrivano a 
„ diflanze fenfibili , onde fino agli occhí 
„ volgari fi paiefano ; ma ve ne poífono 
„ eífere delle altre , che fi íkndono a si 
„ picciole diftanze , che fono fin ora sfug-
„ gite dairoífervazione ; e probabilmente 
„ laelettricitagiugnera a tali diftanze anche 
„ fenza eífer eccitata mediante la fregagione. 

Fin qui i l Newton . Profeguifce poi a 
confermarela verita di tali raziocinj con un 

gran 
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gfan numero di Fenotpeni , e di fperimen-
t i , che chiaramente arguiícono la efiítenza 
di ta!i potenze , ed azioni. tra le parcicel- ) 
]e, per efempio del fali e deii' acqua, deilV 
oliodi vitriuolo e deli'acqua, dell'acqua for
te e del ferro, delío fpirito di vitriuolo e fal-
pietra . D i piu fa vedere , che quefte po
tenze &c . non fono egualraente forti tra 
tut t i i corpi ; imperocché fono piii forti 
cfempigrazia tra le particelle del fale di tár
taro, e quelle deli' acqua forte , che tra quel-
le dell'argento; cosí parimente traqueile dell' 
acqua forte , e quelle della pietra calami
na re , che quelle di ferro ; tra quelle di 
ferro, che tra quelle di rame ; e finalmen
te tra quelle di rame , che traqueile di ar
gento, o di mercurio. 

NeirifteíTa guifa la fpirito di vitriuolo 
©pera fovra 1'acqua-, ma molto piu fópra 
i l ferro, o i l rame &c.. 

Innumerabili poi fono gli akri fperimen-
t i , che provano la euílenza di quefto principio 
¿e\V attrazione neile particelle di materia ; 
molti de'quali trovera i l Leítore efpoííi fot-
to gli articoli di MATERIA, ACIDO, SALE, 
MESTRUO &C. 

Quefte azioni , in virtu di cui le parti
celle de'corpi|mentovati tendono le une ver-
fo le altre , da Newton fono dette con ter
mine genérale, e indefinito attrazione^ ter
mine eguaimente applicabile a qualfiíia azio-
ne, mediante la quale i corpi diílanti íi av-
vicinano gli uni agli altri , fía ció per via 
d' impulfo, o di altra v i r t u , o potenza piu 
nafcoíia . E di qua egli aííegna la cagione d'm-
fioiti fenomeni , in altra guifa inefplicabi-
l i , ed a'quaii i l principio di gravita é ina-
dequato: Tai i fono la coefione , la diffolu-
zione , ¡a coagulazione , la cnítaHizzazione , 
1' afcefa de' fluidi ne' tubi capillari, la fecre-
zione anímale , la ñuidita , la fiffezza, la 
fermentazione &c. Vedi i rifpettivi artico
l i , CoESIONi, DlSSOLUZIONE , C R I S T A L -
LIZZAZIONE , ASCESA, SECREZIONE &C. 

„ Cosí , aggiugne il noliro immortale Au-
3, tore, la natura fi faraconofcere conforme a 
„ se fteífa, e fempliciíTima , efeguendo ella 
„ tut t i i grandi raovimenti de' corpi cele-
5, ñi , per via deli'attrazione della gravita, 
s, ch'e di mezzo a quei corpi , ed i pic-
j , coli movimenti delle lor parti per mezzo 
„ di qualche altropotere attrattivo, diíFufo 
„ per le lor particelle , Senza tali principi 
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on v i farebbe mai ñato moto veruno e 

„ di piu egli finirebbe prello , fequelli non 
„ continuatfero ; eífendovene per altro una 
„ grandediminuzione , che non pub rifarfi fe 
„ non da quefli princip; a t t i v i . Oitic.p. 375. 

Non abbiam qui bifogno di far vedere 
quanto ingiuftamente la piu parte de'Filo-
fofi Elteri fi dichiarano contro un principio 
che porge sí bella vifta ; moffi a c ib, fo-
lamente perche non poífono concepire , co
me un corpo poífa agiré fopra un altro in 
diftanza. Certa cofa é , che la Filofofia non 
ammette altra azione , che quella che pro
viene dal contatto immediato e dali ' impul-
fione i (imperocché com' é poífibile , che 
un corpo pofTa iv i efercitar una potenza at-
tiva , dove non efifte ? voler fupporre cib 
di quaííiíia cofa , eziandio del Supremo e£-
fere ífeíTo, includerebbe forfe una contrad-
dizione : ) non ortante cib vediamo effet-
t i fenza vedere un tale impulfo ; e dove 
fono eífetti , naturalmente s' inferifee che 
vi fono anche le cagioni, fía che le vedia
mo , o che non le vediamo . Tuttavia pub 
1'uomo confiderare queíh eífetti , fenza en
trare nelh cuníiderazione delle cagioni; co
me inventa fembra che unFilofofo dovreb-
be' fare ; imperocché vol^r efeludere un gran 
numero di Fenomeni , che attualmente ve
diamo , non farebbe altro che far un gran 
chasma o vuoto nell' lítoria della natura ; 
íiccome ancora i l difputare circa le azioni 
che non vediamo, farebbe 1'ifteífo che fab-
bricare caileili nell 'ana. Ne fegue dunque, 
che i Fenomeni dell' attrazione appartengo-
no alia coníiderazione Fifica , e come tali 
debbeno aver parte in un fiftema di Fifica; 
non cosí perb lecaufe, imperocché queñe al-
lora folamente vi faranno ammeífe , quando 
fi faranno re fe fenfibiii, cioé , quando elleno 
fi faranno conofeere eífetti di altre caufe fu-
p e á o r i : (imperocché la caufa non fi pub ve
dere , fe non in quanto anch' elfa é eífuto , on
de la primacaufa naturalmente bifogna che fia 
ipviíibile : ) coficché noi fiarao in liberta di 
fupporre lecaufe delle attrazionl, comunque 
ci piace, fenza con cib recare verun pregiudi-
zio agü eífetti. E d i f a t í o , i 'illuíire Autore 
medelimo fembra un po' irrefoluto intorno 
la caufa, ora inclinando ad attribuire la gra
vita all'azione di una caufa immateriaie j (Oí-
tica & c . ) e ora a quella d'una mate

rial e . Jbid.pag. 325, • 
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Nella fuá Filofofia, la ricerca delle cau-

fe viene in ultimo luogo, c ioé , non prima 
d'eíTere flate bene ñabilite le leggi, ed i fe-
nomeni dell' efFetto ; poiché a quefti feno-
meni la caufa debbe accomodarfi. D i p iü , 
non íi conofce adeguatamente la caufa di 
qualfivoglia azione, anche la piu groííolana 
c fenfibile ; per efempio come 1' impulfo, 
o 1'ifleífa percuífione producá i l fuo efFetto, 
cioé come i l moto fi comunichi da un cor-
po ad un altro, é una difficolta che i Filo-
fofi piü profondi non arrivano a fciogliere: 
e non oftante cib, 1'impulfo s1 é ammeíTo 
non folo nella Filofofia , ma anche nella 
Ma temá t i ca ; ed in fatti le leggi , e ifeno-
mcni degli effetti fuoi fauno la maggior par
te della raeccanica ordinaria. Vedi PERCÜS-
SIONE, e COMMUNIC AZIONE di WOtO . 

Dunque anche le altre fpezie di attrazio-
ne, allorquando i lor fenomeni Tono bañe-
volmente accertati, avranno egual titolo di 
eííer promoñl dalla Fifica alia Matemática 
confideraiione ; e cib fenza che fi faccia ve-
runa previa ricerca intorno lecaufe loro , a 
cui forfe le noftre concezioni non fono pro-
porzionate; onde febbene le caufe fono oc-
culte, come di fatto tinte le caufe fempre 
51 faranno ; ci deve hartare , che gli effetti lo
ro , che únicamente e immediatamente c'inte-
xeífano, fieno raanifefti. Vedi CAUSA. 

I i nofiro Autore dunque non folo ingiufta-
naente é ñato rimprovemo d' avere adulterata 
la Filofofia con cofe eftranee, o metafifiche; 
ma egli ha eziandio la gloria d'averci fcoperta 
una nuova forgente di meccanica piu fublime; 
Ja quale , fendo ben coltivata, íi Henderébbe 
piholtre che tutta quella fin ora conofciuta ; 
col farci ¡conofcere i i modo de'cangiamenti, 
delle produzioni, generazioni, corruzioni &c. 
delle cofe naturali, infierne con tutta quella 
fcena di meraviglie, che ci fi manifeíhno per 
mezzo delle operazioni delia Chimíca . Vedi 
GENER AZIONE, CORRUZIONE, OPERAZIONE, 
CHIMÍCA &C. 

Sopra tale fcoperta diverfi altri Inglefi íi 
fono affaticati con zelo, e altresl con efito 
Jodtvole; e fpezialmente i l Dottor Keil ha 
tentato di dedurre alcune leggi di quefta nuo
va azione, e di applicarle in ordine a fcio
gliere diverfi de'piü generali ftnomeni de' 
corpi , come la coefione , la fluidita , la 
elañicita, la morbidezza , la fermentazio-
ne , la coagulazione &c. E ad imitazione 
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fuá i l Freind ha in oltre adattati gl'iñefTi 
principj per fpiegar di botto quafi tutíi i fe
nomeni della Chimica. Coficché la nuova 
meccanica fembra gia ridotta ad eííere corn-
piuta fcienza , ed oramai non ci fi prefen-
tera cofa veruna, che non fi pofifa fpie^are 
immediatamente con la forza attrattiva. 

M a quedo parera forfe un poco troppo 
efaggeratoi e , a dir i l vero, bifognerebbe 
che un principio si fertile foífe piü diligen
temente e fottilmente efplorato; ed altresi 
le fue ieggi particolari , i fuoi l imi t i &c. 
piü induñriofamente fcoperti, ed efpofii, pri-
ma che fi foííimo meífi a farne V applicazione. 

VAttrazione <, prefa in digroífo, é cofa si 
compleífa, che potra fciogliere mille diverfi 
fenomeni all'ifieffo modo; laideadieífa non 
é che un grado piü femplice, e precifo che 1' 
ifiefs' azione; e infino che non fono accertate 
altre fue proprieta, farebbe meglio applicaria 
meno , e farne iludió maggiore. 

Egli pub aggiugnerfi , che parecchi fegua* 
ci di Newton fono fiati rimproverati, d'ef-
fere caduti nell' errore, dalui cosí indufirio-
famentefcanfato, cioé, di confiderare VAt-
trazione come caufa, o proprieta attiva ne1 
corpi, e non puramente come fenómeno, o 
effeíto. 

Per un faggio dell'efienfione di tal prin
cipio, e alíresi della maniera di appücarlo, 
foggiugneremo qui le principali fue leggi e 
condizioni, appunto come le han dedotte i l 
Signor Newton , i l Dottor Keil , e i l Dot
tor Freind &c. 

í. Teorema. Oltre quella potenza a t tm-
t iva , per cui i Pianeti, e le Comete fono r i -
tenuti dentro le lororbi te ; evvene un'altra, 
per la quale le varié particelle , che com-
pongono i corpi, fi attraggono, e fono al
tre si attratte vicendevolmente tra effe j la qual 
poteriza va fcemandofi in piü che dupücata 
proporzione dell' aumento della di íhnza . 

Quefto Teorema, come gia abbiamo of« 
fervato, é dimoftrabüe da gran numero di 
fenomeni: tra i quali faremo qui menzione 
folamente di pochi altreítanto facili , quan-
to ovvj ; come la figura sferica , in cui le 
goccie de'fluidi fi unifcono , che non pub 
provenirs, che da tal principio: la unione, 
e l'incorporamento di due pallottoline d'ar
gento vivo in una , al primo contacto , a 
avvicinamento delle fuperfizie loro ; T innal-
zamento dell'acqua pe'lati di una bottiglia di 

vetro, 
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vetro , ch ' in efla s immcrge, piu fopra del 
iivelio dell' altra acqua , o del mercurio 
fur una sfera di ferro, o fimile. Vedi SFE-
RICITA', GOCCIA ¿kc. 

Circa le leggi precife di tale attrazione ^ 
queñe non fono ílate per anco flabiüte; fap-
piamo pero in genérale , che la forza at-
tratt iva, alio fcoftarfi dal punto del contaíto , 
fi diminuifce in maggior proporzione che quel-
la della ragion duplicara delle diftanze , ch' 
é la legge della gravita . Imperocché fe la 
diminuzione foffe foltaoto in tal duplicata 
proporzione , in quefto cafo i ' attrazione a 
qualfivoglia piccola diílanza farebbe a un 
dipreífo 1' irteífa , come nel punto di con-
tatto; laddove íi sa per efperienza, che queft' 
attrazione quafi fvanifce, e ceífa d'avere al-
cun eífetto , alia piu piccola aífegnabile diflan-
za. Ma fepoi fi abbia da fiííare la tripücata , 
la quadruplicata , o altra proporzione colla 
diftanza che crefce , finora daíl' efperienza 
non fi ha potuto íkbiüre . 

I I . La quantita di Attrazione in tut t i i 
corpi é appuntino proporzionale aquella del
la materia nel corpo attraente, per eífere di 
fatío i 'effetto, o fia la fomma delle forze 
combínate dalle attrazioni di tutte quelle 
partieelle individuali, di cui eífo fí compo
ne j ovvero, c h ' é 1' iíteífo, V attrazione in 
tut t i i corpi é , cceteris paribus, come le lo
ro folidita. Quindi é 

Io. Che a diftanze eguali \ t Attrazioni di 
sfere omogenee faranno in proporzione alie 
lor magnitudini. E 

2o. A qualfifia diftanza , 1' attrazione fa-
ra appunto come la sfera divifa per i l qua-
drato della diftanza. 

Dee notarfi, che quefla Legge tiene fola-
mente nfpetto agli atomi , od alie piccolif-
fime partieelle componenti , che taiora di-
confí partieelle deW ultima compoftzione \ e 
non ne' corpufeoli, o nelle compoíizioni che 
da quede rifultano ; imperciocché potranno 
unirfi in guifa tale, che i piu folidi corpu
feoli arrivino a formare le partieelle piu leg-
giere, cioé , le fuperfizie loro feudo inette a 
un intimo contaíto farann'occafione di si gran-
di interftiz), che le lor molí riefeano gran-
di proporzionalmente alia lor materia. 

I I I . Se un eorpo é compoílo di partieel
le , ognuna delle quali abbia una forza at-
t ra t t iva , che va diminuendofi in una triplí
cala, o anche maggior proporzione delle di-
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flanzeloro; la forza, con cui una particel-
la viene attratta da quel corpo , nel punto 
di contatto, ovvero ad una d i íhnza infinita
mente piccola dal contatto, fara infinitamen
te maggiore , che fe quella particeíia foífe po-
fia a qualche data diñanza dal corpo . 

I V . Secondo 1' irte fía fuppofizione , fe la 
forza attrattiva ad unadiflanza aífegnabile , 
avera una proporzione finita colla fuá gravi-
t k , tal forza nel punto di contatto, ovve
ro ad una difianza infinitamente piccola , 
fara infinitamente maggiore che la forza del
la gravita. 

V . Ma fe nel punto di contatto la forza 
attrattiva de' corpi avera una proporzione 
finita colla gravité loro ; tal forza in qual
fifia diftanza é infinitamente minore che quel
la della gravita, e percib fi riduce a nulla. 

V I . La forza attrattiva d'ogni particeíia 
di materia nel punto di contatto , eccede 
quafi infinitamente la forza della gravité ; 
non é pero infinitamente maggiore di quel
l a , e pero in una data diftanza la forza at* 
trattiva fvanifce affatto . Laonde tai poten
za attrattiva fopraggiunta cosí alia materia, 
fiMlende foltanto a fpazj minuti inefiremo, 
e fparifee a diftanze maggiori ; ond 'é che 
il moto de'corpi celefti , i quali fono ad 
una grandiffima diftanza gli uni dagü a l t r i , 
non pub efferne alterato punto , anzi conti
nuamente procederá come fe non ci foífe tal 
potenza ne' corpi. 

Dove tal potenza attrattiva ceífa , la , 
fecondo i l Newton , comincia la repeliente, 
o piuttofto V attrattiva fi cangia in repellen-
te. Vedi Potenza REPÉLLENTE . 

V I L Suppongaíi che un corpufeolo tocchi 
un corpo, allora la forza, con cui quel cor
pufeolo viene fpinto, cioé la forza con cui 
eífo fi congiugne con tal corpo , fara pro
porzionale alia quantita del contacto ; i m 
perocché le parti allontanate dal punto del 
contatto , non contribuifeono punto alia 
fuá coefione. 

Quindi é , che a mi fura della differenza che 
vi é nel contatto delle partieelle , anche i 
gradi di coefione faranno diíferenti ; ma le 
potenze di coefione fono aflora piu forti , 
quando le fuperfizie , che fi toccano tra loro , 
fonopiane; e in quefto cafo , cateris paribus ̂  
la forza , con cui un corpufeolo aderifee 
agli altri , fara appunto come le parti del
la fuperfizie, che fi toccano. Donde fi ve

de, 
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de, perché due marmi lifci perfettamente uni-
t i infierne per le lor fuperfizie piane, non pof-
íbnodisgiugnerfi , fe non da un pe ib aííai fu-
periore a quello deü'aria incombente . Quindi 
ancor fi ricava la foluiione di quel famofo pro
blema circa la cocfione delle parti della mate
ria . Vedi COESIONE . 

V I I I . La potenza , o fia forza attrattha 
nelle piccole particelle fi aumenta, a mifura 
ehe la mole , e'i pefo di eííe vanno dimi-
nuendofi . Impcrccché , fe ¡a detta potenza 
non pub agiré fe non nel punto del contat-
to , o vicino ad cl ío, bifogna che i l momen
to fía appunto come la quantita del contat-
t o , cioé , comí: ladenfita delle particelle, e 
la grande/xa delle fuperfizie loro : ora le fu
perfizie de' corpi fi aumentano , e fi dimi-
nuifcono come i quadrati , e le folidita co
me i cubi de' diametri : per confcguenza , 
ficeome le particelle piu piccole hanno le 
fuperfizie piü grandi a proporzione delle fo
lidita loro ; fono percib capaci di maggior 
contatto &c. Quei corpufeoli poi fono piü fá
cilmente feparati gli uni dagli altri , í cui 
contatti fono piu pochi e mi ñor i , come ac-
cade nelle sfere infinitamente piccole. 

E quindi proviene la cagione della fluidi-
t a . Vedi FLUIDITA' , ACQUA &C. 

I V . La forza , per cui un corpufeolo é 
íittratto ad un corpo vicino , non fi altera 
punto , per eífere la materia del corpo at-
traen te accrefeiuta, o fcemata j fuppoílo che 
rilíeíía denfita rimanga nel corpo, e la di
fían za del corpufeolo non fia cangiata. Poi-
ché íiccome le potenze attrattive delle par
ticelle fi diffondono folamente per gli fpa-
2j piti piccioli ^ cosí é certo, che le parti piu 
rimóte in C , D , ed E ( Tav. I f l . Nat. fig. 
22,) non contnbaifcono niente , o non ajuta-
no i ' anraziom del corpufeolo A ; e percib 
queílo fara attratto coli' irte (Ta forza verfo B , 
fia che quelle parti rimangano , fia che fieno 
lévate,, o pur ve ne fiano aggiunte del!' altre . 
Quindi é , che le particelle averanno di ver fe 
potenze attrattive , fecondo la lor varia flrut-
íura e compofizione , onde una particelia per-
forata non attraerh, con tanta forza , come fe 
foíie intera . In oltre le diverfe figure , nelle 
quali una particelia é formata , cagionano di-
ver fita di attrazione; cosí una sfera at traerá piíi 
che un cono, un cilindro &c. 

V . Supponiamo un corpo di teffitura ta
le che le particelle deli' ultima compoüzio-
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-ne, mediante una forza cílerna , efempigra-
2iñái un pefo che le compriaie, o di un itn-
pulfo dato da un altro corpo, fieno un poco 
rimoííe dal lor contatto di prima , non pe
ro in guifa che ne acquifiino de' nuovi; in'tal 
cafo le dette particelle , merec la forza lor 
attrattiva^ con cui tendono le une verfo 1c 
altre, preño ritorneranno a' lor contatti ori-
ginali . Quando poi i contatt i , e le pofiture 
delle particelle componenti , ritornano a ef-
fere come prima , anche i l corpo avia 1' iñef-
fa figura che sveva: e percib i corpi, che 
hanno perduto 1c figure loro briginali , po-
tranno ricuperarle mediante V attrazione . 
D i qua raccogliefi la cagione dell' elafiieita: 
poiché dove le particelle contigue d' un corpo 
fono í l a te , per qualehe violenza efterna , sfor-
zate e tolte da1 prirai punti di contatto a pic-
coliffime diflanze; non si tollo fi levera tal 
forza, che le particelle fe para te ritorneranno 
al primo contatto; onde il corpo ripigliera la 
propria figura &c. Vedi ELASTICITA'. 

X I . Ma fe la tefiitura del corpo fia tale, 
che le particelle coílrette di lafeiar i lor con
t a t t i , ne vengano fubito ad altri dell' illcííb 
grado; quel corpo non pub piu reflituirfi alia 
fuá prima figura. 

D i qua intendiamo in che forte di teffitu
ra confifte la morbidezza de' corpi . 

X I I . La mole di un corpo piü grave dell' 
acqua , potradiminuirfi talmenteché rimanga 
fofpefo in efla , fenza difeendervi in virtü del
la fuá gravita. Vedi (7 ra vita S P E c i F Í c A . 

E quindi vediamo , perché Je particelít 
fal ine, metalltche, ed altre fimili, ndotte 
a piccole diraenfioni , galleggiano ne' me-
firui . Vedi M E S T R U O . 

X I I I . I corpi grandi fi avvicinano Tuno 
all 'altro con meno velocita che i piccoli. 
Imperocché la forza, con cui due corpi A 
e B C T W lJi.Nat.fig .23. N0. z. ) fi accofta-
no , rifiede totalmente nelle particelle piü 
pro filme ; fenza che le piü rimóte abbiano 
in cib parte veruna. Percib niente maggior 
forza fara applicata per rauovere i corpi A e B , 
che per muovere le particelle c e ̂  5 ora le velo-
cit'a de'corpi moffi dall' iíhfla forza, fono in ra-
zione reciproca de'corpi: e percib la velocita, 
con cui i l corpo A tende verfo B , é rifpet-
to a quella , con cui la particelia c , ftac-
cata dal corpo, tenderebbe verfo l'ifleífoB j 
appunto come la particelia c é rifpettiva-
mente al corpo A j e per confeguenza lave-

Í0GÍ-
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loclt^ del corpo A é molto minore di quel 
che farebbe la velocita della particella c ftac-
cata dal corpo. Quindi é , che i l moto de'cor-
pi grandi énaturalmente si tardo, e lángui
do, che un fluido ambiente, edeziandioal-
tr i corpi aggiacenti per lo pifi l i ritardano; al-
lor quando i piü piccioli procedono innanzi 
piíi vivacemente, e producono maggior nu
mero di eíFetti: tanto é piü grande la energía 
attrattiva ne' corpi piccoli, che ne' piü gran
d i . D i quafivede ancora laragione di quell' 
affioraa Chimico, che i ¡ d i non operano fm 
che non fono difcolti. 

X I V . U n corpufcolo, meífo i i i qualche flui
do , ed egualmente ^«míío dappertutto dalle 
particelle circonambienti , non avra moto 
veruno. Ma fe poi viene attratto da alcune 
particelle piü che da altre , tendera verfo do-
ve Vattrazione é piü grande; e l moto prodot-
to corrifpondera alia disugualita delT attrazio-
ne, cioé quanto maggiore é la disugualita ^ 
tanto maggior fara i l moto, e viceverfa. 

X V . I Corpufcoii, che galleggiano in un 
fluido j e fi attraggono tra loro piü che le 
particelle del fluido frappoílevi , ípigneran-
ÍIO e rimoveranno le particelle di eííb flui
do , e fi accoñeranno 1' uno all' altro con una 
forza eguaie aquella, percui la vicendevole 
lor attrazione eccede queii' altra delle particel
le del fluido. 

X V I . Se un corpo fara attuffato in un 
fluido, le cui partí piü fortemente attrag
gono le particelle del corpo, di quel ch'ei-
leno fi attraggono 1'una l'altra ; efe v i faran 
de'pori o degl'interftizj nel corpo , pervii 
aile particelle del fluido; i l fluido imraedia-

n tamente fi diffondera per que' pori . B fe la 
conneflione delle parti del corpo non fara si 
forte, che non poífa eífcrc foverchiata dal
la forza delle particelle, che fi cacciano dentro 
d' elfo, feguira una difsoluzione del corpo me* 
defimo. Vedi DISSOLUZIONE . 

Quindi é , che acciocché un raeflrno fia 
atto a diííolvere qualche dato corpo, tre cofe 
vi fi richieggono . i0. Che le parti del corpo 
attraggano le particelle del meftruo piü for-
temente di quel che quefle s'attraggono 1' 
una l 'al tra. 2o. Che i l corpo abbia de'pori 
o degl'interftizj aperti , e pervii alie parti
celle del meftruo. 30. Che la coefione delle 
particelle che coflituifcono i l corpo, non fia 
tanto forte , che refifta aH'irruzione delle par
ticelle del meftruo . Vedi MESTRUO . 

' Tomo I . 
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X V I I . I fali fono corpi dotatl di una 

gran forza attrattiva, benché tra eííi fieno 
intetfperfí molti interftizj , che fono aperti 
alie particelle deli'acqua; queñe fono percib 
fortemente attratte da cotefte particelle fa-
l ine , cosí che violentemente vi s'afFoltano, 
feparano i loro contatti, ediffolvono la con-
teftura de' f a l i . 

X V I I I . Se i corpufcoii farannopiü attrat-
ti dalle particelle del fluido, che Tunodall* 
al tro; recederanno l 'un dall'altro , e faran 
díffufi per tutto i l fluido. 

Cos í , fe un poco di fale diflolveraín in 
qualche quantita d'acqua , le particelle del 
fale, benché fpecificamente piü pefanti che 
1'acqua , fi diffonderanno egualmente per 
tutta T acqua ; cosí che la renderanno faifa 
egualmente nel fondo che alia cima . C ió non 
fa egli argomentare manifeftamente, che le 
parti del fale abbiano una forza centrifuga o 
repulfiva, per la quale íi ftaccano e volano 
vía i'unadairaltra ; ovver piü toño , che at
traggono l'acqua piü fortemente di quel ch* 
elleno fi attraggano Tuna l'altra? Irnperoc-
che ficcome afcendono nell' acqua tutte le co
fe che fono meno attratte che l'acqua, dal
la gravita della térra; cosí tutte le particel
le del fale fluttuando e galleggiando nell' ac
qua, che fono meno attratte da qualunque 
particella di fale, di quel che lo fia l'acqua, 
debbon recedere dalla particella e dar luogo 
all'acqua ch'é piü attratta . Newt. Opt. p. 363. 

X I X . I corpufcoii , o piccioli corpi che 
nuotano in un fluido, e tendono l'un verfo 
l ' a l í ro ; fe fi fuppongano elañici , voleranno 
indietro di nuovo dopo i l loro congreffb , 
finché urtando fopra altri corpufcoii , ven-
gano di nuovo riflettuti verfo i p r i m i ; don
de proverranno innumerabili altri conflitti 
con altri corpufcoii, ed una continua ferie 
di percuíTioni edi rimbalzi. Ma , dalla forza 
attrattiva , la velocita di quefti corpufcoii fara 
di continuo accrefeiuta ; cosí che 1'inteftino 
moto délle parti alia fine diverra cofpicuo al 
fenfo. Vedi Moto INTESTINO. 

Aggiugni , che a proporzione che i cor
pufcoii attraggono l 'un 1'altro con maggio
re o minor forza, efecondo che la loro ela-
fticita é in maggiore o minor grado, i loro 
moti faran difíerenti, e diventeran fenfibili 
in varié fíate, ed in varj gradi. 

X X . Se accadera che de corpufcoii , i 
quai s attraggono l 'un T a l í r o j mutuamen-
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te íi toccíiino, non ne feguira alcun moto , 
perché non poáfonod'avantaggio appreíTarfi, 
Se íaranno pofli ad una piccioliflfima diñanza 
Tuno da i r a l í ro , ne feguira un moto; ma fe 
faran piu oltre feoftati, la forza con la quale íi 
atíraggono Y un Tal t ro , non eccedera quel-
Ja , colla quale attraggono le particelle dei 
fluido intermedio, e pero non fara prodoíto 
alcun moto. 

Da tai príncipj dipendono tut t i i fenomeni 
della fermentazioneedella ebullizione. Vedi 
pERMENTAZIONE, ed EBULLIZIONE. 

Diqua appar la ragione, per cm l 'o l io di 
v i t r iuolo , quando un poco d'acqua v i é v e r -
íata fopra , íi agita e fiícalda; imperocché i 
corpufeolí falini fono un po'disgiunti dal loro 
mutuo contatto, per 1'acqua infufa ; o n d ' é , 
che attraendofi 1'un 1'altro piü fortemente di 
quel che attraggano le particelle dell' acqua, € 
non eiTendo cgualmente attratti da ogni parte, 
neceíTariameníe debbe feguirne un moto. Ve
di VETRIUOLO, 

Quindi appare íimilmente la ragione di 
quella non ordinaria ebullizione , che cagio-
nafi dall'aggiugnere delle limatured'acciaio 
alia fopradetta miftura . Imperocché le par
ticelle d' acciaio fono eflremamente elaftiche; 
donde deeproyenirne una fortiffima flefíione 
recíproca. 

D i q u i puré noi vediam la ragione, perché 
alcuni meñrui adoperano piu fortemente, e 
difciolgono i corpi piü prefto, quando fi düui-
feono coU'acqua. 

X X I . Se i corpufeoli che mutuamente fi at
traggono l'un T altro non hanno forza elafti-
ca , non faranno riflettuti o ripiegati indietro 
l ' u n dal!'altro, ma formeranno una conge
r i e , odelle piccole maí íe , donde proverra un 
coagulo. VediCOAGULAZIONE, 

Se la gravita delle particelle cosí ammaf
ia te eccede la gravité del fluido , fuccedera 
una precipitazione . Pub eziandio provenire 
Ja precipitazione da un accrefeiraento di di-
minuzione della gravita del meftruo , nel 
quale fono immerfi i corpufeoli. Vedi PRE
CIPITAZIONE. 

X X I I . Se de' corpufeoli nuotanti in un 
fluido, e mutuamente attraentifi gli uni gli 
altri , averanno tal figura , che in alcune 
date parti abbiano una maggior forza attrat-
i iva che in altre, e i l lo ro contatto maggio-
re in queileparti che in altre; cotefti corpu-
fccli fi unirauno in corpi con date figure, e di 
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qua proverra la criííallizzazione . V e d i C a i . 
STALLIZZAZIONE . 

X X I I I . Le Particelle iramerfe in un fluí-
do moflo con veloce o con lento moto pro-
greííivo , fi attraeranno V une 1' altre in quel-
Ja guifa fleífa, che fe i l fluido foífe in quie
te : ma fe tutte le parti del fluido non fi 
movono egualmente , le attraziom faranno 
flurbate * 

D i qua avviene 5 che i fali non fi criflalüz-
zano, finché i ' acqua nella quale fono difeioí-
t i , non é fredda. 

X X I V . Se tra due particelle di un fluido ac-
cadera che vi fia un corpufeolo, i cui due op-
poíU latí hanno un forte potere attrattivo, co-
tefio intermedio corpufeolo fi agglutinera o fi 
attacchera alie particelle del fluido fteflfo. E 
diverfi tali corpufeoli difíufi peí fluido, flífe-
ranno tutte le fue particelle in un faldocorpo; 
ed i l fluido faia geíato, ofir idurr^ in diacci-
t i o l i . Vedi CELARE . 

X X V . Se un corpo mandara da sé una 
gran quantita d'effluvj, le potente attratti-
ve de'quali fien aífai forti ; fecondo che que-
fli effluvj s'accofteranno a qualche altro cor
po affai leggiero, le loro potenze attrattive 
íoverchieranno la gravita di quel corpo , e 
gli effluvj lo tireranno a sé ; e pero che 
gli effluvj fono piü aflfoltati e copiofi a pic
cole diftanze dal corpo che ü manda , che 
a diflanze maggiori , i l corpo leggiero fara 
continuamente tirato verfo gli effluvj piü den-
fi, fino a quel momento , in cui venga adat-
taccarfi al corpo fleífo che manda da sé gli 
eífluvj. 

E quindi potraiTi render ragione della mag
gior parte de'fenomeni dell' elettricita. Vedi 
ELETTRICITA1 . 

Centro £ ATTRAZIONE . Vedi I ' Aríicolo 
CENTRO. 

A T T R T B U T O , ATTRIBUTUM , in un 
fenfo genérale écib che conviene a qualche 
perfona o cofa ; ovvero unaqualita, che de
termina alcun che ad e líe re in una certa manie
ra . Vedi PROPRIETA* , e QUALITA'. 

C o s í , T Intendimento é un attñbuto &t\\*. 
mente ; la figura , un attributo del corpo, ec. 
Spinofa fa i l corpo e i ' anima di una medefima 
foftanza; con quefto folo divario, che 1'ani
ma debbe concepirfi fotto P amibuto di penfie-
ro , ed i l corpo fotto quellod'eflenfione. Ve
di SOSTANZ A, SPINOSISMO , &c. 

De' diverfi attñbuú appartenenti a qualche 
fo-
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foHanza , quello ehe fi prefenta primo, e che 
dalla mente é concepito come fondamento di 
tutto i l rimanente , é chiamato il fuo aitribu-
to effenztale * Vedi ÉSSENZ A ed ESSENZMLE . 

Cosí F eñenfione é da alcuni , e la fo-
lidita da altri , ftabilita per Vattr'ibuto efTen-
7Íale del corpo , o della materia . Vedi 
CORPO , MATERIA , SOLIDITAV, ESTEN-
SIONE &c.. 

Gl i altri amlbuti fono chiamatr accidentali 
e. gr. la rotondita nel legno, o l'erudizione 
in un uomo» Vedi ACCIDENTE, ed ACCI
DÉNTALE * 

I I Signor Locke procíura di probare, che 
il peníiero cui fanno i Cartefiani V attributo 
eíTenziale della mente , é foltanto un attri-
buto accidéntale. VediPENSIERO^ MENTE^ 
ANIMA &C„ 

ATTRIBUTO, in Lógica, é un epíteto da
to a qualche foggetto, od é qualche predica* 
to di effo; o tutto quello che fi pub negare 
o affermare di una cofa , Vedi SOGGETTO 
PREDICATO &C. 

Ogni propofizione confule d5 un foggetto,, 
$ un attributo y e d'una copula , o fia particel-
la congiuntiva . Vedi PROPOSJZIONE . 

Gli attributi fono comunemente divifi in po-
f l t i v iy che danno alcun ché ad una cofa, come 
quando dichmo di un uomo , ch' egli é anima-
to; enega í iv i , come quando diciamo d'una 
pietra, ch'ella é inanimata. 

A l t r i di nuovo l i dividono mcomuni r che 
convengono apihcofe differenti j come aní
male, che conviene si ál l 'uomo come al bru
to ; e proprj, . come il penfxere &c. che convie
ne folamente alio fpiri to, Izrazionali tazáun 
uomo, &c . 

ATTRiBUTr, in Teología , dinotano le di-
verfe qualita e perfezioni, che noi concepia-
mo in Dio, . e che conftituifcono la fuá propria 
effenza ; come giuüizia , bonta , fapienza , 
&c. Vedi D i o . 

I mitologifii Gentilí dividevano la Deitk 
in altrettanti eífen d iñ in t i , quanti ella ha at
tributi : cosí i l potere di Dio era chiamato Gio-
ve ; Tira e la vendetta di Dio , Giunone f l'af-
foluta volonta di Dio , Fato , o De/lino, a cui 
anche i l fuo Potere é foggetto . Vedi EPICA, 
PERSONIFICAZIONE &c. 

ATTRIEUTI,, nella Pittura eScol íura , fo
no fimboli aggiunti alie figure ed alleftatue, 
per dinotare i l loro particolare ufizio e caratte-
re. Vedi FIGURA , e SÍMBOLO. 
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Cosí ía clava é un attributo di Ercole; la 

palma un attributo della víttoria ; i l pavone 
di Giunone, 1' aquila di Giove, &c.. Vedi 
STATUA, SCOLTURA &c.. 

A T T R I Z I O N E * ATTR ÍTIO, tritura ofrc-
gamcnto , efprirae quel moto de'corpi gli uní 
contro gh altri , che leva via le particelle della 
fuperfizie; laonde diventano fempre piü pic-
c io l i . Vedi MOTO, CFREGAMENTO» 

* I I vocabolo eformato dint tererQattr i ta-
re j e fi compone di aá e tero. 

I Corpi íí macinano, c fi brunifeono per 
mezzo áelV attrizione * Vedi MACINARE > 
BRUÑIRÉ,. CPOLIRE. 

Gl i effetti dell' attrizione , come calore * 
luce, elettncita&c. vedili deferitti fotto gli 
Articoli CALORE, LUCE ,. FUOCO, ELET-
TRICITA'&C. 

I I Signor Grey vide una piuma , ch' era 
folamente üata tirata per le dita , acquiftar 
un tal grado di elettricita, che fi attraevadai 
dito tenutovi vicino : un peto umano, paf-
fato tre o quattro volíe tra '1 dito e'1 polü-
ce, aodava ad unirfi al dito alladiílanza di 
mezzo pollice; e 1'ifteífo facevano un pelo 
dell' orecchio di cañe , e al tre si le fila di fe-
ta . D i p iu , la mano fendo tenuta ali'eflre~ 
mita inferiore di alcuni pezzi di naftro di 
varj co lor í , e di mezzo braccio di lunghez-
za, gliattraeva fino alladiftanza di cinque, 
o fei pollici i ma fe aveíTero imbevuta la 
umidita dell' aria, cía bafiava a indebolirne 
molto la elettricita, laquale ritornava mol-
to gagliarda per mezzo del fuoco. Di fa t to , 
1'ifieís'Autore trovo, che la lana, la carta, 
i l cuojo, le rafchiature di legno , la carta-
pecora , e ía pelle de' Battilori hanno dell* 
elettricita j e che non folo fi accofiavano 
alia mano, o a qualfifia al tro corpo folido, 
ma che dippiu attraevano i corpicelli , tal-
volta alia diñanza di otto , o dieci pollici , 
e alcuni di eífi mediante la fregatura diveniva-
no eziandio luminofi . Vedi Tranfaz. Filofof* 

ATTRIZIONE, fpeffe voíte anche fi ufa per 
lo fregamento di due corpi Tuno contro Tai-
tro , i quali non percib fi gualtano, ma foltan
to occafiunanone' fluidi contenutivi certede-
terminazioni, o alterazioni particolari. Cosí 
appunto le di ver le fenfazioni di fame , di do-
lore, o di piacere, provengono dalle ^ímWo» 
w/degli organi, íormati per ricevere tali im-
preffioni. Vedi FAME , DOLORE&C. 
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ATTRIZIONE, appreíTo i Teologi , dinota 

dolore, o pentiraento di avere offefo Iddio, 
natodal fentimento della deformita del pecca-
t o , e dalle apprenfioni del gaíligo , cioé della 
perdita del cielo, e delle pene dell' Inferno . 
Vedi CIELO, e INFERNO. 

L ' ammom ftimafí H grado piíi baflb di pen-
timento, non fendo fondata ful motivo nobi-
le della contrizione , che fuppone 1'amor di 
D i o , come principio, ed origine del dolor di 
averioofftfo . Vedi CONTRIZIONE. 

A T T U A L E , coíareale, ed effettiva ; ov-
vero, ch' efille veramente, ed aíTolutamen-
te . Vedi REALE ESISTENZ A . 

Nella Filofofia diciamo Calore , e Freddo 
Attuale, a differenza di Virtuale, o Potenzia-
Ic. Vedi POTENZIALE , CALORE &c. 

Ií Calore attuale ^ confíderato in fenfo attt-
v o , é 1* atto di produrre calore ; e in fenfo paf-
fivo , é l aqua l i t a , in virtü della quale un cor-
po fi dinomina Caldo. 

I I calor Virtuale, o Potenztale f prefo atti-
vameníe^ é ' l p o t e r e , o fiaiafacolta di pro
durre calore;. paíTivamente poi , é la facolta 
di fcaldarfi , o di ricevere i l calor attuale. Ve
di CALORE , FREDDO &c. 

Nella Teologia , noi diciamo Grazia attua
le, in oppofizione all' abituale . Vedi ABI-
TUALE. 

Fer grazia attuale s' intende quella , cl>e 
Dio ci da , affinedi renderciabili ad operare, 
o a fare qualche azione . La Grazia Abitua
le é T iíieffo che la. Santificante ^ un abito di 
carita , inerente nell' anima , che ci fa grade-
v o l i a D i o > ed oggetti di premio eterno. Ve
di GRAZIA . 

Cosí anche fi dice i l Peccato Attuale > a dif-
ferenza dell' Origináis. Vedi PECCATO . 

I I Peccato attuale é quello che fi'commette 
fcientemente , daperfona giunta agli anni di 
difcrezione . I I Peccato Origínale é quello, da 
norcontratto per generazione > come figliuoii 
diAdanio. Vedi ORIGÍNALE . 

A T T U A R E , ridurre all' atto ; o mette-
ÍS checcheffia. in <&mm » Vedi ATTO , ed 
AZIONE . 

Onde dicono i Scoiaftici , che l'Agente ai-
i u i la potenza , allorché produce 1' atto in un 
íogget to : e in firailguifa fi pub dire^ che la 
mente attua. i l corpo . 

A T T U A R I E , ACTUJIRI^ÍV^X. Vedi 
ACTUARIO . 

A T X U A R I O j MiniTtro dipútalo dal M.a-
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giftrato &c. di cui é i l ricevere, rcgiftrare 
e tenere cura degli att i Pubblici. Vedi AT
TO &c. 

A V A N I A , ne'DominjTurchefchi, eal-
tresi ne' Perliani, é una Impofizione rigorofa 
od una fomma di denaro che efígono da5 Cn-
üiani o da' Franchi, che la pagano , per libe
ra rfi da qualche accufa fabbricata a pofta. Rau* 
wolf. Viagg. p. 182, 

A V A R I A * , AVERAGIUM, nella Legge, 
fervizio , che T afficuale rende al Padrone 5 
fia colle fue beñie , o co' fuoi carriaggj. Ved! 
SERVIZIO . 

* La parola e derivata dal baffo latino ^ 
averia, bejiiame / o dal Francefe oeuvre 
opera . 

AVARIA , é un termine marinefco , e di 
commercio , e fi ufa per i l danno, che la Na
ve , o le merci imbarcatevi patifcono dal tem-
po della partenza fino al ritorno di eíTa *, flecó
me ancora le fpefe > o le contribuzioni che i 
proprietar] sborfano per lo rifa cimento di que! 
danni. Un Autore moderno , che ne ha ferit-
to un tratíato efpreflb , la dilHngue in fempli-
ce <, ofiaprivata, c in groffa, o Acomune. 

A11' avaria femplice contribuifee folamen-
te quella mercanzia particolare, ch 'é ñata 
danncggiata \ ma alia groíTa contribuifeono e 
i l Vafee lío e le mercanzie. 

Nella prima fi comprendono tutte le fpe
fe, e tutti gli accidenti firaordinarje non 
preveduti, che accadono o al ba í l imento , 
o alie merci , o ad ambedue ; e in taii 
cafi la perdita ha ha eííere rifatta dalla co
fa , o dalle cofe , che la cagjonarono. Tai i 
fono i perdimenti di gomene, di ancore , di 
alberi, di vele, a motivo di borrafche &c. 
ed altrcsl i danni che ricevono le mercan
zie per difetti proprj, dal gnaílarfi , infra-
cidarfi, bagnarfi ; o eziandio per caufa di 
Pirati ,di borrafche &c. Gli ftipeadj de' mari
nar!, mentre il Vafcello é trattenuto per feque-
firipurché fia ftato noleggiato per i l viag-
gio , e non a me fe , Tutte quefle fono avz* 
rie femplici, e non fono da raeíterfi al con
tó comune. 

Acciocché poi Vavaria^ g r o f l a o comune 
abbialuogo, l'autore poco fa raentovato fa 
vedere, 

10. Che debbe qualche cofa eíTere ftata get-
tata nel Mare , e per neceffita aíToluta. 

2o, Che i l comandante abbia avuto i l corar 
fenfo de' proprietarj per fado 

5 &. Cha 
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38. Che c ibf iaüatofat to per lafalvezzadl 

tutto i l baftimento, eche in coníeguenza di 
cib fiafi falvato. 

In tal cafo , tut t i quelii , in cui vantaggio 
tal cofa fu gettata al Mare , hanno da con
t r ibu i ré , indennizare e rifare la perfona, a 
cui quelía cofa apparteneva; e percib íi met-
te la taifa fopra tutto il carico , e anche fopra 
legioje, l 'oro&c. febbene non fieno di pefo 
al bañ imen to ; e dippiu fopra rifleíTo bafli-
mento, eccettuatine perb i PafTeggieri, ele 
provifioni. Rainold. Chrijh a Derjchau in nov. 
Ih . Mar. Ba l . 1700. 

A ' cafi mentovati de IT avarta comune fi 
poííono aggiugnere gli aggiullamenti fatti co' 
Piratí per il rifcatto del baÜimento ; fiecome 
eziandio le gomene , g!i alberi, le anchore &c, 
perdute, o lafciate per i l ben comune; il ci-
bo , e i medicamenti de'marinan feriíi i n d i -
fefa del vafcello ; ealtrcsi la paga , ele provi
fioni dclla ciurma , allor quando i l vafcello é 
arrebato, o meffo in fequeílro d' ordine di qual-
che Principe; purché íoííe noleggiato al rae-
fe , e non per tutto i l viaggio . 

A VARIA , piü particolarmente dinota la 
quota , che ogni Mercante , o proprictario 
nel Vafcello, o nel Carico, dee pagare per i' 
avaria comune , fatta una ragionevole fíima . 
Quefta fomma fara divifa tra i diverfí preten-
fori per modo d' avaria, a mi fu ra de'loro r i -
ípettivi intereffi e pretefe . 10. A, c. 17. 

AVARIA, é ancora una picciola tafia , che 
i Merca tan í i , che imbarcano robba nel Va
fcello a l t ru i , pagano a' Padroni di effo, ol-
tre i l nolo, acciocché ne abbiano cura. Vedi 
NOLO . 

A U B A I N E » , ne 'coñumi Francefi , D i -
ritto , per cui ií Re íi fa erede di un Foreñiero , 
che muorc ne^fuoi Dominj . 

* Lavoce eformata da Aubaín , Foreftie-
ro ; che i l Menagio fa derivare dal La
tino , Al ib i natus, e Cu j a d o cia Advena , 
che appunto & i l neme , con cui fono di-
norninati i Forefiieri ne Capitoli d i Cario 
Magno . Du Cange la f a venire dal vo-
cabolo Albanus, Scozzefe ^ o Irlandefe , 
perche quefie due Nazioni anticamente fi di-
lettavano di viaggiare, e di vivers ne patfi 
oltramavini. 

11 Re di Francia, in virtíi del ¿iritió di A u -
baine y pretende la eredita di tutti i Foreñieri 
nel fuo regno, colf efeludere ogni'altro Pa-
¿conie,, e anche ad onta del Teíiaraeoto del 
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Defunto. Un Ambafciatore , abbenché non 
naturalizzato, non é foggetto a tal legge . G l i 
Scozzeíi, iSvizzeri, i Savoiardi, e i Porto-
gheíi fono anch' effi efenti dall' Aubaine , per 
eíTer riputati nativi , e r tgnicoli . 

A U C T I O , pubblica maniera di venderé, 
o di comprare checcheffia , in ufo apprefíb g l i 
antichi Roma n i , fatta dal pubblico Banditore 
fub hafia^ cioé fotto un 'Afta ficcata in térra 
in tal occafione, edal Magiftrato, che affi-
curava la vendita , col fare la confegna della 
robba. Dicevafi AuBio , cioé Aumento, per
ché al dir di Sigonio, la robba vendevaíi a co-

/ l u i , quiplurimum rem augerct, che per eíía fa-
ceva la maggior offerta . Vedi INCANTO . 

A U D I E N D O , & terminando, é un ordi
ne, ovvero una comraeíTione diretta acer té 
perfone quando fi fuícita in un luogo qualche 
tumulto, o qualche rivoluzione , per placare 
e puniré i delinquenti. 

A U D I E N T I , o Auditores , neila Storia 
della Chiefa , era un ordine di Catecumeni 
compoílo di coloro, i quali erano di nuovo 
iftruiti ne'Mifterj della Religione Crifiiana , 
ma non ancora ammef í i al Battefimo. Vedi 
CATECÚMENO, ed AUDITORIO. 

A U D I E N Z A * , in fenfo genérale, l 'udi-
re . Vedi UDITO , ATTENZIONE , e AUDI
TORIO. 

* La voce fi forma dal Latino concito au-
dientia, da audire, 

AUDIENZ A , íignifica ancora le cerímonic 
che fi praticano nelle C o r t i , allor che fi am-
mettono gli Ambafciadori, e iMin i f i r iPub-
blici alia prefenza del Re. Vedi AMBASCIA-
TORE 

Onde fuol dirfí, il tal Ambafciatoredimsin-
do audienza, prefe la fuá audienza di con ge-
do &c . 

In Inghilterra fi da audienza agli Amba-
feiatori, nella Camera della prefenza; agí' 
Inv ia t i , e a' Refidenti, in una Galería , i a 
un Gabinetto, odovunque accada, cheilRe 
íi t r o v i . 

Lo ftile ufato in tuííe le Cor t i , nell' aín-
mettere gli Ambafciatori all' audienza t é 
quefto : 

I o . Fanno tre riverenze, e poi fi coprono , 
e fi mettono a federe , quando il Re fí é gia co
pe rto , e meífo a federe, ed ha loro dato i l íe-
gno di cib fare. 

2 ° . Quando non é in talento del Re ch' 
eglmo fi coprano fi mettano a federe % 

anck' 
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anch1 egü refta fcoperto y e in piedi; lo che n i -
mafi una forte di fpregio , edi affronto. 

3o.. Avuta la prima andienza, non bifogna 
domandarne uri'altra troppo prefto.. 

I n Coítantinopolr, i Miniftri per !o piu han-
no audienza dal primo Viíire ^ e nella di lui af-
fenza , dal Caimacán i 

AUDÍ ENZA, nome di Corte di Giuftizia r 
üabilita dagli Spagnaolt nell'Indie Occiden-
t a l i , fimiie a' Parlamenti di Francia ¿ 

Danno (entenza fenz' appellazione , e ogni 
una di effc hacerto di í i ret to , o territorio, che, 

. coraaaemtnte comprende divcrfe Províncie ^ 
dette ancoc efle- au:d'tenzer dal Tnbunale, a 
cuí appartengono ., Onde Saníbne divide la 
nuovaSpagna in fante, audienze quanti fono 
i Tribunali fudettio. 

Le tre audienze principalí fono quella di 
Guadaiaxara, quella di Meffico, e quella di 
Guatitnala. 

AUDIENZ A , in Inghilterra, e la Corte Ec-
clefiaílica, in cui TÁrcivefcovo fente perfo-
nalmente le caufe. Vedi CORTE, e ÁRCI-
VESCOVO . 

Quivi fi agitano principalmente le diffe-
reiTze, che nafcono intorno all' elezioni , con-
fecrazioni, iflituzioni v matrimonj, &c. 

Camera: di AUDIENZE . Vedi V articolo 
CAMERA . 

A U D I T A . guereia y é un ordine in In
ghi l terrafpedi to contro di colui, che aven-
dofi pcefo l'obbligo, che avea contra di uno 
ne demanda ed ottiene i ' efecuzionc, prima 
del tempo ílabilifto^ dal maggioEe o dal Ba-
livo : ficché dolendofene la parte , viene que-
íta a dimodrare la giufta cagione , per cui 
non debba accordarglifi 1' efecuzione , pro-
ponendo percio un'eccezione. 

L'brdine fi fpedifee dal Gran Cancelliero 
full' eccezione propofta , a'Giudici degli al-
tri Tribunali , ordinando di aífegnarglifi , 
qualche giorno, prima , i l tempo a dover 
comparire.. 

A U D I T O R E j colui cheode, afcolta, o 
attende ,• a checeheffia Vedi UDITO , AT-
TENZÍONE5 e AUDITORIO .. 

AUDITORE % fi dice di diverfi Uff iz ia l i , de-
fíinati a ricevereconti, fentire.placiti &c . Ve
di CONTÓ &c. 

Anticamente dinotava G/W/Ve,, e Inquifi-
tore r nominato da' Giudicii per efaminare, 
ed inveftigare la verita di checcheííia . I iVo-
iar j anche talvoltadiconfi auditori _ 
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AUDITORE , s'intende ancor di quel Miní-

flro, cherenderagioneoconfiglio al Principe 
in materia di grazia r o di giuílizia 

AUDITORE di Rota > della Camera Apoflo-
lica & c . Vedi ROTA ,, CAMERA , &c. 

AUDITORI Conventuali y Collegiati &c. Uf
fiziali ftabiliti anticamente tra'Religiofi per 
efaminare i conti del Convento, del Colle-
gio &C.,. 

AUDITORII N k v i ' i nell 'Anatomía ,Pajo di 
nervi che featurifeono dalia medulla oblonga-
ta , e poi fi dividono. Tuno verfo la orecchia, 
e l'altro verfo la lingua , l'occhio &c. V . Tav* 
Anat. iPfieoL)fig. le t t .pp.Vcál ÑERVO. 

I I ramo mórbido , e fpugnofo del ñervo au-
ditorio y che fi diffbnde per i l laberinto , e ií 
tímpano dell" orecchia , é 1' órgano imme
diato del fenfo di udire. Vedi UDITO. 

I nervi auditorj eoílituifeono la fettima 
conjugazione , fecondo i l computo de'mo-
derni j e la quinta fecondo quello degli anti-
c h i . Vedi PAZO, e CONJUGAZIONE. 

Gl i Anatomict notano una pruova fingo-
lariffima della fapienza , e difpofizíone del 
Creatore in aver cosí diftribuito i nervi aw 
ditorj a diverfe par t í ; avendo in tal guifa fta-
bitito un confenfo , ed un'armonia meravi-
gliofa, ed uííle tra efle.. Quindí é , che la 
pin parte degli animali , al fentire qualche 
í'uono ftraordinario, dirizzano le orecchíe , e 
fi mettono in pofitura di riceverlo ; aprono 
gli occhí , e fi pongono in guardia , teñen-
do la bocea pronta a gridare , e far noto i l 
periglio; onde la maggior parte di effi, ef-
fendo forprefi , o fpaventatí, chiamano , dan-
no gridi &c. Vedi CONSENSO delle Pa r t i . 

I l Dottor Wilüs ( Anat. cerebr. c. 17.) no
ta un altro intento , ed ufo di tal coramu-
nicazione nervofa ira Torecchia r e la boc
ea ; ed é , che la voce polla corrifpondere 
coll' udito , ed efifere una fpezie di eco di 
quello; e tutto cib che fi fente con unodes 
due nervi , poíía prontamente cfprimerfi col
la voce , mediante Fajuto delFaltro '. 

A U D I T O R I O , in fenfo di addiettivo , 
cofa appartenente all 'udito. Vedi UDITO . 

Meato AUDITORIO , nell 'anatomía , detto 
ancor aurium alveare,. a cagione del cerume , 
che vi fi raduna . Vedi MEATO Auditorio. 

AUDITORIO, vale eziandio, come nome 
collettivo , aflemblea di uditori . Vedi As-
SEMBLEA , ORAZIONE &C. 

AUDITORIO , intendefi ancora della Se-
dia ¿ 
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^ ia , o del Banco , dove il Maglftrato, o Giu-
dice aíTifo, fentecaufe, e l i t i . Vedi BANCO. 

I n R o m a , i Magiftrati avevano auditor), 
o Sedie di Giuñizia fecondo la lor digni tá . 
Dnde gli audhorj de 'minií lr i fuperion dice-
vanfi Trtbunalia, e quei degl' I t i feriori , Sub-
fell ia. Vedi TRIBUNALE &;C. 

I Pedanei avevano gli audhorj ne'Portici 
del Palaxzo Imperiale . Quei degii Ebrei 
erano alie Porte delleCit ta. I G i u d i c i , fta-
bi l i t i anticamente da'Signori e Lordi Inglefí, 
«mrainiftravano giuftizia fot tounolmo, per 
Jo pía dirimpetto alia Cafa de'Signori, che 
Jor ferviva di auditorio. 

AUDITORIO, nelle antiche Chiefe, quel-
la parte della Chie ía , dove gl i auditori , o 
fieno audientes ílavano per udire 9 ed effere 
i í l ru t t i . Vedi C u ÍES A , e AUDIENTI . 

VAuditorio era l'iíieíío che la Navata deN 
la Chiefa , Navis Ecclefuc. Vedi NAVATA . 

Ne' tempi p r i m i d v i , ufavafi tanto rigore in 
tenere il popolo raccolto in tal luogo , che fe 
al cu no fe ne partiva in tempo della Predica, fe
condo il decreto del Concilio Cartaginefe, do-
veva eflere fcomraunicato» 

A V E L L A N A , nocciuola, frutta nota. 
Nel l 'Ara ld ica , fí dice Croce Avellana, e s' 
intende di quella, che fi raífomigiia a quattro 
«Avellane, o nocciuole, ne' lor guíci , uniti in
fierne alie eílremita maggiori. Vedi CROCE . 

Silvio Morgani dice, c h ' é queda la cro
ce, che íi fovrapone al Mondo delTautori-
la , o Oa al globo de' Sovrani. 

A V E M A R I A , falutaxione , che fece V 
Angelo Gabriele alia Beatiffima Vergine , 
allorché le diede la nuova delT Incarnazio-
ne, cosí detta, perché comincia con querte 
parole, Ave M a ñ a . Vedi VERGINE , AN-
NUNZIAZIONE , SALUTAZIONE &€. 

Dippiu , é una orazione, che i Cattolici 
porgono alia Santiífima Vergine . Siccome 
ancor fi dice Ave Maria a que' tocchi di 
Campana, che fervono di avvifo a falutare 
con tal Orazione la no í l raDonna . 

E altresi fogliono dirfi Ave Marte le Pallot-
toline della Corona, minon di quelle che fi 
ch iamano Paternojiri. 

A V E R - C O R N , nelle antiche fcritture In
glefí, íigniñca i i coftume di trafportarfi da' 
Tenenti i l grano ne'Granai de' loro padroni. 

A V E R D U P O I S pound. Vedi LIBERA. 
AVERDUPOIS imeight. VediPESO. 
A V E R I A , ne'Líbri légali Inglefi, fignifi-
iBovi oCavalli per TAratro: ma in un 
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fenfo genérale ilbeftiame . Owuando fi fa men-
zione di una beflia, íi dice quidam equus , 
vel quidam Bos \ quando di due o piu , non 
fi dice Equi o Boves, m& Averia . 

Keplegiare de Averiis. Vedi REPLEGIARE. 
AVERIA canche un luogo, ove fi tiene P 

avena, e le altre provifioni pe' cavalli de! Re . 
A V E R N I * , preífo gli antichi naturalirti, 

fono certi Laghi , o Grotte , o altri firaili 
luoghi , che infettano Taria con vapori, ed efa-
lazioni velenofe, detti ancora Mef i t i , oggi 
Mofette. Vedi MEFITI, ESALAZIONE &C. 

• La voce e latina , e fi forma dalla Gre
ca privativa a, e da opvií, uccello; che 
infinua^che gli uccelli non potevano pajfar* 
v i , ma cafcavano morti: Avernas , quaji 
aornus, locus iine avibus. 

Dicefi, che neirUnghena fonomoIti^nw-
w , a cagione delle molte miniere 3 che vi íi 
trovano. VediMiNiERA, e.MÍNERALE . 

LaGrotta de1 Cani in Italia é atTai nota. 
Vedi GROTTA , ESALAZIONE &c. 

Ma Vaverno piu celebre era un Lago, v i -
cino a Baja , nella Campania, detto oggidl 
Lago di Tripérgola. 

L ' efalazioni daeíTo tramandate , fono da-
gli Antichi rapprefentate di qualita si mali
gna , che gli Uccelli non potevano volarvi fo-
pra , ma vi cadevano m o r t i : locché da certi 
moderni viene attnbuito a c ib , che non ef-
fendo gli effluvj fulíurei di quefto Lago di con-
fiftenza baftevole a foftentare gli uccelli, que-
fti venivano a cadere dal proprio pefo. Tai cir-
coftanza , unita alia gran profondna del Lago , 
diede motivo agli Antichi dicrcderlo la por
ta , o la entrata del!' Inferno j q u i n d i é , che 
Virgi l io fa che Eneadifcenda per di qua, a viíi-
tare i luoghi infernaii*. Vibio Sequellro di
ce , che non fe ne trova il fondo. ImmenfíS 
altitudinis , cujus ima pars apprehendi non pQ~ 
teft. Vedi INFERNO . 

* Vicino a Baja , dice Strabone , fia i l pie-
coló Golfo di Lucrina , e in fondo ad effo i l 
Lago Avernus . Quivi ¿ra , dove cred€~ 
van gl i Antichi , che Omero aveffe defcrino 
Ulijje converfante co morti, e confultan-
te r Anima di Tirefia , imperocchi q u i , 
dicevano effi , era f Oracolo confagrato 
alie Ombre, che Ulijfe venne ad interro
gare , fopra i l fuo ritorno . L ' Averno 
e un Lago profondo , e tetro, a cui fi giu-
gne , mediante una apertura jlretta , che 
paffa dal feno efieriore ; e circondato d i 
fpon de ripide, che fporgonfi minaccievoU 

fopra 
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fopra di ejfo ; e accejjxbile fclámente per quel 
paffaggio ftretto , per dove fi entra . Qtie-
fte rive anticamente erano coperte ajfatto da 
un bofcofolto, impenetrablle al piede urna-
no. La fuá ombrafunejia imprimeva una 
fuperflizíone riverente helle mentí degli 
fpettatort ; laonde fu riputata la Jede 
de Cimmerj , che dhnoravano in una 
perpetua notte. Vedi CIMMERIO . Chiun-
que qut veleggtava, offeriva prima facri-
fizj, per rendere propizie le potenze inferna-
l i , colf ajjijienza de Sacerdoti, che i v i 
ajfiftevano , e dirigevano i l mi/tico rito . 
Dalla parte di dentro fcaturiva una fon
tana di acqua límpida ^ giujlo accanto al 
JVIare ¡ d i cui nejfuna Creatura giammaí 
gufio ̂  mentre la opinione era, che quefia fof • 
fe una vena delfiume Stige; qu) vicino alia 
fontana eravi /' Oracolo ; e le acque cal-
de cosí abbondanti in quefli luoghi face 
vanli /limare tante derivazioni, o ram 
delV ardente Flegetonte . Vedi la Ricer 
ca interno alia V i t a , ed agli feritti d 
Omero, Se&. I I , 

A V E R U N C I * , appreffo gil Antich 
Remaní , ordine di Diviniza , di cui era 
particolar uffizio fcacciare i pericoli, ed i ma-
lanni. Vedi D i o . 

* I Greci chiamavano quefia forte di Del 
IKMÍOI , o Kiroirouiraioi j e la fefia , 

che fi cele brava in onore loro AT/WÔ WV? . 
Talvolta diconfi hmrpoirauoi. 

Gl i Egizj anch' effi avevano i loro D i i 
Averrunci) o Apotropcei, che fi dipingevano 
in pofitura roinaccievole , e talora con gli 
fíaffili in mano. Ifide era una di queñe D i v i -
n i t a , come ha dimofirato il Kircherio. Vedi 
Oedip. JEgppt. Tom. 3-pag. 487. 

A V E R S I O N E * , abborrimento, o aliena-
zionedella volonta da checcheflfia. Vedi AN
TIPATÍA, e R l L U T T A N Z A . 

* La voceft compone da&^e verto, voltare . 
A U G E S , neli'AÜronomia, duepunti nell' 

órbita di un Planeta, che aleramente diconfi 
Apftdes. Vedi APSIDE . 

L'uno viene dinorainato particolarmente 
Y Apogeo, e Tal tro i l Perigeo. Vedi APOGEO , 
e PERIGEO. 

A U G U R E * , nell 'antichita, minifirofa-
cro p re fio i Roraani, a cui apparteneva i l pren
dere gli augur) , o íieno preíagj interno le ce fe 
future, dagli uccelli, dalle beftie, e dalle ap-
parenze de'Cieii. Vedi AUGURIO . 

* JLa voce , fecondo alcuni s derivafi da 

A U G 
avís j uccello , e garritus , canto &c. 
nella fuppoftzione, che al principio V uf
fizio á^Z/auguri foffe^ i l notare f epren
dere gt indizj dallofirepito , dal cantare, 
dalpigolare & c . degli uccelli . E per ció co-
munemente j i f a diftinzione tra /'augure , e 
¿'aufpice, Jupponendo che tultimo cecupa-
vafi foltanto neWoffervar i l voló degli uccel
l i . Vedi AUSPICE . M a i l P. Pezron lafa 
venire dal Céltico au , fegato , e gur , 
uomo ; laonde, fecondo l u i , per augure 
propriamente s'intende que gl i ^ chefaceva 
la infpezione delle vifeere, e indovinava 
per rnezzo del fegato . Su tal principio 
/'augure farebbe f ifiejfo che /'Arufpice. 
Vedi ARUSPIGE. 

Gi Auguri componevano un Collegio, o 
fia comunita , che prima confiíieva in tre 
perfone, cioé una per ogni tribíi , e poi in 
quattro ; allor quando Servio Tul i io avera 
auméntate le tribu fino a tal numero: dipoi 
giunfero a nove , di cui quattro erano Pa-
trizj , e cinque Plebei : e finalmente Silla 
ne fece quindici. Catone fu del Collegio de
gli Auguri . Vedi ARUSPICE. 

Portavanp gli auguri un baílone detto au
gúrale o lituus, ch'era i'infegna deli'uffizio , 
e dell' autorita loro. Neffun affare d' impor-
tanza potea riíblverfi, í'enza prima con fu I -
tarne con eífi; ed i l confeglio loro, qualfi-
voglia ch'ei foííe , p̂ er comando del Senato , 
doveva efattamente, e religiofamente oíTer-
varfi . Vedi LITUO &c . 

Parecchi. Autori vogliono, che gli auguri 
foííero diverfi áag\\ aufpici, ed altresi r¿3^«-
rio áúY aufpicio in cib, che i l primo, rigo-
rofamente parlando , fi rifiringeva al canto de
gli uccelli; laddove l'altro ne confiderava i l 
velo , i l modo di raangiare &c. Ma tal di-
flinzione non fi oíTervava fcrupulofamente. 

A U G U R I O , la difciplina degli auguri: 
ovvero la pratica , o ccílume di confultare gli 
D e i , e informarfi della lor volonta, per mez-
zo di certe forte d ' ind iz j , o preíagj . Vedi 
AUGURE. 

L ' auguñ-o é aífai antico , e da Mosé fu proi-
bito , come fi legge nel Libro del Levitico . 

Latazza, chefumefla nelfacco diBenia-
mino , era quella , di cui GiofefFo fi ferviva 
per prendere gli augur). 

AUGURIO, in fignificato piu genérale, ab-
braccia tutte le diverfe forte-di divinazione, 
la quale daVarrone viene difiribuita in quat
tro fpezie, fecondo i l numero degli elemen-

t i , e 
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t i , e fono, hpírcrnanzia , o íia Vaugurio per 
juezzo del fuoco j Vaeromanzia, o V augurio 
per vía dell' aria ; idromanzia, o Vaugurio per 
vía dell' acqua; e la geomanzia, o V augurio 
per vía della térra . Vedi AEROMANTIA , Pi-
ROMANTIA &c. 

I rami particolari fono AleSoromantia, An-
tropomantia , Belomantia , Captotromantia , 
JSlecromantia, Capnomantia, Gajliomantia , 
Geomantia, Aru fpicina, Libancmantia, Xe-
canomamia &c. Vedi ciafcuna foíto i l proprio 
articolo. 

A U G U S T A L E S , o /o^ /w AUGUSTA LES , 
ovvevo Flamines i erano i Sacerdoti d' Augu
r o , deftÍBati, dopo Tapoteofi o deificazione 
di quell' Imperadore per opera di Tiberio, a 
fare le funzioni per lo culto del ouovo D i o . 

AUGUSTALIA, neir antichita , una fefta 
inflituita in onore dell'Imperadore Augufto. 
Vedi FESTA . 

Ella fu prima íntrodoíta nell' anno di Roma 
8 3 5 , cioé i l quarto dopo ch'egli ebbe finite 
íu t te le fue guerre , e ííabiliti gli afFari deíla 
Sicilia-, deila Grecia, deU'Afia, della Siria, 
c de' Parti. I I giorno in cui egli fece i l fuo in-
greífo in Roma , e fíen do i l 40. delle Idi d' Ot-
tobre, fu affegnato per giorno feftivo, e fu 
c h i a m a to Auguflalis. Vedi AUGUSTA LIS . 

AU<3USTALÍS, fu parimenti un neme , da
to ai giuochi celebrati in onore del medefimo 
Principe, in di 4. delle Idi d' Ottobre. Vedi 
G i u o c o . 

AUGUSTALIS , o Pnefctfus AUGUSTA LIS , 
m a g í r a t o Romano, deftmato per governare 
r Egitto , con un potete moho íimile a quello 
di un Proconfole in altre Provincie. Vedi PRO-
CONSOLE , e AUGUSTA LES . 

A U G U S T A N A i E r a . Vedi ACTIACI. 
AXJGUSTANPÍ ConfeJJlone) dinota una cele

bre confeñione di fede , comporta da Lutero, 
eda altri Riformatori , e prefentata nel 1530 
ali' Imperadore Cario V . nella dieta d' Augu-
fla, a nome del corpo Evangélico. 

ÁU-GUI-I'AN-NEUF , o AGUILLANNEÜF^ 
Vedi MÍSLETO . 

A U G U S T O , AUGUSTUS, in unfenfoge
nérale , é una cofa venerabile , facra , piena 
dimaeíTa. Vedi M AESTA' , &c. 

I I íitolo á'AuguJio fu prima dato dal Senato 
Romano ad Ottavio dopo d^effere egli flato 
c-onfermato nella fovrana poífanza da' Senato-
w • Concepivafi che la pzxola Augufto efpri-
^effe a'cun che di divino, o di piüiublime 
che-Ja sfera umana, ú h venivaperb deri' 
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vata dal verbo augeo, crefeere; tanquam f u -
pra humanam fortem a u ü u s . 

I fucceífori d' Ottavio prefero 1' ifteíTo t í to-
l o ; coficché da 11 in appreífo Imperatore, e 
Augujio erano una cofa íleífa ; e diventarono 
termmi finonimi. Vedi IMPERATORE . 

L ' erede prefuntivo dell' Impero, o colui 
ch' era deftinato a fuccedere alia dignitk ve-
niva prima creato Cefare^ ch'era un grado 
o paífo neceíTario per arrivare a quella tiAu-
gufto o d' Imperadore . Tuttavolta ¡t P. Pagi 
fo^iene i l converfo ; c ioé , ch'era neceíTario 
eííere Augujio, previamente all ' eífer Cefare, 
Vedi CESARE . 

M . Flechier oíTerva, che I ' Imperador Va* 
lentiniano proclamb fuo fratejlo Valente Au
gujio , fenzaprimadichiararloCefare, lochs 
non era mai ftato innanzi praticato. 

Aggiugnefi, cheM. Aurelio, eífcndofuc-
ceduto ad Aníon ino , iramediate creo L. Ve
ro , eCefare e Augujio. Queíta fu la prima 
volta, che i Romani videro due Augujii in ua 
íratto ; per la qual ragione 1' anno in cui que-
flo íi fece , cioé i l 161 , fu notaío ne'Faíli coi 
Confolatp de i due Augujii . Fu uno ftrano fpet-
tacolo al popólo di Roma vederfi governati da 
due Sovrani dopo tanto fangue fparfo per la 
fcelta di un fol Signóte. 

Le Imperatrici prendevano anch' eífe la 
qualita di Augujie, ed anche alcune Dame 
della Famiglia Imperiale , che non erano mai 
fíate mogli d' Imperadori, ma perb raadri o 
figlie. 

Sopra le medaglie e le monete alcuni degli 
antichi Re di Francia trovanfi puré con l'ap-
pellazione d' Augu j i i ; particolarmente Chi l -
deberto, Lotario e Clodoveo; aggiugni che 
la moglie di queíV ultimo , Crotechilda, é 
chiamata eziandio da Herrico , nel fuo Libro 
de' rairacoli di S. Germano , indiíferentemen-
te , ora Axgujia , ora Regina. 

V Hijioria AUGUSTA é la ftoría degl' Impe
radori Romani dal tempo di Adriano fino a 
Carino, cioé dall' anno del 'Noílro Signorc 
157 fino a 284, compofta da fei Scrittori Lat i -
n i , El . Sparziano, Giulio Capitolino , El. 
Lanaprídio, Vulcazio Gallicano , Treb. Pol-
lione, e Fl. Vopifeo . Vedi Fabr. Bibl Lat.c. 6? 

A V I A R I O * , cafa o appartamento , dg 
ritenervi, nu t r i rv i , e propagare gli uccelli. 
Vedi UCCELLI . 

* La parola e formata dal Latino Avis § 
uccello. 

A V I S O * , notizia, o avveríinaetiío, pe» 
I.],] ÍM 
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farfaperequalchefoía difrefco avvenuta, od 
altra degna di íaperfi. 

# Laparolae Italiana) e ft adopera princi
palmente nel commercio. 

A U L A , ne' noílri antichi Libr i Legali , 
íignifica una Corte Barón, V^K/̂  ibidem tema 
quarto ¿ie Augujl .&c. Vedi BARÓN. Aula Ec-
¡ei&fijt talvolta fignifica rifteíTo tá iznavisEc-
¿lefice. Vedi NAVE, 

A U L I C A , un atto, clie ungiovane teó
logo fofliene in aicune Univerfita foraflierej 
nell'ammetterfi di unjiuovo Dottore in Teo-
iogia . Vedi ATTO , 

E H ' i cosí chia.mata dal Latino aula, fala ; 
queft'atto tenendüfi comunemente nella fala 
del l 'üniverf i t^ . VediUNIVERSITA^ , GRA
DO, POTTORE , &C. 

La períona che prefiede alladifputa , é la 
íleíía cbe ha da prender la berretta di Doí íore . 

A U L I C O , é parimenti un'appeílazione, 
che daííi a certi miniÜri del!' Imperadore, che 
compongono una Corte fuperiore, od un Con-
íiglio , che ha giurisdizione univerfale , e 
fenza appellazione, fopra tut t i i fudditi dell' 
Impero, in tutti i proceífi ivi introdotti^, Ve
di IMPERATORE, cd IMPERO , 

N o i diciamo, Confegiio áulico ^ la corte 
o la camera W / c ^ , i l .coníigliere áulico ^ &c. 

I I coníigliofl«//Vo éHabilito dalP Imperatore 
che nomina i min i f l r i ; ma l'Elettor di Mo-
gonzahadir ttodi vifitario . Es compoño di un 
prefidentc , ch ' é Cattolico ; di un vice-can-
celliere, prefentato dalT Elettore di Mogon-
za ; e di 18 Configlieri, nove de'quali fono 
Proíeftanti, e nove Cattolici . V . ASSESSORE . 

Sonó divifi in due banchi, unode'quaii é 
occupato da nobi l i , e l 'altroda Legisperiti. 
Tengono le loro adunanze in prefenza dell' 
Imperatore ; e per quefta ragione fono chia-
snati Jujiitium Imperatoris¿ e confegiio áulico, 
perché la loro corte ftguita quella dell'Impe
ratore , ch 'é detta aula Imperialis, ed ha la 
fuá refidenza dove é 1' Imperadore , Quefta 
Corte tenzona un poco, e fi urta con queila del
ta Camera Imperiale di Spira ; vi é qualche 
oppofizione tra cíTe, i u c i b , che fono preven-
tive i'una all'altra ; iion eíTendo permeíTo i l 
rimuovere una caufa da qucllaa quella . Vedi 
CAMER A I m per i ale . 

N é T iíkffü Imperatore pub impedir*, o 
fofpendere le decifioni di quefte Cor t i ; e mol-
to meno chiamare avanti sé una caufa, gia 
«fpoíla ade í le i íenza i l confenfo degli Stati 

A U M 
deir Impero . Contuttocib , in certi eafl V 
iñeíTo ConfegI io non decide affolutamente 
fenza averne prima dato parte all' Imperatore' 
e allora decreta in quefta forma , Fiat votum 
ad Cefarem , cioé , ne fia fatto i l rapporto all' 
Imperatore nel fuo confegiio prívalo. 

Á U L O , AJAOÍ , mifura lunga preífo i Gre' 
c i . VediMisuRA . 

A V I S T A , terminemercantlle, chenel-
Je lettere di cambio fi mette, in contraddi-
ftinzione del termine a ufo ; e dinota, che il 
pagamento del denaro, dichiarato nella lette-
ra, debba faríi, fubito vedata la lettera j lad-
dove il termine ^ «/o vuoldire, che la fom-
ma debba pagarfi a tenore dell' ufanza, e dello 
fiile folito praticarfi in quella piazza , per cui 
éfpedita tal leítera di cambio. 

A U M E N T A Z I O N E , K v ^ c u ^ in fenfo 
genérale, l 'atto á\ aumentare ^ c ioé , di ag-
giugnere qualche cofa ad un'altra, per reo-
derla piu grande, o piíi confiderabile . Vedi 
ADDIZIONE , ACCESSIONE, ACCREZIONE , 
AMPLIFICAZIONE &C. 

I Governadori della generofita della Regina 
Anna per T aumentazione del mantenimento 
del Clero povero, in virtu di molti atti del 
Parlamento, faíti a quefto fine , hannolafa* 
colt^ di aumentare tutt i i Benefiz), la rendita 
de' quali non paífa 50 1. I ' anno . E ü certificb 
il numero de1 Benefizj che fiegue, eífer capace 
di aumentazione, 
.1071 Benefizj , che non hanno p i i i l 

di 10 lire 1'anno , poflTono , per 
mezzo della fola liberalita della . 
Regina , aumentaríi fei volte Yó^ió 
ciafeuno, fecondo le prefenti re
góle de' Governadori , i l che 
fomma 042(5 aumentazioni. J 

.34(57 Benefizj, che hanno piü di io~j 
l i r e , e non eccedono 20 lire 1' | 
anno, poíTonoaumentarfiquat-
tro volte ciafeuno, i l che íom- j 
ma 5868 aumentazioni. 

1126 Benefizj, chehannopiudi2ol."| 
e non eccedono 30 lire 1' anno , 
poíTono aumentarfi^re volte cía- f-3378 
feuno, i l che {01110133378 au- j ' 
mentazioni. J 

J049 Benefizj, che hanno piü di 30 I 
l i r e , e non eccedono 40 lire l ' ' 
anno, poíTono aumentarfi due -̂2098 
volte ciafeuno, e forama 2098 j 
aumentazioni» -> 

884 Be-
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884 Benefizj, che hanno piu delle"! 

40 1. e non eccedono 50 1. pof- j 
fono avere una fola aumenta- •̂ 
2Íone per uno , e fomma 884 ! 
aumentazioni * • 

5597 l í total numero del!e aumenta-""* 
z ion i , che debbonofarfí per la ¡ 
liberalitk della Regina» prima ^ i S ó ^ 
che i benefizj gia certificati ab- | 
biano piu di 50 1. l'anno é ^ 

Computandofi la retía fomma della Hbe-
ral i ta , afcendere a 55 aumentazioni ognt 
anno, farebbero 339 anni, dalPanno 1714 
( che fu i l primo anno, nel quaíe fí comin-
ciarono ad aumentare alcuni benefiziati ) pri
ma che tut t i i poveri benefizj gia certificati, 
poífano avere piu di 50 lire Tanno: e fe íi 
computaífe, che la meta di tali aumentazio
ni poteífe farfi congiuníamente con altri Bene-
fattori, i l che non é probabile , fi richiedereb-
bero 226 anni, prima che tutti i Benefizj, fin-
ora certificati, abbiano piu di 50 lir. l'anno. 

AUMENTAZIONE , fignifica anche Yaumen-
to y cioé l'additamento , o la cofa aggiunta . 
Vedi ADDITAMENTO , ACCESSIONE &c. 

Un tal Miniftro fupplicb i l Re per un'^K-
mentaztone di falarj, üipendj &c . 

Corte deir AUMENTAZIONE delle éntrate 
Regie, é la dinominazione di una Corte , 
eretta fotto Arrigo V I I I . neir anno 1 536. per 
avere la infpezione di quei beni e terreni dei 
Moniflerj e delle altre cafe Religiofe, a luí 
aggiudicati dal Parlamento nell'ifteífo anno. 
Que fia Corte fu levata fotto la Regina Maria , 
dal Parlamento , tenuto nel primo anno del di 
lei regno ; ma l'uffizio delT aumentazione r i -
snane oggidi , e vi fí trovano molti raonu-
menti e ícritture rilevanti . La Corte prefe 
la fuá dinominazione da cib , che le rendite 
Regie fi aumentarono confiderabilmente me
diante la fuppreffione delle dette cafe j mol-
te delle quali i l Re rifervb alia corona. 

AUMENTAZIONI , neU'Araldica , fono pez-
ziaddizionali inuno feudo» fpeífe volte dati 
come fegno fpeziale di onore 5 e comunemen-
te portati nellofcudetto , o in un cantone del-
lo feudo. T a l i fono le arme d iUl f t e r , porta-
te da tut t i l i Baronetti d'Inghilterra. 

A U M E N T O , AÜGMENTUM , nella Gram-
raatica Greca, un accidente di certi tempi; e 
confiñe o nel prefiggere una filiaba, o neli' 
acersfeere la quantita delle vocali iniziali * 
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Sonoví due forte di aumenti, c loé, Tem-

porale, o d i una lettera, ed é , quando una 
vocale breve fi cangia in un' altra lunga ; 
ovvero un dittongo in un altro piu lungo: 
cosí detto , perciocché i l tempo della pro-, 
nunzia diventa piu allungato. Ovvero Syl-
labicum , o di una filiaba , ed é , quando 
una lettera, cioé 2, viene aggiunta al prin
cipio della parola \ cosí che i l numero del
le fillabe fi aumenta. 

AUMENTE , nella Matemática . Vedi FLUS-
SIONI. MOMENTO &c . 

A V O I R D U P O I S , o Averdupois-weight, 
forte di pefo» che fi ufa in Inghilterra ; lacui 
libbracontiene fedici oncíe . Vedi PESO. 

La proporzione d' una libbra averdupois , 
ad una libbra di troy , é come 17 a 14. Vedi 
LIBBRA , ed ONCTA . 

Tutta la mercanzia pi?i voluminofa , e 
groífolana, fi pefa con quefio, come li zuc-
cheri, i l formaggio , la lana, i l piombo, i 
lupoli & c . 

I Pifiori , che non vivono nel íeComuní-
ta municipal i , hanno da far i l pane col pe-
fo avoirdupois , quelli de' municipj conquel-
10 di troy * Gii Speziali comprano le droghe 
loro aWavoirdupois, e vendono le medicine 
al pefo di troy. 

A V O R I O , dente dell'Elefante , che na-
fce di qua e di la della probofeide, alqutn-
to a guifa di un corno. Vedi DENTE. 

V Avorio é moho flimato, a cagione del 
colore, della brunitura, e della finezza del 
grano, quando é lavorato. Diofcoride dice, 
ch'eífendo fatto bollire, per lo fpazio di fei 
ore, colla radice della mandragola , diventa 
cosí molle e trattabile, che fí pub raaneggiare 
come fi vuole. Vedi TINGERE . 

I I Avorio delle Ifole di Ceilan , e di A -
chem , han quefia particolarita , che mai 
non diventa giallo , come fanno quei del
la Terra ferma e delle Indie Orientali: onde 
11 primo é aífat piü caro. 

AVORIO ñero, éVAvorio nativo abbrucia-
t o , e levato in foglie o frammenti r quando íi 
é fatto ñero , Si macína con dell'acqua, e 
íi unifee in piccole ftiacciate , o rotoli , e 
viene adoperato dai P i t to r i . Vedi ÑERO . 

A U R A * , appreífo i Fifiologifti, Efala-
zione o Vapore aereo . Vedi VAPORE ed 
ESALAZIONE. 

* Viene dal Greco avpot, venticello pia-
cevole. 
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A U R A T O , aggiunto diCavaliere. Vedi 

CAVALÍERE. 
A U R E A Alexandr'ma , nella Farmacia , 

fpeziediOppiato, ovvero Antidoto , in gran 
ftima preflo gli Scrittori antichi, comporto 
di molti ingredienti. 

E1 ch¡amato tf«nf¿ a cagione dell'oro {au-
rum ) ch' entra neila compofizione \ ed Alef-
fandrina, per effere snventata da un Medico 
chiamato Aleífandro . Stimafi buen preferva-
tivoeontro la Cólica, e contro TApopleíTia . 

A U R E L L A , termine adoprato dagl'Ifto-
riei Natural! , per la prima mutazione ap-
parente dell' eruca , o fia verme di qualun-
que fpezie degl' I n í t t t i . Vedi INSETTO. 

V Aurelia é lo íkffo che quello che alcu-
í»i Scrittori appellan Crifalide , ed altn Nin 
f a . Vedi NINFA , e CRISALIDE. 

A U R E O * AUREUS, moneta Romana d' 
oro, equivalente a 25 denari, ovveroa too 
fefterzj. Suet. m Oth. cap, 4. Tacit. H i j l lib. 1. 
Beverin.deponder.p.tf. feq. Vedi puré MO
FETA, DENARIÜS &c. 

* Apprejfo gl i Scrittori moderni, e quei d i 
fecoli mezzani , e anche detto foüdus, 
ovvero folidus aureus. Vid . Scalig. de 
Re Num. p. 52. Beverin. p. 252. íeq. 

V Aureo , fecondo Arbuíhnot , comune-
mente pefava i l doppio del denario ; cofic-
ehé , fecondo la prima proporzione della roo-
neta, mentovata daPlinio, valerebbe una 1. 
4 . f. 3. d.|-fterl. fecondo la proporzione, che 
ora corre tra gí'Inglefi una!, f. o d. 9. Plin. 
lib. 3 3. 3. A r k i t . Tav. 25. 

Non citante cib, Ainsworth vuole , che gli 
aurei {denarii) dell'Impero piü alto peíaífe-
rofolaraente cinqu-e noflri denari di peío ; e 
fotto I ' Impero baOo, poco piü della meta . 

AUREOLA , Corona di gloria , che i Pit-
t o r i , e gli Statuarj danno ai San t i , ai M a r t i r i , 
cd ai ConfeíTori come fegno della vittoria , 
da loro ottenuta. Vedi CORONA . 

I I P. Sirmond dice, che quefto^coñume fu 
prefo dai Gentili , tra i quali era f o l i t o l l 
eircondare le teíle delle Divinita loro con ra
l i raggi. 

La voce Aureola ^ originalmente fignifica-
va la gioja , che fi dava ia premio a chi aveífe 
yiportata la vittoria in una pubblicadifputa . 

ApprefTo i Teologi Scolaflici 1' aureola fi 
fuppone eííere un premio fpeziale, che fi da a' 
Mar t i r i , per la Vittoria , che hanno ottenuta 
íopra le poteÜacUl Moado j alie Vergiai fopra 
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letentazioni della carne; e ai Dottorl fopra 
gli artifizj e i feducimenti del Diavolo. 

A U R I C O L A * , A u R r c u L A , n e l l ¡ N o t o . 
m í a , l'orecchio e í k r n o j Ovvero quellapar
te dell'orecchio , ch 'é prominente dalla te-
í ia . Vedi CAPO. 

* Quefta parola } un diminutivo Cauris, 
orecchio . 

Circa la Üruttura, e la varieta átVíAuri-
cola i colle diverfe parti , i nomi di effe Scc 
Vedi ORECCHIO. 

AURICOLA , íí applica ancora a due Appen-
dici del cuore, oí ieno due berrette mufeo-
lari , che cuoprono i due ventricoli di eífo; 
cosí dinominati dalla raflbmiglianza che han-
no coU'orecchio eíterno . Si muovono rego-
larmente, come i l cuore i ma al contrario; 
iraperocché la fiftole loro cornfponde ailadia-
ñole del cuore, e viceverfa . Vedi Tav. Anat. 
(Splanch) fig. 12. t i t . d . Vedi la Üruttura, 
e T uffizio loro maggiormente dilucidati fot
to gli Articoli CALORE , SÍSTOLE , DIA-
STOLE &c . 

AURICOLA di Giuda, AURÍCULA Judje^ 
o fungus Sambucinur, fpezie di fungo, che 
ha della fomiglianza all' orecchio umano . 
Vedi FUNGO. 

Nafce intorno le radici degli alberi di Sam-
baco gia invecchiati; su cui pretendono , che 
Giuda fi appiccb ^ lacché ha dato motivo al
ia dinominazion j . , 

Quefto fungo ammollato nell'acqua , epoi 
applicato agli occhi, fi dice che l i liberi dalle 
infiammazioni: viene ufata perb principal
mente per modo di gargarismo nelle decozio-
n i , contro le infiammazioni della gola, ola 
gonfingione delle tonfille. 

Alveario ^//'AURICOLA. Vedi ALVEARIO. 
AURICULAM Retrahens . Vedi RETRA-

HENS . 
A U R I C O L A R E , cofa fpettante agli ore€-

chj . Vedi ORECCHIO . 
Cosí diciamo, un teíiimonio Auricolars, 

auritus tefiií. Vedi TESTIMONIO, EVIDEN-
ZA , &c. e la ConfeíTione Aur i colare. Vedi 
CONFESSIONE , come anche le Medicine ^a-
ricolari, e fono quelle , adattate a guariré i 
malí dell' orecchia, 

AURICULARIS AbduSler. Veái rArticolo 
ABDUTTORE. 

I I ditoproífimo al dito piccolo é detto Att-
ricolare , dai Greci UWWÍ , per eífer adope-
rato ael grattaf i ' orecchio. Vedi DITO 
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A U R I G A , nell 'Aftronomía , i l Carreta 

itere; coíkllazione di Üeiie fiíTe nel l 'Emi-
sferio Settentrionale ; le cui flelle^ nel Ca
talogo di Toloraeo fono 14 i in quello di 
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Ticone 23 ; in quello di Hevelio 40 ; nel 
Catalogo Britannico 68 : le Longitudini , 
Lat i tudini , eMagnitudini &c. di effe, fo
no come fegue; 

N o m í , e fttuazioni delle 
Stelle. 

Precedetit. fopra i l piede Settentrionale, 
Med. e Merid. fopra i l piede. 
Nel calcagno del piede Settentrion. 
Ul t ima delle tre fopra i l piede. 

5-

Nel preced. cubito. 
Contra la mano, preced. Hoedus 

^> Longitudine 

Subfequ. Hoedus . 
10. 

Merid. delle tre ne1 lombi . 

Una brillante dell' omero dinanzi, Capella 

Med. una ne' l o m b i . 

Nebulofse d' incontro all' anche^-

Subfeq 
A 5ettenír . delle tre ne' l omb i . 

Subfequ. nell' anca 
20. 

Una brillante nel piede Merid, 
Nella cofeia davanti. 
Nel ginocchio davanti. 

25. 

Inform. al. Tauri 116. 
Nel eolio. 

Preced. nel braccio di dietro, 
3o- ' 

Settentr. nella teña . 
Nel di dietro della cofeia . 
Subfeq. nel di dietro del braccio* 
A Mezzodi delle due nella tefta» 
Una piu brillante nelPomero. 

35-

i r 

n 22 20 
11 49 45 
12 19 33 
13 18 44 
13 41 48 

13 44 35 
14 31 09 
14 18 57 
16 20 03 
15 06 52 

16 15 17 
17 32 33 
17 31 41 
16 11 20 
17 28 54 

16 49 17 
16 53 03 
17 07 13 
17 15 18 
18 20 58 

18 26 49 
36 57 

18 13 56 
18 53 40 
19 50 21 

21 02 46 
21 06 07 
23 09 56 
23 26 40 
23 3o ^ 

24 50 04 
23 5o 36 
23 57 35 
25 36 22 
25 35 32 

Latitudine 

H 52 35 
14 1 48 
10 24 53 
15 04 00 
16 32 24 

16 48 05 
20 54 23 
18 10 10 
28 33 29 
18 15 15 

15 23 18 
23 15 07 
22 51 47 
9 34 13 

16 58 39 

10 13 20 
10 35 44 
10 48 09 
10 46 03 
18 34 24 

14 07 31 
5 43 03 
5 21 34 

11 10 50 
8 50 44 

7 05 27 
2 29 23 

26 22 40 
l 6 04 34 
15 43 40 

32 13 3° 
l3 5° 33 
15 41 06 
30 49 00 
21 28 20 

3 

4 5 
6 
7 
6 

5 ^ 
6 
í 
4 
2 

Nom¿ 
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Nomt f e fituaziom delle 
Stelle. 

Una minore contigua a quella-

Nel polfo della mano di dietro. 

40. 
Inform. che fegue i l braccio Oriento 

Inform, fotto i l ginocchio., 
45-

A L de' Gemini 22. 

A t . de5 Gemini 25. 
de' Gemini 27. 

50. 

S5" 

60. 
Informe di dietro all ' Auriga verfo Gemini cd 

al piede di qua deii' Orfa maggiore. 

&p Longitud. 
CTQ 
3 

25 40 12 
25 52 25 
25 36 42 
2Ó 19 09 
2Ó 40 07 

27 00 04 
27 48 43 
28 59 02 
29 06 51 
29 02 42 

gp:29 27 23 
0 12 40 
1 17 52 
I 52 18 
3 27 4Ó 

S 20 23 
3 26 45 
3 2<5 27 
4 06 \6 
4 24 39 

Latitudine | ^ 

$ 55 02 
4 22 35 
4 40 47 
5 38 35 
6 21 56 

22 27 52 
24 25 20 
13 44 19 
19 31 48 
19 31 14 

6 ^6 15 
6 35 28 
^ 37 03 
7 4o 23 

ro 03 39 

i r od 34 
12 30 02 
12 20 53 

<5 
3 4 
6 7 
6 7 

15 00 59 
25 ^ 32 
22 59 32 
22 56 34 

6 04 47 

30 03 05 
25 54 20 
23 20 54 
7 09 3o 
4 4¿> 3o 

19 16 34 
i ó 10 35 
ió 40 44 

5 47 05 
5 04 5o 

21 21 22 
25 40 10 
20 27 01 
18 45 08 
15 52 47 

15 28 07 
15 31 22 
22 09 30 
15 11 33 
i ó 4^ 40 

18 26 35 
14 28 11 
18 24 21 

6 
6 
6 
4 % 

5 
6 
6 
5 * 

5 * 
5 & 
5 
6 
6 

5 
6 
5 
4 S 

7 
4 5 
ó 7 

4 5 

5 
5 
5; 

A U R I P I G M E N T U M , detto puré Orpi-
mentó . Vedi ORPIMENTO. 

A U R I S . Vedi ORECCHIA . 
Abfcijjlo Aurium , era una pena flabilita 

dalle leggiSaflbne contra coloro, che ruba-
\:ano nelle Chiefe, ed in appreííb contra tu t t i 
i ladri, e finalmente, eftefa a diverfi altri de
linquen t i . 

AURIS Elevator., VediELEVATORE., 
AURIS, Exterms. Vedi ESTERNO „ 

AQRIS ObUquus\ Vedi OBLIQUO. 
AURIS Tinnitus . Vedi TINNÍTUS. 
A U R I S C A L P 1 U M , * un iarumento , 

col quale íi ftuzzica , e fi monda l ' orec
chia dalla cera; e che ferve parimente per 
alcune altre operazioni, concernenti qualche 
difordine di quella parte. Vedi ORECCHIA 
e CERUMEN .. 

* Nicod deriva la voce da aureko , da au-
r u m , quiaab oriente Solé aer anrefcit.. 
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A U R O R A i l crepufcolo della tnattina , 

ovvero é quel lume debole , che comincia 
ad apparire nel mattino , allorché ¡i Solé é 
18. gradi fotto dell' Orizonte. Vedi CREPU-
SCOLO. 

I Poeti rhanno períbnificata, formando-
ue una Dea , che fi rapprefenta con un car
ro, coile dita di rofe &c. 

AURORA Borealis, o AVROKA Septentrío-
nalis, l'aurora , o luce fettentrionale, é u n a 
ílraordinaria meteora, od apparenza lumino-
fa, che fi dimoftra diñintamente in tempo 
¿i notte , nella parte fettentrionale del Cie
lo . Vedi METEORA . 

El i ' é ordinariamente di un color roíílc-
c io , che declina al giallo , e che getta fre-
quenti corufcazioni di luce pallida , che fem-
bra nafcere dall'orizonte in una forma pira-
midale ondeggiante , e che C efpande con 
gran velocita, su verfo i lZen i th . 

L'AURORA Boreak apparequafi fempre in 
forma di un arco , principalmente nelia Prima
vera , enell 'Autunno, dopo unannofecco. 
L'arco é parte luminofo , e parte ofcuro , ma 
generalmente trafparente ^ alie volte egli pro
duce un'Iride. — I I Signor Godin í l ima, che 
molte delle Meteore ftraordinarie , e deü 'ap-
parenze ne' Cieli , riferite dagli florici per 
prodigj, come battaglie, e cofe fímili, fi pof-
fonoridurre alia claffe delle Aurore Boreali. 
Vedi la jlorta deW Accad. Real, delle Scienze 
anno 1726. pag. 405, e Vedi PHASMATA . 

Quefia fpecie di Meteore non appare raai 
•vicino all'Equatore , ed era tanto rara in In-
ghilterra , che non ne vien raentovata alcuna 
ne' nofiri Annal i , dopo quella notabile de' 14. 
Kovembre 1524. fino alia forprendente Au
rora Boreale a' 6. di Marzo 1716. che ap-
parve pertrenotti fucceíTivamente, macón 
afiai maggior forza della prima. 

Per verita negli anni 1707. e 1708. ne 
furono oííervate cinque piccole, in poco piíi 
d i i 8 . mefi. Quindi parrebbe, che l'aria, o 
la térra , o ambedue non fono in ogni tem
po difpofte a produrre quefto Fenómeno , poi-
ché febbene é poffibi'le che accada in tempo 
di giorno, nel lume della Luna, o in tem
po coverto di nuvole , e cosí paíTi fenza of-
fervarfi i niented:meno com1 ella appaia cosí 
frequente in un tempo, e cosí di raro in al-
t r i , non fi pub bene per quefla firada fpie-
gare. Quella in Marzo 1716. fu vifibile all' 
occidente d'Irlanda, a i confini della Ruf-
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í í a , ed all'Oriente della Polonia, eftenden-
dofi almeno circa 30o in longitudine, e 50o 
in latitudine, cioé fopra quafi tutto i l Set-
tentrione di Europa , ed in tutti i luoghi nel-
lo fteffo tempo efibendo le medefirae appa-
renze meravigliofe.^ 

U n baftante numero di oíTervazioni non 
fi fon per anche fatte da' curiofi, che pof-
fán efifer valevoli a far loro aíTegnare la ca-
gione di quef toFenómeno, con qualche cer-
tezza. I I Dottor Halley perb crede , che i 
vapori acquofi, o gli effluvj, grandemente 
rarefatti dal fuoco fotterraneo, e t inti di fu-
mi fulfurei , che fuppongono i NaturalilU 
eíTer la cagione de' tremuoti, poífano cííerc 
la cagione di queft' apparenza : o , che fia 
prodotta da una fpecie di materia fottile , 
che liberaraente penetra i pori della térra , 
€ che entrando in eífa piü vicino al Polo 
Meridionaie, paífa di nuovo con qualche for
za nell' Etere , alia medefima difianza dal Set-
tentrionale : effendo 1' obbliquita della fuá 
direzione proporzionata alia fuadífianza dal 
Polo. Queíla materia fottile col di ven i re in 
qualche maniera piu denfa , o con avere 
una velocita accrefciuta , pub effer capace 
di produrre un piccol grado di lume, a gui-
fa degli effluvj da i corpi Elet t r ici , che con 
un forte e vivo firofinamento mandano fuor 
luce nell' ofcuro, alia qual forte di lume fe ru
bra aver f Aurora Boreale una grande affini* 
ta . Philofoph. TranfaB. Num. 347. 

M . de Mairan in un Trattato efpreíTo sil 
1' Aurora Boreale, pubblicato nel 1731. at-
tribuifce la fuá cagione al lume Zodiacale, 
che fecondo la fuá opinione , non é altro , 
che T Atmosfera del Solé , che venendo in 
alcune occaíioni ad incontrarfi fulle partí 
fuperiori della nofira aria , di qua da' l i -
m ¡ t i , dove 1' univerfal gravita comincia ad 
operare piü fortemente verfo la térra , che 
verfo i l Solé , cade nella nofira Atmosfe
ra in raaggiore , o minore profondita , fe
condo che la fuá fpecifica gravita é mag-
giore, o minore, comparata all'aria , per 
dove egli paífa . Vedi Tratt. Fif. & H/fí. 
deW Aurore Boreali. Suite des Mem. de CAcad. 
R, des Scienc. ann. iy$i .pag. 3. feq. Vedi an
cora LUME ZODIACALE . 

A U R U M , neH'Iíloria Naturale, dinota 
1' oro . Vedi ORO . 

Quefio termine tra noi viene applicato a 
certe preparazioni chimiche , delle quali P 

oro é 
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oro é la bafe , ovvero 1'ingrediente princí-
pa!e. Tal i fono V aurum potabile , F aurum 
fulminans &c. 

AURUM Fulminaní , é una preparazione d' 
oro, cosí detta, atteíb che effendo gettata 
nel íuoco, cagiona un grande Ürepito, agui-
fa del tuono . Confíílc d'oro , difciolto neli' 
acqua regia, e prccipitato con 1* olio di tár
taro per deltquium , o con lo fpirito volatile del 
Sal armoniaco. Lavata che fia la polvere in 
acqua un po'calda, e poi afciugata finio alia 
eonfiílenzadi pafta , fi forma dipoi in piccio-
lí grani della grandezza del femé di Canapé . 

E* infiammabile, non fojamente al fuoco , 
ma anche ad un calor modéralo ; e fa uno fcop-
pio aííai piu grande diquello della polvere da 
fchioppo. Dicefi comunemente , che faccia i l 
íuo effetto verfo all 'ingiü , in oppofizione al
ia polvere ordinaria , che lo fa principalmente 
ín su ; ma cib pare fia pib toflo un error 
volgare. Vedi POLVERE da fchioppo . 

Un folo fcrupolo di quefta polvere opera 
con piu violenza , che mezza libbra della pol
vera da fchioppo : un femplice grano podo 
fulla punta di un coltello , ed accefo alia can^ 
déla, fa piu fracaífo, che un mofchetto . D i 
cono che fi cnnfumi fino all'ultimo átomo . 

> AURUM Mofaicum o Mufícum , prepara-
zione della farmacia , cosí dinominata dall' 
gver ¡1 colore, e 1'apparenza di oro. Si fa 
del mercurio, delloftagno, del fal armonia
co, e dei fion di'zolfo, macinando , mefco-
lando, e poi mettendoli per lo fpazio di tre 
ore nel bagno íecco, o fia di rena. Levato-
ne via i l men puro fublimato, fi trova Vau-
rum mojaicum al fondo del matraccio . Vie
ne raccomandato neila maggior parte dei 
mali Cronici e Nervofi , e fpezialmente nel-
3e convulfioni dei Barabíni. La dofe é da4 
grani fino ad i • 

AURUM potabile, oro potabile , compofizio-
ne fatta d'oro, prima ridotto , fenza alcun cor-
rofivo, in unafpeziedi colla ,o foflanza agui-
fa di melé , di color fanguigno; la quale mef-
fa nello fpirito di vino, acquiíia un color di ru-
bino , e viene detta la tintura d' oro. 

U n ' oncia di queda tintura , mefcolata con 
fedici oncie di un altro liquore, chiamafi au-
rumpotabile, a cagione del fuo color dorato ; 
e íHmafi un rimedio fovrano per varj mal i . 

U n Fifico moderno ha aíferito , che T 
oro fia una refina , cavata dalla térra ; e 
cbe i l gran fccreto di renderc Toro potabile, 

A U S 
non confifta in fciogliere quefla refina per 
mezzo di corrofivi , ma per mezzo di ua' 
acqua , nella quale Toro fi fquaglia appunto co
me il ghiaccio o la nevé in acqua calda ; e che 
queft'acqua non ha da effere fe non un liquore , 
eñratto dall'oro, fecondo raííioma da lui pro-
pofto, c ioé, che le cofe di nature tra loro dif-
ferenti non hanno ingreífo Tuna neli'altra ; ma 
che ogni meílruo o diífolvente debba prenderíi 
dai corpi di queirirteffa fpezie che quei, fovra 
i quali egli ha da operare. 

L'ifteífo Autore oíferva , che dal fangue, 
e dall'orina fi cava un Sal-ammoniaco , i l 
quale, mefcolato con acqua forte , agifce fo
vra Toro: d'onde prende !a congettura , che 
non é cofa improbabile , cíTervi della con-
formita di natura tra Toro e i l fangue; e 
che per confeguenza dall'oro ben aperto ed 
aífottigliato fi poífa cavar una refina , ed altre-
sl un fuoco, con cui aumentare il fangue. 

AURUM Regina. Vedi REGINA. 
A U S C U L T A R E , voce che troviamo nel-

le antiche coí tumanze. Aítefo che laletíura 
delle orazioni con un tuono graziofo , o 
accentato , facea qualche impreffione nell' 
orecchio ; v i era anticamente una perfona 
deüinata ne'Monafterj per udire i Monaci 
leggere e cantare, e per iñruirli , come do-
vevan í'arlo , prima che foííero a ni me di a leg-
gere, o a cantare pubbücamente nella Chie-
fa, o alia prefenza del Popólo. * Quefto fi 
c h i a m a v a Aufcu Itare. 

* Quicumque leBurus vel cantaturus efl a-
liquid in Monafierio, fi neceffe habeat, ab 
eo, vid. Cantore , priusquam incipiat , 
debet aufeultare. Lanfranc. inDecr. pro 
Ord. Bened. 

A U S I L I A R I O , cheajuta, o affifte al trui . 
Vedi AJUTO . 

Diciamo, libri aufiliarj , truppe auftlia-
rie; un Principe deve mettere maggior fiducia 
nei Soldati proprj, che negl'i aufiliarj &c. 

AUSILIARJ verbi, appreífo i Gramaticí , 
fonoquelli, i quali ajutano a formare , o con
jugare gli altri ^ c ioé , fi mettono avanti glí 
alcri Verb i , per formare o dinotare i modi 
o tempi di effi . Vedi VERBO, CONJUGA-
ZIONE &c. 

Tal i fono appreíío gl ' Italiani hotfono ; ap
preífo gl ' Inglefi have ̂ amobe\ tra i Franceíi 
efire, ed avoir &c. nella lingua Inglefe i ' 
filiario am fuppiifcc alia mancanza de' paífivi. 
Vedi PASSIVO . 

T u t -
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Tut t i i ünguaggi moderni , che conofcia-

mo , adoperano i verbi ^y/ / / ' f l r / ; e la ragion 
é , perché i verbi di eífi non mutano le termi-
naiioni loro, come fanno quei del Latino o 
del Greco, per dinotare i differenti tempi di 
effere, di fare o di padrea ficcome né puré 
í modi, o fieno le maniere differenti di figni-
fi c a re ; cosí che per íupplire quefto difetto, fi 
ha avuto ricorfo a diverfi verbi aufúiarj . Ve
di TERMINAZIONE , TEMPO , PERSONA &c. 

Oltre i verbi aufúiarj perfetíi , ne abbiarao 
varj altri d i fet t ivi , come fono , do , wül , 

may ^ can^ ed have; i quali col mu-
tare le terminazioni proprie, efentano dalla 
neceflfita, che vi farebbe, di cangiare quelle 
dei verbi, a cuH'ono aggiunti. E cosí , in ve
ce di EgourO) tu « r / j . Ule urit &c. diciamo, 
I do burn , x.ho\idGfl burn , he doth burn &c. 

A USO, nel commercio. Vedi A VISTA. 
A U S P I C E , * AUSPEX , nome originalmen

te dato a quelli , iqualidipoi furono dinomi-
nati augurt. Vedi AUGURE ed AUSPICIO . 

* In quefla fenfo fupponefi, che la parola 
fi forrni da avis, uccello ; ed infpicere , 
fare la ifpezione ; Aufpices , come fe tu 
drcejji Avifpices. 

Alcuni vogliono , che gli ¿íiefpici, propria-
mente parlando, foíTero coloro, che prognofli-
cavano gli eventi futuri dal voló degli uccelli. 

A U S P I C I O , l'iaeffo che A ^ i - i o . Vedi 
AUGURIO . 

Vero é , che Servio diílingue ira VAufpicio 
e VAugurio VQ\cnáochz VAufpicio comvxen-
deffe la confiderazione di tutte le coíe j e 
V Augurio dicer tecoíe folamente : ed aggiu-
gnendo, che i l primo permettevafi ad uno in 
qualunque luogo fi trovaíí'e fuori della patria , 
ma l'altro non fí poteva efercitare fuori di eflfa . 
Aufpicari cuivis etiamperegre licet: augurium 
agere nifi in patriis fedibus non licet . Ed é 
cofa certa, che i Coníol i , i Generali ed al
t r i , i quali prendevano i prefag; delle coíe 
future fuori di Roma, dicevanfi propriamente 
aufpicari: con tutto c ió , la confuetudine pare 
abbia tolta quefta diftinzione . 

AUSSESI , AUXESIS , nella Rettorica , 
figura, per laquale fi magnifica troppo una 
cofa. Vedi AMPLIFICAZIONE. 

AUSTERO * efprime un fapor afpro a-
firingente, come quello di vitriuolo , d'al-
lume &c. Vedi GUSTO ed ASTRINGENTE. 

* La parola viene dal Greco w>iip®', che 
fignifica lofejfo. 

Tomo 1. 
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Le cofe aujlere differifcono dalle acer¿e o 

acide, in c ib , che allegano la bocea, e la 
lingua alquanto meno, fenza avere acidita. 
Vedi ACERBO . 

A U S T E R I T A ' , AUSTEREZZA di fapore, 
é quella che dinomina un corpo fapido, au-
ftero. Vedi AUSTERO. 

AUSTERITA , appreífo gli Scrittori morali , 
alie volte dinota i l rigore ne' gaflighi. 

Dlcxzmo aufterith di coftumi, le aufierith 
della vita monañica . V auferita dei Cenfo-
r i Román i confervb i l popólo nel dovere lo
ro . La piu grande ^«y/fiv'ífl; dei Certofini é la 
perpetua folitudine. Vedi CENSORE, CERTO-
SINO. SOLITARIO &C. 

A U S T R A L E * , Tiftefib che Meridionale . 
Vedi SUD , e MERIDIONALE . 

* La voce c derivata da A ufler. V. VENTO. 
COSÍ i fegni Aujirali fono i fei ultimi fegní 

del Zodiaco , cosí dett i , per eífere dalla banda 
meridionale deirEquinoziale, Vedi SEGNO , 

AUSTRALIS P/ /a í ,Cotk l laz¡one dclTemis-
ferio meridionale , non vifibile nella nofira la-
ti tudine. Vedi COSTELLAZIONE . 

A U T E N T I C A R E * , il gaftigare unadul-
tera , síerzandola pubblicamente , epoichiu-
dendola in un convento per due anni: dopo 
di che, fe'Imarito non vuole ripigliarla , le 
fi rade la tefia, fivela, e fi chinde in vita» 
Vedi ADULTERIO. 

* Viene cosí chiamato , per ejfere la pena pre-
feritta nelle Autentiche. 

Se i ! marito muore dentro i due anni, in 
tal cafo pare ch' ella abbia i l gius di fupplicare 
lacortepereífer l iberata: almeno, qualch'ai-
tro nomo , che la defidera per fuá moglie, pub 
fupplicare, e probabilmente ottenerla . 

A U T E N T I C H E , nella LeggeCivile, no
me , che fi da alie Novelle di GiulHniano. Ve
di NOVELLA . 

Non fi sa qual fia flato i l motivo di tal diño* 
minazione. Alciato vuole, che foífe Accur-
fio , che prima le chiamaííe cosí . Le Novel
le furono comporte originalmente nella lingua 
Greca , e poicia tradotte in Latino, dal patri-
zio Giuliano , i l quale le riduíTe anche in qual-
che n íke t to . A l tempo di Búlgaro , fe ne fe-
ce una feconda verfione , piu efatta e litterale, 
febbene non totalmente cosí elegante come la 
prima. 

Quefta traduzione , dice l'Autore citato , 
effendo preferita da Accurfio , ei la chiarab 
Authentica, per vía di preferenza fopraquel-
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la di Giuliano, per efíere plü conforme ali ' 
Originóle. 

A U T E N T I C O , hveivm%oí, cofa di auto-
rita riccvuta. Significa anche cofa íblenne e 
celébrala, veftitadi tuítc le/ue formal i ta , ed 
atteflata da perfone proprie, a cui regoiarmen-
te fi preña fede. 

I n quefto feníb } diciamo, le verita del Cr i -
fíianefmo fi fondano su tertimonj atítentici &c. 
Le carie, gli üromeuti autentici &c. L a N o -
biha, e le perfone di rango , chiamavanfi 
particolarmente perfone autentiche., per ef
íere füppoñe piu meritevoli di crédito che le 
altre. 

A U T O C E F A L O * , Perfona , che opera 
e f a d a p e r s é , e non é fotto dominio a l t rui . 
Vedi ACÉFALO. 

* l a voce e compofla dal Greco OUIDÍ , ipfe, 
e xtpu'Kn , caput. 

Cosí furono dai Greci dinominati certi 
Arcivefcovi, efentati dalla giurisdizione dei 
Patriarchi. Tale fu l'Arcivefcovo d iC ip ro , 
i lquale, per un decreto genérale del Conci
lio Efefino, fu efentato dalla giurisdizione del 
Patriarca Antiocheno. Vedi ARCIVESCOVO, 
PATRIARCA &C. 

Eranvi diverfi altri Vefcovi nelT Oriente, 
detti Autocephalí \ e nell'Occidente , quei di 
"Ravenna pretendevano riñeíTo privilegio. 

I I Concilio V I . nelCanone 39. dice, che 
gli Autocephalt hanno Fifteífa autorita , che i 
Patriarchi: cib pero non fi ha da intendere in 
tutta la latitudine delle parole, ma fol per un 
cenno che gli Autocefali aveíTero l'iftefla auto-
ri ta fovra i Vefcovi loro, che i Patriarchi fo-
vra i loro Arcivefcovi: e in tal fenfo fi verifica 
che fono eguali a' Patriarchi. Vedi VESCOVO, 
METROPOLITANO &c. 

A U T O G R A F O » , h v ^ y ^ o v , 1'¡fieífo 
carattcre, o la ftefla mano di una perfona; 
owero , T origínale di un írattato o difcorfo, 
ín oppoíhione alia copia. Vedi MANOSCRIT-
TO , ORIGÍNALE, COPIA &c. 

* Si forma delle due parole Greche OUTOÍ , 
c ypatpcú , fe ribo. 

A U T O M A T O * , Macchina femovente; 
owero che ha i l principio di moto dentro íe 
íkíTa. Vedi MACCHINA e MOTO. 

* La parola ¿ Greca , mvoy.a'my, compo
fla di ÜUIOÍ , ipfe , e [jMopcu, fono ec-
- citato , o fono pronto i donde viene cww-
[¿UTDÍ , fpontaneo. 

Tal i fu roñóla Colomba volante di Archita, 
rcentovata da Aulo G el lio , iVW. At t . lib, 10. 

A U T 
cap. 12. eTAqulia di legnodi Regiomontano 
la quale , comegl' Iftoricí narrano, volb fuo* 
r idel laCi t ta , incontrb 1'Imperatore , lo fa! 
lu to , e fe neritorno : come ancora la fuá mo
fea di ferro, che ad un feílino prefe ii voló dal
le fue raani, e fatto un giro vi ritornb di nuo-
vo. Hakew. Apol. c. 10. §. 1. 

T ra gli Autornati fi annoverano tutt i gli or. 
digni mcecanici, che vanno a forzadi molie 
di peíi &c. inchiufi dentro di e í í i ; come gÜ Q. 
riuuli &c. Vid . Bapt. Fort. Mag. Nat. cap.u). 
Scalig.Subtil, 326 . Vedi puré MOLLA , PEN-
DOLO, OROLOGIO, MOSTRA &C. 

A U T O R E , Auéor , propriamente fignifíca 
quegli che crea , o produce checcheífia ; oda 
cui alcuna cofa trae la fuá prima origine \ e fi 
applica per via di eminenza alia prima caufa, 
cioé a D i o . 

• 11 Vocabolo % Latino , formato dal Greco 
CUJW; , ipfe ; o piuttoflo dal participio La
tino audíüs, ^ augeo , /o aumento. 

Diciamo, VAutore della Natura, VAuto' 
r.? dell' Univerfo &c. Vedi CAUSA, DIO, 
NATURA &c. 

Queílo termine. Autore talora fi ufa nell' 
ifteííb fenfo che Ifiitutore o Inventore. Polidoro 
Virgilio ha feritto otto Libr i degíi Autori o in
venten delle cofe &c. Vedi INVENZIONE . 

Pittagora viene üimato l'Autore del dogma 
della Metempficofi. Vedi METEMPSICOSI &c. 

AUTORE, nellemateriedi Litteratura, di
nota una perfona, la quale ha feritto o com
porto qualche libro ofcrittura. Vedi LIBRO, 
SCRÍTTURA &C. 

Diciamo, gli Autori facri; gli Autori Ano-
n i m i , An t i ch i , eModerni ; Autori Lati-
ni hanno efpilati i Greci &c. Vedi ANTICO, 
MODERNO, ANÓNIMO &c. 

Un AutoreOñ^nvÁlt dicefi queílo, che fu il 
primo a t ra t ta re di checcheffia ; fenzametteru 
ad imitar modello veruno nella materia, o nel 
modo di cib che ha feritto. Vedi ORIGÍNALE . 

A U T O R I T A ' , in fenfo genérale fignifíca 
dritto o potefta di comandare, e faríi ubbi-
dire. Vedi POTESTA' . 

I n quefto fenfo diciamo, l ' ^ í o m ^ f u p r e -
ma o fovrana ; YAutoritci aífoluta o difpotica; 
V Autorita reale ; V Autorith Epifcopale ; t 
Autorita della Chiefa, di un Padre &c. VAuto-
rm) della Scrittura , di un Credo, di una Con-
feffione, o di altro fímile. Vedi SovRANO, 
MONARCHIA , &c. Vedi anche GIURISDI
ZIONE , GOVERNO , &C. 

AUTORITA', fi ufa anche per i l tefiim0010 
di un 
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di un Autore , o di una Scrittura. Vedi AT-
TESTAZIONE . 

D i piíj s' intende con ifpezialita di un Apof-
tegma, ovvero di una fentenza di perfona 
grande od eminente , citara in un diícorfo, per 
via di pruova , o per abbeHimento . 

UAutorith comprende le Rególe, le Legg í , 
i Cancni, i Decreti, le Dtciíioni &c. che fi 
apportano in conferma della materia, che fi 
agita. Vedi CONFERMA &c. 

Le citazioni prefe dalle opere di Ariftotele 
fono di grande Autcrith nelle fcuole; i teíli del
la Scrittura Sacra fono di Autor i túátc ihvz. 

Le Autorita fanno una fpezie di argomenti, 
preífo a'Reííorici detti argomenti inartifiziali 
o eflrinfeci . Vedi ARGOMENTO. Tntorno 1' 
ufo, e reffettodelle l i o r n a ; , vedi PREGIU-
DIZIO, RACIONE, PROBASILITA^ , FEDE, 
RlVELAZIONE &C. 

AUTORITA' del Parlamento . Vedi Cus-
TODí . 

AUTOSSIA * , Au7!%L« ) ifpezione ocu-
lata i ovvero i l vedere una cofa cogli oechi 
proprj. Vedi VISTA, VISÍONE &C. 

* Ef vece compofla da WJIO; , ipfe, ed o4'f j 
vifta. 

A U T U N N A L E , che rifguarda l 'Autun-
no . Vedi AUTUNNO . 

Punto AUTUNNALE , é uno dei punti equi-
noziali ; cioéquello , da cui i l Solé comin-
cia a difeendere verfo il polo Auflralc . Vedi 
EQUINOZIALE pumo. 

Equinozio AUTUNN ALE , dicefi il tempo, in 
cui i l Solé entra nel punto Autunnale. Vedi 
EQUINOZIO. 

Fiori AUTUNNALI . Vedi i 'Articolo FIORE. 
Segni AUTUNNALI, fono queü i , per cui 

i l Solc palia durante la ñagione ¿ÚVAutun
no . VediSEGNO. 

I Segni Autunnali fono Libra , Scorpione, 
e Sagittario. Vedi LIBRA, SCORPIONE , e 
SAGÍTTARIO . 

A U T U N N O *, AUTUMNUS , la terza ña« 
gione deH'anno ; ed é quella, in cui fi fa la rac-
colta della meífe e delie frutta dell'eftate. Ve
di STAGIONE, ANNO &c. 

* Alcuni janno venire queflaparola da au^ 
gzo,aumento\ quod annum frugibus augeat. 

\.?Autunno comincia nel giorno, i n c u ü a 
diftanza meridiana de! Solé dal Zeni t , nel fuo 
decrefeere, trovafí media tra la maggiore , e 
la minore j iocché nei noíh i paefi fi fuppone 
accada , allorché i l Solé entra ín Libra . I I fuá 

- A v v 45i? 
fine coincide col principio deli' Invernó. Vedi 
INVERNÓ &C. 

Diverfe Nazioni hanno calcolato gli anni 
dagli autunn i ; gli Anglo-Saífoni li computa-
vano dagr inverni . Riferifce T á c i t o , che i 
Germani antichi oífervavano puntualmente 
tutte le altre ftagioni deli' anno, roa che dell' 
Autunno non ne aveífero idea alcuna . Lidiat 
cíferva , circa i i principio delle varié flagioni 
deli' anno, che 

Dat Clemcm Hyeraem , dat Petrus Ver 
Cathedratus, 

^ í fua t Urbanas , Autumnat Bartholo-
m£u s. 

L ' Autunno é ñato fempre ñimato ínfa-
lubre : Tertuiüano lo dinomina tentator va-
letudinum : e colTifteífa mira ne parla di ef-
fo i l Satírico cosí 

— Autumnus Ubitinz qu¡ejlusacerbts . 
AUTUNNO, neir Alchimia , i ! tempo o la 

fíagione, in cui la operazione della pietra filo-
fofale acquiíla perfezione . Vedi ALCHIMIA , 
e FILOSOF A LE ( pietra j . 

A V V E L E N A R E , nella Legge, i l delit-
ío di fommimñrare veleno a qualche perfo
na , acciocche ne muoia. Vedi VTÍLENO. 

C i b , da una legge di Arrigo V I I L fu di-
chiarato una fpezie di tradimento , ed il ga-
Higo ordinario era , che i l Reo dovea raetteríi 
vivo in una Caldaja di acqua bóllente , ed iv i 
farlo moriré . Oggidi é folamente omicidio , o 
fellonia , íenza benefizio del clero, datochá 
la perfona muoja pe! veleno fra un anno, ed un 
giorno. Vedi CASTIGO. 

A V V E N T í C C I O , cofa che arriva , a 
accade ad una perfona, o cofa, dal di fuo* 
r i . V t d i ACCREZIONE &c . 

Cosí che la materia avventiccla h quella , 
che non appaniene propnamente a qual
che corpn , ma cafualmente viene congiun-
ta con eífo. Vedi AGGIUNZIONE . 

A VVLNTÍCCÍ , nella Legge Civile > diconíi 
quei bem, che vengono. a qualche perfona , 
per mera ío i tuna , o per la íiberalitadi qual
che ñraniero , ovvero per íucceífione collate-
rale , e non diietta Vedi BENI .. 

In queítu fenfoj la parola íi oppone a^m-
fetizio, che lignifica quei beni, che difeendo-
no in una linea direíta , dal Padre al Figlio. 

A V V E N T O , ADVENTOS é nel Calenda
rio i l tempo , che imraediatamente precede 
i l Na taleanticamente impiegato in una re* 
ligioía preparazione yzx YAdventuí , owera 
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Avvicinamento della fefta di Natale. Vedi 
NATIVITA', NATALE &C. 

11 Avvento inchiude quattro Domeniche 
o fettimane, cominciando o dalla Domeni-
ca, che cade nel giorno di Sant'Andrea, o 
dalla proílima avanti o dopo di eíío , cioé , 
dalla Domenica , che cade tra i l giorno 27 
di Novembre , ed il 3. di Decembrc in-
cluíivo . Deve perb notarfi, che non fempre 
íi ha oífervata queíia regola . Nell ' uffizio 
Ambrogiano, vi fono lei fettimane fegnate 
per 1' Avvento; e San Gregorio, nel fuoSa-
cramentario , ne a ni me t te cinque . 

La prima fcttimana deli' Avvento^ nel mo
do noÜro di contare , éque l la , incuieglico-
mincia; anticamente perb non era cosí: ef-
fendo r i puta ta la prima , quella immediata
mente avanti Natale, e la numerazione fa-
cevafi indietro. 

Grand'era i l rigore, che fi praticava nel-
la Chiefa antica , durante qucfta Üagione . A l 
principio digiunavafi tre volte la fcttimana; 
ma di poi divenne obbligo il digiunar ogni 
giorno \ donde quedo tempo appreíío gli Scrit-
tori Antichi viene fpeífe volte detto, Qua-
dragefima , ed anche Quadragefima San El i Mar-
t i n i . Vedi QUARESÍMA e DÍGIUNO. 

Chiudevanfi tutt i i Tribunali della giu-
fiizia. Sotto i l noñro Re Giovanni, fu cf-
prefíamtnte dichiarato, che in Adventu Do-
mini nuil a AJfifa capi debet ; cío perb fu mu-
tato di poi per lo fia tuto di W d h n i n f b r , e 
permeffo, per qucllo che fpetta alia giuíii-
zia ed alia carita, le quali debbono riguar-
darfi in ogni tempo . 

AVVENTO , parimente é unodei tempi, dal 
principio de! quaie , fino a che fia tcrminata la 
ottava deli' Epifanía, é proibito il folennizzare 
i l matrimonio , fenza licenza efpreíTa . Vedi 
MATRIMONIO \ Vedi puré ROGAZIONE . 

A V V E N T U R A , imprefa, o cafo ílraor-
dinario e forprendente , fia reale , fia fittizio . 
Vedi FAVOLA . 

Le Novelie, i Romanzi &c. fono per lo piü 
empiuti de' racconti delle Awenture dei Cava-
l i e r i , Amanti ec.V. NOVELL A, ROMANZO ec. 

AVVENTURA , nella Legge , Cafo o Ac
cidente, che cagiona la morte di un Uomo , 
fenza fellonia; come v. g. quando é fubita-
namente afFogato, o abbruciato da qualche 
disavventura, odisgrazia, cafcando nell'ac-
qua o nel fuoco &c. Vedi DISAVVENTURA , 
OMICIDIO cafuak &c. Q 

A V V 
A V VER A M E N T O , AVERMENT in Tn 

elefe , termine légale che comunemente fignifi, 
ca i l proponimento del difendente di provare 
ogiuftifícare una eccezione allegaía in ofta-
coló deli' azione dell'Attore . Vedi ECCE
ZIONE . 

Alie volte puré fignifica non folo i l pro
ponimento, ma ancora 1'atto di giuíHficar 
la eccezione. 

UAvveramento é di due forte , cioé , genéra
le e particolare. 

\?avveramento genérale , é la conclufione 
di ogni rifpoíla ali' accufa , ovvero é contro !e 
replicazioni, o gli altri placiti, che contengo-
no materia affermátiva ; e deve cib faiTi coa 
quefle parole , hocparatus efl verificare. 

L ' Avveramcnto genérale, s'intende, quan
do la vita di un affittuale in v i t a , od affit-
tuale in be ni foítituiti é avverata . V av-
veramento contiene tanto la materia , come 
anche la forma di efío. 

A V V E R B I O , ADVERBIUM , preíío i 
Gramraatici , particeila aggiunta ad un Ver
bo , ad un Aggettivo, ovvero ad un parti
c ipio , per fpiegare i l modo loro di operare 
o di patire ; ovvero per notar qualche circo-
ftanza o qualita fignificata per effi . Vedi 
PARTICELLA, VERBO &c. 

Quefia voce é forma ta dalla prepofizione ad 
ed i l nome verbum, e fignifica iitteralmente 
una parola aggiunta ad un verbo , per di-
moñrar i l come , o quando, o dove uno fi 
trova, fa o patiíce ; come v. g. i l Gi o va
ne dipinge politamente , ferive malamente ; 
la cafa fia /) &c. Non é perb 1' avverb'n 
riftretto puramente ai Verbi , benché que-
11 o fia 1' ufo fuo piu comune ; e perb h 
cosí dinominato KAT í'íoyjw. Imperocché 
lo troviamo fpeífe volte meífo cogli addiet-
t i v i , e talora coi fuftantivi ancora , e fpe-
zialmente dove quei foflantivi denotano qual
che attributo, o qualita della cofa , di che 
fi tratta, v. g. egli é molto ammalato , egh 
é veramente Re . 

Alie volte un Avverbio fi congiugne con 
un altro Avverbio, per modificare i i fuo figni-
ficato ; v. gr. alfa i divotamente &c. e per 
cib alcuni Grammatici chiaraano gli Avverbj 
piu tofto modificativi: e comprendono fotto 
quefto termine genérale gW Avverbj , Je con-
giunzioni, le prepofizioni, ed anche gli agget-
t i v i . Vedi MODIFICATIVO. 

G l i Avverbj fono numerofi aííai ; ponno 
pero 
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pero rídurfi fotto le ClaíTi general! di Av-
w r ¿ / d i tempo, di luogo , diordine, diquan-
t i t a , di qualita, di m o d o , d'aífermazione, 
di dubitazione, e di comparazione. 

A V V E R S A R Í O * . Vedi ANTAGONISTA , 
OPPONENTE , COME ATTI MENTO , DüEL
LO & c . 

* Quefla poYola e formata dalla prepofizio-
ne Latina adverfus, contro; da ad e verteré. 

_ A V V E R S A T I V A , nelia Graramatica, 
diciamo una particola avverfativa ^ ed é quei
pa , che efprime qualche differenza , od oppofi-
zione tra cib che va avanti , e quello che 
íeguita . Vedi CONGIUNZIONE . 

Cosí ovvcro é mi avverfatha, quando di
ce , si , ovvero no . 

A V V O C A T O * , ADVOCATÜS, tra i Ro-
p a n i , uno perito nelia Legge loro , e che 
intraprendeva a difendere le caufe nelPalaz-
zo. Vedi CIVÍLE , e LEGGE. 

* E' voce compo/ia di aá avocare; come fe 
tu dtcejfi , chiamo in mió ajuto, o difefa . 

Gli Avvocati R o m á n i attendevano fula
mente alia difefa delie caufe ; non avvanzan-
doíi a dar confeglio , locché lafeiavano ai Giu-
riseonfulti. Vedi GIUR ISCONSULTO . 

IRomani , nei primi fecoli deilo Stato lo
ro , tenevano la profeííione dell' Avvecato 
in grande onore , edegna degii íleffi Senatori 
e Coníoü \ coficché quelli, le cui voci com-
mandavano al p o p ó l o , ílimavano cofa ono-
revole l'impiegarle anche in difendere le di 
lui Caufe. 

Furono ch i ama t i Comités, Honorati, Clarif-
f i m i , ed anche Pairen i y come fe i C l i en t i 
loro non gli dove í íe ro mi ñor obbligazionc, che 
i Líber ti ai lor Pad rón i . Vedi PADRONE , e 
CLIENTE . 

Ma queño uffizio allora non era venale. 
Coloro , i quali afpiravano agli Onori ed alie 
Cariche, prefero queda ñrada di guadagnare 
del partito tra i l popólo, e fempre dtfcnde-
vano gratis . M a non tantofto entro la luflfu-
ria e la corruzione nelia Repubbüca , che le 

.cofe cangiarono faccia . Allora fu , che i Sena
tori fe cero venali le voci loro,ed i l zelo e la elo-

- quenza vendevanfi a chi faceva la maggior of-
ferta . Per metter fine a queño abufo, otten-
ne il Tribuno Cincio che fofie promulgata una 
Legge , da lui detta , Lex Cincia, che proibi-
va agh Avvocati i l prender denaro da i Clienti 
loro . Fred. Brunnero fece un Commento am
pio su queíla legge. 

A V V 4 ^ 1 
Per avanti gli era ñato vietato agli A v 

vocati i l ricevere de i regali per la difefa 
delle Caufe ; e i ' Imperator Auguílo vi ag-
giunfe una pena : ma non oftante cib , gli 
Avvocati feppero cosí benc fare , che all' I m 
perator Claudio gli parve di aver fatto una 
gran cofa , in avergli obbügati a non prendere 
piu cheottograndi fefterzj, equivalenti a piu. 
che 64. lire íieriine, per ogni Caufa . 

AVVOCATO , íi ufa ancora in oggi nel paeíl , 
e nel le Corti ,dovc la Legge Civile é ricevuta, 
perdinotar quei, che difendono le Caufe dei 
Clienti, a lor aífidate. Vedi CiviLE,e LEGGE . 

Nelia Scozia evvi un Collcgio, o fia Fa-
eolia degli Avvocati , che fono 180 in nu
mero ; determinati a placitare in tutte le 
Az ion i , in prefenza dei Lordi della Seííione . 
Fían no un Decano , un Teforiere , de'Segre-
tarj , degli Elaminatori, ed un Bibliotecario. 

Secondo gli Articoli della Unione, niuno 
ha da eíTere norainato Lord Ordinario del
la Seüione , fe non quei , che fono fia t i 
Avvocati , oSegretarj principali dellaSeffio-
ne per cinque Anni &c. 

Nelia Francia, han no due forte di Avvo
cati , cioé , Avocáis Plaidants , Avvocati 
Placitanti ; ed Avocáis Confultants , Avvo
cati Confultori. Si fece tal diítinzione ad imi-
tazlone degli Advocati e Jurisconjulti, appref-
fo i Romani antichi. 

Conruttocib , vi é queña differenza ira eíí i , 
che TuíFizio dei Jurisconfulti, i quaü altro non • 
facevano, che daré i l configlio loro , eradiffe-
rente da quello degli yldvocati; eííendo una 
fpezie di privara e perpetua Magiftratura , e 
ípeziaímente a' terapi dei primi Imperatori; 
e poi gii Advocati non diventavano mal Ju
risconjulti . Ma nelia Francia gli Avvocati 
a p pe na han no acquiíláta nputazione, ed efpe-
rienza íufficiente, che fubito abbandonano tal 
impiego affannofo, e diventano come Coníi-
glieri Camerali. V i é ancor 1' Avvocato Ge
nérale , e V Avvocato del Re , Avocat du Roy. 

Lord AVVOCATO , nelia Scozia, uno degli 
Uffiziali dello Stato, a cui fpetta dar i l fuo 
parere intonso i l fare , ed efeguire delle Leg-
g i , difendere il gius ed intereffe del Re in 
tutte le pubbliche aífemblee ; veder che la 
giuftizia íia fatta contro tutti i crimi Capitali; 
e concorrere in tutti i piocefli, avanti le Coi t i 
fupreme, per rotture della pace ; ed anche 
in tutti quegli affari, neiquali i l Re , ovvero 
i l fuo Donatore, abbia dell1 intereffe . N o n in-

tra-
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traprende i proceffi di lefa M a e ü a , fe non ab-
bia per cib ordine del Configlio privato. 

I I Lord Avvocato é talora un dei Lordi ordí-
narj della Señione , ed in queílo cafo, placita 
folamente nelle caufe del Re ; peraltro, é in 
Jiberta di placitare in tune 1c caufe . 

AVVOCATO Fifcale , Fifci ADVOCATÜS , 
era un Officiale , iílituito dall' imperatore A-
driano j perdifendere lacaufa, egrintereffi 
¿ t lF i f co , o della teforeria privara, neidiverfi 
Tr ibuna l i , dove cib foífe di bifogno. Vedi 
F i sco . 

AVVOCATO Ccnfiftoriale , Uffiziale della 
Corte di Roma , la cui incumbenza é di placi
tare fovra le oppofizioni, fatte intorno le prov 
vifioni dei benefizj in quella Corte . Vedi 
PROVVISIONE . Sonó dieci in numero . 

AVVOCATO di unaCit tk , o d'una Terra ^ 
é un Magiürato ftabilito in varj luoghi della 
Germania , per l ' amrniniftrazione della giuíti-
zia in quel luogo , in nome dell' Imperatore . 

AVVOCATO * , piu particolarmente fi ufa 
nell' Iñoria Eccleíiaftica, nei coñumi antichi, 
c nei Libr i legali, per una perfona , a cui fpet-
ta i l difendere i drit t i e le rendite di una Chie-
fa ,, di una Caía Religiofa , o d' altro luogo í¡-
mile . Vedi DIFENSORI , VIDAME &C. 

* In quejio fenfo viene ad ejfere ¡o Jhjfo che 
Defeníor , Conferuator, Oeconomus , 
Cauffidicus, Muodiburdus, Tu to r , A-
£lor , Paüor Sscularis, Vidame, Scho-
JañicusC^í'. Vedi DIFENSORE , CONSER,-
YATORE , ECÓNOMO &c. 

Le Cattedrali, le Badie, i Monlflerj &c. 
sveano i loro Avvocati. Cosí Cario Magno 
cbbe i l titolo di Avvocato di San Pietro ; il Re 
Ugone di San Riquier j e Bollando fa menzio-
ne di alcune lettere de! Papa Nicolb , per le 
quaü coílituiva i l Re Odoardodetto il Confef-
íore , e i fuoi Succeífori, Avvocati del Mo-
nafiero di Wefini inüer, e di tutte leChiefe 
ü' Inghüter ra . 

Queíli Avvocati ermo i Guardian! , Protet-
t o r i , € come Amrainiflratori degli ;iffari tem-
porali deile Chiefe &c. e fotto r autonta lo
ro fi paífavano tutti i Contratti ,.ch€ a cib fpet-
tavano. Vedi DÍFENSORE , &c.. 

Si vede ancora dai reguiri antichiffimi, che 
ledonazioni fatte alie Chiefe, eranofolitea 
corífsrirfi nelle perfone degli Avvocati. EíTi 
íempre difendevano le Caufe delleChiefe in 
Corte, e diflribuivano la giuLlizia per effe , 
sei luoghi íbtto ía loro eimisdiziane. Com-

A V V 
mandavano ancor ai Soldati fomminiftrati dai 
lor Moniílerj &c. nella guerra; anzi erano'i 
Campioni loto , e mantenevano i duelii indi-
fefa lo ro . Vedi COME AI TI MENTÓ , DUEL-
10, CCAMPIONE. 

Queüo uffizio , dicefi, foffe prima introdoN 
to nei fecolo quarto, alt tmpo diStilicone-
febbene i Padri Bcnedettmi non mettono la fuá 
origine piu in la deli'ottavo fecolo. Acl . Sanft. 
Benediá. 5. I I I . P . I . VizL p. 9 1 . &c. 

Appoco appoco, i foggetti del primo rango 
efercitaronoqueíia carica, fecondo'1 bifogno 
che vi foííe di difendere colle arrai, o di pro-
teggere con della poteíla ed autorita. ] n alcu-
ni Moniüerj , chiamavanfi Confervatori , e 
face vano tutto cib che fpettava agli Avvocati, 
Vedi CONSERV ATORE . 

Allevolte v'erano diverO fub-Advocati in 
ogni Moniftero, i quali uffiziavano in vece 
degli (kííi Avvocati, da cui poi provenne fpef-
fe fíate la ruina delle Cafe Religiofe , commet-
tendo queüi Uífuiali fubalterni grandi abufi. 

Quindi i M a r i t i , 1 T u t o r i , e generalmen
te ognuno che prendeva fopra di sé la difefa di 
checcheíTia , dinominavaníi Avvocati . La-
ende anche le Cií ta aveano Woxo Avvocati, 
ílabiliti molto tempo dopo gli Avvocati Eccle-
íiaílici , e fenza dubbio ad efempio di effi. . 
Cos í , leggiamo nelle Iftorie degli Avvocati ú\ 
Augsburg, di Arras &c. 

I Vidami pigliavano la qualita degli Avvo
cati j e q u i n d i é , che varj Ifíorici dell'ottavo 
fecolo, confondono infierne quefte due íun-
zioni . Vedi VIDAME. 

Da qui ancora ép rovvenu to , che diverfi 
Lordi Secolari nella Germania portano le M i 
tre in vece di creñe negli Scudi loro, per eííere 
ítati anticamente Avvocati delle Chiefe cofpi-
cue. Vedi MITRA, e CRESTA. 

Spelman difiingue due forte di Avvocatiflc-
clefiaííici, Tuna cioé delle Caufe o deiPro-
cefíi , Advacati Caufarum j e V altra dei ter-
ritorj o terreni, Advocati Soli. I primi ñor 
minavaníl dai Re , e comunemente erano Le-
gifli , difendevano le Caufe de Monaften . 
G'i a l t r i , che ancor oggidi fuffiñono , edalle 
volte fono chiamati dai lor nome primit ivo, 
Avvocati r febbene piu comunemente P^ro-
WÍ, erano ereditar;; per eííere i Fondatori e 1 
Dotatori delle Chiefe &c. ovvero gli eredi lo
ro . Vedi PADRONE . 

Anche le Donne talora erano ^ ü ^ o f ^ r / ^ r 
Advocatijfei Ed in fa t t i , laLegge Canónica 

fa 
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famenzícnedi akune, cheaveano queílo t i -
tolo, e 1' iiieffo gius della prefentazione &c. 
neüe Chiefe loro, che gli Avvocati. 

Eranvi ancora gli Avvocati dei Paefi, e 
delleProvincie. I n una memoria dell'an. 1187 
BertoIdoDuca diZeringhen viene ¿ t t í o A v 
vocato della Turingia,' e nella Notizia delle 
Chiete Belgiche , pubblieata da Mirasus, i l 
Conté di Lovanio é intitolato Conté , ed 
^ w c ^ í o del Brabante . Nc i Secoli undé
cimo e duodécimo, incontriamo gli Avvo
cati del!' Alfazia , della Suabia &c. 

Raimondo d'Agiles riferlfce, che dopo la 
ricupcrazione di Gierufalemme dal potere dei 
Saraceni, eflendo fatta la propofízione di eleg-
gerne un Re j i Vefcovi dicevano , Non deberé 
ibi eligi Regem , ubi Dcus paffus & coronatus 
efl &c. c ioé , che non doveano in contó veru-
no elegger un Re , i n q u e l l u o g o , dovelddio 
avea patito , ed era flato coronato : ma che bi-
fognava contentarfi d i í l a b i l i r v i imAvvocato 
della C i t t a , per avcre la cura della guarnigio-
ne & c . Ed in fa t t i , Dodechin , AbbateTede-
fco , i l quale fcriíTe un viaggio alia Terra 
Santa nel d u o d é c i m o Secólo, chiama Gofred-
do di Bologna , Avvocato del Santo Sepolcro . 

AVVOCATO , ancora ferve oggidl per efpri-
merecolui, che comunementc eradettoP¿z-
drone 1 ovvero colui , che ha T avvocazione , 
o fia i ! gius della prefentaxione in fuo nome . 
Vedi PADRONE , PRESENTAZIONE &c. 

A V V O C A T O R I A , Mandato dell ' I m -
peratore della Germania, diretto a qualche 
Principe o Soggetto dell ' Impero, affine di 
íermare i modi illeciti di procederé , in 
qualche Caufa , portata per via di appellazio-
ne avanti l u í . Vedi IMPERIO &c. 

A V V O C A Z I O N E , qualita , uffizio di 
Avvocato &c . Vedi AVVOCATO . 

AVVOCAZIONE , ADVOCATIO , nella Legge 
comune, fignifica i l gius di prefentar ad un be-
nefizio vacante. Vedi PRESENTAZIONE . 

In queílo fenfo, la parola impor ta ¡o flefíb 
che/MJ Patronatut nelía Legge Canónica. Ve
di PADRONATO, eGlUSPADRONATO. 

La cagione del nome Advocatio, fu prefa 
da c.b, che anticamente quei che aveano i l 
gius di prefentare ad una Chiefa , erano i 
Difenfori, ovvero gran Benefattori di eíTa 
ed alie volte chiamavanfi Patroni , e talora 
Advocati. Vedi AVVOCATO &c* 

In fenfo genérale s1 intende V Avvocazio-
ne, dove i l Vefcovo , i l Decano ed i lCapi-
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to lo , ovvero qualche Padrone fecolare , ab-
biano il gius di prefentare chíunque lorpare 
abenefizio ípirituale, divenuto vacante. Ve
di VACANZ A CBENEFIZIO&C. 

Queft' Avvocazione é di due forte , cioé 
in grofs) dicono i Ltgiíü Tnglefi , e appsn-
don . La prima é quella , non immcdiata-
mcnte riílrctta , o attaccata a qualche Si-
gnoria, come porzione di eífa. La feconda é 
quella, che dipende da unaSigooria , e ad ef-
fa appartienc. Ció da Kitchin viene chiamato 
Incidente i che pubfepararfi dal foggetto . D i 
piíi , ficcome i Fondatoi i e i Dotatori , erano 
parimente i Padroni della Chiefa; cosí quei , 
che fondavafio qualche Caía Religiofa, ave-
vano di eífa i l Padronato . 

Talora i l Padrone avea la foía nomina del 
Prelato, dell'Abbate, o del Priore ; o per 
via d'inveftitura , cioé, di ccnfegnamento del 
bacolo paftorale; ovvero per la diretta pre-
fentazione al Diocefano : e febbsne fi lafcia-
va a' Religiofi la elezione libera , nondimeno 
dovevano effi prima ottenere dal Padrone un 
Cangé d' Elire , o licenza di eleggere; e poi 
la perfona eletta riceveva da luí la confer-
ma . Eilingucndofi la famiglia del Fondato-
re, i l Padronato del Convento cadeva a! Pa
drone della Signoria . Quando i diverfi Collc-
gj nelleUniverfita non fieno riflretti ín c'ib 
che fpetta al numero delle Avvocaziom da r i -
ceverfi; fi arguifce, che col tempo poífano 
acquiOarne tante, che rendano fruílraneo i i 
diíegno della lor iüituzione , che altro non 
é , le non la educazione della gioventü , per
ché cib potra cagionarc delle fucceffioni trop-
po accelerate dei Coilegiali; in modo tale, 
che non vi íara nei Collegj numero baüevoie 
di foggeíti di eta, di erudizione, e di fperien-
za tale , quale íi ricerca, per iftruire e formare 
le menti dei Giovani. Diceí i , che in alcuni 
Collegj ¡1 numero delle Avvocazioni fia gia due 
terzi opiíi del numero dei Coilegiali oSocj. 
Oppongonopoi dalFalífá parte, che laSuc-
ceíTione deiSocj potrebbe eífere troppo tar
da ; di modo che i Soggetti ben qualificati 
farebbero ridoííi a tratteneríi tanto tempo 
ne'Colleg), che non gli rimarrebbe forza , 
né attivita di poter eíercitar le funzioni par-
rochiali. Vedi Kenn. Paroch. Antiq. in voc. 

A X I L L A , o ALA , nelTAnstomia é la ca-
vlta fotto i l braccio nella di ¡ui parte piíi alta, 
che voigarmente chiamafi i ' a/celia » Vedi 
BRACCIO. 

* La 
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La parola e un diminutivo di axis , quaft 

undicejje, piccoloafle. Vedi ASSE . 
Gli afceffi nell' afcelleíono per lo piü perico-

lofi , a cagion de' molti vaíi fanguigni, de' l im-
fat ici , de' nervi &c. che fono l i d' intorno , 
Í quai formano pleffi affai grandi. Per le anti-
che leggi, doveano i rei appiccarfi per le afcel-
/(?, fe eraíío^TKdifotto dell' eta di puberta . 
Vedi PUBERTA^ &C. 

AXILLA , in Botánica, é lo fpazio compre-
fo tra gli fteli delle piante, e le loro foglie . 
VediPiANTA, STELO, FOGLIA,«&C. 

Quindi noi diciarao , que' íiori vengono 
nell'¿m'/Zí delle foglie, c ioé, alia bafe deile 
foglie, o de' lor pediculi o picciuoli. Vedi 
FIORE, PEDÍCULO &c. 

A X I L L A R E , AXILLARIS , nell' anato
m í a , é cib che appartiene all'¿mV/É", o ü a v i -
cinoadeffe. Vedi AXILLA. 

L ' arteria AXILLARE é una ramlfícazione del 
tronco dell' arteria fubclavia , che paffando 
fottoleafcelle , cambia nome, edéch iamata 
axillare. Vedi ARTERIA . 

Fm? AXILLARE, é una^delle vene fubcla-
vie , che paffando fotto le ¿?/Í:(?//Í , fi divide in 
diverf i rami , fuperiore, inferiore, efterno, 
interno &c. che fono fparíi fopra i l braccio . 
Vedi Tav. Anat. ( Angeiol. 6. l i t . m. Ve
di puré SUBCLAVIA , CVENA. 

La feconda vertebra del dorfo é qualche vol-
ta puré chiaraata axillare ; perché é la piu v i -
cina alie afcelle. Vedi ASSE , e VERTEBRA. 

AXILLARI Glandule . Vedi HIRCUS . 
A X I N O M A N T I A *, una fpezie antica di 

divinazione, o fia un método di predire gii 
eventi futuri per mezzo d'un accetta. Vedi 
DIVINAZIONE . 

* LavoceZ formata dal Greco eeî m/, fecu-
r is , e fJ íuvT&ot f divinatio. 

Queft' arte fu in gran crédito appreflb gli 
antichi; e praticavafi , fecondo alcuni, con 
porre una pietra d' ágata fopra un' accetta in-
fuocata. Vedi AGATA. 

A X U N G I A . VediSuc-NA. 
A Z A M O G L A N I . Vedi AGEMOGLANI . 
A Z I A G I , Ludi ACTI AGÍ , Giuochi folcn-

n i . Vedi ACTIACI . 
A Z I O N A R I O , o AZIONISTA , termine 

frequente nelle no (i re gazzette, che dinota i l 
proprietario di un' azione, owero di una quo-
ta nel capitale di qualche compagnia. Vedi 
AZIONE . 

A Z I O N E i n un fenfo genérale dinota i ' 
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operazioned'una poten2a. V e d i A r r o P 
TENZA , OPER AZIONE &C. 

L'idea ü Azione ci é cosí farniliare, che 
forfe con una ciefinizione volendola eípücare 
noilaofcureremmocon egualefacilita. Alcu', 
ni Scolaftici tuttavolta fi provano di eíprimer-
ne la natura , chiamando VAzione una mani' 
„ feüazione della potenza od energía d' una 
„ foftanza, fatta o dentro o fuori d' efía. Co-
„ s i , di cono, quando la mente agtfce, che 
al tro piu fa ella , fe non percepire una potenza 
vitale che difpiega fe ffeíía ; come in realta 
le diverfeWow/della mente , non fono altro 
che altrettante indicazioni della fuá vitalita . 

Egh é un punto controverfo tra gli fcolaíti-
e l , íoVAzione cosí prefa, fia o nb , una cofa 
diftinta e dall' agente, e dal termine o effetto. 
I modiüi tengono 1'affermativa , ed i nomina-
l i afferifeono la negativa . 

Quefti ultimi oííervano, chel' Azione pub 
eflere confiderata in due maniere , emitativa-
mente, e connotativamente. 

L'AZIONE entitativamente prefa , é cib che 
noi chiamiamo una cagione, o cib che pub 
agiré . Vedi AZIONE . 

L ' XVZIONE , connotativamente confiderata 
é 1' ifiefla cagione , folamente confiderata 
come agente, o connotante 1'eífetto ch'ella 
produce. 

Ora , dicono eííi, una cagione pub eífere 
fenza alcuna azione, connotativamente prefa, 
cioé , pub eífere confiderata come non produ-
cente effetto; ma non pub efferne fenza enti
tativamente , poiché queño farebbe effer fenza 
fe íkí fa . D i qua conchiudono , che la cagione 
differifee dall' azione , connotativamente , 
non entitativamente prefa; e 1' agente é la ca
gion dell' azione , confiderata connotativa
mente , non entitativamente. 

Le Azioniíono divife , rifpetto al loro prin
cipio , in univoche, ove T effetto é delF iílefia 
fpezie che la cagione , come la produzione 
dell' uomo per mezzo d' un uomo : ed equivo-
che, ove egli é differente ; come la produzio
ne delle rane per mezzo del Solé. Vedi UNI
VOCO, ed EQUIVOCO; vedi ancheGENERA-
ZIONE &C. 

Ed oltre a cib in v i t a l i ; come la nutrizione, 
la refpirazione , 1' azione del cuore &c. Vedi 
NUTRIZIONE, RESPIRAZIONE, CUORE &C. 

Rifpetto al lor foggetto , le Axioni fono di
vife in immanenti y le quali fon ricevute den
tro i ' agente che le produffe: come fo«0 le 

azio* 
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gxionl v i t a l i , la cogitazione & c . V t d i P t K -
SIERE , V O L O N T A ' & C . E tranficnú , che paf-
fano in un al tro . V e d i T a ANSÍENTE & c . 

•Rifpetto alia durazione, le Azioni fono in 
oltre divife in inflantanee , do ve tu t to i n tero 
l'effetto é prodotto nei medefirno m o m e n t o ; 
come la creazione della Luce : e fuccejjxvs , 
dove 1' effetto é prodotto per gradi ; come la 
corruzione, la fermentazione , la puírefazío-
ne, la diffoluzione , & c . V e d i F E R M E N T A 
ZIONE & c . 

I C a r t t í i a n i r ifolvono ogni Aziom fiíica in 
nictafifica : [ c o r p i , í econdo l o r o , non opra
li o 1' un su 1' altro ; V Azione viene t u t í a i rn-
mediatamente da Dio ; i m o í i de ' co rp i , che 
paion eí íerne la cagione, fendone foltanto oc-
caf ioni . V e d i OCCASIONALE cagione . 

E1 una delle Leggi della natura , che Vazio-
n e e la reazione fie no í e m p r e eguali , e con
t rar ié T una a l i ' a l t ra . Ved i REAZIONE , e 
NATURA . 

Quanto alie azioni delle potenze & c . V e 
di P O T E N Z A , P E S O , M O T O , R E S I S T E N Z A , 
F R E G A M E N T O , & C . 

I n quanto alie Leggi áúVAzione de'' fluid i , 
& c . V e d i F L U I D O , S P E C I F I C A gravita & c . 

A Z I O N E , nel l ' etica , o I ' A Z I O N E morale ^ 
é un moto volonta rio di una creatura capace d i 
diflinguere i l bene , ed i l raa le , i l cui effetto , 
pe re i b , puoffi g iu f t ameníe imputare a l i ' agen
te . Ved i M O R A L E . 

U n ' Azione morale íi pub definiré piu ple
namente , e d i ré che fia tu t to quello che 
un uorao , confiderato come forni to delle 
potenze dell ' i n t e l k t t o e della volonta , r i -
ípe t ío al fine a cui egli deve mi r a r e , e alia 
regola ch' egli ha da riguardare operando , 
r l íolve , penfa, fa , o tralafcia di fare ; in 
tal maniera che d iven t i refponfabüe di quel
lo che cosí da l u i vien fatto o tralafciato d i 
fare, edelle fueconfeguenze. Ved i O F F I Z I O , 
L I B E R T A ' & C 

I I fondamento adunque della moral i ta delle 
azioni, é , ch' elleno fon fatte feientemente , 
e volontariamente . Vedi INTELLETTO , e 
V O L O N T A ^ . 

Tutte le Azioni morali fi poííono dividere, 
riípetto alia regola, in buone, e cattive. V e 
di BENE , e MALE . 

L ' AZIONE , nell' Oratoria, é un adatta-
mento della perfona dell' oratore al fuo fogget-
t o ; ovvero un certo governo e maneggio del
la vocee del geüo , conveniente alia materia 
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di cui parla, o la quale egli efpone . Vedi 
O R A T O R I A . 

Le Azioni fanno uno de'maggiori r a m i , o 
par t í della Rettorica , com'ella infegnafi ordi 
nariamente . Vedi RETTORICA . 

G\\ antichi d'ordinario la chiamano Pronun-
ziazione . Ved i P R O N U N Z I A Z I O N E . 

VAzione é un m é t o d o collatcrale o fecon* 
dario d 'efprimere le nof t re idee; ed é fufeet-
t ibi ie d' una fpezie d i e í o q u e n z a , eguaimente 
che i l pr imar io . Ella é un indirizzamento a' 
noÜri feníi ef terni , ch' ella fi sforza di move ré , 
e di tirare inconfenfo , e nello feopo dell ' ar-
gomento fuo , me rcé d1 un ¡ n o v i m e n t o appro-
pr ía to , e d' una ben conce r t a í a modulazione ; 
nello íleíTo tempo che la ragionc e i ' in tendi-
mento degli udi tor i fono inve ' t i t i ed attaccati 
dalla forza dell ' argomentazione . E percib 
T u l lio , con gran í enno e veri ta la ch i ama , 
fermo corporis, i l difeorfo del corpo; e corpa-
ris eloquentia , 1' eloquenza del corpo. I mi -
m i ed i pantomimi Re man i , leggiamo ne-
g l i autori ant ichi , avere avuta una tal co
pia e mo l t j p l i c i t k di maniere in quefta fpe
zie , un tal g i r o , ed una tale mi fura ancha 
deli1 azion muta , che la voce ed i l i inguag-
gio pareano loro fnperflui ; eglino poteano 
faifi intendere alia gente d ' ogn i nazione \ e 
Rofcio , i l Commediante , é particolarmen-
te c e l é b r a t e , per Ja fuá abi l i ta in efprime
re ogni fentenza co ' fuo i gefti , tanto figni-
ficantemente , e var iamente , quanto Cicero
ne con tu t ta la fuá Ora to r ia . Ved i M I M O , 
P A N T O M I M O & C . 

Quin t i l i ano ci da un fiílema delle rególe dell9 
azione, prefo non folo dagli f e r i t t i degli an t i 
chi o r a t o r i , ma ancora dagii efemp; del Fo
ro . V e d i le fue Infiit. Orat. L i b , x i . c. 3. de 
Pronunciatione. 

La forza e gli eífetti ¿tWAzione, almeno 
come fu praticata appreífo gl i a n t i c h i , appa-
re che fia grandl í f ima ; non v i era quafi nien-
te che le poteífe refiñere . Quello che da noi 
d' ordinario s' attribuifce a l l ' eloquenza , era 
in realta 1' effetto della fola Azione , come al-
cuni de' piü grandi Maef i r i i n quella hanno 
francamente r iconofeiuto . „ Deraofiene ef-
„ p re í í amen te la chiama i l p r inc ip io , i l mez-
„ zo , ed i l fine del l 'uf iz io del l 'Oratore; e 
„ Cicerone protefta, che non importa t a n t o , 
„ che cofa dica 1' Oratore , quanto impor-
„ t a , come ei la d ica . Ñeque tantum referí 
qualia funp ¿¡¡uts dicat, quam quomodo dican-
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tur . De Orat. Quindi i ! grande Orator Greco 
viene rapprefentato per uno, che eferckava ed 
accomodava la fuá azione ftando alio fpccchio : 
Vemojlheneí grande quoddam intuem ¡peculum 
componere ARionem fokhat. Quinti l . 

Ogni parte del corpo é da que' maeftri arro-
lata, dirbcosi, a qualche ufo e íervigio, e 
regolata e ordinata nel fue propno poíto : la 
mano, Tocchio, ¡ Icapo, i l cello, i fianchi, 
leguancie, lenar ic i , le labbra, iebraccia, 
le ípalle &c. Pracipuum in Aclionc, caput efl . 
Cumgejiu concordet, & Latenhus objequatur. 
Ocul i , Lacrymse, fupercilium, Gense, Ru
bor. -—JSIonmanus folum, f e d & nutus. De-
winetur autem máxime vultus . — Quki & m 
i n l t u Fallar . Nares, Labia , Dentes, Cer-
v i x , Humeri, Brachia. —Manus vero , Jinc 
quibus trunca effet aftio . V . Quint i l . X I . 3. 

La mano Tola é maeftra e padrona d' un infe
ro linguaggio, o d" una ferie di fegni. Fino 
ogni dito vien daglí antichi diftinto con uffizio 
particolare ; e di qua abbiamo i difíerenti no-
mi , che ciaícun dito tuítavia porta , Pollex , 
Index y Su. Vtc'i MANO , DITO, &C. 

Con tanta moltitudine di rególe ed oíTerva-
2Íoni , non c da ftupirfi che alcuni oratori di 
queili , ficcome de1 nolhi giorni , fieno ílati 
p i u f í r a v o h i , e pervertiti , che perfeiionati 
ed ajaíati . Le rególe tendono folsmente a per-
fezíOo?r \\ízior.e , che debbe avere la fuá ori
gine da un aítro ionte, cioédalla natura, e 
dal buen fenfo ; dove qucBa equeílo raanchi-
no , le rególe faranr.o piü tollo d' un oratore 
una feirrímía , che un attore . Eloquemix , 
dice Cicerone, ftcut & reliquarum rerum fun-
damentum, fapiemia . E quindi é , che ve-
diamo coteíti grandi Maeí t r i , fopra mento-
va t i , continuamente mitigare le ior rególe, 
disdirfi in qualche maniera , e richiamare e 
diííuadcre ognun dall ' iníemperato ufodico-
tai minute leggi : N u l U argutiíe digitorum , 
nan ad numerum articulum cadens > Ciceron% 
eiiandio ci aüicura, ch'egii ftette un anno 
intero ad avvezzarfi e imparare a tenere la 
mano dentro la toga. ProCcel. I lmedeíimo 
autore raccomandando i l moto di tutto i l cor
po , dice, che F Oratore dee piu far ufodell' 
imbuí lo , chedella fuá mano: Trunco magií 
toto fe ipfe moderans, & v i r i l i laterum fiexio-
ne. Brut. 

I l camminare, inceffus, viene talvolta rac-
comandato, come cofa che porta altamente i l 
pregio di eífere coltivataj ma Cicerone ap-
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pena concede che fe ne faccia i l miniaio 
Scmbra, che alcuni oratori di quelte Uí0 ' 
molto applicaü ali' azione, V aveauo refa r f í ' 
cola ; uno d; eífi fu interrogato facetamente 
da Fiavio V i r g i n i o , quante migíia a vea d 
clamato , Gaülo Severo , allorché feorseva 
un oratore il quale amava di camminare era 
íblito efclamare , che fi difegnaífe una linea 
attorno di ! u i , per tenerlo dentro i confiní 
L'oratore T i tyo promoífe queÜa forta di mo-
vimento , e la íé pallare in una fpezie di bai
l o ; narra Quintiliano, aver quindi prefo i l 
nome il bailo dc t toTi tyo . Giunio motteg-
giava F inceífante librazione , ed i ! bslanciarfi 
di tutto i l corpo or da una parte , or dall1 al-
tra, di fuo padre Curione ; e domandava chi 
era quegli «he arringava in una barchettada 
tragitto? ed análogo a queüo fu i l metto di 
C. Sicinio , allorché avendo Curione par-
lato col fuo folito agicarfi , vicino a Otta-
vio , i l quale a cagione dclle fue infermi-
tadi aveadiverfi linimenti ed empiaftri su la 
pe río na ; voi non potete , diífe , Ottavio , 
eífere grato abbaflanza al voftro buon colle
ga, che vi haoggidifefo dall'infolenza del-
le mofehe , le quali avrebbonvi altrimeníi 
divorato . D c m o í k n e , ch'era naturalmente 
portato a dimenaríi di foverchio, e fpezial-
mente ad alzare ed abbaífare gli omeri, diceíi 
che ficíi emendato col parlare in un pulpito 
ftretto , e fofpendendo uno fpiedo acuto, giu-. 
ño fopra le fpalie*, affinché fe nel calor della 
difputa Í! foífe dimenticato di fe ITCÍÍO , ritor-
nar poteífe a sé con V avvifo del pungolo . 

In íomma egli é un punto che íi potrebbe 
metiere in quillione , fe 1' Azione fia da prati-
carfi in fatto, e da promoverfi ? Una cofa, 
che ha tanto dominio e forza fopra gli uomi-
n i , é c e r t o , che debb'eífere aííai pericolofa ; 
perocché é capaced'eífere tirata anoí l ro van-
taggio egualmeote che a nofiro fvantaggio. 
F.gh é un porre un' arma nelk mani d'un al-
t ro , delia quale, fe gli vien talento, egli pub 
fcrvuíi per fottometterci, e farci fchiavi; ed 
in fatti la íioria é piena degli ufi perniciofi, 
che íi fon fatti di eíia . Per queíla ragionc, f 
eloquenza e VAzione fono generalmente dis-
approvate esbandite nella política moderna; 
esi il pergamo, come la bigoncia fonfi recati 
ad un método piü tranquillo e jpiü freddo di ra-
gionamento. 

Egli é da fofpettare , che i l fondamento 
del!1 Azione nel difeorfo, fía viziofo, e con

tra-
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írsrio al buon coí lume. In faííi fapplamo , 
che il gerto e Ja voce, fanno impreífione ne' 
brut i , non perché fieno egHno dotati di ragio-
ne , ma in quanto hanno delle paffioni: ru fo 
adunque che fe ne pub faré in un ragionamen-
ro, non riguarda un' adunanza d' uoraini, piíi 
di quel che converrebbe a una greggia di qua-
drupedi j cioé tutto lo sforzo del geílo e de' 
moviraenti eílerni della perfona non opera fo-
pra le facoltarazionali, che fono fuori della 
queftione , ma ful le animal i r che fole rtudiaíi 
di occupare e di moveré , indipendeníemen-
te dalla ragione. Anzi di p iu , la noftra ra-
gione ed il noilro giudizio íieffo ne fono per-
vertiti ed inclinati ; adoprandofi foltanto 1' 
Azione come un mezzo indiretto digiugnere 
alia ragione , dove ne manca un diretto ed 
iramediato ; c ioé , dove i l giudizio non pub 
eííere vinto da mezzi proprj , e naturali che 
fono gli argoraenti , conviene prenderlo e 
vincerlo indircttamente per circuizione e 
í i ra tagemma. 

L ' ordine naturale delle cofe é qul dunque 
iníerrotto e violato ; la noli ra ragione, che 
dovrebbe girne innanzi e dirigere le noftre paf
fioni , é ñrafcinata dietro ad effe : inluogodi 
freddaraente coníiderare, eben conofcere le 
cofe , ed a mi fu ra di quel che in eífe s1 in ten-
de ,, eccitarenoi íleíli alie paffioni di dolore» 
di fdegno &c. noi íiamo attaccati per altro la
to ; 1' impreífione portaíi tutt' ai rovefcio, ia 
virtu della natural conneífione tra la ragione 
e le paffioni; e si i l governo, la regola, ed 
il principio delle noftre operazioni, togliefi 
dalle no (Iré m a n í , e daffi ad un altro . Vedi, 
PASSIONE « 

La cofa fuccede qul quafi all'iíleífo modo, 
che nella fenfazione e nell'immaginazione : 
la maniera naturale e regolare di giugnere alia 
cognizion degli oggetti, é quella per mezzo. 
del fenfo y un' impreffione i v i cominciata ,, 
propagaíí fino all ' immaginazione , dove é 
prodotta un' immagine , ílmile a cib che pri
ma feri 1' órgano . Ma fpeífe fia te queño pro-
cedimento faffi in manierain^erfaf ne'cafi di 
delirio, d' ipocondria , di ftravolgimento d i 
nozioni, prima vien eccitata 1' immagine nel
la fantafia e 1' impreffione ne vien poi comu-
nicataagliorgani del fenfo. Col qual mezzo, 

^veggonfi oggetti, iquali non hanno. efilfen-
za. Vedi IMMAGINAZIONE .. 

Perfi ñire , 1' Azione non é diretta a daré al-
kmsnte, alcana informazionetirca la cofa, di. 
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cui fi tratta : né fi pub pretendere ch' ella co-
munichi o porti quegli argomenti, o quclle 
idee , che i l mero ufo delle parole comunicar 
non poífa . Ora non dobbiam noi formare coll' 
ajuto delle idee i noíiri giudizj? equal altra 
cofa pub ajutarci a daré un giuflo giudizio, 
oltre cib che in qualche modo perfeziona ed 
eftende il noflro intendimento ? Quando C i 
cerone fé tremar Cefare, quando lo fé impal-
l idire , e lafciarfi cadere le carte dalle mani , 
non gli riduífe gia a mente alcun delitto che a 
Cefare foífe ignoto : 1' efifetro non avea dipen-
denza dall' intendimento di Cefare; né altra 
cofa piu ivi accadé di quel che arebbeíl potuto 
produrre cogí'infignificanti fuoni d'un mufico 
iftrumento debitamente applicato. Troncht 
di legno , e pietre ancora hanno tremato fo-
vente in tali occafioni. Vedi MÚSICA &c. 

AZIONE, inPoefia, é un evento, o r é a l e 
o immaginario, che fa i l foggctto di un poe
ma épico %Q drammatico. Vedi EPICO , TRA
GEDIA &c,-

L ' Azicne d' un poema coincide appreffo a. 
poco colla fuá favola; eífendo pratica affai co-
mune, non prendere alcun reale avvenimento-
della ftoria, ma piuttolf o fingerne o inventar-
ne uno ; o almeno, alterare i l fatto itorico, 
cosí che rendafi ia gran parte fittizio. Vedi 
FAVOLA * 

I I P. Bofsu ha due Capitoli , delleAíziom 
reali, la narrativa delle quali é Cavóla; e delle 
azioni fi/ite, i cui racconti fono ílorici « 

I Cri t ic i mettono quattro. condizioni, co
me neceífarie all'^/CWÍ? épica, ed alia Trági 
ca : cioé, Y.ímhk, V tntegrita. ̂  V importanza r 
e la durazione ¡ a'cuoi v i aggiungono la quin
ta , cioéla continuita. 

Quanto- all ' unitk dell' Azlone épica , vedi 
UNITAS &C.. 

Queftaunita non dee folamente efiñere n ú 
primo abbozzo o modello deiía favola ; ma i a 
tutta VAzione epifodica.. V.EPISODI,O,ITNITA5. 

I n quanto all' integrita. dell' Azione , h 
neceífario ,, fccondo ArHlotele , che abbia 
un principio., un mezzo, ed ua fine,. Se le 
tre parti di un tutto. , paiono; eífe re gene
ralmente dirocate . colle parole , principio * 
mezzo y cfine ; piíl. eípreffamente i l ?. BOCSUL 
le efprime cosí : Le cagioni e i difegni d i 
un* Azione che un uomo fa, fono ú. princi
pio ; g i l eífetti di quefte. cagioni , e le di£-
ficolta che s' incontrano nell' efecuzione, ne; 
íbaa i l mezzo ^ e lo- fviluppo, e fcioglimer^-
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to di quefle difficult-i , i l fine dell' Azione. 

I I Poeta, diceBofsu, dee principiar la fuá 
al ione cosí , che da una parte , nuila v i man-
chi per intendimento di cib che in decorfo cgli 
ha a porgere; e dall 'altra, quello che cosí 
principia, richiegga dopo di sé una neceíTaria 
confeguenza . I I fine é da condurfi nella fítfía 
maniera, íoiamente colle duc ccndizioni tras-
pofte; cioé , che niente íi afpetti dopo di effo, 
e che quello onde faiiíce i l Poema íia una ne-
cefíaria confeguenza di qualche cofa , che é 
preceduta . Finalmente il principio é da unirfi 
col fine per un mezzo , ch' é l ' effetto di qual
che cofa, che lo precederte, e la cagione di 
quel che íegue. 

Nelle cagionl di un' Azione, fi poffono of-
fervare due oppoíli difegni; i l primo e prin-
cipale, é quello dell' croe: i l lecendo com
prende tutti i {'LÍOi difegni che fi oppongono aü' 
intento ed alie pretenfioni dell' croe . Quel te 
cagioni oppoíle producono eziandio oppofti ef-
f e t t i , cioe) gli sforzi dell'eroe per adempire 
i l í'uo diíegno , e gli sforzi di coloro che gliel 
contrafiano. Siccome le cagioni e i difegni 
fono il principio di un' Azicne, cosí queíti 
contrarj sforzi ne fono il mezzo ; e formano 
una difficoita , una trama , un inviluppo , 
che fa la maggior parte del poema . Vedi NO
DO, INTRECCIO &C. 

Lo feioglimento o la rimozione di quefla dif
ficoita, fa la feoperta, o la ricognizione. Ve
di SCIOGLIMENTO . 

I I difpiegamento della trama , o dell' intrec
cio, pubfarfi in due maniere ; o con una feo
perta , ofenza. Vedi SCOPERTA . 

I diverfi effetti che il difpiegamento produ
ce , e gli ílati differenti, ai quali riduce le per-
íbne , dividon Vyízione in aitrettante fpezie . 
Se cgli cambia la fortuna della perfona princi
pal e , dicefi che lo fa con una peripezia e l ' 
jízione é denominata implefía, o miíta : fe non 
v i é peripezia , raa i l difpiegamento, é un me
ro paliar dalla turbazione alia quiete j 1' Azio-
ne é fempUce . Vedi PERIPEZIA ; vedi anco 
CATÁSTROFE . 

Quanto alia dura ta dell' yízion épica, A r i -
ílotele oíferva, ch' ella non é cosí limitata co
me quella dell' Azion trágica; 1'ultima é r i -
IIretta ad un giorno naturale; ma l'epopea, per 
avvifo di quello Critico , non ha tempo fiíto . 

I n fat t i , la tragedia eííendo piena di paffio-
ne, e confeguentemente di violenza , che non 
íi pub fuppor che duri lungo tempo , ricerca 
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un giro pííi breve : ed i l poema épico fervendo 
peí altri affetti, e movimenti , che proceden 
con maggior lentezza , efige un tempo piu 
lungo, o perché fi confermino e rafforzino 
o perché fi tolgano e íi eftinguano ; e di qua 
naíce la differenza tra l1 azion épica , e la dram-
matica , in quanto alia dura ta. 

Bofsh mette per regola , che quanto pifc 
vecraenti e impetuofi fono i coflumi de'prin-
cipaii perfonaggi, tanto men di tempo dee 
durare 1' azione ; e percib , V azione dell' I l la-
de, contenendo 1'ira d'Achille &c. non reg-
ge piu di 47. g iorn i ; laddove quella dell' Odif-
fea, dove la prudenza é la qualita che ivi re-
gna, dura otto anni e mezzo; e quella'deli' 
Eneide, ove il carattere che prevale é la pie ta 
e la dolcezza dell'eroe, quafi fette anni. Ve
di ILIADE, ENEIDE, C ODISSEA ; vedi pur 
COSTUMI, PASSIONI &c. 

In quanto all' importanza dell' azione épica , 
vi fono due íirade di procurarla; la prima , 
per mezzo della dignita ed importanza delle 
perfone. Di quefla fola íi ferve Omero ; non 
eiícndovi per altro niente di grande e d' impor
tante ne'íuoi modelli, piu di cib che arebbe 
potuto accadere a perfone ordinarie ; la fecon-
da, mercé i'importanza áe\V Azione ílefia ; 
qual, efempigrazia , farebbe lo fiabiliraento, 
o la caduta d' una Religione, o d' uno Stato 
ch' é appunto V Azione di V i rg i l i o , e nella 
quale cgli é fu pe no re ad Omero. 

Boísu adduce una terza ftrada di rendere i ' 
^ía/ow importante ; c ioé , col daré una piu al
ta idea de' perfonaggi, di quello che i Lettori 
concepiieono in nguardo a cib ch' é grande tra 
gU uomini . Quello faífi , paragonando gli 
uomini del poema cogli uomini del tempo pre-
fente . Vedi EROE , CARATTERE , MAC* 
CHINA &c. 

AZIONE fi ufa parimentc nella Piííura e nel
la fcoltura , e íignifica la poíizione d' una figu
ra ; o 1' azione nella quale fi fuppone ch' ella 
fia, efprcíía con i'atteggiamento del corpo , 
o dalla paftione che appar nella faccia . Vedi 
A T T I T U D I N E , ESPR ESS IONE . 

Nel maneggio, o governo de'Cavalli , T 
azione della bocea dinota 1' agitazion della l in-
gua, della mandíbula del Cavaüo, o fia i l rodé-
re ch" egli fa il morfo; lo che fi fcuopre da una 
bianca e tenace fchiuma che ivi s'eccita . Que-
íto ,'appreflo i Cavallerizzi, palia per un íegno 
di vigore , difanita ', e di fpirito nel Cavallo • 

AZIONE , nella Legge , é un diritto di 
doman-
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demandare, o di períeguire , in una Corte 
di giudicatura , ció ch ' é dovuto. Vedi D i -
RITTO , CORTE, GIUSTIZÍA &C. 

Owero , VAzione é una fpezie di precef-
fo , nel quale entra una períbna , affine di 
raequiftare i ! proprio dir i t to. Vedi CAUSA , 
e PROCESSO . 

h t Azioni fono divife da Giuñiniano, in 
due fpezie generali; cioé reali, oquelleche 
fono contro la cofa ; e perfonali, quelle con-
tro la perfona . Imperocché chiunque inten
ta un' azione , o lo fa contro chi g!i é obnoxio 
o per qualche contratto, o per quaiche oftefa : 
nel qual cafo nafeon le Azioni contro la per
fona', che ricercano che la parte faccia , odia 
qualche cofa; o lo fa contro un che non gli 
¿obnoxio , ma con cui pero s'é eccitatacon-
tefa per qualche motivo ; come, fe Gaio tie
ne un campo , i l quale Giulio vuole che fia 
fuá proprieta, e pero intenta azione per ef-
ío . Vedi le ¡nflit. Lib. I V . t i t . 4 . dove le azioni 
principali, introdotte dalla Lcgge Romana , 
fono íommariamente fpiegate. 

NellaLegge comune, dalle due cía (Ti d el
le czioni reali e perfonali, na ice una terza, 
detta V azione mijia , la quale riguarda tan
to la perfona , che la cofa. 

.AzrONE Re ale ) éque l la , mediante la qua
le H difendente pretende di aver titolo fopra 
ceríi terreni, te ni) te, beni feudali, rendite 
annue, o altra cofa ilraile. Le azioni reali, 
nei tempi andati cosí numeróle, econfidera-
bili , oggidi fono in disufo ; e cib , a cagione 
del i ' eífervi mefcolati comunemente afFari per
fonali, onde vengono cangiaíe in azioni mifte. 

AZIONE Perjonale, é queila , che uno ha 
contro un altro a motivo di contratto per de-
naro, orcbba; owero per qualche oífefa rice-
vuta da l u i , o da qualche altra perfona, del 
cui fatío quegli é refponfabiíe. V . PER SON A LF. 

AZIONE mijla, é quslía intraprefa perla co-
fa nattenuta ; owero confro la perfona, che 
la trattiene ; efifendo cosí detta , perché fpet-
ta si alia cofa, che alia perfona. Vedi MISTO . ' 

A l t r i ¡a dtfínifcono meglio per un procef-
fo accordaío daljaLegge, affine di ricupera-
re la cofa domanclata , ed altresl per com-
penfazione del corto ricevuto. 

Le azioni fi dividono ancora in civi l i e 
penali. 

AZIONE civile é queila , che ferve única
mente per ri cu pe ra re que l lo , che giuíhmen-

appartiene a uno , a cagione di qualche 
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contratto, o altro motivo . Come fé , per 
efempio , col mezzo di un' azione, voleífe uno 
ottenere qualche fomma di denaro, che avea 
imprefíato &c . Vedi CIVILE. 

AZIONE Pénale s indirizza ad una pena da 
darfi alia parte proceífata , fia corporale , fia 
pecuniaria. Vedi CASTIGO, MULTA &c. 

T a l ' é Y AHio Legis Aquiliue^ nellaLegge 
Civile ; e tra noi , gli Amici piu proífimí 
di uno uccifo , o ferito fellonefcamente , 
poííono prender i l vantaggio della Legge con
tro 1'OfFenfore, per farlo foggiacere al gaüigo 
condegno. Vedi APPELLAZIONE . 

AZIONE fi dillingue ancora in queila, che 
ferve per i l racquiílo del femplice valore 
della cofa pretefa ; ed in queila , che pre
tende i l doppio , i l triplo , i l quadruplo &c. 
a queila claííe fi riducono puré tutte le azioni 
fovra uno ftatuto, che aííegna la pena a qual
che ofFcfa per via di reílituzione , o multa, prc-
porzionevole alia trasgreffione . 

UAzione. dividefi inoltre in pregiudiziale ¡ 
detta ancor preparatoria, ed in principáis . 

AZIONE Pregiudiziale, équella che rifulta 
da qualche quellione , o da un punto dubbiofo 
nelia queílione principale . Come fe uno vo
leífe muovere una lite contro un fratello fuo 
minore, a cagione di terreno lafeiato dal Pa
dre ; e gli foífe obbiettato , che egli é ba
ila rdo ; tal punto circa la baílardigía deve 
efaminarfi , prima che la caufa vada innan -
z i : donde queila azione diccíi, Prcejudicialis „ 
quia prius judie anda . 

AZIONE, o é gentilizia , o poffejforia. Ly 
azione gentilizia é queila che abbiamo tn viríu 
di qualche diritto, derivato dai noílri antenati. 
La pojjefforia , talora detta perfonale, é queila 
che comincia in n o i , e da noi fleffi . 

AZIONE fopra i l Cafo, Aclio fuper C a fura y 
é un' azione genérale , accordata in ricom-
penfa di qualche torto fattoci , fenza vio-
lenza , e per cui la Legge non abbia fatto 
fpezial provvedimento . Vedi CASO . 

Qiieíla , tra tutte lealtre , é i a p i u i n u f o , 
Quaado vi na fe a motivo di lite , la quale 
non avea nome certo, né forma certa ancor 
preferitta ; gli Scrivani della Cancellaria an-
ticamente preparavanocerta formóla di azio
ne , adattata alia materia in quettione ^ é 
quefía dieevafi azione fopra i l cafo f dai Giu-
r i i l i aStio in faBum . 

AZIONE fopra lo Statuto, At i io fuperSta» 
tutum , é fcrittura owero Azione , portata 

per 
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per una traígreíTione contro fa tuto , donde fi 
cava Uñ'jízione , la quale peravanti non avea 
luogo . Vedi STATUTO . 

Cosí, quando uno incorre nello fpergiuro in 
pregiudizio a l t r u i I ' offcío avrk una Scrictura 
fopra lo ñatuto^e confeguentemcnte una caufa. 

AziOHE Popolare, differifce dall '^s/o^ fo-
gra loflatuto, in cib , che dove lo flatuto am-
nictte i l proceffb . o l'azione alia parte aggra-
vata, o altrimenti ad una certa períbna indivi
dúale , diceli Azione fopra lo flatuto ; e dóve l ' 
sutorita accordaíi dallo ík tu to ad ogni uno 
di far lo , ¿\czb Azione popolare . Vedi Accu-
S A . Vazione inoltre o é perpetua o temporal:. 

AziONE perpetua y é quella , i l cui valo 
xc non é determinato da verun periodo , o 
termine di tempo. 

D i quefla forte furono tutte le Azioni ci-
v i l i apprcílb gli antichi Romani, cioé , quel-
le che prendevano. origine dalle Ltggi , dai 
decreti del Se nato , e dalle coftituzioni de-
gl ' Imperatori ; ma le Azioni concédate da] 
Pretore non oltrepaflavano l'anno. 

Abbiamo ancora delie Azioni perpetué e 
teraporarie in Inghilterra ; effendo tutte per
petué quelle, le quaii non fono efpreíTamente 
i imitate . 

Diverfi flatuti accordano le azioni , colla 
condizione , che íieno intraprefe. dentro i l 
íempo pre fe ritió ., 

M a ficcome fecondo la Legge Civile non 
era Azione veruna perpetua in guifa , che 

col tempo non fi poteffe preferivere contro j 
cosí nella noftra Legge,, avvegnaché vi fieno 
úú \ tAz ion i dette perpetué, rifpetto a quel-
Je, efpreffamente limítate dallo rtatuto ; nul-
ladimeno vi é i l modo di preferivere contro le 
Azioni reali, dopo i l termine di cinque anni , 
per mezzo di una pena pecuniaria efatta , ov-
vero di un ricuperamento fofFerto. Vedi PRE-
SCRIZIONE , PENA pecuniaria , RICUPERA
MENTO, e LIMITAZIONE deirAffifa. 

AZIONE di una Scrittura, é quando fi alle
ga ragione, per cui fi fa vedere che 1'Atto-
re non avea caufagiufla per la Scrittura che 
porto, febbene poteífe avere un altra Scrit
tura o azione per 1'ifteífo affare. Queft'alle-
gazione fi chiama , allegazione al? azione ¿el
la Scrittura . Vedi SCRITTURA ., 

Q,ííando poi dall' allegazione fi vede, che 
i ' Attore non abbia motivo per Azione circa 
k cofa, d.omandata , chiamafi un allegazione 

azione... 
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AZIONE , negli affari di commercio, ov., 

vero V azione d* una compagnia , é una por. 
zione o quota nel fondo o capitale d1 una 
compagnia, che confiile \a tdM azioni. Vedi 
COMPAGNIA, e CAPITALE. 

Le Azioni , in Francia e nell' Olanda , fo
no l'iñeífo che le quote o fottoferizioni nelT In
ghilterra . Vedi SOTTOSCRIZIONE , BOLLA ec. 

C o s í , verbigrazia , i l Capitale d'una com
pagnia , che ha trecento azioni di millelire 
cadauna , confiíle in trecento mila lire fc 
Quindi diceíi, che una perfona abbia quat-
t ro , o fei. nella tal compagnia , quan
do é intereífato nel fondo , ovvero ha con-
tribuito ad effo quattro, o fe imilal i re . 

AZIONE , denota padmente un obbligo o 
firomento, che i Direttori di tali compagnie 
dannoaquei, che mettono denaro nel lor c a 
pitale . Vedi AZIONARIO , B ANCO &c. 

Le Azioni vanno fempre crefeendo, eca
lando , a proporzione che il crédito dclla Com
pagnia fi aumenta , o fi dirainuifee. l i m e ñ o -
mo rumore di guerra o pace proííima , fia 
vero,, fia falfo , fpeífe volte vi cagitma al-
terazione confidcrabile.. Neli'anno 1719. la. 
compagnia Francefe del Ponente , pofeiachia-
mata la Compagnia delf India , arrivb a un gra
do di crédito c o s í immenfo , che nello fpazio 
di fei mefi , le Azioni di eífa s'inalzarono fina 
a dieciotto cento^rí-í'.^.o; acui nefiun'altra, 
Compagnia mai fi é aceoílata. 

NeiF anno \6yz , le Azioni della Compa
gnia Olandefe deli' India Oriéntale giunfero 
a fei cento ecinquanta perCento, la fomraa, 
piü alta , a.cui mai fi sa che arrivaííero . Ma 
la guerra colla Francia che allor.a accadé , le fe-
ce calare 250 per Cento in pochi mefi . Dopo la. 
pace di Nimega , crebbero di nuovo ; e nell' 
anno 1718, eran giunte a 600 per Cento. 

I Francefi hanno tre forte di Azioni ; cioé , 
le femplici, le quali hanno titolo ad una quota 
in tutto , tanto nei guadagni , come nel le 
perdite della Compagnia; le Azioni dette Ren--
tieres , le quali hanno Col per ficuro i l lucro di 
due per cento , per cui il Re fa ficurta j e le 
Azioni interésate, le quali hanno gius a due 
per Cento, a'ííicurate dal Re 5 e debbono di piii 
avere la porzion loro nell'avvanzo di cib che 
fpartifee colle Azioni femplici.. 

Eranvi diverfe altre forte di Azioni , intro-
doíte dai fenfali, nei giorni di negozio della 
tirada, detta Quinquempoix, che fono ormat. 
pafsate in obblio , come la madre Azione % 
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|afígl(Uola, la nonna , la ñipóte ^ / c » ^ &c . 

Disfare o liquidare un Azione ¡ é '1 vender
la ovvero convertirla inmoneta&c. 

A Z I O N I S T A . Vedi AZION ARIO. 
A Z O N I * ? A^J^OÍ, nella Mitología , ter-

inine , che anticamcníe applicavafi a que'Dei, 
i qiiali non erano prívate divinitadi di qualche 
partieolar paefe o popólo, tna che venivano r i -
conofciuti per Dei in ogni paefe, ed aveano i l 
culto da ogniNazione. V e d i D r o . 

* La parola e derivara dalla Greca pri
vativa « , e £WJ/ , zona o paefe. 

QueíH Azoni erano un grado al di fo-
pra degli Dei vifibili e fenfibili , detti Zo-
«íf/j che abitavano in qualche parte partí-
colarc del mondo , e non 11 rnoveano mai 
da quel diftreíto, o da quella zona, che loro 
tra fíata aíícgnata. 

A Z O T H , appreflo gli Antichi Ch imic i , 
la materia prima de'metalli *, ovvero , i l mer
curio del metallo ; piu particolarmente da effi 
chiamato i l mercurio dei Filofofi , che preten-
dono co{loro di cavar da tuííe le forte di corpi 
metallici *. Vedi METALLO, MERCURIO & t \ 

* L ' Azoth di Paraceljo , da l u i vantato 
per un rimedio univerfale, pretende/i che 
fojje una preparazione d? oro , d?argento, e 
mercurio : dicefi , che fempre ne portaffe 

feco una porzione ncl mamco della fpada. 
A Z Y G O S , A^!//OÍ , nelF Anatomía , ve

na , che fi propagina dalla cava , a!trimen
tí detta vena fine pan y per eíTer una fola. Vedi 
Tav.Anat, (Splanch. ) fit. 12, l i t . hh. Vedi 
puve VENA , 

La Vena Azygos é i l terzo ramo del tron
ío afcendente della cava . Difcende per ía 
banda dritta della cavita del torace , ed ar-
rivando all 'ottava, od alia nona vertebra , 
comincia a tenerfi nel mezzo , e manda 
di qua e di la dei rami intercofíali agí' in-
terttizj delle otto cofte inferior! j ed iv i di-
videfi in due r ami , dei quali i l maggiore é 
iníerito alie volte nelia cava ma piíi comu-
nemente nell' emulgente ; l 'altro entra nel
ia cava , per lo piü un po' fotto T emulgen
te j ma di rado fi congiunge all'iftetTa emul
gente. Vedi CAVA ed EMULGENTE . 

AZZA , forta d'arme in afta, lunga tre 
^raccia in circa , con ferro in cima , e a tra-
veríb ; dail 'uná delle parti appuntato, edali' 
altra a guifa di tnartello • 

AZZA, tra n o i , uno fíromento di taglio, 
0 ípezie di accetta, con una lama fottile ed 
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arcara , e ' l filo ed angoli rettí col rnanico, 
lerve principalmente per levare delle fcheg-
gie fottili dal legname, o dalle tavole, eper 
puliré certe irregolarita, a cui l'accetta non 
pub arrivare. Vedi ACCETTA , 

VAzza fi ufa dai Falegnarai , ma piíi dai 
Bottaj, per eííer fatta a propoílto per tagliarc 
le bande concave delle doghe &c. Ella íi arruo-
ta ad un mola nella parte di dentro fino al ta
glio etierno ; cosí che quand' é rintuzzata , 
non pub cómodamente arruoraríi, fenza pri
ma levar i l manico dall'occhio . 

A Z Z I M I T 1 , queüi , i quali comunicano 
col pane non krmentato. Vedi AZZIMO . 

Tal appellazíone fu data da Cerulario, a 
quei della Chiefa Latina, da lui feommuni-
cati neli 'undécimo fecolo. 

Gl i Armeni , e i Marón i t i anch' eífi ado-
perano 1'Azzimo, o fía pane fenza fermen
t o , nei r i t i loro j e percib da alcuni Greci 
vengono dinominati A z z i m i t i . Vedi ARME
NI e MARONITI. 

A Z Z I M O * , KC'JIIOÍ , A z y m u í , quelehc 
non é fermentato, o che é fenza lievito . 
Vedi FERMENTO, e LIEVITO. 

* La parola e Greca , compofla della pr i 
vativa « , '^vim , jermento. 

I I termine azymus é aíTai trito e comune 
nelle Difpute tra i fedeli della Chiefa Gre
ca, e quelli della Latina; gli ul t imi foñen-
gono, che i l pane nelia Meffa debb'eírere 
azymo, non l íevitato, ad imitazionc del pa
ne pafquale degli Ebréi , e del noílro Salva-
tore, che inílitui i l Sacramento nel giorno 
della Pafqua ; e i primi acremente con ten-
dono per l 'opiníone contraria , allegando la 
tradizione , e Tufo coftante della Chiefa . Vedi 
SACRAMENTO, ed EUCARISTÍA . 

Queda controveríia non fu gia V occafio-
ne deiia rottura e divifione tra le Chiefe La
tina e Greca; poiché Fozio 1' a vea gia rot-
ta co'Papi i c o anní avanti. I I Patriarca Ce
rulario, neli 'undécimo fecolo, feoraunícb i 
Latini perché aderivano ali'ufo del pane az
zimo , o perché confacravano in azymis . 

S. Tommafo , in 4 . Sent. diji . t i . qu. 2. 
art. 2. quxjliunc, 3. riferifee , che ne' primi 
fecoli della Chiefa, non íi ufava fe non pa
ne azzimo neil'Eucariftia, fin al tempo che 
inforfero gli Ebiuniti , i quali fortenevano 
che tutte le oflervanze preferitte da Mosé 
aveano tuttor vigore e íorza ; per lo che , si 
le Chieft Oriental i , come le Occidentali pre-

fero 
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fero Tufo del pane lievitato; edopo l'eftin-
'zione di queli' Erefia', la Chiefa Occidenta-
le ritorno aHazzimo ; e l'Orientale períifleíte 
nel primo ufo. 

Quefla ftoria é controverfa dal P. Sirmon-
do, in una DiíTertazione su tal argomcnto ; 
nella quale egli moftra che i Latim aveano 
cotlantemente comunicato in pane fermen-
tato, fino al X . Secólo. Ed i l Cardinal Bo-
na Rerum Liturgic. c.z^. p, 185. dubita noa 
poco di cib che vien allegato da S. Tomma-
fo . — Nel Concilio di Firenze fu decretato , 
che i l punto fi lafciaffe alia difcrezione della 
Chiefa; e che fi potea egualmente ufare del 
pane¿zaz/mo, che del fermentato: la Chieía 
Occidentale pero ha preferito i l primo . 

A Z Z I M U T T O * , neirArtronomia. — 
U azzimutto del Solé, o di una ñel la , é un 
arco del!'Orizonte , comprefo tra i l meridia
no del luogo, e un dato punto verticale . Vedi 
MERIDIANO, e VERTICALE. 

* La parola ¿ pura arábica , e fignifica ció 
che abbiam detto . 

UAzzimutto é i l complemento delT ampli-
tudine Oriéntale e Occidentale ad un qua-
drante. Vedi AMPLITUDINE . 

L ' azzimutto trovafi tr igonométricamente, 
col mezzo di quefla proporzione; Come un 
radio é alia tangente della latitudine , cosí é 
la tangente dell'altitudine del Solé al co-fino 
áz\Yazzimutto dal mezzodi nel tempo dell' 
Equinozio. — Per trovare V azzimutto col 
Globo . Vedi GLOBO . 

AZZIMUTTO magnético ^ é un arco deil' 
Orizonte contenuto tra i l circolo azzimutto 
del Solé , ed i l meridiano magnético ; ov-
vero é i'apparente diflanza del Solé da! pun
to Nord , o Sud della buflbla . Vedi MA
GNÉTICO . 

Egli trovafi coll' offervare i l Solé con il 
compaíTo Azzimutto , quando é circa 10 , 
ovver 13 gradi alto, o avanti o dopo mez-
zodi . Vedi COMPASSO Azzimutto . 

Compaffo AZZIMUTTO , c un iflrumento, 
che fi ufa in mare, per trovar ?azzimutto ma
gnético dekSole, V^di AZZIMUTTO magnético, 
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Orolcgio da Sde Azz 1 MU Í TO , é un or ' 

g io , i l c u i ñ i l o , ognomone é adangoli0reO' 
t i al piano dell 'Orizonte. Vedi OaIUOL ' 
SOLÉ . A 

AZZIMUTTI , che fono anche chiamati -• 
coli verticali, fono grandi circol i , che ¿'J' 
terfecano 1'un l'altro nel Zenith , e Nadir1' 
e che tagliano TOrizonte ad angoli retti 
tu t t i i íuoi punt i . 

ElTendo T Orizonte divifo in ^óo0 • 
queíia ragione concepifconíi comunemente 
3Ó0 azzimutti. — Quefti azzimutti fono rao-
prefentati da'rombi su ¡ecarte marine. Vg. 
di ORIZONTE , ROMBO , CAP.TA &C. 

Sul globo quefii circoli fono rapprefentati 
ful quadrante dell'altitudine quando s'infe-
rifce o s'imperna nel Zeni th . Vedi GLOBO 
QUADRANTE delí Altitudine, &c. 

Su qntíW azzimutti fi computa 1' altezza de!-
le üelle e del Solé quand'egli non é nel me
ridiano ; cioé gli azzimutti modrano inqual 
di lianza eglino fono daii' Orizonte . Vedi 
ALTITUDINE, SOLÉ, STELLA &c. 

A Z Z U R R O , il color cilefiro de'cieli. Ve
di CILESTRO , COLORE, e CIELO. 

AZZURRO, nell' Araldica , fignifica i ! co
lor turchino nelle cotte d' arme di tutte le 
perfone, che fono aldifotto del grado di Ba-
rone. Vedi COLORE. 

Negli Scudi de' N o b i l i , i l turchino é chia-
mato fajjlro ; edinquelli de' Principi Sovra-
ni , Giove. —Nel la fcoltura delle armi, egli 
é rapprefentato con certe ílrifcie o tagli dife-
gnati e t irati orizontalmente , come vedeíí 
nella Tav. Arald. fig. 3. I Francefi preferí-
fcono queílo colore a tut t i gli a l t r i , perché 
i l campo dell' armi de' loro Re, é azzurro, 

AZZURRO , fignifica parimenti un color 
minerale , megho conofciuto col nome di 
Oltramarino, prepáralo col Lapislázuli. Ve
di LAZULI, e OLTR AMARINO . 

Propriamente pero azzurro dovrebbe piu 
toílo dinotare un colore cileflro vivo e rilu-
cente, fatto del lapis armenus ; da'nofíri 
pittori piü ufualmente chiamato Lambáis 
blue. Vedi ARMENO. 

Jl Fine del Tomo Primo, 
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O S T E O L O G I A . 

F I G U R A I . 
Jl Cranio, 

a OlTo della Fronte. 
¿ ¿ Orbire dell 'Occhio. 

c Oíía del le Guanee. 
d Mafcella íuperiore. 
e Mafcella inferiore. 
f Sutura Sagittale. 
g Sutura Corónale . 

F i G. I T . 
a Oñ'o Sincipite o Brecmate. 
¿> OíTo Temporale. 
c Oííb Jugale, o Zygoma, 
d Denti Inc i fo r i . 
e Denti Canini . 
/ Denti M o l a r i . 
g OíTo Occipite, 
/:? Sutura Coróna le , 
¿ Sutura Sagittale. 
k Sutura Spuria. 
m Proceflo chiamaío Corone . 
« ProceíTo chiamato Cóndi lo . 

F i c . I I I . 
Schdetro cí un Uomo veduto davanti, 
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La Spina comporta delle Vertebre. 
Vertebre del Col lo . 
Ptoceüi transverfali. 
Clavicole. 
Spina deila Scapola. 
Proceffi detti Coracoidi, 
OíTo dell 'Omero. 
Radio. 
Ulna . 
Carpo. 
Metacarpo. 
Sterno. 
Cartilágine Enfiforme. 
Vertebre del Torace. 
Vertebre de 'Lombi . 
Oíío Sacro. 

18. ip. OíTo innominato, o Coxendix. 
Quclla parte deldetto o l i ó , ch'é chiama-
ta I leo . 

OíTo Pube. 
Ifchio. 
Oíío del Fe more. 
Mola o patella. 
T i b i a . 
Mallcolo interno. 
Fibula. 
Añraga lo . 
Oíío Cimbiforme. 
Oíía Cuneiformi. 
Oíío Cubiforme. 

2p. OíTo "Calce. 
30. Metatarfo. 

**** Appendici deU'Umero. 
** Radio. 
aa Le cortóle genuine. 
ce Le cortóle ípur ie . 
ee I Proceffi transverfalli delle Vertebre de' 

Lombi , 
rr I Seni de l l ' I l eo . 
ss 1 Forami dell ' ifchio e delPube. 

F I G . I V . 
aa La parte drit ta del Cerebro in parte co« 

perta colla Pia Madre. 
¿>¿> Seno longitudinale della Dura Madre. 
ce Vene oh' efeono dal Cerebro , e fi \ÜO< 

t año nel Seno . 
ddd Sinuofitadi su la fuperficie del Cerebro « 

coperta dalla Pia Madre. 
ee Dura Madre pendente abbalTo. 

F 1 G. V . 
aa I Lobi davanti . 
¿>¿> I Lobi di die t ro . 
ce Cervelletto. 
dd Medulla oblongata. 
ee Infundibulo. 
¿6 Nervi Olfa t tor í , o primo pajo. 
it Nervi O t t i c i . 
kk Motori degli Occhi. 

mm Patetici. 
nn Quinto pajo. 
00 Sefto pajo. 

pp Nervi Audi tor i i , 
Par Vago. 

r r Par AcceíTorio. 
ss Nono pajo. 
í t Décimo pajo. 

uuu Tronchi delle Arteríe vertebrali . 
xx Tronchi delle Carotidi tagliate. 

J J / Rami di eííe , che paííano tra i L o b i . 
1. 1. Rami anter iori , che paííano tra l i Lobi 

davant i . 
2. 2. Rami porteriori , che paííano alie verte

brali . 
3. 3. Rami comunicanti tra le Carotidi e le 

Vertebrali. 

F r G. V I . 
La Midolla Spinale tratta fuorl 

dalle Vertebre, 
aa L'Arter ia Spinale. 
bb 11 Ñervo Spinale. 
ce La Dura Madre . 
dd I Nervi Cervicali . 
ee l Nervi Bracchiali. 
/ / I Nervi del Dorfo. 
gg l Nervi Lombali . 
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N A V I G A Z I O N E 

T A V 

F I G U R A X , 

Carta piana. 

F I G U R A X I . 

Ago Inclinatorio, 

F I G U R A X I I -

Angolo di Mercatore, 

F I G U R A X11T, 

Notturno i 

O L A I L 
F I G U R A X I V , 

Quadrante JForeJiaJjf. 

F I G U R A X V . 

Corrente. 

F I G U R A X V I , . 

Variazionc. 

F I G U R A X V I I , 

Traverfa. 



T a v . I . 

F i a J L 

Tiá.Jtt 

F i 9 , V I 







T A V Ó L A S E C O N D Ai 

O S T E O L O G I A , 

Scbeletro d un Uomo, 

F i a V I I . 

L a fe hiena veduta in parte, 

t. Oílb Síncipite. 
a. Oílb Occip i íe . 
5. Proceííb Mamraillare. 
4- Oílb Squamofo. 
S. OíTo Sfenoideo. 

6.6. Scapula. 
7.7. Spina della Scapula. 

8. OíTo dell 'Omero. 
p. Radio. 

20. Ulna . 
11. Oiecrano. 
12. Carpo. 
13. Metacarpo. 

AAA Spina del Codo. 
14.14, Vertebre delCoUo. 
aaaa Proceífi transverfali di eíTe. 

35.15. Le Vertebre del Tarace. 
nn Spine di eire. 

000 Procefíi transverfali di eíTe. 
fpp Le Cofe , 

vr Spine di eíTe. 
ss Proceífi transverfali di eíTe. 

17. OíTo Ileo. 
38.18. Spina deinieo. 

i p . OíTo Pube. 
20. Oíío Sacro. 
» i : O1T0 Coccige. 
22. Oíío del Femore. 

25.23. I I Trocantere grande. 
24. I I Troncantere piccolo. 
25. La patella. 

2(5.26. Le T i b i e . 
27. 27. La Fibula . 
28.28. OíTo Calce. 

a a Aftragalo. 
6é OíTo Cuboide. 
ce OíTa Cuneiforini. 

d OíTo Ci tnbi ícrme. 
ee Met?ta f o . 

*** Appendici dell ' OíTo dell ' Omero, Radio , 
Ulna , Carpo, I leo , Femore ¿ce. 

F i o . V I I I . 
Vijla pojieriore delle Vertebre del Collo. 

aa Proceífi transverfali. 
¿>¿> Spina o proceífi d i r e t t í . 

F i G . I X . 
Seconda Vertebra del Collo, chiamata Afie. 

F i o . X. 
Veduta pojieriore delle Vertebre della Schiena. 

aa La Spina o proceífi d i r e t t i . 
bb Proceífi transverfali. 

F l G . X I . 
Una delle Vertebre dé1 Lombi veduta 

di dietro. 
a La foíía o cavitk per laMidollaSpinale, 

bb Proceífi transverfali. 
€ c Proceífi obl iqui . 

F i o . X I I . 
Jl di dentro deW OJfo Ileo. 

h Acetabolo. 
c Oíío I fchio . 
d OíTo Pube. 

F i o . X I I I . 
O j j o della Tempia nudo. 

a La parte Squamofa. 
bb Oíío Jugale. 

c La Membrana del T í m p a n o . 
d Proceííb tnammillare. 
r I I Proceflb Stiloideo. 
/ L ' cñrcmo del meato che porta dall ' 

Orecchia al Palato. 

F i e . X I V . 

J Denti. 
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F i a . X I I . 
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T A V O L A T E R Z A . 

A N G E I O L O G I A , o D E ' V A S I . 

A 
2. 
3-

4-4-

I I . I I . 

C 
- DD 

iS 
18.18 
21.21 

2<5 

28.2r 
2p 
32 

33-33 
34 
3S 
3^ 
37 
39 

40.40 
41 
43 
43 

49- 49 
50- 5 ° 
41.51 

52 
53- 13 
54- 54 
55- 55 

F I G U R A P R I M A . 

Arterie del Corp o. 

L' Aorta tagliata 'dalla fuá origine peí 
finiftro Ventricolo del Cuore . 

Tre valvule femilun n i . 
Tronco dell 'Arteria grande corónale,. 
Ligamento a t t . r io fo . 
Arterie fubclavie. 
Le Caroddi . 
Le Arterie vertebral!. 
Tronco delle Arterie Temporal i . 
Arterie Occipi tal i . 
Contorfioni delle Carot idi . 
Glándula Pituitaria. 
Arterie ofralmiche. 
Contorfioni delle vertebral!. 
Ramificazioni delle Arterie dentro la t e ñ a . 
Le Arterie Mam mal! . 
Arteria efterna del Cubito , che fa i l 

Polfo vicino i l Carpo. 
Tronco difcendeníe dell ' Aorta . 
Arteria Bronchiale. 
Arterie I n t e r c o ñ a l i . 
Tronco dell 'Arteria Ceiiaca, 
Arter 
Arteri 
Arter 
Arteria Pilorica . 

e Epatiche, 
Ciíiiche , o la Vefcica fellea. 

a Coronaria piü baila dello ílomaco, 

56.5<5. Arter 
57.57. Arter 
67.67. Arter 
6g.6g. Arter 

Arteria Epiploica . 
Arteria Coronaria íuperiore dello ñomaco, 
Arteria Frénica . 
Tronco dell 'Arteria Splenica . 
Tronco della Meíenterica íuperiore, 
Mefenterica infer ió te . 
Arterie Emulgenti. 
Arterie vertebral! de' Lombi , 
Arterie Spermatiche. 
Arteria Sacra. 
Arterie Iliache. 
Iliaco efterno. 
Iliaco interno. 

e Ombelicali. 
e Epigaftriche. 
e del Pene. 
s Crural! , 

F 1 c . 11 . 

Le Membrane deltylrteria Afpsra y 
Je par ate. una da'P altra . 

a a La Membrana glandulofa . 
bb La Membra na V a (cal o l a . 

c La Túnica interna. 

F I G, I I I , v 

Parte del Tronco delf Aorta , r¿voltata 
dalla parte interiore. 

aa La Túnica ñervo fa interna. 
bb La Túnica roufeojofa. 
re La Túnica glandulofa. 
d La Túnica efterna o vafculofa. 

F 1 G. I V . 

Kamificazioni della Vena Porta 
nel Fe gato. 

a Luogo ove la Porta entra nel Fegato. 
c La Vena Ombclicale cambiara in liga

mento. 
d Gánale venofo nur divenuto un ligamento , 

te Gli eflremi d ; l l j Ven: Capilla;!. 

FIG. V. 

K a m i fie azione della C a v a dentro 
del Fegato, 

a I I Tronco della Cava. 
é Parte del Diafragma . 



f a v . m . 

FÚ/.IIL 

Ficf. I V , 







T A V O L A Q ^ U A R T A . 

A N G E I O L O G I A , o D E ' V A S I . 

F i e . V I . 

Vene del Corpo. 
aa Or i f i c io de l la Cava t ag l i a t a da l l a d n t t a 

Orecchia• 
¿) T r o n c o difcendente del la C a v a . 

ce T r o n c o afcendente. 
¿id Le Vene Subclavie . 

e L a Vena Azygos . 
/ L e Vene I n t e r c o f t a l i . 
g Le Vene M a m m a r i e -

i i I n t e r n e Jugular i t ag l i a te ne l l a bafe de l 
C r a n i o . 

kk. I I Le j ugu l a r i e f le rne . 
m La Vena Afcel lare d r i t t a . 
n L a Vena C e f á l i c a . 
o La Vena B a f i l i c a . 

p L a Vena M e d i a n a . 
qq L a Vena F r é n i c a . 
ss Le Vene e m u l g e n t i . 

u T r o n c o delle Vene del F e g a t o » 
x Le Vene I l i ache i n t e r n e . 
1. L a Vena Sacra. 
2. Le Vene Spermat iche . 
3. La Vena E p i g a f t r i c a . 

4 .4 . L a Vena Sa í cna* 

F r G. V I L 
Tronco c£ una gran Vena diflecata ¡ 

aa La Túnica eñerna o ne rvo fa . 
La Túnica Vaículofa. 

ec La T ú n i c a g l andu lo fa . 
dd La T ú n i c a M u f c o l a r e . 

F1 c. V I I I . 
Arteria Pulmonaria nel tempo deW 

E f pirazione, 
a I I fuo T r o n c o t a g l i a t o a t tacco a l i a Ba

fe del Cuore . 
¿ ¿ Le fue d i v i f i o n i n e ' l o b i d i r i t t o e í i n i ñ r o 

de' P o l m o n i . 
c I I canale a r t e r i o f o . 

dd&c. Le e ñ r e m i t k de l le a r í e r i e , l ibere dal le 
vefeicole d e ' p o l m o n i , e le l o r o inofeu» 
l a z i o n i col le vene p u l m o n a r i e . 

F 1 G. I X . 
Tronco delle Vene Pulmonarie ^ come £ 

dijlefo nella refpirazione. 
a T r o n c o Bulbofo delle V e n e . 
¿> S u o O r i f i c i o l ega to , quando íi t ag l i a dal 

í in i f t ro Ven t r i co lo del C u o r e . 
c l l í in i f t ro Ven t r i co lo del C u o r e . 

4dd Rami e Rarnificajioni, 



T a v . I V . 

Fía . V I . 
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T A V O L A Q^U I N T A « 

S P L A N C H N O L O G I A , o D E L L E V I S C E R E 

F I G U R A P R I M A , 
C a vita deir Abdome , lo Jiomaco e gfíntejiim 

cavati fuori per dimojirare il reflo 
dells Vifcete-

a Superficie fuperiore c o n v e í í a del F e g a t o » 
¿ Superficie c ó n c a v a infer iore * 
c L a Vefcica del F i e l e . 

d I I C o n d o t t o c i f t i c o . 
e I I C o n d o t t o e p a t i c o . 
f I I P á n c r e a s . 

g U n a ten ta nel condo t to P a n c r e á t i c o ^ 
/? Parte del d u o d e n o . 

I T e n t a nel d u o d e n o . 
k Va í i e m u l g e n t i ^ 
/ / G l i A r g n o n i . 
m L a M i l z a . 
n I I T r o n c o difcendente d e l l ' A o r t a . 
o I I T r o n c o a í c e n d e n t e de l la C a v a . . 

pp A r t e r i e Spe rma t i che . 
f f U r e t e r i -
r r L a V e í c i c a O r i n a r í a gofifiata o 

s L ' U r a c o -
t t 1 Vaí i d e f e r e n t i . 
uu P r o c e í E de l Per i toneo , 

w w l T e ñ i c o l i . 
x Glandule I n g u i n a l i . 
yt OíTo Pube. 
z Dor fum Penis . 

CS* C a r t i l á g i n e e n f i f o r m e . 

F I G. I I . 
Lo Stomaco, 

a L ' E f o f a g o . 
6 La Bocea del í i n i f t r o Or i f i z io . 
€ 11 P i l o r o co l Duodeno che a d eíTo ¿ c o n -

t i n u a t o fc 
dd I I f o n d o . 

e L a Va lva del P i l o r o . 
/ M o l t e g landu le ne l Duodeno . . 

gg L ' O m e n t o , 
Á Ape r tu r a d e l l ' I n t e r n a , o V i l l o f a t ú n i c a 

de l lo Stomaco . 
i La Glandulofa o bambagina. . 
k La t ú n i c a n e r v o f a . 

F 1 G. I I L 
i ' Abdome apeno per moflrare le [m 

Vifcere . 
aa I n t e r n a fuperf íe le dc l l a C u t e . 

bí> I n t e r n a fuperficie del Per i toneo . 
c L ' O m b e l i c o t ag l i a to per fa r lo vedere w 
d L ' U r a c o . 

Le A r t e r i e O m b e l i c a l i . 
i L a vena Ombeiicale . 
k Parte de l l a fuperficie conveíTa del F e g a t o » 
/ Parte d e l l o ftoraaco. 

m L ' O m e n t o come giace su g l i I n t e f t i n i . 
nn A l c u n i deg l ' I n t e í t i n i t enu i non coper t i 

da e í ío ^ 
o L a Vefcica o r i n a r í a . 

p L a C a r t i l á g i n e e n f i f o r m e . 

F 1 o. I V. 
12 Argnone divifo per mezzo 

aa. T u b i o r i n a r ] .. 
bk A c i n i g l a n d u l o f i . 
ce T u b i o r i n a r j i n t e r i o r ! , che paíTano.' d a l l i 

a c in i a l Pe lv i s . 
e P e l v i s . 
/ Pai te d e l l ' U r e t r a r e c i f a . 

F 1 G.. V . 
La Vefcica del Fíele apena, 

bb C o n d o t t o E p a t i c o . 
ecc C o n d o t t i C i f t e p a t i c i . 

d C o n d o t t o Epat ico a p e r t o . 
e C o n d o t t o che met te capo n e l l a Vefcica-

del Fiele. 
/ / C o n d o t t o del Fiele che paíTa n e l F e g a t o . 
gg C o n d o t t o c i f t i c o . 

h R a m i d e ' C o n d o t t i Ci f tepa t ic i d i f p s i f i ne l 
F e g a t o . 

i Vena P o r t a . 
k Condo t to comune . 

F I G. V L 
Tuniche f o Membrane d? un Intefiim* 

a M e m b r a n a efterna d 'un p i c c o l o i n t e f t i n o . 
b F ibre L o n g i t u d i n a l ! d i e í f a . 
c F ibre C i r c o l a r i immedia tamente f o í t o le 

L o n g i t u d i n a l ! . 

F i o . V I L 

d I n t e r n a fuperficie concava de l T r o n c o 
nervofo o va feu lofo . 

# Efterna fuperficie in fe r io re de l la T ú n i c a 
v i l l o f a f p o g l i a t a . 
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T A V O L A S E S T A . 

S P L A N C H N O L O G I A , o D E L L E V I S G E R E . 

F i G. V I I I . e X. 
Za parte dinanzi della Ve/cica, /" corpi 

cavernofi del Pene &c. 
¿a I C o r p i cavernofi . 
¿¿> Ef t remirad i d i eífi coperte ne l corpo ca-

vernofo del la G l a n d e . 
ce Pelle del M e m b r o , che forma i l P r e p u z i o . 

d D u p l i c a t u r a d i e í ía cont inua ta a l ia G l a n d e . 
Ce Vaí i diSangue ful d o r f o . 
f T r o n c o d ' u n a vena^colla quale i V a f i fono 

in ter fecat i • 
g La G l a n d e , o ghianda del Membro v l r i l e . 
% Parte d e l l ' U r a c o . 

i Vefcica d e l l ' U r i n a . 
k La fuá Membrana nervofa d i d e n t r o . 
/ / Or i f i c j degl i U r e t e r i . 

mm U r e t e r i r e c i í i . 
wn Porzione de' Vafi de fe ren t i . 
oo Parte delle Vefcicule f e m i n a l i . i 
pp Parte anter iore delle Prof ta te . 

^ Caput G a l l i n a g i n i s . 
r r Ar t e r i e del dorfo del M e m b r o v i r i l e . 
ss N e r v i . 
t í Corn inc iament i d e ' C o r p i cavernofi t ag l ia -

t i d a U ' O í í o Pube. 
au U r e t r a d iv i fa e d i l a t a t a . 
v G l á n d u l a mufeofa del la p a r t e d e f t r a . 

F i e . I X . 
Parte davanti de1 genitali della Donna . 

a 11 fondo d e l l ' U t e r o . ' 
bb L i g a m e n t i r o t o n d i d e l l ' U t e r o . 
ce Tube F a l l o p i a n e . 
dd Le F i m b r i e d i e íTe. 
ee T e f t i c o l i . 

/ Porzione del R e t í o . 
g C o l l o d e l l ' U t e r o . 
b La V a g i n a . 

i La Vel'cica o r i n a r í a . 
k L o sfintere del la Vefc ica . 
/ / U r e t e r i . 

tnm Labbra del la V u l v a . 
nn N i n f e . 

o C l i t o r i d e . 
p Prepuzio del C l i t o r i d e . 
r M e a t o O r i n a r l o . 

ss Caruncule M i r t i í b r m i , 
/ F o í í a N a v i c u l a r e . 
u A n o . 

F l G . XT. 
Vagina dell' Utero a per t a . 

a "Membrana in te rna ru^ata del la V a g i n a . 
b L ' O f c u l o in t e rno d e l l ' U t e r o . 
c I I C o l l o d e l l ' U t e r o . 

d I I Fondo d e l l ' U t e r o , 
í e Le T u b e F a l o p p i a n e . 
/ / Le Membrane rugofe interne d i e íTe. 
gg Ale d e ' V e f p e r t i l i o n i . 
hh Ovaja o T e f t i c o l i . 
// ' L i g a m e n t i r o t o n d i . 

k Or i f i c io del M e a t o U r n a r i o . 
/ / F o r a m i del le L a c u n e . 

m C l i t o r i d e . 
n N s r v l su l a fchiena del C l i t o r i d e . 

F r c . X I T . 
Parte davanti del Cuore fgombro dal pericardio, 

aa Bafe del C u o r e . 
b I I fuo c o n o , 
c 11 graf io i n t o r n o a l i a fuá bafe co ' Vafi 

c o r o n a r ) . 
d Superficie efterna d e l l ' A u r í c o l a def t ra . 

ee T r o n c o del la Cava aper ta edefpanfa . 
g Forame o v a l e . 

bb T r o n c o de l la V e n a A z y g o s , che vuota se 
fteífa ne l ia C a v a . 

i La Subclavia de f t ra . , 
k L a Subclavia finiftra. / 
/ T r o n c o d e l l ' A r t e r i a P u l m o n a r i a . 

' « I I G á n a l e ar ter iofo conver t i t o i n l igamento, 
oo T r o n c o d e l l ' A o r t a . 
p L a Carot ide finiftra. 
q La finiftra A x i l l a r e . 
r L ' A o r t a che d i í c e n d e . 
s L 'Afpera A r t e r i a o condot to del refpiro• 
u Par t i cont igue d e ' P o l m o n i . 

F i G. X I I I . 
Parti davanti del Clitoride. 

a C l i t o r i d e . 
bb Cambe d i eflfa. 

c Sua G l a n d e . 
d P repuz io . 

ee N i n f e . 
/ / M u f c o l i del C l i t o r i d e . 
gg Parte del Per iof teo. 
hb F ibre del mufeolo Sf intere , anneflb a l k 

foftanza nervofa del C l i t o r i d e . 
F r c . X I V . 

Un lobo d i Polmoni divifo in Lobuli . 
a a T r o n c o della Trachea t ag l i a to ed ape r to . 
bb Forami d i eífa d i r a m a t i , 
ce L a parte fuperioredel la Trachea che r ima-

ne i n t e r a , dove ne appaiono lefuecar-
t i l a g i n i c i r c o l a r i . 

dd R a m i del la Trachea , che cofti tuifeono i Lo-
b i m i n o r i . 

ee Cinque d e ' r a m i m i n o r i la fe ia t i ape r t i . 
/ / L o b u l i delle B r a n c h i e . . 

FIG. X V . 
Parte di dietro del Pene ̂  le Proftate &:c. 

a a Vafi de fe ren t i . 
bb Vefciche. 
c c P ro f t a t e . 

d U r e t r a . 
ee M u f c o l i che er igono i l Pene. 

/ P a r t e bulbofa d e l l ' U r e t r a . 
nrm U r e t r a c o ü e fue p a r t i fpungofe. 

nn C o r p i nervofi del Pene. 
o G h i a n d a . 

FIG. X V I . 
La Placenta ^ ed i l Fuñicólo Ombelicale > 

a a La P lacen ta . 
bb La Secondina. 
ce l \ F u ñ i c ó l o o laPlacenta d e i r o m b e h c o . 
dd I N o d i che v i f o n o , 

e L ' O m b e l i c o . 
/ La Vena O m b e l i c a l e . 

gg Le Ar te r ie Orabe l i ca l i . 
h L ' U r a c o . 
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T A V O L S E T T I M A 

M I O L O G I A , o D E ' M U S C O L I . 

F I G U R A P R I M A . 

Mufcol í eflerni delle par t í davant i 
d d Carpo , 

i . 
2. 
i -

' 4-
S-
6. 
7-
8. 
9* 

10. 
i r . 
12. 

14. 
i 5 -
i 6 . 
17. 
18. 
i p . 

20, 
21.21. 

22. 

24, 

2(5. 2Ó. 

27. 
28. 
29, 
3°' 

32' 
33-
34 

35-33-

I I Mufcolo Frontale. 
L'Orbiculare delle Palpebre. 
L'Elevatore del Labbro íupcriore , e di-

latatore delia Narics. 
L ' Elevatore proprio dei Labbro fuperiore. 
L ' Elevatore delle Labbra . 
11 depreflore proprio del Labbro inferiere . 
U deprelíore comune delle Labbra. 
L 'Otbicolare , o fiaSfinteredelie L a b b r a . 
I l Zigomatico. 
I I Buccinatore, 
I I Maí ie terc . 
I l Temporale . 
L'Elevatore deü 'AuricoIa. 
I I Maftoideo. 
L'Elevatore della Scapula . 
I l Scaleno e Sopraí 'capulare. 
11 Coracoideo, parte di e í o . 
I l Cucullars, parte di ei ío. 
I I Digaftrico della parte deñra d' eíío , 

vicino la fuá terminazione. 
Lo sternoioide. 
I l Deltoide. 
11 Pettorale. 
I l Coracobrachiale in parte veduto. 
I I Bicípite del Cubito. 
I l Brachiale e ñ e r n o . 
I I Gemello , parte di eíTo in ambedue 

le Braccia. 
I l Pronatore del Radio. 
I I Supinatore lungo del Radio. 
Eftenfore del Capo radíale . 
Eftenfore del Poilice . 
Abduttore del Poilice. 
Abduttore d e i l ' í n d i c e . 
Fieííore del fecoado O¡íb del Poilice. 
FleíTore r a d í a l e . 
Fisílore delle Dita perforato , par te d i 

e l f o . 

3¿, 
36. 

37-
38. 
39-
40. 
41. 
42. 
43-
44. 
45-
46. 

47.47. 
48. 

4P-4P-
50. 

S i -
52.52. 
53- 53-

54-
SS- 55-
60. 60. 

6 u 
62. 

64. 
6s. 

66.66. 
67 .6 j . 

68. 
69. 

70. 

7h 

72. 
73-
74-
75-
76, 

Abduttore del Poilicenellamano finiera, 
Eftenfore comune delle Dita nel la mano 

deftra . 
Eftenfore del Dito picciolo. 
Eftenfore Uinare del Carpo. 
Fieífore Uinare del Carpo. 
Parte del Rotundo maggiore. 
Parte del Latiííimo del Dorfo . 
Parte del Serrato maggiore ant¡coa 
I-.itercoftali efterni. 
Obbliquo afcendente. 
Obbliquo defeendente. 
Piramidale. 
Retto dell' Abdome. 
Mufcolo Membranofo . 
Parte del Sartorio in ambe le Cofcie. 
Parte del Glúteo medio fotto i l tendine, 

c h ' é una produzione del Glúteo mag
giore. 

Parte del Glúteo maggiore. 
Retto del Femore d'ambs le p a r t í . 
Parte del T r i c í p i t e . 
Parte del Gracile. 
Vafto interno. 
Vafto efterno. 
Parte del Bicípite del Femore. 
Tibíale antico nella Gamba finiftra. 
Gaftrocnemio efterno delle due Gambe • 
Eftenfore drit to delle Dita delPiede. 
Peroneo o Fibulare lungo. 
Gaftrocnemio efterno in ambe le Gambe . 
Parte del Solare ín ambedue le Gambe. 
I l lungoTendine del Mufcolo Plantare. 
Parte del Tibíale Poftico, che pafta d í s -

tro al Malleolo interno. 
Parte del FleíTore perforato delle Dita 

del Píede. 
Eftenfore lungo del Poilice del P íede íi« 

niftro vícíno alia fuá terminazione. 
Abduttore del Poilice del Píede. 
Eftenfore breve delle Dita del Píede . 
Abduttore del Dito picciolo del Píede • 
Eftenfore breve del Poilice. 
Parte del Peroneo, o F i b o i a r e breve. 



'J^v VJJ. 

F y . 1. 

381 "S7 







T A V O L A O T T A V A . 

M I O L O G I A , o D E ' M U S C O L I . 

F r G. I T . 

Mufcdi ínter ni del Corpo , che ap' 
paiono dopo levati i p r imi . 

i . 
2. 
3-* 

4-
5-
6. 
7-
8. 
9-

10. 
I I . 

IZ. 12. 

»}• 
14. 
IS-
16 

17.17, 
18 
I p 

21 
22. 22, 

í t 
24- 24 

Mufcolo M a í í o i d e o . 
Biventre o D i g a f t r i c o . 
Parte d e l l ' E i e v a í o r e del la Scapula . 
Parte del lo Splenio . 
Parte del Coco la r e . 
Parte de l lo Scaleno. 
Coraco ideo . 
Parte, de l lo Sterno T i r o i d e o , 
Sterno Jo ideo . 
I I Mufco lo Subc lav io . 
Serrato m i n o r e a n t i c o . 
Coracobrach ia le . 
Parte del L a t i í í i m o del Dor fo da ambs 

le p a r t í . 
Parte del Ro tondo magg io r e . 
Brachiale i n t e r n o . 
Pronatore f o t t i l e del R a d i o . 
FleíTbre radiale del Carpo . 
Perforato i n ambedue le B r a c c i a . 
Perforante . 
Parte del Supinatore lungo del Radio nel 

Braccio ñ n i í t r o . 
. I i Tend ine del B ic íp i t e , che t e r m i n a 

nel la par te fuperiore del R a d i o . 
, A b d t m o r e del P o l l i c e . 

FleíTore del f e c o n d ' O í T o del P o l l i c e . 
. Abdu t to re del D i t o p iccolo . 

L igamen to anulare i n ambe ¡e M a n í . 
, Parte del FleíTore Ulnare del C a r p o » 
. Palmare lungo. 

2(5. 
27. 
28. 
2p. 
3o-
31-
32-
33-

. 34-
35-

3<5-16-
37- 37-
38.38. 

39-
40.40. 

41. 
42. 
43-
44. 
4S. 
46. 
47. 
48. 

50. 

52, 
S3 

Serrato maggiore ant ico . 
I n t e r co f t aÜ eñe rn i . 
Retto deil 'Abdome dal la parte finiera. 
Trasveríais deil'Abdome . 
ObbÜquo afcendente. 
Piramidale.. 
Mufcolo Cremaftere . 
Partí anteriori del G l ú t e o medio da am

be le parti . 
Mufco lo Membranofo-. 
Perineo, 
T r i c í p i t e in á r a b e le Cofc i e . 
Graci le . 
S a r t o r i o . 
Vafto i n t e r n o . 
C r u r a l e . 
Va í lo e f t e rno . 
Parte del Semi-nervofo . 
Parte de l Scmi -membranofo . 
T i b í a l e an t ico fopra la Gamba finiftra. 
Eftenfore lungo delie D i t a del Pisde. 
Peroneo l u n g o , 
Gaf t rocnemio i n t e r n o . 
Gaf t rocnemio efterno. 
Parte del Soleo in ambe le G a m b e . 

1 Eftenfore lungo del P o l l i c e . 
, Eftenfore breve del Pol l ice i n ambedue 

i P i e d i . 
. A b d u t t o r e del P o l l i c e . 
. Parte del T i b í a l e p o f t i c o . 

F I G. I I I . 

Mufcolo femplice regolare» 
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T A V O L A N O N A . 

M I O L O G 1 A , o D E ' M U S C O L ! • 

f l G . I V . 

M u fe oí i eflerni dslle part í pofleriori. 

9-
10. 
I I . 
12. 
33-
14. 

:6. 
17-
18. 
i p . 
ao. 
21. 
22. 
23-
24. 
23. 

2£5, 

27, 

M u f c o ' o O c c i p i t a l e . 
Parte d s l T e m p o r a l e . 
Eievatore d d l ' O r e c c h i a . 
Z i g o m a t i c o . 
Parte de l l o Sp lan io . 
Parte del M a í T e t e r e . 
Parte del M a f t o i d e o . 
Piccola porzione d e l l ' E l e v a í o t s d c l l a 

Sea p o l a . 
C o c o i l a r e . 
D e l t o i d e . 
I n f r a f p i n a l e . 
Rotondo m i n o r e . 
Rotondo m a g g i o r e . 
G e m e l l o , o B i c í p i t e e ñ e r n o . 
Parte del B i c í p i t e . 
Parte del Supinatore lungo del R a d i o , 
Eftenfore del D i t o p i c c i o l o . 
Eftenfore Ulnare del C a r p o . 
Eftenfore R a d í a l e del C a r p o . 
Eftenfore comune del le D i t a . 
M u f c o l i e f teníbr i dsl P o l l i c e , 
Abdu t to re del D i t o p i c c o l o . 
I n t e r o í T e i . 
Abdu t to re d e l l ' í n d i c e . 
Abdu t to re del Pol l ice nel D o r f o de l la 

M a n o . 
Parte de l l 'U lna re F le f íb re del Carpo i n 

ambe le B r a c c i a . 
Parte de l Fleflbre p e r f ó r a t e dc l l s D i t a 

nel Bracc io í m i f t r o . 

2p. 2p 
3o-3° 

3 Í - 3 1 

32 
33 
3 + 
35 
3^ 
37 
38 
39 
40 

41.41 
42 
43 

44.44 
45-45 

t L igamen to annulare . 
28. Latiííimo del D o r f o . 

Parte del R o m b o i d e . 
Porzione de i S a c r o - L o m b a r i , e dei L u n -

ghiffimi del Dorfo , vedut i n s l l ' i n ter-
íiizio triangolarc . 

Parte de i Mufcoli o b b l i q u i difeendenti 
dell ' Abdome. 

. Parte del G l ú t e o medio . 

. Glúteo Maffimo. 

. Piccola porzione del M e m b r a n o f o . 

. Vafo e ñ e r n o . 

. Porzione del T r i c i p i t e . 

. Grac i le veduto folo ne l l aCofc ia d r i i t a . 

. Semlmembranofo . 
. S e m i n e r v o í o . 
. B i c í p i t e . 

. Gaf t iocnemio e í í e r n o , ed i n t e r n o . 

. Soleare . 

. Peroneo p r i m o . 

. Peroneo fecondo . 

. A b d u t t o r e del D i t o p i c c o l o . 

F i G . V . 

Un femplice Mufcolo apeno per mojlrare 
la ferie interna delle Fibre earnofe. 

F 1 G. V I . 

Un Mufcolo regalare compoflo aperto nel 
mszzo perfar vedere la parte inter

na d' ambedue i ventri . 
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T A V O L A D É C I M A . 

M I O L O G I A , o D E ' M U S C O L I , 

F i G. V I L 

Mufcdi interni del Corpo , che appaío-
no dopo levati i pr imi . j 

1. T e m p o r a l e . 
2. Z i g o m a t i c o . 
3. M a í T e t e r e . 
4. Elevatore del la Scapola • 
5. Parte dsl C o m p l e í T o . 
6. Sp len io . 
7. Abdu t to re del P o l l i c e . 
8. Abdu t to re d e l l ' I n d i c e , 
p. I n t e r o f l s o . 

10. I n d i c a t o r e . 
10. Supinatore brajye del R a d i o . 
11. Brachiale i n t e r n o . 
12. Brachiale ef terno. 
13. 13. 13. G e m e l í o . 
14. Rotondo m a g g i o r e . 

15. 15. Pai te del Serrato maggiore a n t i c o . 
i d j . i á . Sacro lombale . 
17.17. Long i f l tmo del D o r f o . 

18. Semifpinale . 
19. Parte del Difcendente o b b l i q u o . 
20. Parte d e l l ' A f c e n d e n t e . 
21. G l ú t e o m i n o r e . 

22.22. P i r i f o r m e . 
23. G l ú t e o m e d i o . 

24.24. M a r f u p i a l e . 
25. Quadra to de l Fe rao re . 
2(5. T r i c í p i t e . 

27.27, P o p l i t e o . 
28. P r imo Peroneo. 
28. Secondo Peroneo. 
zp. FleíTore lungo de l Po l l i ce , 

30. FleíTore de l terzo i n t e rnod io delle D i t a 
pe r fo r an t e . 

31. Serrato fuperiore p o í l i c o . 
32. Sopra fp ina to . 
35. I n f r a f p i n a t o . 
34. Ro tondo m i n o r e . 
35. Ro tondo m a g g i o r e . 
39. T r a n s v e r f a l e . 
40. M u f c . del coc ige . 
41. Parte del Pe t t ina le . 
42. Vafto i n t e r n o . 
43. T i b i a l e p o ñ i c o . 
44. Supinatore lungo del R a d i o . 
45. Supinatore breve del R a d i o » 
4(5. A n c o n e o . 
47. F l e í í b r i delle D i t a . 
48. E f ten íb r i de l P o l l i c e . 
49. I n d i c a t o r e . 
30. I n t e r o í T e i . 

F i G . V I I I . 

L a Cute vsduta col Microfcopio, 

a Pa p i l l e . 

bb Vefcicole acquofe t r a le P a p i l l e . 
dd Vaíi del Sudore. 
ee Peli ch 'e fcono da' Vaf i del Sudore. 

F i o . I X . 

Cutícula veduta col Micro/copio, 

aa P o r i de l Sudore • 
bb Solchí» 
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